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LIBRO SESTO
Delle Immaginazioni^ e Paffioni.

SEZIONE PRIMA
Detta Jmmagtna^ittc

,

Detta Natura detta Immaginazione. Cap. I.

Et intendere le dottrine della Immaginazione fe-

condo il più facile , c più conveniente iilìema ,

bifogna ridurfi a memoria ciò che abbiamo detro

intorno delle Senfazioni , ed in qual modo , e

con quai legge effe fi facciano, e come gli orga-

ni loro in tanti piccioli filetti , o nervi confina-

rio , che dal celebro, dove hanno 1*Origine. aKe

patti citeriori del corpo fpandendoii . e diramandoli fono conti-

nuamente efpofli all'azione de'corpi ertetoi , dalle qua/i .iz;ori

tacetidofi in elfi «ai>e , e diJeife impielToni , avsiene che l'Ani-

ma venga a diuerfe psflloni , o percezioni determinata , che Sfa-

laj-tm fi ch'Amaro, le quali (r^uoco fcsnpre h condiz.cne di u-

li iinptefiioni . Imperocché tale i la legge della Natura . Cosi

quando pei meno df;;'i occhi noi concepiamo, cioè a dire quan-

do «ggiamo un albeto, intanto lo vcgg'3mo, inquanto eh: per

meno dei raggi di luce, (he dalla fupeiGcie dell" albero fi riflet-

tono, ed entrano per la pupilla , fi fa l':r.iprefGone , cioè a due
fi forma l'immagine di ta:c albero filila renna - Tale impresene
dalla retina, ihc i uno dcgl; ordini edemi, fi comunica al cere
hro ergano interno, e cemune, dove rertar.do aflette in quel prer

cifo modo, che all'azione d. tale agente conviene, le fibre, egli

fpit :i fortni, che dentro di effe quali per tanti piccini canali , o
tubi vi feorrono, viene determinata l'Anima a concepire ciò, che

poi ella ed nome à'albero app;lla. Il concepimento, che abbiamo
nell'atto fltflb, che dall"eficcno agente t'.fli nel cerebro la r<inw
volta tale impresone, dicefi Stufarne- Ma fe dopo che l'jmpref-
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itone fu fìtta, fi rinovella negli (piriti lottili quella (leda affezione

ch'ebbero.la prima volta , cioè a dite fe nelle tifare in cui 1* ellerno

agente féflc la fua impreffione fi muovono come la prima volta fi

modero, il concepimento dell' Anima , che a tale moto li congiu-

gne, chiamafi Immaginazione. Dalle quali cofe li conofee edere all'

lmmaginazione, ed alla Senfazione comune il Principio . Imperoc-

ché quella fle'ffa impreffione, che fa die Tentiamo, fa ancora che c'

immaginiamo. Ma vi ha quello di vario, che la fenfazione fi fa

nello iieffo tempo, che l'efiemo agente forma la fua impreffione

nel cerebro; ma l'immaginazione dopo che già T impreflion fu for-

mata . In quella l'Oggetto è fempte prefenic ; in queda è fempre
lontano. In quella il penfiere li dirige al di fuori, e verfo l'Og- ito,

in quella fi contiene al di dentro, e ci rjpprefenta le cofe quali nel

getti edemi nel noftro organo, fono affai più vive, ed efficaci che

quelle, che vi fanno gli fpiriri dentro delle fattetracce feoftendo,

per quello l'Anima è affai più tocca nel fenfo di quello che udì'

immaginazione. Ma perchè polfono talvolta gli fpiriti clfere cosi

agitati, e violenti, che nel pafl'ar per le tracce muovano le fibre

ptello che con quella fòrza , con cui furono moffe dagli edemi mo-
venti,, per quello può darli una immaginazione cosi flranamentc

vivace, che ci faccia vedere le cofe come preferiti, e da in certo

modo cmulatrice del Scnfo.

Una delle prime Leggi dell'immaginazione è la corrifpondcnza
reciproca dei concepimenti colle tracce impreffe , c delle tracce co"

concepimenti . Còme' le diverfe tracce impreffe nel ccrebro dagli

oggetti eccitano diverfe paflìoni , o affezioni , o idee nella noìtr'

Anima, cosi le diverfe idee dell'Anima imprimono nuove divetf;

rracce nel cerebro. La caufa di tale reciproca corrifpon (lenza none
che la volontà dell'Autore. Come alla traccia di un albero rifponde

l'immaginazione d'un albero, cosi all'immaginazione di un albe-

ro fi forma la traccia di un albero . Su quella naturale corrifpon-

dcnza da fondata, comcofletvailP. Malebranche, (i)Ia. corrifpon-

denza artificiale introdotta dagli Uomini licchè a tali tracce di Tuo-

ni, o di caratteri rifpondano tali concepimenti, ed idee, nel che

confitte 'il commercio delle Lingue , e i'univerfale focleià ae'Po-

poli . Alla voce per efempio di Saldila hanno gì' italiani con-

giunta l'idea di un Uomo, che fa guerra , la quale idea hanno
gli antichi Latini congiunta alla voce M'iti., ed ora quelli di

E perchè le impredionì eh("fanno gli Og.

Fran-

(i) Ricerca dell» -atriià.
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Francia alla voce un foldat . Coti di tutte le altre. 'Il che non

può far(i fcm j un accordo, o licita convenzione . Imperocché

quando fi vede un e^adrdto, fi eccita in tutti l'idea d'un qua-

dralo; ma non cosi quando fi fette la vote quadralo : perche il

primo modo è naturale, i. fecondo artificiale. E ciò fi dee ap-

plicare a lune le ioee fpi.-ituali, che artificialmente fono annéf.

te a tracce naturali. Ove però è da ojeivirfi elTerti molta dif-

fcrenza in quefli due modi d'immaginazione. Imperocché le trac-

ce , ibe n-.ru:,,: mente vendono dagli O^geni , toccano , e ren-

dono attenta l'anima.; or.de avviene the .1 maggior ptrte ót. li

Uomini na faciliti di comprendere e ritenere le venti feofibi.

li, cioè le pro.rietà de'cor.ii ; ma le tracce, che non hanno air
t'

alleanza coli" idee che quella che v

lina li:»!; l;,Lf
:

c nrincpale ì il legamento feambierole di

traccia coli' altra, in che con'ifìe il legamento de'penfieri tra

1e. La cagione di tal legamento t l' idear«J del tempo, m cui

molte diverfe tracce fono fiate dagli -Oggetti nel celebro impref-

fe. Imperocché., come nota il iopraddetto Amore,balìa che mol-
te tracce fieno (late nel medefimo tempo prodotte , a fine che

3 più rilvegliarfife non tutte inficine, perchè gli fpiriti

animali trovando aperto il cammino in tutte le tracce, che fi fo-

no fatte nel medefimo tempo, continuano in elle il loro cammino
per caufa che vi pattano più facilmente che in qualunque altra

E
arte. E da tali legamenti prende origine la Memoria, e le A-
itudini corporee degli Uomini, che iono comuni a molti altri

animali. Imperocché la memoria non in altro confitte, che in

una ferie di concepimenti procedente da una ferie di tracce ,

nelle quali una dopo l'altra feorronó gli fpiriti. E perchè tali

tracce ora fono più profonde, ed ora meno, e perciò in effe a*

IH con maggiore, ora con minore facilità vi feorrono gli fpiriti,

per quello alcune cofe più facilmente , alcune meno fi tengono a
memoria. E perchè le replicate fen fazioni fanno più profonde le

tracce , perciò fi tiene a memoria più facilmente -ciò, che fpef.

fo fi è veduto, o udito, e più facilmente ciò che fi è veduto ,

etlendo generalmente più forti le imprefTJoni , che vengono per

mezzo degli occhi , di quelle che vengono per mezzo degli orec-

chi. Dallo Hello principio dipendono le abirudinì . Imperocché

le abitudini non in altro con(ìttono,che in un cotfo facile degli

fpiriti di nervo io nervo iecondo quelle vie, che a poco a poco
fi hanno aperre,e fi hanno in certa maniera rendute familiari .

Parte II. B Per
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Per quello noi principio fono difficili l'efecuzìonì, perchè gli fpi-

riii non trovano le vie, per cui deono pjtlare, all'iti aperte, e

libere ; come vegliamo ne' principiami dcìla Mutici, o d'uni

Lingua ftraniera, E fpefl'o quelli, che avevano acquillata un'abi-

tudine, la perdono per lo lungo ditiilo, perche ritornano a Itri-

gnerfi ed i ferrarti quelle vie, per cui prima gli fpiriti libera-

mente pillavano . Per quello in fine i fanciulli fono capici dì

acquijìar nuove abitudini più che gli Uomini , per la mobiliti

de'loro fornii, e delicatezza delle loro fibre, ed è difficile d'i

ere gli antichi abiti , ed a forzi di parlare fi acquiiìa tanta

ita.

Jome alior rhe noi vegliamo, Ibinno gii fpiriti divili in moi-
re tracce , ed occupati in diverti l'enti,- m.i nella quiete del fon-

ilo Hanno pio raccolil, e ridotti nel cerebroj accade per quello,

che nel tempo del fonno potfono talvolta entrate con maggior

copia, ed energia in una traccia di quello, che in tempo di ve-

glia, e farci perciò immaginar più vivamente un oggetto dor-

mendo di quello che Damo foliti d'immaginarlo vegliando. Co-
si può crefeere l'intenlion dell'immaginazione deche equivaglìi

ad un fenfo; onde fentiamo talvolta tanto vivamente la puntura dì

un ago dormendo, quanto la l'entiremmo vegliando ; e cosi dell'

altre immaginazioni.

Il patiate di penfiero in peniìero, e d'immaginazione in imma-
ginazione fenza rifletlo, e fenz'alcuua previa meditazione , come
talvolta veggiamo accadere, non altronde nafeeche dalcorlò vago,

ed irregolare , che prendono gli fpiriti dentro le tracce , che tro-

vano più aperte, e più facili. Che fe fono quelli per qualche cau-

ta filica troppo agitati, allora movendo effi con troppa forza le fi-

bre, per cui pillano, con varie violente illulioni c' inquietano , e

ci perturbano , e cagionano iri Noi ciò, che diciamo V Jnfannia.
Se i medefimi fpiriti dopo di edere entrati nelle tracce dell'

immaginazione di un uomo che dorme, pattano per la facilità che

ritrovano dentro di quei nervi , che fervono al movimento del cor-

po, allora faranno nafee re divertì mori, é principalmente quelli ,

a cui tale uomo ha la fua maggiore abitudine. E da ciò nalce, per-

chè alcuni benchi addormentati, efeono talvolta, come vegliamo
dal Ietto, aprono le finellre, palleggiano, e fanno fimili azioni ,

quali fono i NoitamMi, E come in tal fona d'Uomini appena
gli fpiriti entrano nelle tracce , che feorrono a dar movimento al

corpo, per quello avviene per l'ordinario, eh' eifendo fvegliati

non fi ricordano più di quello, che hanno fatto dormendo . Il

contrario accade in quelli , i cui fpiriti dalle tacce dell'
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immaginazione non efcono, e principalmente fe fi fono in quelle

molli con fonia ,
perchè allora ritengono eifi a memoria tutto ciò,

che fi fono immaginati dormendo, e dopo dì eflerfi rifvegliati , ne

fanno lunghe, ed efaite definizioni.

Dalla forza dell' immaginazione nalce talvolta , che imitiamo
le altrui azioni lenza alcuna deliberazione , e meccanicamente .

Quando ci fidiamo in qualche azione, che veggiamo farli , che per

la fui novità ci rapifee, e ci occupa, fi forma una profonda trac-

eia nel cerebro, ove molta copia di fpiriii concorre, e talvolta

move quelle medefime fibre , e quei medefimi nervi , che fono

molli in quello, di cui veggiamo l'azione, e nel modo medefimo;

onde nafee , che fiamo all' improvvifo veduti a far le medefime

cofe.

Nella netta maniera nafte la compafiione. Quando ', per efem-

pio, veggiamo una piaga, corrono gli fpiritì a quella parte, che

corrifponde a quella, che veggiamo impiagata, eli muovono in

maniera limile a quella di colui che pirifce. E come in tale moto
dì fpirìti, e dì nervi confitte il dolore di chi patifee, cosi anche il

dslor di chi compatifee. Quello fol vi ha di vario, che in quello

il moto è primario ed originale, in quello È fecondano e deri-

vativo - in quello nalce dall' azion d'un agente, in quello dalla pal-

fion del paziente.

Nafte per quello, che la compafiione è minor della palone .

Ma efiendo il redo pari , ella i più viva in quelli ,che hanno gli

ipriti piìi vivaci e le fibre più delicate. Pciciò gli Uomini giunti

all' età virile meno compaiiìonano delle Femmine, e dei fanciulli .

E più compafiiona quello, che Ila più 'filFo nello (pettacolo colo-

rerò e funefto, ed in cui le tracce dell'immaginazione fi fanno

più profonde.

Dei cangiamenti dilla Immaginazione . Cap. JT.

PIÙ chè i ve/ligj , o le immagini ìmprefle nel cerebro faranno

grandi, cdiltinte, più 1" Anima s'immaginerà vivamente . E
come nota il fovrallod.ito P. Malebranche [i] in quella guifa che

la larghezza, e la profondità, e nettezza dei tratti di qualche in-

taglio dipende dalla forza, con cui fi tratta il bolino , e dalla ub-

bidienza del rame , cosi la profondità , e la nettezza dei velli
gì

dell'immaginazione dalla forza degli Spìriti ànimiilì,e dalla colti-

tuzione dello fibre dei cerebro dipende .

Gli fpiriti, continua il fuddetto Autore, fono la parte più^ B ij pura
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pura del fangue. Se il fangue è craffo, pochi fpiriti vi fono; fe

è facile al molo, gli J pirici fono caldi ed agitati ; fe troppo

non fi fermenta, fono languidi, inline la folidità , e forza di

quelli è in proporzione della folidità , e t'orza di quello. Nafte

per quello i che tutte le caufe che poffono cangiar affezione nel

fangue, la cangeranno ancora negli fpiriti, ed in confeguenza nella

Una delle caufe, che cangiano affezione nel fangue , fono i

nutrimenti. Il fangue mefcoiato col chilo è affai digerente dal

fangue che ha fatte già molte circolazioni pel cuore . E perciò

eli fpiriti animali, che non ne fono che la più fottilc porzione,

fono all'ai differenti nelle perlòne a digiuno, e in quelle che

hanno prefo il cibo. E perche Ì cibi, e- le ibevande variano in

infinito, e i -corpi che le ricevono variano ancor' elfi infinita-

mente, cosi fenza termine debbono variarfi le immaginazioni per

tale caufa; ne due perfone.ch'efeono dalla medeiima menfa deb-

bono aver fa medefima precifa mutazione. 1 Inni e robullì me-
no refìano alterati , ma non cosi i vecchi e deboli , che per-

ciò fi affopifeono quafi tutti, ed illanguiditi nell' immaginaiic-
ne non poffono più dopo il cibo di ftintamente applicare. Ma il

vino fecondo il moto, ch'egli apporta al fangue, ed in confe-

renza agli fpiriti, rallegra, commuove, trafporta,ed in fine ifli>

Un'altra cagione di cangiamento di fpiriti è l'aria . Entra
quella dalla trachea nell'arteria venofa, onde pàffa a fermentarli

col fangue nel cuore, e perciò fe non apporta una pronta muta-
zion, come il cibo, lo fa però a poco a poco. La differenza dell'

aria, che fi refpira , fi dee confiderare come un principio della va-

rietà degli animi nelle Nazioni. Per quello Cicerone [i] attri-

buifee aglfAteniefi l'Ingegno acuto, ai Tebani il craffo.

Una terza cagione fon le Paiiìonì dell'animo. Egli e da of-

fervare che molti rami de' nervi dell'ottavo pari fi legano eolie

iibre del cuore, e circondano le fue aperture, le fue auricole, e
le fue arterie, fpandendofi ancora nella lblìanza del polmone .

Elfi col loro moto cagionano molte mutazioni ai fangue. Impe-
rocché quelli, che fi legano alle fibre del cuore, facendolo qual-

che volta accorciare con troppa forza, fpingono con maggior em-
pito, che conviene if fangue alla tella, ed alle parti efteriori

del corpo, e talvolta fanno un effetto contrario . Quelli che cir-

condano le aperture, e le auricole del cuore, ora le allargano „
«ra fe ftringono, ed in tal modo accelerano, o ritardano il mo-

to

[l] DttFatt.
*"~ "

.

"" :
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to al l'angue . Tale ufo hanno ancori i nervi, che fono fparfì nel

polmone; perchè il polmone non ellendo che un [comporlo dei

rami della trachea, della vena arreriofa, e dell'arteria venata ,

nafce talvolta che i nervi fpartì nella fua fclìanza impedirono
colla loro contrazione, che l'aria con l'ordinario corfo non pai-

fi per gli rami della trachea, ed il fangue da quelli della vena ar-

-tenola. in quelli dell'arteria vtnofa, che portano al cuore; ed

in tal modo viene talvolta alteralo il moto e la collituzione

del fangue; onde relìa cangiata la Forza immaginatrice . Cosi i

rami che vanno al fegaro , le talvolta lo Itringono , fanno entrare

gran copia di bile per lo fuo canale nel cuore, e di là nel fangue ;
onde nafce un gran moto negli fpìriti,ed in confegnenza un' imma-
ginazione agitata e violenta . Per To contrario quelli , che vanno
alla milza , impedirono il moto colle loro contrazioni , e col

fucco melancoiico , che vi fpremono , auopifeono il fangue , e ren-

dono perciò l'immaginazione languida, e flupida.

L'altro principio , da cui , come abbiamo detto , dipendono le

qualità diverfe dell' immaginazione, fono \tfibre liei cerebro . Dal
variamento perciò che li (ara in effe, nafecra ancora il varia-

mento della forza immaginatrice Ne' giovani fono molli, fief-

fìbili, e delicate, coU'età divengono più fecche, più dure , e

più furti, nella vecchiaja fono inflelfibili,o difficili al corfo degli

piriti, parte per ett'ere crall'e, parte perlifere riempiute di u-

mori fuperflui. Nafce per quello, che i giovani facilmente rice-

vono le tracce, ma fe non le profondano colle replicate impref-

fìoni , facilmente le perdono; quelli, che fono arrivati all'età

virile, hanno le tracce più confilìenti , e per la forza degli fpi riti

ne fanno un perfetto ufo. Ma i vecchi poco ie nuove tracce

ricevono, ed i loro fpiriti per lo più vedano in quelle già far-

le, e da molto tempo (colpite, e perciò come fi tuoi dire , vì-

vono di memoria.
La delicatezza delle fibre è cagione d'una vivace immaginazio-

ne per tutte le cofe fenlibili. Per quello le femmine da tali co-

fe grandemente fi muovono, e troppo occupate dal fenlibile non

fono atte alle attrazioni. Elle veifano fulla corteccia delle cofe ,

ma non hanno forza di penetrare. Ve una quantità d'uomini, che

nella cotlituzione delle loro fibre fono poco , a nulla dillimili dal-

le femmine.e perciò hanno elli uno tpìrito molle , e capace folo

di cofe leggiere. Altri per lo contrario ì'hannopenetrante, robu-

sto , e capace d'ogni meditazione

.
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Del patere, che hanno le immaginazioni ielle Madri

fipra i loro Figliuoli. Cap III.

BEnchè l'anima dell'infame, eh; (te nei feno della Madre-

fu feparata da quella della Madre, È però talmente il fuo
corpo unito, che le (enfazjoni e le pallìont delia Madre fi ren-

dono fempre comuni anche al figliuolo. Cosi l'infante vede ciò,

che vede la Madre, ode lo fteliò fuono, fi rilente al di lei a-

more, all'odio, e allo ("degno : e fono come due cetre accorda-

te ali'unifono , a' fuoni d' una delle quali corrifpondono i filo-

ni dall'altra. Imperocché fe un uomo appaliionato imprime una
pa/Eone limile in quelli, che lo riguardano, molro più la Ma-
dre la dovrà imprimere nell'infante, non efiendo il corpo dell*

infante, che una parte di quello della Madre, ed elfendo gli

fpirili comuni. Per quello fe alla villa di qualche animale improv-

vifamente veduto nacque una fotte paffione di fpavento nell'animo-

della Madre, il moto, ch'ebbero allora i di lei fpiriti fi comuni-

ca anche agli fpiriti dell' infante, e reità impreflò in quello un ve-

Jligìo profondo di fpavento, che non può non rifvegliarfi allora

ch'egli vede il medellmo animale.
Da tale principio dipende una quantità di Urani fenomeni in

tale materia. Per tale cagione, per efempio , fi viddero nafeere

alcuni iìupidi, e fenza ienlo, e colle membra fpezzate . Del che

la caufa lu la immaginaiion delle loro Madri , ch'.elfendo di

loro gravide vollero eifere preferiti allora che da' carnefici li

rompevano l'offa a'rei. Quanti colpi dà il carnefice al reo, tan-

te Icoflè fi fanno nel cerebro della Madre, e nello Hello tempo
in quello del Figlio, che per effsre iroppo delicato fi Eacca, e

iì sfibra, e perde il fenfo. Cosi parimente alla'viila dell'orribi-

le cfetuzior.e, corrono gli (pinti della Madri; verlo que!;e delle

pani, dove il reo riceve
i colpi , il che fi (a ancora nel Piglio- e

quel moia, che nei nervi dtl.'a Madre non ìalc.a lenfibile veltir.:»

per la grande tenerezza, e moilfzia.lo lalcia nei neivi, e nelie

olfa del Figlio, c peruò nafte fpetzaio . Per quello le femmine
impiimono ne'fanciuJi qjtlle Arane forme, dalie quali elle itila-

rono commolTe od vedeile negli altri. Per qjilìo naleono alcuni

con deformi, ed cftiaoidinarie neure. Per qoeflo io fne coli' ini-

preffiuni di divede fruita, ed aliti ubi formate iri divede parti del

corpo. Imperocché quonln la \Ldie rn:s il fruito, e lo appetifee

(i forma una forte immagine di quel fruito nel di lei cerebro, e
fi mettono in agitazione gli fiiiiiti, il che fi fa ancor nell* in-
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Fante. Quando éltiSG tocca in qualche parte del corpo (corrono

gli fpitìli verfo quella parte, che tocca, con quella determina-

zione di moro , eh' è cagionata in loro dall' impreffione fatta nel
cerebro, e colà filiali ftampano quelli in quella medefima parte

un' impreffione limile a quella del celebro , il che fi fa ancor
nell'infante; ma evvi quello di vario, cb'elfendo le fibre della

Madre confidenti, e forti, non fi fa in elle mutazione fenlibile

per l'impreffione degli fpiritijma non cosi nel fanciullo, in cui

le fibre eilendo aliai delicate, e tenere molta mutazione pati-

rono, die fpelfe volte lafcia in effe un indelebile velìigio j on-

de ftgue che li veggiamo talvolta con limili note, le quali alla

villa delle frutta, che rapprefentano , fi gonfiano, e crefeono per

lo eoncorfo degli umori , e del fangue , che fi fa in elle per

quelle vie più facili, ed aperte, che corrifpondono all'antica im-
preffione .

Altri effetti di non minore importanza cagionano [le immagi-
nazioni delle Madri, e fono Je inclinazioni, e le palììoni , e

-quelle che chiamano le antipatie, e le Jimpatie . Imperocché fe

gl' Infanti portano fui volto le immagini di ciò , che ha moffo
la Madre , benché le fibre della cute fìano più dure di quelle

del cerebro, e benché gli fpiriti fi muovano più vivamente nel

cerebro, che nella cute, non fi dee perciò dubitare , che gli fpi-

riti della Madre non producano molte tracce forti nel cerebro

de'loro infanti. E come alle tracce dell' immaginazione s* ac-

compagnano fpeffo nella Madre i moti delle paffioni , cosi non
dee dubitarli che ne' loro infanti co' velìigj delle immagina-
zioni non fi accompagnino ancora quelle delle paliioni. Che fa

tali veftigj fono fortemente impecili, è facile il couofcere come
elfi poffono eifere rutta la cauta, per cui cotanti ilravaganti af-

fetti fi veggano, e come tante awerfioni , o deliderj.o amorì ,

o inclinazioni veementi , il regolare i quali non è in nodra

balia.

Tale per efempio, era lo fpavento, in cui tofto fi poneva

Giacomo Terzo Re d'Inghilterra alia villa d'una fpada ignuda,

di cui ne parla il Cavaliere d'Igby. Nè altronde ebbe quello L*

origine che dallo fpavento, ch'ebbe la di lui Madre allora che

effendo d'effo gravida fi vidde entrare in Camera i congiurati

«olle fpade ignude, .ed ammazzare i fuoi fotto gli occhi pro-

prj.

Nè eì°t* il dire, che fe ciò fbffe vero , dovrebbono ;fempre

le Madri comunicare a'ioro figliuoli le flefie inclinazioni , e le

flette affizioni.che hanno. Imperocché fi dee confidetare effervi
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due forte dì tracce, altre naturali, ed altre accidentali. Quelle

fono più profonde, ed immutabili, e fi diramano per tutto il

corpo; quelle fono meno forti, e fi cangiano, e ad alcuni (ner-

vi folamente fi Rendono. Le prime fi trafmettono con tutta la

forza. Cosi i Papagalli formano i tigli difpofli ad aver il me-
defimo canto, e il medefimo grido. Ma perchè le tracce acci-

dentali fono di minor forza, ni all'organo intiero fi ellendono,

per quello non molto fi tratmettono . Cosi un Papagallo , che

biuta il fuo Padrone, non imprime la (iella virtù ne' fuol par-

ti. Egli è vero, che non vengono eccitate tali idee paflàggere

nella Madre fe non fono ancora nel Figlio, ma quando nafte

il Figlio , facilmente fi cancellano , e gli oggetti fenfibili ne
producano di nuove, come veggiamo che ad un nuovo efficace

dolore fi obbiia il precedente . Che fc le accidentali fono alfaì

violente, allora fono emule delle naturali, come neli'efempio

di Giacomo Terzo. Ma i figliuoli di quello non ebbero la flelfa

debolezza, parte perchè tali imprigioni vanno fempre i'cemando.

fi ne' Figli; parte perchè la Madre colla buona collituzione del

corpo le ìmpedifee.

Zitll' Immaginazione forte , Ckf. IV. '
1

PER Immaginatone forte intende!! quella coftituzion dì cer-

ivello, che ci rende capaci di velligj, e di tracce eftrema-

mente profonde, per le quali fi riempie talmente la capaciti

dell' anima, ch'ella è impedita di predar attenzione a qualunquo
altra cofa. Vi fona due forte di oeifone,che hanno l'immagina-

volontaria, e Sregolata degli fpiriti, i fecondi per la^colìituzione

dei loro cerebro. Del primo genere fono quei Paz^j, che f»no
colìretti a penfar fempre intorno una cofa fola, e quando inco-

minciano il difeorfo intorno di un'altra, tolto lo troncano per
verfare fu quella. Della qual fotta te ne fono molti, ed a que-

lla claife appartengono tutti gli Jlppagian^ii. I iècondi fono ta-

li per la natura delle loro fibre , e fono efpolìi a due difetti ,

il primo d'ellere difficili nel maneegio de' dii'corfi , perchè diffi-

cilmente fi flettono le loro fibre, e fi mutano in ellS le tracce;

il fecondo è che fono per lo pih vifionarj, non come i Pazzi ,

ma prollìmamente. Tale fotta di genj eccede in tutto, e nel

timore, e nella fperania, ingrandirono lutto, e di tutto fi fan-

no maraviglia.

Uno de'più grandi effetti dell' Immaginazion forte è uno irre-

60-
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go!uo tìto«re delle apparitemi degli fpìriti , de' fortilegj, e ma-
gie. Niente vi è di pia terribile, e che imprima più profonde

tracce , che fide» di qualche potenza invifibile, che non penfa,

che a nuocerci, ed a cui non polliamo refillire . All'immaRina-
wone di quella molli perciò fi credono d'eilere inrafi , e filli-

itiente lo penfano. Ali afpetto, o alla deferitone d'una malia-
1

,

molte volte lì lìimano ammaliati.

Nafte per l'immaginaiion forte, che alcuni talvolta credonlì

diventar Lupi, e vanno per le lìrade correndo in tempo di not-

te; altri fi credono animali, altri lì lìimano Monarchi. Né da
altra origine nafeono i Sogni, o le illuGoni de' Nottambuli

.

E tali cofe ballino intorno della Immaginazione.

SEZIONE SECONDA
Delle Pajfhui del? Anima.

Delle Paffittii in Cenere. Cap. I.

Dietro alle fenfazioni, ed immaginazioni vengono le Palto-
ni, delle quali ora diremo Rincominciando prima dai Pla-

tonici, e dai Pitagorici , che, come nota ancor Cicerone nelle

fue queftioni Tufcukne [i], conlìderavano nell'Anima (due par-

ti, 1 una partecipe della ragione, e l'altra della ragione incapa-

ce. Nella prima ponevano la tranquillità , cioè uno (lato placido

e Quieto, proprio dell'Uomo faggio; nell' altra i movimenti tor-

bidi dell'ita, delle cupidigie, e degli altri affetti, i quali tutti da
Zenone , e digli Stoici erano tenuti per contrarj, ed inimici della

ragione . Tale dottrina fu abbracciata ancora dagli Ariftotelici , ì

quali confidarono ancor efli nell'Anima due parti , l'una Ragia-

fievole, che chiamarono ancora Superiore, e l'altra Irragionevole,

ovvero Inferiore. Nella ragionevole due facoltà diftinfero, e due
parimente nella irragionevole; quelle fono l'Intelletto, e la Po-
ientà; quelle la Immaginazione, e \'Appetito fcnfiitvo , che poi

dietro l' orme di Platone in Concupi/cibile , ed Ira/cibile divil'e-

ro. E ficcome nella patte tranquilla dell' Anima la Volontà con
moto placido ed ordinato feguita ciò , che le viene dall'Intel-

letto propoflo e rapprefentato per bene, e fugge , ciò che le vie-

ne rapprefentato per male; cosi nella parte torbida l' Appetito feti-

fitivo leguita, e fugge quel bene, o male fenfibile, che gli vie-

Jie dalla Famafia, o fona immaginatrice rapprefentato, il che

Porte IL
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non fi fi lenza molle, e varie Dotazioni , e perturbazioni cor-

porte. Che fu ta! bene, o male [enlibile vier.e rapp ie!enra:o co.-ne

difficile ti arduo da conleguire, o da fnggire, egli appartiene

all'Appetirò irafubile; ma le viene rapprelentaro come Utile, e-

p.1 appartiene al concupì feibilc, di cui cenamele i moti Iona

violenti, ed agnati ; ma menu però degl' ira/cibili . E fecondo

tali dottt:ne furono comunemente definite le Padroni : Movi,
menti deir Appaila /capino rimi dalla inmuginjyeni di va
bini, o di un male fenfiùtle r onde arcadi in/olila imitazione

tic! corpi.

Anllorele nel Libro a. dell' Etica Cap. 4. a due fpecie ridice

rune le paflioni , cioè al Piacere, e ai Datore.

Da..a or.! lu i'.onc -on i Uiv;r:'j u-.;e!.j dei Demotritici, e

degli Epicurei. Ma preilo gli Stoici quattro fono eli Alleili pri-

mar), due riguardo ai bene, e due riguardo al mille. Imperoc-

ché in ordine al bene ion!ii;ia:o come convergerne, e facile da
acquillariì, naf^e il Defdcio; e in ordine al bene acquilìato ,

e polìeduto nafee il Gaudio. Ma in ordine al male tonceptto

come già vicino, ed imminente r.afce il Timori; e in ordine al

male, che già ci ha giunto, e ci aggrai a , 1. Dolore. La qual

divifione fegue Virgilio |ti a'Inra ouando parlando dell'Anima
del Mondo lecomlo le co'inr.e 0. T;.-.iQn,c: .stftrm.i da e:la irat-

re origine le Anime umane, e le Palliali, cr.'elie dentro i cor-

pi imprigionate ciperimemano.
jiinc cupiant , mctuunsque , doient, gaudenrque, nec attriti

Refpicìunt claufir tenebri;, & carcere caco.

É quinci ancora

Avvien, che Tema, e Speme, e Duolo, e Gioja.

Vivendo le conturba, e che rinchiufe

Nel tenebrofo carcere, e nell'ombra

Del mortai velo, alle bellezze eterne

Non ergan gli occhi.

S. Tommafo [a] nella fua Somma undici paflioni dilìingue

fei delle quali appartengono alla Concupi fri bile, e fono l' Amo-
te, l'Odìo, il Dcfiderio, la Fuga, il Gaudio, e la Triftex^a ;
e cinque aH'IrafcibìIe, e fono la Speranza, e la Difpera^ione

,

1' Audacia, e il Timore, e finalmente V Ira, cui non fi ti.i con-

Per render ragione della qual divilìone egli vuole, che fi con-
lìderi, che qualunque immaginazione di bene, o di male fenfi-

bile, che non importa la circolìanza dell'arduo appartiene all'

„ _ Ap.

Ci) EmiJiLii. 6. (1) i,2,?i.t/i.ij.«rr.ì-
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Appetito di cupidigia, e perciò 0 che l'Anima vcrfa intorno di

tale oggetto, attraendo che lia preferite, o lontano, e nafee in

effa l'amore per riguardo al bene, e V Odia per riguardo al ma-
le/ ovvero lo confiderà lontano, e nafte il Defiderw per riguar-

do al bene, e la Fuga per riguardo al male. O finalmenre Io

concepire prefente, e per lo bene ha il Gnidio, per lo male la

Trijìe^.
Mi quando il male, 0 bene fenlibile è concepnto come arduo

allora naftono gli Affetti dell' Irafribile . Ed in tal modo fé fi

concepire il bene arduo, ma però poilibile da ottenere, nafte

la Speranza, e fe fi concepire imponibile la Di/persone, Se
fi apprende il male imminente; ma nello fletto tempo li conce-

pifte una forni di ribatterlo, e fuperarlo; nafte Y Ardimento
ma fe fi apprende maggior della noflra forza, il Timore . Final-

mente fe il male ci aggrava, c circonda , e tendiamo a refpi-

gnerlo, e difcacciarlo , inforge l'Ira, cui non v' è Affetto con-

trario ; imperocché le vi folle dovrebbe egli verfare intorno il

bene prefente, ed arduo, il che non può darfi , non potendo

concepirli per arduo il ben, ch'è prefente.

Altra divilìone ftabilì il Cartello, il quale di tal materia ci

lafctò un eccellente Trattato , ed accuratamente i moti corpo-

rei, che alle Paffioni vanno congiunti, e o le precedono, o le

conftguono , ci deferirle , del che ora diremo
;

imperocché
1' eliminarle in tal modo alla Filica p ri ne ipalmente appartie-

E prima di tutto allora che concepiamo gli oggetti , fecondo

che gli concepiamo 0 giocondi, 0 molefti, ed uno in una ma-
niera, uno in un'altra, nafeono in Noi diverfe mutazioni, che

Pajfioni dell' Anima fi appellano, le quali fono differenti dalle

fempliei Senfazioni; perchè le Senfazioni fi rilerifcono agli og-

getti flefli, e le palfioni a Noi. E perchè tra il Corpo e lo

Spirito v'è tale unione, che ogni volta, che nafte mutazione

nel Corpo, nafter debba mutazione ancor nello Spirito , e re-

riprocamenre alle mutazioni dello Spirito debbano accompagnar-

fi le mutazioni del Corpo; perciò a qualunque Paflione dell'A-

nima corrifpone una precifa Palfione del Corpo, e a qualunque

Taffione del Corpo corrifponde una precira Pallione dell'Anima,

cosi che in qualunque affezione dell'Anima con tale e tal mo-

do viene cofiituito forgino , e le parti dell'organo , ed in al-

tra affezione con altro modo, e reciprocamente i quali modi

per verità non poffono precifamente determinar» ; ma polìono

però molte circoftanze o ellerne , 0 interne non difficilmente
t cij oir«-

. Tjijiri j-rw-i D/ Google



io Elementi di Fiftca

ofiervarlì, e rimarli, che fono come le note, ed i caratteri feri-

fibili dì ciafeuna Patlìone.

Dicotili poi Paffioiii, perchè nafeono in Noi per l'azione de-

gli oggetti, che concepiamo. E perciò l'oggetto è quello chea-
gifee, lo Spirito quel che patite. Non però gli oggetti efterni

eccitano in Noi le paffioni fecondo ciò, che eiìi iono , ma fe-

condo ciò, che vengono di Noi concepii». Cosi un oggetto ,

iebbene non è peiicolofo in fé fletto , conceputo però lotto 1'

immagine di pericolofo, muove il Tarare, e cosi degli altri.

Per altro quantunque innumerabili Pallioni dillinguer fi pofià-

no, altre delle quali hanno il nome,ed altre fono fenza nome,
ottimamente fembra avere confiderato il Cartello, effervene al-

cune Originarie, e primitive, che quafi fonti di tutte 1' altre

pollòno con ragione chiamarfi ; elfrndo tutte l'altre Secondarie »
e Derivate. Della prima forra lei ne diflingue il fuddetto Autore ,
e fono l' Ammirazione , l'Amore, e l'Odio, il Defiderio , V Al-

legrezza, e la Trifiex^a, delle quali ora fingoiarmente tratte-

remo per parlare poi delle Secondane,

Delle Ptifilwii Primarie. Cap. II.

LA Paffione,, che fentiamo prima di tutte è l' Ammirazione.
Imperocché come tutte l'altre vengono in Noi eccitate do-

po che già è (lato da Noi conceputo l'oggetto; quella fi eccita

nella prima impreffione di quello . Ella 'e un ordinario effetto'

della novità. Imperocché fuole occuparli l'Anima, e tenerli at-

tenta alla, confiderazion di un oggetto, che all'imprdvvifo fe le

lapprefenta come eli«ordinario , e nuovo; nel che confitte l'Ani-

mirazione.Cosi quando concepiamo una cofa insitamente gran-

de, o- una rara virtù, nafte in Noi maraviglia. La novità dell'

oggetto dì piacere airAnima,e perciò fi fillà ella nella contem-

plazione di quello. Tale fil&menro nafte per la lìelfa filiazione

deqli fpiriti occupati nella nuova traccia, che il nuovo oggetto
nel certbro jmprelle; il che talvolta in tal maniera fi fa, che
dall'azione degli altri oggetti vengono appena gli fpiriti richia-

mati, e lafciano lenza moto, e fenza funzioni le parti clìeriort

.del corpo; onde feguono molti fegni e caratteri proprj di quel-

li che in tal Paffione fono coliituiti . Per quello fogliono e Hi.

talvolta tenere gli occhi filli nell'oggetto, Mare colle ciglia bar-
cate, colla bocca aperra, e relìarfi immobili, t limili talora ad
una Datila, il quale grado dì maraviglia dicefi Stupore.

Dalle quali cofe s'intende primamente
,

peichè nel primo a-
fpe^
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fpetto narce Tempre maggiore ammirazione, the nel fecondo, a
nel fecondo più che nel ierzo,ficchè Tempre vada diminuendoli .

Imperocché men nuovo comparile l'oggetto nella, feconda com-
parii di quello che nella prima; e meno ancora nella terza di

quello che nella leconda. 11 che fembra efière una legge genera-

le deila naturili imperocché qualunque fenfazione, o paflione è

più Iòne, ed occupa più lo fpirito nel tempo, in cui s'impri-

me, chi per lo tempo, in cui fi conferva. Cosi un lungo dolo-

re fi fa minore col ìòpportarlo, e la cnufa forfè principale, per
cui il folktico fa tanta impresone nel noftro fpirito , c perch'

egli è un movimento infolito.

Intende!! In fecondo luogo, perche quelli, che hanno l'ingegno

pigro, e tardo, non fono difpolli all' ammirazione , imperocché
manca in effi la forza immaginatrice , che è neceifaria per concepi-

re diflinramente gli oggetti, e conofeerne in confeguenza la loro

novità. Dall'altra pane fogliono più facilmente maravigliarfi quel-

li, che fono più rozzi, ed incolli , perchè gli oggetti a quelli

apparirono più nuovi di quello che agli uomini eruditi , ed itlruiti.

Il che tanto più fpeffo fuccede in quelli , che dopo molti atti di

ammirazione hanno contratta una certa facilita di ammirare , onde

Tettano filli, ed attoniti anche per quegli oggetti,che appena nanne»

faccia di novità , come è proprio di quelli , che 11 chiamano
Leggieri.

Dopo che l'oggetto ha impreffa la traccia di fe medefimonel

noftro cerebro, fe viene da Noi conceputo come un bene, allo-

ra nafee iu Noi una commozione interiore , che ci porta verfo

di quello, e fi chiama Amare. Ma per lo contrario fe l'oggetto

viene da Noi conceputo come un male, nafte in Noi un movi-

mento contrario, che ci ritira, e ci allontana da quello, ed O-

dio fi appella. Ed in tal modo, nella palfion dell'Amore confi-

deriamo la cofa amata come a Noi congiunta, ticchi di quella,

e di Noi fleili c'immaginiamo tarli una cofa fola. Ma per lo

contrario nell'Odio confideriamo la cofa odiata come difgiunta,

ficchè quella come un tutto , e noi come un altro tutto intiera-

mente divello ci concepiamo.
Il Bene, come lo definìfee ancora Ariflotele [i] è ciò, che

bramiamo, o ciò, al di cui portèllo fiamo portati , perchè il

jioflederlo ci arreca piacere. E perchè a quello una cofa , a quel-

lo un'altra è di piacere, per quello vano è l'Amore. Perciò

altri amano gli onori , altri le ricchezze, perchè ritrovano in

effe il loro bene, t il loro piacere , altri i beni del corpo , come

Ci) E:k.L.i.
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la robustezza, la fona d'ingegno, la gioventù, la bellena , altri

le virtù dell'intelletto, o del cofìume.

Se l'oggetto fi concepifee tome un bene a Noi proporziona-

to, e facile ad aequillarli, nafte un movimento di fpiriti verfo

di quello, e nello fieno tempo una tendenza dell'anima , ed li-

na volontà di acmiiftarlo, e di pofi'ederlo,Ia qual Paflione chia-

mali Defiderìo. Che fe fi concepire l'oggetto tome un male ,

da cui polliamo fottratei , allora fi fa un movimento tenutario

di fpiriti, e nello delio tempo nafce una Fallitine nell'anima
,

con cui vogliamo fottrarei dal male che ci i'ovrafta,e dicefi Fu-

ga. Nè folo il Defìderio tende ad acquiftare il bene , che non
fi ha , ma a confervare ancora quello che fi polfede ,- e così la

Fuga tende non folo a tener lontano il mal, che fovrafta , ma
a diftacciare ancora quel, che ci aggrava - Quanto è maggiore

il bene, che fi concepifee, tanto maggiore, ellendo il relto pa-

ri, fi fa il Defìderio; e cosi parimente quanto è maggiore il

male, tanto è maggiore la Fuga. Per un'altra parte tanto più

crefee il Defìderio, quanto più conveniente a Noi concepiamo
il bene , e tanto più crefee la Fuga , quanto più inconveniente

giudichiamo il male. Per quello con molto ardore il foldato d'e-

liderà la vittoria, e il mercatante il lucro, e l'uomo nobile gli

Quando concepiamo il Bene gii in noffro poffeffo , nafce in

Noi una gioconda Paflione, che dicefi Megiex^ti, tui fi oppo-
ne la Tr'iflixta, the nafce in Noi, quando ti confederiamo ag-

gravati da un male. Quanto- maggiore, o minore fi concepifee

il bene, che fi ha in pofTenò , tanto maggiore, o minore è T
Allegrezza, che fi fpcriroenta ; e perciò maggior è l' Allegrezza
allora quando acquisiamo di nuovo un bene, che dopo di aver-

lo acquifìato. Imperocché i beni che fi poffeggono , tengono meri

occupato lo fpirito, che tende tempre all' acquillo di nuovi be-
ni. Cosi maggiore è la Trilìezza nel primo aggravamento del

male, che dopo molto tempo che fi fòpporta, facendoli minore
col lungo tifo il dolore. Talvolta molti oggetti trilli non lenza
qualche giocondità d'animo fi rapp relentano . La ragion è che il

male non fovralia a Noi ; ed è cofa per Noi-gioconda il conce-

Cre i mali, da'quali lìamo liberi. Così è cofagioconda il veder
Tragedie, e le fere, che fogliono a Noi eilere di pericolo ,

lenza temet danno da eiTe,- e molte altre cofe orribili, le quali fo-

no rapprefentate da' Poeti, e da* Favoleggiatori . Talvolta è cofa
lieta il ricordarfi le difgrazie, the abbiamo patite ; perchè alla

memoria dVjaflà.ti nuli li unifee la conftd eranone del bene ^ che

TI I91 li jrjffBfCijog le
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ora godiamo . Ed è cofa lieta al giovane magnanimo la prefen-

za del pericolo
;
perchè infieme col pericolo , che per altro do-

vrebbe eccitare triftezza, fi eccita l'idea della virtù, e del va-

lore, eoa cui egli confiderà di poter acquiftat la vittoria.

De' moti organici , eh nsfcana utili fuddiilt Pacioni .

Cap. 111.

NEH' Ammirazione non fi fa alcuna mutazione di cuore, o
di iangue; ma folamente fi fa un trattenimento di fpiriti,

che ci rende fiflj,.ed attenti nella confiderazion dell'oggetto .

Ma non cosi ridi* altre Paflìoni . E primamente ncT Amore of-

Jérva il Cattefio, e con elfo gli altri Fifici , che fubito che alL'

Anima l'oggetto amabile fi rapprefenta, gli fpiriti animali della

traccia, che fece l'oggetto nel cerebro, prendono un moto viva-

ce per gli nervi della feda, e della ottava conjugazione verfo del

cuore, e verfo i mufcoli, che Danno intorno allo Jlomaeo , ed
agi' in te (lini ; onde un foave calore fi fente, ed un grato movi-
mento, e il fangue più fi depura, e fa una circolazione più lie-

ta; onde nafee nell'animale un fentimento foave, ed una aura

Cereria di gioja. Ma nell' Odio gli fpiriti fi muovono in una ma-
niera tutta contraria, parte nei mufcoli degl' inteftini , e dello

fìomaco impedendo che il nutrimento entri liberamente nel San-

gue, patte nei piccioli nervi, che chiudono le vene, fioche faccia-

no oppofiiione al moto del fangue
;

parte in fine fpremendo i

fucchi della melancolia , e della bile, onde risicano moke inegua-

glianze nei movimenti del fangue, e molte gravi , e maligne affe-

zioni , che tengono l'Anima in un continuo fenfo d'acrimonia, a
dì amarezza.

_ _

Nel Defìderìo fono polli in agitazione tutti sii fpiriti , ed il

cuore è con violenza agitato; i moti della Fuga fono poco diverti

da quei dell'Odio. Ma nell' Allegrezza sbocca il fangue con celeri-

li fiori del cuore, ed alle parti efterierì del corpo li porta; onde

vivacità in volto , e forza , e colore nafee , e luce negli occhi -

Per Io contrario nella Triflezza riilretti gli orificj del cuore, il

moto del fangue fi fa più debole , e tardo; onde il cuore da certo

Jefo ci fintiamo aggravato , e le patti eflerne languide , e fenza

irza , e fenza colore fi veggono . Imperocché come qualunque

Pafìione ha ilfuo particolare organico movimento, cosi ancora ha

il fuo eltrinfeco particolare carattere, e i fegni proprj; come fono

le azioni degli occhi, e del volto, le mutazioni del colore, i tre-

inoti, il languore, il deliquio, il rifo, le lagrime, i gemiti, ed



rattrilH. In alcune Pallioni fi cangia il colate, il che proviene

dal cuore; imperocché fe il (angue erte dalle vene, e dalle boc-

che del cuore con empito, ed in copia, allora correndo alle parti

efleriori del corpo, le rende rotte. Ma fe li ritingono le vene,

e le bocche del cuore , allora minor copia di l'angue concorre

alle parti citeriori , onde nafte il Pallore . Così nell' Allegrezza

diventa rodo il volto; perche in tal Palliane fi aprono le cata-

ratte del cuore, e il langue fcorre veloce per tutte le vene , ed

entra nella faccia più caldo , e più copiolo , onde la rende più

lieta, e più ferena. Per lo contrario nella Triftezza ftrignendoG

le bocche del cuore, avviene che il fangue corre più lento per

ie vene, ed in minor copia, e più freddo giunga alle parti eftc-

riori; onde nafte il Pallore. Per quello fe è fraoderwa 1' Alle-

grezza fi rilafciano talvolta le picciolo bócche del cuore in tal

maniera, che con troppo empito fgorgando il fangue per gli pol-

moni, refta impedita la refuirazìone , onde ne fegue mone, co-

me narrano [l] di Filemone Filolofo,

I Tremori hanno due diverfe cagìoni,l'una perchè talora rrop-

S
pochi Ipirili feendono dal cerebro nei nervi , e l'altra perchè

volta Te ne feendono troppi , che in confluenza li vanno agi-

tando. La prima eaufa apparifee nella triftezza, e nel timore, e

nel freddo. La feconda apparifee nell'allegrezza , nell'ira, enell'

bbriacebezza

.

II Languore e una certa difpfizione alla mancanza del moto ,

che fi fente per tutte le membra.E la cagione è la fcarfezza degli

(piriti, che dal cerebro feendono ne'mufcoli a dar movimento, il

che in due maniere può farti , o perchè rroppo difpeodio fiali fat-

to di effi, o perchè una gran porzione di elfi in qualche parie fu
determinata ficchè le altre vengano abbandonate. Ciò talvolta ac-

cade nella paiiion dell'Amore imperocché talvolta tanto s'occupa

l'Anima nell'oggetto amato,che la maggior parte degli (piriti Ita

continuamente impiegata nella traccia di quello . Lo (fclfo Talvolta

accade nel Dcfiderio , e principalmente quando è veemente , e

quando le difficolta di ottenere la cofa defìderata occupano l' Ani-
ma, e |a fìllano nel penfier di ottenerla. Spelfo nella Triflezza

fi fente, ed ancora nell'Allegrezza - in quelle per una fina con-

fiderazione dc'praptj mali, in quefta per un grave difpsndio di

Ipriti .

Il Delirio è una perdita di moto maggior del languore, fic-

- ' •
*•

' che
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chi i fenfi vengano del (ulto abbandonaci, e noi fiamo podi in li-

no llato fimile a quello di morte . Egli l'uole accadere in una

cftrema Allegrezza allora quando aprendoli efiraordinariamente

le bocche de) cuore, il lingue in tal maniera accelera , che s'

ingorga, ni prontamente palla per le vene ; onde reità quali e-

ftinto il Ino movimento. Il tris talvolta, iebbene più di rado ,

accade in una grande Triltezza , in cui troppo fi riilringono le

bocche del cuore, onde nè il fangue liberamente può moverli ,

ni colla ordinaria mifura entra nel cuore.

Il Ri/o fi fa, perchi il l'angue ch'entra dalla vena cava nei

polmoni, gonfiando i medefimi più dei lolito , obbliga l'aria ,

che Ha dentro d'elfi rinchiufa ad ulcire con empito per Tarperà

arteria, nel cui movimento relìano feofli i mufcoli del diafram-

ma, e del peno, c della gola, e nafee quell'agitazione, e mu-
tazione di volto, che veggiamo in quelli, che ridono non fenza

un fuono inarticolato , di cui è cagione l'aria, eh' efee rapida-

mente, e copioiamente dall' afpera arteria. Suole efiere il rifò

compagno dvl.'.i Uty/ezza, tner.lre in ijle pallone il farr-: en-

tra nel cuore con mapeior forza, ed in fruttiore abboncatiza .

Sebbene in una estremi Allegrezza può mancare il rito a cagio-

ne iheii (.ir,gi:e per la troppa cop.j i';;;gorg», c reità impedito

il !uo molo. E pertbé la novità 'ougli osgetti cagiona l'ammi-

razione, e co.T l'ammirazione talora fi uulce (l'Allegrezza , per

, :fto talora alla i.fla di nuove cofe ;oafce il iilo, il quale è

maggiore (e veggiamo nell'oggetto una certa deformiti, ed in-

convenienza; onde nalce, cri.- fpeii» r.d:amo in vedere un uomo

deforme, come un ch'i gobbo, o pigmeo, e ftmili. Talvolta

P'jilono i lutibi dilla b:le cagionare una Ipecie di rifo , en-

tr.rdu ni' lar.fiue, ti aumtnv. .lo il fjo empito. Onde nalce tal-

io!:», ti-.; nrll'od.o, e ne'..' uà li veggono akani a ridere , ma
lon una i>ecie d; t;lo am»ro, il quale lì fa parte per uni cer-

ta allegrezza che na!cc me-.t:e fi io-.ieci.'tcno :tx:;uri al loro

nemico, e parte per la tniflion della l);le , eh; pone il langueia

Le L-grìmc allora fUllir.o, quando fono pierr.ure , e firerte le

glandule lacrimali, cii: car.ie^uno codeilu umore, e (tanno neli'

Ingoio interno dell'echio. Si Ipremono elie tanto nella inllezza,

quanto oell'allegmia: m* con di-erra maniera; nell'allegrezza

perchè in tal palli - il tangue e f.li *m<v. verino :.o;li :n a.ira-

t one, e fi fa una uotserfale dilatazione dei v a fi ; ma nella mitez-

za perchi in ella li llringono le vene, e quafi tutti i vali, dentro

di cui Manno rinchiufi gli umori. Ma nella fomma allegrezza , e

Pmc a D nella
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nella fomma triftczzi non cadono lacrime
;
perchè nel primo calo

i moti del fangue rellano , come abbiamo detto , impediti ; e nel

fecondo i moti fono cosi Unti, e tardi, che non v'i badante im-

pililo per far ufeire I' umore dalle glandule , che lo «mtengo-

Che fe talvolta avvenga, che il fungile , il quale per la paf-

fione delia triHeiza già fi era allentalo , e flava premendoli cuo-

re, o per la fua tona , o per la fona di qualche fperanza, in cui

li dilati il cuore, e fi aprano le fue bocche , fgorgi con empito ,

ficchè reilL l'ollevato il cuore , allora nafte ciò , che chiamiamo il

Refpiro, cui Ha Tempre congiunto un fenfo di piacere, e di gioja,

e quefto non fi fa fenzauna dilatazione del petto,e fenza un Tuono

di voce , le quali cole nalcono dalla dilatazione del cuore , e dal-

la copia dell aria,che all' improvvlfo efee fuori dell' alpera arte-

ria.

Delle Pagi-ani firondarie , e prima di quelli che fono una

f'teie di Ammirazione , i> di Amire . Cup IV.

ne nafeono , che fono come rami , eh' elcon da' tronchi . E
primimeiuo dall' Ammirazione natee la Eftima^iam, o il Difpre-

copiamo efl'etvi in quello valore, e qualità pregevoli , e ci fentia-

ttmie, e vile, e nal'ce in noi una pallion di Difpregio. E perchè

tra gli altri oggetti pfiiamo conhdurare ancora noi lìelìi , per

quello può hiorgcri; una IHma , o un difpregio ancora di noi fteifi;

onde dipendono vai} effetti. Imperocché fe conofeiamo edere in

noi buone qualità, ed eccellenti , nafte la Gsnerofnà d' animoyle
quali per fi pji.i;. rinate i;,; noi ?.-\ tiitre |\:i fir.mdi ci cagionano un
affetto di^ Umiliti, e di Modejiiit, e fe le llimiamo più di quel che

nafee Btijjiiga. Nelle quali Faflìoni tutte come v'i: il ino parti-

co lare moto di fpiriti, cosi v' è il fuo panicolar eflerno carattere ;

onde reagiamo, per efempio , il Superbo camminare col capo alto ,

guatdate con occhi audaci , parlar con impero, e mollrar di ogni

cofa difpregio; ma per lo contrario VUmilc ha un portamento mo-
dello, abbalfa gli occhi, patla con rifpetto, e dimoflra ftima.Che

fe fi prefenta una nuova perfora, e s'imprima in noi concetto eh*

ella ci Ila fiipctiore di molto , e iìa capace di giovarci , o di farci

danno, ci fentiahio insorgere verfo d' ella un affetto milto di arri-'

che abbiamo defetitto , molte altre
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a di timore infieme, che Ventraxione fi

io un affetto di Di/pregio, o di Sdegna
le la concepiamo vile, e di noi mollo interiore.

'

Intorno all' Amore [re Ipecie rettamente ne diRingue il Cartello

Colo per riguardo di noi ; ovvero la Ihmiamo quanto noi ; o infin

più di noi . Nel primo caio 1' A mure II chiama Benevolenza ; nel

fecondo Amk'iii.i, nel terzo Ufio^w. Coll'amor della prima
fona amiamo un cavallo, un car.e , un fiore, un fervo , e molti,
che fervono ai nolìri comodi, ovvero piaceri . 11 fecondo 'modo è

tra gli amici propriamente detti, cioè tra quelli , che fi amano per

onclta , tra il marito e U moglie , il padre e i figliuoli.

Nel terzo modo amiamo il principe, la patria, e Dio, per gli quali

Un'altra Ipecie di Amore è la Compiacenza , cui direttamente

fi oppone l' Aborrimento . E' li Compiacenza una paffioue , che

ci porta verfo un oggetto ,che ci li prdenta fotto il fembianre di

Bsìtezga. Per lo contrario l'Aborrimento è una fpecic d'odio con-

tro un oggetto , che ci compari Ice Deforme. Le quali due pafiio-

ni fono iortiilime, e d elicli hi me ,- inii'ero;chi il bello , e il de-

forme cadono fotto i fenli, e le azioni d:.ie cole firn lì bili fono più

efficaci di quelle che all'immaginazione , o all' opinione appar-

Ùna ipecie d'amore ancora è il Favore, e la Gratitudine. Fa-

vore dicefi una inclinazione di volontà, che abbiamo verfo di

alcuno, per cui lo ptelèriamo agli altri, 0 bramiamo il fu0 be-

ne; li quii pillione pet 1* ordinano è in noi ece:tata net qual-

che buona aiione di queilo , a cui fumo favorevoli, effendo noi

tiatur^mente portati ;d imir quelli, che tanno cole da noi con-

icpiite pet buone; perchè fehhene non ce ne rifalla nlcun bene

pielente, fperlamo lempte, che col tempo ne polliamo cor.lC'

" La Gratitudine è una Ipecie d'amore, che abbiamo lerfo dì

a'.cuno per cagione di qualche beneficio ritevoto; la qual è una

pallione pio'M def.'i uomini rin ' ; ;,! ^":i', ile fimo
di rendere bene per bene, e non foppoftano 0' cfìcce ìofetiori .

Si ossone ad ella V Ingrttirud'vte , la quale ceto non è una pag-

lione*; perché non l'accompigoa alcuna rr.o:afione di fan^ue, o

di folliti; ma è una fola ptivaiion di palfione. Eila e propria

dtfji uomini brutali, fi lipidi, e deboli. Dei brut a li, perche peri»

l'ano, che tutte le cofe (Sano loro dovute; degli fìupidi, perchè

iloti fono comraoffi dai benefici, tlls ticevono; e finalmente dei
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deboli, parte perche penfano doverli dare foccorfo alla loro mi-
feria, parte perchè amano il beneficioi ma odiano, ed invidiano

quelli, che loro fon fuperiori.

Delle P„gmi fecondane , che derivano da! Deaeri».
Cap, V.

QUando concepiamo l'oggetto come un bene , e come a noi

conveniente, inforge, come abbiamo detto, la pailione del

De(idei;o. Ma falsetto della lacilità per ottenere il bene

deCderato fa nafeere ciò che !i chiama Speranti e |>:r lo contra-

rio Calpesto de:ia d::i«.oliì fa naftere il Timwe . /Illa fptranw
Ha fempre congiunta u.n Ijecie c;.<korì;IÌ procorra dalla rap-

prelcotazIoDe dell*acqui Ilo di quel bene, che bramiamo , il qualfc
persero è lieto. Mi per lo contrario col Timore va tnita la

Tiifteiia, perche l'immac-inarfi un ber.e cor-trailato è dilpiacere .

•Quarto maggior ì il bene, me fi «mi e?; li. e tacile ad acqj;:l;t!i,

tanto magg-.ore, eller.do il relìo pari , è il diletto della Speran-

za,* e pe: lo contrario tanto p.ù grave £ il Timore . E quanto

maggiore lì apprende la facilini d' acquifere il bene, tanto mag-
gior parimente è la Speranza, e per lo contrario quanto più dit-

ficilc coraparifee l'acquido, tanto più crefee il Timore. Ma per-

chè per lo più noo co;l facile coir pan li e IVfjiflo di un bene,
the moire dlT'colti non ù prefentiiio nello fteio tempo alia min-
te, per le quali può fiTeie re.'o vaso il defideric di avere il ino
defiir.o bene, perciò non fucile concepirà Speranza , che non Ila

con qualche Timore ccminilia . Che le i cafi di confeguire il

bene fi conte:'I:i.:na ;iJai lucrr;o.i ai cafi di nercerlci , allora

tr.ura nome ..odcllo affetto, e chiamai". Cc^W.r^.hccc.n; ce.

co i cali di petderto fi lorscipn'cono aJai {upeoorì a quelli di

accu. Ilario, muta come i! Timore, e Difptrazjone fi chiama .

Tanto nella Confidenza, quanro nella D.lperai.cr.e cella il De-
fid:no. Imperi'i-.iiì ru>- ::*i.u .imo ciò, che gii concepiamo ac-

quieto, cóme cella Confiderà ; ni parimene bramiamo ciò
che concep:a.xo imponibile ca aecui(U:li, come neila Difpera-

Uca fpecie dì Timore i la Celofii , in eei temiamo più di
quello , che fi dee , la perdita di un bene , the molto amiaino, e
gii polite urrvi. Nafce imi i-ilo aliato dal.'amcre flefio , <h; aobia-
mo.il bene poueduto; p;r tu; ordinjnamenr: ù il , che rutto ci
Ipaventi, e c'ingombri, ed i minimi motivi di temere fi prendo-
no per maflìmi, e guanto tale affetto tngrandifee il ben policduto,
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tanto diminuifce l'opinione di fe Hello, ed imprime uno fpirito

di Baffnga.
Quando l'anima è agitala dalla con fiderai ione dei mezzi, che

per acquilìare un bene che brama, o per evitar un .male che
odia, fe fi preferitane all' immaginazione in maniera che (la

tra la fperanza e il timore, ed or da una parie ora dall'altra

pende quali in dubbiola lance, allora dicefi elfere in FlutttM'zio-

ne. Ma quando fi rìfolve ad intraprendere virilmente ciò che la

conduce all'acquino del bene, o al dife acciamento del male, allo-

ra inforge in ella l'Affetto dell' Ardimento, il qual cangiato nome
Audacia fi appella , quando s'intraprende di iuperare una forza

maggiore, e per ribattere un male fi va incontro fenza ragione

a mali maggiori. Che fe tendiamo all'acquilo di un bene per

quella ragione precifamentc, che altri da noi Mimati noftri pari

lo hanno acquisito, i
;

.:cdi £n;»,'*-<iow . E tnli alleiti tutti dal

Defiderio fembr.-.no avere orìgine, ed hanno la fperanza per lo-

io compagna Imperocché iebbene ciò che intraprendi 1' ardito

d'audace è difficile , concepire però l' uno e l' altro aver una
forza maggiore della difficoltà, e tempre fi rapprefenta un felice

fucceflb.Ma quando per acquiftare un bene o per evitare un ma-
le, ci fentjamo aver poca lbrza, allora è in noi 1' affetto di Pk-

fdtanitmtà, il quale le all'improvvifo ci vediamo oppreflì da un
male, che concepiamo grande,, e fuperiore molto alle noltre forze,

diventa Cojlerna^onc

.

Utili Patini [tcondarit, ih hanno orìgine dalia AlkgmK*,
e daiia Trifitzz". Cxp. VI.

S[E concepiamo aver fatta qualche azione o ingiuria , o impru-

dente nalce una fpecie di Triflezza , che dicefi Pentimento .

Ma fe Clamo dubbiofi le ciò che abbiamo fatto fìa giudo ,'o ingiLi-

fto, nafte la Pafìion dello Scrupolo, la quale talvolta ì un grande

tormento dell'anima, che l'agita di continuo tra la fperanza e il

timore. La mancanza dei beni , che ardentemente dehderiamo, ci

cagiona, come abbiamo delio, triftezza . Ma fe veggiamo anche

an/i alni mancar quei beni, che mancano a noi, nalce una fpecie

di allegrezza, ed una confolazione. Per lo contrario fe veggiamo

negli altri un bene, che non abbiamo noi , e che bramiamo, nafee

una fpecie di triftezza , che Invidi» fi chiama , la qual palìione

prende la fila mifura dal defiderio ( che abbiamo del bene, che

veggiamo in altri ; e perciò talvolta è violentiffima ;
palfione

fempre tgtmeatofa, e mordace : imperoethi va fempre coli' odio,
1

e col-
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e colla triflezza congiunta, che fono affetti infelici'. Perdo agnel-

li, che da tal paffione fono afflitti , fi fa per l'ordinario livido il

volro, cioè a dire d'un color pallido mìllo di giallo , ed atro, il

che nafee dalla triftezza, e dall'odio, per cui i fucchi dell'atra ,

e della flava bile fono fpremuti fuori de' vali , e mefcolati col

fangue.
'

Che fe ad alcuno, di cui abbiamo dìfpregio, veggiamo accader

qualche lieve male, o Io vegliamo nelle lue fperanie delufo , in-

forme allora in noi lo l'piriio àsWIrrifionc, ch'è una certa fpecie

di allegrezza milla di odio. Ma fe vergiamo accader male ad al-

cuno, chi; di tal male noi concepiamo immeritevole , ci fentiamo

una Ipecie di trilkzza ;,.i(!a di amore, che diceli CnmmifcTayìaiie

o CampaJfionc. quanto è più grande il male , che veggiamo pati-

re , tanto maggior , ellcndo il rclìo pari , nafce in noi la compatito-

ne; e tanto p;u grande ancora, quanto mcn degno di patire giudi-

chiamo quel che patilce. Ma principalmente fe e rimile a noi quel-

lo, chepatifce, onde lo Hello male facilmente polliamo imma-
ginarci, che fia per cadere ancor l'opra dì noi. E perciò i Poe-

ti Tragici, che hanno per fine il movere ad una grande compaflio-

ne gli animi di quelli , che concorrono a udire le loro tragedie ,

fogliono inventare graviilime ditgrazie in peifone innocenti ilime ,

e totalmente di tanti mali indegne, e tali difgrazie ra pp reien ta-

llo alia compailione, e quelli che fono più deboli lòno ancora

più facili alla mìfericordia. Ma nulla fentono tale paffione quelli

che fono cosi infelici , che odiano tutti , e f'olo fi rallegrano di a-

ver compagni ne' loro mali, o quelli che fono in tal maniera favo-

riti dalla lortuna, che non ifliamò poter cadere in fintili difavven-

Quando l'anima li rivolge ai beni , ch'ella poffede , e s'occupa

nel diletto di poflèderli lenita che alcuna fcnlitole cupidigia la tor-'

menti, o la tocchi, quella intcriore tranquilli t.ì , ch'aia font'/ ,

milìa con qualche movimento di allegrezza, dicefi Cowh/i^j ,-

la qual è di due forte, l'uria che nafce dall'ignoranza, per cui
penfiamo. di polfedere gran heni, perchè non ne abbiamo 'idea dì

- maggiori, e l'altra procede dal vero poffelfo dei beni, che maf-
fintamente rendono lieti gli' Uomini , ed a'quali naturalmente
fiamo determinati. La contentezza del primo genere fuol edere
nelle perfonc vili, ed ignobili; quella del fecondo nei grandi.:

Ma quando ci rivolgiamo ai beni, che poifeggono gli altri, e li

giudichiamo indegni di poflèderli
,
inforge una conjmoiione d'odio,

e da

J3igìtìzedbyGaogle
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e di avvertione, che diedi Sdegno. Tale Palfionc è trine
j

impe-
rocché fentiamo dolore di veder bene in un indegno ; ni lucile ec-

citarli fcma la Compaiììone ; perchè nello Hello tempo che veg-

giamo il bene in un indegno, con lìderiamo anche il male tielL'

innocente . La qua! Paflione da un certo amore di giuflizia e
di oneiU deriva, e non i propria the degli uomini onelti.

DellIta, e di alttt Pajfmì , chi nafeom dalla TrifltZZa

.

Cap. VII

QUando ci veggiamo fare oflacolo a un nofiro bene, o fia

che ci venga impedito l'acquillo, o ci fa contelb il pof-

feifo; allora nalce in noi un moto, con cui tendiamo a

fuperar ciò, che olia, li quale dicefi Ira. Come il bene per di-

verte perfone è divello, cosi l'uno fi adira per un onor contra-

flato, l'altro per un piacere, l'altro per un guadagno. Ma quan-

to più amiamo il bene, che ci viene contrariato, tanto più gran-

de è l'Ira. Per quello gravemente ci adiriamo contro di quelli

,

che ci difpregiano; imperocché Caino foliti a (limar molto la

dignità, àe l'ingiuria però ci viene fatta da quello, la cui for-

za non concepiamogli poierribattere.alloranon v'è moto d'ira ,

ma fol mitezza, come quando riceviamo un'ingiuria da un fu-

periore. Il carattere elìerno di tal Pafiìone è mafiìmamente ma-
nifeflo. Imperocché il fangue corre all'eilerno con un empirò ,

gli occhi ardono, fremono fpeilò i denti, fpumano le. labbra, e
tremano le ginocchia. Ma tali affezioni variano fecondo 11 vario

temperamento delle perfone , e fecondo le varie paffioni , che in-

fieme coli' ira fi muovono. Perciò altri impali idi[cono nell' ira, e
tremano, altri s'infiammano il volto, e cadono loro lagrime dagli

occhi; altri più, altri meno fi adirano, altri più pretto, altri più

tardi lì placano.

Cosi parimente fecondo la divertiti delle perfone, dalle quali

ci viene fatta l'ingiuria, fono diverfi gli accidenti dell'Ira .Im-
perocché fe famo offefi da quelli, cui ahbìamo fatto beneficio ,

maggiormente ci adiriamo, e contro quelli, che non vogliamo
fuperiori. Ma contro gente vile '.talvolta non abbiamo ira , e

meno con quelli, che temiamo : ed allora, come abbiamo del-

lo, invece dell'ira, forge il dolore, e diventiamo pallidi , e fred-

di, e ci cadono le lagrime dagli occhi. Per altro due fpeiìe d'

ira potino diflinguerlì , l'uni ch'i prontiilìma, e tolìo lì mani-
fefta; ma predo ancora fi acquieta l'altra ch'è nuda, e fenon

dopo molto tempo fi dimoftia, e difficilmente fi placa. 11 primo
mo-
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modo di adirarli conviene a quelli , che fono vivaci, "e abbon-

dano di (piriti; l'altra a quelli, che fono in triftezza
,
[ed han-

no il fangue più craifo.

Una fpecie di triftezza è la Vergogna, e nafte per Io timore di

aver vituperio nell'occafione di qualche fallo in faccia di quel-

li, che rfimiamo , e veneriamo. Avviene per quello, che ha

femore congiunto l'eco un affetto di modeflia , ed è propria di

quelli, che li tengono in opinion d'inferiori. In tale palitene ,

per l'opinione del fallo fi perturbano glifpiriti ;onde fegue e pal-

lore, e rollare, ed altri legni edemi , ihe dinotano il dolore

dell' anima, ed uni l'pccie di pentimento. Elia conviene a quel-

li, che amano la lode, c per l'ordinario , e principalmente ai

giovani, ne' quali arde l'animo d'acqniflar gloria, e che per la

inefperienza, e per la età fono mailimamente efpofii ai falli .

Quanto più (limiamo l'onore, tanto più ci moviamo a vergo-

gna ,- e quanto più ancora (limiamo quelli, appretto de' quali (la

(coperto il nollro fallo. E da cià nalce the non fi vergognano

quelli, che o non ilUman l'onore, o non ilìimano le pedone ,

che veggono il loro fallo. VInverecondia non è patitone, ma
è una privazion di palìione, e fuol regnare in quelli, che fono
dati alle voluttà, ed ai vizj; e fi contrae per gradi, ed a poco

a poco. Imperocché dal principio nell'uno Cuoi elierc cosi abban-

donato , che qualche amor di oneflà non lo tocchi, e non fi dol-

ga fe cada in qualche ignominia. Ma fe ignominia li aggiugno
a ignominia, allora fccmandolì a poco a poco l'onor del nome ,

veniamo in (ine a non curarci più di quel ben , che abbiamo già

perduto, e nafee l' Impudenza, che è propria degli Uomini malli-

Un'altra («eie e la No}*, e nafee dal defiderio di mutazio-
ne; perche in tale maniera liamo collimiti , che i heni Melfi, i

quali abbiamo bramato, e ci hanno arrecato molto piacere, col
lungo pofieifo molte volte c'infailtdilcono, principalmente quan-
do fi;:mo di elfi fitolli, e non ne abbiamo più indigenza . Ciò
(he principalmente comparita nei cibi , e nelle bevande , che
non ci piacciono fe non lino che dura il vigore dell'appetenza .

Tale è la mufiea , che durando lungo tempo rende fa itidio , e

lai è qualunque altro bene , fe occupa lo Spirito più tempo dì

Un'altra fpecie in fine è il Cordoglio, che na Ice per la per-

dita dì quei heni, che una volra erano in nodro pohelTo,i quali

abbiamo in tal maniera perduto, che nefluna fpeme ci relìa di

ricuperarli; la qual paffione È amara, ed ha congiunlij feco i

mo.
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movimenti della difperazione , e tanto piii ti rattrifla, quanto

die ci fa ptefente femprc 1' immagine di quel- bene, il cui pof-

fedimento ci arrecava fommo piacere.

Ma il ricordarfi de'paffati mali, dai quali noi ci Tentiamo

fallevati, come da un grave peto, produce una certa fpecie di

allegreiia, che dicefi Ilarità, la quale è una dolciflima paffia-

ne

.

fint dtl Ubn Stfiò,

6 tu



LIBRO SETTIMO
Delti; Meteore. '' '

I
nome di Meteora e Greco, e lignifica lo Ileffo che Su-

blime, cioè i dire Fenomeno nelle regioni fubtimi appa-

rente . Sono le Meteore comunemente definite un Mifii

imperfetto di aliti , e di vapori compaflo , che nelle regio-

ni deli' aria fi forma, e pai fi /dogli-. La qual definizione perù

ad ogni torta di Meteora in rigor non conviene, non potendo

le Meteore Enfatiche dirli in rigor corpi midi , eliendo piutto-

fto femplici affezioni, o modifica ioni della luce. Comunque la

cola Ha, a quattro fpecie pollono ridurli, alle Umide, come fo-

no le l'iogge e le Nevi, alle Spiranti, come lono i Venti ,

alle Ignite, come il Tuono, il Fulmine, il Lampo, e finalmen-

te all'Enfatiche, come l'href Celc/le , i Paretj, le Para/elene

ec. delle quali ad una ad una noi tratteremo pioccurando d'e-

fplicarne le cagioni, e primamente

SEZIONE PRIMA.

SI?

itiflima mole, e di miniir

"OigiiizeaD/GoogIe_.
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non piii relìitono all'azione di quelle, al chcconcorrc la prefiìo-

ne della lidia aria citeriore, ch'elfendo all'ai più denfa di quel-

la, che fu rarefatta dal fuoco, obbliga col proprio pelò i vapo-

ri a falire dove vi ha minor refiftenz».

Polle le quali cofe, le Ti confiderà elTere i Mari , e i Fiumi
efpoiìi di continuo all'azione del Sole, non fari difficile il cono-
scere la cagione, per cui dicontinuo vengadaelli una gran quan-
tità di vapori cl.i]rata,licchè tratto trattone ingombrino l'Atmo-
sfera, e di flimole caligini le riempiano. Nello Hello modo s'in-

tenderà come deggiano fublimarii gli Aliti. Il che facilmente in-

tendono i Filici, ma non È facile loro il difeernere ,come dap-

poiché tali parti furono nell'aria efaltate, pollano per molto
tempo rcltar in ella a diverfa regione lofpefe. Imperocché eflen-

do fa gravità fpecifica dell'acqua a quella dell' aria in ragione

di 1000: 1, in circa, e facendoli fempre per le Leggi dell' Idro-

statica il bilanciamento tra due moli eguali antagoniste, non lì

vede come una malia pelante mille polla edere bilanciata da una
malia eguale pelante uno. Imperocché pili) ben concepirli, che

un corpo grave polla afeendere in alto quando é Ipinto da Uni
fona motrice, che colà lo dirigga; ma dopo che ha perduto il

fuo movimento, e necelfario, che per la Ina gravità cominci a.

difendere, ne può tarli, che reili egli fofpdb per qualunque

minimo tempo in quiete.

Per tal ragione adunque faifosnerà, che quando per la refilten-

za dell'aria avrà il vapore perduto il fuo moto, difeenda tolto

per la fua gravità, e non relti fofpcfo, come reggiamo. Per ta-

li cofe giudica il Signor Hallejo non doverfi conliderar il vapo-

re come una, malfa tutta folida e piena, ma a guifa dì una
picciola sfera al di dentro incavata e vuota. Poterli una parti-

cella di acqua in tale maniera da! calore rarefarli e gonfìarfi , che

che il fuo diametro divenga dieci volle maggiore, nel quel cafo ,

ellendo le sfere come i cubi de' loro diametri, ella diventa mille

volle più grande in effenfione di quello che eraprima, non cflendo

mutato il fuo pcfo. Seguita da tali cole, ch'ella fecondo le Leggi

dell' Id rollai ica per tutto il tempo, in cui reità in quello grado di

rarefazione, o dee continuar ad afeendere , 0 dee nelle ragioni fub-

limi equilibrarli, come appunto un pezzetto di vetro folklo, che

in queflo flato difeende al fondo , ma di cui fi può formare follan-

do dentro un cannello un picciolo globo di dentro incavato , il

quale occupando uno fpazio maggiore nell'acqua fenza cangiar il

ino pelo, farà obbligalo di afeendere dal fondo del vaio fino che

equilibrato nuoterà in quello liquido.
_
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Non h troppo diverrò da quello il penfamento de' Cartefiani,

tra'quaii il Biyle [ 1 } crede poterli rendere conveniente ragione

di lai fenomeno, le li confiderà il Vapore non come una mate-

ria femplice e folharia , ma campofta , e con materia eftsrna

temmìfta . Ciò effere una neceUaiia confeguenza della diverfa

teffitura di pani, e della difeonvenienza de' pori, che v' è nel!'

acqua, e nell'aria. Imperocché fuppongafi, che le pani dell' a-

rh, e dell* acqua abbiano cofiruiione diverfa, e politure varie,

ed ineguali de pori; Non entrando in quella fuppofizione facil-

mente il Fluido etereo dall'aria nell'acqua, e reciprocamente

dall'acqua nell'aria, è neceffario, che quella parie di elfìavj
,

che dall' una c 1' altra mafia ufeendo s' incontra, 1' una coll'al-

tra fi opponga, e s' impedifea; onde fegue, che tanto una par-

ticella d' acqua in mezzo dell'aria, quanto ima particella d'aria

in meno dell' acqua vengano da una tenue fuperficie di mate-

ria eterea circondate. E quella flefià pare , che fia la cagione ,

per cui una gocciola di liquore immerfa in un altro liquore ete-

rogeneo fi forma in figura sferica. Così leggiamo farli sferiche

le gocciole d' olio nel" acqua, e quando dal recipiente pneu-

matico fi cava 1' aria veggjarao ufeire dall' acqua ebe dentro il

recipiente è polla, I' aria figurata in picciolo sferiche bolle. Da
tal fuperficie, o zona poter nafeere tutta ]a differenza di quella

rifpettiva leggerezza. Imperocché efiendo fempt" eguale la grof-

fezza di quella zona, avrà elTa tanto maggiore, orainor ragione

alla malfa del vapor; fecondo che far! minore , o maggiore it

vapore. 11 che per intendere fuppongafi il diametro del Vapor
fimplicc elitre di una linea geometrica, equello del Vapore coir-

fojh di due. EHendo le sfere in ragione triplicata de' loro dia-

metri, farà il Vapor femplice al Vapore compatto come i: 3,

ed in conferenza la parte acquea dei Vapore comporlo alla par-

te eterea, che lo circonda come i: }. Se il diametro del Vapor
lemplice a. d:^ir,;:ru <i*. Vjso;j co.ujoito folle io.o iome r:

io. larebbor.o '.e '.oio malie come i: tono, ed in confeenema 1*

acqua al fluido etereo fi avrebbe come i: 909. ed efienùo l'Ete-

re tenia p;fo feguirJ die il Vapoie comprino l;L ;;:e c 'ii t.?.«i-

delia 1000. r.on tvrà p;:ò rra^gior pelo di 1. E perciò ellendo

il pelo dell' acqua a quello dell' aria meno che 1000; 1. poni
in lai modo jn Vapor' acqueo eilere fatto piii leggiero dell'aria,

ed afeendere nell' alte regioni. Ma perche per cagione della fu*

clattirjra in tal modo è enfi: tutta l'Atmosfera, che quanto più,

li afeende, tanto minor gravità fi litrota, per quello non ptòil

Va-

( I ) Dijftrtttitfimttnu i Vap tri .
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egli refli IWpefo. Ed in ta; modo i valori, eh?
fono p;ìi tenui, più in alto afeendono , e quelli che 'fono più

traili, li equiparano re::e più bike regioni, e perche non inde-

finitamer.lepr.nbno dal Sole cTcre- attenuati, non pnuonoDetcò
ancora indcrVratr.er.Te attendere - Dal the fluita eifere fe più

' -ene, ed effere :c urne di

liberi 'dalli

e Olimpo. Ciò che f. 4 de::

e, ii oee :nctnucre ancora dell'Alito.

\ndie il N.evtenryt
l

t ] confiderà il Vapore con
compofta, e crede edere il Vapore ur.a picciola n

?me«o d- elio, cf.t

Mene i

: perciò fi..

vapori et

r:t-

o dekon

iSsr.
i ; poveri, e lungo

e de/Fiumi et>

i gravi , e pe-

di-! pelo della

nnJ2 : , e (:.',,(: iol.--.-U r.f:.V:a
Crede perù il dottiamo Monta

vinj lemure la loro fne:ifica gravi

ptfjr.n He:" «ria, ria Ve non cilce

picciokJta, e ria; moto ir.reltmo,

agitati. In quella maniera che le

coi fondo (Unno molte particelle leireftri , e polveri vane , fi agi-

ta, e Icuote, veggiamo alarli dal tondo le polveri, e lungo tem-

po flarfi natanti, e {ofpele, le cuah poi celiando i! molo a poco

a poco difeendono prima le pjù craffe, indi le più fottili fino che

ridotta F acqua totalmente alla quiete refla ancora preflb che de-

purala, e limpida, come prima, làlvo che daquelle minuzie, che

o dalla fua vifeofità reflano impedite a difeendere, o dentro de"

fuoi pori (Unno rinchiufe. E così dee circa i Vapori, ed aliti ra-

gionarli. Le quali cofe non fenza probabilità Iona derte, ed in tal

modo dappoi fpiegò tale Fenomeno il Signor le Grandnella fua

Fitolbfia Cartetiana , e il P. de Chales nel fuo Mondo Mate-

matico.

Offenra il Nievventyt
[ 3 ] anche ne! tempo più freddo farfi 1'

efakazion de' vapori . Per vedere fe ciò nalceva dal calor fotteira-

neo, come alcuni penfano, egli prefe un catino di terra, in cui

versò 40. once d'acqua in un giorno di freddo violento, ed eftra-

ordinario, dopo di che lo pofe in una bilancia dentrouna camera,

(1) EJi/.Li.a.pji.'MlaittaMjOaitS^ticii. ( 3 ) Ej7/. rJ-Ztó.I.i.
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dove non »* era fuoco , e trovò che t' acqua nel congelarli avevi

perduro in 17. ore in circa un quarta di oncia del (ilo pefo . Egli

ebbe cura di prevenir la rottura del vaio durante- la congelazione

dell' acqua facendo una picciola apertura , eh* egli tenne fempre
a i'c il.', in mezzo del ghiaccio, e vi.lv; come i' il_-s , ili' era cofìret-

la di ufeire cimi i r; li .1 1 ne u ; e di lotto del ghiaccio, formò una gran,

de convellila, o eminenza fulia lupc:lìu_' del schiaccio, legno evi-

dente, che il freddo mette in moto, e rarefa I' acqua .

Della quantità dell' tvaprazhnì. Cap. II.

;ì di ridurre a cai-

calore dei Sole ,

nel;
1

aria dt

/~*Ercò il celebreHalleìoc

V_« colo l'evaporazioni de

li cui Digeriamone inferii

poi dal Sift Tommalo De
pubblicata dal Signor Geor
ed antica origine delle fon

in ìngegnofa iperie

yii rx'.l: 1 rai f,

lam tMdoita ;;i

i nella Ica Ietter-

fcecrio , e di molto ulo ,

ai, la quale ne

non avremo d:*c
1.0 Ir, Fomenti.

Piefe egli dunque.come gli flelTo lo efpo

(alata al grido lidio della

la 'oluzionetnciladiurcala

diti fondo, e di 7 dita,

quarantifìmà parte

y di cUinietro,

Hello mifutando . Ciò fatto appefe il vaio d'acqua ....

termometro all' eirremità di un raggio della bilancia; contrappo-

nendo a quello un efattamente uguale pefo dall' altra banda, e

quindi dall' approliimazione, o rimovimento del braciere fudder>

to, trovò faciliAimo il modo di mantener 1' acqua nel medefimo
grado di calore nreciiamentc . Così facendo trovò fen libi! mente il

pelo dell' acqua Ibernare, ed in capo di due ore olfervò mancarvi
una mezz'oncia di Troja, meno grani 7, cioè 233 grani dì acqua,,

che in detto tempo era efalata in vapori, lutto che diffidine -te il

fumo olTervare fe ne potelfe , ni folle l'acqua fcnfibilmente incalo-

rita . Una tal quantità in così breve tempo' parve affai confidcr.ibi-

le, ellendo poco meno di 6 once in 14 ore da una così piccio-

li fuperficìc, quale fi è quella di un cerchio di 8 dira di dia-

Per ridurre quello fperimento ad un efa'to calcolo , e determi-
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nare l' altezza dell'acqua fvaporarane in coiai gufo, fi fervi dello

(perimento allcgatodal Dottor Odoardo Bernard, flato tatto nella

Società di Oxford, cioè che il piede cubo Inglefi: di acqua pe fa

d'attamente 76 libbre di Ttoja [1] . Quello poiriivifo per 1728 nu-

mero delle dita contenute in un piede darà grani 253 1 , ovvero

once_i_, grani 13 j^di pefo per ciafeun dito cubo d'acqua. Per-

lochè il pefo di 233 giani farà 233 , ovvero 3 5 di un dito cu-

bo d'acqua. Ora l' area del cìrcolo'', il cui diametro È dita 7 _?

farà 40 dita quadre, per cui dividendo la quantità dell' acqua fva-

potata, cioè 3 5 di un dito, la quota di 3 5 , cioè 1 dimoerà,

3 ts ì - 10*1 ì7
che l'altera dell'acqua [Vaporata rileva la t ren refimaquima parte di un-

djto.Mafupponendo per comodo del calcolo efiere folo la feilantefima

parte, fe dunque l'acqua così calda, come l'aria nella Hate, efa-

la 1' alttzta de..a:.:lan:cl:T.3ratte di 10 cito in tue ore da tutta la

(uperficic, in 12 ore n'elalerà la to di un d;to fuddetto. La qua-
le quintili troveraffi di fo^e.-chio ba'levoie p5 ; l'ufo di tutte' le

piogge , fonti, e raggiade ...
Ter computale dunque la quantità dell' acqua lollevantefi dal

tr.are n vapori , pensò (glt di doverla Jn.n computare nel tempo
the Pi :! So e lupa ut I' oi:/.ior.te . poiché h iiot;e ritornarli *le

guazze ;n copia eguale, fe non fo:!e ài più a' vapon , che fono
allora innalzati, e nella fiate ellendo 1 giorni più lunghi di 11 ote,
quello eccello viene compenfato dalla più debol forza del Sole

,

Ipmal mente nella fila levata prima che l'acqua ribaldata ne
venga, di modo che fe lì deduce ^1 di un dito dalla fuperfide

dei mare effere in un giorno follevato in vapori, non farà nien-

te imptobabile la conghiettura.

In tale fuppoiìzione ogni 10. dita quadre della fuperficie dell'

acqua rende in un giorno in vapor: un dito cubo di adegua, e
lìiiI^ lJuh piede quadro una mezza Pinta, [2 } quattro piediun
Gallon, [3] un miglio quadro Ó014 Tun, [4] un Grado qua-
drato fuppoftD di 69 miglia Ingleli (vaporerà 33 milioni di Tun.
E fe il Mediterraneo fia giudicato 40 gradi lungo , e 4 largo ,

[ I ] Un.1 .',;'(",.: i.'r ,' li nj.i:.< Lmjr.: ì <:'; une Ss. ili.:':;

lì. 14-" [1] Mif«r., Ai s/.fi, i/ì'wk.» .;!!., !.
:!,/:.:, A, Ti:,,.,. [j] Un

Cali™ l 8. Phtt. [4] Un T"» «*irm »i». Galkn , .
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fatto il ragguàglio de' luoghi, dov' egli e più largo, e dove più

ftretto, ne rilultano iob gradi quadrati di mare, e confegucn-

temcnte tulio il Mediterraneo trafmetterà in vapori in un gior-

no eftivo almeno 5280 milioni di Tun diacqua. E quellaquan-

titì di vapori, benché si grande, È la minima che fi polla dal-

le addotte iperienze determinare . Rellandovi in olire un' altra,

cagione, la quale non può fermamente ridurli a calcolo, voglio

dire i Verni, per mezzo de' Quali viene la fuperficie del mare
ic-lta in aria piti prettamente di quello efali per mezzo del ca-

lor folare, conforme è hen noto a coloro,che hanno bene conli-

<|erato qlie' diseccanti venti, che fpirano alcuna fiata.

Il Mediterraneo riceve qudii ragguardevoli fiumi . L" Ebro ,
il Reno, il Tevere, il Po, il Danubio, il Niftro, ilBoriflene,

il Tanai, e il Nilo, tutti gli altri effendo di poca con iiderazi»-

ne, e li quantità dell' acqua loro di poco conto. lìfili fuppona
ciafcuao di quelli fiumi porlare dieci volte rant' acqua, quanta,

ne porta il Tamigi, non che ognuno di loro Ila in realtà così

grande, ma per comprendere in elfi tutti i piccioli fiumteiar-

ioli che iboaano nei mare, che non fa in altra forma comò
computare

Per calcolare 1' acque del Tamigi egli prende quella al Pon.
te KingHom, dove la piena mai non afeende , e 1' acqua fem-
ore entro vi feorre, eliendo la larghezza del canale .oo. Yard,
[1] e 3 la profondità, prendendo di ciafeheduna la media egua-
glianza , in amenduc delle quali fuppolizioni egli è certo di
prendere il più . Quindi il profilo dell' acqua in detto luogo à
joo Yard quadri. Quello moltiplicato per 48 miglia, ( che l'ac-

qua feorre in circa in 14 ore, computando i miglia 1' ora) ov-
vero 84480 Yard darà 23344000 Yard cubici d' acqua, cheven-

gono evacuati ogni giorno, cioè 10300000 Tun il giorno...

Ora fe ciafeheduno de' foprament ovati Fiumi rende dieci volte

più di acqua, che non fa il Tamigi, ne feguirà che ciafeuno di
quelli porri fino a 203 milioni di Tun per giorno , b tutti e nove
1827 milioni di Tun in un di. Il che t poco più d' un terzo dì
ciò, che provofli effers (ollevato in vapori fu dal Mediterraneo in;

in 11 ore di (palio.

Della

[t] DÌ. turi, ««iene <« fisti <f£tf««™.

Digitizcd by Google



Liiro Sittimo. 4i

Delle Nul-t, e KtWr. Cap. IH
QUando i vapori, che fono Innalzati, ingombrano in molla co-

_
pia l'Atmosfera ; ficchi impedivano la direzione de' raggi

"del Sole, ed offufchino fenubilmente il giorno , formano le

Nubi, e le Nebbie; le Nubi quando fono fi fi tenui, e itannonel-

le più alte regioni Ibl'peli, le Nebbie quando fono più craffi , e
fianuo nelle più buffe regioni nuotando. Un vapore craffo vibrata

fieli* alte regioni dell' Atmosfera difficilmente in effa lì equilibra ,

perchè il fuo peto lo coftrigne a difcendcre, ma un vapor tenue vi

ila facilmente fofpefo, o fia l'agitazione fletta dell'aria, che lo fo-

flenga, o fia la gravita dell'aria fteffa, che al vapore egualmente
relitti. Per le quali cole può Habilirfi, eh' effendo il reità pari, la

differenza delle altezze, a cut Hanno fofpefi i vapori , Zìa cagionata

dalla differenza della loro tenuità. Per queftó a divede altezze fi

offérvano dar fofpefe le Nubi, ed in tal modo tra gli altri le of-

fetvò David Frelichio fovra i monti Carpazj deli' Ungaria, al ri-

ferir del Varenio [i]. Quanto alta ria una Nube full' orizzonte

può non difficilmente csnofeerfi col calcolo trigonometrico, quan-

do effa fia in quiete . imperocché fe vi liano due .offervatori , che
dai due divelli luoghi A , e B nello fleffo tempo riguardino col

quadrarne il punto fieno della Nube C, nel triangolo ABC cono-

Iciuti tutti gii angoli , e la bafe AB, fi conciteranno ancora i lati

AC, e BC, e la porzioni AD, DB determinate dal perpendico-

lo CD; e perciò ancora nel triangolo CDB fi conofeerà il per-

pendicolo cercato CD.
Poiché quando è maggiore 1' azione del Sole, allo» léfìano

più afibttigliate le parti , per quello in tempo di Hate s'innalza-

no per 1' ordinario maggiormente i vapori di quello che in

tempo d' inverno. Imperocché in tempo d' inverno , come poco
li affottiglia il vapore, cosi poco afeende, e forma o Nubi in

regioni biffe, o Nebbie in regioni ancora più. batic. Che le il

raggio del Sole foverchiamente i vapori affottiglia, allora quelli

per gli fpazj delle altillime regioni diflipati, e difpcrfi, non for-

mano nubi prima che o perduto il loro moto , o per la mol-

ta Ino copia ammaffatt alle più baffe regioni non feendano

.

Un modo dì produrre le Nebbie, e le Nubi offerva il Nie-
vveutyt [i] effere 1* efaltazion di copiofi vapori, come veggia>

mo farli dall' acqua bollente nelle caldaje. Un altro modo è la

rarefazione dell' aria, che diventando più leggiera non fa più

F equili-

[l] FìS.i.T.H. ti] Ef,lì.diDht.i.C.i.
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equilibrio co* vapori che in elfi erano efallati, e differii; e per-

ciò effi nelle regioni più batte difendono, e fi affollano, come fe

ne vede L' efempio nella Figura, [1] in cui ANOP rapprefenra un

globo di vetro, che dopo di eflere fiato d'aria vuotato fi riempie d'

acqua. Lo fpazio NAP contiene quella poca quantità d'aria, che

vi refta nel globo, ed il rellante NOP e riempiuro di acqua. Se il

collo OD di quello globo li unii'ce per mezzo dei tubo DK. al reci-

piente d' una macchina pneumatica, e dopo che fi eflnfle l'aria dal

recipiente fi aprano le chiavette E, e K, allora non ritrovando 1"

acqua alcuna refiftenia farà obbligata a difeendere , e lo fpazio

ANP fi farà maggiore, dove I' aria rinchiufa l'irà più fparfa, e più

rara. Allora fi oilerva, che i vapori dell'acqua dentro lo fpaiio

ANP rinchiufi difendono , e formano una fpecie di nebbia bian-

chiccia , e limile a quella che vegliamo nel!" Atmosfera for-

marfi

.

Oflervò in tale fperienia il Nievventyt , Primo che tal nebbia al-

la prima eiirazione dell' aria non li vedeva , quando l' aria era trop-

po pafante fu! barometro, ma v' erano moli' effrazioni neceflàne

per ben rarefare 1' aria dentro lo fpazio ANP rinchiufa. Secon-

do che in tempo di freddo non fi vedeva la Nebbia, la quale ef-

fendo poi 1' aria rifcaldata, compariva. Terzo che il vetro diveni-

va più chiaro per gradi ienia introduzione di aria nuova. Quarto

fubito che ^'introduceva nuov' aria, codetta nebbia dal moto della

nuov' aria agitata fi rapprefentava con tutte quelle irregolarità , che

hanno le nuvole nell'aria in tempeila.

Unaltro modo e la fermentazione de' minerali, unaltrola preci-

pitazione, un altro i venti oppofti, che ammalTano infieme i vapo-

ri , che flavano difperfi

.

Dtlk Phggt. C„p. IV.

QUando i vapori , che nell'Atmosfera (lavano fofpelì difeendo-

no in copia fenlibilt, allora diciamo farfi la Viaggia.

Tale difeefa da moire caufe può efiere originata. E Primo
per la loro copia, per cui ammaliandoli infieme , e formandofi -ia

groffe mafie, non poffono più dall' ariaeficre foftenuti , ma fono

obbligati a difeendere, come veggiamo farfi de' vapori, i quali do-

po di eflere fiati in molta copia fotro la volta delle ritorte innalza-

ti, per lo proprio pefo giù pel lungo collo dìfeendono in groffe

ftille. Secondo pofiono a quello effetto concorrere ancora i venti ,

o fra che due venti s'incontrino infieme , ed ammaUìno i vapori ,

_ [l] FiS.z.T.n: 14.



j forando

'no obbligaci

: dell' ana

,

i fi raffredda

io occaGone
giamo freque

ir-contrandofi 1 vapori, che dai L* Oceano vengono folieva» , fi

tettino, e fi am.T.ailano, indi in moli* copia l'dof.i fi nr.vet-

{..no m pioggia. Lo fido orttrva :l Robbe !

il fa::i nel Mada-

B;!ca:. Ed o'.ierva il V.iretto, [ 1 ) Copra Pico di Tenaria po-
vere copiofaroeme, e giammai fili* llb!a. Lo Itelìo in fine after-

rr-ar.o 1 Viaggiatori accadere ntll' Alia, nel Teiù , e f-Jlle fron-

tiere della Cina, ed in altri luoghi. li foggiamo, dice il Signor

Halle! , che io feci nel? Ifala di S. Elena
, ( ci' e funata fotta

la Zona torrida, ed è un luogo de' più caldi della terra ) oli bit

data e occafione di fare queff cfpcrienza . Io era filila cima d"

una montagna elevata fopra il aure r.400. piedi, siv oj-r-

vato, eie i vapori, e le tuggìade, anche in tempo fereno, cade-

vano in tanta quantità, e coti veloci, che di quarto ri" ora in

quarto <f ora era obbligato rf afeiugare il vetro dei mio telefeo-

pio, e la mia carta fi trovava io un ìflante t! umida , che mi

tra impojiiile lo fenvere. Di ti fi può concludere, die la quan-

tità del"acqua, che fi ammajfa fitgli altri marni più grandi, e

più alti di quc/lo, dee farfi molto grande in molto picciolo tem-

po, e fovra tutto fu quelli, che formano lunghe catene, de" qua-

li P eflenfione occupa intieri paefi , per efempio fu Pirenei , le

F ij
|

Alpi
f

[7] Geog.l.t. [7] Gag.LÌ
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Alpi, t Apennine, e ìl mante Carpala in Europa, fi Taurc v
il Canea/o, I' Imaa ec. mie Afa, f Manie, i monti della Lu-

na, e inalci altri mlV Affrica, onde nafeona il Nilo, il Negro,

il Zairo; e nelr America, dove
fi

ritrovano le Ande, e i mon-
ti di Apalacba, ciafeuno de' quali eccede molta f altera ordi-

naria, a cui ajecndono da [e ftcjfi i -vapori, e {vile cime de' qua-

li [ aria è il fredda, e sì rarefatta, che non. puh fo/hner eie

pocbifftmo i vapori, che fonavi portali dai venti.-

Dalla mancanza de' monti nafte , che nell' Egitto non piove'

fe non affai di rado, e perciò egli farebbe una regione tutta,

fecca, ed e (Ireinamente arida, fe non la rendette feconda 1' ac-

qua del Nilo, che tutto in tempo di Ilare io inonda, allora che
per la troppa copia delle piogge , e delle nevi dell' Etiopia lo-

yerchiam.cn te- gonfio efee- (fall' alveo, e per tutto 1' Egitto tran-

quillamente fi fparge, di pingue limo tutti i campi riempiendo,,

onde nafee la loro abbondanti flinta feracità.

Per fapere quanta pioggia ne' Territori pteffo poco cada in un'

anno fecero- divertì. Filoibfi le oifervaiioni . IL Signor Mariotte
notò ,. che le piogge- cadute a Dìjan afeendevano prelTo che a.

iS pollici ed altri nel medelìmo (ito olfervarono afeendere a
io- Il Signor de Vauban [1 ] trovò' che. in feì anni a Lilla era
caduta una. pioggia di 133 pollici incirca, e nello fteflb tempo
ie la Hire a Parigi eflére caduti 121 pollici in. circa..

Oflervazioni di M.. Vauban a lilla

Anni Pollici Parigini Line

irfpo. 14-. 8-1

itìjl
, »J; 4—

*S?3 :

3°'

KS04. i9 3;

> Parigi

C » IAb* id?Ak*& di Paul! , affi.
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Ollèrvazionì del dottiflimo Corradi d'Aulirla intorno !a piogg?a

caduta in Modena.

Anni Pollici Parigin Ann! Pollici Linee

7'S }6 1710, 40

49 6 i7ir 69
4

xvx
4>' l7»i 40?

3 58

'Sé '7H . 3T

Per l'offcrvazioni del Sig. Tilli fatte in Pifa in anni 17 l'ac-

que un anno per L'altro cadute furono di 35 pollici in circa

.

Quanto è maggior l'altezza, da cut- difendono i vapori , tan-

to piil s'ingranano nel cadere. Per quello in tempo di fiate, in

cui le nuvole fono affai alte ,fi veggono fpeflb cader grolle piog-

ge principalmente fe calde dilazioni difgelino in un |tratto le

nubi, le quali nell'alte regioni di loro rmtura fredde danno di

vapori agghiacciati comporti*.

E perche principalmente in tempo di (late infieme coi vapori

vengono moiri minerali innalzati , che diverti: qualità hanno , e

facoltà diverfe
;

per quello fpelfo in tempo di Date cadono piogge

di qualità diverfe; e ftravaganti ; onde talvolta giovano , talvolta

nuocono, talvolta, abbruciano le foglie, e frutti , t'opra i quali elle

cadono. Per quello talvolta ancora di color giallo , e ìtnguigno

difeender' fi veggono, il che apportò talora terrore agli Uomini, i

quali le hanno credute piogge di lingue. Tali colori noi veggiamo
•caffi nell'acqua fe v'infondiamo in erta o fgiriti acidi , o l'ali al-

kalìci, o folti et»

Dell- orione de' Fonti, e di*fiumi . Cip. V.

VArìe furono tra gli antichi le opinioni intorno 1' origine de''

Fonti , e de' Fiumi . Arinotele nel Lib. r. delle Meteore al

Cap. i]. vuole che i Fonti, e Fiumi lì formino dall'aria (lipa-

ta in acqua dal freddo delle caverne. Epicuro nella fua Pillola

a Pitoclo crede, che l'acque, di cui fono.com poli
t
, fieno gene-

rate nelle vifeeri della Terra, le quali colando, e a poco a po-

co ammaliando fi tonnina i fonti, da' quali già li formano i iw-
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mi. .Seneca nel Libra 3. delle Queftioni non è diverto da Ari-

Itetele, e crede generarli i tonti dall'aria entro le caverne dei

monti rinchiufo. Imperocché eliere convertibili gli elementi, la

terra cangiarli in acqua, l' acqua in aria, e l'aria in fuoco, e

cosi farli ancora per lo contrario. Noti perfuafo pero Plinio, che

tali cangiamente fi tacciano crede the dopoché 1' acque fi ammana-
rono al centra, e formarono una Ipccie di Barano, nel modo che

penfava Platone , come fi lepge nel Fedone, follerò da uno Spìri-

to agitate, e gonfiate , da cui tollero in alti; Spinte, ed obbligate

ad aicendere fulle cime de'monti fprizzando fuori de' buchi , come
fuori di tanti piccoli tifoni.

Ma tra' più recenti tre tono le opinioni, ch'ebbero il maggior
fcguìio, come nota l'accuratillimo Vallifneri nella fua gentil Le-
zione Accademica, che (la intenta nella Raccolta intorno 1' Origi-

ne delle Fontane.
L'uni è che non altronde hafeano i fonti, che dal Mare come

dai Libri l'acri ancor fi conofee , ne' quali chiaramente fi dice , che

tutti i fiumi entrano nel mare , e il mare non trabocca : al luo-

go , donde/cono i fiumi , ritornano per fluire di nuovo . Pene-
trar l'acque per gli occulti ni JjìIj Tj'i'J ?:r eli cu.ili j.-!:rr.i:t!if:

i loro fali depongono, e pure, e dolci dalla prelìione dello llellò

mate fino alle cime de'monti efaltate
,

pel proprio peto di nuo-

vo difendono, e gocciolando formano prima piccoli rivi , ed in

progrelìo i fiumi . Li qual opinione prende qualche apparenza dì

Yero da quello, che non in un fola luogo fi oifervano molte acque

dolci native vicino ai lidi , le quali crdcono, e decrefeono fecon-

do il fluito, e rifìufl'o del mare, il che non potrebbe darli, come i

difenfori di tal opinione afiérmancr , fe quelle non follerò acque

provenienti dal mare. Di rali fontane molte ne rammemora Pir-

li io , Onorato Fabri , e il Varenio. Tale ancora riferifee il Do-
li art , come nota il du Hamel , efi'erne fopra il lido di Risban
vicino a Caleto, e tale fe ne oilerva nel lido di S. Niccolò di

Venezia. Quella opinione valfe appretto di molti fino il decimo-
fettìmo fecolo, e lu poi ne'nofln tempi da alcuni rifvegliata

principalmente dopo che parve che le deffe peto il nome del

Signor Giovanni Bernulli nell'Appendice alla Di!seriazione dtlF

effemefeenza , e fermentazione . Notum ejt aquam in qua mul-
tum falis ejl dìfalmum, gravìorem effe eadem duki,nerum aqua
marina , «r patet ex fapore, multar particulas falinas in fe con-

timi , proinde erit gravior ,
quam aqua fontana, vel fiuvialir r

Crcdìbde itaque ejl quod cum terra vicem gerat filtri ,
per cu- 1

fui farot aqua falum dulcis tranfirs pareli , rclitiis falìnis parti-
™" " " ralit-
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«"*» sfientete M*« 09 un,..?':;,», «.•«„, t^oMm
,

« ut ad eltiffim» fWfw ewmiw» /*r ptcffmum tfum
m.in-:i ;.•;!•;.,! iixr , r» fumi i/-io , im Min a/tendere ne-

Vt", ritmhnm «/»« E-cof» nota, che |-«qua ir. cu,

molto [ale è (lato difciolto, è più grave dell'acqua dolce, ma
l'acqua marina, come fi con„:'i: dai tapore. conitene m k mol.
te particelle (aline, e perciò e p:u grave cell'scqua fontina

, o
di fiume. Perciò e cola credibiie , che la Terra ficca le veci

di Ff-irro, per ti. cui por, pilti 10. l'acqua, onde lalciare le par-

ti (alme, <he accedono la graviti all'acqua, 1* acqua dolci al.

latnente afeenda dentro la serra per l'immeofa profonda deli-

Oceano, in guifa che alle cime de' più alti lìa Ipmia dalia pref-

llor.e dell'acqua marma, dalie quali poi , non potendo più a.

tendere, dilcenda, e formi i piccoli rivi.

Ma tontra [ale Temerla llar.r.o puma gli fpeiimenti, per <L |

fi oflerva non poterli mai radac...: .'a:cÙe
, mc«(, del-

la tenrec», . Oó tutti q'^lf.c.v 1' fcinr.o terbio, affermano.

ira'Qual! Lacan-ionio l'omo nelle fue Lettere, e Difcorli rtua-
dem'ci.i: Redi, e principalmente il fotracitato Vallilneri.it

quale dopo di aver fatto pillare temo «o.:c, come egli dice, l'

acqua lalala per arene, per telili, per ifpup.ne, eper terre di va-

ne maniere, non potè mai ottenere di farla dolce - Per fecondo
fe Tacque manne j.lor-l quando rullano per gli pori te.refiri di-

venillero dolci, non fi olierverebbono forfè nr.rc vene falfe vici,

no al mare, come fe ne olibano ira le alne neinfola di S.

V;r-,cenio, e nel Perù, e nell'Affrica, e nell'India apprefìo Co.
romandel, e fopra ogni lido neil' Inghilterra.

Ciré le f coni!,:;-.."., li I.™ dvì.' Idratanti , ton può ;-teh-

derìi come dal ballo mate alle alle cime de' Monti poffano innal-

zarG te acque . Imperocché ne' tubi comunicanti , come abbiamo
infognato, non fiorino mirarli i F.uidi omogenei, 'fe non a li.

•vello, o a parallela aìte-zga. E quando i [ubi lerrelìri follerò

vacui di aria, non pnlrebbono innalznrli le acque piìl che a tren-

tadue piedi fopra il livello del mare per la preliione dell'Atmo-

sfera, ed infine fe follerò ancora capillari potrebbe accrefcerfi que-

ll'altezza, ma non mai pervenire alle cime de'monti.Egli è ve-

ro, che come nota il dottiflìmo Bernulli elfendo l'acqua Tal fa più

grave della dolce, le acque marine, che dopo di elfere panate

per lo feltro terreltre depolèro i fali, e fi addolcirono , potranno

ancora in tale fuppofizione ciiére fopra il livello del mare innal-
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te in vapori afeendono, * sfuggono, immaginai!! non altro arti-

ficio elTer adoperato dalla Natura per fare (ìilìar da' monti le

aeque dolci, che quello. Imperocché penetrar l'acque del mare
dentro le occulte vie della Terra , e quivi per tonuoli canali

ferpendo iempre internarli finochè giungano (ino fotto le valle

moli de' monti. Ivi dal Fuoco fotta-ranco difciolte , ed efaltate

agli archi, ed alle volte cavernofe de' monti fi attaccano, come
reggiamo attaccarli le acque .diflillate ai lambicchi : nel qual
modo acgiugnendofì vapore a vapore diventano in fine grolfe

goccie, che per lo proprio pelo fi fiaccano, e feorrono lubriche

per Io pendio del monte ammoniicellandou, ed ammanandoli in

picciole fila d'acqua, le quali l'una coll'altra congiunta fanno i

rufcclli, c rivoli, da' quali in fine fono formati i Fiumi.
Ma tale ingegnofa opinione per quanto abbia apparenza dì

vero, e per quanto abbia una gran parte di Filofofi l'eco rapito,

non reità però che polla ali' efame da molti de' più maturi, e prin-

cipalmente dagli Accademici di Parigi non fia fiata giudicata in-

Imperocchè primamente per la efplicazion di un Fenomeno non
doverli ricorrere a incerte congetture, quando con principi «rt ' > e

manifefti polla quello efplicarfi. Non ellervi apparenze, che il Car-
tello fiafi immaginato cadetto fotteraneo fuoco dtlc'ioglhore , fenon
perché giudicava efiere troppo fcarfe le acque , che di [tendono dal

Cielo per formare tanti, e cosi valli fiumi; efi'ere perciò neceflario

il ricorrere alla Terra, la quale a guifa d'inefattribile miniera fom-

miniftri di continuo la materia a'fiumi, e Tempre ftillando acque

dalle fue volte li mantenga vivi, e perenni; il che non era neesf-

fario, come diremo in apprefib

.

Se vì folfe quello fotterraneo fuoco, che fino alle più alte cime
getta le acque , difendendo nelle profonde cave, che fianno al piè

del monte, dovreflimo fentirne gli effetti, e ritrovar per tutto ac-

que calde , ciò eh' è contrario alla fperienza. Ne effervi maggior
ragione, che lì ammettano tali dilhllazioni dentro la caviti de'

monti di quello che in tutte le altre cattiti della Tetra, ed al-

lora é difficile a provare, che tutta la terra non doverle fempre

edere coperta di Nuvole, e Nebbie.
Per le qnali ed altre ragioni addotte quei dottiflìmi Uomini

incominciarono a dubitare della Cartefiana fentenza, edaltra ca-

gione inveflìgare , la quale dopo molte ricerche non altra lì per-

lifero doverfi ammettere, che le Pioggie , e le Nevi, che ne'

rjionti come in tanti confervatoj fi mantengono, e che colando,
e a mano a mano fdrucciolaido per gli buchi , e per le fcannel-

?mtt II G lature
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latine fomminiffrano di continuo le acqne a rivi , e Tempre perenni

le confermano. La qual opinione ebbero gii molti Antichi, come
ne parla Ariftotile al Cap. 13. delle Meteore, dove effervi Autori

afferma, che credono ellere Ì' acque inalzate dal Sole, indi rinver-

ete in pioggia raccoglierli fotterra, e quali da un ampio feno flui-

re, fittili 0 tutti i fiumi avellerò origine da un folo' feno, 0 eia-

felino dal fuo ; ne generarli alcun' acqua, ma della confluenza latra

in tempo d' inverno rinverfarfi i fiumi ec. Nel qual fentimento fu-

rono tra' primi il Signor Perault, il Marìotte, il Sedilau, e de

la Hire, tra' quali il dottiflimo Marictte [1] per riconolcere fé

le Pioggie pollano elfere ballanti per lo mantenimento de' fonti ,

e fiumi del Territorio di Parigi , computò primamente quanta

pioggia prefTo poco eadelfe in un anno Covra tutto il terreno, che

per lungo dalla forgente della Senna (ino al Ponte roffo di Parigi

fi ftende, e per largo abbraccia tutti quegli altri minori fiumi
,

che alla medelima dentro tale tratto fommirtrano I" acqua, col-

ia qual quantirà poi la portata di quel gran fiume comparando
ritrovò elfer l' acqua che cade in terra aliai maggiore di quella,

che feorre nel fiume, e pìriche il feftnplo.

Calcolo del Marinile inforna la Senna.

Pollo che in un' anno nel Territorio di Parigi difeenda tanta

pioggia, quanta fi ricerca per inalzarli a 15 pollici, una pertica

dunque dì terreno riceverebbe 45 piedi cubi di acqua, e fuppo-

nendo the una lega contenga di lunghezza 1300 pertiche, una

lega quadrata conterrà 5250000 pertiche fuperriciali , che molti-

plicate per 15 danno 138050000 piedi cubi. Ed elfendo il fud-

detto terreno 60 leghe di lunghezza, e 50 di larghezza, disfan-

no leghe 3000 fupcriiciali , le fi moltiplica quello fpazio per

138050000, averatiì la pioggia che in un' anno cade nel fuddet-

to terreno, che farà piedi cubi 714150000000 La Senna a! di fo-

pra del Ponte rofso nella fua mezzana altezza, ha di larghezza

400 piedi, e 5 di profondita media; e la fua velocità è tale
,

che feorre 150 piedi in un minuto. Ma poiché 1' acqua nel fon-

do non va cosi predo come nel mezzo, ne quivi come nella fuperfi-

cie, fi può prendere una velocità media, che liadi 100 piedi in

un minuto : 11 prodotto di 400 piedi di larghezza per j piedi

di altezza media è zooo , che moltiplicato per la velocità 100 da-

rà 100000 piedi cubi d' acqua, che icone per la Senna in un minu-
to, e 1100.0000 in un' ora, e 1SS000000 in un giorno, e

105110000000.

[r] r«(wr. ,1,1 m«. d P. D.fi. u.
'"
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lojriooooaoo in un' anno, che non è la fella parte dell' ac-
que, che cadono in un' anno in pioggia.

Se invece di 15 pollici, fi prendano 18 come conviene all'of-

fervaiioni, li trova la quantità della pioggia effere affai maggio-
re, cioè 85^980000000 piedi cubi.

Tale opinione fu poi confermata in Inghilterra , e (labilità

principalmente dall' ingegnofiffimo Hallcjo col calcolo da noi di
l'opra riferito intorna 1' evaporazion del Mediterraneo j e nello

fìelfo tempo paflata in Italia, fu da' più Saggi abbracciata, e

polla poi ultimamente nella lua luce dal Val li Inerì , dal Conta
Kiccato, da; . •0 Corradi, e da altri molli.

Calcolo imarm il Fi dei? Amoirtcnc . [ 1
]

Effendo Hata la fu» - ;-..ia intorno il Tonte di Lago-faro fit

fata a joo piedi di Bo.or.na, e la fila profonditi ragguagliata nello

flato di raezzoap:edi io, lari la fua lezione piediqoatìrati 10000.

La velocità del Filone fi c fioperta con un galleggente etere di

;d;o p.edi 10 un' ora, la quale per maggior avvantaggio di calco-

lo fi riduca a looo.Afsumendo la velocita media eguale a quella del

Filone , e moltiplicandola per la fezione del fiume arraffi la porta,

ta del Pò
In un ora piedi cubi 30000000
In un giorno 710000000
In un anno 154800000000

Se fi confiderà [* eftenfione di luna l' Italia a guifa di un rer-

tangolo , di cui la lunghezza i 600 miglia, e la larghezza no ( il

ehe perù è afsai minore del vero ) farà la fuperficic di Italia di. mi-

glia quadrare 720000 , e prendendo conforme alle fperienze di Fi-

fa, che tra le altre Hanno di mezzo, pollici di Parigi per l'al-

tezza della pioggia , che è caduta in un'anno in Italia, averannofi

pollici cubi d' acqua caduta in pioggia in un' anno 4100000000000,

la quale quantità e fedici volte maggiore di quella, che fcarica il

Pò nel mare.
Pofto però che gli altri Fiumi portino tant'aequa ai mare, quan-

ta tte volte il Pò, reneranno altri dodici Pò per 1' alimento delle

piante, e per gli altri ufi.

G ij CA

[ 1 ] Lira tiralo Amai, 13.
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Calcolo dello flejfo [i] tnmm il Danubio.

La fezione del Fiume è di piedi quadrali 75000 e moltiplicata

per la velocita media, eh' è di piedi 10000 all'ora, avraffi la porta-
.

ta del Danubio al mare
In un ora piedi cubi 750000000
In un giorno 18000000000

In un anno 1^570000000000
La diflanza tra le fonti, e le loci del Danubio ì di gradi 15 ,

ovvero di miglia Italiane 1500 . La latitudine del terreno, in cui

danno i fiumi, che a finiflra, e a delira mettono capo nel Danu-
bio, è di miglia soo, e perciò l' cttenfiop del terreno e di mi-

dia quadrate 75000 , ovvero piedi quadrati 18750000000000 .

Dividendo dunque per quefì' area la portata del Danubio, ne rifili-

ti 1' altezza dell' acqua , che ballerebbe per alimentarlo cioè 6 57

di un piede, ovvero once 4 di Bologna p raffiinamente. Suppofto

dunque, che in quel tratto piova quanto a Parigi, cioè un anno
per l'altro fediti once Bologne!!, quattro s' impiegheranno per

conferva! il vado Fiume, e dodici, cicca dir tre Danubj, avan-
zeranno per gli altri ufi.

Conferma il Vallilneri tale fallimento colla lìruttura flefsa de*

monti formati culti di varj ftrati 1' uno fovra i' altro, altri di

pura terra, altri di fabbia, e di piccioli tavolini, altri di denfa

argilla, altri di un mifto d' arene, e di pietre varie, altri di

fola pietra, 0 di tufo, o di marmo, o di gefso, o di calce, o
di tartaro, o di varie materie metalliche, di varia grofsezza, ed
in diverta maniera polii, la deferitone de' quali li può vedere,

o apprefso il lodato Autore, [2] o apprefso il Derham , [3] e

principalmente apprefso 1' accurati (Timo Sehenehzero , dove de-

ìcrive efattamente i monti del Lago Utìenfe ..[4]
Se fi mifura 1* aliena de' monti di Modona, per riguardo del

Mare Adriatico, fi troveranno afeender effi fopra il mare più dì

piedi mille, e mille, onde fi'fpaventa 1' immaginazione a pen-

iare, come i vapori dall' imo fondo fol levati tifi pofsano mai tra-

palare per tanti diverfi ftrati di tanta fifsczza, grofsezza, e tutti

irregolari, e giugnere alle cime, 0 anche alla metà de' monti ,

e in tanta copia onde fiano ballanti a far fluire perennemente
tante fontane. E ciò che vale di tali monii rifpetto all' Adria-

j.^'J [1] -*«".i9. [3I Ejtf.JiDnL.3. [4] Difarfidite triglifi
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tico, dee valere degli altri rifpettoaglialtri mari. Quando man-
cano le pioggie non dovrebbono per quello feccarfi gli alberi, ed

inaridirti i' erbe, non mancando ad effe il fullidio di continue

acque, che dall' imo iondo fono efaltate per inumarle.
I vapori, che vanno penetrando la terra all' insù di poro in

poro , fono neceffariamente in qualche urto sfuggevole , che j

Meccanici^chiamano franamento , colle rareti de' pori lìeffi, e

Fce eguale all' azione, e per canfeguenza bifogna, che i vapori

tanto vadano fempre perdendo di motoj quanto il moto reim-
preffo dalle pareti de' pori è minore di quello, che i vapori ave-

vano impreco alle pareti medefime, e bifogna in oltre che fieno

fempre sforzati a mutar direzione difficultandofi con ciò l'afcefa,

dalle quali cofe nafee , che non poifono molto falire.

Entrando egli nelle caverne de' monti non vide mai alcun in-

dizio di tali diftillazioni, ne addottarfi i foli vapori cosi copiolì

negli archi loro, che ricadendo formatterò rufcelli, e rivoli,' ma
fe qualche gocciola fi rammaflàva, cadeva a piombo fui fondo
della caverna. Generarfi fpelfo in quelle volte alcune crofte di

tartaro, e piramidi alla rovella, che lì chiamano ftalagmites , e

altre bizzarre figure per mezzo delle cadenti gocciole: fegno evi-

dente, che non erano fempre da puri vapori formate, ma da ac-

que, che venivano dal di fopra, le quali in pattando per la ter-

ra , o per certe piante dette calcari? , o per altre dell' indole del

geffo, o fimili, iliMicinavano feto fali, e particelle, che comba-

ciantifi inficine formavano quei tartari, o quelle iìalagmiti, det-

te volgarmente acque impietrire.

Dalle quali cole fi conferma, non efTer le acque del mare ,

che vadano ai monti ; ma bensì quelle de' monti, che vadano ai

mare. Per quello i gran fiumi non nafeono fe non da granmon-
li, il che riconobbe ancora Arinotele. [ i] I muffimi fiumi nfl-

feono, cerne abbiamo infognato, dai muffimi manti, il eie puh

egire maaififia a quelli eie girano per In Terra. Per quello i

paefi, dove poco piove fono icarfì di fiumi, come nella Libia ,

come nota Giorgio Agricola. [2] Cid fi conferma dalle inonda-

zioni di molti fiumi , e principalmente del Nilo. Imperocché

nafee quello appretto degli Abillini nel Regno di Goyam; ed in

tempo di fiate dallo folllizio elìivo fino all' equinozio di Au-

tunno riempie d'acque tutto 1' Egitto. Ma di tale inondazione

fono caufa le immenfe pioggie, e nevi, che in quel tempo ca-

dono falle montagne Abiliine . Tali inondazioni fi veggono an-

[1] Ma. L. 3. [z] Di mh, & tgufu frbit.
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cara in mahi altri fiumi come nel Gange, e nelP Indo, le qua-

li non e da dnbitarli, che dalle nevi, e pioggie fiano cagionate,

mentre quelle crefeono, o decrefeono al crelccrc, o decreleer di

quelle, e mancano quelle, quando mancano quelle.

Fanno difficolti alcuni, tra' quali Seneca, affermando non in-

ternarli le pÌ0j!£Ìe fotterra le non a tre, o quattro piedi di pro-

fondità . Si fondano pai fopra una fperienza del Signor de la

Hi;- e il vecchio. Imperocché avendo egli polio folto terra inpro-

fonditì d' otto piedi un vaiò di piombo, non potè mai oilèrva-

ic, che le pioggie, e le nevi fciolte penerralfero in quella altez-

la una terra leggera, e poco fa fmolia. Avverte pero il Mariot-

te, come nelle terre non coltivate, e nei bofehi fìannovi molti

piccioli canali profilimi alla fuperficie , ne' quali entra 1* acqua

piovana, e continuarli quelli (ino ad una grande profondità , co-

me apparifee ne' pozzi profondamente efeavati. Che dopo repli-

cate pioggie anche la crolla delle terre lavorale al fine intiera-

mente s' inzuppa , e permette P ingreffo all' acqua , che poi

feorre, e fi dirama per i piccoli canali, che Hanno fotterra.

ANNOTAZIONE.
E' da oflerrare, che non fempre i fonti dalle pioggie nel loro

terreno cadute fi formano, c non pochi ve ne fono, l'origine de'

quili ad acque lontane dee riferirli. Tali fono le acque nafeenti

nel territorio di Modona, e di Bologna, le quali oiìervò il dili-

gentiilirao Calimi fcatitrire dal fondo dei pozzi, quando fiano

flati fino ad una certa profondità efeavati , e fi tralorino gli Ara-

ti dell' argille , o dei tufo, fono di cui (tanno le acque. Tali
acque non dal fuoco fotterraneo fono efaltate , ina giù dagli

Apennini calando, che non fono che poche miglia lontani, per
occulte vie dentro della Terra fi perdono, e tendendo continua-

mente ad inalzarli' ed equilibrarfì col loro principio fecondo le

leggi della Idrofìatica, aperto 1' adito sbucano, e con forza alL*

alto fi portano.

Delle diverfe fpeeie de' Fonti. Cap. VI.

UNa delle fpeeie più infigni de' Fonti fono i Fanti Ge-
lidi . Di quelli ve ne fono varj in varj luoghi [parli .

Tali fono quelli di Napoli deferiti! da Strabone, quelli di Pa-
dova deferiti! dal Graziano, di Aia la Chapelle da Blondel, i

fonti di Borhon dal Panale. Tal è quello , che deferivo Va-

renio,
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renio, [ 1 1 ncll' Islanda, il bollore delle cui acque non è minore
di auello che induiTe nell'acqua un fuoco di fommo grado .

Tali qualità non altronde li deggiono derivare, che dalla co-

pia delle parti fulfurce, e bituminofe, dai carboni foffilì , e da
altri minerali infiammabili , che con quefV acque fi mekhiano
allora quando eiiè per gli occulti canali nelle loro regioni [cor-

rono. Ciò fi maniMa dalle 0 (ter /azioni. Imperocché In qualun-

que luogo tali Fonti Icorrono, in molta copia ancora tali mate-

rie fi veggono. Così in Ai* dove tra gli altri molte di quelV

acque vi tono, fi vede ancora il terreno ripieno di folti, cosi

nel !* Ifole Acridi, nell' Ifole di S. Grifloforo, e negli altri luo-

ghi. Il che maggiormente lì fa manifeflo fe fi facciano [vapora-

re codelìe acque, olfervandofi reftar le fuddette materie in fon-

do de' vali.

Tali minerali, che fono con quell'acque mefchiati non appor-

tano talvolta alcun calore alle acque, benché in mezzo ad elle

alle foci s'infiammino'. Della qua! Torta evvi un fonte nel Pa-

stinato della Cracovia.

Altri per lo contrario fono freddiffmi, in guifa che non può
il loro freddo fopporrarfi , della qual fotta molti ve ne fono

nell'Etiopia, nel Delfinato, nella Siina , come nota Varenio .

Altri ve ne fono di falfi , altri di acidi, le quali cofe dai varj

minerali, che in elfi (tanno commini, derivano.

Altri infine purificano i cotpi , della qual forta uno ne defcri-

ve Giovanni Bodino nei Teatro della universale Natura nell'AI-

vernia. Molti dì quelli ne riferifce il Varenio, il Tollio , e 1'

Henninio. Alcuni ancor ve ne fono, che cangiano.il ferro in ra-

me; della qual forta due ne afferma eflere Eduardo Brovvnio

non lungi dalla Città di Neufolo.

Delia Rugiada , sliira vespertina, ed altre Meteore

acquee. Cap. VII.

OLtre le Nubi, e le Pioggie, di cui abbiamo detto , fonovi al-

tre Meteore , che di vapori fi formano, come la Ruggiada,

l' Aura ycfpcrtìna, la Brina, la Neve, e la Grandine, delle qua-

E primamente diconfi Ruggiada quei vapori, che a Ciel fereno

nella flate (ògliono la mattina cadere, i quali coi alle foglie delle

piante attaccandoli, e l'uno coli' altro grugnendoti, in gocciole vi-

abili fi conformano, le quali, quando fono minute, ferbano la fi-

6"'
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gura di sfera, ma fe fono più grandi , per lo proprio pefo Ti riduca,

no ad una fpecie di sferoidi allungate. Cadono tali vapori in tem-
po dì fiate lui fare del giorno, e (ono quelli , th'effendo (iati dal

calare del Sole nel giorno fufcilati , raffreddando fi !' aria col venir

della notte perdono a poco a poco il loro moro , ficchi eflinta del
rutto ogni loro agitazione finalmente cadono a terra.

Quei vapori più grolfi , che al primo freddo, che fi fa fulla fe-

ra, tendono dall'aria, diconfi \ Aura vtfòfrtina, i quali di ra-

do effendo fciolti da terrelìri datazioni poflbno talvolta effere

nocivi, quando liamo con materie malvagie commini.
Quando l'Atmosfera i riempiuta di nitri, e dai rigor dell'in-

verno l'aria è fovert hiamente fredda, allora i vapori, che Hanno
in effe efaltati, fi gelano, i quali fe fono obbligati a cadere

,

l'uno coll'altro giugncndoli formano alcune rare, e tenui mafie
gelato a guifa di filamenti, o di fiocchi, che diciamo la Neve.
Ma fe i vapori fieno alle regioni più alte dalia forza del So-

le elevati, dove per lo molto freddo fortemente fi addenfano , e
nello fi elfo tempo molta copia di aliti, e minerali fieno con el-

fi portati, come accade per l'ordinario in tempo di fiate, può
farli allora, che trafportari da un rapido vento per l'aria l'uno colf
altro fi affollino , e reflino in tal maniera compre [fi ficchi; di elfi

una fenfibile malfa di duro , e rigido gelo li foniti . Tali mafie poi
dall' alto per 1' ari* cadendo , e con altre nel cadere fucceSivam en-
te incontrandoli; che loro li attaccano, e dalla pre filone, dell' At-
mosfera, e dalla fona del ghiaccio refendo con quelle compreilè,
crefeono a poco a poco, fino che a guifa dì grolle siere rigide, e
dure diventarlo, le quali da alto con fomma velocità cadendo gra-
vemente le^piante, e i feminati percuotono , e a eli animali ap-
portano terrore, le quali noi chiamiamo la Grandine. Tali globi
fono per 1" ordinario tanto maggiori, quanto da più alto difendo-
no, o quanto maggiore copia di fali in aria fi contiene . E perchi
È neceifaria una copiofa esitazione di minerali pe formarli ,
per quello ordinariamente non cadono fe non in tempo di fia-

te .

Mentre elfi cadono , l'aria efliva col fuo calore liquefa le parti
efleriori, lafciando le interiori agghiacciate; e quella è laragione,
par cui nella fuperficie citeriore hanno una certa lucidità, ma nell
interior fono opachi. Speile volte cadono in forma d' una rofa di
fei foglie compofla, o di una della di fei raggi . Se un globo, co-
me vagamente oiferva il Cartello , ffe circondato da altri globi
eguali, fei e non più nello flellò piano lo toccano d' intomo. Co-
il fe un globo di grandine è circondato da altri globi di grandine

eguali,
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eguali, non potrà effere toccata che da fel. Allora fé quelli fi at-

taccano a quello, e vengano quelli dal calore dell' aria in parte
liquefatti, reliando E interior congelato, averanrtoli le fopradette
figure, e caderà la grandine in forma di una (Iella di Tei raggi,
o d' una rofa di fei foglie. Moire altre figure poiTono formarli

lecondo le unioni fonuire de' globi, e le diverfe loro liquefa-

zioni, il dcfcrivere le quali non abbiamo ora nell'animo.

Dc&? Igrometri. Cap. Vili.

ri ingombrata, bagna i

cagiona varie mutazio-

. . ed accidenti, che non li veggono allora
,
quando 1' aria h a-

iciutta, cosi anno i Filofori diverti linimenti inventato per dìfcer-

nere i differenti gradi della umidità, che è nell' aria , i quali furo-

no chiamati Igrometri. Tale per «fempio è quella , che fi co-

firuifee per mezzo della Feftuca, o Fufecilo , il quale forge dal-

la fementa dell' Avena Silveflre, di cui fa menzione il P. Ma-
gnano nella fua Proiettiva Oraria. Egli colla di due fibre li-

gnofe tra fe fpiralmente attortigliate, le quali di vapori inzup-

pate fi rilavano, e fi feioigono; ma aride, e fecche a' loro ar-

chi e fpire ritornano, dai che ne feguono due contrarj moti .

Però fe ad una eltremità [ 1 ] F del Fufcello EF fia adattato un
Indice ED, e fatta centro l'altra elìtemità F fi deferivo il cer-

chio ABC fi divida in parti eguali, dai divedi mori dell' Indi-

ce potrannofi dedurre i diverfi gradi deli' umidità dell' Atmos-

Altrì in una Lance pongono una fece* fpugna; e nell' alrra

Lance pongono un pelo, die fa con quella equilibrio. Applican-

do poi alla linguetta una tavola graduata fecondo che pende la

Lance, e dalla parte della fpugna, e dalla parte del pelo di [cer-

nono i diverfi gradì dell' umido, eh' è nell* aria.

Il più femplice, e più comune Igrometro fi fa per mezzo di

un nervo muficale ACB , [ i ] le cui eftremità A , e B fono fer-

mamente legate a due chiodi . Dal punto di mezzo C pende il

pelo P, il quale trae la corda, e la piega nell' angolo AcB .

Elfendo tale la proprietà di quelle come, che quando il Cielo

è fereno fi allunghino, e quando è umido fi contraggano, e fi

rifìringano, feguita che in Ciet fereno il pefò P maggiormente

difeende , e quando è umido, afeende, i quali moti fono l'indicio
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nasiera. Ciò nate perchè i vapori 'penetrando a grifi di cunei

nelle fibre fpirali della corda , e non lenza qualche forza di percof-

fa, come crede il Barelli
,
gonfiano la corda, e l'allargano in con-

poì li diverti gradi di umidirà fogliono dividere la faetta, o la li-

nea retta DC , che il pefo P in diicendendo percorre in molte par-

ti eguali , giudicando elTere le forze de' vapori proporzionali alle

dipendenze del pefo . Ma avverte il dottiffimo Lodovico Riva nell*

ingegnosi fua Dilferrazion intorno g[' Igrometri non ben rifponde-

re codetta proporzione , e dimoltra qual ila la relazione delle faer-

te corrilpondenii alle azioni divetfe de' vapori , e ciò non folo fe

il pefo penda dal punto di mezzo C; ma da qualunque altro pun-

to, le quali cofe da quelli che fono bramofi, ponno vederfi nella

fuddetta Diuertazione . Annoteremo folo , ciò che ferve per lo

calo più femplice , cioè per lo pefo pendente dal punto di

mezzo, che (e la. faetta fi dica x ,11» forza dei vapori z ,

la lunghezza della corda a a, il pefo pendente b. la relazione

delle laette colla forza de' vapori fi efprime con quella equazioni b,

£rrr^ t * - psrtVi = z

SEZIONE SECONDA.
Delle Meteore Spiranti , e de' Penti ,

VEnto dicefi una flulTione, o corrente d' aria , che va da una

piaggia all' altra per qualche continuato tempo. Così Seneca

nel Libro 5- delle naturali queflioni cjuella differenza dice effer-

vi tra V aria , e il vento , che vi è tra il lago , e il fiu-

me. Hoc iiuerefl inter aera , Cr ventimi
, fuod Inter lacum ,

& fame» .

Per diftinguere le differenti direzione de' venti divifero 1" oriz-

zonte i Filoiofi in moire parti eguali , e fecondo le diverfe partì,

dalle quali codelìi moti d' aria lpirano, diverti nomi gl'impofero .

Secondo Arinotele nel Lib. z. delle Meteore fono divilì i venti in

Cardinali , e Collaterali. \ Cardinali fono quattro fecondo i quat-

tro principali punti dell'orizzonte, e fono il Solano all'oriente,

il Favonio all' occidente, il Settentrione al Polo artico, e I' Ai<-

flro all'antartico. Dei collaterali il numero è diverfo apprelfo i

Greci. Ora per maggior comodo de' naviganti fono ftahilitl trenta-

ladue [1] venti corri fpoudenti a trentadue divi [ioni eguali deli'

[.] Fig, j. r». 14.
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orizzonte, de' quali i quattro Cardinali fi dicono n Italia la Tra*
monta'ia, 1' Aujho, il tonante, il Ponente. GÌ' intermedi fra

quelli fono il Greco, il Shocco, il Lebeccia, il Maeftro. In mez-
za a quelli, eh; fi poliono dite i ]irimarj, ve ne fono altri otto,

de' muli il nr>me è com pollo dai nomi degli due, nel mezzo de*

quali Hanno. Così quello , che fta di mezzo tra il Greco, e 1»

Tramontana dicefi Greco Tramontana, e così gli altri. Infine tri

quelli ve ne fono altri fedici col nome di Quarta, de'quali cia-

feuno dicefi Quatta del Primario, cui Ha vicino vetfo 1* altro

primario che lo rinchiude. Cosi per efempio quello, che (la tra

Tramontana, e Greco, e vicino a Tramontana dicefi Quarta di

Tramontana per Greco ; ma fe e vicino a Greco diedi Quarta
di Greco per Tramontana . Fuori d* Italia i quattro Cardinali

fi dicono il Nord, il Sud, 1' Eft, V Ove/i. I quattro intermedi

equidillanti tra quelli fi chiamano col nome comporlo Nord-eli,
Sud-eil , Sud-ovcrl, Nord-oveft. Gli altri otto intermedi fi com-
pongono parimente dal nome de' tuoi Laterali - cosi quello eh'

t tra il Nord, e il Nord-eli fi dice Nord-Nord-cfl , e cosi degli

altri. Finalmente tra quelli fonovi le fedici Quarte nominate

eolla ftelfa regola, che fi olferva in Italia . Cosi quello che è

Ticino al Nord, ma (la [inchiufo da Nord-eli, fi dice Nord

Juart de Nord-eli, e quello che Ha vicino a Nordedverfo Nord
dice Nordell quart de Nord, e così degì* alirì.

Per altro tutti i venti , che fpirano , a tre fpecic «odono ri-

durli. Imperocché o fpirano femore, come il vento, che fottola

Jinea equinoziale Tempre firira da oriente in occidente, e fi di-

cono Perpetui, o fpirano folo in determinate fhgioni, come fo-

no quelli, che «lai Greci furono chiamati Etefw, i quali dopo

Io folftizio eft ivo incominciano a fpirare nella Grecia, e durano

lino a Settembre, e chiamanti quelli venti Annhierptrj , o Pe-

riodici . Altri finalmente fono quelli, che fpirano feni' alcuna

legge determinata di tempo, o con una legge a noi fconolciuta,

come fono quelli, che ora in un giorno, ora in un' altro reg-

giamo fpirar nelle noflre regioni, e diconfi Irregolari, e [furia-

tili, de' quali tutti ora parleremo, e primamente.

Delle cagioni generali de
1 Venti . Clip. 1.

TUtte quelle cofe, che poiTbno introdurre fiutone, o corren-

te nell' aria, poflono tutte edere cagione di Vento. Uni
delle cagioni più umverfali fono gli aliti flefli; e le parti igni-

te, che con empito per 1* Atmosfera feorrendo feco portano, e

H ij wpifco-
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rapirono 1' aria. Il che per dimofirare come fi faccia, fa ilvi-

fo rotondo A di rame, o di bronzo con un Inngo collo BC .

[ i ] Quando eflb fi rifcaldi ficchi 1' aria nel filo feno rìnchiufa

fi rarelaccia, immergendoli il collo BC nell' acqua, potraffi in-

trodurre 1' acqua nel vafo per la bocca C (ino che buoni parte

fc ne riempia. Allora le il delio vafo fia po/io al fuoco in gui-

fa che V acqua (ia molto rifcaldata, difciolta eifa in vapori ufeì-

rrl con grendiffimo empito fuori del vafo per lo collo BC, e

per un tempo proporzionato alla fua malfa , ed alla forza del

fuoco difcioglitore produrrai!! un forte, e rapido vento. Ta-
le vafo gli amichi anno chiamalo 1' Eolij/ìla, cioè il vafo del

Innumerabili Eolipile poffono offervarfi in naturi, le quali in

uni maniera limile alla fudderta producono un qualche vento

.

Tale, per «{empio, è un umido legno, il quale le lì ponga tra

le fiamme appena conceduto il calore veggiamo come ipcilo pro-

duce vento, di cui alira cagione non fono, che le parti acquo-

fe, che dalle fibre di quello efeoao rapidamente, dalle parti del

fuoco fuori de' loro ricettacoli con empito fufcitite. Cosi fe un
pomo, o fe un altro umido frutto fa pollo al fuoco, veggiamo
Ipeifo nafeere lo il eHo fenomeno. £ quello elfere un modo, con
cai vengono g c ocra ti molti venti può ftabilirfì. Imperocché può,
per efempio, conliderarfi un monte a guifa di una Eolipila na-

turale, fuori da' cui fpiragJi, quali da tanti lunghi, ed anguili

colli efeono con empito ì vapori, e gli alili o dal raggio del

Sole, o dall'ignee interne follarne agitati, e vibrati, i quali per
1' aria velocemente I' uno dopo 1* altro in molta copia Scorren-

do formano il Vento. .

Un limile effetto veggiamo farfi nelle chimiche fermentazio-

ni. Cosi fe gettiamo la limatura di Marte nell'acqua forte, e
fe mefcoliamo lo fpirito di folfo col fale ammoniaco, veggiamo
ufeire un torrente d'aria, e di vapori dal vafo. Molto più im-
petuofo moto fi genera, mefcolaodo fai di tartaro pelio con u-
na quantità eguale di nitro , e dipoi tale miflura infiammando
con un carbone ardente , o con un ferro infuocato , principal-

mente fe tali materie fi rinchiudano dentro di un vafo ficchi

dopo che fono fiate infiammate fiano corrette ad ufeire fuori di

un lungo, ed angulìo collo.

.
Un'altra cagione universe è il Sole, il quale agitando l'aria

con molta forza la difcioglie , e la rende più rara , ed in tal

jnodo la obbliga a moverli verfo dove fi oppone minor refiften-

igitizod by Google
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za. er avere fotto gli occhi codelro effetto, balla prendere co-

me vuole il Niewemyt [i] un fisico di vetro, dove non fi con-
tenga altro, elle aria, e rmverlarlo eolla gola in giù fopra un
piatto, in cui bifogna verfar dell'acqua lino che afeenda fopra

l'orificio del fiafeo per impedire la comunicazione dell'aria cite-

riore col l'interiore. Dopo di che, le fi rifcalda il vafo, vedefi

l' aria interna rarefatta produrre un pìccolo vento dolce , cb'efce

in piccole bolle fuori del vafo

.

Una iena cagione è il pefo ileffo dell'aria, per cui ella fe-

condo le leggi dell' Idrolìatica tende Tempre ad equilibrarli in

ciafctini fua parte, e ridurli efattamente al livella. Tale caufa

sgilce allora quando elfendo Hata dal calore deL Sole, o dalle

fermentazioni rarefatta una qualche porzione di aria , cella poi

ì'aiion del calore. Imperocché allora l'aria ellerna
,{

che fu già

caricata da quella, che.il Sole ha diliìpato , elfendo refa più gra-

ve tende verfo quegli l'pazj dove non più ritrova equilibrio , ed
in tal modo feorrendo produce il vento. In tal modo veggiamo

entrar con empito l'aria eilerna nel recipiente della macchina

dopo che fu lo Hello recipiente dell'aria ellerna vuotato.

Il fòverchio raffreddamento ancora può elfere cagione di vento.

Imperocché può egli molto rillrignere, e condenfare una porzio-

ne di aria, ed in tal modo dar occafione a quella , che la cir-

conda di fpanderfi, e dilatar^.

Un'altra caufa de' Venti folpetta il Signor Mariotte effere le

vicende delle elevazioni della Luna nel Tuo Apogeo, e delle fite

difeendenze nel Perigeo, offervando che per lo pih i'piri un ven-

10 di Nord alla nuova Luna, che paffa all'Efl in tre,o quattro

giorni, Ìndi al .Sud, ed indi all'Oveft, e fi rimetta al Nord
alla Luna piena; da dove ripafia fuccelfivamente verfo l'Eli, e

11 Sud, e l'Oveiì per ritornare al Nord nella nuova Luna,

Dei vinti vari'abili . Cap. H.

I Venti variabili, come abbiamo detto, fono quelli, che irrego-

larmente, o almeno con una legge a noi feonofeiuta fora-

no.
Ciò che di tali venti principalmente li offerva t, che in ogni

terra, ed in ogni mare fpirano, ma in ogni regione diverti, ora

in un tempo, ora in un'altro, ora molto, ed ora poco durevo-

li, altri dal mare, altri da'monti, ed altri dalle nubi ufeendo,

altri fpirando dal baffo in alto, altri per lo contrario dall'alto

CO p.^ffi.X.i.Cl.

)
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si baffo, ed altri orizzontalmente. Tali venti non fi effendonc*

troppo lungi, come è noto a' naviganti, che ne'noftri mari dopo
piccioli tratti per l'ordinario cangiano i rombi- Lo ftclTo notò
il Mariotte paragonando i venti T che avevano fpirato a Parigi

con quelli <he in ['«Ionia aveva offervato nello fleilo tempo il

Signor Deinoiers nella cittì di Varlavia, e quelli >che in Edem-
burgo di Sioiii erano llati d;l Signor Gregory olletvati, trovan-

do ine i venti di Parie.! da quelli di Edembj:f,o eiano diverti

l'Dttava par:e della bugola, e quelli di Variavia loro erano op-

pofli.

Ne attendono cj-cfli a troppa altezia. Coi! noto Ariflotelef

non eifere mai arrivati i venti, folle cime del mor.te Okmpo, e

lo fteflo notarono i viaggiatori de' monti del Perù, e David Fieli-

chio dei monti Carpazj.

Cosi parimente il loro movimento di rado è uniforme,, ed ora

maggiore, ora minore ; e cosi la loro forza, onde ora dolci ,

e loavi fpirano, ora impetuolì, e rapidi, ponendo tutto folio-

pra.
Variano ancora per le loro qualità; perchè altri umidi fono »

altri fecchi,. altri freddi, altri caldi, altri falubri , ed altri infa-

lubri ec
I quali fenomeni facilmente fi intendono, fe fi confiderà eife-

re tali venti un' aggregato di alisi, e di vapori, o dai calore

del Sole, o dalle loro fermentazioni efaltati, i quali efeono con
empito o dalla terra, o dal mare ,, o dalle- nuhi , dove Hanno fub-

limatt, come veggiamo ufure le particelle aquee-ignee dalli lunghi

colli delle Eolipile . Per quello in ogni luogo fpirar tali venti veg-

giamo , perchè in ogni luogo fi fermentano tali (pimi ; ma Iorio

in ogni luogo diverli , perchè diverti fono i fpiriti , che fi fermen-

tano* e diverfe le loro fermentazioni. Ed ora più , ora meno du-
rano fecondo la copia de^minerali , ed or dal mare, or dalla ter-

ra , or dai monti fecondo che ora in quelli, ora In quelli tali fpi-

riti dal calor agitati li fviluppano , e fi vibrano. Quando fpirano'

dal mare, la direzione del vento è dal baffo all' alto. Quando da'

mantLdall'altoalbaifo>etalvoltaorizzonralmente. Tali venti

non ft eflendono troppo lungi , perch' è limitata L* Atmosfera del-

ie fermentazioni , e per la iieila ragione non afeendono a grande
altezza .. 11 loro moto di rado è uniforme, ed equabile, parte per-

chè non equabilmente fi fviluppano i fpiriii nel fermentarli, e par-

ie perchè 1 onde dell' aria dai diverfi oliatoli , in cui s' incontra-

no, fono alterate , e rotte, come veggiamo farfi delle correnti di

fi] M,l. I. 2.
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un fiume , che dai falli, e dalle rive diverfamentepofle, nelle qua-
li s' incontrano, vengono di trailo in irarto impedite, ed obbliga-

te a girne circolarmente , E come i fpìriti minerali principalmen-

te nelle loro copiofe fermentazioni, non fi lanciano, che ìnterrot-

tamente, e per intervalli, per quello interrotti tali venti Ipirano,

e per riprela principalmente quando fono dei più forti.

Per la forza, con cui li muovono , ella dipende dalla quantità

dell' aria , che fi muove, c .dalla velocità con cui li muove. Per
ridurla a calcolo oficrva il Mariotte quanto pefo e capace d' inal-

zare la correrne d' aria urtando in una tavoletta di determinata
fuperficie. Ed elfendo la forza, viva de' corpi come ia malfa nel

quadrato della velocità, fe lì determina la velociti dei vento , e
la fuperficie dtll'oftacolo , contra cui urta, fi conofeerà ancora
qua! pefo egli fia capace d' inalzare, cioè a dire quanta fia la

lua forza. E' notabile che il più rapido vento non arriva a per-

correre 31. piedi in un fecondo , come lo lìdio autore efperi-

tnenta, gettando una piuma, o altro corpo per l'aria, alloraehe

Quanto alle diverfe loro qualità nota 'il dottiamo du Hamel
contrarre i venti quella natura, che conviene alla materia , tii cut

fono compolii, ed al luogo, per cui elfi panando diverfe affezioni

acquiilano. Perciò ficcome il vento fuori dell' Eolipile fpinto fpar-

ge un odore grato, e moielfo fecondo la natura del liquore, che
vi ila rinchiulò, e come l'aria fuori di un lungo tubo coperto dì

neve, e ghiaccio ufeita fi lente fredda, cosi la qualità de' venti , e
dalle parti , che li compongono, e da'luoghi, per li quali palfano,

hanno l'origine. Per quello il vento d'Oriente, che alla Grecia

fecondo Arinotele è caldo, alla Francia, Inghilterra , ed Olan-

da e freddo, perchè paffa per i luoghi neuofi della Germania, e

della Polonia. Nell'Italia per l'ordinario È timido, perchè palfa

per l'Adriatico. Nell'India occidentale è freddo, ma nel!' Arabia,

ed Affrica {correndo per arene infuocate è caldo. Il Nord è fred-

do, e lecco riguardo a noi forfè perchè è un aggregato di nitri

dalle montagne nevofe fpiranti. Ma il Sud è umido , e caldo ,

perchè egli è ripieno dei vapori del mare, dal qual fpita . Per lo

contrario il Nord è per Collantinopoli piovofo , fpirando dal ma-
re, e il Sud nell'Affrica è fecco.

Dagli aliti de' quali collano, nafee parimente, che altri fieno

faluhri, ed alrri nocivi , intorno alle quali cofe molte notizie

polfono avetfi o da Bacone di Verolamio nella Storia de' venti , o
dal Varenio nella fui Geografìa , e da altri molti

.

Del
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Del Tartine. Cap. HI.

IL Turbine, detto ancor di noi BÌfiiabova, tta'Greci chiama-

va»" Typbon, e da AnaiTaeora , a dagli Stoici Prejler quali

verno di fuoco . Plinio nel Libro a. in tal maniera lo deferire.

Sin vero deprejfo finn ardita retali effrtger'mt minerà fine igne,

toc efi fine fulmine, vortieem faciunt, cui Typbon vocMur, id-

efl vtbratus Ecncpbìas . Dtfert bit jeemn aliauid abreptum- i nu-

be gelida convolvens , txrfanfaue, 0" mìnimi fuam ìlli pendere

aggravans, t? lacum ex loco mutans rapida vertìgine. Precipua

navigantium pefih non antenna! nudo, veruni ipfa novigia con-

torta frangens. Ma fé gli fpirici troppo compreffi, ed imprigio-

nati rompano la nube, non atta a produrre il fulmine, fanno un

Vortice, che dicefi MTifone, ovvero il nembo vibrato. Egli trac

feco una mafia della gelata nube, e la rigira, e volve, aumentan-

do con quel pefo le fue ruìne, e girando con rapido turbine. Eccì-

dio principile de' naviganti , da cui non fplo le antenne , ma le

navi ftefle rapite in giro li frangono.

Per efporlo l'otto gli oerhi noi ci ferviretno della figura flefla, di

cui fi è ferrito il Montanari, [i] cioè di quella, che i rapprefen-

tata da Giovanni Majova Inglefe, clic di tal vento accuratamente

rie parla. Tutto il contenuto del Turbine, che dal detto Autor fu

offervato, e a guifa di un cilindro tra gli due eflremì [ z] GG ,

e 1 1 , nel centro di cui vedefi a guifa di nuvola più olcura il tubo

piramidale FF, EE, fotto a cui fi vede 1' acque del mare elevar-

li a guifa di un monticello A A or più , or meno acuto . La patta

CC, che è fegnata in forma piramidale, e fembra andarti ad uni'

re verfo EE, al tubo di mezzo, efprime il moto dell' acque, che

mediante la forza del turbine fi levano in alto dalla bafe, e riveg-

gono in ifpecie di nebbia falire in alto, e particolarmente fi vanno
fiaccando dalla mafia maggiore , o fia monticello d' acqua , che

forge nel meno. 11 tubo di mezzo diventa aifai denfo , ed ofeuro ,

ed ha 1' origine dalla nuvola fuperiore, e fembra a principio quali

fumo, e lafci a qualche fpazìo tra la fua elìremità inferiore, e 1'

acqua, che fotto di lui s innalza, ma dopo breve tempo li riempie
cosi bene di vapori, o fia di particole d' acqua, che d' ogni intor-

no verfo di lui non lenza orrendo mormorio concorrono , che ne

divien totalmente denfo, ed ofeuro, dopo di che vedefi fpezzare il

tubo, c cadete a bailo preci pi tofamente le acque.

Tal vento non altronde.fi può ftabilire che nafta, che dalla im.

[i] SS / JM.. [Ì] Fig. 7 . Tav. !£"

Digitizod by Googh
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menfa copi» de' minerali, de" quali la nube DD è riempiuta. Neir

ano di cui quelli fi fermentano, e G frilappano, fono elfi parte

dalla refiitenza delle parti piii craffe, the compongono la nube,

parte da quella che i' uno coli' altro fi fanno, obbligati a de-

viare continuamente dalla retta, per cui fi lanciano, e fono co-

rretti a movervi velocemente in giro , nei qua! moto fquarcian-

do la nube in FF, eleono affollati, e Tempre vorticofaraente gi-

rando formano la Piramide FF, EE, da cui continuamente per

U loro forza centrifuga allontanandoli , fi fpandono per tutto il

il cilindro GG , & II. In tal modo tutta l'aria che riempietut-

to il cilindro , eiTendo con fomma velocità citcolarmente rapita,

formafi un rapidiffimo e violentiffimo vortice, come veggiamo

farfi neH' acque de' torrenti , benché con aliai minore velociti ,

allpta che cadendo a precipìzio dai monti s' incontrano in duri

l'affi, e rive, che refiftono al loro movimento. Se coletto Vor-

tice fi divida con il penfiero in tanti piani circolari, e paralleli

all' orizzonte, e facile il conofeere, come in ciafeun circolo gi-

rando rapidamente gli 'piriti, e con e ili l'aria, deggiono per la

loro forza centrifuga abbandonare il centro, ed alla circonferen-

za penarli: onde ieguita dover reflar vuoti di tali materie gli

fpazj che lianno al centro vicini ; come veggiamo Begli fteffi

Vortici aquei. Ed in tal modo la concavità della Piramide EE,
& FF t tutta vacua; la qual vacuità in FF è più ampia, dove

è vicina alla nube, e in confeguenia dove fono gii (piriti più.

affollati, e la forza centrifuga è maggiore; ma piucche fi allon-

tana dalla nube più fi va rilìrìgnendo .perchè gli./piriti fono in

minor Quantità, e perciò è minor la forza centrifuga. Fano ta-

le fpazio vacuo relìa allora obbligato il mare , che gli Ila folto
,
ad

afeendere per lo pefo dell' Atmosfera, come per le leggi dell ldro-

ftatica veggiamo afeendere dentro i canali vuoti 1' acqua , e il

mercurio: il che fi fa fino all' altezza di 3*. piedi ; né «Ha egl.di

ftar fofpefo finoche dura il rapido vorticofo moto de (pinti, cel-

fando il quale egli col proprio pefo trabocca , una grande quantità

d' acque verfando con gran pencolo de' naviganti.

Quanta fia la forza di elevazione di quello Vento può facilmente

computarli ,
quando fi determini il diametro della fua Tromba ele-

vatóre. Quando non vi fiano per efempio che 6. piedi di diame-

tro , aeirà allora una forza capace di elevare un cilindro d acqua ,

la cui altezza * 31. piedi, e il cui diametro t di piedi 6. U quale,

come computa il Montanari , [ 1 1 equivale a 6 3 . mila hbre di pe-

fo. Ma fe il diameiro è di fi. piedi, come talvolta fe ne ollerva-

Parte II. * JUL'
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,
li foni cavatrice farà di bjoooooo libre,alla cui «norme for"^ ^maravigliarli, the non pollano rehliere le più grolle ,

Jjna fpecie di Turbine è quello, che chiamano il nato ddtoc-
ehod, Bui. D, qnefi, fe nc veggono fpclfo nel mar' etiopico ,

1'

empito de quali con molta loro mina Intono i primi a provare i
Porteglieli 1' anno tsoo, e li chiamano nella loro linguJi-™..-.

tlLTi ™V S''"° S"" " Pfmou.tono di Bona-fperania ImpcroccWevvinonlungrdal lido un' al-to monte, la cui fommrtà li dillende in un'ampia pianura Effendo ,1 Cielo fenno, o placido il mate, fcotgef, di J£" £ .™,óf.vm corchi pianura Ila, „„ pi,ci„|a Nubi, che per f, SmiS.xachiamaS da' Naviganti 8.J.Vi.~S
procella si grande

, ed un colf impetuofo vento
, che mefchiae confonde ,| „„e, ,d apporta' forno» pericolo a' S.vTgi,:

J£*-^*"'W'.'*#"»> • » »» —ta», il

SL; Irv'r *=r '»»'?-» te5 &5J*»i*7, cioè Vento avvelenalo, da cui efcono di continuo anitate
faville, che «beano, le lal.n 1, refpira. Allo» ,h",.T,en,„

"

insamma un diluvio d, rolla arena /innata , la quale cadendoopprime talvolta, ed uccide qna.tita di peregrini .che „ „«3,™H'"° " 1 *' 'ih ÀraB f,

P
d'co?ò

Di aironi Vtnti Periadici. Cp.

T^mEtJSfiir, r °BS1le'S0 '
1
"':l 'itl'Cd*'

L' Etelic fpirano per la Macedonia, la Grecia, Y Eeirto ed
altte vicino regioni Incominciano fecondo Fimi, Jj

'

d
° '

Luglio, e durano fino a Settembre. Spirano dal Settenrr oneincommcand. «11, .„ del Eio,„.,e „ no,,. ,„af, ceSn-'

L' origine di tali venti hanno alcuni attribuirò a,!' influii!d , Canicola. Ma con più ragion. Arinotele [ , fi, pS,dalle nevi, che in quel tempo ne' monti Settentr onali fono li
quefat.e dal Sol,- ,11, ,„i „,i„i„ne. f,bb,ne con™, - -

forti n

gion.
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gioni li oppone Seneca [1] , fi conforma però U Varenio [ili

«»B*8t»J.
Le Ornine Ipirano nella Grecia dall' Anflro fettanta giorni dopo

1' equinozio di Primavera, fecondo Arilìotele [4] , con minor vi-

gore dell' Etelic, e durano lino all' cftivo folftizio , febbene con
qualche interruzione.

Varenio [ 5 ] trae la loro origine dalle nevi , che in quel tempo
il Sole feioglie ne' monii della Luna , che fono nel Regno di Ma-

Simili venti fpirano in molti tratti del mare, altri per pio.

tempo, altri pei meno durevoli, de' quali il fuddetto Autore ra-

g.ona.

r Di ta! forra fono parimente lj.MÌ, che in determinile orerei

giorno fpirano, ai:;i Halle terre mediterranee verfo :! mare , al-

tri da! mare verfo le fuddetre tetre. Tal è il Sud, che general-

mente ne' luoghi r.oflr: mainimi domina in tempo di Mate , il

quale incomincia una o d-e ore dopo il meno giorno , il che

nafee pane dalla rarefazione dell' aria, che cigior.a il ferv.do

raggio del Sole, pare da"o ribaldamelo dell' acqne marine ,

le quali infieme coli' aria dillinate fpirano , e verfo di 00; fi

portano, ni celiano di fpi.-aie, le r.on ce. la Copra di effe l'azio-

ne del Sole. Tal e- il No:d-ovc!t, che domina in Francia nel

principio di Aprile, il quale probabilmente altro non i che un

vento comporlo da un Nord, che allora nafee per la liquefale*

ne delle r.evi fettentrionaJi, e da;;' O'.e't pe.-peun, che fpira di

qua dai Tropici, ed allora pei 1' acci Ho del Sole all' equatore

£ rinforzalo.

Del Visto pet;e;ii3 ài Orier.tt , che fiffn tra i Tr.-piei .

Cap V.

QUelli, che navigano folto la Lìnea equinoiìale, efperrmenia-

no un continuo vento, che dall' oliente in occidente «qua-

'bilmente fpira, e fi d:(lenr!e f;no al.a latitudine di venti

gradi in circa d: qua, e di ~.k dell' equatore. Spira tal vento

coftarte in quella parte piinciptmenre de. Mar Pacifico, che (la

dentro : Tròp.ci , ficchè qui-".:.', che d^lla »mvi Spr;r„-. .1.'. ty.i

Filippine dinggono il corfo, lo hanno fempre in poppa, e fenza

cangiar di vefa terminano il loro vi.-,rei» i;i fr!T;:,ra giorni. Lo
follo efpeiimeniano quelli.che nel Mar1 E:iop;co fi portino ni

Brafile, non mancando mai ad elfi tal vento, per fa cui rapi-

I ij . d"a

'(') £*^.W,

«.£.s.liJG™J.I.i.t3)JVJ(»d.J'«r.l4.ttJ£.f-Cj)i-<--
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dita nello fottio al più di fediti giorni arrivano dil Proiaon'

Iorio d. B>*>u$cr*az* all' Itoli di S. Eleni, dinante JS o. mf
glii .

Credono > Copernicani, tra' quali il (ialileo nel Sterna del

Mondo, non altronde tal vento avere 1' origine , <he dal moto
d.'umo della terra mtorro il fuo alfe. Edite ciò facile cofa da
cenofeerfi , fe fi concepivano nella sfera terreitre diverC circoli

all'equator carili eli, i anali aitando tutti nel medelimo tempo,
è (olì ev:deruvh t c-el .«le ìb.u«:. iu.li , .u^U<?nlì ,\. ,

ili eiteoli, giieianno tutti con diverfa velocità, e la roaffimi

farà di quel!., che abitano fotto I' equatore, la quale anc.-à lem-
pre^degridando fi;

in.lofi finochè d.vec

.oc-mente lorre a c.

rapido

la reGiìeoza, che incontra

ido , quando è maggiore la

feguita «cori che quel..,

, maggio. re(i!len 2a incontre

no v,c<no ai Poi., la quale

docili ,

: g/i di r

..-< Cj-n

«riente fentirar.no un continuo vento fpirar loro in contrailo ,

cioè dall' oriente all' occidente , il quale farà mafGmatr.tnte fen-

dibile tono la Linea, e andrà femore degMdar.do li.-.o che diven-

ta inl-lìoik v«fo venti gradi di la:i:ud;ne, e continuo, ed
equabile, perchè continuo, ed equabile è il moto, con cui fi gira,

la terra. Perchè poi obiettano alcuni, che dato arrota II moto di-

urno, non dee fentirlì alcuna rtfiftenza di aria , eOèndochè 1' aria

nello ftelfo modo colla terra li muove, e gira ancor ella nello fpa-

zio di ventiquattr" ore , a quello rifpondono, eh' eflendo 1" aria un
fluido dalla terra divifo, elfi non detratto feconda ì moti terreftri ;

e che quando ancora Li fecondale, è a tante agitazioni, e tinti

moti foggelta, che non può prìncipa Intente tolto 1' equatore non
lame qualche fendibile refilìenza , e farci fentire il vento dalle piag-

ge di oriente . Ciò che i Copernicani prendono dai moto della

terra. Io prendono i Tolemaici, tra' quali il Riccioli
, [i]dal

movimento dal primo mobile

.

Non ì però da mettere in dubbio, come ori penfano i Fifici più.

accurati, che, fe non la fola, almeno la principale caula di tale

fenomeno fia 1* azione del Sole , dai cui fervidi raggi follavate le

parti dell' aria, e dell' acqua a lui fottopolte lì fpandano, e ft dila-

to tfmag. JVoV. L. OV
~ ~ "

DigitizGd &/ Google
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tino là dove le porca il molo del fuo moverne . Lo fletti) veg-

etatilo accadere, fe fopra di un vafo d' acqua lentamente muo-
viamo un ferro infuocato imperocché una aura tenue veggiamo
torlo nafcere, la quale fptra fecondo il moto del ferro, come fi

conofce da qualche piuma, o altro leggiero corpo, che fi fofpen-

da. Ciò maggiormente fi conferma dall' offervazione, per cui

difcopriamo anche ne' nolìri mari, allora quando lono affatto li-

beri dagli altri venti, fpirare tal' aura, e feguitare il moto del

Ma perchè non può di continuo parrarfi 1' aria all' occidente

fenz' aumentare e la matta, e ii pefo di quelle regioni d' aria,

nelle quali fi porta, farà ancor neceffario, perle leggi dell'Idra-

ftalica, che 1' aria occidentale per Io foverchio pefo refluifea, e
quali circolarmente ritorni, redimendoli in tal modo alle regio-

ni, eh' ella aveva lafciato ; ciò che fi conferma dalla fperienza

per cut li vede , che come dentro i Teopici fpira un perpetuo

vento dall' orienre all' occidente.; cosi fuor de' Tropici fpiraun

vento contrario, che di continuo dall' occidente all' oriente fi

porta. Tal vento è avvalorato dalle montagne dell' America ,

dalle quali fpirano perpetui venti verfo occidente , o fi a per lo

loro frequenti fermentazioni, o perchè di' continuo lì riflettono

E perchè la mallima rarefazione dell' aria è fotto la Linea ,

dove due volte all' anno il Sole è perpendicolare , e da cui

meno fi allontana nel fuo annuo corto di quello, che da qua-

lunque altro parallelo pollo dentro dei Tropici, fari ancor ne-

ceffario, che 1' aria dell' uno, e dell' altro Tropico ritrovando

verfo la Linea minor relMcnza, colla fua elafiica forza fi dila-

ti, e fi porri verfo di ella, il che dovrà far di continuo, eifen-

do continua la rarefazione, che cagiona il Sole. Ed in tal mo-
do dovranno produrfi due altri perpetui venti . Imperocché ten-

dendo 1' aria del Tropico meridionale verfo di fettentrione con

un perpetuo Sud, e nello fteffo tempo effendo portata verfo dell'

occidente da un perpetuo E/1 ; da quelle due direiioni dovrai!

comporre una direzione media , e dovrafii avere un perpetuo

Sud-eji. E per la fteffa ragione tendendo fempre l'aria dal Tro-

pico fettcntrionale verfo il menogiorno con un perpetuo Nord ,

e nello fteffo tempo effendo portata verfo occidente da un per-

Suo E/r, domili avere un vento perpetuo Nurdcjì dalle due

.dette direzioni comporlo.

I quali due venti dì fatto fi fentirebhono fempre per tutta la

zona torrida, fe non follerò alterati principalmente dalle fermen-

mio-



1

no.-, :nf:.;.ro I( , ;:,- cm ; -e r.on ne* mari, e nelle terre l'offrono

una infinita di variazioni.

O.lcrva il domilimo Halleio nella l'uà celebre Stori» [ » ì de*

«enti ch'effendo Culle coftiere dell'Affrica (ubilo the i naviganti

hanno pallaio l'Itole Canarie con manca loro un Nardefl verfo

la latitudine Borale di iX gr.di. Quefto accompagna quei eh:

v-;no al meno pomo lino a'ic [radi di latitudine, e fino al-

la d. Dania di teo miglia in cir;a dalla Guir.ea, dove reena un»

rtojola G>(mm, che fino a 4 trac: incirca di latitudine li eften-

de, cagionata forle djil'nrlacolo continuo, che fanno i monti al

vento S'oliente. Pei cuelli poi, che vanno all' l'ole Amìlle, il

Nordeft fa molti cangiamenti, diventando talvolta un vero Efi,
taivolsa u.i EA««n de Sud:,!, e talvolta piccando aro o due
punti ve.fo il Nord. 11 che è teiifimile, the non altronde nafta

the da ciò, ebe a miiura che il Ncrd.di cu; il Kurdefl è com-
porto, fi avvicina alia L.ne.i, iemcre iisdebolifce d.ill'oppo-

Ilo JW (ino che ducala affano in p;:vc:;:bile ; e perciò fWce
..-Tatto il Nordelì, ai faffi feritire aiiro che VEft, quali venti

krttpte più verlo l'occidente li perdono ocr le mor.Mjpe dell' A-
ir.;::.a, die (inno orticolo.

La <i:ve:fi:a delle Su-mni ari -:rta ancoia qualche piccolo can-

giamentc a tal, ver..,; r .che .^-.Co ,1 So!: i , b -.1 getter-

trione aliai lon:ar.o dWec-^tote, 1 venti di SvJefl cardano tra

I BraCie, e la Guinea, e pagano verlo 1, meno giorno , e i

vesti di K.rJcjt due.—.01:0 ui. :>ovo più oritr.tal: . l'tr lo con-
trario quando il Sole è al Tropico dtl Capricorno , e venti di

Sudili diventano più orientali, e enei di Nnrdeli acr.vbr.o vi-ii*

f^ter.tn^.c. Il che e ler.finule nJn altronde r.afceie, che dalla

direrfì awone c'è! Sole, con cui egli larefa l'aria . Imperocché-

allora il.' «gli è nel Tropico del Cancro ribaldando aliai l'aria,

roti pii t-.nde quel^ come faceva verfo l'ecjuator col filo nefo ;
ed a tal modo inducila L lenuenza del AW , v:tne alterato

ancora il vesto comporto lWr/1, e piega verfo Ì'E/I. l'er la

fle:Ta rag.une, cf^O allora 1 .; -.cir.o 1:: viueli: che abitano fot-

to il Tropico del Capricorno, l'aria, (he'allora È p:ù conden-
sa, tenderà con ma£gior fona verfo la Lisca ; e perciò ere-

feera la tendenza dei Sud- ed in teofeRuenta diventerà il Su-
éeji un poco più meridionale di quello che tra prima.

i 1 ] Am a lHb&ma itu.



SEZIONE TERZA.
Delle Meteore Ignite.

ALIe Meteore Ignite riduconfi tutti quei fenomeni, che dal-

le infiammazioni de'Corpi,che fifanno nell'Atmosfera, di-

pendono, quali fono il Lampo, il Tuono, il Fulmine, i Fuo-
cbi fatui, ed altri molti, de' quali ora diremo; e prima

Del Lampo, del Tuono, e dei Fulmine. Cap. I.

IN quelli guife, che dai Vapori, che nell'aria fono flati dal

Sole efaltui, formanfi, come abbiamo detto, le Meteore ac-

qitofe, cosi d.u;!i Spiriti ii:ji.nìininiii:i, quali fono i Julfure't, e

nitrofi non dubitano i Fìlofòfi , che abbiano l" origine quante fi

voglia Meteore Ignite, che fi veggono in Cielo. Come il fervi-

do raggio del Sole agifee continuamente full' acque , ed efalra i

vapori- cosi agifee ancora Culle miniere terrefirì, ed efalta ogni

forta di fpiriti, che colà fi contengono, tra i quali fono gì' in-

fiammabili, che fono il fonte di tutti codefìi fenomeni.

Fino che tali fpiriti danno per 1" aria difperiì , e vanno libe-

ramente vagando uno dall' altro difciolti, non fi veggono certa-

mente produrre alcun fenfibile effetro. Ma fe o per Fa loro co-

pia, o per qualche rapido vento fi ammanino, ed infieme cogli

altri alili a formar le nubi concorrano, allora può ferii, the per
1' urto continuato di altri corpi eterogenei fieno in diverte ma-
niere fpeziati, e rotti, ed in taf modo fi fviluppi da elfi la

materia ignita nelle loro celle rinchiufa, da cui fieno con un
rapidiGimo moto vibrati, e vorticofamente rapiti, ficchè fona
di calore, e ài luce acquietino, ed infine divengano fiamma. Allo.

Iota fe fono in poca copia, o Cono dentro una rara nube , che fac-

cia poca relìfiemea alle loro evoluzioni, ficchè poffano liberamente

fpanderfi in ogni pane, un femplice fplendor noi veggiamo rapido,

e fugace, il quale feriCce gli occhi per la velocità, e vivacità della

luce , ma fenza alcun lenfibile ftrepito , come quando una poca

polvere da fuoco in aperto campo %' infiamma, e tale fplendorc

noi lo diciamo il Lampo. Ma fe maggiore è la copia degli fpiriii

ignei , e fe principalmente fono dentro di diverte nubi rinchiufi,

the per la loro fpeUezza molto refifiano alla loro efpanfione, allora

dov' è più facile l' adito raccogliendo fi tutto il loro moto, che per

altro fe non vi fofle fiata refiftenza. fi farebbe diflipato in giro , fi



7i Elementi di Fifica

vibrano con rapidità, il che facendo con tutta la loro foria le par-

ti dell' aria comprimono, che con le replicate, e violente loro vi-

brazioni eccitano poi un vallo, e pieno rimbombo limile a quello ,

che fa la polvere da fuoco, allora che dentro di unmorraro di guer-

ra f* accende, il quale dicefi il Tuono . Tale flrepito principalmen-

te fi avvalora dalla natura delle ftefle parti infiammabili in quella

maniera che nel!' Oro fulminante fi clperimenta. Al che infine cor-

pira la cavita medefima delle nubi, per cui fpeilò a cagione delle

varie riflejfìoni può effere accrefeiuto, e continualo lo ftrepito,

come accade dentro le trombe vocali > o dentro le concave valli de'

Monti

,

Ma ie la copia de' mede/imi fpiriti è ancor maggiore , e fe nello

fletto tempo fono più depurati, e dalle parli traile di lei olii, ficchè

fuori dalle denfe nubi fi vibri un" affai più grande, e più rapida fiam-

ma con gran mina , e portentofo fragore , allora lo diciamo il Fttl-

tniae. Se fi richiamano a memoria le leggi della Dinamica , e fi

confideri, come la forza motrice de' corpi da due elementi dipen-

de, cioè a dire e dalla mafia , che fi muove, e dalla velociti , con

cui fi muove, fi può cottofeere
,
quanta ancora polla effere ia forza

dei fpiriti fulminei.

Imperocché quell'effetto, che fa una palla di cannone, iopotreb-

be fare qualunque piccola palla, quando ella Me alla dovuta velo-

cità ridotta: onde queir effetto, per elempio, che fa una palla di

cento libre con velocità d' un grado, Io potrebbe fare una palla dì

una libra quando ella aveffe una velocità di dieci gradi; potràdun-

que un folo atomo fulmineo aver un' enorme forza , quando abbia

un' enorme velocità, e molto più enorme potrà effere l' aggregato

di tali ione corrifpondenti all' aggregato di tutti gli atomi , che la

fulminea mafia compongono.
Per le quali cofe non è difficile 1" intendere, come talvolta por-

fano effere fatti dal fulmine cosi violenti, e maravigliofi effetti ,

onde riducanfi in polvere i corpi più duri, ne' pori de' quali egli

penetra, fi liquefacciano i metalli, e talvolta le groffe mura, e gli

edificj fi abbattano, come fa la polvere di fuoco , che dtntro i cu-

nicoli, e le mine fotterranee s* infiamma . Talvolta a guifa di ra-

pidifilmo Turbine fi gira , in cui fe s" incontra allora una dura
quercia, o altra qualunque robufla pianta, può effere, come ves-
siamo, dalla violenta vertigine o sfibrata, o in due , e più patti

divifa , o fe 1' empito è maggiore , fino dalle più profonde radici

divelta. Le quali cofe egli ta principalmente quando è iteli" effica-

cia della fua evoluzione
, dopo di cui per la renitenza dell' aria, «

degli altri corpi, che gli fi fanno incontro, perdendo a poco a poco
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il vigore, e la fona quello, che in molli luoghi fece una quan-
tità dì mine, in qualche luogo dopo moki giri, e rigiri è in-

nocente, e non laida per fuo effetto, che il Tolo odore dei fol-

li, che lo compongono.
Onde poi naìcano tanti altri cosi varj, e coi! fiupendi effetti,

che dei fulmini li producono, pare colà più malagevole da in-

tendere. Imperocché altri, come nota Plutarco [i], fi videro
abbruciare le cale, e le velli degli uomini Iafeiando illefì i loro
corpi. Alni per lo contrario, come Ha regi/Irato nelle Memo-
rie [i] Inglelì, uccifero gli uomini Iafeiando intatte le loro ve-

lli. Altri, come nota il Baile [j], hanno liquefatto il piombo
nelle fineflre fenza ofjefa dei vetri, o di altre fupellettìli delia

camera. Altri hanno incenerite le mani, Iafeiando intatti i guan-
ti. [4] Altri infine lafciarono intatte le vifeere de' fulminati

,
vuotando dì fangue i vafi , ed altri innumerabili effetti di tal

Ibrta. Le quali cole fotto nome di Antipatìe,- e Simpatie fono
fiate dagli antichi Filoibfi ridotte, ma colla diverfa difpofizione,

e relazione delle parti che compongono il fulmine, e di quelle
che compongono 1 corpi, che ion fulminati, non difficilmente lì

(piegano dai più recenti. Imperocché «fletè varj gli effetti fecon-

do 1 varj minerali , de' quali la fiamma fulminea è compolla .

Così fé per d'empio di pingue zolfo abbonda, non ha fòrza
,

principalmente nel fine delia fua evoluzione, di offendere i denfì

corpi, ma folo il lino, e le paglie, e limili corpi abbrucia .

Ma te fpiriti nitrofi, e vitriolicì in molta copia contiene, facil-

mente fcioglie i metalli, 1' argento per efempio fc di fpirito di
nitro abbonda, come 1' acqua forte, I* oro le contiene molti fa-

ii ammoniaci, come f acqua regale, ed altri metalli fecondo i

loro dilfolventi, eh' ella contiene. Imperocché quanto fieno ma-
ravigliofe le virtù dei mineialì, de' fali, e dei zolfi, poterli co-

nofcete nelle miflure , che compongono i Chimici , e principal-

mente ne' Fosfori. Se fi fanno tra gli altri gli (perimenti con il

celebre Fosforo del Kunkelio, non li veggono che maraviglie .

Imperocché primamente ciò che gì' altri fuochi abbruciano , ta-

le Fosforo lafcia intatto, e ciò che agli altri fuochi rciìlle, egli

abbrucia. Alcune materie, che elìinguono gli altri fuochi, fer-

vono ad »lfo per maggiormente accenderlo , e recipro;amente

quelle, che gli altri accendono, fervono a cucilo per eftinguer-

lo. Quando fi mette vicino allo fpirito di vino, lo infiamma ,

quando però Io tocca non lo infiamma. Egli con fomma celeii-

Partì IL ^_ K _ ti fi

[1 J Sìmp.'l. 4. [il 'Mm"i666~ [5] Opn. a». 7". I. Ul W™.



74 Shmna ài Fifa*

ta fi muove all' alto, lambe i corpi duri , e penetra i rari in
guifa che (ebbene fono ma (fi mairiente infiammabili, li lafcia in-
tatti. Se un pezzetto di quello Fosforo fi frange vicino a un
globo di zolfo, non Io accende, ma vicino alla polvere di zolfo
1* accende. La carta nello fiato filo naturale e dalle fuc fiamme
penetrata, e reità illefa, ma quando è tritata, o pefta, fi ab-
brucia. Nello Hello modo pallano effe per i pori di una tela
nuova fenza offenderla, ma le fi ftrofigna, I' abbruciano . Tali ,
ed altri innumerabili effetti offertanfi in tale Fosforo, da' quali
yiena diminuita la maraviglia, che apportano limili effètti, che
fi veggono farfi da' fulmini. Nè doverli dubitare, che di tutti i

varj ehVttì del fulmine fieno cagione i folfi, i nitri, i fali vola-
tilt varj, gli fpiriti acidi, ed altri minerali effluvj, che nell'Ai-
mosfera principalmente in tempo di fiate efalurfi e minifeflo
come tra gli altri intorno le miniere d' Inghilterra ne fanno tc-
ihmomo il quinto , e fedo volume dell' Effemeridi di Fran-

Alcuni corpi fono dai fulmini incendiati, alcuni non Io fono-
ciò che è verilimile non altronde nafeere, come inecEnolamcnté
olTerva il P, Imn della Compagnia di Gesù, che dal tempo
in cui Ila la forza del fulmine ai corpo infiammabile applicata .

La FouJr* br»k e>;-cUjUmw c, rps uifinmmobkt, ,«W la
mettere, doni elle efi composèe, /i/urne alì'cz Song-temi dans Ics
porci de ces corpi

j

fKS. KLwf,\m r - /,:,::„„, p,s afl^ da„s ,„ j ' >
"

Fj, ctk- ne lei tnfiatnmc pomt, elle peKt mème $ demeurer f, pt*

brucia, ed infiamma i corpi infiammabili, quando la materia
d, cui egli è rampollo, (aggiorna molto tempo nei pori di oal
fli corp, per tfcuotere foratamente, e difunfre le Lo carri .Ma s' ella non foggiorna abballala ne' pori di quefì, corpi, et
la non gl* infiamma, e può ella rullarvi sì poco tempo die non
vi coinparifca alcun vefiigio di fuoco.

'

E perche quanto più fonili fono le parti, eli- compongono il
fallarne, per quello tanto più facilmente paffano a trave.fo dè-
cer?

, ne quali effe s incontrano
, C .:S., d.tlLa loro fot.igliezza ,che talvolta non cagionano ofièfa. Da quello nafee , che tal voi.

a refiano uccifi dal iulmine gli Uomin? fenza fenfibile offd'a del
loro corpo Imperocchì i filli (otr^i: , ,!i t ,,i è compone. fui"X* t0$? falÌ

,

aC,dÌ
.'

C di P™' -'euicali
P

penetra 'o

sue a?T .

P
K
d "? ''

efterni
» C ^""oduco'no^ nel fan-

Bue 0 * perturbar la fua crafi, o a impedire- il fuo movimento

lio
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ficchi apportino morte. Ma quando le parti fulminee fono più

grolle, e pia acri, allora abbruciano la cute, e divorano e cor-

rompono le carni

.

Tale diverta relazione di parti dee a tutti gli altri fenomeni
applicarli . Che talvolta abbiano i fulmini liquefatta una fpada

fj;:/,i irida della vagina, lo narra Plinio, 0 Seneca. Cosi pari-

mente Varrone allkura, che il fulmine fonderle l'oro di Lucio
Scipione in una boria lafriando intatta la borra. Ma di tali fat-

ti non lenta ragione dubitano moi:; , nnn effondo difficile , eh»

il l.'m;r.i po.ii lu.-carc l'oro, e non li boria, ma eiendo ailai

dimoile, <he la Lola non Ila olttla dall'oro liquefatto. Coi! non
Ì cofa Hrana, eh: la fiamma lulmwea paflì pt'r la vagii», e li-

quefacela la (paca, ma eh; il l'erro tubefatto non rompa, e iS-

bri la tag;na e cola aliai flravagante.

Che 1» rmn.era de' vimini nvz fjJ-.io a!:-o cl.c le nubi, dove
1 minerali dal calo; del Soie efaltati f; le:rntnt;io, e 1 infumma-
r.o, non venne giair.rrut neppure :n mente di porlo in duohio ai

Filofofi. Imperocché elfere il fulmine differente folo di grado dal

Lampo, e 1 oono, e (ente i fuori d'ogni dubbio, che il Lampo ,

e Tuono nel ler.o delle nubi fi lotnvno, tosi ancora il fulmine .

Ne per altro quelli, clutlono Um.-.in cvC:c!o, sr.cm dai Culo
thiarr.ironfi, e oon per altro l.arliar t>;ove dall'alto i fulmini

hanno inventato i Poeti. Ma che ciò non fempre fi faccia , lo ma-
nifeftano moltiflìme ollèrvazioni , tra le quali è infiene quella, che

l' eroditiffimo Sig. Marcitele Maffei Icriii'e al Sig. Vallimeli . Im-

perocché dlendoli egli ricoverato di Dall'aggio in un antico tettodi

Fiordinuoto in Lunlgiana gli accade dì vedere in una fianza non
già entrar d'altronde, e feorrere precipitofa , ma avvampar d'irtt-

provifo nel mezzo d'ella , una malia di fuoco; e dopo d'ellere fia-

ta ferma alcuni ilìanti indi prender corfo , e fublinurfi , facendo

cadere alcuni pezzi della volta, e trapanando alle ftanze lupetiori.

Onde dedufie il l'uddetto Autore eilerìì là fui baffo terreno forma-

to codeflo fulmine.

Lo che fi ftabilifce maggiormente con ciò che afferma ìl Sig. Bai-

le [1] efletfi qualche volta veduti negli appartamenti dei globi di

fuoco, che avevano prima un movimento retto, e molto tardo fut

pavimento, e talvolta ancora comparivano immobili, dopo di che

s'infiammarono, e qua e là. con fommo fragore, e ruina fi fparfe-

10. E ciò parimente dalla Storia dell' Accademia delle Scienze nel

1704, dove defcrivefi il fulmine , che l'eoppiù in Govefnon Città

lontana una lega, e mezza da Bteft . Dalle quali cole fi conofee

[.J F-/M.
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non formarli Tempre nell'aire nubi i fulmini, ed alcuni le non for-

fè la maggior parte fcoppiare dal balio non lungi dalla congerie

degli efiiuvj fulfurei , che agitati dal calore sfumano, e fi edita-

no. Per quello vicino ai Vulcani fpelfo i fulmini fcoppiano , e per

quello, come olìerva il fovralodato Mafièi, Ibnovi alcuni luoghi

particolari aliai più degli altri lòttopolli a faetre, nel qua! numero
era lo Delio palagio, in cui egli s'era ricoverato.

Sonovi molti Autori, che de' Cunei Cernimi, ovvero Fulminarj
f.inno meniione , i quali nello fcoppiare del fulmine cadono in

terra. Fu il primo, che di ciò ne diede reliimonio Avicenna [i],

ed averne veduto uno in Corduba afferma, il cui odore era di fol-

io. Così il Fromondo [i] narra cllere leggieri , e limi!:. fimi a

quelle pomici adufìe, che talvolta dall'Etna , o dal Vefuvio fon

vomitate. Ma il P. Cabeo [3] afferrila effere durilTimi, e di ferrea

natura, uno de' quali dice il P. Scoto [4] confervarfene nella Or-
li di Erbipolì. [5] Galfendo ancora deferire una lunga Stotia d'

una pietra, che fu creduta un fulmine, il cui pefo era ;8 libre di

Parigi di graviti (pccifica maggiore del marmo, e di color di me-
tallo . Solpettano però : Filici p;j accurati d; cottile alle;zioni, U:

quali pare non altronde aver avuto l'origine , che da una fai fa

rerljjlìon; fi:la r.vW inrr.0 d: j! lU -; Ji.i-.-e.lu ;i volpo ai:io:e.-0-

iu:o globo per d.lìrugge-

palle d, ferro dalla p$I-

altro-.de che calia fun

nell'a

depone l'acqua piovana in un vafo, fe fono rifcaldati dal fuoco, in

un momento s'Udurano , e s'impietrifeono . Ma fe ciò accadere,

non è verifimile, che nelle Otti più fpazìofe non abbiano i più cu- .

riofi offervatori della Natura potuto giammai ritrovare ne' luoghi

dal fulmine percoffi alcuna di quelle Pietre, e falò le ritrovino ak-

iri in mano di femplici , e troppo creduli.

A N-

(j) DUg.taet.l.à. \ó)F./,P.2.
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ANNOTAZIONE.
SÌ confermano le Sopraddette dottrine colle fperienze del Signor

Lemety, che Hanno regillr.ue nelle Memorie dell' Accademia
Reale delle Scienze del 1700 . Imperocché avendo egli prima-

mente impattata coll'acqua una malfa di parti eguali di folfo

polverizzato, e di limatura di ferro, e Melatala in digeftione

Tenia fuoco due, a tre ore, fi vide prima nafeere una forte fer-

mentazione, ed un gonfiamento con calore conliderabile , ciarli

dapoi alcune crepature in più parti , per le quali ufeirono aliti

puramente caldi
, quando U materia non era che in poca quan-

tità, ma che fi cangiavano in fiamme, quando la materia eradi

trenta, o quaranta libre. Avendo in fecondo luogo polla infic-

ine la (kifa limatura di ferro col zolfo in differenti proporzioni,

ed avendo in lunghi e ilretti vali collocata tale milìione, e be-

ne comprelia, fi videro le ftelle fermentazioni . Polle in terzo

luogo in tempo di fiate cinquanta libre della ftefla miftione den-

tro un gran vafo , e mclfo il vafo fotterra alla, profondità di un
piede incirca, dopo otto., o nove ore incominciò la terra agon-
fiarfi, e fcaldarfi ed infine aprirli, dopo di che ufeirono aliti

caldi, ed indi fiamme, e levato in fine il vafo dalla terra altro

non vi fi ritrovò, che una polvere nera, e pefante, ch'era la li-

matura di ferro del fuo zollo (fogliata.

Da tali, ed altre molte fperienze, ch'egli fece, non dubita il

lodato Autore, che debba dedurli l'origine di quafi tutti i feno-

meni igniti, che o nella Terra, o nell'Aria fi oifervano . Cosi

le infiammazioni che nel Vefuvio, o nell'Etna fi veggono 1 non
in altra forma può crederli, che fi facciano. 11 che tanto più fi

conferma, perchè dopo che fono finite le fiamme, trovavi molto
zolfo fulla fuperficie della Terra; e nelle crepature, per dove il

fuoco è pallaio , vedefi una polvere nera limile a quella , che nel-

la terza Ipsrienzà fi ritrovò nel vafo. Cosi i Terremoti formarli ,

riè da altro cagionarfi, che da un'alito nella fermentazione de'zolfi

eccitato , che diviene un rapido vento, che li Fa palfaggio con for-

za per dove può , e per la refilìenza che trova fcuote le terre per

dove palla. Se tal vento fulfureo Ila lungo tempo rincbiufo fenza

poter ttfcìre , fa orribili , e lunghi fcuotimenti fino che fi dilcioglie

e fvapora ; ma fe trova aperture facili , vibrafi con molto empitOj

e forma una fpecie di Turbine , da cui fono divelli gli alberi, e

gli edificj, quando è fulla Terra, o fono innalzate, e arruolate 1'

acque, quando i fui Mare. Anche l'acqui Minerali calde da tali

prin-
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principi prendono il loro calore riempiendoli di zolfi nelle miniere)

per le quali pattano ; il che fi conferma colla l'perienia
,
per cui il

vede deporfi da elle in abbondanza il zolfo , allora che tono in

quiete.

Quando il zolfo alibi tigliaro fi fublima nell'aria, può fare il

Lampo, il Tuono, ed il Fulmine. Quando tale materia fi fer-

menta , ella s' infiamma , e per la copia maggiore , o minore fi

fa che ora un femplice Lampo , ora il Tuono , ora il Fulmine fi

produca . Egli è perù credibile, che il Nino fonile, eh' è fempre

iparfo nell'aria, fi leghi al zolfo fulmineo , ed 'accrefea la forza

del fuo movimento in quella maniera che il Salperra mefcolato

col zolfo comune cagiona un elfètto aliai più violento. Ma perchè

potrebbe parer difficile , che pattano tali materie accenderli dentro

le Nubi, che la maggior parte fono di acqua compo Ile , vuole il

fuddetto Aurore, che fi olfervi, non effere il zolfo impedito dall'

acqua ad accenderli, come fi vede nella Canfora, ed altte mare-'

rie e lai tariffime fulfuree.

Delle Stelle firifeianti ,
Faci, Fuochi fatui , Aurore Borea-

li, e Lame Zodiacale.
. Cap. //.

COme le materie infiammabili più pure-, e più fublimate pro-

ducono Lampi , e Tuoni, e Fulmini , cosi quelle, che fon»
più craffe , e pingui, e per 1' ordinario nella baffi regione fparfe.

producano moke altre Meteore ignite » delle quali ora dire-

Di tal numero fono quelle infiammazioni , che fpeflo in temp»
di notre principalmente nelle flagioni calde fi veggono, derte Stel-

le firifemmi; ni fono quelle altro che una piccola matta vifeofa , e
pingue, che il Sole fublimò da Terra, ma per la fua graflezza non
troppo alto èfalìra, la quale mifìa di qualche fpiriro falino , che

la fermenta, s* infiamma, e ne11' infiammarli ci comparifee a guifa

di una Stella, che /torre , feguendo la vena dell' alito , che la

nutre , dopo di che fi dilegua talvolta con qualche fenfibile fif-

Tali fono parimente quelle picciolc fiamme , che da umore oleo-

fo prodotte ti veggono ardere ralvolta per qualche tempo fino eh' è

fciolta la materia, di cui fi formano, le quali per effere Umili alla

Eainma d' imi face fi dicono Faci, o Lampade .

Secondo la diverta maniera , con cui fi difpongono t'ali materie
infiammabili, e tra di loro lì accozzano, diverfe Meteore , e di fi-

gure diverte fi formano, onde ora a guifa di Travi di Fuoco pa-
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nllelì all'orizzonte, quale fu quello offervato dal GafTendo in

Aiij e nello fteflb tempo per tutti la Guafcogna veduto nel i6yj.

ora a guifa di Colonne ardenti, come principalmente fìa regiflrato

nelle Mifcellanee di Berlino, ora infine a guifà di Piramidi , or a

guifa di Scudi, de'quali Seneca, e Plinio .

Talvolta veggonfi molte fiamme per vallo tratto (parie, limili a

quelle, eh; negli incendj delle paglie ne' campi fiele li veggono , e

diconfi perciò Paglie ardenti, la qual Meteora fu tra gli altri in

Olanda veduta 1' anno 1711. al primo di Marzo quali per mezz'

Che t'e talvolta comparirono Fiamme gonfie nel mezzo, e nei
L*

eflremità alquanto gracili , diconfi allora Draghi di Fuoco. Ma le

a guìfa di globi, intorno cui pendono le fiamme limili ai fiocchi di

lana, i quali globi vanno di qui, e di là diford inaiamen te falcan-

do, diconli allora Capri /aitanti.

Di tal genere ancora fono quei fuochi, che fpeflb di notte fi

veggono ftarii accefi l'opra i paludi , e cimiteri, di fulgor tenui , e

pallido, e limile a quello , che hanno le lucciole e i legni putridi

.

Sono quefli compofìi di quei folfi pingui e craffi , che dai fuddetti

luoghi non troppo alti da terra fi elevano , i quali fi cangiano in

fiamma tenue, e di poca forza, che dura fino che e fciolta , e

dilfipata la grolla, materia, di cui fono formati. Edi per la loro

leggerezza qualunque moto dell' aria fecondano , ed ora in una par-

te, ora in un'altra fi muovono; fuggono da chi li infegue, ed
infeguono chi li fugge, detti perciò Fuochi Fatui .

Una fpecìe di tali fuochi fono quelli , che talvolta fi veggono
fovrafiar alle navi, efeguire il loro corfo, o fi formino daila pe-

ce, e relina delle corde dal vento agitate, o fi formino dalle pat-

ti difperfe per l' aria. Se uno ne appariva, gli antichi lo chiama-
vano il Fuoco d'Elena; fe due, di Cajìore , e Polluce. Ora diconG

i Fuochi di S.Erafmo, e corrottamente di Emo, ed Elmo, fopra

de' quali hanno varie fuperltizìoni i naviganti, ora prendendoli per

un prefagio di tempefla , ed ora di tranquillità . E di tal fona
poflono crederli quelle picciole fiammelle, che talvolta inforno i

trini degli Uomini li fono vedute, come T. Livio narra di Servio

Tulio. .

Neil' anno 1676. adi jt. di Marzo quatti ore, e mezza prima

della mezza-notte olTervò il Catlini un Globo di fuoco, che appa-

riva poco preffo eguale alla Luna, la di cui luce immitava quella

del Sole allora, che dopo la piogga ridi' aria vaporata rifplende
,

e fi traeva dietro una lunga Coda. Fu egli per lo fnazio di 4.

minuti da oriente in occidente celeremente rapito; dopo di che
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{Vani con molto llrepito riempiendo l' aria di odore fulfurco, e bi-

tuminolo . La (leda Meteora nella (Iella ora fu oflervata in mol-

ti luoghi d' Italia, e principalmente in Firenze . Non fu troppo

differente da quello quel che offervò Paulo Battifta Balbo nell'an-

no 1710. adi 12. di Febbraio, la cui deferitone egli comunicò all'

Accademia di BolcSna, come Ila regiftiato n;lle memorie della

Alle Meteore ignite appartengo le Aurore Boreali, cb' t il

più forprer.der.te Fenomeno, the forfè G veggi» nel!" Atmoife.

i gii Antichi per la dn'eifa foro figura

,
come il Trave, la Freccia, la Cap.-a

te. E' probabile, che cuciti provenga n

forma 1' Aurnre; pr:mo perete h;n-.o

e coro' effe canno I' adito alla luce di

sicoo al Nord, e perche fpello v.btw

Si ponr.o diflinguere in due fpez:!

dolce, e tranquillo, alce alia, rifple

Alla prima fi polior.o ridurre : l-eno

Lume Stlteorrtooale fioperto dal St

che f:.-.n ff;,r:e F :r i' r.r.j.

Il fecondo gene.-c fono le rifplendemi, della qual fotta non t da
dub;taie, the n; ab.Vano oiiciv.io am.ua gli Anrithi ; trovando-

fi le lo r detenzioni in Arilìorik
,
Plinio, e Seneca, ed altri. Nel

progreffo o furono neglette le ofìervaiioni , o di rado fi viddero,

almeno nell' Europa. Incominciarono a vederli in Olanda l'anno

171^. dopo di che avendo incominciato il celebre Agronomo Celli-

eri farne le offervazioni in Upfal, trovò memorie, che in Grecia

s' era veduto quello Lume 311$. volte . In Alemagna, e in Inghil-

terra fono frate ancora frequenti; ma in Italia non v" e. memoria,
che prima del 1727. ( Accademia di Bologna } ve ne fian compar-

fe : dunque tale Fenomeno non comparifee fempre nella fleffa ma-
niera. Per 1' ordinario (i vede verlo il Nord una nuvola Orizzonta-

le , che fi dì (tende in lunghezza tal volta a 100. e più gradi. Il

lembo fuperiore ha di altezza tal volta 40. e il lembo intetiore fi

eleva dall' Orizzonte alcuni gradi
;

cangia lòvcnte di colore , or

tutta bianca apparifee , or tutta nera , e partebìanca e parie nera .

Al lembo fuperiore è lutto luce talvolta con una lunghezza di ij,-

coms
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broechio nel 1737. dali'

raggi ora in maggiore ,

<^o di che reflano dilli]

Quello Fenomenodura
il Mufcembroechio I' olii

e nel 1735. dalli %%. W.

chs pochi minuti. S' egli

bre 1729. oflervato dal Sign. Veidle;

Quando comparifee 1' Aurora il 1

al dlifolverlì di quella fi carica tur.ro

rifee per I' ordinario in tempo di c;

Ella' comparili': ancora in iurte ie ilagiom, ma di rado in Elia-

te , benché il S.gnor Majran tre ne abbia oflervato. in Luglio

17*8.

Ve ne fono molte , che non lì poflbno vedere da due luoghi

vicini. Molle per elempio fi fono vedute a Leyden, che non (i

vedono in Utrecht. Molte in Utrecht, che non li vedono in Ley-
den. Molte in Ollanda, che non fi vedono in Francia^ e meno
in Italia.

Tal volta da divertì luoghi lontani fi offerva un' Aurora. Ma
e cofa incerta te fia la medefima Aurora, o pure Aurore diver-

te . Cosi non fi fa le I' Aurora, che fi fece vedere per tutta

quali 1' Europa negli anni 171(1. 1716. 17117. 1730. lolle la flet-

ta, 0 pure tollero molte.

Egli è certo, che fu oflervato a Tolofa un Lume Settentrio-

nale nel Nord-Ovelt, li 7. Ottobre 1730. da or; 7. di fera fi-

no a 4, 1 della mattina. Ed un' altra nel Nor-deft il medefimo

giorno a Parigi da 9. ore fino alle ti. i_e quello bifogna dire,
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Tolcfa nel Nordnveft doveva!! vedere a Parigi nel Oveft, e non

nel Nordeft.

Per altro come moke comparirono con ogni fona di venti ,

È neeeiiàrio, the elle fiano più alte degli lìclli venti ; e %' elle

fono tal volta più biffe potranno effere trafportate da' venti, e

diflìparfi. -
,

Per efplicare tale Fenomeno congettura, che la materia dita-

le Fenomeno t limile a quella de' nofiri Fosfori. Ella è una

materia, che fpeflo è cosi rara, c debole, che a travedo di ef-

fa fempre fi ponno VL-dcr le Stelle, e a traverfo delle Colonne,

e della Nuvola bianca, e della nera. Le Colonne, che vibra la

tJuvola luminofa hanno un certo folgore tenue limile a quello

che ha la polvere de' Fosfori gettata nell' aria, che riluce, ma
non è ne fiamma, nè fuoco ,

E verifimile, che quefta materia tiri la tea origine dalle Re-
gioni Settentrionali, onde ella li eleva, e fvapora per 1' aria.

Tale materia fecondo che pib o meno abbonda può comuni-

carfi dal Settentrione alle nofìre regioni, ora in maggiore, ora

in minor copia ; e perciò dal 1710*. è nata la frequenza deile

Aurore, che abbiamo veduto; e neila Svezia tante ne furono of-

fervate, come nota il Celilo; e nel Cielo di Tome quali ogni

none fi veggionn, come oliervò il dottillimo Signor de Maper-
tui cogli altri Accademici. E perchè tale materia non tempre

abbonda, nè tempre fi comunica fino a noi, per quello di rado

furono tra noi vedute limili Meteore,- ma a quello principiopof.

fono facilmente ridurli tante Meteore, delle quali Seneca, e Pli-

nio fanno la Storia.

Tale materia che nel fuo principio i una tenue luce venga

da qualche vento di Nord portai! nelle nolìre regioni, ove s'

incontra con altri aliti, con cui porta fermentarli, allora può di-

venir fuoco, ed infiammarli, e fecondo le materie per cui s' in-

fiamma produrrà quei Fenomeni ftiavaganri, che oiferviatno, e

Je Colonne, che fi vibrano or faranno bianche, ora rollè , ora

fanguigne,

Se tra due venti contrarj di Nord, e Sud fia polla la Nuvo-
la luminofa potrà lungo tempo fermarli nello lìdio lito, ma fe

il folo Nord la porta, in poco tempo potrà diflolverli principal-

mente te s' incontrano quantità di minerali, con cui ella fi fer-

menta, e s' infiamma

.

Se fi riguarda la luce dell' Aurora, ella è fìmiliffima a «iel-

la d' un Fosforo, è diverrà da quella del Nitro, e del Zolfo
,

che s' infiammano . Che fe il Zolfo ne foffe il principio fi ve-

drebbona
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drebbono dunque in Italia, e fpeffo le Aurore Meridionali , per-

chè dalla prie del Meriggio v' è più abbondanza di Zolfo, che

dalla parte del Nord .

Se nello fteflb che Tetra un Nord fpira un Sud, orni E(l,o
un Oveft, è chiaro, che l'Aurora non apparirà Boreale , ma in

altra piaggia. Il Mufcembroecmo crede d'averne vedute dueMe-
ridionaii nel 171B. Due lumi limili Meridionali fono mento-

vali nella Storia deli' Accademia Reale delle Scienze 1705.

Quelle nuvole fono tal volta si rarefatte, che in pieno giorno

di rado lì veggiono.

L' Aurora comparifee per lo più in tempo dì calma , o con

vento placido , nè giammai alla fua comparfa il Cielo e of-

curo; ma franila l' Aurora il Cielo fi ofeura. Ma prima della

fua comparfa per 1' ordinario fpirano venti o dolci, 0 forti, e

tal volta tempeftofi.

Del Lume Zodiacale.

Lume Zodiacale dicefi un Lume, che' dì tempo in tempo fi fa

vedere fui Zodiaco in certe (bigioni dell' anno.o dopo :1 nafee-

re, o prima del tramontare del Sole.

Le prime afférmazioni fu quello Lume furono fatte da Dome-

nico Caffini a Parigi in tempo di Primavera nel ittx. e furono

poi continuate dal Signor Faccio da Duillier in Gineora nel

1*84. i62 S . fino alla metà del 1ÓSS. delle quali fi ha un efatto

racconto nelle lettere da lui dirette ai Carlini , ed imprefle in

Amlterdam il medefimo anno.
Altre poi ne furono fatte in Alemagna dal Signor' Kirchio ,

ed Eiman: per continui quattr* anni regiiltare nelle Mi/ccH.ìh.-c

de' curtofi della Natura. In fine con molta attenzione furono ri-

novate in Francia dal Signor de Majran, e furono porle in Si-

ftema come fi vede nel fuo eccellente libro inferito nelle memo-

rie dell' Accademia del 1751.

La figura, fotto cui fi fa veder quello Lume, termina per lo

più da entrambe le parti in acuto a gnifa d' una Lancia, o &

un Fulo, colla bafe diretta Tempre al corpo del Sole, e 1» pun-

ta v-erfo dì qualche Stella , che non elee mai dal Zodiaco. L
angolo di tale lancia ora è più acuro, ora più ottuio . 11 Signor

Faccio adi 6. Ottobre 16S4. lo vidde di 16. gradi e _i_,e limile

lo vidde Eimart li 13. Genajo 1*04. Il Signor Majran tal volta

di 10. gradi. Le linee, che formano taleangolo per lo P£J«£
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parifcono due elattiflìme rette, benché qualche volta di moli rarono

d' incurvarli , come al Signor Faccio, che tal volta le vidde a

guifa di due Concoidi , e al Signor Calimi , cui comparve il Lume
a guifa di Falce.

Se fi prende la dilìanza di tali punti dal Sole, ella fi rrova or

maggiore, or minore. Cosi nel iÓ$}. la ritrovò il Cailini a gradi

do. ma nello fpazio di 37. meli trovò checraii aumentai.! lino a gra-

di gj. dopo di che nuovamente nel ìóSy. fi era diminuita. Cosi

varia ancora la fu a larghezza full' Ori?/. iute, la quale, come tro-

vò il CaHìni adi 4. Febbrajo ie"Sj. fu di 13. gradi in circa, e adi

5. Settembre idSj. fuperò 10. gradi

.

Così parimente varia la di lui inclinazione, e fecondo le di*

vede liagioni, e i diverti luoghi, da cui li vede, ora più, ora

meno inclinata apparifce.

Se fi offerva il fuo moto, egli non fi trova ufcir mai dall'

Eclittica, ma avanza fempre da Occidente in Oriente immitan-
do il intto del Soie.

Quanto al fuo colore, egli per Io pia comparifce fimile alla

Via Lattea, 0 ad uni Coda di Cometa, la cui luce trafmette lo

fplendoic delle Stelle, nel quii modo lo vidde il Signor Calii-

ni in Francia, benché tal volta lìafi veduto con luce più denfa,

e più fotte, come fu oifervato dal Signor Majran, e tal volta

di colore rollicelo, come lo vidde il Signor Derhara a Londra
nel 1707.

Tal lume fu offerta to ancora dal R. P. Franccfco Noel l'an-

no .16S4. intorno la Linea equinozziale, dipoi nel Collegio di
Racol in latitudine Boteale di 15.' 10. vicino a Goa , e negli

anni leguenti in Maccao, e nella China. La fua luce, come il

fuddetto Autore la deferivo è fimile alla Via Lattea, ,0 ad una
grande Coda di Cometa.
La fua figura più che dall'Orizzonte s'innalza più fi rilìringc,

fino che termina in una punta. Il fuo moto" i: fempre per l'E-
clittica, e perciò fecondo il vario fito s'innalza tuli' Orizzonte
ora. 40., ora do, e 70. gradi. La mattina incc.mineia a farfi ve-

dere prima del nafeer del Sole, la fera dopo l'Occifo. In tali

regioni comparifce la mattina, e la fera per tutto l'anno; mal'
Ertale è minote di quello che l'Inverno. Codeilo Lume tu chia-

mato da Lui il Secondo Crepufcolo

.

Per efplicare tali Fenomeni ilabilifce il Calììni non doverti

prendere altronde il principio, che dai l'Atmosfera del Sole . E
primamente, effe tale Lume abbia il principio dal Sole, non po-
terli dubitare

,
jerche fe ciò non folle, non imraiterebbe egiire-
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golarmente il molo del Sole, e non percorrerebbe con etto lui

da Occidente in Oliente l'Eclittica, come végaiamo colla ipe-
nenia. Ma non eJTendo potlìbile, che il corpo del Sole produca
tale alletto, farà 1 dunque neceliario, che Io produca qualche al-

tra Manza, che drconda il Sole. Tale Manza, jche noi dire-
mo l' Atmosfera dei Sole, fi è refi già altronde manifefta , e la
riconobbe il Keplero ncll'Eclifli totali del Sole. Subftenth o-af
fa àrea Soletti, non hk hi nofiro Mere, fed hi ipfa fede Solii

,

appsretam etiam lelìo Sole, ut fiamma ùrculamer emieant.
Dalla figura del Lume Zodiacale fi può conofecre quale fia la

figura di tale Atmosfera, e ch'ella è limile ad una Sferoide piatta,
e di forma Lsatìculare.

Imperocché s'ella Coffe sferica, la fua progeiione farebbe un Cir-
colo, o f-ire E'.'.i-Xi , ni v'e che la Sferoide piatta , ch'ellèr.do

fempre veduta in profilo, poto fempte progetcatQ ir. forma di f.ar..

La direzione de::e fue punte ci dimoflrerà ancora fa politura

pai:, c h ,„y> cj.r.c,.:-.. ii>X E.;ji:o;; del Si.c, ed .1 coniche-,
ea foggerà l'Eclittica cor. un angolo di 7. jo.

Polle le (juali to:c fac;:.n-.-.:e s'intendo, per.he il Lume Zc~ .

diacale io tal figura li redi, e perché fegutti il moto del Sjle,
e pe.-the m uno fleffo Oriiionte ora fi veggia, 0:1 r.n', efier.do

ora pi j , ora uiefio ;?S.-.*<o ku-do 1 d:it:i: ,'iau; d'Ellittica ,

in cui li ritrosa .1 Sole. Nr.:, (.--..ini Polari njn nytrl d. mez.
70 eAate vederf. pei la Unghi zza' dell 1 crepukoli. ma di ratio
Inverno potrà vederli, e due volte in un giorno ptincipalmente

il crepufcolo e più breve, e l'arco d.-!'.' Eunuca, in c-ji fi irò-

va il Sole, ila malTimameote duetto al.' Oniionie , allora faci!-

me-.re ;i .-ed , c:raic al !ln Ji *:.;:•«, il , ed ;.: !!-. d; Vibò:i,o.

Se a tal! caf.-ott» lì a f f
,.u.ig,vo :« m.iuiiom dei!' A.mosle.a , fi

potrà conofceie » caulj di mo.ti a.:r. «udenti, ih? :n queflo lu-

me fi fcuoprono . E perchè ora fi allunga , ora fi accorcia, ora e

più vivace, ora meno, ora per .lungo tempo fi vede , ora fra-

nifee.

Dì
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Di alcune maravigliofe Meteore, eie di tratto in tratto fi fan-

no vedere nella Provincia Trtviginu , deferitte, ed efpìicate

dal dottifimo Signor Lodovico Riva. Cap. Ul.

PER dar maggiore intelligenza alla Eìov = ntil di ta ' e materia ,

utile abbiamo giudicalo l'efporre quei famofi fenomeni , che

da qualche tempo fi l'anno vedere in alcune Ville del Trivigiano .

Per la quii cala abbiamo inferito ne'noltri elementi tradotta in

Lingua Italiana l'erudita Difi'ertaiìone del dortiffimo Sig. Lodovi-

co Riva, ch'egli pubblicò in Lingua Latina nelle lue miscellanee,

in cui tali Meteore accuratamente ddcrive.

,1 certi maravigliofì fenomeni della natura , che dalla (Ira-

ordinaria combinazione di varie caule vengono prodotti ,

e perciò fono rarillimi, ogni qual volta accadono, fi dee tra-

mandar a'Pofteri una diligente, ed sfatta notizia , accompagnata
da tutte le più minute circoftanze. Tali ponno dirfi quei fuochi

che nati dalia terra, e femìnati fopra la fui Superficie , da pa-

recchi anni in qua, in una parte della Provincia Trìvigiana fi

fan vedere con univerlàle fpavento, e con danno di molti fentir

fi fanno. Io non ho trovato prdfo gli antichi Scrittori un cafo

più limile al noflro di quello rapportato da Cornelio Tacito nel

fine del Libro decìmoteno degli Annali . Sed Civiras Jubonum
foriti nobis [quella Città fecondo Ì Geografi moderni preferì temen-
te fi" chiama Huy , ed è fìtuata tra Liegi , e Namur ] malo im-

provifr affitta eft. Nam ignes terra editi viilas , ama, vico!

paj/im corripiebant, fcrebanturque in ipfa condilte nuper Colonia:

mania : nrque extingui puferant ; non fi imbres caderent, non
fi fuvialibus aquis, aut quo alio tumore niterenfnr : donec inopia

remedii, & ira cladis agrefiet quidam emìnut faxa jacere , dein
tefidentibas fiammis propini fuggrefì iiìa fujiium , aliìffie ver-

biribus, ut fera! ahferrebant : porremo tegmina carpari diriptn

injkhlut quanto magis profana, d? ufi polluta, tanto tnagh op-

prefura ignes. E' cofa notabile, che i no fin Villani ammaelirati f
cred' io dalla natura, e dalla difperazione, lì fono ferviti delle fleT-

fe arme, perfeguitando le fiamme devafiatrici con gridi, co'bafio-

ni , co' fallì , e fino coli' arco bugiate ; Leggefi un cafo quafi limile

DISSERTAZIONE
Dell'Autore fuddetto.
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Libro Sttlimo.

in una Lettera di Aleffandro il Grande ad Arinotele . Vtfafn nu-
be! alia de Calo ardente!

,
tanquam face: decidere, ut incendia

eurum rotus campus arderei. Veiebanivr dicere, ne Deorum me
fremerei ira, quod homo Herculis

,
Liberique vcjligia trartfgrcdì

coaalus ejfem , Jujfi sutsm mìlite! ve/ies fuai opponere ìgnibns .

Di quello ne fa menzione Plutarco nella Vita di Aleflandro.

Prima però d' internarli nella Storia de' Fenomeni , non farà

fuori di propofito il dar fe non altro un tocco intorno la qualità

dei liti , e la coftituiione delie ftagioni. Il danno è fuccelfo nelle

quattro Ville di Gotico, Ramone, Rollano, t Gallìera. Le prime
iti' fono polle fra Cafiellranco, e Baffano in poca diftanza 1 una
dall' altra, e 1' ultima nelle vicinanze di Cittadella poco lontana
di Gotico. Le Campagne fono magre, ed afeiutte

,
compolle di

terra milia ad una ghiara grolla, erf a faffì rotondi, che chiamano
F&ait.iti . Sono povere d' acque Te non in quanto ci feorre per mez-
zo il picciolo fiume Mufone, e vengono irrigate da' canali fatti a
mano derivati dal fiume Brenta, poche miglia difeofto , che fervo-

no però folamenie ad adacquarne qualche picciola parte . All' ufo

mentre al terreno e fottopofto come un Iago fotterraneo d' acqua
viva, che da' vicini monti per iftrade cieche, ed occulte difeende.

Ed in fatti in qualunque filo fi cavi , i' acqua fi fcuopre , effendo le

forgenti proflimamente allo fteffo livello, febbene i pozzi fono più

o meno cupi, fecondo che lo chiede il pendìo del piano, che dal

monte veriò le parti più baffe lì piega, e ilende. Gli Arati del ter-

xeno fono mirti a' fallì dì labbia, di ghiara, di creta, e di bel nuo-

vo di fibbia, e ghiata in vicinanza dell' acqua, fenza che s' abbia

alcun' indizio di miniere faline, ofuliuree.

Quanto alla Magione, non può negarli, che dal principio di

quello fecolo non predomini un'oliinata liceità , la quale negli

ultimi anni i giunta all'ecceilb. Quindi non folo la l'accia del-

la terra è arida, ma balle oltre modo le forgive , magri ì fiu-

mi, afeiutti per la maggior parte i pozzi, ti vicino Mare A-
driatico s'è oliervato ne' fuoi foliti fluffi, e refluffi affai piii de-

preflb dell'ordinario; frequenti fi fono vedute l'imprefllani Me-
teorologiche dell'aria pet tutta Europa, e fraquefie la gran Barn-

ma volante, che pochi anni fa pifsò fopra il noflro vertice /ed

3 quella cagione univetfale pare, che debba afcriverG l'Aurora

boreale compaia in Francia, in Germania, ed anche in Italia.

Ciò premeffp , il primo cafo fuccefie l' anno 1705 nel me-

le d' Agofto in un fito particolare della Villa di Gotico dove

quattro fiamme in quattro notti confccutive abbruciarono una
gran



quello ofiervato cadere a piombo per una linea verticale, e que

buoi elìlfenti nelle Halle della «fa iuddetra caddero infermi, il

the avvenne ad alcuni altri foralìieri comprati dal colono per

fupplire al lavoro. Ma ripofli in altre Halle
,

ricuperavano im-
mediatamente la fanità; non cosi le pecore, che tutte in brevif-

fimo fpazio quali appellate morirono.

Olititi circollanza mi lece opinare, Tubilo, ch'ebbi la contez-

za del fatto, che il fito, fu cui erano fabbricate le Cafe incen-

diate, folle come il Centro dell' datazioni, le quali fpandendofi

all'intorno formaiìero una determinata sfera d'eifluvj bituminoli

e fuifurei più denfa nel mezzo, e più rnra verfo la circonferen-

za; imperduu-^è, rf.-ivend;) funi ;ir;- i rj.'ì ilici; ì i!.;r luo>o a quel-

li, che andavano ufccndo dalla terra, era necefiàrio, che fi dif-

fondelfero per qualche fpazio, in quella guìfa che ì vapori d'un
picciola palude fogliono ingombrare un buon tratto di Paefe ag-

giacente. Per rcfi.ir perfuafi della v^rillmllinnliin; et'H'i;-c:eli, La-

lla riflettere alla malattia de' buoi, ed alla morte delle pecore,

indizio degli aliti a quelle inezie nficivi, ed all'ultima (M!c no-
lìre meteore, ia t]a,i!e ciiendo di'tela per una linea perpendicola-

re molìra d'eilcrli generala in lìto verticale alia miniera degli

effluvj

Ora inregnandoci i Chimici, che certi zolfi non folo uniti a
particelle più grolle, farebbe per elèmplo come le metalliche ,

ma col folo tocco dell'aria s'accendono, come le ne ponno ve-
der l'cfperienze in moiri Autori, e particolarmente nelle memo-
rie della Reale Accademia di f'ra:;e:ii, ci'/i à fiordi dubbio, che
fe per avventura dentro la sfera de' n. Un effluvj gli aliti bitu-
minofi con altre efalazioni in qualche filo particolare s'accoppia-
no, ponno accendetfi, e generare o Fosfori, che rifpknd.-.nó "ina

non abbruciano, fe la mareiia h rara , e delicata , e tali fareb-

bono ì fuochi fatui, oppure s'è più denlà, e più confidente, ve-
re, e realiifimc fiamme, che oltre la propria luce , fieno ditare
d'una più gagliarda attività, come fono fiati i nolìri fuochi . Ac-
cendendofi pertanto quelli fecondo le cireofianze più in i]n luo-
go, che in un'altro, dentro però la sfera delle efalazioni, enon
avendo in fe fieflì impeto valevole a produrre un moto impref-
fo, non è difficile ad indovinarli per quale firada fieno per cam-
minare, e qua! direzione abbiano a prendere; imperocché a gui-
fa delle delle cadenti correranno dietro la vena del loro alimen-

OiqilizotiBy Google
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to: e ficcarne Tentazioni ufcite dalla terra per dar luogoaquel-
le, cb'efcono, fono fptnte dal centro verfo la circonferenza. ; co-

li aU'oppofto acccfe che fieno, effondo il pabolo nelle par» più
vicine alia miniera fcmpre più denfo, e più atto a pigliar fuo-

co, doveranno con un moto contrario portarli verfo la loro orì-

gine, acquiflando forza dagli aliti , che di paflo in palio 5' ac-

cendono, camminando dalla circonferenza verfo del centro. Co-
li reggiamo, the la fiamma d'una face, quali direi, fi fiacca in

parte, e va per linea retta a riaccendere un'altra face poc'anzi
eftinta; e lo fteffo effetto s'offerva nella canfora, e nel petroleo

materie compofle di zolfi delicattflimi, che conrinamente tra/pi-

rano, e formano all'intorno una sfera d'e&lazioni-

In tal maniera fecondo il mio parere G fpiega quella mirabi-

le cilcoftanza delle noftre Meteore, the tutte lono venule a ter-

minare, quantunque per varie linee, al fito medefimo.
Per allora cosi fi terminò la faccendajma alquanti anni dopo,

cioè l'anno 1717. fi fecero vedere i fuochi più furjofi nella vil-

la di Rodano, ed a forza di farli vedere ci hanno dimostrate in

parte le loro Arane proprietà. Fu in quell'anno un' aridi ilima
Primavera, verfi» il fine della quale, cioè nel Mefe di Giugno,
cominciarono ad ardere alcune cafe di paglia pofie tutte in po-

ca diftanza in una contrada feparata dal corpo della Villa Ad-
detta. Durò quefto male fenza abbandonar mai firo tuttala fiate,

ne cefsò mai fe non dopo che reftò ammorzato dalle dirotte piog-

ge cadute nell'autunno. Sedeci , o diciotto furono le cale ab-

bruciate, e farebbe fiato maggiore il danno, fe quegli abitanti

contentandoli di dormire a Ciel fereno non avellerò feoperti i

loro tugurj , e lafciate nude le muraglie. S'offerto, che dopo la

pioggia per alquanti dì non compariva il fuoco, nè ritornava fe

non dopo che la terra s'era ridotta ad un certo grado d'aridità.

Non fu mai veduto a Cielo nuvolofo , non ha mai fatto danno

di giorno
,
tempo in cui non fi poteva vedere quand'anche ci

lolle fiato, e quello, ch'i più, non è mai fiato oflervato in

quelle notti, in cui fpirava vento ; «ficchi erano da temerfi le

notti ferene, e quiete, e lontane dalle piogge di quattro, o

le due della notte, in progrefib qualche cofa più tardi verfo le

tre, e di rado verfo la mezza notte. 1 primi fenomeni erano di

grandezza quanto il difeo Lunare, s'impicciolirono pofeia, febbe-

ne in ciò non ferravano certa regola, famigliando 1 più piccioli

aduna fiaccola accefa, ed i più grandi ad un doppiere. Veniva-

no da tutte le parti, e da tutti i venti, il maggior numero pe-

Parte IL
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rb di Tramontana, e pochilìimi da Mezzogiorno, ed andavano

a finire nel medefimo lito. Tal'uno di elii lì è olfervato cader

quafi a piombo per una linea poco inclinala all'orizzonte a fi»

ttiilitudine d'una fiella cadente. Non fi fono mài veduti famil-

iare , ed il loro moto era regolato per una linea alquanto cur-

va, ma con debole velocità.

L'anno 1710 comparvero più impetuofi nella Villa di Gallte-

n in tempo d' autunno accompagnati dallo tnedcfime cireofìan-

ze. In poche notti con una flraordinaria violenza , a celerità ,

abbruciate irreparabilmente alquante cafe previamente celiaro-

Con maggiore apparato tornarono a ferii vedere l'aiuto 1721
nelle due Ville contigue di Ramone, e Gotico, Ad una fiate

aridiffima fuccefib un'autunno egualmente aftiutto , e fereno ,

che terminò verfo il fine di Novembre con alcune piceiole piog-

ge , ufeirono in campo t nollri fenomeni, ma coti fpelTi, e fre-

quenti, che ne parevano feminate, per cosi dire, tutte le carri,

pagne all'intorno. S'olfervavano in maggior numeroin certe not-

ti ferene, tepide, e quiete, pradom mando maflìmamente l'olirò.

fio a dilatarfi a guil'a d'un lampo, e fvanire, ma la maggior parte

erano poco meno che rotondi, e fomigliavano ad una fiaccola più

o meno grandi , a fegno che i maggiori erano di grandezza quanto
un Tallone . Molti le ne vedevano immobili non partirli mai da
quel fito in cui etano nati . Parecchi s'univano in un folo , ed
un folo qualche fiata fi divideva in molti

,
s'appiattavano fre-

quentemente al coperto di qualche (iepe, o dietro gl'arbori, i

muri, e refpugli. Alcuni fi muovevano come a falti , altri con
moto equabile radendo la fuperfieie del terreno, ed altri a mez-
z'aria. La velocità non era eguale in tutti, eliendo parte lenti,

e parte più veloci, ma non già tanto che fiiperaffero la velociti

d'un uomo in corfo. S'è notata una cmiofa particolarità, che
avendo alcuni d'eili a paliàre un qualche follo, i'e-ra pieno d'ac-

qua lo fallavano, s'era afeiutto calando per una riva montavano
per l'altra. Giunti in vicinanza del pabulo [mentre' facevanoim-
preilìone nelle fole cafe di paglia] accrefeevano in maniera il

loro moto, che pareva quafi inlìantaneo; e quello ch'era più mi-
rabile, non contenti di attaccar il fuoco in un folo iìro,circon.

davano con indicibìl prontezza tutto il tetto di paglia , ed ap-

pariva quafi nello fletto momento in tutte le parti l'incendio ,

fenza

divertì. Alcuni s'erigevano

Vuvi-
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fenza che ci fi poi effe porger rinudio. Non li aveva tempo -di
trafportare fuori di.cafa le m.uiirizic, ed ippL-nj avevano temso
di falvaifi gli uomini, i quali vuotale le loro capanna vegliava-

no tutta la noire <ill'aperto>. Cacciati quelli fuochi di vilUiij ar-

mati di baftoni, feguicando.il moto irregolar dell'aria aliando-
li, ed abballandoli, sfuggivano loro, per cosi dire, di mano, ma
fpeflo accadeva, che fugati da un (ito poitaffero l'incendio in

un'altro. Percofli con qualche bidonata lì dividevano in due, ed
ogn' una delle parti feguitava a correre con direzione diverfa .

Quanto al colore, fe ne lono veduti d'ogni fona, principiando

nella ferie dei colori dal rollo carico fino al turchino diluto. I

più rolli, ch'erano tetramente i più denlì, ed i più attivi erano

della fpezie delle Capre l'aitanti; mentre gettavano fcintille. Di
giorno non hanno mai fatto danno, ma iti notte in qualfivoglia

ora, principalmente però verfp le due, o le tre della notte, o— j,n_ r_„l- j.tn-iL-, . .LC.ji, tf..r_

fazioni perdevano la loro (orza , fe non venivano legate le partì

biturrtinofe, e ridotte in corpo dall'umidità notturna. In due liti

determinati , uno appartenenti alla Villa di Ramone , e l'altro

quali nel mezzo di quella di Gotico , fono fuccefli tutti gì' in-

cendi; irò fi <a, che in altri luogoi, tutto che fi vedeiièro i fuo-

chi frequenti, altro danno Ila accaduto fuori che l' abbruciarne n-

to d'un pagliajo, che può effere Italo accidentale; e quella par-

ticolarità in tempo che tanti fuochi comparivano in tutti qnc'

luoghi all'intorno ha un non fo che del mirabile.

Sopraggiunta nel Mefe di Dicembre una mediocre quantità di

neve celiarono per alquante notti i danni , e pareva terminato

affatto 11 pericolo : ma fciolte le nevi da una ilagione dolce, e

àn\la forza del Sole, tornarono i fenomeni più feroci, e pjùfre-

cuènti di prima-
Obbligate le Ville a far la guardia nel più rigido della verna-

ta con un gravifiimo incomodo fi temeva di qualche morbo epi-

demico. Finalmente stornate in Gennajo più copiofe le nevi_ re-

narono per. lungo fpazio affitto foniti : fe non che ripul-

lulando fui principio delia Primavera fi fono fatti di bel nuovo

vedere, ma in minor copia, e privi affitto di forza in qualità di

femplici .Fosfori, e non più di fuochi ; mentre fe n' è veduto

tal'uno nelle Halle, e n«' fenili con terrore bensì degl'abitanti,

ma però fenza danno; o che fia rimala poco meno ch'efaults la

miniera dell' cfalaripni , o che quelle limo fatte più rare, e con-

feguen temente meno attive, o finalmente per^h^; manchi qualchecir-

eoftanza oecefl'aria a produrre un'effetto rarillimo, e firaordìnario.

mì; Nel

dell'albi; indicio nifelìo, che l'efa-

M ij
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Tv'el fine poi della Pimavera, e fui principio della fiate fi cam-

biò il tempo, e frequenti furono le piogge, non perù tali che

facefièro aliar le forgive; anzi fé mai quegl' abitanti hanno pati-

ta penuria d'acqua nei pozzi, È flato la pattata fiate, con la

quafoccafione elfi avendone cavati moki, s'è feoperto con chia-

rezza l'andamento delle acque fotterranee. Attorno il pozzo fi

offervano, e fi diftinguono le vene, ebe danno alimento ai poz-

zi, quantunque efaulie dalla fabbia cavata. Quelle vene fonodif-

pofte da tntte le parti, alcune più alte, ed altre più biffe, ora

più frequenti, ed ora più rare. Le prime a feccarli fono le più

vicine alla fuperficie della terra, indi vanno mancando di mano
in mano le più profonde, in maniera che,feccato affatto il poz-

zo, per aver acqua bifogna di bel nuovo efcavarlo, e cosi fi fio-

prono altre vene più baffi non affatto Iterili, ma che in pochi

giorni inaridirono , mentre dalle fuperiori non viene loto fom-

jn iniArata acqua.

Da ciò ho prefa eonghiettura di credere , che fervano anciro

per alimento de' pozzi le piagge , e le nevi cadute nella pia-

nura, eflendo il terreno eli re marciente bibace; ed ho poi o[ferva-
lo effere meco concorde in opinione il celebre Signor Mariane
nel Tuo trattato dei movimenti dell'acque. Non deemo perciò

refiar efclufe l'acque, che fi derivano dai monti vicini per vene
cieche ; mentre le piogge fole della pianura non bafterebbono a
mantenere il Sile, ed altri fiumi, che nelle più baffe pianure da
innumerabili fontane fcaturifeono.

Ritornando a! noflro propofito, dico, che nel Mefe dì Loglio
J713 ritornarono i fuochi, e durarono fino che dalle piogge au-
tunnali furono ammorzati. Tra le circoltanze una merita qual-
che attenzione , ed e , che una fol volta arrivarono ad in-

cendiare di giorno, da che li cava effere fiati i più attivi di

quanti fonerò mai fiati , ftante che la denfità di quelli fenome-
ni refilleva all'azione del Sole, fenz' effere diffipati, o rarefatti.

E' fuccelfo pure l'incendio d'una cafa coperta da coppi ; ma il

fuoco l'è introdotto per i buchi aperti d'una Italia, e s'è attac-

cato al fenile. Per altro la fola paglia era materia difpoftaa ri>

cerere la loro imprefiione, non etlendofi mai veduti ad attaccar

fuoco alle lìepi di canne, che d'ordinario circondano le corti, e
gii orti de' contadini. , .,

Finalmente l'ultimo sforzo i flato l'Inverno panato fui prim-
cipio dell'anno 1714 nella Villa di Galliera, dove hanno ecmf».
«iati due cafoni. Le ftagioni, che prcientenwnta corrono oltre
ogni credere piovofe, le fergenti alzate oltre il loro livello me-

dio,
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dio, hanno eftinto in maniera 1" efalr.zioni , che non fi vede più
ne' luoghi foliri alcuni de' noftri Fenomeni, né penfo, chefene
vederanno più, almeno fin' a tanto durerà la prei'ente colìituzio-

ne. E' da faperfi, che le forgive fono cosi alle, che ne' luoghi
più balli inondano le Itrade, e fono accrefcinte l'acque ne' poi-

ri almeno dodici, o quattordici piedi.

Io non mi prenderò la briga d' oppormi alla credulità del Volgo,
che attritjuifce a cagioni fovranna turali tutto ciò, che di rado fucce-

de : il popolo ( dice faggiamente un celebre Autor Iugfefe ) divi-

nizza tutto quello, che non intende. I Filofofi , che tanno quante
circofianie debbano alfieme accoppiarli, perchè fi generino eerti Fe-
nomeni ftravaganti , fanno altresì, che quella unione non può ellè-

re fe non rariffima : Ma perchè una cola ila rara, non per t licito

dobbiam conchiudere , che fuperi la forza della natura. Oltre di

che olTervandofi il Fenomeno accompagnato da certe condizioni ,

e leggi, che infallibilmente hanno luogo, alle quali non è certa-

mente fortopollo 1' agente fovrannaturaFe, ne fiegue, che farebbe uri

Cliimo ufo della fua ragione, chi s' oft inaile a negare per natura-

un' erìéito, che ai. e .e^g: della naruru i fottopoilo , Nel coltro

calo, perchè quali t.tTi gi' incendi luccedei-ano di notte, e non di

giorno, perchè dopo I' anditi, e non dopo le piogge, e le nevi >

con quel di più che abbiamo notaio. E tanto baiti aver detto

intorno la Storia ce noilri Fenomeni, lalciando quel di piò che

il popo!o amante de! mirabile, e G >eifl zi b ci andava aggi 4-

gnendo, e narrando folamente i fatti beat avverati veduti con

occh| diod:j, e da teftimonj maggiori c ogni ecceiicne.

Termineiò'con dae (atti (uccelC nei' tempo delio, in cui i fuo-

chi devaftavano :e mentovati Ville. E' fiata veduta la Luna verfo

1' Oriazonte Occidentale a gettar lampi fuori del fuo difeo . Era

erta parte illuminata dal Sole, e parte ofeura , ma all' improvifo

pareva, che tutta s' accendile d'una fiamma viva, indi ammorzan-

doti, e riaccendendofi durò per una mezz' ora lo fpettacolo . L
dilazioni erano certamente nell'aere, ma alla villa ingannata

pareva, che il lume folle nei difeo lunare.

Due ore prima dello fpuntare dell' alba nel Febbrajo dell' an-

no 1713. fu veduto 1' aere talmente rifehiarato, come fe fofiedi

bel giorno; ed alcuni viandanti relìarono (lorditi a quello Fenome-

ne, mentre difeernevano , come fe folìe flato dì giorno, tutto il

paefe all' intorno . Anzi frequentemente da' primi monti oltre il

fiume Piave fituati a mattina del Paefe, ove Incendevano gl'incen-

di indiftanza di quindeci,o Cedici miglia, fi vedeva una luce, che

pareva, che tutto ardeflè . Quelle circoflaaw fanno toccar con ma-
no
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acuta copia, dell' efalazioni igneejche ingombravano!' aria, e che,

fono fiate la materia tic' nollri Fenomeni. : . • - .

Molli caR limili di quelle notturne illuminazioni cagionate dal

moto degli aliti diffuii nell' aria leggiamo appretto gli Storici, nè

altro credo, eh' ellì intendano, quando affenkono, che nel tale,

e tale paelc il Ciclo fi È accefo - (
Livio lib. i. dee %. Cxlmn in

comparii arftt . ) A quello propalilo dottamente Icfiva Sarnsa nel

libro, i. delle Naturali Quiilioni. Inter b*c ( aveva enumerate io

Meteore ignito ) panai licer, & anod fiequenter in éijhriii legì-

mus, Colio* ardere tÀjum : cu/m nonnun-ouam, tata jièlmu ar-

der cji, nt iiuer ip/a fiderà vidcatur : nonnunauam tata bumilit,

ui Jpaism ior.gìinr.ii inccndìi pribcat. Sub Tiberio Ctefare cobar-

ics ili awcil'ium ojiienfil. Colonie ettcarreriitit tanquam coafitgrftt

rii : cum Cali ardor frijfet per magnata parta» nolìis, parum
iuctàunt crajji, fumidique ignit , ..

':

Se poi avviene, che gli olièrvatori di quelli Fenomeni abbiano
1' imaginativa. debole, timorofa, facile a fingerli delli moftri, e
a prenderne augurio, come" è quella del volgo, oh quante belle

eofe , e liupende che ci. riferitcono ! ti color rollo del Cie-

lo lo credano l'angue,- il rauoiiimeniQ irregolate delle efalazioni

fa parer loro di vedere degli eferciti nell' aria a combattere, e

poco vi majicir dice; iL Gaiiéndo, che non Tentano lo firepiro

delle trombe. -
'

Ecco diverli efempj di quella Fenomeno. Lcggefi negli Anna-
li Bertiniani all'anno 8jo. Acks ia Calo metije /Iugulo, Se-

ttembri, £S* Oilobrp notturno tempore vifvnlur ita , ut diurna cla-

ritas ab Oriente tifane ad Scptmirksam continue fulferit, & c_olu~

mna fanguinea ex ea difewreates. prectjferint . ...'.a.;. :

Un Cronichilla Saffone all' anoo^ 903. fa menzione d' una rimi-

le inafpettata luce con quelle parole. In\ notte Natali S. Stcpbani

Protamttrtfris inàud'uuntftecma'Di'dimtis.miraciilum, tantent videt

Hat Iaconi circa primum gallic'mium ab- Aquilone effulfilfe, ut plu-

rimi duerent diem oriti, font maem per unum plenitcr boraw,.

& pojlea rubente aliauamulum Cce'.s in /olii*,» conver/um .ej) co-

In quelli ultimi fecoli fono eomparfe molte di quelle irflprovi.

fe illuminazioni, che il «Mitrarle 1 tolte farebbe troppo tediofo ;;

onde ci contenteremo di riferire quella dell' anno j(fn. deferii--

ta eloquentemente dall' inlìgnc Ganendo nel Libro- 3.... delia vita

del Peireskìov '-- 'I . . ?.. i-.r,-. .-

Labornbat Pcircskitis ofta-.-xt» jatndìem dolere return, ac firan-

gtria, fili cujus ìnìtium non potuti id pTodigìum per/picere , qvod~



%bique w/irfn Jìnpofern'clavft. Claritas nanpe^nf.gnh fth'"^,l
nc'it- j.:qu cì:!j dìetn duodccimam ( Septembrisanni lón. ) Boreale"!

Cieli facieni ila occupavi/, ut Autoram clarifjimam per multai bo-

ra! fucili mentila, id fané mirum pienti! Luna , fid mirabilia; -Bi-

funi i/l, 'j.:po;y:i ex regione fffiim, & -ad polum ufque cviHnm
,

f:c fin-fi dìfihr.ìinn in iftuifdam velati co/ninnai alb;fcentei ,0" jub-

obfcurai , alternatila filar $ ut cubi barinomi ad amuffnn forent

,

promo^-crcni:,:- la?i:i]fime ab Oriente in Occidentem. Demone mira,

culo ftiit ex albifieniibus atiolli brevi /patio ad ner/icem ufque py-
Tr.ììiUL-s q:i,i[d.:m jhc obelifcos valdi candidot; ipfifete eonjiflmti-

bus, trajetlos v.tpores , Ut tenuiffimos, ita candidiffimoi; motione
ndeo celeri, ut fulgeira imitattutar . Hxc attingo, quia Perieskius

littaiui efì rem fuiffe natii obfetvatam , fallufaue exinde ejì certior

niiil alhd fuiffe ,
quam Natura lufum, quem npparaium bciìiciùn,

aut ideam excrcilui malli faerant interpretati . Addidcrant pine
non-nulli vifas fibi infinitiai aria, incedcni/bus peditum equitum-

ij»e ordinibus; ac pi;fintilo vifinn co<:f.il'.:i<ii , r.mi cxphfian-; _i;hù:<-

lorum e tormentarli! fifiuìii. Mirum quod non fimul ctangorem tu-

b.iriun , clc.nrj\-?ma;te nìrtan cudilttm depradicaviffent
;

quando ea-

dem credulità! ìnfirmilafque efì , qua bis Jigmenth locum fach .

Credibile omnino efì, fi nun omnia, at bene multa qua in bifloriis

fmiilia extant , ex eadem effe origine , nec amplmem Jidem me-

mi

.

SEZIONE QUARTA.
Ville Meteore Enfatiche. ... ti

MEteore Enfatiche, ovvero Apparimi fi dicono quelle , che

fono formate tali' Atmosfera dalla diverto rifleifione , e ri-

frazione di luce. Tali fono le Iridi , gli anioni, e i Farei/ , de'

ijuali ora depriveremo la formazione, e prima '. t I

DtirJriA. Cap. i.;
':

IRide fu detto da' Greci I' Arco ceiefii , o baleno dalla Dea Iri-

de minili™ di Giunone, che di tale arco fingeva!! Prelìdenre .

Di tale maraviEliofa Meteora, che fu anche chiamata la Meteora

di Taumarrzia, ovvero della Maraviglia, benché Arinotele, egli

altri antichi ne abbiano parlato con molto ingegno per quello che.

portavano i loro tempi, non può dirfi~però che l'olle mefla in chi a_
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10 , ed in tutta li Tua luce la vera cauli, fe non negli ultimi ftm-

pi , ne' quali cosi vaga, e mirabile opra della natura i fiata in tale

maniera per la diligenza, e penetrazione di Uomini fapientifiimi

ai mortali diserrata , e maniièftata, che nulla più pare, (he polla

defiderarfi. li primo, che penetrò nella vera cagione di tal iena.

meno fu Marcantonio de Domini: Arcivelcovo di Spalatro , le cui

dottrine fi leggono nell' eccellente libretto , eh' egli diede alla luce

dell' Iride . Ridurle poi le cote a maggior perfezione il Cartello
,

e P ultima mano vi diede in fine il Newton ; il che ora andremo
efponendo.

Sia perciò [ 1 ] BCDEF la feiione d'uba sfera acquea, il cui

centro lìa P, la quale fìa illuminata dal Sole . Se ira i molti raggi •

ch'entrano in efta conGderiasio il raggio AB è cofa evidente perle

dottrine della Diottrica, che entrando egli dall'aria nell'acqua in-

vece di andare diritto in C torcerà cammino, e fi porterìin D, do-

ve quella parte del raggio , che s'incontra ne' pori del vetro ulcirà

liberamente nell'aria, ed il relio incontrando nelle pani folide fi

rifletterà in E con un angolo di rifleilicne eguale a quello deli' in-

cidenza. Giunto che fia in E, parte ufeirà nell'aria in O , e il rtfto

fi rifletterà la feconda volta in F, nella quale maniera potremmo
conliderare la iena, indi la quarta rifleffione, fe non che come in

ogni riflellìone fi perde una parte del raggio' cosi dopo molte riflef-

fioni, finalmente li dilegua tutto, e rieke affatto infenlìbile.

L'angolo [1] AMO fatto dal raggio incidente AB, e dal rag-

gio EO, che efee dopo una rifìeflione, diraffi l'angolo del ritorno

dopo una rifleffìttne- e l'angolo AVZ fatto dal raggio, che entra
AB, e da quello che efee FU dopo due rifleflioni diraffi l'angolo

del ritorno dopo due rifiejfioni.

Siano ora confidenti molti raggj,che dal centro del Sole entrano
nella medefima sfera, i quali per la grande diftanza faranno tra sè

come paralleli , Se fi fa primamente attenzione a quelli, che hanno
una fola rifleffione, come nella figura , è da oifervarfi

I. Che il raggio [3 ] EE, che pana per Io centro C non torce
cammino ni per riflellìone, ni per rifrazione, ma tutti gli altri

cangiano fenderò, come DD, che ritorna per dd , BB per bb,
AA pera», ed in tal modo ciafeun incidente ha il fuo particolar
angolo di ritorno.

II. Ta[e angolo è zero nel punto E, ed a mifura, che il raggio
incomincia ad allontanare dal punto E, incomincia ancora a cre-

dere l'angolo del ritomo fino ad un certo punto [che fi fuppon-

[t]F,j.I.r«*(.i 5 . [1] Ffc.Lraw1r.15. [j] Fij.i.rw.is,
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ga B) dove tale angolo fi fa mallìmo, ed olire di cui ricomincia
nuovamente a decrelcere fino che nuovamente diventa aero

Se fi prenda qualfivoglia raggio di qua , e di là dal raggio BB, e
lì coneepìfca compollo di molti piccioli raggi, ciafcuno di quelli

raggj, c " e '° compongono, ha un diverfo angolo di ritorno. Per
quello fe tale raggio era nella Tua incidenza fallìbile, non è pili fen-

libile dopo il fuo ritorno, difperdendofi in varj modi, e diilìpan-

dofiin piccioli raggj, che Io compongono, e perciò nell'una mo-
zione nell'occhio di chi riguarda imprimendo. Quanto più fono 1

raggj lontani dal raggio BB tanto più tra loro difformi hanno gli an-

goli del ritorno, ed in confcguenia tanto meno fenfibili
;
maquan-

to più fi avvicinano, tanto più i loro angoli fi accollano all'unifor-

me 9 fino che al punto B fono perfettamente uniformi ; onde co-

me erano entrati paralleli , cosi ancora ufeiranno paralleli, ed in

confeguenza ad eccitar la fenfazione efficaci.

Le Itene ollèrvazioni polfono farfi allorché vi fono due rifleliìoni

le non che allora I' angolo del ritorno AMO è un minimo .

Data una riiìeliìone, e due rifrazioni

.

determinar l'angolo del ritorno [ 1 ] AMO

Siano due raggi [1] AB, ab infinitamente crollimi, che nella

sfera BCDE entrino paralleli, e dopo una riflellìone, e due rifra-

zioni e Icano di nuovo paralleli in OE , oe dico che dopo la pri-

Imperocchò fe concorrono in D , per la legge della rifleilìone , e

per la natura del circolo faranno le linee DE, De eguali, e fimil-

mente polle alle linee BD , bD. Dunque per la legge della rifra-

zione nello fleflb modo lì avranno 1 raggj, ch'entrano in B, beon
quelli ch'efeono in E

,
e; cioi- a dire in amendue gli archi faran-

no tra se paralleli . Ma fe non concorrono in un foto punto, allo-

ra i raggj rifletti DE, De non fono loro eguali, nèfimìlmente podi, e

perciò nell'ulcire avranno angoli difugualì, ed in confeguenza non
laranno paralleli.

Tali cofe polle, Ila una sfera BGDE, in cui entrano i raggj AB,
ab infinilamcrte prosimi, c junillcli, che dopo due rifrazioni, ed

una riiìcflÌDne efeano paralleli in OE ed oe, e fu da determinarli

l'angolo efficace AMO.
Si tirino dal centro le perpendicolari PO. Pq agli incidenti, e

le PR, Pra' rifatti.

SÌ tirino dal centro P le perpendicolari PQ, Pq agli incidenti

[«] F«. 4.r.„. |a] flj.j.r..,.



9 g Blcminlì di Fìfica.

AB, ab, e PR, Pr ai ritratti BD, bD, e tirala Rr, dal centro

P coli' intervallo Pr fi deferiva il picciolo arco rs. Finalmente fi

tirino le perpendicolari Bu, Bz all'incidente ab, ed al rifratto

bD. E' facile il conofeere, che PQ, Pq fono i feni dell'inci-

denza; PR , Pr di rifrazione. Perciò Qn farà il differenziale dei

feni dell'incidenza, Rs quello di rifrazione, i quali perciò fa-

ranno in ragion data, che fi dica ra : n

Sari dunque

I. Qq : Rr : : m : n
II. E perchè Rr divide egualmente i lati BD , b D del

triangolo bDB, il triangolo rDR farà limile al triangolo bDB.
Perciò Rr = Bb

III. Il triangolo Rsr e firaile a Bbz
Perciò Rs = Bz

IV. Il triangolo BPQ. e limile a Bbu; e BPR è limile a Bbi.
Dunque BP : BQ_ : : Bb : Bu
e BP ; BR ; s Bb ; Bz
Perciò BQ. : BR ; : Bu : Bz
ovvero BQ. : BR : ; Qg : iRs
per la terza proporzione

cioè BQ. : BR : : m ; in

Polla dunque BQ, = y, BR = x, PQ= m, PR = n, il

raggio = r; fi avrà

e quadrando yy : xx : : mm ; 4nn

e componendo yv-t-mm ' yy ; 114-4.n1> : 11
e per la 47.' del i:'

IT -• yy = rr+.jnn^rr-;jm
ovvero rr : yy : : rf-jnn Ijy-^mm—nn
Onde li cava quella proporzione

rr ; yy : : jnn ; i5iS^-™
Data dunque la ragion della rifrazione m : n.fi troverà la linea

BQ, eh" È il feno della meta dell'arco BC.data la quale in tal

modo fi avrà l'angolo ricercato AMO , come ora anderemo
efpoaendo

.

Efempio pe' raggi rodi.

Il feno dell'incidenza al feno della rifrazione è fecondo le ol-

fervaziofli del Sig. Newton come 108 ; 81. Polio

dun-

Digrlized Dy Google
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dunque m= 108, n = Si, fari

mm = 11664, nn = 6$6i
3na s=s igóìj

mm _ nn = 5103
Dunque pollo il raggio 10000000 lì avrà per lo Canone que-

lla proporzione

,
19^3 : Sioj ; ; ioooooooooooooo : yy

in cm per la' regola aurea

yy = 1S0159159 159 1 S
E perciò y = s«g'7S7» ch'è il '«no di 30' 30* 3" dì cui il

duplo farà l'arco BC = 6t 13' 4" E perchè nel calcolo fi è

trovato BO a BR come m : in , fe li fàccia 10E : 162. : ;

5091757 : BR
li troverà BR = 76x761% ch'è il feno di 455 47' 40" e perciò

l'arco BD, ch'è il fuo duplo farà 09' js' 38 cui fi agguaglia

l'arco DE. L'arco adunque intiero BDE = i99 11' 16" che

fottratto da tutto il circolo, cioè da 3Ó0 lafcia l'arco BE —
ido' 48' 44" L'arco CG è 71S 45' 8" che fontano da BE la-

fcia 84' 3' 16" E perchè come colla dalle dottrine elementari la

rnifura dell' angolo inoliente AMO è la femidifiercnza degli

archi BECG, lopra de* quali infitte, farà dunque l' angolo AMO
= 45." 1' 48° per cui fi può porte col Sign. Newton 43' 1* lo

che dovea ritrovarli.

La ragion della rifrazione per i raggi violetti eflendo come lag :

Si, fe fi foftituifcono tali numeri invecedì m, & n , collo fteiio

metodo lì troverà l'angolo AMO = 40' 16' 8'', per cui pone
il Newton 40' 17. E tra quclìi angoli liaranno di mezzo tutti gli

altri appartenenti agli altri colori.

Tali dottrine fi confermano colla fperienza . Imperciocché le fla-

vi una sfera acquea [1] BDE, in cui cadano i raggj del SoleAB,
a b pollo l'occhio in O , ficchè l'angolo AMO fu di 41" i' ve-

dtanli in E i raggi roflij ed in e i violetti, dove ì di 40' 17'. E
dentro i limiti E, & e lì vedranno tutti gli altri colori intermedi,

fuori de' quali neffimtolore fi vede a cagione che i raggi ufcendo

divergenti , o convergenti fi fanno per agire full' occhio inefficaci

Date due rifteflìom , e due rifrazioni

determinar L'angolo dell'efficacia

AMO.
In talccafoèdaconfiderare, che allora i raggi [a] AB, ab u-

fciranno paralleli, quando dopo la prima riflelfione in D , d , an-

deranno paralleli in E, e. Impetocchè allora EG, eg faranno in-
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le BD, bd, operò per le leggi della rifrazione come
e fonaparalleìi, così faranno ancor nell'ufcire.

clinaci come B
nell'entrare foi

Lo che pollo fi tirino le Beffe linee come ne! primo cafo, ed e

da offervarfi

L Che in tale fuppofizione l'arco Bb e triplo dell' arco Dd .

Imperocché de meno DE = dD +- eE = idD
bd meno BD = bB — dD

Le differenze di tali archi effendo eguali

Dunque bB _ dD = idD
Perciò bB = 3dD

II. I triangoli bBT, dTD eifendo limili, farà

Dunque dD : Bb : : DT : BT
Perciò BT = 3DT.

III. Eflendo BD egualmente divira in R farà

RT = DT = BT

IV. Effendo Rr paralleli a Bb , RTr , farà fimile a BTd
Perciò Bb = .gRr

V. Ed eifendo limili Bbz, & Rrs

farà Bz = 3Rs
VI. Bbu è fimile a BPQ, e Bbz è fimile a BPR

Dunque BP : BQ_ : : Bb : Bu
e BP : BR : .- Bb : Bs
onde nafte BQ. : BR : : Bu .- Bz
ovvero BQ. : BR : : Qg : 3Rs

'
in fine BQ . BR : : m : 3n

Sia ora il raggio del circolo = r, BQ. = y, BR = x, e fi

avrà y : i ; „ m : 3"
Dunque quadrando

yy : xx : : mm : ynn
e componendo : YY ' - n-"-ynn ' **-
eperla47.1

Si avrà dunque tale equaz

onde fi cava

Efempio ne'raggi rolli.

I raggi rolli la ragion della rifrazione

L i
].i.:>>"J U; Ci



come ioS : Si

farà 8nn = 51488

perciò vi fari quefta proporzione

S1488 / 5103 ; : 100000000000000 : yy
per cui yy = 5711121221111111
dì «ut la radice =; BQ. = 3118047
ch'i il feno di 18" 10' 4"

di cui il duplo fari l'arco BC = 16' 10' 8"

E perchè fi e trovata che BQ_è a BR come m : jn
fati BR. ^= 70151405, cui rifponde un'arco di 44" 33' 8"

Dunque l'arco BD ch'i duplo fari 8g- 6' 16', e BDEG triplo di

BD - id7 ' i8' 48" che effendo foitratto da gtSo' darì per refi-

duo l'arco BG 9 z* 41' 11'. Se dall'arco BDEG lì levano gli ar-

chi eguali BC, GF, che importano 710 40' 10" reità FEDC di

194' 38' 31" da cui levando BG retta 101" 57" 10" dì cui la me-

la è l'angolo BMG, ovvero AMO, che è il ricercato = 501 58
40'' il qual angolo è quali lo fteffo, che quello che trova il New-

' l'angolo de' raggi roffi di jo' J*'> e de' violetti

S4*'/

Applicazione delle /addette dottrine alf Iride.

Vi fieno dunque molte gocciole d' acqua cadenti nell' aria a di-

rimpetto del Sole, in figura di tante picciole sfere, quali fono quel-

le, che una nuvola ruggiadofa compongono, così forfè ridotte dal-

la preflìone del fluido, che le circonda, e ftrigne e dal centro del

Sole cadano in effe i raggi AB[ij,«dni; CD.edcdjChe
per la fomma diftanza fono tra fe nlìcamente paralleli,

Pofto 1' occhio d' uno fpettatore in E fi concepita la linea EF
tirati dal centro del Sole per lo centro dell'occhio , la quale per a

fomma diftanza fari tìficamente parallela ai raggi incìdenti, la

quale chiameremo cogli altri Autori V Affé dell' Affetta ;
indi li

tirinole linee Ed, ED, E6, ED in guìfa che l'angolo dEF
fiadi 4°, 17'; DEF 41", i'; tEF 50-, 57'; B£F SA-', 7
Effendo l'angolo, che fa il raggio dì ritorno della gocciola d egua-

le all' angolo alterno dEF, eh' è per la corruzione di 40', 17 ,

'

per lo qual' angolo efeono , come abbiamo detto, i raggi efficaci

violetti dopo la prima rifleliìone , l'occhio dello fpettaiore pofto

in E vedri nella sferetta d il colore violetto , e umilmente niiila

D il ruffa, e dentro i limiti dì quelle due picciole slere vedri per

(.) F,j, j.T.ij.
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ordine gli altri colori intermedi, come i cerulei, i verdi, i dora-

li, ; i gialli- Ed ((Tendo l'angolo Eia di 50', $7, per lo qual*

angolo tìcùSS dopo due riflelfioni i raffi efficaci , vedrà nella goc-

ciola fi il color riffa-, e nella B umilmente il violetta, dentro i

quai limiti con ordine inverfo al primo li vedranno i raggi inter-

medi £'""'! durati, verdi, e cerulei.

Concepitali ora, che una delle linee vifuali , come E d, fi ri-

volga intorno la linea immobile EF, ficchi fi mantenga Tempre lo

fletto angolo dET, e fi conofeerà come debbafialloragencrare con

quello moto una fuperficie conica, ed il punto diremo, che termi-

na alla gocciola <^,debba deferivere una porzione di cerchio. £ per-

chè in qualunque punto vi libile dEF farà Tempre di 40°, 17', tut-

te perciò le pìcciole sfere , che faranno in tale circonferenza feri-

ranno 1* occhio con i raggi violetti ; e ciò elTendo vero di tutte l'

altre sfere intermedie fino all' ultima D, feguira , che fi vedrà un'

aggregato di archi circolari , cioè a dire anifi/eia tutta dj colori

varj dipinta, incominciando i violetti al concavo, e feguitando per
ordine lino ai raffi, che fon nel converti), quale veggiamo Viri-

die Primaria. Nello fletto modo tutte le sfere, che fono nella fletta

politura , come b feriranno l* occhio eoi raggi raffi, e quella che fo-

no come B coi violetti, e le intermedie con i colori intermedi, e

vedraflì perciò una feconda fa/eia circolare tutt' ancor' elfa di colo-

ri vatj dipinta, ma polii in contrario ordine, cioè adire cOQirodl
al concavo, e con i vialetti al eonveffo, qual* è la Iride Seconda-

COROLLARJ.
1. Dalla quantità degli angoli deferitti lì conoTce, che la lar-

ghe/za. Od dell'Iride Primaria è di 1', 45', la larghezza B b
Sella Secondaria è di 3', 10'; e la larghezza dell'intervallo iD,
che patta tra le due Iridi è di 8 , ss'- Le quali miRire peròdo-
vranno correggerii per riguardo della grandezza apparente del So-
le. Imperocché farebbono certamente tali, le il Sole ci compa-
riffe 2 guifa di un punte Ma eflèndo il fuo diametro apparente

di 30. minuti in circa, tale fpazio fi dee aggiugnere alla lar-

ghezza dell'una , c dell'altra Iride, e dee fotttarfi dalla lar-

ghezza del loro intervallo. Tali angoli fono fempre collanti .

Ma perchè- quanto più fi prolungano i lati , che formano gì' an-
goli, tanto più le fottotefe agli angoli Tono maggiori, per que-
llo quanto più farà lontana la nube, tanto più dovrà comparir
Brande la larghezza dell' Iridi , e del loro intervallo, la qual
differenza però appena t dilcernibilr.

i-Nè:



Libro Settimo. ioj

i. Ni per veder 1' Iride è ncceffario, che lune le sfere d'ac-
qua fieno nella IleiTa dillanza; imperocché balla che fiano nella
medefima politura.

3. La Primaria Iride è affai più efficace, perchè i raggi, co"
quali ferito, hanno una fola riflellione; ma perchè i raggi , co'
quali fi vede la Secondaria, hanno due rifleffioni, per quello è

meno forte, e non Tempre fi vede.

4. Come 1' Alfe dctr a/petto è ancora 1' affé del cono , nella

circonferenza della di cui bafe fta 1' Iride; cosi dalla pofitura di

quelV Alfe riguardo all' orizzonte, dipende la pofitura dell' Iri-

de . E perche la pofitura dello fletto alfe dipende dall' altezza

del Sole full' orizzonte ; così varia la politura dell' Iride fecon-

do che varia 1' altezza del Sole. Quando il Sole (punta full'

Orizzonte, allora 1' Alle dell' afpetto collo dello orizzonte coin-

cide, e perciò comparile i' Iride perpendicolare all' orizzonte .

E perche allora la bafe del cono Ila per metà fopra 1' orizzon-

te, comparifce allora I' Iride come un'intiero femicircolo . Pine-

thè s' innalza il Sole più s' inclina 1' Inde, e fempre più fi fa

minore di un femicircolo, (ino che fi toglie alla villa per l' olla-

colo della terra , il che accade quando il Sole è fopra 41. gra-

do , e 46. minuti di altezza. Più grande di un femicircolo ella

non può comparire, nè mai verfo lo fpettatore può ftar inclina-

ta all' orizzonte con angolo acuto ; perchè non può quello farli,

fe la bafe del cono non Ita più della metà l'opra dell orizzonte;

dal che ne feguita, che il Sole farebbe fotto l'orizzonte, e per-

ciò non fi farebbe illuminazione. Ciò però in qualche modo po-

trà ottenetfi quando fpuntando il Sole full' orizzonte Io fpettato-

re Ha fopra un' alta Torre, principalmente efiendogli la nube

5. Talvolta, come ingegnofamente offerva il Rohault, [i]
può vederfi maggiore di un femicircolo, e come un circolo an-

che intiero. Come fe il Sole eilendo più alto dell' orizzonte di

41. grado, e 46. minuti, egli riflettette Julia fuperfide di un pla-

cido, ed ampio lago. Imperocché allora farebbe lo Hello, che

egli folle per tutta la fua altezza depredo fotto dell' orizzonte
;

nel qua! cafo 1' alfe dell' afpetto farebbe in alto dillefo , e tut-

ta la bafe del cono, ed in conreguenza tutta 1' Iride farebbe fo-

pra dell' orizzonte. Che fe allora fu ce eda , che nella maggior

altezza vi manchino le flille cadenti, e fieno quelle folo nella

più balta regione, allora vedraifi 1' Iride colle corna in alto con

maggior maraviglia de' riguardanti

.

CO F'f.r-3- " '

'
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6. Come 1' Iride, fecondo che abbiamo-detto, dipende dagli

angoli, che fanno i raggi efficaci coli' Affé Heti' sfpetio ; e come
ogni Riguardante ha il fuo proprio Alle di afpetto , cosi ogni

Riguardarne avrà la iua iride; ed ogni volta che il medelimo

-Riguardante cangierà di luogo, vedrà ancora un' Iride diverfa .

Nacque per quello il detto, come nota lo delio Autore, che l'

Arco-baiato figlie chi la fugga, e fugge chi lo figue.
7. SÌ confermano le cole c'erte colla fpcrienza, veggendo noi,

come un Iride ci fi rapprefenu, quando colla faccia oppolla al

Sole volgiamo gl'occhi o verfo quel fpru7ii d' acqua, che nei

giardini fogliono farfi per giuoco con i tubi idrollatici, 0 verlo
à' un prjlo eibofo, fu cui fieno cadute fpefle (lille di ruggiada ,

o in qualunque altro modo riguardiamo gocciole d' acqua in ta-

le politura illuminate dal Sole.

8. Le quali cole deggiono tutte feguire pollo che le flille del-

la pioggia cadente fieno di figura efattamenre sferica. Ma fe ta-

le figura in effe venga alterata o per lo vento che le compri-

ma, o per la loro gravità che le allunga, è cofa evidente, che

allora dovrà P Iride deformarli, ed ufeire di tali regole, coma
fpeflb offerviarno.

Degli Hakui. Cap. ti.

H Aloni, o Corone diconfi alcuni circoli di luce, che talvolta

di giorno intorno il Sole, e di notte intorno la Luna ap-

parirono , ora di bianca luce , ora come 1' Iride di varj colori

dipinti. II loro diametro è per lo più di 4;. gradi, ma talvolta

fi offervò palfare i 90. Per Io più un folo fe ne vede, ma tal-

volta due, e tre tutti concentrici al Soie. Quando fi dillinguo-

no in e ili i colori, fi vede il color rodo al concavo, e il vio-

letto al conveffo , e Io fpaiio interiore è ombrofo, e fofeo.

Per efplicare tale Meteora P Hugenio dopo molte oflervazioni

fatte Bell' occafione di cinque Soli , che fi videro in Varfavia 1'

anno to^S. non perfuafo che ciò nafeeffe per la rifrazione de'

raggj fa'2" 'n flellette piane di ghiaccio trafparente, come pcn-

fava il Cartello, giudico primamente, che tale Meteora dorelle

formarli di particelle , che fuori delle nubi vanno per 1' aria vo-

lando
;

poiché fciolte le nuvole la corona refia nello ilelìò fi-

to. Indi dalla ofeurità del Cielo dalla corona comprefo deducen-
do, che la particelle ivi colie non traimette II ero la luce tanto
agevolmente, quanto lo ficcano quelle fuori di talefpaiìo, giù.

dico, che le particelle componenti la corona follerò tante sferet-

igitizod by Google
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te di ghiaccio, o di acqua, the nelle pani efieriori fodero traf-

parenti, e al di destro contenefiero un nocciolo di materia opa-
ca, o meno trafparente . Che nell' Atmosfera tali particene lì

formino non lo lal'cia dubitate il Cartello , che nel trattato del-

le Meteore ne parla come dì cola fovente veduta, ed agevole da
vederfi nella gragnuola, nel di tui centro fpeflò fi trova qualche
poco di neve. Le quali cofe polis feguita F apparenza dì tal

fenomeno

.

Imperocché iia una dì quelle goccie ABCD [ i ] con un gra-

nello di neve in. mezzo, qual è EF,.in cui entrando i raggi

GA, HD dopo la rifrazione tocchino il granello in E , ed V
,

e nell' ufeire ili nuovo rifratti, concorrano in K, onde prolun-

gati formino l' angolo LKM. Egli è da confiderare, che per la

sfera ABCD non palla raggio alcuno di luce entro 1' angolo
,

o cono LKM, ma fe P occhio ila fuori di quello angolo ne
riceve molti, per mezzo de' quali vede la goccia illuminata. E
ciò fi dee intendere dì tutte 1' altre. Se fi metta l'occhio in N,
e fi tirino le lette NR, NX parallele ai lati del cono ombrofo
KL, KM; ed è facile il conoicere, come neifuna goccia limile al-

la ABCD, pofla dentro il cono XNR, può mandare raggi all'

occhio N. Cosi fe dalla goccia S fi tirano i raggi ST, SV paral-

leli ai raggi KL , KM, fi vede che Io fpettatore pollo in N non
riceve raggi d' illuminazione da quella goccia, effendo il Aio occhio

dentro il cono ombrofo VST. il che luccede di tulte l'altre goc-

tic polle nel cono XNR.
Ma qualunque goccia fi prenda fuori di tale cono, qual' è la

goccia X , poilono i raggi, che pattano a iraverfo di elfo perveni-

re all' occhio , efiendo quello mori del cono ombrofo di ella , e

perciò potrà apparite illuminata; cosi dell'altre. Quindi lì vede
che intorno il Sole dee comparire uno fpazio retondo ofeuro, ch'i

la bafe del cono XNR, e intorno di tale fpaiio una Corona di

luce, eh' è 1' aggregato de' raggi, che dalle gocciole in tale manie-
ra, come abbiamo i'uppolìo cofiruite, vengono all' occhio pollo in

N. E perchè dalle goccie più vicine all' ombra interiore vengono i

raggi più folti, che da quelle, che fono lontane, per quello la mag-
giore lucidità è vicina all' ombra interiore, che tempre più fi di-

minuifee fino che fi dilegua. E perchè ì raggi nel Ballare a traver-

fo dell'Atmosfera, diafana della goccia foffrono quelle lleife rifrazio-

ni , che nel pafiare a riaverlo dì un prifma, per quello li vedran-

no i colori dell' Iride, e comparirà la Corona con il rollo vicinoali'

ombra, indi il giallo, il verde, il ceruleo, e il violetto.

Parte II. (3 Le
"
[«ir*.
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Le quali cofe confermò il fuddetro Autore colla fperienza,pren«

flendo una fottiliflima sfera di vetro ripiena d'acqua con una sfera

opaca fofpefa nel mezzo, la quale avendola efpoltj al Sole, non vi-

de alcuna luce in ella fe non dopo che era ulcita dal fuoconoom-
brolo, dopo di che vide in ella 1' immagine del Sole lutici Hi ma
con un color roffo vivace.

II diametro della Cartata dipende dalla grandezza del granello

opaco EF. Imperocché quanto a proporzione della goccia intiera

A C egli è maggiore , tanto è maggiore 1* angolo BKC, ovvero

X NR, the determina il diametro della Corona. E perché tal'aiv

!,olo lia di n$. gradi, come per lo più fi ritrova , dimoftra il fovra-

odato Autore , dover* ellere il diametro della goccia al diametro

del granello opaco, come 15 r 11 proffimamente.
E come diverfe goccie con diveda ragione al granello opaco

rillbna nello dello tempo ritrovarli in faccia del Sole, per quello

poiranno vedere, come talvolta accade, due, e tre Haloni. Per

altro quando fe ne veggono più d' uno , può accadere, che fieno o
contigui, o l'uno fopra l'altro in maniera , che non fi dirtingnano

più gli ordini de' colori, ma fi vegga una larga Corona irregolar-

iiuntc colorata,

Dei Pare!} , e Parafitene . Cap. ITI.

LA famofa Meteora offervata a Roma l'anno ilio adi 10 di

Marzo, e deferitta dallo Scheinero, diede occafione ai Filo,

fori di quei tempi di parlar de'Parelj. Tale Meteora, come (la he"

libri defCartcflo, e del Gaffendo, era quelta . A [1] ( l'oBèna-
tore Romano . B il Zenith dell' oflerval ore. C il Sol vero. AB il

piano verticale tiralo dal Sole, e dall'occhio per lo Zenith. Intor-

no il Sole C comparvero due Iridi tronche ad elio concentriche , di

colote diverto, delle quali la interiore DEF era più piena, e per-

fetta , ma tronca , ed aperta da D in F, ed in perpetuo sforzo di

chiuderli, e talvolta ancor fi chiudeva, ma lofio di nuovo fi apri-

va. L'elterior fu Tempre debole, ed appena fenlìbile, variata però

ancor* effa de'fuoi colori, ma molto iliabile. La terza KLMN fu

un grande cerchio tutto bianco, de'quali fe ne veggono fpello nel-

le Farafclene intorno la Luna. Quelta fu un arco eccentrico , che
palfava per mezzo del Sole , parallelo all'orizzonte, da M a N
debole, e lacero. Nelle comuni interiezioni di quello cerchio col-
1* Iride efteriore lì videro due Parelj, ovvero due apparenti Soli N,
e ¥L non del tutto perfetti , de'quali quello era più debole, ma

fi) fV£, !. T. 16.
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Quello più forte, e fplcndido. Il fulgor di amendue nel mezzo t-

mulava quello del Sole, ina 1 lati erano con 1 v.irj colori dell' Iri-

de dipinti , nè rotonde, e precife, ma ineguali e lagunofe lì veg-
gevano le loro circonferenze. N era uno IpeEtro inquieto vibrante

una denfa coda NI1 di colore limile al fuoco con continue recipro-

cazioni. Oltre quelli, altri due le ne videro a M, ed L , meno
vivaci, ma però più rotondi, e bianchi come il cerchio , in cui

Davano, e limili al latte, o all'argento puro ec.

Non pago l'Hugenio delie fpiegazioni, che intorno tale Meteo-
ra, ed altre limili a quella erano Rate date dagli altri Filofofì

,

dopo lunghe ricerche (labili , che tutti tali Fenomeni non altronde

avellerò l'origine, che dalle diverfe liflelìioni , e rifrazioni de'rag-

gi dei Sole fatte in piccioli cilindri intorno d' elle agghiacciati , 0
neil'eiterior fuperiicìe dal calore difciolti, e a diver/a politura ne II'

Atmosfera fofpeG. .
.......

E prima di tatto il circolo bianco, che Ila parallelo all'orìzzon-

te , il di cui centro è il Zenith , e palla per lo Sole , qual'è K.L
MN, eflere flato prodotto dalla rifletlìone dei raggi Solari inciden-

ti nella edema fuperficie dì tali cilindri a perpendicolo polii, e ri-

flettenti all'occhio. Imperocché lìa il picciolo cilindro agghiaccia-

to ABC [il perpendicolare all'orizzonte OR,, nel di cui punto B
cada dal punto lucido S il faggio SB : e dovrà per le leggi della

Catottrica l'angolo della riffeliìone OBC effer eguale affangolo

dell' incidenza SSA . E perciò BOR. complemento ad un retto di

OBC farà eguale a SBD complemento ad un retto di SBA. E per-

ciò l'angolo che fa il raggio riflelfo BO coli' orizzonte OR. fati e-

guale air angolo, che fa il raggio diletto SB con DB, ovvero collo

ileliò orizzonte OR. Dunouefè il punto S rapprefentì il centro

del S.oJe, e flavi l'occhio di' uno fpettatore nella retta BO , ed in

fine lìavi un cilindro gelato, qua! lì fappone ABC elevato full' a-

rizzonte, quanto è elevato il Sole, vedraflì in B rifplendere il cen-

tro del Sole. Ciò che fi è detto di tal cilindro, applicandoli
3

't Ulti

gii altri, che vi paffono cflere nell'Atmosfera Umilmente polla,

cioè a perpendicolo, e colla Iteilà elevazione, e colla lìdia dilìan-

za dal! occhio, i facile il eonofeere , come in tal calo dello fpetta-

tore polio in O dovradi vedere un'aggregato di punti lucidi egual-

mente alti, e difpolfi in giro; cioè a dire una lucida periferia di

cerchio parallela all' orizzonte, il dì cui Polo è 1' occhio deilo fpet-

tatore , e centro il Zenith dello meddimo fpettatore . E ciò che fi

è detto del centro del Sole applicandoli agli altri punti del difeo,

dovrà da ciafeun punto rifletto in fienili cilindri produrfi una lucida

CO r,£ . 3. r. ,t.
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circonferenza, e dovrà in tal modo formarli lini latitudine di cer-

chio corrifpondeni e al difendei Sole, come nel fenomeno Romano
fi vide. Dalle quali cole feguita ancora, che dovrà tale cerchio a-

fendere , o difeendere fecondo che il Sole afeende, o d iltende full'

orizzonte , ed in tal modo apparirà ancora or migliore , or mino-

re. E qualunque fpetratore vedrà il fuo particolar cerchio-bianco;

ficcome ognuno vede la fua Iride ; il the non feguita dalla fpiega-

zion del Cartefio, che fuppone efière quello un grande anello di

ghiaccio folido nell'aria foipeib. Che fe di tali circoli alcune partì

lono languide, ed alcune talvolta non appari feo no, de eft ciò attri-

buire alla mancanza della materia.

Come tali cilindri riflettendo i raggi Solari , che in elfi urtano,

ci fanno vedere il circola bianco; cosi gli fteiTì rifrangendo i raggi,

che paffano di traverfo, ci fanno vedere i due Parelj K, ed N. E
certamente eifendo elfi in tale maniera difpofti , che la parte loro

elìeriore lìa liquefatta , e contenga dentro di ii minori cilindri ag-

ghiacciati, non potranno per un determinato fpazio
,
guai'e l'ar-

co KN, vedetti ì raggi rifratti del Sole in quel modo, che abbiamo
detto difopra nelle Coroni;, e camincieranno folo a farli vedere to-

lto ch'è terminato tal' arco.. Per quello L'arco KN vedrallì di poca

luce , perchè non agifee full' occhio che con i raggi rifieffi ;
anzrper

lo più dileguerai!] per la troppa vicinanza del Sole. Ma negli fpa-

Zìi, cd N vener.Jo all'occhio i ra|gi rifiati, e i rifirfi, ve-

draiìi un forte fpleodore . Ma perchè ouar.ro p.u fono i vicini i

cilindri a codefh limiti, tanto più folti fono i raggi , con cu: per

le loro rilraiior.i ci ferifeono gl'occhi, e per lo contrario quan.

to più fi alionranano , tanto più difperfi e languidi fono i rag-

^i^che ci vengono all'occhio; per quello farà maffimo lo fplen.

dote vicino ai limiti , il quale andrà tempre (cemando finochì

zioni d'arco K, ed N aliai vLvWt e con t colori dell' Inde a e*-

f..-ji delle r;frj2!T-ni , il •> :.,. • j". n-.- !";-n-*: f:cir n^.i'*, c iv <:-

dendofì compone le Code, ccal t .1 t'oda NP de; Parelio N .

Per dimollrare le quali cole Ila ABCU ( 1
|
uno di cu«rcilir.-

dri, atll.i c ;i !upt:!:c.i' m:.:;:.: i.ica inf-.o Sol ..j Kf- , . v.-

rifratto in F fi drrifea per FG, e rifratto di nuovo :n G cica

nell'aria per GH. Dico, che il raggio GH farà ci p-jno dell'o-

riiiorite u,Y angolo eguale a quello del raggio F.F, noè all'al-

tezza del SoleT Imprrocchè fi tiri il piano ABCD, che pi (liner

li pjnri F, e G, e fu paracelo ili'; 1- de! riliudro . Ed effen-

do AB, DC parallele,T angoloGFC farà eguale all'angolo AGF-

-(.) FJg. 4. r*u ,S.
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onde per le leggi della Diottrica la rifrazione GH del raggio

GF difenderà tanto qiianco afcendisrà la rifrazióne FE del «fc
gio (ìelib, cioè a dire, faranno .eguali .gli angoli EFD, BGH.
Che h per la retta DC, ed il raggio ÉF fi conduca un piano,

ed un'altro per AB, e per GH, laranno quelli egualmente in-

clinati al piano ABCD. La miiura. delle quali, effendo gli ango-

li KCB, ed LBC fatti dalle comuni tónni de' fudderti piani col-

la baie , faranno dunque anche tali angoli eguali . Poiché dun-

que, come ahbiamo detto, gli angoli EFD, BGH fono eguali,

Ugniti che tanto il raggio incidente EF, quanto il raggio rifrat-

to GH fono all' orizzonte egualmente inclinati. Per Io che a

luce del Sole per fimili cilindri trapalando non potrà venire ali

occhio dello fpeitatore fe non da quei cilindriche hanno laftef-

fa elevazione, che ha il Sole, cioè a dire ria quei medefimi,

che compongono il bianco cerchio; il che è cagione, che 1 Pa-

rdi non pollano fe non nel bianco cerchio vederli. .

Per efaminare in quale diftanza dal Sole debbano tali Farei,

vederfi, fi confideri il raggio, che tocca il cilindro di neve, qua-

le fuppongafi eil'ere il raggio FG, nel qual cafo farà toccante

anche la retta BC. Se dunque nel medeiimo piano della baie fi

tiri per !o centro N la retta ONM parallela a KC, e fi produ-

ca fino in M, farà BMN l'angolo, che fanno i due piani ver-

cicali, de' quali l'uno nana pel Sole, e l'altro per lo Parelio,

ed amendue per l'occhio foettatote. Dato il qual'angolo, iiayra

per confeguenza l'arco CN, cioè a dirc.la dilìanza del Parelio

dal Sole. Tal'an6oloimaggiore,otninore,fecondocheèmaggiore,

o minore la ragione del cilindro di neve al cilindro totale, ed inoltreRe-

cando che è maggior, o minore l'elevazione del Sole, comedal

calenlo del fuddetto autore fi eonoiw efpoilo nelle tegnenti

Tavole.

Al-

\
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; del Sole Difìanze del Pa-

relio polla la

ragione di

Dittarne do- 1

ila la cagio-

ne di

loon r-*8o

Gradi Minuti <

li 30

tifante pó>

ftalaragìoi

ne dì

64

Olire tali 11*

miti non fi

vede il Pare-"

Dalli traali Tavole fi conofce, che fe vi furio varj cilindri

con diverrà ragion liquefatti, olire i due Pareli K, ed M fe ne

potranno vedere degli altri a dlverfe dilìanze. Si conofce inoltre,

come rcftando i cilindri gli flellì, quanto più afcende il Sole fui-

l'orizzonte) tanto più crelce la dilìanza de' due Parelj , e net

difendere del Sole lì diminui&e/ le quali cofs fono conformi

alle offervazroni . Che fe fi liauelacciano in breve momento i

cilindri, allora fi contrae ancora in breve la diftanza de' Pareli,

fino che fi dilegua, come narra Giulio Obfequente efferfi vedu-

to al tempo dì Augùrio. Augujìi Ca/arìs a/are M. Lepido,

Manatio Piamo Cofi. ires Sole! m/or, eo/que fiiijè max in unum
orberà comraBos.
Quanto alle Code l' Autore le (tende fino al quadrante in cir-

ca del cerchio bianco incominciando dal vero Sole; ma per effef

debole la loro luce, non fe ne vede fpeffo, che uni parte.

Ora le Corone, che pallino fempre per i Parelj, deono fpiegarfì.

Imperocché come fi veggono lalvolra Corone fenza Parelj, non lì

veggono però giammai Parelj fenza Corone, Tal fotta di Corone
non giudica il fuddetto Autore generarfi dalle sfere di acqua, coma
quelle che li veggono fenza Parelf. Imperocché fuppofìo »rK«t» t

'
re follerò liquefatte colla IleHa proporzion dei cilin-

'

-
'

i Parelj, «0-
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ine fi cenofce dille fuddette Tavole. Imperocché efsendo De' cilin-

dri il diametro ionie al diametro di neve come io-jo : 473 fe-

condo le varie elevazioni del Sole cangiano ancora le diftanze de'

Parelj; la qual proporzione cflèndovi nelle goccie sferiche, la Co-
rona che fi produce È Tempre di 44. gradi . Perlochè doverfi pren-

dere 1' origine di tali Corone dagli fi elfi cilindri, che ci fanno ve-

dere i Patelj, Ì quali potremo intendere, che fieno idonei
, quan-

to le sfere, a produr le Corone , quando li concepiamo, com'è ne-

ccflario, liquefatti non folo ai lati, ma ancora nelle bali, e nelle

fommità in guifa che fiauo per ogni parte convelli , e limili alle

sferoidi.

Quanto poi alla Corona interiore DEF del Fenomeno Roma-
no, com' elfa. fu accidentale , e di rado in altre limili Meteoie
fi vede* cosi non deeli attribuire ad altro, che ad una caufa ac-

cidentale; e non e incredibile, che da altri cilindri in diverfe

maniere per 1' aria fparfi ella folle prodotta.

Un' altro effetto degli fleiìi cilindri perpendicolari all' orizzon-

te fono i due Parelj L, ed M in tal maniera nel circolo bianco

difpofti , che rivolto lo fpeltatore al Sole, gli fono alle fpalle .

Siccome tali cilindri colla luce rifiejfa producono, come abbiamo
detto, il circolo bianco, e colla rifatta i due Parelj K, ed N,
e la Corona elìeraa K.N ; cosi colla luce rifratta infame, e ri-

Jleffa producono i duo Parelj L, ed M . Ciò fi fa nella Jteflà

maniera, con cui fi produce l
J
Irida Primaria; dove a da offer.

vare.cbe quivi il cilindrano opaco, quantunque fu necelfario ,

perchè il cilindro intero non fi cangi in una goccia rotonda, co-

me avverrebbe le folte tutta liquefatta, nulla però contribuire a

tali Parelj, anzi talvolta ce ne impedifee la viltà.

La ragione, per cui tali Parelj non fi veggono fuori de! cir-

colo bianco,* quella ileffa, per cui nel detto circolo fi vedono
i Parelj ed N. Imperocché anche in quello cafo i raggi,che

efeono fuori del cilindro , ferbano lo fatto angolo , che hanno
avuto in entrando. E perciò non potranno anche in quello cafo

agire full' occhio dello fpettatora Te non quei cilindri, che hanno

la ftefla elevazione, che ha il Sole, cioè quegli fleili, che com-

Kngono il circolo bianco, ed in confeguenza non potranno tali

relj comparire fuori del dett» cerchio

.

E perchè elli nano in certi luoghi determinati del circolo bian-

co ciò nafee per la fletta ragione, per cui in una sfera di acqua

veggiamo i colori dell'Iride in un firo detcrminato. V è però

quella differenza, che nella sfera aquea l'angolo del ritorno ef-

ficace è collante, come abbiamo veduto; ma nei cilindri è va-

rio
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rio fecondo li varia altezza del Sole, E perciò la politura dì
quelli due Pareli & diverta, ed in confeguenza la loro diftanza,

ovvero l'arco LVM fecondo che è diverta la elevazione del So-
le. Ridotta a calcolo la loro femidiftanija, ovvero l'arco VM fi

ritrova dall'Autore, come nella feguenre Tavola.

Semidìftanza de' Pareli fecondar;

Gradi Minori

3»

Dalla qual Tavola deduce l'Autore, che nel fenomeno Ro-
mano ;doveva eliére la dilìanza de'due Parelj fecondar) dì 6a
rdi in circa, effendo nel tempo dell' offervazion e elevato il So-

30 gradi in circa. Egli è da.. notare, che tali Pareli non com-
parvero colorati, come la Teoria ricerca; ma egli è credibile

,
che ciò nafeeflè dalla debolezza del lume , come talvolta fi veg-
gono bianche ancor le Corone. Per altro quando il lume è for-
te, non mancano i colori, come fi offerto nel fenomeno offer-
vato in Inghilterra, e regiilrato nella Storia dì Matceo Paris .

Nafte per quella mancanza di luce , che non Tempre ancora fi

veggono, come fi offerirò dall' Hevelio nella Meteora del 1661
adi io Fcbbrajo, il che dipende dalla troppa grandezza del ci-
lindro dì neve.

Veggonfi fpeffo in fintili Meteore alcuni archi di luce toccan-
ti le Corone, che Hanno intorno del Sole or nella parte fupe-
riore, or nella inferiore. Tali fé ne videro nella Meteora otìer-
vata a Roma dallo Scheinero nell'anno idjo; e in tutte quelle
che deferiffe l' Hevelio nel fine del libro , ch'egli chiamò Mer-
curi nel Jofciquali fono per efempio QGR [i],e THS in u

['] Fis . s,Tawl. 16.
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delle Meteore Hegeliane . Di codeHi aichi non altronde prende P
origine 1' Hughenio, che da' raggi rifratti , che paliàno a traverfo

di varj cilindri pofti coli' affé parallelo all' orizzonte, non però tra

fe paralleli . La loro figura eifer varia fecondo le varie, altezze del

Soie , e fecondo che i diametri delle Corone fono maggiori , o mi-
nori. E perchè le pani, dove quelli archi toccano le Corone fono
più luminofe, e vivaci degli altri, di là nafee che li crediamo Pa-

relj, come in G. La ragione poi perchè toccano eflì per lo più le

Corone e perchè quegli fleffi cilindri che ci fanno vedere queft' ar-

chi, ci fanno veder ancora la Corona.
Quanto agli Anttij , o falfi Soli diametralmente al Sole vero

oppolli , quii è 1' Antelio F, egli li attribuire a pofizione fortui-

ta de' cilindri all' orizzonte inclinati

.

E tali fono le efplicazioni dell'tfugenio intorno i Parelj,le quali

abbiamo riferito come le più approflìmantifi al vero.e non è diffici-

le il trafportarle alle Parafekne; ovvero alle fslfe Lune, che tal-

volta a lato della Luna fi veggono.
Altre Meteore Enfatiche, quali fono le Travi diluce notate dall'

Hevclio, o le Vergbe, o le Apparente /peculati deferitte dal Kir-

ker, e dalloScotto deliberatamente ometti arumo; imperocché di-ta-

li cofe abbiamo detto abbaftanza.

Fine del Settima Libro.

Parte IL P



LIBRO OTTAVO
Del Cielo, ove fi Imitano gli Elementi dell»

Afironomì* Fifica.

DEFINIZIONI.
j. » Slronomìa dicefi quella Scienza, che verta intorno de-

f\ gli Altri, e contemplai loro muti, ie loro grandez-

J \ zc, politure, dittarne, e limili altre loro ailciio-

i. Aflro dicefi qualunque corpo celefie, o fia Pianeta, o Co-

mera, o Sulla, e lignifica ancora Cofiellazione , ovvero aggrega-

to di alquante Stelle.

3. Stella dicefi un Corpo celelle, che di propria luce rilplen-

de-
i 4. Pianeta un Corpo celelle, che non lia altra luce, che

quella che gli viene comunicata da qualche Stella, il quale fe

gira intorno di una Stella diceli Pianeta Primirìe* fe intorno di

un altro Pianeta, diceli Secondario, ovvero Satellite.
. .

j. Cometa è un corpo celeile, che oltre il lòlito in meno a-

gli altri corpi a noi vilibili comparile, e poi fi dilegua , limile

in tutto a un Pianeta, ma con quello di vario, the il Pianeta a
guifa folo di un lucido difco riiplendc; ma tale corpo oltre il

dilto lucente ha una lunga coda di luce, che per lo più l'accom-

pagna.

6. Cielo diceli tutto quello fpazìo vallo, in cui tali corpi de-

fcrivono le loro orbite, o (ia tutto di rara, e Cottile materia
riempiuto, o pure una mera capacità, ed tflenfione vacua di cor-

pi a diverte dillanze polli adornata.

SEZIONE PRIM A.

Della Sfera cele/le, e di? principali cerchi flabilirì dagli Aflro-

nomi per determinare i "ioti degli Ajirì.

BEnchè negl' immenfi fpazj dell' Univedo noi non concitia-

mo nè limite, nè figura, comparile perù egli a noftri oc-

chi a guifa di una sfera, la cui concava fuperficie ila tutt' ador-

nata di (Ielle. 11 centro di ella è il nolìr' occhio, ed i nolìri

raggi vifuaii per ogni pane egualmente prolungati fono i fuoi

DjgiiizedJ)/ Ornale^
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femidiame'rt , «ir ellrema fuperficie dell» quale per i, grande

difiania riduciamo il Scie, e la Luna, e tolte le Stelle, che

vegliamo, be.-chf c;fef-,ualmer'e d.Itami. In qu:fta sfera gli A-
lìronortii hanno fi.fati i loro punti, [irate le loro linee, e dife-

gr.ati l'ioro cerchi per r:durre a regola i moti degli aflr: , ed in

qtaluncue calo calcolarne la filinone, il che non fulo di cual

(tignili fia, ma di quanto ufo ancora per le civili fbcieiì, e

quanto alle Ani giovi, e principalmente alla Geografia, ed alla

Navigazione, è facile il conoscilo anche da quelli, che di Umi-
le fcienu non fono che leggiermente informati.

Di tale Sfera noi ora tratteremo, e de' principali punti , e cer-

chi , the dopo di effere fiati dagli Allronomi antichi invernati, fo-

no univcrfalmente ancora ne' nolìri tempi mantenuti, e fiabiliti ,

come quelli, che vengono dalla ffelfa natura determinati, e fono

il maffimo fondamento di quella nobiliifima fcienia . E perchè tra

i circoli, che vengono in confiderazione della sfera, dieci fono i

principali, a cui [urti gli altri fi riferilcono, de' quali dieci com-
pofe perciò la fua sfera artificiale il fagaciflimo Tolommeo, che

giova per meglio intendere, il renere lotto degli occhi, e fono
1' Equatore, V Ecdotica, f Òr'rzgonti , il Meridiano , i due

Colmi , i due Tropici , e Ì due Polari; perciò di quefii dilìin-

tamenie tratteremo. E perchè tra quelli i fet primi tagliano le

sfera nel centro, e perciò fi dicono maggiori, e gli altri quattro

U tagliano fuori del centro, e perciò li dicono minori, diremo

prima di quelli , ed indi di quelli per paffare in fine agli altri

,

che da quelli dipendonoi

Z)e* Circoli maggiori, è prima ilei? Equatore. Cep. 1,

SE un abitatore terreflre riffa il guardo attentamente nelle Stel-

le vede, qualunque di ella delcrivere perpetuamente conmo-
to equabile un cerchio di oriente in occidente , il qua! effe com-

piono nello fpazio di ventiquatn' ore . Lo ftefiò vede proffima.

mente farli da tutti gli altri corpi celefti. Per tale fu confedera-

la dagli Allronomi la sfera celelle, cóme con moto equabile per-

petuamente girante, dal cui moto fono rapite non folo le Stet»

le, ma tutti gli altri corpi ancora, che fono pani della vifibile

sfera, ed alla fua eflrema luperfkie da noi fi riducono. Fu per

quello concepito un /tffe [i] Pl',che è quel diametro- immobi-

le, intorno a cui la sfera celefte fa le fue convetfioni , e furono

diflinti ì due Poli mondani P, e P, che fono i due punti cflre-

P_Ìj mi

[i] Fij. i. Tav. 17.
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mi dell' alfe P P , de' quali quello eh' b vicino alla colìellazione ,

thei Greci chiamano jjmrof, ovvero Or/a, fi dice il Poh Artico,

di cui L* oppofto diteli Antartico. 11 primo dicefi pa rimcn le Bo-

reale dal vento Borea , che da quella parie Ipira, e Settentrionale

dalle fette /Ielle, the vicino ad elio rilucono, e fono dette Trio-

ni, cioè Bovi . 11 fecondo dicefi ancora Jlufirak dal vento Auftro,

the di là loffia , e Meiidionale, perchè fla verfo dove noi veggiamo

il Sole, quando egli è fili meriggio.

Coi) lìi difiinto 1' Equatore EE, ovvero Equinoziale, o Equi-
diale, così detto perche quando il Sole li ritrova in elle, i giorni,

e le notti per tutta la terra li agguagliano ; il quale è un cerchio

maltinto, i cui poli fono lo Hello, che- i poli mondani, che palfando

per lo centro C divide la sfera in due parti eguali , 1' una Artica ,

e l' altra Antartica . Egli e divifo in 300 gtadì , fecondo i quali fi

determina, come diremo, il moto del primo mobile, e le longitu-

dini de' luoghi.

Se per gli poli dell' Equatore, che fono lo fteflb, che i poli mon-
dani fi deferivono qu ani invoglia circoli POP [ 1 ] , che conforme
[e dottrine di Teodofio faranno tutti perpendicolari all' Equatore,
Il dicono quelli i fuoi Secondar/. Per mezzo dì quelli miluralì la

declinazione di un dato fenomeno dall' Equatore , e la mifura dì

tale declinatone è 1' arco SO del fecondarlo, il qua! arco è inter-

cetto tra il centro del fenomeno S ed il punto dell'Equatore O,
per cui palla il fecondano PSO. Per quello fi chiamano ancora i

cìrcoli della declinazione, la quale è Boreale, ovvero Aultrale fe-

condo che il dato punto è verfo quello, o quel polo . Per meno
di tali fecondar; fi riduce ancora qualunque punto dato , 0 (Ta nel-

la Terra, o nel Cielo, all' Equatore, ed in tal punto dell'Equa-
tore s' intende ridotto per cui palla il fecondano dal dato punto
all' Equatore deferitto . Cosi punto dell' Equatore , a cui li ridu-

ce il fenomeno S, è il punto O.

Deli' Ecelittìca, e del Zodiaco.

Ma perche intanto che tutta la sfera comparifee girar da oc"
eidente in oriente In tempo di ventiquattr" ore , comparifee in
quello tempo il Sole muoverti con moto proprio da occidente in
oriente per un altro circola malTimo, che taglia 1" equatore con
un angolo di ventitré gradi e mezzo, il quale giro egli com-
pie nello fpaiìodiun anno, fu fognato, e determinato tale circolo

dagli

[1] F,g, 1. Tm. 17.
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dagli Aftronomi f qual è 00 Et], i cui polì fono S, ed S; ed
Ecclittica fu chiamato; perchis f ecditfi del Soje, e della Luna in

elfo fifanno. Penalo moto il Sole comparifee deferivere ciafeun

giorno un cerchio diverto, fenfibiimente parallelo all' equatore, e

per l'obliquità dell' Ecclittica regolarmente lì accolla, o lidifcofta,

ed ora È di qua, ora di li dall' equatore in maniera però, che non
oltre palfa certi determinati limili , the corrifpondono all' angolo,
che fa l'Eeclittica coli' equatore, cioè a -vernini gradi e mez-
zo., a* quai limiti quando e arrivato, ritorna verlo l'equatore,

e va da Umile a limite lenza mai mutar le fue leggi.

Ma perchè i pianeti ancora intanto che col moto della sfera fono

da oriente in occidente portati, comparirono deferivere ciafchedu-

Do un cerchio con moto proprio da occidente In oriente all' Ecdo-
tica diyerlamente inclinato, e fi veggono compiere il loro giro cia-

feuno in tempo diverto, ed ora di qua, ora di là dall' Ecd ittica

compariscono, ma non oltrepaifano il limite di dicci gradiranno
per quello gli Aftronomi fegnato quel tratto di Cielo licitato, che

appartiene al Sole, e alla Luna, e agli altri pianeti, il quale

tratto concepirono a guifa di una Zona, o Falcia, la cui larghez-

za è di venti gradi, cioè a dire dieci per pane dell' Ecclittica, e

in dodici parti lo divilero o per la comoditi di tal numero, eh'

i ci '.-ili bile in due, tre, quattro, fei,e dodici fenza che avanzi

frazione alcuna, o perche intanto che il Sole compie il fuo giro

,

la Luna compie proflìmamente dodici lunazioni . Tale tratto del

Cielo chiamarono elfi il Zodiaco dalla voce Greca />J\'3H5C, che

lignifica animale, ellèndo fiate denominate col nome di animali

le colle llazio ni , che in elio li fono dtllinte, o perchè fe le immagi-

nallèro limili nella figura a quegli animali da'quali prefero il nome,
o perchè vollero dare loro tali nomi , e per maggiore facilità della

fantalia, e per maggior ornamento. Le dodici parti, nelle quali

111 egli diviiò furono delle le Dodet,-.ternarie , ed ancora i Segni,

e furono denominate dalle coftellazioni , che in elle fi ritrova-

vano 1' Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cenerò, il Lione, laCer-

gine, la Libra, lo Scorpioat, il Sagittario, il Capricorno, 1'

Acquario, e i Pe/ci.

Ma perchè le Stelle tomparifeono con moto proprio avanzar-

fi, ed effere porrate da occidente in oriente per una conversione

the fi fa intorno a' poli dell' ecclittica, la quale febbene è cosìlen-

ta, che in 72 anni appena le fa avanzare un grado, è da av-

vertire, che le cofiellazioni non fono già più nel filo, in cui

erano al tempo d' Ipparco, da cui pare, che fofle inventato , o
almeno

IO Fig. ;. Tao. 17.
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almeno denominato il Zodiaco ; ma notabilmente fono verfo

l'oriente avanzate . Non reità nero, the collo lidio nome non

fi chiamino ancora le Dodecatemonr, e non fi chiami ancora A-
ritte il primo legno, lebbhene non vi e più in elio la collella-

zione dell' A'iete, ma cuti la dei Toro.
1 primi fei legni fonò detti i Settentrionali , gli aitri Tei gli

Stuprali. Sei parimente lono gli Ajtendemi , e fei i Di/icn-

denti. Quelli fono il Captùaine ,
".' Acquano, i Pefci, V Ariele,

il Tom , i Gemelli, ne' quali il Sole dall' aulire al lettentnone

afeend e
;

gli all'i lei loro q-je^i, ne' qua'.i ii Sole dal letten-

trione all'aulìro difcende , cioè il Cancro, il Lione, la Vergine,

la L'bra, lo Scorpione, e il Sagittario. .Ciafcuna Dodecatemo-

ria fi divide in trenta gradi, la tomma de' quali fa il numero
di }6o, ne' quali ogni circolo degli Alìronomi fi divide. Dove
Ila il primo grado dell'Ariete, che è uno de i due punti, dovè
l'ecclittica, e l'equatore fi tagliano, in cui eflèndo il Sole fi

ha l'equinozio di Primavera, incominciano a nnmeiare gli A-
ilronomi, e la loro numerazione va da occidente in oriente ,

cioè dall'Ariete al Tore, indi ai Gemelli ec. e cosi feguitando

fecondo l'ordine foprameniovato de' Segni. E quando un corpo
celelìe fi muove da occidente in oriente, dicefi muoverli fecon-

do l'ordine de' Segni, ovvero in confeguen^a, e quando li muo*-

ve da occidente in oriente, dicefi muoverli contro l'ordine de'

Segni, ovvero in amecedenxa.
I circoli, die fi deferivono per gli poli dell' eeclittica , e perei*

Ij tagliano ancora ad angoli retti, fono i fecondar! dell' ecclitti-

ia, e per mezzo di quelli li riduce qualunque Fenomeno all'ec-

.clittica , come per mezzo dei fecondar; dell'equatore fi riduce

all'equatore. Cosi fe l'ecclittica è OO [i], i di cui poli S ed
S, il cerchio SS è uno de' fuoi fecondar), il ouale delcritto per
lo Fenomeno P determina il punto dell' etti ittica R , cui tale

fenomeno fi riduce. Dil che nafeono diverte denominazioni;
imperocché fe due corpi celefti fi riducono allo Jlelfo punto di
eccìittica li dicono Congiunti, e fi dicono Óppoflì , quando fi

riducono a due punti opporli . Se i due punti, ai quali fi ridu-
cono due Pianeti, fonodiftantì la quarta parte dell' eccìittica , tali

Pianeti fi dicono effere in A/petto Quadrato, fe la terza parte,
in A/petto Trino, fe la fella parte in Sefiiie , e tali Afpetti
con nome generale chiamanfi Sì^igie, benché per tal : nome pij-

tcndanli particolarmente la congiunzione, e V opposizione. L'arco

I ! j F,£. 2. TaV. I7 .
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AR dell' eccl ittica numerato in confeguenza dal primo dell'ariete

A fino al punto R, per cui palla, il fecondarlo del Fenomeno, mi-
fura la longitudmc cclejìe dello Beffo fenomeno , e l' arco PR del

fecondano prefo dal centro del fenomeno al punto Rdell' ecclitr

per cui palTa, mifura la tua latitudine cele/I

ovvero Auflrale fecondo che il corpo celelle

l'ecclittici. Tali fecondarj per quella diconlì ancóra i circoli delle

latitudini cctefiì.

Dell' Orizzonte

.

Orizzonte d:cef: cuel circolo mallìmù che divide [a sfera in eie
emisferi, l'uno vi fittile ed al diliopra di noi , l'altro invisìbile,

ed al dillotto. S: palla per -'occi.o cullo ii.ntstore abitante fulla

funerfiue della Terra, come ab il dice/i Varante (enféik

,

(e per lo centro della letta, come À B, duefi orizzonte raziona-

le. Quanto più i loatano un corpo celelie , tlie Ipunta full'oriz-

ìor.ie, tanto meno (enfitele apparile la diffei.nij di quelli due
C-riiamri, in maniera che nell'enorme diltanza , in cui lono le

Stelle, f. confonce un onzzoate con l'altro, cioè a dire, fub:to

the Ipuntano fjll'or^zonte tallonale fi veggono fpuntaie ancora

fili' o.-:7/r.nte (enfiale . Ma non to.l fe il còrpo celelle è vicino,

tome per elemp.o la Luna, :a quale quando i^iomlmi a (punta'

le full orizzonte razionale, non annota è fpur.uia (un'orizzonte

fenlib;le. Dicefi orizzonte <;uafi teimmatore , o dannate. Se dai

poli L ed N in uiKilo circolo, fi uri una linea, farà quella, per

la domina di TioJo: o, ft:p-~o.; :>;ate al circolo , e pallerà per

)n cenno, e come nel centro lidio del/orizzonte Ila lo (petetore

terrclbe, coi.; pallerà per quello per lo venite (Itilo d:llo fpettato-

re, p<r qutilo il polo Z è il punto !le;lo verticale allo (pena';:?,

il quale lì chiama il Zcnui , a cm I -jjoIìu ti) egualmente d .dan-

te N fi chiama Nadir. Tutti i circoli, the fi concepirono deferir-

li per quelli due punti fi dicono i fccondarj dell' Orizzonte, i qua-

li perchè patfano per lo vertice dello frenatore li dicono Verticali

,

ed ancoia A7i»tvtbt. Tra' quali due le ne dillinguono, il primo,

(he palla per gli poli mondani ed è perpendicolare all' equatore , e

liii.i-mifi i! meridiani, e l'altro, che taglia il meridiano ad angoli

reni, e dìceii il Verticale primario. Da quelli due circoli fono de-

terminati i quattro punti cardinali della sfera , che fono lequanto

interiezioni tane da fUi nel!' «rizzarle ; dal meridiano fono rfut^r-

ir.inati i punti del Borea, e dell' Aultro, dal Verticale primario ì

j) ,.F,£ .
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unti dell' oritr.tr, e

ifcono paralleli all'

IO Eie ntì dì Fì/!cm

idente. Tutt'i circoli , die fi cor.ee-

-, o setto il Zenirh, o verfo il Na-

r, fi dicono Ahmotcaataratl.i, coir; M\) . Per mezzo de' c:r.

>li verticali (i determina L'oto^w, e la depredine di un fe-

ce- tro del dato fenomeno e l' orizzonte, come l'arco [ t ] PR.
L'arco OR intercetto tri il punto «rdinalc O, ed il punto R
dell' orinonte, per cui palla il Verticale delcritio per Io centro

del coipo ceklk, duefi l'mymutùo orizzontale del detto <or|-o.

Come l'equatore, e l'eccl ìttica, fono due cerchi immutabili, co-

sì l'orizzonte È mutabile, e vario, perchè dipende dallo fpetta-

tore in maniera , che tanti orizzonti debbano concepirli
,
quan-

ti Tpettatorì fi concepirono. Quanti fi voglia però fieno gli oriz-

zonti, a tre forte (i riducono. Imperocthì: o lo fpettatore èfot-

to l'equatore, in maniera che V equatore fia allora perpendico-

lare all'orizzonte di tale fpettatore, e allora l'orizzonte chiama-

fi Rem, e lo fpettatore dicefi eflère nella Sfera retta ; o che

lo filettatore è fuori dell' equatore , in maniera che l' equato-

re fia inclinato al fuo orizzonte, e allora l'orizzonte dicefi 0-

biiqm, e la politura della sfera obliqua, o infine lo fpettatore c

fotto uno dei poli in maniera che l'equatore diveata il fuooriz-

zonte, e allora l'orizzonte Miceli Parallelo; e la sfera e in poli-

tura parallela, dalle quali diverfe pofiture nafeono diverfe varia-

zioni per gli fpettaton terreftri.

Imperocché quelli che hanno l' orizzonte retto hanno il Zc-
nìrh, e Nadir nello fteffo equatore, e il loro orizzonte pafla per

gli poli mondani ' ciafeun punto della sfera ed in confeguenza
ciafeua corpo celefte compartite ad eilì af'cendere perpendicolar-

mente all'orizzonte nella connefirone diurna, e tutti i corpi ebe
infieme nafeono pervengono inlieme al" Meridiano , ed infieme

tramontano. Vedono etti qualunque corpo celeflc girare perequai
tempo fopra dell'orizzonte, e dill'otto. Cosi delle converfionì

diurne del Sole in qualunque giorno dell'anno la mera fi fa fo-

!ira dell'orizzonte, e la meta dilfotio, onde nafee, che per tali

petratori i giorni in tutto l'anno fieno eguali alle notti, cioè
a dire vi fia perpetuo equinozio . In tale politura parimente

\'afanf«m, e dijcenfwe delle Stelle, t rena, eia mifura della,

afeenfione retta è l'arco dell'equatore prefo per l'ordine de' re-

gni dal primo punto d'Ariete fino al punto , che infieme colla

data Stella afeende full' orizzonte, come l'arco AO [i] elfendo A

del Verticale intercetto tra il

il

(t) JVj.&TVu.i?. (i) /Vf.i.T. 17 .
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il primo d'Ariete, ed O il punto del.' equatore , cric ifcer.de

infieme con la Stella S; l'arco poi p:elo d.il primo pur.to d'A-
rate A f;no al finto dell'equatore , ih; colli caia Steila tra-

monn, è la rr.ilUM del'a dilcenlior.c ietta.

Quelli, che hanno la sfera obliqua, hanno il Zenìth di qua

elei.' equatore , ed il Nadir ci là. Uno dei poli mondani loro fem-

pre apparifee, e l'altro Ite Tempre Tempre loro naie olio , l'uno

giammai non tramontando, e l'altro giammai non nafeendo. In

tale politura, ell'endo che cialchcduri punto della Sfera deferive

con equabile moto o l'equatore o un cerchio parallelo ad elio,

e di tutti quelli cerchi elfendo il Colo equatore, tagliato egual-

mente dall'orizzonte, e tutti gli altri eflendo inegualmente ta-

gliati, feguita che di tutte le converlìoni del Sole, quella fola

è bipartita egualmente che egli fa quando li ritrova nell'equatore,

c allora lì agguaglia il giorno alla notte , il che fuccede due volte

all'anno, cioè a dire adi li. di Marra, e adì ai. di Settembre.

Ma tutte l'altre converlìoni fono inegualmente tagliate, ed al-

lora i giorni non lono eguali alle notti, e fono maggiori i gior-

ni quando il Sole è di qua dall' equatore , minori quando è di

lì, perchè nel primo calo del parallelo, che deferivo il Sole la

parte maggiore Ita l'opra l'orizzonte, e nel fecondo fti di folto.

Se l'obliquità della sfera crefee in maniera, che tutto il paralle-

lo deferitto dal Sole , o da qualche Stella Aia tutto fopra del-

l'orizzonte, allora per tali abitatori non tramonta per quel gior-

no il Sole, o la detta {Iella, ma le il parallelo Ha tutto nafco-

flo fotto l'orizzonte per quelli abitatori non nafee allora il Sole,

o la detta (iella. Da tale sfera farcendone, o difcenfione delle

fletle, è obliqua, e la fua mifura e l'arco, che dal primo d'A-

riete per l'ordine de' fegni fi numera fino al punto dell'equato-

re che inficine con la llella nafce.o tramonta. La differenza de'

due archi che rifpondono all' afeenfione retta, ed obliqua fi di-

ce la Differenza Afienfionale . Quelli infin, che hanno la sten

parallela hanno per loro Zenith uno dei poli mondani, e per lo-

ro Nadir l'altro. Tutti i punti celefti fanno per efli una con-

nerfione parallela all'orizzonte ;
per efii reflua punto dato di

sfera nafte, e nefTuno tramonta; perche quelli , che fono fopra

dell'orizzonte Hanno Tempre fopra dell'orizzonte, e quelli, che

fono diffotto non fpuntano mai. Quando il Sole è n«lt* equatore

apparifee ad elfi mezzo fopra dell'orizzonte, e mezzo diflòtto,

e di tutte le fue annue converfioni la metà fra fopra dell'oriz-

zonte, e la metà (la diffotto, cioè a dire vi fono per tali abi-

tatori fei meli di giorno, e fei di notte,

p II, . Q. Del
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Dei Meridiano ^

11 Meridiana è il cerchio maffimo, che patii per gli poli del

Mondo, e per gli poli dell' orizzonte, cioè per Io Zeniih, e Na-
dir dello fpettatore, come AZBN [il. Come a qualunque fpet-

tatore appartiene il fuo orizzonte, cosi ancora il luo meridiano,

e diedi Meridiano, perchè per qualunque fpettatore , quando il

Sole è arrivato in quello cerchio nella diurna fui converfione ,

allora vi è il Meriggio. Imperocché da tale cerchio tutti gli ar-

chi, che il Sole o fopra, o fono l'orizzonte deferire fono ta-

gliati in parli eguali. Elfo determina il punto medio della dimo-

ra, che fa una ftella, o il Sole o fopra, o lotto dell'orizzonte:

imperocché tal momento di tempo è quando la (Iella arriva al

meridiano , nel qual tempo ancora vi e la fua malti ma elevazio-

ne. Per mezzo di tal cerchio li mifura ancora la Latitudine rer-

reftre di un dato luogo, la cui naiura è l'arco del meridiano in-

tercetto tra il dato luogo, e il punto dell'equatore , per cui il

fuddetio meridiano palla. Coil parimente ferve a mifurare la

Longitudine tetreftrt. Appretlo gli antichi la longitudine di un
dato luogo era determinata- dall arco dell'equatore intercetto tra

il primo meridiano, e il meridiano del luogo dato, numerando
da occidente in oriente, ed il primo meridiano era appreffo di

etti il meridiano del luogo riguardo ad efli più occidentale, cioè

nell'Ifole A?jpridi,o Fortunate. Ora il primo meridiano viene

riabilita da ciafcuno nella fua Citta, e I arco intercetto traque-
llo meridiano, e quello del luogo dato, è la milura della lon-

gitudine ricercata. Dal meridiano ancora li mifura l'altezza del
polo full' orizzonte, e di tanti gradì fi giudica ell'ere elevato il

polo full' oJizzonte , di quanti è l'arco del meridiano , che ila

intercetto ira il polo e l'orizzonte.

Elfendo il tempo che impiega il Sole nel girar da un meri-

diano all' altro , divifo in ventiquattro pani eguali, che O-
re fi appellano , nel qual tempo comparile il Sole equabilmen-
te deferivere tutto il fuo parallelo, oltre il meridiano altri fs-

comc PR [2] e fono detti Circoli Orar;, ed eguale intervallo

podi in maniera che quindici gradi dell'equatore per ogni loro
intervallo fono comprefi . Si dicono circoli Orarj

, perchè per

mezzo d'elfi può determinarli qual orafia avanti, edopoil mezzo,
giorno. Così fe nel fecond'Orario fi ritrova il Sole, fi conofa

" ''Ci)f«.7.r.t7. Fig.S.T.iJ, * '
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mancar un'ora al inetto giorno, fc nell' undecimo vi ha un'ora

di più. Di ia!i ciruoli quanti fi voglia fe ne poffono concepire

fecondo che fi divide il tempo in parti nè fono differenti dagf

infiniti meridiani, che poiiono concepirli fecondo le infinite po-

fizioni dell'abitatore dall'Oriente ali Occidente.

Dei due Co/uri,

I Colliri fono due circoli maffimi, che dai poli mondani fono

tirati all'equatore, e pattando per gli quatiro punti cardinali del

Zodiaco dividono la Sfera in quattro quadranti .Sono detti Co-

luri quali imperfetti, perchè a quelli, che hanno la sfera obli-

qua^ non comnarilcono mai tutr'intieri full' orizzonte . E lono

due,;i'uno fi chiama il Calura itegli Eqtiinozj che riaffa per gli

due punti equinoziali , cioè per lo principio dell'Ariete, e del-

la Libra; l'altro è il Calura de- Solfliy, che palla per gli due

punti folHiziili , cioè per lo principio del Cancro, e del Capri-

corno, dove arrivato il SoleV per qualche tempo comparile re-

llar nel mcdefimo parallelo fenza accoilarfi , nè rjifcoftarlì dall'e-

quatore . Da.' due Coi ari e divifo il Zodiaco id quatiro parti

eguali, che rifpondono alle quattro llagioni dell'anno. Il' Colu-

ro degli Equino?) divide l'etclitica ne' fegni Attftrsii, e Setter»-

inoliali; quello dei Solftiij ne' fegni Accudenti, e Difiendemt.

De' quattro- cefcki minori ? e prima de' due Tropici.

.'. - !'
' .Capitola ÌLi

I Tropici fono i due cerchi minori dlftanti dall'equatore venti-

tré gradi e mezzo, come MM [ r ] l'uno de' quali a noi

vicino fi dice il Tropica del Cancro, l'altro che è verfoAuftro,

fi dice il Tropico del Capricòrno. Sbno detti ancora 1 circoli.ro/-

firmali, perchè fi fanno, in elfi i Solftizj, imperocché il Solenon

oltrepaffa mai tali cerchi; ma quando è pervenuto ad uno, ri-

torna in dietro,- dal che li chiamano Tropici. >'

II Tropico del Cancro, che ii dice ancora il circolo efltvo, e

il circolo delUho jnlfirsjo è il pili vicino al Sdireninone di tut-

ti quelli, che il Sole deferive, cui eli'endo giunto il Sole non

più verfo il Settentrione fi accolta ', ma ritorna verfo Auftro

.

Quando il Sola è in anello Tropieo,pernoi ilgioriio ìr più lungo

di tutti, e la notte è la più breve .-Il Tropico del' Capricorno,

enfi fi dice ancora \' Invernate, e del beffe Stlfiiiio, è il circolo

Q jj 3
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di (ulti quelli, che delirile il Sole, più temolo da no:, ove ef-

Undo giunto U Sole, non pii da no: li allontana ; ma monta
ad avvicinarli. Quando il Sole è in cuelto Tropico per no; v'è
U none pi j lunga, e il giot.-.o più breve.

De i due Polari.

I due circo!» natalleli a;. ' equatore , e dittanti ciascheduno dal
tuo polo ventitré araci e rotato, fono detti i Polari come RR.
E fon-i quclìi detenni da' poli dell'eccedici piranii intorno i

poli mondani nella cooverfjon della sfera, petcìò la lo:o polita
ia è immjtab;ie, e l'eccl ittica e.ammji non fi tnuta ; ma fe
quella li mura, li mutano ancor riti di iito. Quslio che da vi.
cino al Polo Attico, li clic; :l Polare àrtico, ovvero Settentrio-
naie, e quello che lia vicino al Polo Antartico , fi dice Palaie
Antartico, ovvero AuJIrale.

'

Delle Zone. Cap. III. . c . .

DA' due Tropici, e da' due Polari confidenti nella jfera
terreflre viene tutta la iuperficie- della Terra divii'a in cin-

que Ipaaj, che fi chiamano Zone, e Fa/ce . Due di quelle fono-
Fredde, due Temperate, ed una Torrida.
La Torrida è limata in mezzo dei Tropici MM, cos! deltadal

calore del Sole, per tui.a-ppreflo.gii.antichi era ctedutaCinahìta-
oile, e la fua larghezza è di gradi 4?. Tre forte di abitatori in
ella li distinguono; altri fotto l'equatore, altri fra l'equatore
ci Tropici, ed altri fotto i Tropici. Quelli, che fono folto
1 equatore, hanno un perpetuo equinozio, il Sole è loro vertica-
le due volte all'anno, cioè a dite nel merigEjo quando e nel pri-mo grado dell'Ariete, e della Libra, nel qual tempo- eliì non l'an-
no alcuna ombra, e perciò fi dicono Afe/,. cioè lenza ombra.

Tutte le fielle per efii nafeono, c tramontano, hanno quattro fol-
liti), cioè due alti eflendo il Sole ne' punti equinoziali, e due balli
eflc-ndo egli ne' due tropici; hanno due flati, e due inverni, e per
fri meli hanno le ombre ali' Aulìro , e per gli altri fei al Settentrio-
"e
l?,f JbaMc/ <° n° anco-s. chiamati, cioè di due ombte.
Quelli, che fono tra l'equatore e i- tropici banner parimente

due ombre, onde anch'elfi -fono- Amfìfcj , hanno quadro folfìizi
due alti, e due baffi, due fiati, e due inverni, due volte l'an-
no ancor ad effi ili 11 Sole verticale al meriggio ; onde Afci
fono chiamati _

QnelLS
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Quelli finalmente , che fono fono i tropici hanno un' ombra
fola, onde Eierofcj, ovvero di una fola ombrali chiamano. Han-
no due follìiii uno alto, e uno baita, una fola fiate, ed unfo-
.lo inverno, ed una volta all'anno il Sole verticale al meriggio,

circoli Polari 8 R; e perciò eialcheduna comprende ventitré gra-

dì e meizo. Rivendendo a quefie mok' obliquo il Sole ere-

devano gli antichi , che follerò ancora quelle inabitabili ; ma fi

feoperl'ero poi la maggior patte abitate.

In quelle ancora li diilinguono tre forte di abitatori; imperoc-
ché altri fono fono i circoli polari, altri fono i poli, altri tra

i poli e i circoli polari. Quelli che fono folto i circoli polari

hanno dentro di un anno un giorno di venti quattr' ore , ed una
egual notte. Quelli che fono tra il polo e i polari hanno alcu-

ni giorni maggiori di ventiquattr' ore ; e cos) alcune notti; in

tutto il reftantc eil'endo limili agli abitatori [delle temperate .

Quelli finalmente, che fono lotto i poli hanno fei mefi giorno ,

e fei mefi notte,hanno un folo folltiiio, una fola fiate, un folo

inverno; le ombre girano loro d' intotno, onde PerifcJ fono

detti, ovvero eoli* Ombre inioraa.

Le altre due, che fono in mezzo tra il calore e il freddo ,

diconfi Temperale, 1' una delle quali é limitata dal Polare Ar-

tico, e dal tropico del Cancto, i' altra dal Polare Antartico, e

dal tropico del Capricorno, eilendo ciafeuna dìfiefa per quaran-

tatre gradi. Gli abitatori di tali Zone hanno due folllizj un al-

to, e un baffo, una fola fiate, ed un folo inverno, due equino,

zj. Ad efit il Sole non è mài verticale, alcune Ile-Ile giammai
non nafeono, alcune giammai non tramontano; ed hanno una fol*

ombra; onde Etere/e/ fono chiamati.

Dei Paralleli, e dei Climi.

La diserbiti dei giorni , e delle notti , che fi ritrova fecondo

le diverte difianze dall' equatore, onde quanto più fia lontano

da eff) 1' abitatore, tanto più crefee per elfo il maffimo giorno,

e la maffima notte, fu occafione a Tolommeo,ed agli antichi

Cofmografi di dividere le Zone tefreftri con Cerchi Paralleli all'

equatore difianti 1" uno dall'.altro quanto importa di fpasio l'ao

crefeimento di un quarto d' ora per lo malfimo giorno. In tal

modo pollo 1' equatore per primo cerchio; il fecondo é dove il

maffimo giornoedi ore n, e_i_ ; il terzo dove é di ore i», e £;
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e cosi feguitando . Due di tali fpazj comprefì tra i paralleli for-

mano un Clima, e perciò i Climi vanno di meli' ora in men'
ora, che dall' equatore al Polare computati fono ventiquattro. I

Climi computati dagli, antichi fono lolamente fette trafeurando

quei luoghi, che ad elfi erano poco nari; c da qualche luogo

infigne, che dentro del Clima (i ritrovava, ad elfi diedero il no-

me. Così il primo fu chiamato il Clima per Mcroe (foia ba-

gnata dal Nilo, il fecondo per Siene Cittì dell" Egitto, LI ter-

zo per Alelfàndria, il quarto per Rodi, il quinto per Roma, iL

Iella per lo Ponto Eulino, il fèttimo per le Foci del Borirtene.

In quel modo che diflinfero i climi verfo 1' Artico; li dilìinfe-

ro. ancor nell
1 Antartico dando loto la denominazione contrappo-

fta ai primi, In tal modo dilìinftro il clima cantra Mtroe, can-

tra Siene te.

Dei Perieli, Ante", ed Antipodi. Cap. Wi

SEcondo la divertita dei cerchi , ne'quili fono gli abitatori ter-

rellri, (idiftinguonoin Perìeci, Anteci, ed Antipodi. \Periicì

quali abitatoti tF intorno fono quelli , che abitanoTocco lo fteflb pa-

rallelo , e meridiano nella m ed elima Zona , de' quali inconftguenza

v'è la HeiTa latitudine verfo il mederemo polo,, e la differenza della,

longitudine è di t8o. gradi. Quelli hanno primamente la ftelfa Zo-
na, la ItelTa Hate, e lo Hello inverno, e i giorni, e le notti li-

mili; ma non la Hello principio di giorno, o di notte. Quando
è mezzo giorno- per uno, È mezza notte per l'altro. Nel temp»
degli equinozi U s° le «irc e a un Perieco, mentre tramonta all'

altro; ma nella primavera, e Itace prima nafte ad uno di quel-

lo, che rramonci. all' altro? e nell' autunno,, ed inverno prima
tramonta ad uno di quello che nafta all' altro.

Gli Anteci, quafi abitatori all'incontro,, fono quelli, chefono
fono un meridiano comune ad egiul longitudine, e latitudin; in

due Zone diverfe l'uno di qua, l'altro di lì d;ll'equatore. Han-
no quelli inlieme il mezzo giorno, e la mezza notte , e numera-
no inficine tutte le ore; mala quantità del loro giornoediverfa»
Perche quando crefee appratirò un Anteco Boreale il giorno , de-

crefee preifo l'Aullrale. Le ftagioni dell' anno fono nello (leHò

tempo contrarie;: cioè a dire quando uno ha la primavera, 1* al-

tro ha l" autunno, e quando 1' uno la flati;, 1' altro V inverno.

I giorni d'uno fono c.uuli. alle notti dcil' alrro, nel tempo de-

gli cquinozj. il Sole nafte ad effi infiline, e tramonta infems ;
negli altri giorni all' uno tramonta più pretto chs all' altro.



Sili Antìpodi fono quelli , che abitano iti un putito a noi oppo-
lìo folto lo fteflb meridiano, ma diametialmente opporli, cdillan-

li l'uno dall'altro i So. gradi. Hanno quelli Io fleflò orizzonte, ma
Emisfero diverto, e per turto I' anno mentre il Sole, e le (Ielle

ad uno nafeono, all'altro Tramontano. Il giorno più lungo per uno
è il più breve per 1' altro, e quando all' uno è il mezzo giorno ,

all' altro è la mezza notte. Mentre all' uno è primavera, all' al-

uo è autunno, e mentre all' uno è Hate, all' altro inverno . Quan-
ta elevazione uno ha di polo Boreale, tanta 1' altro ha delP~Au-
llrale . Finalmente quelle ftelle, che perpetuamente ad un Antipo-
de apparirono, all' altro Hanno tempre naieolle.

Del mifccrc, e Irtmontar delle Stelle Co/mica, Acronico, ed
Melìaco . Cip. V,

IL nafeere, e il tramontar delle Stelle fi può confìderar affoluta-

mente, e refpettivamente . Nel primo.modo allora fi dice na-
jeerc una (Iella quando fpunti full' orizzonte, e tramantare quan-
do fi nalconde. Ma nel fecondo modo, [ eh' è affai ufitato da'

Poeti ] tre Ipecie fi diftinguono. 11 nafeere, o tramontar Cojmico,
V Acronico, e l' Meliaco . Nafce Cofmicamente uni (iella, quando
nafce nello Hello tempo , in cui nafce il Sole, e tramonta Cofmi-
comenti qcar.do tramonta nello Dello naftet del So!e. Nafeere, e
tramontare fi:tiaunmcmc s' inren.lfva ordinariamente usa fte.la,

Quando nafce, o tramonta nel tramontate del Sole ; ma in altra

maniera giudica u Keplero coverti prendere queila voce , e il na-

scer, e tramontare Ac'ronico coverti Intendete femere in onoofiiio-

ne del Sole in maniera che nafea Aclonicamenle .ina IleUa, quan-
do nafce nel tramontare del Sole, e tramonti Acronicamcntc

,

quando tramonta nel nafeer del Sole.

Quando una (Iella, ihe nafccr.do col Sole era tolta alia nofira

»ifta dai roggi fletti del Sole, incomincia a fepararfi c;l Soie, ed
a fatfi vedere o railcepdo prima del Sole, o tramontando dopo del

Soie, fi dice naktre HeUicameme. Ma tramonta Htìtaeamtntt
quando ci viene tolta di villa da, raggi del Sole. Non colla ftef-

la figura di tempo tutte le ftelle o s' irr.rr.:rgono ne' raggi del So-
le, o fi manifeltano quando prima erano immerfe. Imperocché ciò

dipende dalla maggiore, o minor chiarezza delle (Ielle . Cosi per-

chè fi feoprano le (Ielle della minima grandezza è neceffàrio , che

il Sole (ia diciotto gradi deprefTo fono l'orizzonte, perehi noti

vi fia alcun crepufculo , che le offiifchi : per quelle della flcffa

grandezza dicìailette, e cosi feguitando fino che per quelle della
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primi grandezza fono neceffarj dodici gradi. I Pianeti ricercano

minor ce ore Hiore ; toit pei Saturno, e Marte undici end: fi ri-

cercano, per Giore, e Mercurio dieci, per Venere cinque, {eb-

bene ta'ri milure «intono alterate fecor.do la maggiore, o mino-

re ucinaaia dello lìeflò pianeta,

Dtlb Partltejfe Cap. fi.

AB [ti I» Terra, il di
*

i

'

al pu.HO, ovvero alU filTÌ W \

tpantu, o Stnfitilt e .1 pun.

Immale, e 11 d.rT=renn di tali luo-

j KM duefi la ftn>«H«/« d. aliexf* del luddet-

to fenomeno.
E perchè I' arto KM non è fen li ó:! -ritrite .^ferente diX an-

golo KI'M, come fé P folle nello ìle.lo cererò C, per cucilo

pe: la Parallalie ce. l'itela | rend;:: ancora I' angolo NPM ,

ovvero il l"uo eguale A PC.
Ivi e da oilervire, che reflando fempre il fenomeno nella

«elfi diftania dal centro C, lecondo le diverte f-e or
; «ontali

»:t«iie, iono diverte ancori le lue Pamllaffi. Quando e nel 7e-
mth allora coincidendo li ietta tirata da! centro C, e dal

punto A, l
1

angolo APC diventa zero, ed in confidenza la

parallnTe è rn.Ua. Ma pia cce il fenomeno fi allontana dal Ze-
nith, 1' angolo APC fi] diviene più Biande, e perciò erefce

la ?aralla!le, la quale d.venra mailima, quando i! fenomeno ila

full" ormonte, come fi conolce calcolando per trigonometria il

triangolo A PC.
Ma elier.co le altere pari cuanto più è dillanie il fer.ome-

ao, tanto minore e la fua piral'lalle . Così efiendo podi nella

mec'efima altcìaa i due fenomeni l
1

[ ; ] , e p , la parallaflè di

trovali minore di quella d: P .

[i] FÌ£.io.Tw.i7. ti] Aj.it.Taw. 17. [3] F«.is.r».t7.
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Teorema fondamentali.

La difìanza di un fenomeno dal centro della Terra e al Temi-
diametro della Terra come il feno della dilìanza apparente dal
Zenith al feno della Parallaùe.

Ciò fi fa evidente dalle dottrine trigonometriche. Imperocché
nel triangolo APC [i] il lato CP è al lato AC come il fe-

no dell' angolo CAP, •/vero ZAP, eh' è la diftans» apparen-

te del fenomeno P dal Zenith Z, al feno dell' angolo APC,
eh' è 1» Parallalfe,

Corollari.

i. Dalla qual proporzione feguita primamente, che eflendo pa-

ri le diflanze dal Zenith, quanto maggiori faranno le diftanzedi

un fenomeno della Terra, tanto minori faranno, come abbiamo
detto, le fue parallafli in maniera che può trefeere in tale ma-
niera la fua diflanza, che può (Vanire affatto, e renderti infenfi-

bile la fua parallaUè.

z. In quel modo, che conofeiuta la diftanza di un fenomeno
dalla Terra fi può conofeere per tale proporzione la fua paral-

lafle, coti ancora conofeiuta la fua parallafle, potrà conofcetli la

Tua dittarli».

3. Se vi frano due fenomeni egualmente dalla terra dittanti ,

ma diverfamente elevati full' orizzonte, faranno i feni delle lo-

ro parallafli come i feni delle loro di/ìanze dal vertice. Imperoc-

ché la loro difìanza dal eentro della Terra dicafi A, e il rag-

gio della Terra dicafi Rj i feni delle loro dilìanze dal vertice

li dicano S , ed i;t i feni delle loro pirallaffi P, e p; e fi

avrà per lo Teorema.
A : R = S : P

e parimente A ; R = j : p
onde fi deduce S : s — V : p , cioè a dire feno della diftanza

apparente dal Zenith in un fenomeno a quella di un altro, co-

me feno della Parali a ili: del primo al feno della Parallaffe del

fecondo.

4. Ma fe i due fenomeni fono inegualmente rimoti dal centro

della Terra, ed egualmente diftanti dal vertice, i feni delle Pa-

rallaffi fòrro reciprocamente, come le loro diflanze dal centro .

Imperocché fiano le loro difUrae dal centro [1] A, ed a i

Parte IL R feni

[1] Fig.ta.Tttt.l7. l'i Tis.i2.Tav.t7.
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leni delle loro dirtanze dal vertice B, e B, i fenì delle loto par

ialli, S, ed j, e li avrà per la lidia proporzione.

A : R = B ; S

e parimente a : R = B : j

dunque A S = a s; e perciò A : a = i : S; cioè a

re Ì feni delle parallaffi in ragione reciproca delle dillanie dal ci

5. Onde nafte infine eflere

polla diretta delle altezze del vi

centro della terra.

Delle parallitjfi di longitudini , e latitudine.

L' alterazione dell' aliena, che è cagionata dal lito dello fpct-

tatore fa che (i alreri ancora la Latitudine, e Longitudine . Irape-

rocchi Ila OR [ : ] l'orizzonte, Z N il verticale, e CC 1' ecclit-

tiea, e (ia D il luogo razionale di un corpo ccleiìe, d il luogo ve-

duto. Se all' (eclittica lì tirano i circoli di latitudine DE, de, è

e cofa chiara che riguardo al luogo vero D nel verticale il luogo

nel ecclittica farebbe in E, ma riguardo al luogo veduto d nel ver-

ticale il luogo nell' ecclittica farebbe in c . Ed in tal modo polio

A per lo principio dell' Ariete la longitudine razionale farebbe AE,
ma la fcnlìbile Ae, e la differenza E e di tali due longitudini di-

celi la Parallaffc di longitudine. Tirato poi 1' arco Dr parallelo

all' ecclittica , farà 1' arco à r la differenti della latitudine razio-

nale dalla veduta, e diteli la Partila/fi di Latitudine.

Dalle quali cole feguita, che fe il verticale è parimente circolo

di latitudine, cioè a dire, le è perpendicolare ali' ecclittica, allo-

ra fvanifee la paralladè di longitudine ma fe la fletta ecclittica è

verticale, fvanifee allora la parallaflè di latitudine

.

NON è folo il fuo dello fpettatore terreftre , che faccia compa-
rire in luogo diverfo dal vero i corpi celelli; ma ciò nafee

ancora dalla Rifrazione de' loro raggi. Imperocché fia un Pianeta

in P [1], un raggio del quale intendali cadere nel punto O dell'

Atmosfera terreftre, e allora poìch' egli panatali' etere puro nell'

aria, cioè dal raro al denfo, invece di : profegtitre d- :"*"

[O Fis.13.Tw.1j. [1] Fis-^-Tav.ij.
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Ilio cammino, farà obbligatoger le leggi della Diottrica ad infleitsr-

fito reale dall' apparente comparirà più grande.

SEZIONE SECONDA.
Bella divi/ione de' tempi , e del? Epoche piU celebri fiabilite dagli

Alitinomi nelle loro computazioni .

QUando una qualche Cofa dai primo punto, ia cui ha inco-

minciato ari efiiìere, continua ad elìllere, fi dice the du-

'ra, e la continuatone della fiia efiflenza fi dice dotazio-

ne. L'idea della durazione non importa in fe fteffa alcun limi-

te; ella è una indefinita fine fitettffiai di pini fluenti, ovvero

d' ifianti, 1' uno de
1

quali non if è pili, quando P altro cornitela .

Neil' idea infinita della durazione fi contiene 1" idea finitadel tem-

po, in quella maniera che nel!' idea indefinita dell' eflenlione fi

contiene 1' idea finita della figura, e il tempo altro non È, che un

aggregato finito di quegf i/lauti, o termini, o punti di dataTsom,

R ij de
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de' quali r aggregato infinito forma la duratone, cioè a dire egli

è u na dmalbione detcrminata

.

Tra le parti del tempo dagli Agronomi flabilite le pì£t comuni

fono il Giorno, il Meje, e l'anno, delle quali gli Aflronomi con

accuratezza trattano, dipendendo dalL' elatta notizia, e mifura di

elle le dottrine più importanti de' tempi; e di tali patti ora dire-

mo.

Del Giorno, Gap. !•

IL Giorno è di due forte : Naturale, ed Artificiale. Il naturale è

tutto il tempo, in cui veggiamo il Sole fiat fopra dell' oriz-

zorne, a cui ft oppone la Notte, nella quale il Sole Ha folto dell'

orizzonte. Egli fi divide in Agronomico, e Civile, la qual divilio-

ne non nafee dalla differenza del tempo , ma folo dal modo di

computarlo. L' Afìronomico incomincia d si Meriggio, da cui lo

incomincia la maggior parte degli Aftronomi , benché Copernico
conformandofiadipparco lo incominci dalla Metrga notte, fecondo

il qual modo fono coflruìtc le Tavole Pruteniche.

11 Civile ha varj principi fecondo le varie Società civili. Impe-
rocché i Babilonj [ i

J,
e i Greci l' incominciavano dal nafeer dei

Sole, i Giudei , e gli Atenleft dall' Occafo , gli Egiziani dalla

Mezza notte , il che per tutta 1' Europa oggidì li offerva fuori che

Beli' Italia, dove incomincia dall' Occafo del Sole. Ov' è da ener-

vare non effere i giorni naturali elettamente tutti eguali; ma uno
più lungo , uno più breve, come fi conofee, fe le rivoluzioni del

Sole , ed i fuoi regredì ad un dato meridiano fi mifurano colle vi-

brazioni de' pendoli . Ciò nafte parte dalla obliquità dell' eclitti-

ca, parte perchè il moto, che veggiamo nel Sole, non è equabi-

le, ma fecondo la varia fua diftanza dalla terra è più, o meno ve-

Qtialunque fia tal tempo, egli fu divjfo in ventiquattro parti,

the lurono dette Ore, le quali fono di due forte, cioè Eguali,
ed Ineguali. U ora eguale è una parte aliquota del giorno natura'
le, ventiquattro delle quali lo adeguano; e dì tali ore fi fervo-

no oggidì la maggior parte delle nazioni. Ciafcuna di quelle e
dlvifa in 6o. parti eguali, che fi dicono Minuti, e ciaicun mi-
nuto intìo. Secondi. L' ora Ineguale è Diurna , ùNotturna. La pri-

ma è la duodecima parte del giorno Artificiale; l'altra È la par-

te duodecima della notte. Dalle quali cole feguila , eh' e(fendo

ineguali i giorni artificiali, e così ancora le notti, faranno an-

che

[ i ] Aah Gdiiò M.';. «otti Atikht , ; Mattali. I i.Satur.
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che le loro parti duodecime ineguali ; e faranno più lunghe in tem-
po di fiate di quello, che in tempo d' inverno. Di tali ore fe ne
Servirono i Giudei , i Greci , e i Romani : ed ora fe ne fervono i

Maomettani

.

Un aggregato dì Tette giorni fa detto dai Greci Hcbdomade, e

da noi Settimana . Tale iltituzione fembra non aver avuto altra

origine, che dagli Ebrei, indicando il tempo, in cui dal Sommo
Autore , come fi deferivo nel Libro primo del Geaefi , fu co-

ftruito il Mondo , che fu di fette giorni , lei de' quali furono dati

da elfo all' opra, e il fettimo al npofo fecondo il tetto, in cui fi

dice Septimo die requievii ab opere, il qual giorno gli Ebrei ripu-

tarono fanto, e lodiifero il Sabbaio. Le denominazioni però, che

noi adoperiamo nei giorni furono prefe dai Gemili, i quali diede*

ro il nome ai fette giorni , che compongono la Settimana fecondo

i fette pianeti, nominando ciafeun giorno da quel pianeta, cui

nella loro computazione veniva a confagrarfi la prima ora di quel-

lo . Imperocché cìafcuna ora dei giorno appreflo di elfi era dedica-

ta per ordine al fuo pianeta.

In tal modo fe fi Itabilifce, che la prima ora della Domenica

,

che preflb di loro era il giorno del Sole, fia dedicata al Sole , fa-

ri la feconda dedicata a Venere, la terra a Mercurio, la quarta al-

la Luna, la quinta a Saturno, la fella a Giove, e la iettima a

Marte fiacche fi ritornerà al Soie Iteli' ottava, e cosi nella decima-

quinta, indi nella vigcfLmafecooda . Sarà dunque la vigefimater-

za confagrata a Venere, e la vìgefimaquarta a Mercurio, ed in

confeguenza la prima del giorno feguente farà della Luna , il che e

cagione , che il feguente giorno fi dica il giorno della Luna . Con
tal ordine procedendo fi conofee perchè il terzo giorno fia dedicato

aMatte, il quatto a Mercurio, ecosì feguitando .

Del Mefi.

Per nome di Mefe s
1

intende propriamente il tempo, in cui

la Luna compie la fua rivolutane da occidente in oriente nel

Zodìaco.

Ma perchè intanto che il Sole compie la fua rivoluzione, la

Luna ne percorre in circa dodici, fu ancora attribuito il nome
di mefe alla duodecima parte di un perìodo Solare, che fu chia-

mata il Mefe Solare, e come il periodo Solare fu computato di

giorni 166 incirca; così il mefe Solare fu computato di giorni

30, e_t_. I giorni del mefe Solare prelfo i Romani erano deter-

minati
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proflìmaraente 40 j_ . Il Sidereo è il tempo, incui il Sole dalla

congiunzione con una data ftella ritorni alla, medcfima, il quii
eccede 1* anno Tropico di minuti zi incirca/ imperocché incan-

to che il Sole li muove da occidente in oriente, e compie l'an-

no Tropico, le Stelle fill'e lì -avanzano verfo la medelima par-

ie con un moro, cui coirifponde un grado in circa in 71 anni,
L' Anno Ck-ìic sirnjr.ilniciite prefo è di tre forte. L' uno, in

cui fi confiderà iolo la Luna, e fi dice 1' Anno Lunare, l'altro

]

in cui li confiderà follmente il Sole, e fi dice il Solare, e il

terzo, in cui ameudue fi confiderano, e fi dice Lanìfolars,

V Anno Lunare fu introdotto appretto i Romani daNuma, efu
comporto di dodici meli corrifpondenti a dodici Lunazioni, lei

de' quali turano di 150 giorni, e gli altri lei jJì 14 in maniera che
rutto l'anno folli; un aggregato dì 354 giorni, finiti i quali di

nuovo incominciava I' anno. Tale anno eilendo minore dell'an-

no tropico undici giorni, feguita che fe un dato anno incomin-
1

eia nell'equinozio di Primavera dopo 8 anni cade nello folliizio

invernale, e dopo altri S nell' equinozio autunnale, e infin nel-

lo folliizio eftivo, nel qual modo dopo 31 anni ritorna allapri-
1 mavera, e perciò chiamali Pago, perchè il Tuo principio va va-
1 gando a memoria di un Uomo per rutte le /Iasioni , e diccli

neon Sciolto; perche non è attaccato al moto del Sole.

1J. tal bjnno iervonfi oggidì i Maomettani.
Aliti, come 1 Giudei, vollero lenirli delle Lunazioni, enello

dello tempo Mare il principio dell'anno fecondo ti Sole , arfin-

tliè con vagarle per tutte lè (licioni, e compofera l'anno Luni-
1 focate fra ['pone 11do tra gii ami Lunari t mcfi EmOolt/mici , ovve-

ro Intercalari, Non peiò nello Ae-.lo modo tutti. ImpcrocdiÈ al-

tura degli undici giorni, che mancavamo al.' anno Vago per an-

dar proìlimamente col So.e rompofero un mefe , che ad ogni

lerzo hanno iggiunfero. Altri intercalarono tre meli di ;o ^or-

ni I' uno in 8 anni; altri i meli in t.j anni ; col rjual modo fi

appioifimaruno all' anr.o Tronco, lempre oe>ò con diletto.

Tu gli anni Solari v' i r Em'kiocc , ù Giuliana, c il Gre.

/•ariano. L' Egiziaco colla di ;tìj p.lorni, ed é divìfo in dodi-

ci parti, o meli Solari di 30 giorni 1' uno, e ; giorni di più.

Tale anno È ancora mancante dai Tropico quali 6 ore, e per-

<iò ogni 4 anni manca in circa di un giorno, ed in confeguen-

za in jtio anni manca di 3 meli, dal che legnila, che le in

un dato rempo incominciò di Primavera, dopo jfSoanniincomin-

«riar dee nella (late, e dono ni trettamo tempo nell'Inverno, ond'fc

nel
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nel genere degli Anni vaghi, come il Lunare , febbene più li-

Giulio Ce fa re veggendo, che la intiera rivoluzione del Sole

non fi compiva nell'anno di Numa, riformò l'anno, eviairgiun-

fe li giorni, e 6 ore, ed in (al modo compofe l'anno di 3,6$

giorni, e 6 ore, incominciandolo dal mele di Marzo. Ai meli di

Marzo, Maggio, e agli altri impari diede ;i giorno ,
all'Apri-

le, al Giugno , e agli altri pari ne diede ao. Mi non avendo

di che compiere Gennajo , ch'è l'ultimo degl'impari lolle dal

fuil'eguente Febbrajo un giorno , che perciò rel)ò di 29 , e lo

diede a Gennaio. Ma perchè le 6 ore non poflono nell'ufo ci-

vile confidcrarii ,
computando, che ogni 4 anni compongano effe

un giorno, volle che ogni quarto anno aveife un giorno di più,

il qual pofe Ira li 13, e 24 di Febbrajo, nel qual tempo avan-

ti codetta correzione eravi il cortame di frapporre il Mefe em-
bolil'mico , di cui abbiamo diffopra parlato , E perchè per tal

metodo feguiva, che per ogni quarto anno fi fcrìveffe bis, cioè

due volte, Serto Kakndai Mariti; perciò ogni quarto anno fu

detto Biffeftìle,

Tale fidenti durò comunemente per tutto l'Impero Romano
fino al 1581 , in cui tu riformato da Gregorio XllL Imperoc-

ché effendo l'anno Giuliano maggiore del Tropico 11 minuti in

circa, come abbiamo notato, avveniva che di anno in anno an-

ticipaffero le flagioni 11 minuti. Cosi elTendo nell'anno della

correzione l'Equinozio di Primavera adi 21 di Marzo, l'anno

feguente 11 minuti prima, il che in quattro anni importa 44
minuti ed in 130 anni un giorno, e inline in 400 anni 3 gior-

ni in circa col qual calcolo fi ofi'ervò, che circa l'anno 1581
l'equinozio aveva anticipato 10 giorni - e che invece di cadere

adi 11 di Marzo, com'era al tempo di Cefare cadeva adi 11.
Perlochè dovendofi per legge del Concilio di Nìcea fatta nel

315 celebrar la Pal'qua in avvenire la Domenica profuma dopo
il plenilunio di Primavera, Fu dal Concilio di Trento raccoman-
data a Gregorio XIII. la regolazione del Siftema Cefareo affin-

chè non andafl'ero le flagioni per tutti i meli vagando. 11 quale
allora avendo radunati i più celebri Alìronomi nel rjBi felicemen-

te la cofa a fine riduffe, fopprimendo primieramente li 10 gior-

ni, che facevano l' eccetto in quell'anno, onde il giorno quinto
di Ottobre folle chiamato il decimoquinto, ed in tal maniera
l'undecimo di Marzo, in cui cadeva allora la primavera fi di-

ceffe il vigeiimoprimo. Ma perchè tal difordine non più accade f-

fe , e gli Equinozi non ritoraafftro in progreffo ad anticipare ,
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ordinò, che ogni 133 anni, ne' quali 1' «ceffo dell'anno Giuliano

l'opra il Tropico alcende ad un giorno intiero , lì levaffe un giorno

dell'anno e perciò ogni 400 anni fi levailero 3 giorni, il che or-

dinò che fi faceile col lafciare Comune ogni anno centefimo, che

dovrebbe etere fecondo Giulio Celare Biffefiiie, ma laiciar Biffe-

fitte ogni quattrocentelimo. La qual correzione fu ammetta per tur-

la l' Italia, la Francia , la Spagna , e dalla maggior parie della

Germania,
Srabiliti gli anni furono lìabiliti gli altri tempi; efleado gli anni

la mifura comune di tutt'i tempi . Cosi prello de' Greci V olimpia-

de, ch'era un tempo di 4 anni, prello 1 Latini il Lujlto, di' era

un tempo di 5 ,
preffo gli Ebrei il Giubileo, ch'era di joanni. Co-

sì il Secolo di anni 1.00.

Quanto coi al principio dell'Anno egli fu vario fecondo le varie

nazioni. Gli Ebrei avanti di Mose lo incominciavano nell'equino-

zio di autunno ; ma dopo Mose lo incominciano dalla prima Lu-

na , il cui Plenilunio feguita fubito la primavera [ tj. 1 Greci dal

novilunio proffimo al follliiio eftivo . I Romani dal novilunio

dopo il iblftizio di inverno. La Chiefa Romana dal giorno di Paf-

aua, il che fi faceva ancora in Francia ; ma quello coftume fu can-

giato da Carlo IX. il quale l'anno 15^3 fiatai) nella Coltituzione

. di Roifiglione, che il primo giorno di Gennajo foffe il primo del-

. l'anno, come fi offerva quafi per luna l'Europa.

DtirEpocie principali fiabìlite dagli Afironomi per I» fupputazjoile

de' tempi. Capitolo 111.

COme per lupputare i moti degli Altri hanno filTato gli A-

llronomi alcuni punì: in Cielo, da' quali prendono le di-

ilanze, e le mìfure delle velocità de' corpi celelìi , cosi anco-

ra per fupputare i tempi prendono alcuni punti filli di tempo,
1' quali riierifcono gli altri tempi , i quali punti efiì chiamano

Radici, Epoche, ed Ere, delle quali ora numereremo le prin-

cìpal tanto delle Sacre, ovvero preiè dalla facra Storia, quan-

to delle profane.
. ..

La prima dell'Epoche (acre è quella dell'età del Mondo. Ma
non bene convengono i Cronologi in qual tempo abbia il Mondo

incopiineiatO', intorno a che due fono le principali opinioni, l'una

che coll'autorii.ì del tefìo Ebraico, e della volgata verdone Latina

delle Scritture iacre lo lìabilifce 4000 anni prima dell" Epocatiollra

comune, ei'.ihra, che feguiiando i fettanta Interpreti pone didillan-

Parte li. Jj
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za anni 5971 . Tra' Greci Scrittori tre fono le opinioni . La pri-

ma pone 5403 anni, la quale da alcuni chiamali Antiochena, da

altri Aldiandrina. La feconda, che fi chiama 1' Etiopia SS°'- La
iena in fine, che dìcelì la Bizantina ftabilifce anni 5501;. Tal
Epoca fecondo il Lancellotto, e l' Uilèrio lì elìende per anni i6%6.

La feconda Epoca è dal fin del Diluvio fino al pellegrinaggio di

Abramo, che ( lecondo 1' Uiferio ) incomincia l'anno del Mondo
11*57, e ne ' giorno ^7 del fecondo mefe, cioè adi 18 Dicembre,

nel qual tempo Noè ufc) dell' arca , e fi eftende fino al 1083 nel

giorno 15' del mele Abib, cioè adi 4 Maggio, e perciò dura anni

4itì, e mefi 4, e giorni 17.

La terza è dal pellegrina pigio di Abramo all' incita degl' Ut-ac-

ini dall' Egitto, che fu nelì' anno del Mondo 2515 , e nel gior-

no 15' del mefe Ab'tb, ciò! adi 4 di Maggio ; e dura perciò 430
anni.

La quarta va dall' ufeita degl' Ifraeliti fino al tempo , in cui Sa-

lomone gettò le fondamenta del Tempio, che fu l'anno quattodel

fuo regno , nel 2001 * e dura 470 anni , e giorni 1 5 .

La quinta è dalla fondazione del Tempio al fine della Schiavi-

tù di Babilonia, allora quando Oro concede agli Ebrei di ritorna-

re in Gerolòlima , elle lu nell' anno ^6S , e perciò fi ellende per

450" anni.

La fella in fine dalla libertà concella da Ciro fino alla nafeita

dì Crifto, che fecondo il Lancellotto, e 1' Ullerio è nell'anno

Finalmente la fettima la più celebre di tutte, eh' è del primo
rii GL-nn..jo dopo la nafeita di Crifto, e corre fino all' eri future.

Tal Epoca fu iftituita da Dionigi Abate di milione Scita , detro

il Picciolo, il quale fiori nel principio del fello fccolo introducen-

do egli il primo tale coflume di annoverare gli anni, mentre pri-

ma di elio ciano foliti i Criftiani o prenderli dalle Olimpìadi de'

Greci, o dalla fondazione di Roma, o dalla perfezione dell' im-
perador Diocleziano. Chiamali ancora per quello l'Epoca Diani-

fiana .. Nel. filìema comune di rale Epoca la nalcita di Crifto fi

ftabilifce nel giorno 25 di Dicembre dell' anno Giuliano 45, che
corrifponde all' anno del Mondo 4004. Ma offervano i più accu-

rati Cronologi col Lancellotto edere quella da riferirti 4 anni in-

dietro. Imperocché la nafeita di Crifio , come fi nota nel Vange-
lo di San Matteo Cap. 2 è avanti la morte di Erode. Ma Erode
fu falutato Re da' Romani 1' anno 6 della correzione Giuliana in-

torno I" autunno , come conlèntono tutti i Cronologi , e mori
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I' anno 41 della lì.fla correiione (irta li 15 Novembre, it che

fi co^tcrrr.a parte dal cor.fio.~io dei tempi, ne' quali regnaror.o>

1 fuor lu-cdlcr: , rj:;e cali' e-l.lli de.la l.urta , che prima del-

la mone di Erode, clfendo egli ammalato, accadi, come feri-

ve Gicfefib n;l liLi.:. 1? A. r.,: '.ì..i.U:.:k , l.i eja.cd..:.

le Tavole Al-orromiche fi riduce a!.' antro Giuliano 41, adi t j

Mano. Eiìendo dunque nato Crilìo adi. 25 Dicembre, come è

collante tradizioni: di tutta la Gliela, è neceffario che alla più

lunga lia nato ncll' anno Giuliano 41 : altramtntc nafte dopo la

moire di Erode, il che è mmro S. rvLiteo. Ma l'anno Giulia,

no 41, tifoynde all' anno del Monco 4000. Dunque alla più

lunga a tal tempo dee ridurf:, e non al 4004 come fla l';opt-

C
'xra .' Epoche Profane una delle più antiche, e più celebri e

quella delle' O.vnpiadiy che in ufo ita' Greci, ed imo;..i.-.ciò

a. .ora quardo lino Re di hlid; : 1 1 ; t u I li g.uuihi OLrr.pici rn

onore di Ercole ;n Olimpia Otti del l'elopÓrncu, ora Motea,
da celebrarli ogni quinto anno, per la qua; cola un' Olimpiade

importa uno fpazin di 4 anni compiuti. Tale Epoca incomincia

77* anni prima della noftra comune.
Una feconda, di cui fi femiooo i Romani, fu dalia fonda-

ZtplK di Rama , la quale fecondo il ((impuro di Varrone U tab-

Uicata nel fine del terio sr.-o della Ilelia Olirr.pade, cine nfr-on-

d; all' anro del Mondo 3151.
Una t.-r/a e e. ella di N.bona.faro Re di hoiiilonii, cheprin-

croia urli" anno del Mondo 1:57 ailora quando Mabnnj.la:o ,

ovvero D:!tS Ptelctro di Babilonia lece la tonsura inlieme con

Arbacc Preletto de' Medi, per la quale Nabonarliro duenne Re
di Bali:.on:a, e ridono Saioanapalo da Aròaie ad a'jjrnciar fe,

e la Reggia di Nitiive, fu divilq in tre parti l'Impeto Orienta-

le, c:o£ tra fili Alìirj, Medi, e Bahilonj, la r.nal Epoca, prelfo

gli Alicorni anneh: è molro celebre , familiare a gli Egipa-

ni, e a ToloTtimeo, e Copernico.

La quarta e della morre di Aleiìandro Maglio, di cui fi fer-

vono Teone, ed Albategnio, tra la quale e quella di Nabonaf-

làro fi contano precilamente 414 anni Egiziani

.

La quinta è la Ijpann, che fu in ufo apli Ilpani , dalla qua-

le nacque la voce di Atra . Imperocché avendo eiìi incomincia-

to a numerare gli anni dal principio dell' Imptro di Augullo f

e perciò computandoli nelle loro Sioiie con le quattro lette-

re A. E. R. A. , cioè ab cxordio Remili Atixtifiì , da quello nac-

que il nome di Aera a tal Epoca, e poi ancor alle altre -

S ij H
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c Galilei, e ne' tempi più vicini dal Cartefio, dal Gaffendi,

dal Newton, e da altri. Il lena Silìema è del celebre Ticone
Signore di Knoiìropo da elio con molta diligenza iftitmto pur

evitare gì" inconvenienti che ne' due primi inevitabilmente incon-

trar doverli egli giudicava.

De' quali Siilemi ora con diligenza diremo, e quali Ciano e

come per mezzo di elfi i celelìi Fenomeni lì [piegano , catte-

remo, e prima del Tolemaico.

Del primo Mobile, e del Firmamento. Cap. I.

UNA delle prime olfervazioni , che fi fecero dagli Aftrono-

mi antichi fu il vedere tutte le Stelle confervare tra fe

in ogni tempo la loro Umazione.; ma girare intanto tutte inlie-

me da oriente in occidente del'crivendo cerchi paralleli all'equa-

tore nello fpasio di ventiquattr
1

ore . Per quello venne loro Cu-

bito in mente, che tali corpi federo affitti, ed immoti nella fu-

perfide eiìrema della sfera vifibìle, e li chiamarono Stelle Me,
e quella ragione, o Cielo, in cui danno, i\ Firmamento , il qua-

le poi concepirono girare da oriente in occidente , e feco trarre

con fomma rapidità tutte le (Ielle, compiendo il giro nello fpc-

zio di ventiquattr' ore.

Ma avendo Arfatile, e Timocari, che fiorirono in Alexandria

l'anno avanti l'Era volgare trecen tot rentanove paragonata la fi-

ruazione delie nelle da Toro oiTervate con quella degli Antichi,

fi accorfero , che elle avevano fatto moto in conjegueir^a , cioè

adire dall'occidente all'oriente , il che ducento anni dopo fu

confermato da lpparco , e «abilito in fine da Tolemeo giudica-

to con ragione il Principe degli Aftronomi antichi . Stabilirono

per quelio, che fopra il Firmamento vi fofle un Ciclo fuperio-

re, che chiamarono il Primo Mobile. EfTere da quello tratte le

(Ielle da occidente in oriente nello fpazio di ventiquattr" ore ; ed

intanto elìere da occidente in oriente portate del Firmamento,

il cui moto ha creduto Tolomeo, che compifTe una rivoluzione

in trentafei mila anni. . .

Ma avendo poi circa il milletrecento dell' Era volgare lebizio

Arabo, ed Alfonfo Re di Cauiglia attentamente computate lefi-

tualioni delle ilei le ,
giudicarono primamente, che il loro moto

non folte equahile, ma per uno fpazio di tempo più celere ,
e

per an'altro più lento, e in fecondo luogo non mantenerli tem-

pre lo ftellò angolo dell' ecclittica coli' equatore .
Imperocché

quello, che al tempo di Tolomeo fu rittovato di venture gradi , e
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cìnquantadue minuti, al tempo loro fu ritrovato di ventitré , e

mezzo. Per quello Copra il Firmamento s'immaginarono due al-

tri Cieli, detti i Crìjìallini, amendue i quali li mo veliera eoa

moto di Librazione, il primo librandoli ora in Oliente, ed ora

in occidente, il fecondo ora. dall' Aulìro , ed ora al Borea. La
librazione del primo filiere per un arco di due gradi , e venti mi-

nti!], e terminarli in anni Egizia e hi mille cento e diciailette -

la librazione dell'altro elitre di ventiquattro minuti, e compirli,

in. anni Egiziachi tremila quattrocento c trantaquattto.

Etd Ciclo dei Soie. Cap~ IH

SE li confiderà attentamente il moto d;l Sole comparile egli"

in primo luoco del'crivere ocni giorno da occidente in ori eri--

le un circolo (a,.... :i: paraNdo all'equatore , f ciò' Tempre

ipo

Ne
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con una tonverfione , che nello fpazio di giorni trecento e
iui!,iìi[.uln?:iif, ore unque, e mimili quarantanove fi compie.

L' alle del Cidodel Sole elitre obliquo alleile mondano, ema-
ciò dckriverli di:l Sole col moto proprio un circolo, qual è Ter-

clittita , che taglia l'equatore con un angolo di ventitré gradi

e mezzo. Eifere in fine .tal Cielo alla Terra eccentrico, e la

verFoT°An°arrica;
S
comc fi vederli Figura [TlVir!* cuÌ'Ta

p B e il circolo deferitto dal Sole, C è il centro della Terra,
P ù il polo Artico, e p l'Antartico.

Imperocché primieramente effendo il Sole portato in giro dal

primo mobile dovrà vederli deferivere dall'oriente all'occidente

circoli paralleli all'equatore. Ma per ogni rivoluzione diurna e f-

iundo il Sole portato verfo oriente quali un grado, fi vedrà ri-

tornar al meridiano prima una itella fill'a dì quello che il So-
le, e a cagione della obliquità dell'ecclittica vedrallì Tempre na-

feere, e tramontare il Sole fu dìverli punti dell'orizzonte. La
politura della Ina etcì ittici, che taglia l'equatore, ed è tangente

ai tropici fa che nel (uo torlo periodico il Sole per fei meft
venga dal tropico aulìrale al boreale, e per altri fei ritorni da!

"boreale all'aullralc; ed cifendo l'angolo, che fa Pecclittica col-

I* equatore di ventitré gradi e mezzo, i limiti ancora, ovvero

i tropici avranno dall'equatore tale diftanza. E perche tale obli-

quiti) è mags'we verlb l'equatore, che -verfo i limiti, le diffe-

renze de' punti orizzontali faranno maggiori all'equatore di quel-

lo, che verfo i limiti, finochè ne' limiti ile Hi , eilendo quali

rulla l'obliquità dell'arco ecclittico, è quafi nulla ancora la dif-

ferenza dei detti punti ; onde fi la, che il Sole verfo i tropici

per qualche giorno comparile collante ne! medefimo parallelo.

Elfendo finalmente la porzione dell'eccentrico maggiore Verfo le

regioni Artiche di quello che fia verfa le Antartiche impiegherà

più tempo il Sole nelle regioni Artiche di quello che nell'An-

tartiche; cioè a dire pallerà più tempo dall'equinozio di pri-

mavera a quello di autunno, di quello che dall'equinozio dì

autunno a quello di primavera, di cui la differenza é d'otto

giorni. E per !a fletta ragione comparirà nelle Artiche regioni

con minore diametro di quello che nelle Antartiche, eflendo

in quelle piti lontano che in quelle.

Ala*
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Altra cmfegtumg dei? eccentricità

.

Sia il centro della Terra K fi], e fia MSL l'Eccentrico del

Sole, dì cui È centro L. Sia NAO un circolo lino alle Fi tre .

prodouo, ed alla terra concentrico , e nello ilciio piano che

quello del Sole.

DEFINIZIONI.
i. Il punto L, che e il più dittante dal centro della Terra,

cui rilponde il punto O delle Fi He , dicefi \' Apogeo, o il Som-
mo Apfide.

i. Il punto M ad elfo oppolìo, cui corrifponde N nelle Fif-

fe dicefi il Perigeo, a l' Imo Apfide.

3 . LM dìceli la Lìnea degli Affidi.

4. 1K è V Eccentricità.

5. AO è la difianxa dell' Apogeo dal principio dell'Ariete A .

6. Il luogo, cui fì dirigge il Sole nelle Fifle per mezzo delle

linee tirate dal centro dell'eccentrico al centro del Sole, diceii

il Luogo Medio, o Ragionale. Cosi fe il Sole folle in S il-fuo

luogo medio farebbe in T, determinato dalla retta IT, elafua
diiìanza AT dal primo di Ariete farebbe la fua diftan^a media.
Ma quello, cui fi dirigge dalle linee rirate dall'occhio dello fpet-

tatore terreilre, dicefi il fuo Luogo Apparente, o Senfiéile, co-

me Z, determinato dalla linea KZ, e la diiìanza AZ dal primo
dell'Ariete è la fua dijlan%a apparente.

7. I a difìanza del Sole dall' Apogeo confiderata dal centro

dell'Eccentrico dicefi l' Anomalia media dei Sole, come L(, ov-
vero OV trafportata alle Fifle colla KV parallela alla If. Ma
confiderai dal centro della terra diedi ' V Anomalìa coemata,
come OQ_.

E. La differenza del luogo razionale dal luogo apparente di-

cefi la Proftaferefi, ovvero la Somma/orerà.

Le quali cofe polle è facile il conofeere
1. Che fe il moto del Sole, come fuppone Tolomeo, va equa-

bile nel fuo eccentrico, non dovrà però comparire equabile a

noi, che abitiamo falla fuperfìcie della Terra. E perciò fe ridi-

viderà il [emicircolo LQM [2] dell'eccentrico in archi eguali,

non corrifionderanno archi eguali allo fpettatore terre/Ire nelle

i

'
2. Piuc-

M F-c.LTm.i8. [1] F^.ì.Tm.,S.
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a. Più che il Sole fi avvicina al perigeo M , piìi comparifce
Veloce, ma più che Ila vicino all'Apogeo, più comparifce tardo.

3. Nel femicircolo OVN [ 1 ] la diiranza mediaOV dell'Apo-
geo è maggiore della Apparente OQ, e perciò data la diftanza
apparente bifogna aggiugnere la Proiìaferefi QV per avere la me-
dia. Ma nel fecondo fernicircolo NZO la dilìann Media ONT
e minor della apparente , e perciò data l'apparente bifogna per
avere la media (birrarie la Proiìaferefi ZT; le quali cole fervo-
no ai Tolemaici oer far le Tavole dei luoghi del Sole,

Dei Cieli di Mirre, Giove, e Saturno, Cap. III.

DEFINIZIONI.
*•/"* (ingiunti fi chiamano due Pianeti, quando fi veggono

amendue e fiere in eguale altezza full orizzonte , ficchi

quando l'uno per d'empio nafte, 0 tramonta, nafca , e tramon-

ti anche )' altro.

a.. Oppofti per lo contrario quando lono i'uno dall' altrodiltan-

ti centottanta gradi ficchi quando l'uno nafce, l'altro tramonti.

3. Diretto diedi un Pianeta, quando comparifce muoverli in

t.<mfegnen%a, ovvero da occidente in oriente,

4. Ma quando comparifce muoverli in antecedenza , cioè da
oriente in occidente , diteli Retrogrado,

5. Quando poi comparifce flarfi nel medefimo punto di Cie-

lo fenza alcun moto dicefi Stazionario.

Oprva^ioni generali intorno i mori di Marte, Giove,

e Saturno.

Se fi offervano i moti di quelli Pianeti, fi reggono effi ogni

giorno deferivere da oriente in occidente circoli paralleli all'equa-

tore in maniera che però ciafeheduno da una altezza meridiana

all'altra impiega diverto tempo. Ne deferivono elfi il medefimo

rallelo; ma uno diverto ogni giorno in maniera che ora fono

qua dell'equatore ora di là, come il Sole, fe non checiafeu-

110 ha i fiioi limiti differenti da quelli del Sole , e differenti an-

cora da quelli degli altri.

11 moto loro non comparifce mai equabile. Imperocché ci afeun

di elfi comparifce andar ora più, ora meno veloce, ora andar

diretto, ora retrogrado, ed ora edere flazionario . Vicino alla

Parte II. T con-

[1] flfe.j.rnA
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congiunzione col Sole comparircono effi ditetti, dopo che fi fan-

no lfasionarj, indi verfo 1 oppolìzìone retrogradi
, dopo di che

di nuovo flazionarj ; indi ritornando alla congiunzione diret-

ti . Le loro maffìme direzioni fono nella congiunzione , e

le tnaffime retrogradazioni nella oppofizione. Le grandezze ap-

parenti di quefti tre Pianeti aumentano , quando fono retro-

gradi , e diminuifeono quando fono diretti. Marte retrogradando

deferì ve un più grand'arco di quello che Giove , e Giove un

più grande di quello che Saturno. E Mane parimente reifitui.

Ice le fue retrogradazioni più lardi di quello che Giove, e Gio-

ve più tardi di quello che Saturno.

Per efplicare quelli Fenomeni attribuifee primamente Tolomeo
un proprio Cielo a Marte, che fta fopra quello del Sole, e lì

nove da occidente in oriente nello fpazio di un anno , e 311
giorni, il cui equatore taglia l'ecclitrica con un angolo di un
grado e cinquanta minuti

.

Nella fuperficie di quello Cielo doverfi concepire un Epiciclo,

che gira da occidente in oriente, e compie il i'uo giro in due

anni e quafi quarantanove giorni , nella cui circonferenza Ha

.
affiifo il Piareta.

A Giove appartiene un Cielo fopra quello di Marte , il qua-

le fi muove da occidente in oriente nello fpazio di undici anni,

e trecento e fedici giorni, il cui equatore taplia l'ecclittica con

angolo di un grado e venti minuti, in cui ila un Epiciclo che

gira in un anno e quafi trentatre giorni , nel qual'Epiciclo fta

infiifo Giove.
Finalmente a Saturno appartiene un Cielo fopra quello di

Giove, che fi move da occidente in oriente in ventinove anni,

e centoventinove giorni, inclinato all' ecclittica due gradi e tren-

ta minuti con un Epiciclo, che gira in un anno, e quafi tredi-

in tal modo egli rende ragione delle fopraddette apparen-

ze. Imperocché Ila la terra in T fi), e il Sole in S, CDEF
il Cielo di Marte, MNOP il fuo Epiciclo, il cui centro C; ed

M è Marte talmente fituato, che nella fua congiunzione fta nel

punto M maffimamente dalla Terra lontano, ma nella oppofi-

zione fta nel punro 0 maffimamente alla Terra vicino.

Prima di tutto comparirà egli deferivere circoli da oriente in

occidente paralleli all'equatore in tempo di ventiquattro ore,

perchè con tutto il fuo Cielo e il fuo Epiciclo è in tale ma-
niera portato dal primo Mobile in tempo di veni iquartr" ore.

/ Ma
"cò Fig. s.r.is.
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Ma intanto comparità egli avanzarli da occidente in oriente con

tieiM rivoluzione, che li compie in un anno e ttecentoventiuue
giorni' E perchè tale orbita è obliqua all'eqaatore comparirà ora
di qua ora di là dell' equatore [egolatamente , come il Sole ; anzi
ota di qua, ed ora di là dell'«ci ittica elfendo tagliata 1' «eclitti-

ca da tale orbita , e facendo con ella un angolo di un grado e cin-

quanta minuti.

Se li concepite intanto girare intorno il fuo centro l'epiciclo fe-

condo le lettere MNOP, li conolcerà ch'eiiendo Marte in M do.
v.-i vederfi in 1 , ed intanro che fi rivolge da M in N, dovrà com-
parire eiferli mollo da 1 in 1 , cioè a dite ellere andato direnamen-
re. Vcrfo N dee comparire fìmjanario, perchè fi riferite per qual-

che tempo allo lleliò punto fenfibile del Cielo. Da N in O, e da
O in P comparirà retrogrado , e parerà che abbia percorfo tutto lo

fpazio 1, s, 3; Riaverlo P farà di nuovo Jìa^ianarìo ; dopo dì

che ritornerà diretta.

In M vi fono le maflìme direzioni, e in O le malfime retrogra-

dazioni. E perchè quando è ma Almamente retrogrado, allora egli

è neir infimo punto dell'Epiciclo, c petciò maliimamente vicino

alla Terra, dovrà comparire maggiore di quello che quando è in

M, dov'è malfimamente diretto, e malfimamente lontano.

Lo fteffo dee concepirli in Giove, e in Saturno. Miperchè l'E-

piciclo di Marte è maggiore di quello di Giove, e di Saturno l'ar-

co della retrogradazione l, >, 3 da elio deferitto comparirà mag-
giore di quello che in Giove,, e Saturno. E da una retrogradazio-

ne all'altra impiegherà più tempo Marte di quello che Giove e Sa-

turno, compiendoli il giro dei fuo Epiciclo in maggior tempo di

quello che negli Epicicli di quelli. ' '
.

Dei Cicli di Venere-, e di Mercurio. Cap. IC.

ANchc quelli Pianeti comparifeono ogni giorno deferive-re da

oriente in occidente circoli paralleli all'equatore, ma da un'

altezza meridiana all'altra impiegano diverfo tempo da. quello del

Sole, e diverfo ancor ita fe Melfi, ed ora di qua , ora di là del-

colatore, ar.zi ancora iia'1'ecciittica compari/iono, e ciò «Fila-

tamente. Edora anch' eiTi comp.infcono d"tm , ora renogradi,

tu ora /it^inait/
; e quando fono diretti compatirono maggio-

11 di quello che canJo fono retrogradi . Ma giammai non fo.

no in oppofiiione'col So :c, nè più Ti allontma Venere di qua-

rantotto gradi, nè Mercurio di 7cn:otio , e caTnna ali' altra

T ìj mafli-
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mattimi elongazione dal Soie, Venere impiega diciannove meli,

e Mercurio quattro.

Per efplicaie quelli Fenomeni attribuire Tolomeo un proprio

Cielo a Venere folto quello del Sole, ed un proprio aMercurio

fotto quello di Venere. Amendue di quelli Cieli fi muovono da

occidente in oriente, e compiono il loro giro preeifamente in

un anno. Il primo ha il fuo equatore inclinato all' eccl ittica ire

gradi e mezzo; il fecóndo fei gradi; e fedici minuti nel Cielo

di Venere ita un epiciclo, che ptz da occidente in oriente in

diciannove mefi , il cui diametro è di novanrai'ei gradì , e in

quello di Mercurio Ila un altro epiciclo , che gira da occidente

in oriente in quattro meli, il cui diametro i di cinquantafei

gradì.

Le quali cote polle feguita la fpiegazione di tali apparenze.

Imperocché fra la Terra (i) T, e CDEF il Cie!o„di Vene
re, MNQP il fuo epiciclo-, di cui il centro e C, M è Vene-
re, ed S il Sole. E prima di tutto comparirà Venere deferivere

da oriente in occidente circoli paralleli all'equatore, perchè con

lutto il fittt Cielo ed epiciclo è rapita colla converfione diurna

dal primo mobile' ma perchè intanto ri fuo Cielo la porta in

contrario defcriverl un circolo obliquo atl'ecclirica nello fpazio

di un anno, la di cui inclinazione è di tre gradi e mezzo.
Girando poi l'epiciclo per ie lettere MNOP, dal punto M

fino al punto N comparirà Venere dirette, in N Jia^ionaria

,

da N in P retrograda., in P di nuovo fla%ionaria , e dappoi di
nuovo diretta. In O dov'è maffitnamente vicina atìa Terra, vi

è ancora la mallima fila retrogradazione, e in M , dov'è maffi-

mamente lontana, vi e- la mallima fua direzione. Per quello al-

lora comparifee maggiore quando i maflimameitte retrograda, e
minima , quando è maffimamente diretta .

Quando à in M , ella, comparifee congiunta al Sole per la li-

nea Tz - ma quando è in N allora fi vede per la linea Ti , er

comparifee perciò allontanata dal Sole veri' oriente tutto l'arco

i a, eh' è di quarantotto gradi fecondo, che conviene al' fuo- fe-

midiametro. Quando è in O, tornali a vedere congiunta; ma
quando è in P fi vede per la linea Tj di nuovo allontana-

ta dal Sole, ma dalla parte contraria , tutto l'arco 2 3. Dopo
di che quando è ritornata in M, ritorna a farli vede«congiunta.
Ma. giammai nonpuòeffere oppofta al Sole, perchè nello fte fio

tem*

(0 Fig.J.?*v.t*.
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tempo, in cui il Sole percorre it dio circolo, anche Venere percor-
re il fuo; e le maflima elongazione non fupera quarantotto gradi

,

perchè L'epiciclo non ha maggiore femidiametro.
E perchè i' epiciclo compie il fuo giro in diciannove meli,

da una mailima elongazione all' altra dovrà ancora pattarvi tal

Le quali cote deono applicarti ancora a Mercurio.

Del Cielo delia Luna. Cap. V.

Oflervozjorti generali intorno i moti della Luna

.

SE fi paragona la Luna con qualche nella fiiT», apparifee deferi-

vere da oriente io occidente, come gli altri corpi, circoli pa-

ralleli! all' equatore, ma nt.\o Hello tempo avanzare con moto
proprio da occidente io oriente con un circolo, che taglia l'eccHt-

tica con un angolo di circa cinque gradi. Nel percorrere intiera-

mente rale circolo ella impiega ventisette giorni , e quii otto

ore , i! qual tempo fi chiama il Mefe Periodico . Ma da una con-

giur.iior.c ail' altra col Sole vi padano ventinole giorni, e dodi-

ci ore io eirta, il qual tempo fi dice :l Me/e Smoditi. Imperoc-
ché ir.tanto ebe la Luna cómpre il fuo periodo, il Soie avanza
dall' occidente ali' oriente qua'.i vestitene gradi in fiuiia che per

nggiugnerlo hifoena, che ia Luna impieghi ancora dje giorni e

oujrtr'oce. Che le fi oJervano 1 fuoi moti , fi rrovaoo tempre ef-

iere diverti, ed ora pili, ora meno veloie ; Cosi nelle Sizìgie, ef-

fendo il reQo par;, maggiore comparifce la (ua velocità di quello,

che nelle quadrature . Cosi parimente è vario il fuo diametro ap-

parente; e nelle quadrature eornparifce minore dì quello che nelle

Sizigte. Ne fi oflerva eilere mai /legionaria, nh retrograda, co-

me gli altri Pianeti, ma tempre diretta.

Tali Fenomeni offertati da Tolomeo fecero, eh' egli attribuifle

alia Luna un Cielo fotto quello di Mercurio, il cui equatore JU
inclinato all' ecclittica con un angolo di cinque gradi in circa, il

di cui giro fi compie nello fpazio di ventifette giorni e ott' ore .

Evvi parimente un epiciclo ,
fopra cui fla infilta la Luna , il quale

però a differenia degli altri fi muove da oriente in occidente com-

piendo il filo giro nella metà di un mete Sinodico. La Luna tro-

vati nel Perigeo dell' epiciclo, quando è Congiunta, ed Oppofla ;
ma n eli' Apogeo quando è nelle Quadrature.

Sia perciò la Terra T [ 1 1, BCDE il Cielo della Luna, HFL
l'eoi-
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l'epiciclo, che gin fecondo le lettere LHF; L la Luna, edS il

Sole. Sia la Luna Perigea quando è congiunta coi Sole, come lì

vede nella figura ; l'ette giorni dopo averi !' epiciclo fatta la

meli della fua converfione, e In Luna farà Apogea, nel qual tem-
po il centro dell' epiciclo per la converfione del Cielo avrà percor-

Ib un quadrante, e lari in M. Dopo altri fette giorni, farà l'epi-

ciclo in N, e la Luna di nuovo farà. Perigea ; e dopo altri fette

1' cpiudo eflendo in O ella ritornerà Apogea ; ed infine del mefe
Periodico 1' epiciclo farà rellituito al punto P, e la Luna di nuovo,
ritornerà Perigea.

Dalle quali cole feguita prima, ch'eifendo la Luna portata col

fuo Ciclo, e col fuo epiciclo del primo mobile nelle converfioni

diurne, dovrà apparire, eh' ella, come tutti gli altri corpi , de-

feriva ogni giorno, circoli paralleli i all' equatore. Ma intanto

apparirà, che lì muova ella in contrario per un" orbita obliqua

ali ecctilticu il cui periodo fi compie in venti (ètte giorni e

ott* or; ,' perchè in tal modo, è dal luo Cielo, portata .

Per fecondo febbene la girazione dell' epiciclo è talvolta con-
traria al moto, che fa la Luna verfev 1' oriente, con tutto ciò-

non potrà mai per la molta velocità, con cui va la Luna , re-

Ilare tanto diflrurto il fuo avanzamento che eomparifea mai
Stazionaria, e molto meno Retrograda.

Terzo cotpirando nelle Sizigic il moto- deli" Epiciclo col pro-

prio motodi ella, dovrà per quello comparir più veloce . Ma ef-

fendogli nelle Quadrature contrario, dovrà perciò comparire più

(itardata.

Infine perehi nelle- Quadrature è Apogea,, comparirà minora
di quello, che nelle Sizigie, dov' è Perigea..

COROLLARI Q\ /

Dalle quali cofe fi deduce in qual modo fiano. riabiliti i Cieli fe-

condo i Tolemaici, eli conofee, che pel loro lìltema è la Ter-
ra nel centro dell' Untverfo- immota, e dalla pròpria gravità fer-

mata- Dopo di ella (la il Cielo di Mercurio , indi quello di Vene-
re, il quarto quello del Sole, indi di Marte, Giove, e Saturno,
ì quali fono co nlide rati come fette Pianeti. Ognuno di quelli Cieli
ha il fuo Epiciclo, in cui Ha infifto, come un globo in una ruota,
\. Pianata; fuori però che quello del Sòie. Sopra il Cielo di Satur-
no ili il Firmamento , dopo di cui fecondo Alfonfo Hanno i due
Criflallini, ed in fineil pnmoMobile, comefi vedenella(ìgura[i]..

[t] r.g.u.Tw.iZ.
" '

'
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Ed in tal .modo fi fpiegano i fuddetii Fenomeni, ed altri ,
che non abbiamo riferiti, e fi determinano i iuogbi di ctafciin

Pianeta, e certamente con maravigliofa induilria , ed ingdcna
fommV, il che ha rapito uni infiniti di eccellenti Uomini, che
a neflun altro Sillema diedero giammai orecchio, Minando co-

fa vana il cercare in altri maggior convenienza eolle nflervuo-
ili , o maggiore facilità per la imputazione de' moti celelli- Al-

iti perù nduccndoio a maturo dame, giudicarono non poterli l*

j\(lronomia contenere in tale lìiiema, imperocché fc fi conlìdc-

tano le leggi Fifiche, non poterfi certamente credere, «he To-
lomeo penlallé, che di latto i Cieli folfeto di tale maniera co-

flrntii; ed e verifimile, che non penfalle , che a dare il modo
di computarne i iuoi moti apparenti, come apparifee dalla Pre-

fazione JMfa nel fuo Almageiìo, il che certamente egli proflì-

mamtnre ottenne Soddisfacendo a tutte le ofiervazioni , che lino

al i'uo tempo erano fiate latte. Imperocché le fi concepifeono

fluidi. i Cieli non eifervi alcun modo, con cui polla intenderli ,

che dal moto del primo mobile lìano tutti vorticolamente rapi-

ti, e intanto vi ila no, tanti vortici, che fi muovano in contra-

rio, tutti intorno un medelìmo centro, ma con diverrà velociti,

cor; d; ve rie inclinazioni, e con tanto diverfi epicicli. Che fepoi

fono folidi , non s' intende come tali macchine pollano tutte ra-

pirli dui primo mobile, e intanto girar ciafeheduna in contrario,

né come a traverfo di tanta folidita, per quanto diafana ella

fu, polla liberamente a noi difender la luce. I quali argomen-
ti fono ftiperflui dopo che il faggio Ticone riconobbe, che le

Comete fono oltre i' atmosfera terreflre, e Copra ancora di Sa-

turno in qualunque direzione, e con qualunque velocità giranti,

il che farebbe imponìbile, fe i Cieli follerò folidi . Elìère oltre

di quelle cofe tale fillema troppo compofto, e ad ogni nuova
olTervazione doverli inventar nuove macchine per elplicarla, il

che ripugna alla (impliciti della natura.

Che fe fi confiderà folo riguardo alle computazioni , oltreché

non fi ritrovano per mezzo delle fue ipotefi efatti i luoghi de'

Pianeti, e principalmente. della Luna, non può fpiegarii , come
in tale liflema polla Marte a noi comparire talvolta più vicino

del Sole, come Venere ora fopra , ora fotto del Sole fi vegga ,

come dopo Ticonehanno ofiervatotuttigli Afirotiomi, edafuoluo-

go riferiremo. Per gli quali inconvenienti giudicòtra gli altri il

Copernico doverft recedere da tale fiftema, invecs di cui folìi-

tul poi il tìllema della Tetra molla (.abilito gii ne' fecoli anda-

ti da Pitagora, e-Filolao; il quale fufeitato già prima di eflb

. dal
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dal Cardinale di Cufa fu poi da elfo in tale miniera adornato,

e perfezionato, che, come abbiamo detto, ebbe da elio il no-

me, e fu chiamato il Siliema Copernicano; di cui ora diremo.

SEZIONE QUARTA.
DelF ordine, dijìan^a, e periodi de' Pianeti Primari fecondo F

Ipotefi della Terra mojfa, e delle principali apparente

che rinfilino dai laro moli. Cttp. I.

STa fecondo i regnaci di Copernico, e di Filolao il Sole pec

centro di tutti i moti vifibili, intorno cui girano fei Pia-

tteti Primarj per orbite, che o fono circoli, o proflime a circo-

li, e il loro moto è da occidente in oriente, ovvero fecondo le

lettere ABCD [i],
11 primo di tali Pianeti è Mercurio, che fta vicino al Sole ,

e compie il fuo giro nello fpazio di quali tre mefi, feguita poi Ve-

nere , da cui il giro fi compie in mefi fette e meno indi la Ter-

ni in un anno, poi Marte quali in due anni, Giove in dodici, e

finalmente Saturno in trenta.

Le loro diftanze dal Sole fono tali, che di quelle pani, che

la diftanza della Terra dal Sole ne contiene dieci, quella di

Mercurio ne contiene proffimamente quattro, di Venere fette ,

di Marte quindici, di Giove cinque, e di Saturno fettantacin-

'
Intorno alcuni di tali Pianeti girano altri Pianeti, che perciò

fi chiamano i loto Satelliti, e i loro Secondar/. Uno gira in-

torno la Terra, il quale dicefi Luna, quattto intorno di Gio-
ve , e cinque intorno di Saturno.

In mezzo di tali corpi fi fanno talvolta vedere ancora le Come-
te, le quaii dai Copernicani fono giudicate corpi celelìi , che per
qualche fedone conica lì muovano, e forfè per elifli al Sole mol-
to eccentriche , come a fuo luogo diremo . le quali quando nell*

arco a noi vicino fi trovano , agli occhi noftri fi manìfeliano.
Sopra il lìftema Planetare poi efiHono a indefinita diftanza le

Stelle fiffe, giudicate da elfi tanti Soli, che fervono forfè di cen-
tro ad altri lìftemi limili al nofiro, da' quali dì grandezza diverfa
per le loro divelle difUaze apparirono.

Spiegai

CO Fh.i:



fpet calore foffo collocato nel Sole, che nella fuppofìiio-

nicana è il centro del moto , è colli tviilc-me, dio ;;ir.m-

di elfo la Terra da occidente in oriente , farebbe con-

te veduta pallàrc per nuove, e nuove (Ielle j e fognare nel

Firmamento un cerchio, quii è quello, che la Terra deferivo , it

quale paffa per lo centro del Sole.

Ma quando lo fpettatore è in Terr.i, intanto che la Terra de-

fcrive codello circolo, gli apparila che lo deferiva il Sole. Impe-
rocché fupp orto che la Terra lia in.T [ij, i man! fello che il Sole
lari veduto diametralmente oppolto nel punto del Firmamento t

-

e quando ella fari in A, il Soie lata veduto in a, e quando ella fi-

nalmente farà in B , il Sole farà veduto in b , nel qual modo
avendo la Terra deferirla l'intiera fua orbita da occidente in orien^

te in un anno, apparirà che il Sole ne abbia deferì tea una limile
,

e nei medelimo piano di quella, nel medefimo tempo, e verro le

medefime parti, qual è quella, che chiamafi Vecdotica con quella

circoftinza, che mentre fa Terra percorre fucce flavamente i fogni

dell'Ariete, Toro, Gemelli, ec.ilSolccomparil'ca percorrere lem-
pre i fegni contrapofti, quali fono la Libra, lo Scorpione, 1' Ar-

Sia MNO[i] l'orbita di un Pianeta fupetiore, per efempio,

di Marte , il quale fi muova da occidente in oriente per le lettere

MNO, e lia la Terra T, che per la fua orbita li muova verfo la

medefima parte per le lettere TAB , e fìa SPR il Firmamento

.

Effondo la Terra più veloce di Marte fe fi confiderà folamente l'

eccello della fua velocità fopra quello di Marte , e fi fupponga per-

ciò Mane fermo in M, È co fa chiara primamente, ch'effondo li

Terrvin D, e Matte in M, Mr.rte farà veduto nel punto del

Firmamento P, e intanto che la Terra percorre 1' arco DE , com-

parirà Marte percorrere fecondo 1' urdir.e de' fogni tutto 1' arco PS,

nel qual tempo fi dice /tireiro, perchè va feconiio la iliyc^ione de'

[ij Fit.t.Tav.19, [a] Fii,ì.T*v.ig.
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Per lutto il tempo in cui la Terra percorre EG, Marre apparirà

fazionata in S pet ragione che le linee viitall
, per le quali elio

1 irJuto, io rurto quti-.o tempo allo fleiio pun:o S ienfibumen:e

eomparira erli Ste-tpn-no in R, f.nnche, prr nitro slt.'tnpo, in

iir :i Terra" |.ir.oire lo Ipj. o BUK comparili di nuora andare

egli direttamente per rutto I' arto RPS.
Ivi è primamente da olleivarii,. che piando Marte intorno del

Sole, in m.ifi::me difuni* A: quello cce la Terra, riguardo al-

la l;n-r latore Teirellrc può ai)DJ(;re in t,ui' - ice . Y.ir/.t c So-

le. L" incoio wlaile torm.i-ó cai.e due ... ce , che dall' (Kchio

dello fpettatore fi erano a Marte, e a'; Sole, fi due l* Elongazio-

ne delPLmeta. Tale angolo è infini tamenta picciolo , o zero quan-

do la Terra è in D, e Marte in M, nel qual cafo Marte fi dice

ellere in Congiunzione col Sole; fecondo che la Terra fi avanza

egli va Tempre erdeendo (ino che diventa infinito ovvero di 180

grarii quando la Terra è in T, e Marte in M; nel qual cafo Mar-
te dicefi elièie in Oppofizìone col Sole ; onJe fe il Sole allora na-

fte. Marre iramonia, il che fi. dice elitre ^cronico.

E' da ofiervarfi in fecondo luogo, che quando Marte è in M, e
laTerraèinT, cioè a dite quando celi t in oppofkione col So-

le, egli t minimamente vicino alla Terra, nel qual cafo dicefi

i'-rj.ji'it. Ed in tal tempo egli comparifee maAlmamente Retrogra-

da. Secondo che la Terra fi avvicina al punto A , la velocità del

regrelTo decrefee fino che diventa zero quando la Terra è; neL pun-
to A, dopodiché incomincia il Pianeta a comparire Diretto, e

crefee la tua direzione fino che la Terra è in D , dove Marte è in

oppofizione col Sole , e nello flefib tempo Apogeo, cioè mafiima-

mente dalla Terra dittante. Incomincia poi a diminuirli la fua di-

lezione finochè diventa nulla quando la Terra È in G; dopodiché;

Marte ritorna a comparire Retrogrado -

Talicofe, che fi Iona dette di Marte , lì deono applicare anco-

ra a Giove, e Saturno.
V è però quella differenza,, che- i tempi dei Regredì, o delle

Direiiont non fono eguali per tutti - Del che la ragione è la di-

ve rfa velocita de' Pianeti. Imperocché tante volte fi fail Pianeta-

Retrogrado, quante volte la Terra lo giugne. Ma più che il Pia-

neta è tardo, più predo la Terra Io giugne , ed in confeguenza più.

predo fi rinova la Regreflione. Dunque i Pianeti più lontani dal

Sole deono ritornare più predo alle loro Regreffioni ..

percorre i'arco GTA , Mwtc i: >:n.

o lo l,iaiioSPR, nel quii cafo fi

itar-.ro che la Terra percorre AB,
pa

u
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U che per porre in efempio, fia qualunque Piartela fuperiore,

v. g. Sal irmi v t,iu:o in Cospiu-.iior.e colia Terra da uno fper-

latore polto nel Sole. E pecchi la Terra va più veloce di S_-

IMO, computandofi il moto medio dulia Terra -,9 minuti e

3 fecondi al giorno, e quello di Saturno 2 minuti, fari dallo

fcctiaiore Solare veduta la Terra avanzar Saturno 37 minuti

e' 8 fecondi a! giorno. Se dunque in un g'orno ella fi allontana

d.i Saturno per tale parte rii cerchio , fegaita p;r la rep.ola au-

::x, che fi ^cercheranno ìjX giorni perc.iO :'. Iso a:lon;a-.amen-

rn compia tut:o 1! cerchio; citi a d„-e p:rciiì di nuovo compa-
tisca in linea diarnetral con Saturno. Ma allora riguardo aduno
focrtarore terrellre fi ritrova Saturno in oppofuione to'. Sole .

Dunque da una opp;linor.e all'altra fi ricercano g;oml ;?!> . Lo
Delfo rempo fi ricerchici ancora da una Drtezione all' altra. E
perchè allora quarto Saturno è in Oppofmor.e col Sole allora e

in- l Tidmente ttif-cradu ; e ijjjndo è ;n Cj-.£,i -niione è malil-

mamenrc diretto, dunque fi ne ere! eranno yjS %;.>:: t.i una Ke-
greiiionc maiiima, o ca una mailima Direi;one ali' altra. Col-

io Tello mt!odo li troia da una Ri Bilione madima all' altea;

o pure da ur.a Dilettone paflam in G;ove un anco e 35 g:or-

A.loca che Marte rittocede, lo dobbiamo vedere ( cfTer.do il

redo pati )
percorrere maggior arco di cu;llo che Giove, eGio-

ve p:u che Saturno : e ciò nafee perche Mane i a r.oi più-vi-

cino di Giove, e Giove più di Saturno, come con è difficile

conolcere le fi oQerva, che di due angoli fopra il medefimo ar-

co iofilìenti quello è maggiore, che ha il vertice più vicino all'

i.io, cui ;-ililK', v m:r.oie tiurfo, cheli il venite più lon-

tano. Così (e la Terra [ti T percorre lofpjz;o TB, comparirà

tilerG pi elio poco percorro da Matte M r arco OR, da Giove

G V arco OQ, e cj barurno S I' arco OP, determinai; dagli

angoli BMT,1SGT, BST infilimi! lull' ano BT.
^

13 o r.H)li/.nr . ci.: io:c ti i.i:,..u che r.ella k;o tont un/, .-ir.
;

imperocché nel primo cJo (ono nella maggior vicinanza alla

Terta, e nel lecondu neìla maggior loctanania.

La differenza delle loro difianze è allora eguale a tutto ildia-

metro deli' orbita terrellre, il quale avendo maggiore proporzio-

ne al diametro dell' orbita di Marre di quello che ai diametri

delle orbite di Giove, e di Saturno, accade per quello maggior

mutazione dì afpetto in Marce di quello che in Giove, e Sa-

V ij turno .
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Spiegar k

CDF comparirà un' altra volta Diretta.

E' da offervarfi, eh' eiìendo Venere in minore dilìanza dalSo-

ne diil Sole riguardo allo fpettarore terrelìre , come abbiamo di-

rnoflrato ne' fuperiori Pianeti. Polla la Terra in T, e Venere
in D, nel qual calo il Sole È tra la Terra e Venere; e Ve-
nere fi dice effere nella fui Congiunxjmie fuperiore , ella è vedu-

ta negli flellì punti che il Sole, e perciò la fila elongazione i
zero; fecondo che Venere fi avanza verfo F, crefee la Tua elon-
gazione, la quale diventa mailima in F fuppofia la linea TF
tangente. Dopo di che l* elongazione decrelce lino che Venere
è in A, nel qua! calo Venere È tra la Terra e il Sole, ed è
nella Congiuntone inferiore, ed allora 1" elongazione diventa
zero. Avanzandoli poi Venere verfo B incomincia l

1

elongazio-
ne a crefeere, ma dall' altra parte, finochè diventa mailima in

C, fuppofta la TC tangente, dopo di che ritorna a decreterà
tino che divema zero in D. L'elongazione m aflim a fi ollerva

cilere in Venere di 48 gradi in circa.

E; da

CO Fii. s.Tm.i9;
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E' da offervarfi in fecondo luogo , che quando Venere è nel pun-
to D , cioè a dire nella congionzion Superiore, ella è anche Apo-
gea, ed allora eila comparisce velociilimamcnte diretti.

Secondo, che dal punto D Ti avanza al punto F, decrefce la ve-

locità della fua direzione fino che diventa zero nel punto F, do-
ve incomincia la prima Unzione , che dura lino in G , dopo di che
comparile Retrograda, ed il regrefla crefce (ino in A, dove è
nella congiunzione interiore, e nello Hello tempo Perisca , e maf-
Jimamente Retrograda . Decrefce poi ia velocità del tegreliò fino in,

B, dopo di che incomincia la feconda Razione, che dura fino in C;
indi ritorna la direzione, che crefce lino in D-

Allora che Ventre fi porta dalla congiunzione fuperiote alla con-
giunzione inferiore, cioè a dire allora che percorre il femicircoìo-

DGA, èmanifelro, che per rutto quel tempo dee fempre compa-
rire più orientale del Sole, ed allora chiamali He/pera tonerà del-

la none, e delle tenebre- Ma quando dalla inferiore congiunzio-

ne fi porta alla fuperiore , cioè a dire quando percorre il femicirco-

lo ACD, allora è più occidentale del Sole, e perciò tramonta

prima del tramontare del Sole, e nafee prima eh' egli nal'ca; on-

de fi vede la mattina come foriera della luce, e dei giorno, c di-

cefi Fosfato,

^ E' facile il conofeere nella fuddetta figura , come in tutto il pe-

riodo, che defctive Venere intorno il Sole , cangia continuamente

dì lontananza dalla Terra. La fua maflima diftanza è in D, dove
fta nella congiunzione luperiore, e la minima è in A , cioè nella,

congiunzione interiore; e dall' una all' altra v' è d' intervallo un
intiero diametro della orbita di Venere , onde 1' una diftanza ali*

alita viene ad eflère in circa come 1 : 6 , ed in tal ragione però-

mutali dall' una diftanza all'altra il fuo diametro apparente, ed in.

confeguenza allora che Venere è Perigea , il fuó afpetto è trentafei

volte maggiore di quello che quando ella è Apogea. *
Gli IkÌìi Fenomeni li degeiono vedere in Mercurio fe non che-

e [fendo celi più vicino al Sole, e perciò elfendo minore la fua or-

bita di quella di Venete, dee perciò la fua maflima elongazione

effere di minori gradi; come li trova colle oflervazioni , per le

quali fi conofee non oltrapallare un angolo di jq gradi. Nafee da

quello , eh' egli per lo più fta nella, luce imrnerio, ed a' mortali di

rado lì fcuopre.

V è parimente quelli differenza, che i tempi dei regreflì, ov-

vero delle direzioni fono nel!' uno, e 1* altro Pianeta diverli , i

quali tempi in tal maniera fi ttovano. Imperocché elfendo il mo-
lo medio della Terra di 50 minuti e 8 fecondi in un giorno, ci

effendo
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clfendo il mMo di Venete per un giorno di i grado minu-

ti e 8 lecondi, il moto di Venere fupetadi;7 minuti, col qua-

le Venere a lì difeolìa, o fi accoda alla Terra in un giorno.

Se 37 minuti adunque importano i giorno per la regola aurea

ritroverai!! , che per 3,60 stadi fi ricercheranno 5S3 giorni , il

qual è il tempo ricercato da una congiunzione inferiore , o fu-

periote ad un'altra fualimile. Econ tal modo fi ritrova da una
congiunzione ad un'altra fimile di Mercurio efi'crvi d'intervallo

taj giorni.

Spiegar le Latitudini Helioeensrkbs de' Pianeti,

propofizjoiie IV,

Le orbite de' Pianeti primarj , come (ìconofee dalle oifervazio-

ni, non fono nello licito piano, in cui ila l' ecclittica , ma in

piani diverfamente inclinali . Ciò fi la manif'ello fe li pone at.

tenzione a qualunque di tali Pianeti, il quale fi vede percorre-

re una parte del luo periodo di qua dell' ecclittica , ed il renan-

te di là della medefima. Dalle mcdefime oifeivazioni fi conofee

ellerc per ciafeun Pianeta diverfa l'inclinazione. Cosi quella di

Saturno elitre di gradi 2 1, di Giove i^r, di Marte 2 incirca,

di Venere poco più di 3 1, di Mercurio In fine 7 gradi. Dalle

uali cofe nafeono le diverfe latitudini Heliocentriche , le quali

vedono in ciaféun Pianeta, come ora andremo Ipicgando.
Imperocché fia TV [ 1 ] ii Piano ecdiitieal della Terra indefi-

nitamente prodotto, ii quale fia tagliato da «LN Piano di qua-

lunque Pianeta, per efempio di Venere, ch'elfendo inclinato fi

rapprefenia perciò nella figura a guifi dì un' elidi . Sia la linea

mN la comune fezione de due piani, la quale palli per lo cen-

tro comune, ovvero per lo Sole. Tale linea diceli la linea di?

Nodi ; e gli eltremi punti N, ed a fi dicono i Nodi.
Se lì confiderà l'orbita, che in tal modo defenve un Pianeta,

è facile il conofeere, che quando egli è in uno de' Nodi N, ef-

fendo riguardato dal Sole S, dee comjj-ir uri. 'etcì ittica, perche
il Nodo è nell'ecdittica, ma quando lari a vanirò rn P, (ari

veduto fuori dell' ecclittica, ed allora diceli avere Latitudine He-
lierenirica . Se fi concepire la linea PQ perpendicolare al piano

cediti leale , l'argolo PSQ è ia mifuu del.a Latitudine Hel io-

centrica dei Pianeta.

_

E' da

( 1) FÌ£, 6.Tn-.: 11).
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E* da offervarfi come tale Latitudine al Nodo N è nulla, e
va poi tempre credendo fino che il Pianeta arriva ai punto L,
ch-J Akcfì il Limile, dova la Latitudini: H eli. intrica è la (ìel-

h che l'inclinazione del Piano planetare al Piano dell'ecclittica.

Dal punto L poi va decreftendo fino al fecondo Nodo », dove
di nuovo diventa icro , dopo di che ritorna a crefeere , ma in
contraria parte, onde fc prima il Pianeta vedevali di qu,i del-
i'ecclitiica, fi vegga di lì di quella, fino che diventa mafììmo
al fecondo Limile a , dopo cui torna a decrelcerc fino al nodo
N, dove, come abbiamo detto, diventa zero.
Ciò che fi è detto di Venere fi dee ai-ulicare agli altri Pia-

neti. Colla determinatone poi di tali angoli per Trigonometria
computati formano gli Aflronomi le tavole delle divctfc latitu-

dini Heliocentriche corrilpondenti per qualunque punto dell'or-

bita a qualunque pianeta

.

Spiegar ìe Latitudini Geocentriche de' Pianeti. Propofizione V.

Siccome un Pianeta eflendo riguardalo dal Soie, compari/ce

cangiar continuamente latitudine dall' ccclittiea , cosi ancora s'

egli è riguardato dalla Terra.
Sia in primo luogo T* [i] il piano ecclittical delia Terra,NP»

1' orbita di un pianeta fuperiore, Nu la linea di nodi. Pollo il

pianeta in P, e la Terra in T, fé fi concepire la linea PQ. per-

pendicolare a! piano della Terra, 1' angolo PTQ, determina la

Latitudine Geocentrica.

Se retando Matte in P , la Terra è in (, la latitudine Geocen-
trica e 1" angolo P«Q_. Nel piimo ufo Man

e Perigeo, e malli ma ni ente ietronr:do,

me col Sole, ed Pcongiunzione col Sole, ed Apogeo,
f.k'. i.-) -t". yr.r,:-j (.;:« -

.
•. :•

; L Laudine (Geocentrici dall'ai-

goto PTQj nel fecondo da P/Q_, faranno tali latitudini tra fc,

come tali angoli, ossero come le linee P T, P * prollìmamenie .

Eiiendo dunque la ftetla la latitudine Hrliocentnca , i varia la

Geocentrica, ed e molto maggiore eilendo Marte Perigeo di quel-

lo che Apogeo.
Secondo che fi mutano le fituazioni di Marte riguardo della Ter-

ra e il Sole, fi mutano ancora le latitudini Geocentriche, con

quella regola, che tanto più crefeono quanto più Marte è alla Ter-

ra vicino, e li diminuìtono quanto più è lontano.

[I]f7j. la.
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Sia in fecondo luogo Tf [il il piano ecclittical dalla Terra,

NP» I' orbita di un pianeta inferiore, Nn la linea de' nodi. Ef-

fendi) la Terra in T, e il pianeta in P, Ce fi tira PQ. normale al

;piano terreftre, anche in quelio calo la latitudine Geocentrica è V
angolo PTQ. Se il pianeta è in P, e la Tetra in T, nel qual ca-

io il pianeta i Perigeo , e malli numerile retrodato, la latitudine

i miltirata dall' angolo PRQ; ma quando la Terra è in l , rellan-

do il pianeta in P, nel qual calo egli e Apogeo, e maflimamente
diretto, la latitudine è mifurata dall' angola P/Q, e perciò tali

latitudini fono tra fe come tali angoli,- ovvero come le linee Pt,
TT pronìmamente. Dalle quali cofe leguita , come ne' fuperiori

pianeti, che renando la tirila latitudine H eliocentrica, varia fia la

Geocentrica, ed effendo il reiìo pari fempre pinfidiminuifee quatir

to più il pianeta fi accolla all' Apogeo.
Dalli prima Figura è facile il conofeere, che neffuno de' fupe-

liori planeii può mai ritrovarli di mezzo tra la Terra e il Soft ;
onde polla impedire- allo fpettatore terrelìre la villa del Sole , ma
può bensì il Sole efferc di mezzo tra il pianeta e la terra, nel
iual cafo può il pianeta effere coperto dal Sole ficche non fi ve-
da, come quando nella congiunzione fi ritrova egli in uno de'no-
di N, e la Terra nell' altro a ; ovvero prò filmamen ce

.

Ma nella feconda figuri fi conofee come un pianeta inferiore può
egualmente coprirci il Sole, ed eUere da elio coperto. 11 primo fe
-«[fendo la Terra in Z, il pianeta e nel Nodo N, ovvero prolììmo
ad elfo ; il fecondo fe flando la terra nello llelTo lito, il pianeta fi

.trova nel Nodo n , ovvero vicino ad elfo.;

Quando un pianeta inferiore nella fua inferior congiunzione fr

.Tirrova in uno de' Nodi, allora fi vede feorrere a guifa di una ne-
ja macchia per lo difeo del Sole, come il primo di tutti olTervò
.Venere il celebre Horoccio 1' anno^djo,. il quale frettatolo non
*ìee rinovarfi prima dell' anno ijSt adi z6 di Maggio.

Per mezzo di tale onervazione ancora fi conofeono le diverfe di-
Jìaflze de' pianeti. Cosi ritrovali edere bensì talvolta Marte coper-
to daVenere,. ma giammai Venere coperta da Marte, e cosi degli

Spieger ìt Faft de' Pianeti. Piopofi^ieoe VI.

Effendo i pianeti corpi sferici, e opachi nos hanno lume fe non-
loro viene dal. Sole; né reftano illuminali fe non per una metà prof-
fimtLmente. Tale metà è quella, che fta rivolta dirittamente al

„_^__^___ Sole "
(i)fjiJm io.

' " *



tihn Osiavo': 1S1

Sole , cioè quella, alla cui fazione ita perpendicolare ta linea ti-

rali dal centro del Sole al centro del pianeta illuminato . La
grande diflanza, chehanno dal Sole i pianeti ,di Giove, e di Sa-

turno, de' quali il primo dilla, come fi è detto, dal Sole cin-

que volte più della Terra, e Saturno quali dieci, fa che l'Emi-
sfero illuminato di tali l'ianeti fi feopra Tempre, almeno fenfìbil-

rnente, agli occhi dello fpetcatorp terrellre, e perciò tali pianeti

tomparifeano fempre a guifa di un lucidodilco rotondi. Manon
cosi Marte per la fua minor lontananza^ Imperocché fìa Tj [i]
1' orbita della Terra, e la Terra in T. Quando Mane è nel

Ilio A, dove (la in congiunzione col Sole, ovvero in fi, dove

fla nel!' oppolizione ., egli .dee comparire rotondo , perchè in tali

politure tutto 1' emisfero illuminato lì fa vedere allo (ferratore

lerreftre, ma non cosi ne' pumi C, e D, dove l'angolo STC,
ovvero STD è retto , nel qual (ito lì nafeonde all' occhio uni

farte dell' illuminato Emisfero , e perciò comparifee Marte in fi-

gura Gibbo/*.

A maggiori Fall fono foggetfi gP inferiori pianeti- Il che per

conofeere ria ia Terra in T, [»] e Venere in A, cioè Perigea,

e polla tra la Terra e il Sole, nella qual politura nulla dell'

Emisfero illuminato rivolgendoli allo fpettatore terrellre, noa
può ella vederli. Ma quando Venere e nel luogo B, eflendo la

Terra in T, allora lifcuopre una parte del fuo illuminato Emis-

fero, e comparifee Cornuta, ma colle coma verfo 1' oriente. la

C comparifee Dicotoma, o Bipartita, in D Gibbofa, in E final-

mente rivolgendo tutto l' Emisfero illuminata alla Terra rifplen-

de con pieno volto , dopo di che ritorna ad aver !e medefime Faft,

ma in politura contraria, e comparifee Gibbo/a in F, Bipartita in

ÌG, e Cornuta in H colle corna verfo occidente, e finalmente fi

jiafconde in A ; e fono le Tue Fall come nella Figura [ 3 ]

.

Tale fenomeno è una conferenza necefiacia del ftftetna Co-
pernicano. Imperocché non può Venere girare intorno il Sole ,

come il: npone Copernico, fe non ha tali Fali: e come al tem-
__ j: — j; T.i.r,-»i „,... r. r-»>*.

privano, fu ciò portato per un invincibile argomento contro ta-

le Ipotefi , che perciò fu coaiìderata dalla maggior parte come
affurda. Ma dopo che il Galilei , il quale fu il primo a ferviti!

di lunghi Telefcopj per la contemplazione degli Altri , oflervò,

e fece ancora vedete agli altri , come Venere ora compariva Ro-

tonda, ora Gibbotà, ora Cornuta fecondo le fue politure diver-

fe., non ebbe più luogo tale argomento contro i Copernicani ,

Parti IL X
_

anzi

;i) Kg.ì.T*v.zo. Ci) Fig. + Tav.io. (3 ) Fig. ì'.TÌv. m.

po di Cor
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anzi gli (labili maggiormente nE"a loro opinione, perchè rei lo-

ro fiflema tali Fenomeni facilmente poteano fpiegarli, e fé in

altri fittemi, non cereamente nel Tolemaico; perche non elTen-

do , come abbiamo detto, giammai Venerelonlana dal Sole più

di 48 gradi, non è poffibile, die effendo Tempre diHòrto il So-

le ella giammai comparila Piena, e Rotonda.

Sebbene Venere nel (ito E ci dimoftra tutta la fua Faccia ,

non ci comparifee però quivi col maflimo fuo fulgore. Imperoc-

ché viene diminuita la fua fplendidezza per la maggiore dilan-

ia della Terra, e ciò in maggior ragione di quello che. tìaecre-

fca la porzione illuminata del difeo . Imperocché (ia Venere in

H quattro volte più vicina alla Terra di quello che in E, net

quaf filo la pane rilucente è fedici volte più fulgida. Nellcflef-

to Tito fe avvenga che fi dimoftri folo il quarto dei difeo, fi

conofee come la vicinanza della Tetra accrefea in maggior ra-

gione lo fplendore al pianeta di quello che fi diminuifcaegli per

la Fall. Il filo della maltinta fplendidezza dimoi) rò il dottiilimo

Hallejo negli atti di Londra n. 340 etfere nella elongazione di

40 gradi, dove una quarta parte del difeo folamenie rifplende ,

ma con una sì viva luce, che fupera ogni altro pianeta, e fi fa

vedere anche alla prelenza del Sole.

Le fleflc Fafi accadono ancora in Mercurio; ma non potendo
e(To vederli fe non nelle fue maggiori elongazioni dal Sole , di

rado guardato co' Telefcopj egli comparifee rotondo ; ma talvol-

ta bipartito, talvolta gihbofo , e talvolta cornuto.

Neil' oifervazione fatta da Domenico Caflini in Parigi allora

quando egli comparve immerfo nel Sole, guardato col Telefco-

pio comparve di figura ovale ; e nell' ufeire dal difeo del Sole

comparve quuttro volte maggiore di quello che nel difeo. Ilfuo

diametro in quella oflervazione comparve la centellina decim?,
ottava parte del diametro folare, come lo aveva definito il ùili-

gentiflimo Hevelio, benché folte vìciniiììmo alla Terra.

ANNOTAZIONF,.
Il primo, che difeoprì enervi le Fafi in Venere, come fono

nella Luna, fu il Galilei [t] circa l' anno tóit. Dopo di tffo

lo Scheinero, il Riccioli, e il Gaffendi attentamente la contem-
plarono, e dopo quelli V Hevelio, il Calimi ed altri ; ma fo-

vra tutti e con maggior elettezza il dottiflimo M. Bianchini, il

quale con lunghi Telefcnpj contemplando Venere con una foni-
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àa, àtcuratezii atricchldi maravigliofe fcoperte Urania, eh' egli

deferire nel fuo famofo litaro di Fosforo ed Hefpero all' immor-

tai nome di Giovanni V. Re di Portogallo eonfacrato; il the a
fuo luogo riferiremo.

Bri? ordine, diflam^t, e periodi de' Pianeti fecondar/ girami
intorno i primarj, e de' principali Fenomeni,
. eie ria tali moli derivano. Cap. II.

T"\I fd pianeti primarj, the intorno il Sole fi rivolgono tre

XJ foli ne furono fin ora offervati, intorno i quali giranoal-

tri. pianeti., che perciò dicotili Secondar/, ovvero Satelliti. Uno
gira intorno la Terra, e fi dice la Luna, il quaiecompie il fuo

giro in giorni 27 1 ; ed È dittante dalla Tetra nella tua media

(Manza 66 in circa femidiametri della Terra. Intorno Giove fe

ne veggono quattro dall' acutiffimo Galilei nel 1' anno i£io li

prima volta feoperti, e dal nome della Cafa Medici chizmateda

elfo le Stelle Medicee. Il più vicino di quelli fi rivolge intorno

il Tuo primario io giorni i_3 , il fecondo in giorni j_j ; il

ìerao in 7 1 , il quarto finalmente in - La, diflanza del

primo da Giove È di s femidiametri di Giove e_i_, quella del

i

fecondo 0, del terzo t4_i_ , de! quarto is

Cinque parimente vene fono intorno Saturno. Il primofecondo,

terzo, e quinto fono flati in varj tempi feoperti dal Gattini ; il

quarto da Hugenio . Il primo fe fiato feoperto V anno iSSa.

nell' olfervatorio Reaio , il quale compie il fuo giro in giorni

I 7 ed è difranie dal centro del fuo primario 4 e ^femidiametri

diuturno. Il fecondo fu feoperto quafi nello fteffo tempo dallo

fteffo celebre Aftronomo, e fu oifetvato compierei! fuo giro in gior-

ni 1 3 in dìitanza 5 j_. Il terzo fu da elfo feoperto 1 anno

1071* e compie il fuo giro in giorni <t_3 in diltanza 8. Il quar-

to fu molto prima di quefìi koperto dall' a«u ratifórno Hugenio, il

quale per la lui grandezza può con minori Teìefcopj vederli, com-

pie il fuo giro in 16, ed e in diflanza di 18 femidiametri. Il qum-
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to finalmente fu (coperto 1' anno 1071 dal Calimi, il cui periodo fi

termina io giorni 79 1 in d litania di 14 femidiametri

.

Oltre di tali Satelliti Ita intomo Saturno un Anello lucente da.

Hugeoio la prima volta offervato, il quale fecondo le fue varie po-

liture divertì ftpanì afpetti cagiona, che lungo tempo delufero 1* in-

gegno degli Aflronomi , e non prima s' intriéro, di quello che fof-

fe 1' anno idso pubblicato dal ìuddetto.Autore il fue Saturnino fi-

iìema. Il diametro di quello- Anello al diametro di Saturno è co-

me 9 : 4, e lo fpazio. intermedio era- P Anello e il globo dì Sa-

turno fi adegua alla ftefta latirudinedi Saturno. . ..

Spiegare i principali Fenomeni de' Sesmdar}.' , Proporzione I.

I Fenomeni principali de" fecondar; fono quefti

.

1. Che non lempre, febbene fono guardati, con lunghiflkni Te-
Wcopj, li veggono. .

-

1. Ora a delira, ed ora a finiffra del Tuo Ptimario apparifcono-,1

ed or' in una, ed ora in un' altra diftanza.

3, Non paOàno però certi limiti, e ciafeheduno ha i fuoi

,

4- Or di qua deli' ecdittica G veggono, ed ora di là di quella-^

ed ora di qua, ora di li del piano de! loro primario .

Tali fenomeni facilmente s' intendono ^ft iìconceprfcegirar cia-

fcun Secondario inrorno al fuo primario per un orbita,, chefenfibil-

niente da un cìrcolo concentrico non è diverfa, come fi vede nella:

figura [1], in cui XATB rapprefenta l'orbita della Terra,- S e

il Sole, OPQR è l'orbita del quarto Satellite di Giove, e gli al-

tri tre circoli tono le orbite degli altri tre fateli iti , e G e Giove, v
fi cottofee chiaramente, che polla la Terra in X, ed unSatellireirr

Q, può quello per la fua vicinanza pi ii facilmente feoprirfi di quel-

lo che feria Terra folle in T , e il farellite in P. E quella è uria

cagione* per cui talvolta non fi vede tale fatcllite. Oltre di quella.

fé ne poQono efiere ancora alcune altre, per cui fi rendane inviabi-

li . Imperocché può darli, che il fatellite iìa in P, e la Terra in B,
nel qua! cafo eflendo per linea drirta coperto dai fuo primario non
i vifibile. Cosi non e vifibile, s' eflendo la Terra in X egli t' im-
merge nell' ombra V del fuo primario, da cui reità eccliflato , ne'

quali modi egli fi toglie alla villa , come è. il primo Fenomeno.
Segui ra- dalla. fltfla.pofizione, anche il fecondo fenomeno. Im-

perocché polla la Terra Li X, ed il Satellite in Q_fi vede a delira,

mas" egli e pofìo in R, fi vede a delira e più. che fi allontana,, dal*

te linei XG, più compari fee dittante dal fuo Primario,

[1 ] F«x-&?tmic*
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Ma non yuò oltrepafiare certi limili, che per ciafcuno fono de-
terminati dal femi diametro del circolo, che ciafcuno intorno il fuo

^ Che fe fi fuppongano tali circoli in diverto piano dall' eccl ittica,

e diverfa parimente dal piano de' Primarj , lì conofee ancora la ra-

gione del quarto fenomeno. Dov' è da notare, che fe fi ofi'ervano

le latitudini de' feconrìarj attentamente , fi ritrova ciaicun piano
di elfi avere una particolare e di fiima politura differente da quella

degli altri ; ma perchè- non grande differenza fi ritrova, per quello

dagli Alìronomi tutti i piani de' Satelliti Gioviali vengono confide-

rati come un folo , e cosi ancora quelli de' Saturnali.

Spiegar le diver/e Latitudini dilla Luna.
Propofiatone IL

Gira la Luna A [ i ] intorno la Tetra T , e mentre la Terra
deferivo la Tua orbita RT intorno il Sole S da occidente in oriente,

fi muove la Luna intorno la Terra verfo la medelima patte, cioè:

per le lettere A ,
B, C ec. 11 piano dell' orbita Lunare col piano

eccliitìcal della Terra Ila inclinato cinque gradi incirca, la linea

N«, eh' è la comune (elione de' due piani , e paffa per lo centro

della Terra è la linea de
1

Nodi, ed i punti N, ed n fono i Nudi.
Di tali nodi V uno, come N, fi chiama il Capo del Dragone ed

anche Nodo afeendente; perchè dopo che la Luna è giunta a quello

nodo alcende verfo di noi, cioè a dire fi accolla alle parti borea-

li . Il nodo n dicefi Coda del Dragone, e ancora Nodo Difen-
dente, petchè quando ad efi'o è giunta difeende, e va verfo le par-

ti auftrali . Oliervafi , che tale linea di nodi non fe fempre nel roe-

defimo fito, ma li cangia come fe fi moveffe da oriente in occi-

dente per le lettere NGF, e tale periodo fi compie in 19 an-

Dalla inclinazione del piano Lunare al piano ecclitticai della

Terra nafeono le latitudini Geocentriche della Luna, le quali , co-

me abbiamo veduto ne' pianeti primarj, fono diverte fecondo i di-

ndi fui, ne' quali ella fi ritrova. Cosi, per elempio, la latitudi-

ne è zero, quando ella fi ritrova in uno de' nodi , c va fempre

trefeendo lino al limite, dopo di che decrefee fino al fecondo no-

do, ove ritorna zero, indi crefee, ma in contraria pane , .fino al

fecondo limite, da cui di nuovo decrefee fino al primo nodo.

il] F!s . 7.Tov.k.
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Y'è quella differenza tra li Luna , e i Pianeti primarj che quelli

hanno il piano loro fempre eolia fteffo angolo fenftbilmente incli-

nato; mai! piano Lunare cangia continuamente d'inclinazione,

e perciò ancora di limile,, non. oifervandolt perù mai oltrepafiàre

un angolo di io gradi.

Spiegar Ir Fa/i deità Luna , Proporzione UT.

Dalie varie politure della Luna riguardo la Terra e il Sole ha-

feono le diverte Fati,, che nellaLunaveggiamo-, comeabbiamo dimo-
li rato di Venete. Imperocché lì a jl Sole in

[
i] S, la. Terra in T, e

la Luna in A , cioè a dire in Oppofizjone col Sole. Allora effendo

cipolle, alla Terra tutto l'Emisfero iltultrato dal Sole, fari effa

veduta in Piena Orbe rifplendente, la qual Falì chiamali il Ple-

nilunio*. Quando ella è: in B, allora l'Emisfero illulìrato non
conviene coli' Emisfero veduto, ma una parte di quello (e nena-

Iconde,. e perciò vedrallì Gibbo/a. Eflendo in C, dove l'angolo

CTS e retto» nel quii (ito è in affetto Quadrato , allora del-

l'Emisfero: illuflrato fc ne dimoftra l'alo la meta , e comparifee-

perciò Dicotoma, o Bipartita, la qual Fati chiamali la Quadra-
ara . Avanzata in D ci fa vedere folamente la terza partedel-

l' Emisfero illulìrato, e perciò, come corpo rotondo comparile
Cornuta colle corna vedo, verfo l'oriente, finochì: arrivata: in E,,

dove Ita Congiunta col Sole, ci nafeonde tutto l'Emisfero illu-

strato, e ci efpone blamente 1' ofeuro, e perciò diventa inviabi-

le, la. qual Fall chiamafi il Novilunio, ovvero la Lunazione,
perchè dopo- queiì» incomincia di nuovo ad apparire, dopodiché
avanzata iti F di nuovo comparifee Cornuta, ma colle corna

aii'occafo,. Bipartita in G, Gibbofa in H , e Umilmente. Piana
in A ,. come- III efpreffo nella figura -

Siccome la Luna colla, fua Luna riflelìa illumina la Terra,,
cosi anche la- Terra illuminata dal Sole illumina la Luna; anzi

con maggior copia di luce ,. imperocché effendo la, iuperficie del-

ta Terra, quindici volte incirca maggiore della fuperficier Lena-
re , pofto- che amertdue abbiano- la fitfla forza riflettente, quìn-
dici volte più di luce riceverà, la Luna dalla Terra di quello,,

che riceva la Terra dalla Luna-
Net Notilunj tutto l'emisfero illuflrato- della Terra fi rivol-

ge- alla Luna,, e perciò, pollo uno Spettatore nella Luna ,. egli,

vedrebbe allora, rifplendere a piena faccia la Tetra, la quale gli

apparirebbe come un difeo quindici volte più grande del d'ileo-

Lunare ,, e. farebbe allora, per lui il Plenitcrreo~

|

QuaTt-

[i ) f'f.7. Tav.io-
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Quando ia Luna e nell'oppolìzmnc col Sole , allora la Terra fa-

rebbe velluta dilla Luna in congiunzione, ed allora rivolgendoli

timo l'emisfero ofeuro allo fpettatore Lunare, non fi vedrebbe più

il difeo terreflre, e farebbe il Noviterrco; e la miro il redo del

tempo tali falì nel difeo Terreflre fi vedrebbono, qualime veglia-

mo nel difeo Lunare.

Quando è proffimo il Novilunio è da uifervare come oltre lo

fpkndore vivace, con cui la Luna nelle lue corna rirplende, evvi

ancora per tutto il difeo una tenue bianchezza difperfct , per cui fi

rende tutto il difeo viabile ; La fletta lucerli vede ancora qualche

giorno dopo i Novilunj. Per tale ollervazione la maggior parte de-

gli Aliamomi credeva, che Ja Lunaaveffe in sè qualche principio di

luce, per cui rifplendelfe da fe medefiroa, febbene non folle illu-

minata dal Sole. Ma fu il primo 1 togliere quello errore il Gal ilei

dimollrando, come tal luce non altronde nella Luna derivavali

,

the dallo fplendor della Terra , in cui li raggi dal Sole vibrati nel-

la loro riflelfione erano rimandati alla Luna, la quale di tali raggi

nelle altre fati è fpogliata, perchè nelle altre politure i raggi dalla

Terra rifleffl ad efia non vanno . Il che maggiormente fi conferma,

perchè fe la Luna di propria luce rifplendelle, tale fplendore non

vedrebbefi folo intomo i Novilunj, ma nelle altre Fafi ancora.

Il Periodo Lunare è compiuto, come fi trova per oflervazione,

nello fpazio di 17 giorni 7 ore eu il qual tempo propriamente fi

-dovrebbe dire il Mejt Lunare , Maperinefe lunare ordinariamente

s'intende il tempo, che paffa da -una congiunzione della Luna col

Sole , ad un'altra , cioè da un Novilunio ad un altro, il qualefpa-

lio di tempo dicevi ancorai! Mcfc Sinodica, ovvero laiuM^w»,
ed e maggior de! periodico. Perchè intanto che la Luna ha com-

piuto il fuo intiero periodo, la Terra fi è ormai avanzata da oc

«idente in oriente ,
per la qual cofa è neceflario , che la Luna qual-

che altro tempo cammini affinchè fia di nuovo tra la Terra e il

Sole interpoli». La differenza del qual -tempo rittovafi di 1 giorni

,

e 5 ore, e colla perciò ìlmefe Jinodico di 20 giorni, e ore 11
Jjj

Ciò che abbiamo detto delle varie latitudini , e varie fafi della

Luna riguardo allo fpettatore terreftre, fi dee applicare ai fatelliti

di Giove, e di Saiumo, fe Io fpettatore fotfe polio in Giove, et

Saturno; ed intendere ancora di tutti quelli gli fleffi fenomeni.
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Spiegar tScriiJp della Luna. Piopofyione IV.

Effendo la Terra [i] T un corpo opaco, fe viene efedra al

Sole S, i neceflàrio, the getti un' ombra d irenamente di lieta ver-

fo le parti oppolìe al Sole in maniera, che fe il Sole Ha verib Ci-

riente , l'ombra fi diftenda vedo occidenre. Tal ombra quanto più

fi allontana dalla Terra, tanto più fi oiferva farli più angufta , e
come la Terra è proiTimamenre di figura sferica, cosi la fua ora.

bra viene ad eflere come un cono, qual è ABC direttamente op-

pofto al Sole. Dalle quali cofe li deduce efière la grandezza della

Terra minore di quella del Sole. Perchè fe la Terra folle maggio-
re, farebbe neceflàrio che la fua ombra folle a guifa di un cono
tronco, che in infinito fi va fempre allargando , come nella Figu.

ra [i], e fe foffé eguale al Sole, farebbe la fua ombra a guifa di

un infinito cilindro, come nella Figura [j], amendue defie quali

tofe fono contrarie alle olfervazioni

.

Quale fia il femiangolo del cono ombrofo terreftre fi conofee per
lo diagramma d'Ipparco. Imperocché fia A [4] il centro del Sole,
AE il luo femidiametro, C il centro della Terra , e dall'eUremo
punto del Sole E fi tiri EG raneenre alla Terra in G, che prodot-
ta in D determina la punra dell ombra terrefìre , e il femiangolo
del cono ombrofo CDG . Tirata FG parallela alla linea centrale
AC; e tirata parimente AG è facile il conoscere, che per la gran-

de diflanza del Sole il femidiametro CG della Terra diventando 1
guifa di un punto , non vi ha differenza fenfibile fe fi riguarda il

Sole dal centro C, 0 dal punto G, e perdili' angolo AGE può
confiderarfi eguale all'angolo ACE, cioè al femidiametro apparen-
te del Sole . L' angolo CAG è la parallaffe orizzontale del Sole , a
cui per la corruzione fi eguaglia l'angolo alterno AGF.Se fi con-
fiderà dunque, che il femiangolo del cono CDG fi eguaglia all'an-
golo efterno FGE, e l'angolo FGE i lo fteflb , che AGE meno
AGF; fi conofeera ancora, che il femiangolo del cono farà anch'
egli lo fteffo.cheAGEmeno AGF, cioè a dire eguale alla differenzi
del iemidiametro apparente del Sole,e della parallaffe orizzontale.

In tal modo fe il diametro apparente del Sole iì pone col Caf-
fini nella fua malfima diflanza di 31', e 40" , e nella minima di
Ji'i e S°"i e lì prende collo (lelfo la parallaffe orizzontalo del
Sole di 10", l'ava il femiangolo del cono ombrofo di t;' , e 40*
nella diflanza malfima, e dì iS, e 15" nella minima- e perciò
di 15', f 57" nella media.

In.

(1) Flt.i.T.K. il) FiS . 9.T. la . <,) F,S ., a,T. 20. r^.X.:!.""
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In altro modo è determinalo àa.'.o Delio Innate© i: femlangoto
del cono nmbrolo pei mezzo citila parallalfe óilziontale della Lit.

na , e del iem diametro appaiente deil* ombra. Im peroni^ fu
CDG : i] il tono ombralo, e fu U centro dei:» L-jna in I. , e fi

tir. 1M' parallela a CL. L'annoio CM1 fi eguaglia all' angoio
LCM, )( oual fi eguap.ia .:. h-r..<\<i<r..:m <'.: '

r> n^:.:

,

L'angolo CMG può confiderai eguale all' angolo CLG, eh' è la

parallalfe orizzontale della Luna . Ma l' angolo IMG ( eh' è lo flef-

lò che il femiangolo del cono CDG ) è la differenza degli angoli

CMG, e CM1 . Dunque il iemiangolo del cono ombralo lì egua-

glia alla differenza del femi diametro apparente dell'ombra, in cui

ila immerla, la Luna, e della parallafie orizzontale Lunare, cono-
feiure le quali fi conofeerà anche quello.
Quanto è meno grande la sfera CG, tanto meno ( elfendo il re-

ilo pari } il femiangolo del cono ombrofo aberra dal femidiametro

apparente del Sole. Cosi elfendo la dilìanza della Luna dal Sole

prellò ch'eguale alla dilìanza della Terra dal medeiìmo Sole, ed
elfendo la Luna affai minor della Terra, farà meno differente il

femiangolo ilei cono lunare dal femidiametro apparente del Sole di

quello che il femiangolo del cono terrelìre ; e perche il terrelìre

manca di dieci foli fecondi , il lunare mancherà di minor quantità,

e perciò tificamente potralfi confiderai come eguale al femidiame-

tro apparente del Sole.

Dato il femiangolo D del cono terreftre non è diffìcile il deter-

minare la lunghezza del medefimo cono, cioè -CD. Imperocché
nel triangolo CDG rettangolo in G elfendo noto 1' angolo D, e il

lato CG, eh' è il femidiametro terreftre, farà ancora noto per la

trigonometria il lato CD, -eh' è la lunghezza cercata.

In tal modo elfendo, come abbiamo detto, il femiangolo D nel-

la malìima dilìanza del Sole di 15', e 40', fe fi faccia come il fe-

llo di tale angolo al feno totale, cosi il femidiametro terrelìre al

quarto fi ritroverà la lunghezza CD eflère proifimamente 117 fe-

midiametri terreilri, e nella media dilìanza del Sole 214 t cioè

fecondo Picardo piedi di Parigi 41071785230.
Tale Cono perà non è per tutto egualmente opaco. Imperocché

elfendo la Terra circondata da un'Atmosfera di fluido aeteo cralfo,

e che ha forza rifraniva , 1 raggi del .Sole , che dall' «ere puro

iteli' Atmosfera terrelìre obliquamente entrano , fono obbligati a

deviare dalla fua linea, e piegar dentro lo Ipazto dell' ombra tetre-

flre in maniera che illuflrano tale fpazio in nn filo più, in uno
Parte II. Y meno
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meno fecondo che vi entrano più, omenoaddenfati inunfitodi un al-

ira, conforme le leggi de Ila ri Irai io ne, come vegliamo nella Figurai"']-

Per cagione di tali raggi fi ponno confiderai due Coni ombrofi,

V uno che termina in D- di cui 1' alle tome abbiamo delio lope-

ra zoo lemidiameiri della Terra, e l'altro che termina in B, di

cui l'alfe fecondo il calcolo del P. Tacque! [i] ; del P.Chales [j],

ed altri non arriva a 44 Semidiametri. Se invece di confiderare la

fola sfera terreftre, fi confiderà ancora la fila Atmosfera fi potrà

intendere, come molti raggi pattando per 1" Atmosfera, e molli

reflando riflefli, fi genera intorno I' ombra nera TerreUre un' om-
bra mi Ila di tenue, e pallida luce, che non è propriamente ombra,

ni luce, e perciò fi chiama Penombra, fempre più folta , edofcu-

ra quanto più fi accolta alla vera ombra, e ffmpre più rara, e di-

luta quanto più li allontana. L' alfedi tale cono calcolando.o tome
quello terreflie, fi (roveri poco più di 114 j_Semidi arretri Atmos-

lerici nella media diflanz» dal Sole . E' necefiario perciò il deter-

minate 1' allena dell' Atmosfera per conofterne la lunghezza di tale

cono, la quale però qualunque fia non arriva a Marte , non offer-

vandofi giammai ceciniato Marte quando fta in oppoiizionecol Sole.

Oltre tale Penombra vi fr qoella ancora, che nafte per I' oppofi-

aione che fa la Terra ad ur.a porzione dei raggi del Sole , Il che

oer intendere fia il Sole S , e la Terra T, e li tirino le rette, co-

me nella Figura [4]. L'ombra vera è TVMR, dove non vi è al-

cun raggio di Sole. Ma la Penombra è negli fpazj MRN, MVP,
dove arriva folo una parte dei raggi folari , la quale quanto più fi

avvicina all' alle ombrofo , tanto è più folta, perche quanto più è

vicina all' affé, tanto meno dei raggi folari riceve.

Se accade, che la Luna nella fua oppoiizione col Sole, ovvero

nel fuo Plenilunio fi ritrovi nel piano dell' ecclittica, ovvero vici-

na ad elio, il che avviene quando ella è in uno de' nodi , o pure

vicina ad elfo; allora venendole dalla Terra impediti i raggi, che

riceve dal Sole, e nel cono ombrofo imraerfa, giace fenza luce,

cioè a dire lì eecìiffa. Tal ecclifli e Totale, o Pariate fecondo

che 0 tutta, o in parte cade od)' ombra. Il che per efporre:

Sia in primo luogo il circolo AB [5], che rapprefenti fa fezione

ttafverfadel cono ombrofo terreffre, dove la Luna s'immerge, efìa

J.NC I' orbita della Luna, 1' ecclittica DE, ed N unode'nodi po-

fti aleentrodeliafezionc; in tal cafo rcccliffièrora/e, eCemrale.
Tale fona di cccìiflì fonolì vedute talvolta durar quattr' ore intiere,

quando

fi] F«. 3.T*mi. [1] AfiT.L.4. ÌT]Jflr,L.4. [4] Fi^Ter. :i.

[j] TtS. s.fm.n.
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zione ombrofa , in cui enrra la Luna è la maiììma, ed ha il diame-

Se if nodo è fuori del centro , ma non però molto lontano da
elfo, come neila figura [i], l' cedi Ili è totale, ma non centrale,

e dura minor tempo.

Ma fe il nodo è molto lontano dall'ombra, come nella figura

[i], allora nna parte fola della Luna l'immerge, e l'eccliifi è Par-

ziale . E perche di rali ecclillì Cogliono varie edere le fpecie , on-
de ora una parte maggiore, ora una minore s'immerge, hanno per-

ciò divifo gli Aflronomi il diametro lunare in dodici parti eguali,

che chiamano Dita, e paragonano ['una coli' altra fecondo il nu-

Se la Luna va fuori dell'ombra, 1' ecdifìi è nulla , come nella

figura [3]. L'ecdilfi lunari per l'ordinario accadono due volte 1'

anno. Imperocché elfendo due i nodi, ne' quali 1' orbila della Lu-
na interfeca l'ecclittica, che cangiano fìto fuccelfivamente da orien-

te in occidente ; e feorrendo il Sole in un anno tutta l' eclittica ,

è neceffarìo che in un anno puffi per amendue,ed in tal modo quan-
do è nell'uno , mandi l'ombra terreftre nell'altro. Se il Plenilunio

fuceede allora, feguita, come abbiamo detto, che fi faccia l'ecdif-

fi della Luna totale, e centrale.; ma fe non fuceede allora , e pe-

rò tanto grande la grofsezza del cono ombralo, e tanto minuta la

inclinazione dell'orbita lunare, che febbene la Luna è di qui, o
di 11 del nodo per dieci e più giorni, è neceftario , che tocchi ,1"

ombra, e lì faccia qualche ecclillì parziale . E non in altro cafo

può pafsare un femeflre fenia qualche lunare ecclillì, fe non quan-

do il Sole pafsa per uno de' nodi lunari in tempo del novilunio ,

in cui la Luna è mafTimamente lontana dall'ombra, o uno ,0 due

giorni proflimamente

.

E'da ofservare, che quando la Luna entra nell'ombra terre (ire,

non entra mai nello fpazio della vera, e pura ombra
;
imperoc-

ché hon fi avvicina mai cotanto alla Terri in maniera 'che cof-

fa immergerli in quella, efsendo il cono AB [4] come abbiamo
notato, 4] femidiametri terreflri in circa, e non efsendo mai la

Luna più vicina di 50 femidiametri. Lo fpazio perciò , per cui

pafsa, è fopra B, ed è nella regione de' raggi rifratti, che paf

fando per l'Atmosfera fono per le leggi della rifrazione intra'

dotti nell'ombra. Nafce da quello , ch'ella nel!' ecdifli non "

toglie affatto all'occhio, ma con un colore rofficcio , e a guif"

dì una pietra cotta apparifee, come primo di tutti notò il dot»

V ij tiffi-

(1) Fis.6.Ttv.zi. U) 7.V.'tNtj] i7r.S.7-.n. [4] ftj.T.ii."
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> ji], c dopo di effo il celebre P. Riccioli

et [Jk
a feopo il diicoprit

r, f,e<.

altri- .:U-.or.:, m.m pendoli far queflo

ni, dj.Ie qua.: ir. quello nomo trattilo F.lico efprcflamente iì

aftn.uno constandoci di care Colo ur.a introdurne a] Cielo,

pe chi eiafeuno della prima foglia iowgbito invogli ci entrare

net ita finteti penetrili , e cor.ofcere p:u da vicino le fattore

dell'Autore Sovrano.

Spiegar FEtcliffi dei Sole. Propof^ce V.

Skcoroe allora che la Terra Ila di mezza tra la Luna e il Sole

vengono i tassi So'.art incedetti ficchi la Luna relL lenza luce.it

eie diciamo edere la Ina eccitile ; così quando la Luna è di mezzo
tra la Terra e il Sole ficche i ragf L del Sole rellando dalla Terra
incercerti a noi non arrivino, onde non più reggiamo il Sole , di-

ciamo farli allóra l'eccitili del Sole, la quale piutrofto dovrebbe!!

dire l'eccliiìi. della Terra, che della luce del Sole è privata . Tali

ectlifli perciò lì formano ne'foli Novilunj, ne'quali la Luna trovafi

o inuno de' nodi, o|vicinaad eiro. In tale calo fé il cono lunare

arriva alla Terra, come nella Figura. [4], lo l'pazio CD e tulio

immerfo nell'ombra, e gli abitatori di quel erario veggono un'

eccliffi di Sole Totale. Negli Ijwlj BC, DE, come non da a-

gn'ì punto del Sole vi arrivano i raggi, cosi vi Ila una Penom-
bra, e gli abitatori di tali fpazj veggono un'eccliffi di Solc P*r-
Zjale, li quale tanto fi vede minore, quanto più Ila lontano
dall'ombra l'abitatore; ma fuori dei confini B, ed E nulla il

Sole fi vede eccliffato, non eflendo per tali fpazj impedito al-

cun raggio di qualunque punto del Sole.

Per cono feere ottanti (ìa la lunghezza del cono lunare fi dee
confiderai, eh' eflendo il cono lunare figura limile ai cono ter-

rclire , faranno i loro affi come i loro diametri ed eflendo fe-

condo le oflervazioni il diametro della Terra a quello della Lu-
na come 100 : iS proffimamente, faranno in tale ragione anco,

ri i loro affi . Perciò fe fi faccia come 100 : 28 così 117, ch'fc

la lunghezza del cono terrefìre nelli mattimi diflanza dal Sole,

ai quarto,, fi troverà la lunghezza del cono, lunare 60 e 3^, e

cella- diQanza media del Sole %g e r.

(1) Jl'M„.Opu,. Ci) Mmag.L. -, {;) i.. (4) Fi;.q.T.tr.



Libro Ottavo. i^j

Per conofcere poi quanta parte di Cupe r fide terre ft re fia ingombra-
la dal cono lu-.are , poniamo che il Sole fia nella maffima diftanza >

nel qual cafo il cono lunare è poco più di 60 femidiametriterrelìrif

e poniamo la Luna minimamente vicina alla Terra, nel guai cafo
è poco più lontana di $6 femidiametti . Sia perciò L [ 1 ] la Lu-
na, ABD la Tetra, il cui centro è T, LV la difianza della Luna
dalla Terra, ed Livi la lunghezza del cono lunare . Ellendo LT
5iSfeniidiame:ri, ed LM 60 , l'ara TM 4, pofto TB r . Ma l'an-

golo TMB fi eguaglia al femidiametro apparente del Sole, cioè a
15', e 50". Dunque nel triangolo TMB lì conofeerì BTM, ed in
conlegUL'nza ancora l'angolo BTA, ovvero l'arco AB, che farà di

70 minuti, e perciò anche il fuo duplo BG, che (ara di 158 minu-
ti , cioè di gradi a , e minuti 38, che ridotti a miglia italiane (po-

di 60 miglia per grado) fono miglia 158, e tale è il diametro del

sircolo terrelìre in tale cafo ofeurato dall'ombra.

Ma fe fi cerca quanta patte di fuperficie terreste lia ofcuratadal-

la penombra lunare, fia in primo luogo MON [2] la Luna, il

cui centro C fia congiunto coti S centro del Sole della lineaCS :

Dalle dueelìremiia del Sole G, ed F fi tirino le linee GN, ed
FM tangenti alla Terra in N, edM, e l'angolo MIN , ovvero

GIF lata l'angolo del cono penombrofo . Tirata dunque dal punto

N la linea NH parallela a CS, 1' angolo GNH non farà labil-
mente diverfo dal femìdiametio apparente dei Sole , ellendo lenii-

bilmente la Detta cola (per la diltanza enorme del Sole, e per la

piccolezza della Luna) riguardare il Sole dal punto N, e dal cen-

tro C. Ma all'angolo GNH fi eguaglia GIS , ch'è il ferniangolo

del cono penombrofo, Dunque l'angolo intiero del cono penom-
brofo fi può agguagliate ai diametro apparenti: dai Sole . Dalle qua-

li cofe feguita ancora, che nel triangolo CNI rettangolo in N dato

il lato CN, ch'è il diametro lunare, e l'angolo C1N, troverai!!

ancora col calcolo trigonometrico il lato Gì, ch'è la lunghezza del

cono penombrofo dall'apice fino al centro della terra C.
Sia in fecondo luogo ABD [3] la Terra, L la Luna, ed AMB

i! ferniangolo del cono penombrofo. Per averla mafiima penom-
bta fi fupponga il Sole maAlmamente alla Terra vicino, e la Luna
maflimamente lontana, nel qual calo il femìdìametro apparente del

Sole fi potrà prendere di iti', e 15', ed LM di 581'emidtametriter-

jeftri, ed LT di 04, e perciò TM di 111. Nel tdaneolo dunque

TAM conofeiuti i due lati TM, e TA, e l'angolo TMA fi avrì

[ilffr.w.r.M. t*]f*«.r.M. [ 3 ]Fi.i.T.ij.
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l' angolo MTA , ovvero l'arto AB , ed in confeguenza il fuo

doppio ABD, che farà di 70 gradi e 50 minuti, ovvero miglia

Italiane 41S", e 'ale è il diametro del circolo penombrofo, che
ingombra la Terra.

Come la difianza della Luna dalla Terra è talvolta maggiore
di 60 femidiametri terre (Ir i, e_j_, che come abbiamo detto è la

malììma lunghezza del cono lunare, cosi allora tale cono non
arriva alla Terra. Da ciò nafee, che febbene l' ecclifli è centra-

le, non li naiconde però tutto il Sole; ma folo una parte del

difeo, recando feoperre e vifibili l'eftreme parti a guifa di uni

corona di luce, tome-in figura [1]
Se avviene che la Luna ti copra tutto il Sole, non refla pe-

rà lungo tempo nelle denfe tenebre lo fpettatore terreilre , pane
perchè giammai il diametro apparente della Luna liniera molto
il diametro apparente del Sole , e parte perchè la Luna va in

tal maniera veloce da occidente in oriente, che non ci lafcia trop-

po tempo coperto il lucido difeo, in feccia di cui fi oppone.

Come affine che fi feccia la mallima ecclifli Solare è necefla-

rio, che la Luna fia in uno de' nodi allora, quando fi congiu-

gne col Sole , così benché non fi ritrova in un nodo, quando
non ne fia troppo lontana , è neceflario, che getti fulla Terra
qualche ombra, o qualche penombra, ed in tonfeguenza cagioni

qualche ecclifiì Colare. Eflendovi pereti in un anno 12 , e tal-

volta tj lunazioni, accade che in un anno fi veggano più fatilo

ecclifli lo lari di quello, che lunari, molto più che non è facile

alla Terra per la fua molta grandezza sfuggire l'ombra , o la

penombra lunare . Ma come non fopra tutta la Terra cade il

cono, ma follmente fopra qualche tratto , 11 quale varia fecondo
i fui della Luna, cosi l' ecclifli delSole non fi veggono replicate

nello fteflb luogo così fpefle volte, come quelle della Luna.
Non è difficile il determinare per ciafeun tempo l'eccitili io

lari, e quanta debba eflere la loro durazione, e quante dita di

Sole debbano ofeurar/ì, e fopra quali tratti di Terra precifamert-
te debbano cadere l'ombre, e le penombre T ma perchè ciò è
proprio più delle Iflituzioni Allronomiche , di quello che dì

una Finca elementare, per quello rimettiamo in tal parte il leg-

gitore a quelli, che di tali cofe diffufemente hanno trattato.

AN NO-

CI) FÌS.3.T.1U.
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ANNOTAZIONE.
Halle «chiù della Luna, e del Sole, e pnncbalmeme da

quella della Luna, tome più faci.i a calcolare, e più im-vtrlali

alla Terra, prendono gli Allronomi il meioco di ritrovare '.»

Longitudine de' luoghi terrelìri. Imperocché tonoliendo l'ora in
cui pei un dato luogo incomincia 1 eccliffi, e I' ora parimente,
in cui incomincia per un altro, la differenia deile ore darà la

differirla de' luoghi per longitudine, con: pillandoli quindici gra-

di per ora, come è coia noia ai Geografi.

e Saturnali i

Come lo fpeltatore terreftre vede talora eccliffata la Luna, e
talora il Sole, cosi le folle pollo in Giove, e Saturno vedrebh.

be gli fteffi Fenomeni, e vedrebbe eccliffarfi le loro Lune dall'

ombra del loro primario , quando elTe fono in oppofizione col

Sole , e vedrebbe da effe eccliflàto il Sole , quando fon nella

congiunzione.
Ma anche allo fpettatore terrelire deggiono farfi vedere 1" ec-

ii tali Lune, e principalmente quelle delle Lune Circum-
gioviali, come più vicine di quelle di Saturno.

In fintili eccIiHì è da offervare , che quando Giove è pio.

entale del Sole, come quando la Terra è in A [i ], i fuoimale del , ....... _

Satelliti prima fi veggono dritti a Giove, indi .

bra , ma quando Giove è [" ' ^ '

Terra è in B, prima fi

laquandoGioveè più occidentale del Sole, come quando la

è in B, prima fi veggono entrare nell" ombra di Giove ,

e poi fi reggono dritti a Gio<

o l'ecclifli de' Circum giovi ali ha didotto il dottia-

mo Romer effere il moto della luce faccettivo , e non ilìanta-

neo, come prima di elfo fupponevano quafi tutti i Filofofi. Im-

perocché fe il moto della luce /offe ilìantaneo , effendo la Terra

in T, cioè a dire dal Satellite minimamente rimata , nello

ileffo tempo vedremmo l'ecclifli del Satellite di quello che fe

la Terra Me in X, dov'è mailimamente vicina . Ma ciò n

ta il Romer effere

do la Terra fe in

mi anni fatte notò

prello di quello eh' effendo la 1

igitized by Google
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fucceiliva, benché la ina velocità ha olire modo grand;, ed in-

credibile, per cui in dieci minuti difeende dal Sole a noi.

L' ecdiffi delle Lune Gioviali fervono a' Geografi dì mezio

affai comodo per determinate le longitudini de' vajj luoghi, ne'

quali effe fi offervano . Imperocché fe in due luoghi dìverfi of-

Jervifi il principio dell' eccliffi di una Luna Gioviale, e fi noti-

no attentamene le ore , nelle quali accadono tanto nell' uno

quanto nell' altro luogo, tale differenza di ora darì la diffam
de' meridiani a tali luoghi appartenenti . Se invece dunque di

due oifervatori fi abbiano 1' effemeridi delle ecdiffi delle Lune
Gioviali computate accuratamente pel meridiano di un qualche

luogo, e fi faccia 1' oU'ervazione in un altro, la differenza del

tempo, in cui lì vede incominciare, o finire 1* eccliffi, darà la

differenza longitudinale dal luogo, per cui furono 1' effemeridi

computate.

Dei Fenomeni procedetui dai molo periodico de' pimeli, ed
infieme dei loro nolo intorno il proprio Affé.

:
Cap. III.

LA Terra nella fuppofìzione Copernicana , mentre fa il fuo

periodo intorno il Sole nello ipazio di un anno, gita an-

cora intorno il fuo alfe, e compie tal giro nello fpazio di ven-

liquattr' ore. Sta il fuo affé inclinato al piano dell' orbila con

un angolo di felfantafei gradi e mezzo in circa, il quale nell'

annuo giro va fempre parallelo a fe iìeffo, fe non che, qualun-

que fia la cagione, leggermente turbato vacilla, e due volte all'

anno piega un poco dal fuo fito, e due volte fi relìituifce, per

]o cui moto cangiali I' interfezione dell' ecclittica coli' equato-

re, e lì muove da oriente in occidente, macosl lentamente , che

in fettantadue anni appena fi compie un grado. E con tale prin-

cipio fpiegano i Copernicani tutti i Fenomeni , che li veggono

intorno le converfioni diurne del Sole, e degli altri corpi, ed i

giorni, e le noni, e le vicende delle flagioni , e la proceffione

degli equinozj, come ora vedremo.

Spiegare

\
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Lìin Oliavo.

Spiegare il moto diurno apparente di tutta la sfera

.

Proporzione I.

Se la Terra nella fua periodica traslazione non fi movefle intor-

no il luo ade, ma reltallè ferma nella fua politura , a qualunque
fpettatore rcrreflre non apparirebbe avere altro moto il Sole, che

l annuo da occidente in oriente, ma non fi vedrebbe mai nafeere

e tramontare ogni giorno, Ma rivolgendoli la Terra intorno il fua
alle nello fpazio di ventiquattr' ore, tale moto fa comparire che fi

rivolga intorno di effa ogni giorno il Sole, e tutti i corpi, che fo-

lio nellavifibìle sfera. Il cheperefplicarelìa primamente ABCD [i]

la Terra , EFG H il firmamento, e fia in D uno fpettatore terre-

lire, di cui 1' orizzonte è GE, e il Sole Ila, in S talmente limato
,

che fi levi a riguardo dello fpettatore . E perchè la Terra gira in 14
ore da occidente in oriente, fari lo fpettatore portato dopo lei ore

da D in A, dove avrà 1* orizzonte in FH, e il Sole nel meridia-

no, il quale per confeguenza comparirà efferfi alzato full' orizzon-

te da oriente in occidente per la meli dell' arco diurno. Sei ora

dopo lo fpettatore farà in B, e il fuo orizzonte in EG, e allora il

Sole lì vedrà all'occafo. Ma dopo altre lei ore Io fpettatore farà in

C, e il fuo orizzonte in FH, e farà per. lui mezza notte fino che

dopo altre fei ore ritornato in A vedrà di nuovo fpuntare il Sole,

ed in tal modo giudicherà , che il Sole abbia deformo in 14 ore un
circolo da oriente in occidente , perchè la Terra fi è girata nel me-
defimo tempo da occidente in oriente.
' Ciò che li e detto del Soie li dee intendere di ogni della , e di

Ogni punto della sfera afpettabiie, la quale per conl'eguenza com-
parirà rivolgerli tana da oriente in occidente nello fpazio di 24
ore, come fe dal primo mobile foife rapita, e 1' alfe della fua ri-

voluzione apparente farà lo fteffo affé della Terra indefinitamente

Spìtgar la differenza de' giorni, e delle nutrì. Proporzione. IL

In qualunque filo dell'orbita flii la Terra, come sferica, ed opa-

ca, è fempre per una metà inquinata dal Sole ; e per l' altra me-
tà è nelle tenebre involta. Quelli, a' quali appartiene 1' emisfero

illuminato, veggono il Sole, cioè hanno il Giorno, e quelli, clic

flanno nell'emisfero ofeuro, hanno la Notte. Il circolo maflìmo,

per cui confinano codelli due emisferi , diceii il Termine della HI*

_ Parte II. ^ Z {ha-
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Jìra^iaite del Soli, cui Tempre è normale la linea, che congiugne i

centri del Sole, e della Terra. Se 1' equatore terreilre coincideffe

col piano dell' ecdittica in maniera che l'alle della Terra folle pec
pendicolare all' «clinica, allorail termine della illuminazione giu-

gnerebbe ad amendue i poli, e tutti i circoli paralleli "all' equato-

re farebbono da elio egualmente tagliati, e perciò qualunque fpet-

tatore per tutto 1' anno avrebbe un perpetuo equinozio. Ma perche

1' affé della Terra (ia inclinato all' ecdittica con angolo di 66
gradi e 1 , Tempre parallelo a fe [itilo, il piano dell' illuminazio-

ne non Tempre taglia egualmente i circoli paralleli all' equatore ;
cioè a dire non vi ha Tempre equinozio.

Imperocché Ila il Sole [1] S, e ABC D 1' «eclittica a cui l'ani

della Terra Ila inclinato con un angolo di 66 gradi , e 1 , e fem-

¥e parallelo a Te ftdfo , come fi vede nella Figura. Allora che la

erra è nel primo grado della Libra A, che è uno de' due punti,

ne' quali l' equatore s' interTeca coli' ecdittica, la linea eentrale ti-

rata dal centro del Sole a quello della Terra palla per 1' equatore

terrellre , e il piano dell' illuminazione termina ad amendue i Poli

,

e perciò è illuminata la metà deli' equatore, e di qualunque altra

circolo a lui parallelo, rollando 1' altra metà nelle tenebre. Nafte
da quello, che qualunque fpertatore nel girarli, che fa la Terra
equabilmente intorno il Tuo affé , tanto tempo refi eri nella luce,

quanto nelle tenebre , e perciò arri tanto tempo di giorno , quan-

to di notte; cioè a dire arraffi un univerTale equinozio.

Moffa poi a poco a poco la Terra, ed arrivata dopo tre meli al

Capricorno B, la linea centrale non palla più per l'equatore terre-

Tire , ma per lo tropico Boreale TT, ed in tale politura il piano
della il lufinitone va olire il polo boreale P in L , e termina diqua
dell' auffrale p in /. Se per L , ed / fi deprivano i due paralleli

LM, ed lm Taranno quelli i due polari ed i facile allora il co-

nofeere , che il tratto inclufo dal Polare LMè tutto illuminato,
e perciò tutti gli abitatori di quello hanno allora perpetuo giorno .

Per lo contrario tutto il tratto inclufo dall' antartico lm, è nelle

tenebre involto, onde avvi allori perpetua notte . Ma perchè di

tutti i paralleli polli tra il polare artico e 1' equatore il maggior
arco è nella luce , ed il minor nelle tenebre, avraffl per confeguen-
zà da quelli, che colà Tono maggiore il giorno della notte, e tan-

to maggiore quanto più Tono vicini al polare. Ma di tutti i parai-

leli, the Tono vicini all'antartica, l'arco maggiore è nelle tene-
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bre, ed il minor i nella lue:, e perciò da quelli, che coli fono

avraffi minore i! giorno della notte, e tanto minore quanto più fo-

no vicini al fuddetto polare.

Giunta la Terra dopo altri ire meli nell' Ariete C , avrannofì

di nuovo dal Termine della luce tutti i paralleli egualmente taglia-

ti , e per confeguenza ritornerà 1' oniverfalc equinozio.

Ma polis, poi dopo altri tre mefi nel primo del Cancro D, di

nuovo la linea centrale va fuori dell' equatore panando per lo tro-

pico Auflrale ir; ed allora di nuovo fono tutti i paralleli inegual-

mente tagliati dal termine della Luce, ed accade agli aultrali tut-

to ciò , che ritrovandoli la Terra nel Capricorno B abbiamo vedu-

to accadere ai boreali.

Se ciò, che abbiamo detto de' quattro punti principali , fi appli-

chi a proporzione a tutti gli altri punti intermedj, è facile il co-

nofecre come e quanto debbano per ciafeun punto variare i gior-

ni , e le notti , e debbano le flaconi mutarfi , come fperimeqtia-

ANNOTAZIONE.
Per determinare 1' angolo , che fa l" «eclittica coli' equatore

,

fono neceffarie, come avverte 1' Hevelio, lunghe, ed accurate of-

fervazioni con efquiliri ftromenti. Egli lo pone di 13-, io
1

, io",

come il Riccioli nell' Agronomìa riformata, il Signor de Moutons

ai-, 30', come il Riccioli nell' Almagelìo, e lo Stremo nell' A-

flronomia Carolina. 11 Signor de la Hirenelle tavole Aftronomiche

%g Le quali minute differenze fanno giudicare, che l'angolo

dell' ecclittica fu flato Tempre immutabile, Ebbene confrontando

le offervaziont degli antichi ritrovanti differenze affai più grandi

,

il che però viene piuttoflo attribuito al difetto de* loro ftromenti ,

principalmente dopo che l' acoiratiffimo Gaffendi ritrovò , come

afferma nella vita di Pe.iefchio, per mezzo dell'ombra del fuo Gno-

mone innalzato in Marfilia, effere 1' obliquiti dell' ecd ittica quel-

la flelTa la quale fu offervata al tempo di Alefiandro Magno nella

ileffa cittì da Picea Marlìlìcfe

.

Spiegare f apparenza cofltxtc del Polo,

Propofizjotie III.

:i , ...u.uu del Sole, confettando

*ua ti tuo aite .™.™ - - fe * necefiario, che l'afle

in diverfi tempi dell' anno fi dirige* a diverfe ftelle , e quella ftel-

7
. ij 1»>

Nel gin» annuo, che fa la Terra

«Sa il luo affé fempre parallelo a fc

in diverfi tempi dell' anno fi diriggi
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la , o punto di Cielo , a cui indefinitamente prodotto termina in

tempo d' inverno ila diverta da quella, dovergli termina in tempo
di (late. Sopra la quale confeguenza necellaria del Si(lem a Coper-

nicano fondali una grave obiezione . Imperocché non può moverli

per T orbita annua la Terra, le non lì d.rigge V alle a diverte {Iel-

le, perciò non li cangia continuamente la direzione del Polo. Mi
ciò è contro le allegazioni , perchè tanto in tempo d' inverno

,

quanto in tempo di fiate, l' affé apparite* collantemente diretto al

medefimo punto del Cielo, e non li dillingue alcuna mutazione

di Polo. Dunque non conviene ai fenomeni l
1
ipotefi Copemica-

Rifponde però il Copernico, che tale mutazione dee comparire

più , o meno fenfibile fecondo che più , o meno fono dittanti le

ftelle filie. Più che lì acerete la diftanza delle Belle, piìi la muta-

lione loro dee apparire minore in guifa che può tanto farli gran-

de, che infcnfibile affatto fia la loro mutazione; nèlacoftante ap-

parenza del Polo doverli ad altro attribuire, che all'enorme tiiltan-

ii delle fiffe.

ANNOTAZIONE.
Sonovi alcuni tra' Copernicani , che oltre le due direzioni,

che ha la Terra, cioè l' una per cui deferivo l'orbita annua in-

torno il Sole, e 1' altra per cui gira intomo il fuo aHè, hanno cre-

duto doverli porre una terza direzione, per cui fi conferva il fuo af-

fé parallelo fempre a fe lìeilò. Ma non avvertono effere fuperflua

quella terza direzione, ed ellére una ncceliaria confeguenza delle

due prime. Imperocché lìavi il corpo CD [ i ], il cui centro C fi

muova per la linea Ai, a cui il diametro CD li a in qualunque mo-
do inclinato

, ed è facile il conofeere, che non eliendo in tale cor-

po introdotto altro moto, che il progreflivo, quando farà arrivato

in a, egli avrà il diametro CD nella Beila maniera inclinato, cioè

a dire parallelo a fe Hello. Se il medelimo corpo fi arruoli intorno
1' affé CD, è chiaro che tutte le fue parti fi muovono fuori che 1'

alfe, il quale perciò non dovrà cangiar politura, e dovrà leftar pa-
rallelo, corn' era, quando tutto il corpo fi avanzi per ta retta Aa.
Dalle quali colè concludefi , che per ferbare tale parallelifmo oltte
il moto annuo, che ha la Terra, per cui gira intorno del Sole , e
il moto di rotazione, per cui fi rivolge intorno il fuo alfe, noti dee
ricorrer fi ad una terza direzione, per cui ella debba confermare il

fuo affé fempre parallelo a fe fleffo.
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Spiegare la prcctjjionc dcgF Ejoiaojy.
Pnpofrtiam IV.

Benché I* affé delia Tetra fi flabilifce da' Copernicani andar
fempre parallelo a fe fteflb, tale parailelifmo però non è cosi cat-
tamente confervato, che non fi turbi, qualunque ne lia la cagione,
benché leggiermente, e con una mutazione non facilmente difeer-

nibile fe non dopo lungo fpazio di anni. Per ciò intendere iìa la

linea DCH [i] 1' ecclittica, per cui fi move il centro della Ter-
ta C, CE 1' alle deli' ecclittica, e I' efìremo E il fuo Polo , e

Cp V affé terrefire diretto al polo P, intorno cui nella convezio-

ne diurna comparitone rotarli tutti i Cieli. Se fi concepire il cir-

colo PQFG parallelo all' ecclittica, per ogni annua rivoluzione
1' alle terrellre in tale maniera dee intenderli , che li turbi , ricche

di continuo muti la Tua direzione, (ebbene egli conferva l' angolo

fteffo coli' alfe dell' ecclittica . Cosi dopo un dato tempo è, per

efempio, nella politura , per cui fi riferifee al punto Q, indi

al punto F, indi al punto G ,- ed in tal modo deferi ve una fuper-

ficie canonica, come fi rapprefenta da GCP, e l'eftrema fua pun-

ta dercrive intorno il Polo E dell' ecclittica il circolo PQFG.
Tale mutazione fi fa così lentamente, che non fi compie codeflo

circolo , cioè a dire non ritorna 1" affé alla prifìina direzione in P
le non dopo lo fpazio di 15920 anni , computandoli per ogni 71
anni un grado. ,

: v

Seguita da tal moto, che apparir debbano le (Ielle fìffe defer:-

vere continuamente circoli paralleli all' ecclittica , edavanzarlì con-

tinuamente in longitudine da occidente in oriente, ferbando però

la fteffa latitudine, come offervò Timocaci, e dopo di effo Ippar-

co, e Tolomeo . Imperocché (ia primamente il polo in P, dove li

Supponga una Uffa, c quando 1' alle avrà cangiata direzione in mi-
niera che il polo ha in Q, allora apparirà, che la fiffa fia recedu-

ta dal polo per tutto 1* arco QP , e quando il polo farà in F, ap-

parirà di aver receduto tutto I' arco FP, ed in tal modo apparirà

di avere deferitto un circolo intiero da occidente in oriente intor-

no 1' alle dell' ecclittica EC, perchè intorno di effo fi è modo da

oriente in occidente l'ade terreilie CP. E alla lentezza di tale

moto corrifponderà la lentezza apparente delle fiffe , onde non

prima di 25910 anni .
compariranno avere compiuto 1 il loro gi-

f.i] Fit.?.Tm.a.
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Per tale mutazione dì politura nel 1" alfe tcrreftre cangiano conti-

nuamente Ì due punti d' interiezione dell' ecclittica coli' equatore,

cioè a dire fi cangiano continuamente i nodi, e il loro moto è da

oriente io occidente. Da ciò nafee, che fé una lìdia in un dato

tempo li ritrova in uno de' nodi equinoziali , dopo 71 anni fi ri-

troverà beni) Dell' ecclittica, come prima, ma non nel nodo, e"

parerà, che fiali avanzata verfo 1' oriente tanto quanto il nodo lì è

allontanato da ella, cioè a dire per uno ipazio, che in 71 anni im-

porta un grado, il qual moto chiamaQ la Procedane degli eavi-

ANNOTAZIONE.
Se quel che fuppongono i Copernicani nella Terra, lì fuppon-

ga ancora, come conviene alle oliervazioni, che tale moto ria ne-

gli altri pianeti, e fi rivolgano intomo 1' alfe nello Hello tempo,
che tono trafportatt intorno del Sole, (landò 1' alfe loro inclinato

all' ecclittica, feguita che quando vi folle pollo in elfi uno ipetta-

tore , vedrebbe gli iieiTi fenomeni , che apparirono allo (pertatore

terrellre, ed avrebbe ancor elfo i giorni, e le notti, e le ilagioni

proporzionate al tempo della rotazione , al periodo annuo, ed
ali' inclinatone dell' alfe del fuo pianeta.

Ojfirvaztom intorna il mola di rotazione del Sole , e degli altri

Pianeti. Cap. IV.

Qjfcrva-xioni ielle macchie del Sole, e del molo di

vertigine intorno il fuo effe.

IL primo, che offervo elìére la fuperficie del. Sole non tutta
lucida, e pura, ma di varie macchie cofperfa, fu il Gali-

lei [1] , tra le quali afferma averne offeriate alcune di tale

grandezza, che non folo il Mediterranea, ma la flefl'a Affrica ,
ed Alia fuperavano. Dopo di elfo molte offervaaioni fece il P.
Scheinero, e piil di cinquanta ce ne lafeio deferìtte in un am-
Sio volume, che in tale materia compofe. Il Blancano afferma

[ averne computate alcune di grandezza eguali alla Terra
tutta.

Di tali macchie ne onerano gli Ailronomi ora una copia
maggiore , ora una minore nel Sole ; e dal gran numero di que-
fk non dubitano efferlì cagionato , che per un anno intiero fi

vedette

OigitizM OyGoog
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vedette il Sole, come narrano gli Storici , tatto pallido, e di

languidi luce. Dall' anno 16%% all' anno itf7o appena fé ne vi-

de una, 0 due, dopo di che fe ne videro molte altre, che ir-

regolarmente ora apparirono, ed ora fi dileguano. Cosi olfervò

10 Scheinero alcune nuove macchie nel adi 6 Maggio, che

ad) 13 fi cangiarono in alcuni tratti affai lucidi , chiamati da
elio faci . Cosi il Callini nel 1 di Giugno del 1É84 ritrovò una
Face nel luogo fletto, in cui dovei ritrovar/! una macchia, lo

fletto olfervò 1' Hevelio, de la Hire, ed altri.

Dalla rivoluzione periodica di tali macchie deducono gli A-
flronomi, rivolgerli il Sole da occidente in oriente intorno il

tuo affé . Ciò chiaramente conofeerfi fe fi contempla attentamen-

te il difeo del Sole, in cui veggonfi le Cae_ macchie muoverli
fucceffivamente , e regolarmente dal lembo orientale all'occiden-

tale, e dopo che per altrettanto tempo fono fiate nafeolìe, dì

nuovo fi veggono comparire verfo oriente, nel qua! moto lì of-

ferva, come allora quando fono verfo i lembi, comparirono

tardiffime, e quando nel mezzo del difeo veloci film e , e come
parimente verfo i lembi accorciate e Are ite ; e verh il mezza

:a la loro eftenfione

.

:rtigine lo compie il Sole fecondo il Pi-ardo, e

11 Caffini nello fpazio di 15 %iomi e 11 ore in circa. L'ali. fleiia
rivolutone del Sole taglia l* alfe dell' ecclittica in guifa che ti.coa

ettà un angolo di 7 gradi, e_i_. CoslfeRPrp [1] fiali difeo^j

Sole, il di cui cenlro è S, pollo Rr per affé dell' ecclittica, farà

Vp 1' alfe folare, e 1' angolo RSP di 7 gladi e_t_ . Secondo l'ot

fervazion del Caflini (la 1' uno de'Poli folari P diretto all' ottavo

ntado de' Pefci, e l'altro polo p all' ottavo della Vergine. Dille

Suali cole feguita, che l' equatore folare M N taglia V ecclittica

ma con un angolo di 7 gndì e_i , e i punti della interiezione

fono all' ottavo de' Gemini , e del Sagittario, ne* quali punti

quando fi ritrova fi ritrova la Terra, allora la linea centrale tirata

dall' occhio dello fpettatorc terreftre al centro del Sole è perpendi-

colare all' affé del Sole, il che fa chele macchie companfcono muo-

verli in linea retta, ma in tutti gli altri fiti comparilcono muoverfi

per ditti [z], le quali tanto più comparirono aperte, quanto più

la Terra li dilcolìa dai punti della interferone

.

Ofcr-—
Il j F;£ . b. r„. iT c j j Viàn< e <*"< s<<"*< >i°t-
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Offervtvoni delle Macchie Lunari , e del moto di ega intorni
"

t
il /no afe.

Se la Luna non fi movefle incorno il fuo affé, nel tempo in

cui deferivo l'orbita intorno la Terra, feguirebbe, ebe ogni stor-

no ella ci dimollrerebbe una diverfa fateli. Ma offertali rutto il

contrario, perche per tutu l'orbita, che deferivo, non fi vede

ciammai mutar faccia, ma dìmoilrarfi Tempre la medefima, on-

de deducono gli Aftronomi di muoverli efla imorno il fuo affé

,

ed il eira, ch'ella fa intorno fe ftefla compirti nello fieno tem-

po, in cui ella fi gira intorno la Terra. Imperocché fia lo fpet-

utore terrelìre in T [
i] intomo cui fi gira la Luna «r I or-

bita i, 3, j, 4j « nel punto i dell orbita fi efponga allo fpet-

tatore r emisfero ABC. Intanto che la Luna percorre il primo

quarto dell'orbita, e va da i in a, percorrerà intanto la Luna

col moto di vertìgine intorno il fuo alle un quarto del fuo gi-

ro e fari la Luna come fi rapprefenta al punto 7, cioè a dire

efporrì ver* la Terra T la medefima faccia ABC. Per la ftelia

la nT0ne Ar* ia 3 efpofia colla medefima faccia , e cosi in 4,

dai eh' fi eonofee come dalla complicazione di tali due moti

dubb 11 vedete tempre la medefima faccia, come è conforme alle

pflVrvazioni.
£' però da notare, che non fe cosi elattamente mantenuto a

noi V afpetto dello delio emisfero , che ora qualche zona non fi

dìfeopra verfo il lembo orientale, ora verfo l'occidentale, il che

diede occafione di credere agli antichi, che foffe la Luna agi-

tata da un certo moro di Libratone . Ma ciò dipoi fi è feo-

oerto non doverli derivare da altra cagione, che dalla inequabi-

li del Tuo moto periodico, con cui, come diremo, percorre il

setimetro d'una eliffi intorno la Terra, pere h' effendo inequabi-

le il moto, con cui effa percorre l'orbita, ed equabile quello,

con cui lì gira intorno il fuo affé, feguita che nel lìto a, dove

per efempio ha ella percorio un quarto dell'orbita , ella abbia

percorfò più di un quarto di giro intorno il fuo affé , e perciò

ci difeuopra una nuova, zona, che nel punto r non appariva.

Nel punto 3 ritorna l'emisfero come prima, ma nel punto 4
eflendo compiuti tre quarti dell'orbita, e non tre quarti di gi-

ro intorno il fuo affé, fi difeopre una picciola zona del lembo
contrario al primo, la quale non appariva nel 'putito 1 , che fi-

nalmente in 1 fi ritorna a nafcondere.

.
Tale

CO F.f.9>.»

r
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Tale Faccia , che a noi diraoftrt la Luna, fe foffe terfa , e pò-
.lira; come fono gli fracchi , o che ci farebbe invifibile, o che ve-

dremmoineffa una fola immagine del Sole, come veggiamo negli

fpecchi con veiìuhe : che fc la veggiamo tutta di luce rifplendete,

è neceffario il dire ch'ella fia afpra, e (cabra, ed i raggi, che nel-

la fua fuperfieie riflettono , da ogni parte fieno ribattuti

.

Quelli, che tale faccia attentamente co' lungi Teleftopj hanno
contemplato, hanno in tifa (coperto una mirabile varietà di par-
ri, altre lucide, altre ofeure, e delie. lucide, ed ofeure altre più
ed altre meno; le quali accuratamente dekriiìero formandone la

figura, ed a ciafcuna parte i loro nomi ponendo, altridiiFibfofi,

come il Lanereno, e il P. Riccioli, altri dalle voci Geografiche,

come l'Hevelio, il che può vederli nelle loro Scenografie.
Il i*. Riccioli dì il metodo di mifurare ancora le lue prominen-

ze. Imperocché fra FGH [ i ] l'emisfero della Luna illuftrato, ed
A la punta della prominenza. Subilo che fi vede quella illuminata

li offerii col micrometro la proporzione della retta AF al diametro
lunare FG ; e perchè AF.i tangente, farà il triangolo AFC rettango-

lo in F, in cut eflendo dati i lati AF, ed FC farà data ancora
l'iporenufa AC, da cui fottraendo il femidiametro BC refteràl'al-

tezza cercata AB della prominenza lunare. In tal modo avendo il

P. Riccioli ollèrvato il monte di S. Caterina ; ed avendo comprefo
eifere la i'ua diffanza AF dal termine della illuminazione FG l' or-

lava parte del diametro AG, [ polio il diametro AG di 11^4 mi-
«iia ] trovò l'altezza AB elitre di j miglia, cioè a dire il triplo

3e* noitri più alti monti,

Ojfma^iani intorno i Pianeti Superiori.

11 celebre Hoochio [1] nell'anno ifitie; offervò molte macchie

ìn Marte, che mutavano Sto, nifi restituivano al luogo primiero

fe non all'ora quali ftefla della notte feguente, dal che conclufe,

che Marte fi rivolgete intorno il (ho-affe. Nel medefimo tempo il

Caflini Lj} oflervò le medefime macchie, e determinò, che il

periodo della rivoluzione .di Marte folle di 24 ore e 40 minuti

.

Confermò anche l'Hugenio [4] le medefime oifervazioni . Enota
ili più lo Stunnio nelle effemeridi [ 5 ] di Francia , che il moto dì

quelle macchie nella parte inferiore del ditco non folo fi fa da orien-

te in occidente, ma ancora per circoli paralleli , che poco dall' ec-

littica declinano. Intorno di elio Marte fofpetta il Romer [ti] per

Parte II. A a la
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la imbecillita di una (Idia, eh' egii oflervò dopo !a fua «in-

giunzione con Marie, elleni un'Atmosfera. Imperocché tale Della

non potè ftinguerfi in alcun modo ni pure con un grande Telefco-

pio prima che l'olle lontana da Marte due terzi del fuo diametro.

Oflervò ancora 1' Hugenio in tale Pianeta un cingolo molto largo

ombrofo, da cui refla ofTufcira la parte di mezzo del difto.

Anche in Giove ollervù 1' Hoochio [i ] nel 1664. una piccola

macchia, che per lo fpazio di due ore percorte da oriente in occi-

dente la metà quali del diametro di Giove. Nello (letto tempo of-

lervò la (Iella macchia il Calimi, per lo moro della quals deduf-

, fe, che Giove fi rivolgere intorno il fuo alle nello fpazio di 9 ore

e 5 5minuti.
Tali macchie non fempre fi veggono. Quella che oflervò il Caf-

fini durò fino al 1667, nè ritornò a (arti vedere fe non nel 1(171 .

Dopo di che per tre anni continui fu veduta , in maniera che però

fino al 1708 li vide apparire, e difparire otto volte . Nel itì;o tre

zone furono oflervate in Giove, le quali guardare dal Grimaldi ,

dal Riccioli, e dall' Hugenio, non furono fempre nella ftefli pos-

tura, e grandezza vedute . Dall' anno 1665 fino al léga , fuori

che quella dal Callini ollervata, non lene videro che alcune poche,

e fugaci ; ma dipoi una incredibile moltitudine ne comparve ;

Anche ne' Satelliti di Giove (copri alcune macchie il Carlini , e

perchè tali macchie non fempre (i veggono
,
conjerrurò, che ancor

elli muovanli intorno il fuo alle, e folpettò eilervi intomo il pri-

mo Satellite un'Atmosfera.

L' anno i66y (coprì il Callini in Saturno una zona , o fafeia ,

che palla per lo. centro di rale pianeta,- e 1" anno idSg3 dedufle il

Facto, eh' egli fi rivoltelle intorno II loro alfe dall' apparenza di

una candida zona, che dopo 24 ore difparve.

OjfuT-ua^ìoni intorno i Pianeti inferiori.

Se fi o(Ferva Venere con lunghi telefcopj, non fi vede meno maC'

chiata degli altri pianeti . Così tra molti Onorato Fabri [2] la vi-

de afpra , e denfata allora eh' era Dicotoma , e il Sig. de la Hire
nell' anno 1700 guardandola con teMcopio tìi 16 piedi vide in ella

eminenze aliai maggiori di quelle che veggonfi nella Luna. Ch'
ella parimente fi mova intorno il fuo affé da occidente in oriente ,

lo deduflero il Carlini , ed altri dal moto dulie lue macchie che nel-

la fua fuperficie fi notano. Ma perchè nefluno versò con maggior
accuratezza intorno tale pianerà di quello che lece il dottillimo

[j] Atti d' . [zi Fff.Fm.i.
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Bianchini, il quale poi nel fuo eccellente libro del Fosforo, ed
Hefpero potè alla memoria del Mondo, noi di tali fcopette ora ne
daremo una chiara contezza, patte per onore dovuto a cosi grande
Uomo, e parte per utile della ingenua gioventù, per cui fcriviamo

ì noftri elementi.

Qjfervazìonì del donìjfimo Bianchini intorno di Venete fatte in
Roma , e in Montaibana

,

Divife l' illuflre Autore le fue oflervazioni intorno a Venere in

quelle, che riguardano le fue Macchie, quelle che riguardano il

Moto, e quelli: infine, che riguardano la Paratlafv di quello Pia-

neta. Cominciò le fue ollervjziont maculari ne' meli di Febbraio ,

e di Mano ne 11' anno 1715 trovandoli il Pianeta nel 40:' grado
fopra 1' orizzonte , nel qual tempo compariva come la Luna nelle

quadrature. Le macchie, ch'egli vi ollervò, eranofimilialle mag-
giori Lunari, che Msri'li appellano dagli Agronomi , e comparan-
do Ì lorditi in ciafeuna ofservazione, trovò, che avanzavano ogni

giorno quindici gradì incirca da occidente in oriente, onde fegui-

va, che una macchia defcrivefse in fei giorni un quarto di circolo,

e tutto il giro in ventiquattro . Di latto le macchie ofiervate adi

0 Febbrajo ritornavano allo fieiso filo ad) 5 di Marzo . Ma non
potendoli fare fulle ofiervazioni ceìcfti una intiera deferizione del-

le macchie di Venere, perchè 1' occhio non lì trova fempre dirim-

petto alle partì illufìrate dal Sole, inventò 1' ingegnofo Autore un
Planisferio con l'orbita ottimeffre di Venere imorno il Sole per

dedurre tutta feguente la intiera Celidogtafia. E perchè ne' fuddet-

ti meli non fi potevano ofservar le macchie , che tono ai Poli, ne'

vimife ad altro tempo la difeoperra , che fi fece nella [late degli

anni 1720, e 1717. E cosi avendo detcrminato il firo, e la figura

di ciafeuna macchia , che nella ilelsa maniera dee tornarfi a vedere

otto anni dopo, Quando non accadano mutazioni nel Pianeta, die-

de a ili ver le macchie i loro nomi, prendendoli dai Monarchi , c
Principi Portughefi, e da alcuni celebri Navigatori. Componendo
poi ladiftanza di Venere per rapporto a quella della Luna, e la

forza aumentativa del Telcfcopio trovò egli , che I' una c J' altra

erano (late la cagiono, per cui li Mari di Venere li vedevano co!

Tuo Telcfcopio della grandezza in circa , di cui fi pofsono vedere

quei delia Luna da un buon occhio nudo. Olservo ancora , che

tali macchie fi vedevano più debolmente -, e più ofenramente ne*

mefi della Date che in quei d' inverno, tfsendo allora la difiani»

ilei Pianeta quali raddoppiata.

A a ij Nella
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Nella rivoluzione di Venere intorno ìl fua afse ofservò egli , che

il tuo equatore non coincideva perfettamente eoi circolo termina-

tor della luce, il che egli difcoprl ofservando il progrefso ordinato

delle macchie ne' fuoi- paralleli. Era poi da indagarli a qua! parte

del Zodiaco fi dovefse riferire il piano, che pafsa per 1' afte della

rotazione, e per lo Sole , per conofeere fe quell'afte vada Tempre

parallelo a Te iìefso intanto che il Pianeta'deferire la fua orbita ot-

time/ire intorno del Sole . E ciò egli eléguifce per mezzo del fo-

praccennato Planisferio , e dalle oiiervazioni continuate per dieci

giorni nel Febbrajo dui 1721I raccoglie che il fuddetto piano fa-

gliava 1' «eclittica nel ao:° grado del Leone incirca , e deli' Acqua-

rio, e che perciò allo Merio grado trovavafi il Coturo foliìiziaie

di Venere, in cui erano i poli della fua rotazione , e del circol»

óefinitore della luce, e dell' ombra.
Co;l avendo flabiliio, che il polo Boreale dell' affé di Venere;

ftafle elevato iòpra il piano dell' ecclittica gradi tj incirca, e ten-

rfefl'e veri* il Cavallo minore , tendendo per lo contrario il poi»
auftrale verro il cuore dell' Idra, e vedendo che in tutti li quadran-

ti della fua orbita ottimeftre Venere manteneva la medeftma poli-

tura, riconobbe efiere il fuo alfe fempre parallelo a fcftefto, irei»
«gli confermò colla contemplazione di alcuni de' funi Mari. Ed in

tal modo s" è- aperta la via ficura per ima piena elplicazion delle
falì, e delle macchie di quello pianeta , per rappiefentar poi le
quali cofe egli fi avvisò di comporre una sfera, in cui Venere gira

attorno fe ftelìà con 1' affé fempre parallelo, e defxfìve la fua or-

bita nello Spazio di giorni 114. a

Pensò il Bianchini, che la difficolti di coflruire telefcopj della
lunghezza, di cui erano quei del Campano, di cui egli fervivafi, la

n'
: accendeva a 100 , i%o, e aoo palmi, e quella ancora dt of-
r opportunamente le i'uddette macchie, foffè la cagione princi-

pale, percui nel noBrofecolo peraltro cosi fecondodidifeoperte, non
ti abbiano quelle fe non molto imperfettamente ofservate. Impe-
rocché appena una , o due n' erano Saie dal Caffini ofservate negli
antri tóóó, e 1667 feniach'egìi ne abbia pubblicato nulla fuoriehi
in una lettera privata ferina al Sig. Petit , di- cui l' eftratto fi vtd«
pofeia nel Giornal de' Dotti, e nella sfera del Sig. Qzanam. Dopo
quel tempo il Caffini , febbenefopravvifse jd anni , non fe' più pa-
rola nè delle macchie, nè del moto di vertigine del fuddetto pia-
neta . Anzi afferma egli medefimo , che non faprebbe in effetto-

cofa determinare fopra le ofservazioni delle macchie, cui non ha
potuto riservare che per poco tempo^ o in una troppo picciola
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porzione di arco, dubitando Ce quel loro molo foffe di attribuirli

alla librazione, o alla rivoluzione dì quel pianeta.

Ma non fono flati s! cauli gli altri Altronomi poftetiori al Gaf-
fini nel determinar la durata di quello moto, forfè fopra le oflcr-

vazionì di quel grande Ailronomo, cui egli però ha riconofeiute

per imperfette. Òndeaflìcura il Bianchini, cllcrfnldottilfimo Hal-
lejo, e tutti gli altri dopo di dio, ingannati nel ridurre il tempo
della rotazione di Venere a 13 ore, non compiendoli quello per lo

contrario che in 24 giorni. Replicare poi le olfetvazioni con quan-
ta diligenza fi poteva nello fpazio di due anni, ritrovo egli , che
alla lomma di 24 giorni dovevanfi aggiugnere 8 ore in circa, con-

iando i giorni di più rivoluzioni, la qualmifura però fi allume co-

me prolhma, eliporti determinare più previamente al fine di

un ottennio, che farà nel 1734 adi 9 Fcbbrajo 4 ore in circa do-

do il tramontar del Sole, nel qual tempo fi torneranno a vedere

lo fteflb moto , e le fleffe falì di Venere nello Hello [ito che

iteli' anno 1726 alla fteffz ora , e allo fieno giorno fi erano ve-

duti

.

Per difeoptire 1' orizzontale Parallafle di Venere fi ferv) i! Bian-

chini del metodo del Gattini pubblicalo nel filo opufcolo della Co-
meta dell'anno itì8o, il quale malgrado le difficolta di prati-

carlo con Venere, che fono notte agli Agronomi , fu eleguito da
elfo con feliciti nei primi -di Luglio del 1716 olfervando di giorno

in giorno le differenze della decimazione, edell'afcenfione retta dì

Venere e delle due fìlfe , che fono il regolo , e il cuor del Leone
si nel Metidiano , come fuori di elfo allcttando, che il pianeta

folle cosi vicino all'una, o all'altra delle fuddette Alfe, che fi

f
oleifero vedere infame colla lìelfa apertura del tubo ottico. Dal-

: quali «nervazioni deduli'e, che la parafiate orizzontale di Ve-
nere era 24', 20"; e quindi ne cavò in confeguenza , chequel gior-

no, cioè il di 3 di Lupliodel luddeito anno ,la dilìanzadi Venete dal-

la Tetta età di 8000 femidiametri terreftri, computata quella del
" 03. .

rava di ripetere il Bianchini le medefime oflervaziont ot-

to anni dopo, doi adi 3 Luglio del 1714, ma non avendone avu-

to il comodo, fi auoggetiò ad una maggiore fatica nel 1727 adi

19 Settembre, tentando di ollervare la differenza delle alcenfionì

tette di Venere, e di Saturno più ore innanzi, e dopo il loro paf-

faggio pel meridiano , mentre fi trovavano in una egual decima-

zione a ultra le dall'equatore, cioè a gradi ig. Ma 1* ollervazìono

era eoi) lunga e penol'a per rimarcar tutte le minuzie del tempo

togli otiuoli « pendolo nello fpazio di 6 ore, che bifogniva afpet-
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tare l' in gretto di Saturno, e di alcune fifle vicine nel piano'
dello ftcflo circolo orario con Venere.. Confrontando dunque con
operofa diligenza le predette differenze afcenfìonali di que'due Pia-

neti, e di qualche fifla, che poteva nello fteffo tempo offérvarfi ,

trovò che la l'arallaffe orizzontale di Venere era nel tempo di fo-

pra mentovalo zi" 11", e perciò minore della prima , quantunque
doveile ritrovarfi maggiore, eilèndo nella feconda oii'ervazione Ve-
nero più vicina alla Terra. Ma come il metodo era affili fatico-

fo , e delicato, così non è cofa lìrana, che fia foggetto a qualche
alterazione.

Nell'anno i&ts, come nota il Riccioli nell' Almageflo L. E. ,
parve al Fontana dì vedere uno, o due globetti ofcuri , ora fuori,

ora a diritto di Venere. Nel ìéji, e i6$6 parve al Caffini iìel-

fo di vederne uno, che imitava Venere colle fue fa!i , e n' era
lontano 3 del di lei diametro. Si è dubitato fe folle quello un

Fenomeno nato nell' Atmosfera di Venere, o un Satellite di
queflo Pianeta; ma riflette il Bianchini non poter probabilmen-
te dirli il primo , perchè non e verifimile che fi efienda tanto
1' Atmosfera dì Venere, ma ne pure forfè il fecondo , perchè
fe folTe un Satellite, dopo molte continuate oflèrvazioni farebbe
zitornato a comparire.

Nuovi fenomeni ojfervati nella Luna dallo flejfo Bianchini.

Avendo ir medelìmo Autore diretto nel di 16 Agollo 1725
un Tclefcopio di 150 palmi nella Luna, verfo la quadratura ,
vide nel Platone un particolare fenomeno. Imperocché cadendo
allora tale macchia nel termine della luce, il margine di quelli
profonda laguna affai rilevato appariva tutto illaftrato da bianca
luce, e intanto il fondo era ofcuriflimo, ma nel mezzo eli par-
fava un tratto di lume roffeggiante , the ftendevafi come una
traveda un eflremo all'altro. L'Autore propone ai Filici, fe
per avventura liaii codelto un indizio di qualche foro aperto ne(
margine elevato di elfi macchia dal lato del Sole, per Io quale
foro paffino i raggi folari, come per una fineltra, o fe piutto-
Ilo iìano raggi rifratti , che dalla fommità della macchia Iìano
inviati al fondo, e divengano roffegglanri, come fogliono fare
nella noftra atmosfera al levare, o tramontare del Sole , e per-
ciò fia quello un fegno di qualche fluido, che a euifa dì Atmofr
fera Hia intorno alla Luna. 1

Un'altra difeoperta egli fece nel 1727, a fu di alcune picciole

atee
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atee poligone rettilinee, per mezzo delle quali cred' egli che con-

tiniundafi quelle col tempo ad olservare, fi potrà conofcere al fi-

ne , le accada qualche mutazione nella edema fuperficie dì quel

globo . Ofservò ancora una incifura in linea retta , che fi ftendeva

da Ariiìotele a Eudofso in forma di una t'olia lunga una trentèlima

feconda parte del diametro Lunare , la quale perciò egli la compu-

ta 70 miglia Romane in circa.

Adi 12 Settembre dell' anno iuddetto Platone non era ancora

iiluminato imeni adi 15 tutto itoprivafi, e gettava fino al centro

della voragine un' ombra afsai lunga t'ormata dalla elevatone del

greppo opnofto al Sole. Ma non fi vide alcun fognale del lume

folare, come due anni prima, il che crede 1' Autore che forfè

ila nato per una diverta politura, che aveva il foro marginale

riguardo al Sole.;

Belli rtveluò.w -ài -Mercurio.

Il Kirker [1] peTuoi viaggi «Buia, « de Reità [»] nell'oc-

-chio di Enoch, ed Elia affermano che Mercurio fi mova intor-

no il fuo afse nello fpazio di fei «re in circa . Ma le ofeerva-

zioni più accurate fatte intorno di efso ciò non .confermano ,

non .potendoli facilmente fcoprire le di lui macchie, fe ve ne

fono, a cagione della tua troppa fplendidezza, e di rado poten-

do effere ollervato per la fua troppa vicinanza al Sole.

Bell Anello ài Stttitno. .,
.

Nelle varie offervazioni, che fece fopra di Saturno il Galilei ,

-ed altri Aftronomi dopo di elfo ,
comparve loro in tinte forme tale

Pianeta: or. rotondo, ora ellittico, ora con due quali orecchie, o

eraffi di grandezza «Ùrerfa, che dìfperarono fiià powtfi ritrovare la

caufa di tante varietà fino the 1' acutiflimo rinomo [ 3 ]
diede in

pubblico nell' anno 1660 il vero fìftema di tale Pianeta, tao»
-
ulre quelle apparenze dimoftrò egli non altronde nafccre, che

1 Ansilo di luce, che lo circonda, il quale fecondo lediver-

fe tue politure rapprefenta diverfe figure, e variamente i riguar-

danti delude . Sta tale Anello intorno 1 globo d; Saturno in quel-

la, come nota il chiarimmo du Hamel, che ila intorno

un globo artefatto il fuo orizzonte, concentrico al globo, e lo eie-

tonda fenza che da neffuna parte lo tocchi, come !, vede nella fi-

gura [4], in cui S è Saturno, ed ABC 1 Anello. Egli è Knue^

f,] L~l7ì Z.Tt3] FÌ/".P"lTÌ FiiTilT««.u.
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e pieno , ed equabile , e fu il Tuo feriiidiametre a quello di Satur-

no fecondo 1' Hugenio, e il Caffini come n : 5, e la fila laritudi-

ne DA fi eguaglia all' intervallo DE, e nella minima diilanza fi

vide fotto un angolo di fS8 fecondi. Tale Anello o non fi rivolge,

o pure fi rivolge intorno [' alle Pp, che congiugne i fuoi p»li , in-

torno cui è vcrjfimiLe, che fi rivolga ancora Saturno . Sta il fuo

piano inclinato alt' eeelittiea con un angolo di 13 gradi e_i_ , ne

cangia mai politura per tutta l'orbita , che percorre Saturno, (li

1' afse Pp fempre parallelo a fe ftefso.

Con tale fiftema fi fpiegano le fue cosi Arane apparenze . Impe-

rocché efsendo in tale politura il piano dell' Anello, che continua-

to palerebbe per lo centro della Terra , allora fi renderà inv i fi bi-

le, perchè non ila efpoiU all' occhio fe non la fua grofsezia, ch'è

minore di quello che fi richiede per iàrfi in tale diffama vedere, e

Erciò fi vedrà allora Sarurno di figura globofa, come fe non avef-

Anello, che lo circondi. Secondo poi che egli li avanza, prin-

cipierà a farli vedere 11 fuo Anello , che per efsere obliquo allo

fpettatore comparirà a gutfa di un eliffi , la quale crelte più di lar-

ghezza, quanto minor è 1' obliquità, con cui fi dimoftra l' Anel-

li che per mettere fotto gli occhi fia per maggiore facilità lo

fpettatore in S [1] luogo del Sole, intorno cui giri Saturno per

!e lettere A EH ec. coli' afse parallelo fempre a fe ftefso . Ef-

fendo Saturno in A dove il piano dell' anello prodotto pafsa

per 1' occhio S, li conofeerà che non dee comparire allora altro,

che la grofsezz dell' Anello, la quale per la fiia tenuità non ve-

dendoli, dee Saturno comparire come un femplice globo fenz'

anello, ma avanzandoli coli' afse parallelo a fe ftefso incomin-

cerà a dimoflrarfi con figure varie elittiebe, le quali fempre più

Ti avvicinano al circolo , fecondo che fi diminmfee 1' obliquità

dell' anello fino che [* anello h in E, dove efsendo mìnimamen-
te obliquo, li vede ancora colla maffima faccia dopo che decre-

fee la latirudine dell* eliffi a mìfura che 1' anello fi fa più ob-

liquo, finochè in fine dando nuovamente diritto ali* occhio in

H, di nuovo fi dilegua il fuo affetto, e comparifee un'altra

volta Saturno globofo, dopo di che un'altra volta apparifee coti'

anello, la cui apparenza crefee fino in N, da cui in fine torna

a decrefeere, e diventa zero in A

.

Le

[1] FÌg.i.Tm.ij.
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Le fteffe Falì deggiono vederli febbefie ni qualche diffèrenr»

dallo fpetratore potfo nel etntro della Terra.

Di qua e di là del punto A, dove ila l'anello diretto all'oc-

chio per un arco di fette gradi in circa, è cosi tenue 1" affetto

dell'anello, che per tutto quello fpaiio non fi difeopre, e come
Saturno impiega jier ogni grado un mefe , cosi feguita , che per

quattordici meli in circa non fi difeopre; e perciò comparifee Sa-

turno folo, e globofo. Tale lo vide il Galilei nel fine del 10*12,

nel principio del 'itìij; taleiancora lo vide 30 anni dopoilGaf-
fendi, e tale quindici anni dopo, cioè nel i6%g i'Hugenio effón-

do allóra Saturno nel luogo H. Codeito luogo offervò allora 1'

accurat i ili ni0 Uomo corriiponderc allì ;o gradi , e 1 della Ver-

giti; , e perciò il luogo A edere nei gradi to, c 1 de' Pefci .

Sette anni dopo lo vide in N colla inanima faccia , corrifpon-

dendo il punto N aili gradi io, e_i_dd Sagittario, dove aven-

do Saturno k mailirru declinaiion dell* ecc] ittica , efpofe ancora
la maffima faccia , la quale dovevafi vedere quindici anni dopa
in E nei gradi 10, e j_ de'Gemelli,

Fine delf Ottava Libro.

Torte IL Bb



LIBRO NONO
Contìnyaxions della fieffa Materia.

SEZIONE PRIMA.
TKÌTQrb'ttc de'Pìaneti, e delle hra confeguenzc .

.'

Delle EliSÌ Kepleriane. Cap, 1.

I Fenomeni che da or* abbiamo fpiegati , non hanno obbliga,

to Copernico a confiderà re le orbile de' Pianti) diverte di'

circoli concentrici, il centro de' quali e il Sole. Ma confideran-

no più attentamente i moti del Sole , Ycopr iffi , che non. tono i

Pianeti in qualunque loro tiro egualmente dittanti dal Sole. Im-

perocché fe [a Terra fòlle in ogni tempo egualmente dal iole

lontana, eflendo equabile il moro del Soie, non lì vedrebbe il

Sole impiegar p-.u tempo in pailando dall'equinozio di ptimave.

/» a cuet.o oi autunno di quello the dall' equinozio di au-un-

4M a quello di primavera, de' uuali tempii la I fi < uà è quali

di otto giorni, la qual cola i argomento evidente, che 1' ano
peteorfo ne' Tei mefi eflirj della Tetta intomo il Sole lì* p-.u

grande dell' ateo descritto ne' lei meli invernali, e the in ion-

fef.uenla del citano annuo terrellte non Ila tentro il Sole. Il

che mjegtorraer.te fi conterma, perche in tempo di (late compi,

rifee il Sole con miao'e diametro di quello che io tempo d'

inverno, il che è minifeilo indizio della tua ineguale d.llarza

in tempi diverti. Dalle quali apparenze fu coflreiio Copernico a

(Ubilire, the I' o:b:ia della Terra folle eccentrica al Soie, lu-

me nabli! Tolomeo, che [' oib.ta del So:e folle eteentnea alla

Tena, e come giudicava, the non altre orbite dovellrro ammet-
terti in Cielo, che le circolari, come le più femplici tra le cur-

ve, e corilpondenti alle ollervazioni ; cosi pensò, che la Terra

non altro defcrivellè, che un circolo eccentrico al Sole, qual

ì ABCU ; t j il cui cenno è in E, e il luogo del Soie S.

Il punto A, cfi'è iimoto dal Sole , lo ch:imò AjcUi il pun-

to C, eh' e il più vicino, Il Perielio, la linea AC t la li;

nca degli Ap(<dt , o degli , j due punti A, e C gli

Augi, e la linea ES l' Lecewnrità . Lo Hello faifi di op.ni

Pianeta, the gira intornu cel Sole, fe non the i' eccentrici-

tà è in eia leuno diverte, ed in tutti fuo:i che in Venereèmag>
6'Qie

Digiiizcd t>y Google



Liho Nono. 195

fiore dì quella , eh* è' Dell' eccentrico della Terra. Colla qua!
Teoria i Copernicani molto aggiuliatamente determinarono i luo-

ghi de' Pianeti , e coftmirono le tavole per meno del loro cal-

colo, le quali poco aberravano dalle offervazioni , principalmen-

te in quei pianeti , ne' quali le orbite non molto deviano dal

cìrcolo, com'è quella della Terra. Ma nel calcolare il luogodi
Marte per qualunque dato tempo altervò 1' accuratiMimo Keple-

ro [ 1 ] , che tale teoria a tale pianeta non bene rifpondeva , ma
ne' luoghi dagli Affidi rimotìilìmi le diUanze di Marte dal So-

le venivano ad eQete minori di quello che portava la natura

del circolo in maniera che l'orbita di Marte invece di «(fere il

circolo ABCD , veniva ad effere la curva AMCN, la quale

finalmente dopo penoli calcoli riconobbe, ch'era un'eliliì Apol-

loniana , in cui la linea dagli Augi A C è il diametro maggio-

re, MN che palla per Incentro E, ed i perptndkolare alla AC,
il diametro minore, S ano de' lochi, dove Ita il Sole. E fecon-

do tale figura trovò Keplero tutte le dilìanze SP di qualunque

pianeta ptimario dal Soie, alle quali rifondono ottimamente le

molte, ed accurate oll'ervazioni fatte da Ticone.

Metodi per imxfligm la diflamg della Luna dalia

Tetra. Cap. IL .

IL metodo comune per determinar la diftanza della Luna dal-

la Terra e per mezzo della l'uà Parallail'e . Ma per conofeer

quella due fono 1 metodi più celebrati.

11 primo confitte in determinare fecondo le tavole Lunari ,

quale declinazione abbia la Luna dall' equatore nel tempo , in

cui lì ritrova ella fui Meridiano, nel qual modo conoscono qua-

le (ìa la fui vera altezza fopra l'orizzonte razionale, cioè a di-

re quale Ha i'alrezza, in cut fi vedrebbe da uno fpettatore polio

ai centro della Terra. Ofi'ervata poi con accurati ftromenti l'al-

tezza, ch'ella ha nel medefimo tempo riguardo all' orizzonte len-

libile, cioè a dire riguardo allo fpettatore terreftre, in tale ma-

niera ritrovano la differenza dell' altezza razionale dall' altezza

fendile, eh' è la Parallafle cercata.

Tale ollervazione è più ficura fe , come avverte Tolomeo, fi

ritrova la Luna in quel punto d'orbita, in cui patìfee la mini-

ma mutazion di declinazione , come quando fi ritrova nel limi-

te boreale.

Data la parallalfe ne fegulta la determinazione della fua di-

Bb ij danza.
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(bua. Imperocché lia la Lana nel punto A [ 1 ] , 1* offerva-rot*]

in B, e ila C il centra della Terra. L'altezza razionaldellaLu-

na è l'angolo ACD, noto al tempo dato per le Tavole, l'al-

tezza oliervsta è l'angolo ÀBE, la diCerenza de
1

quali angoli è
le Parallalfe BAC. Imperocché eflèndo BE e DC tra loro pa-

rallelle, l'angolo eilerno AFE fi agguaglia all'angolo ACD, ed

allo lleffo AFE eilerno fi agguagliano li due intemi, ed oppo-

ni FAB ed ABF. Dunque ACD — FAB t ABF ; e perciò

FAB, ovvero BAC — ACD — ABF, ovvero ACD — ABE,
ed in confeguenza l'angolo BAC lì agguaglia alla differenza del-

l'altezza razionale, e della vifibile, cioè a dire efprime la Pa-
rafile . Data dunque nel triangolo BAC la parallaiTe BAC , c
l'angelo BOA, ch'è la dilhnza della Luna dal Zenit ,. e in fi-

ne il lato BC, ch'è il femidiametro della Terra , li conoi'ccri

eoi calcolo trigonometrico anche il lato AC , che e la diftanza

della Luna dal centro delia Terra, e il lato AB, ch'i ladiiten-

za dì cfla dall'occhio nollto.

Ed in tal modo il P. Riccioli raccoglie eflere la diftanza del-

la Luna Apogea nelle fue quadrature di femidiametri terreflrì

66 a , nelle fizigie £4 i Ma quando è Perigea nelle quadrature

ji , e nelle lizigie sì-
Il Calimi determina la maflinia diftanza di ella Si femidia-

metri, la minima 53. 11 KeiU la maflìma Ó4, la minima $6, in

p.uifa che la media & 60; cioè a dire, eomeltabilifceil Picardo,

piedi di Parigi 117^940910.
Data una parallalfe di altezza, ne feguita la cognizione della

parallaffe orizzontale. Imperocché nel triangolo EBC rettangolo

in B fi cooofeerà l'angolo ECB per la parapalle conofeiuta , e
perciò ancora la parallalle orizzontai ricercata.

In tal modo appretto Io lì silo Riccioli trovali, che nelle qua-
drature della Luna Apogea la parallaiTe orizzontale è di minuti
Si, aa, nelle fizigie 53. 30; e quando è Perigea nello quadra-

ci) Fit, 3 . r™. 11.
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i Parallaue maffima mìnima
Secondo Copernico .65; 48 , ."I 50, 10.

l'icone d 5 , js-
' ì6, 14

Longomontano 56, o 57 , 15
Lansbergio 77, tì ) 51 , n ,

Bullialdo CI
3 ,41 5 3 ,

36"

Keplero <53 , 41 55 , ;«
Vendelino fi, iS 53 , 4Ó

11 fecondo' metodo confile nella offervazione di una fola ec-

t. Lunare fatta in cuci tempo, in cui !a linea che congiugne
le punte delle coma lunari ì parallela all'equatore, Imperocché
{e allora fi offerva la lua alitila appaiente', la tua aiceafione

tetta, « la fua apparente deci:nazjcjae, G conofee ancora la fua

diftanza. Sia perciò ZPHO f t-> il Meridiano , io cui P fia il

rolo, Z il Zènìt. E fu QE l'equatore, ,n cui l'afeenlione ie<-

ta incommeta in R , 1K> Porinotus, A il luogo appaiente del-

la Luna, ed V il razionale.

Per A, ed V l'intendano defediti i cìrcoli della declinazione

PAB, PUD, che tagliano l'equatore in B, e D. Gonoiciulo il

luogo del Sole , o col calcolo , 0 colle Tavole, . conolceràar,.

cara la fua atcealione reim, ed in confeguenia I' ai'i enfione ret-

ta del punto ad efib oppolìo, ovvero dei centro dell'ombra , e

perciò larà noto RD, e perchè fi conofee anche RB , eh' è l*à-

icenfione apparente , fi eonofeerà ancori la loro differenza , ciò*

l'arco BD, e perciò li eonofeerà l' angolo BPD. Dunque nel trian-

golo APZ effendo noti tutti e tra i lati , cioè AZ dillanza ap-

parente della Luna dal Zenit., AP dilianza apparente delia Lu-
na dal Polo, e PZ dinanzi del Zenit dal polo , fi eonofeerà 1'

angolo PAZ. Dipoi in PAV dati gli angoli APV , e PAV vé

il lato AP, fi eonofeerà AV, ch'i la parajlalie ricercata ; data

la quale fi avrà fecondo le cole fopraddette la fua diftanza anco-

la dal centro della Terra e dall'occhio dell'offermore.-- ,ci
Ritrovata la diftanw per un -tempo , è facile il ritrovarla per

1

tutti i tempi. Imperocché Ila OR (.») la Terra, di .cui T è il

centro e Tolfermore i in O , e fìa L il fito- della Luna oilerva-

ta col metodo precedente, percui furono determinate ledilìanzeOL;

TL (

(Offe**--*** [aJF/i.j.T«.*ì.
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TL, e ftafi ofleirato allora nel" primo entrate dell'ombra il dia-

metro apparente dalla Luna. Se, quando la Luna e in I li of-

ferva parimente il fuo diametro apparente, eflendo le dilìanze in

ragione reciproca de' diametri apparenti, avrafli la dilìanza OJ.
Nel triangolo dunque 0(T conofeeadofi i due lati O/ , OT,
e l'angolo TOL dato per t'apparente altezza, lì conofeerà an.,

cora la diftanza ricercata Ti; com'era propofto.

Metodi per cono/cere la dipana del Sole dal centro

della Terra.

Tre fono i metodi fin ad ora celebrali predo gli Aftrortomi

per difeoprire quale Tia la dillanza del Sole dal centro della Ter-
ra.. Il primo è d'Ipparco, il fecondo di Arilìarco Samio, il ter-

zo e di Domenico Caffiuii. '

s
:t i '..i i.'

Il metodo -d'Ipparco confitte in dedurre la panllaffe orizzon-

tale del Sole dalla paralhife orizzontai della Luna. Imperocché

fc, come abbiamo efpolto [r], il femiangolo del cono terre(he

fi eguaglia al feroidiametro apparente del Sole meno la parallalfr

orizzontale del Sole , farà dunque la parallafle del Sole eguale

al ièmidiametro apparente, del Soie meno il - femiangolo dal co-

no terreflre. E partili il femiangolo dal cono terreftre fi egua-

glia al femidiametro dell'ombra apparente meno la parallafleLu-

nare, fari dunque ia parali alfe ornizonlale del Sole eguale al fe.

midiametro più la parallaife orizzontale Lunare , e meno il iè-

midiametro dell'ombra apparente: Di tal metodo fiférvìrono qua-

li tutti gli antichi da Ipparco fino a Keplero, e il P. Riccioli ,

e in tal modo trovò Ticone efiere la parallaQè Orizzontala del

Sole di 3. minuti, la ijuale poi da Longo tuoniano fuo difcepolo

fu ridotta a x. minuti e 40. (econdi, le quali quantità perofo.

no affai maggiori delle vere, rame épparifee nell'ufo de'metodi
meno lubrici, ed incerti di quefto.ii

i

Del fecondo metodo è Autore Attftarcò di Sanno , e confitte

in -paragonare la éiftanza della Luna dalla Terra', e .dal Soie al-

lora qpando comparifee Dicotoma, .ó Bipartita, li che pei inten-

dere e primamente da affenrarii , eh' el&njo la Luna un corpo

opaco, e sferico, una parte di alfa retta tempre illuminata dal

Sole ^' ed. una parte refla pleura, e iebbene la parte illuminata è

tempre maggioio W oftura-, -efferids 'iLiSolr fnarigLait; drlla Lo-
rna, rootutrodò tanta è latitanza, della Luna ri Sole, che una.

non è differente' fenfibilmente dall'altra;, onde può ton/iderarfi La

DfsMMibrGoo
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(fera lunare in due emisferi egualmente fempre divifi, l'uno il"

luminalo, e l'altro ofeuro. E' da notare in fecondo luogo, che

dtu volte al mele comparifce a noftr' occhi tale Bapammeato ,

ma, nel tempo vicino alle quadrature, nel qua! tempo
. .e fczione de due emisferi , ovvero il piano dell' illu-

minazione paiia per l'occhio dello fpettatore , ovvero pel cen-

tro della Terra, ed in confeguenza la linea che unifee i centri

della Luna e la Terra è perpendicolare a quella, che unifee i cen-

tri dell» Luna « del Sole. Polle le quali colè lìa E[i] ìlcen-

tro del Sole, Z il centro della Terra, L la Luna bipartita, eia

linea OO rapptefenii il piano bìparziente, che paffa per lo fpet-

tatore A, e per lo centro della Terra Z , a cui è perpendicola-

re la linea LE, che unifee i centri della Luna e del Sole. Se
nel triangolo Dicotomico LZE fi prende l'angolo LZE, ch'è la

diltanz» della Luna Dicotoma dal Sole, e ti determina o per of-

fervazjone, 0 per calcolo, eonofeendofi l'angolo LZE , e l'ango-

lo ZLk , ch'i retto, e finalmente il lato LZ , ch'è la diftanza

della Luna Dicotoma dalla Terra, fi eonolcerà ancora il lato

ZE, ch'è la ricercata diftanza.

Per avere pia accurate le oiiervazioni è cofa efpediente il pren-

dere quel tempo, in cui la Dicotomia della Luna è intorno il

aonagefìmo grado dell' ecclmica, e quando l'altezza della Luna
4 mallima, e la latitudine è minima, clfendo in tal modomini-
roi gii errori, che nafeono dalla rifrazione, e dalla latitudine .

Timi l'cfatezza. del metodo eonfifte in determinare il precifo

momento della D.ipotomia. H che per fare fi eleggano due mo-
inenii , il primo in cui vi polla eflcr dubbio fe la Luna cella di

comparire più «olle Certa, il fecondo, in cui li fofpetii fe in-

comincia a comparire Gibbafn. V intervallo di tali due momen-
ti , che «me afferma il Riccioli, non palì'a mai mezz'ora t di Ti-

fo per meta darà il tempo più profilino, che aver fi polfa perla

ricercala Dicotomia, Ma fe coll'offervaziooe lìelfa fi voglia co.

nofeere il tempo della Dicotomia , è cofa efpediente 1' adoprare

un Telefcopio , che ingrandifea più che far fi polla, applicando

un dritto filo ali? lente obbietti vn, il quale nel momento fteffo ,

in cui coincide colta dritta O O determinerà il tempo della ve-

ra Dicotomia-

In tale maniera il P. Riccioli l'anno «Sji adi 27 di Aprile

7 ore, e j* minuti dopo i| mezzo giorno olfervò. inBologca la

Luna bipartita, la quale in quel tempo era alta 65 grati i, e che

di poco aveva paffa tq il nonasefimo dell' ecdjttic* . Calcolali al.

TT'iriTer™. ij: •

~—
•

. .

"
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lori per mena delle tavole i luoghi del Soie, e della Luna rirru.

vò che l'angolo della diitanza della Luna dal Sole, croi 1' angolo

L Z E era di So gradi , 34 minuti , e 50 fecondi ; ed in conseguen-

za l'angolo ZEL, che dal VViftone chiamato la pmtlafi me-

fttua del Sok, era di minuti 15 , e fecondi 10, dal . che ne fegui-

ta, che la linea ZE, cioè la dilìanza del Sole dalla Terra folle di

7000 femidiamerri terreihi. Ma il Vendelino dopo molto , ed ac-

eraie oflervazioni afferma aver egli ritrovato maggiore I' angolo

della dilìanta LZE, cioè di gradi 80, e mimili 45, onde ne fegue

edere I' angolo ZEL di foli minuti 15 > e perciò ell'ere la diffama

del Sole molto maggiore di quella, che ritrovò il Padre Riccioli.

Determinata la diitanza del Sole per mezzo del triangolo Dicoto-

mico, feguita ancora la determinazione della parallailè orizzontale

di quello, la quale- trovafi da! P. Riccioli all'ai minore della Tico-

nica , e non più che a 30 iecondi afeendere , chi dal Vendelino i

l'atta ancora minore , e non più di 15 fecondi elk è polla.

Ilterzo metodòtende a determinar la parallafie di Marce, dalla

quale fi deduce poi quella del Sole. [1] Sia, come eQrane il chia-

nifimo Bianchini il circolo AFBC [a] l'equatore terrelìre, HMK.
il circolo diurno di Marte ,

quando egli Ila nel!' equatore, ed

LVR P equatore deferirto nel firmamento, e s'intenda tale pia-

no equatorio indefinitamente prodotto (ìcchè li diltenda per le

sfere di tutti i Pianeti, ed alle ftelle filfe, e fia Marte in H
nel piano dell' equatore. Per de ferivere la fua diurna rotazione

niente altro dee farli, che muovere intorno il centro D la di-

ltanza DH, ficchi fi deferiva il circolo HMK, 'che Marte de fcri-

rerebbe fe non svelte proprio molo. Se tal circolo lì divida in

ventiquattro parti eguali, per ciafeuna delle quali fiauó condoni

tanti piani retti all' equatore, i quali nel centro D lutti lì ta-

glino, potrannolì quelli conliderare come tanti circoli orarj, che

riguardo a' loro luoghi faranno le veci di meridiani. Unodìque-
fti fia il piano LHA D , che farà il meridiano del luogo pollo l'ot-

to !' equatore, dove (iavi un olfervatore, che vegga Marte in H ,

ed una Ma in L per una medefima linea retta. Se tanto la Elia ,

Stianto Marte non aveflero altro molo che il diurno , nello fpaiio

i ventiquatlr" ore ritornerebbono inlieme al luogo primiero . E fe

Sieflo moto diurno folte equabile, amendue fareboono ne! piano

MR dopo fei ore, il qua! piano è il circolo dell'ora fella Aflro-

nomica . Se vi foiie dunque uno fpcttatore nel centro D , che guar-

dale perpetuamente tali corpi, li vedrebbe tempre amendue in una
fola retta congiunti, o foffero nel piano DHL, o nel piano DMR.

[1] AtùÙUffmQu. iiSSj. [a] Fi1.7-Tw.13.
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Ma non così accade allo Tpcctatore polio in A . Imperocché quan-
do hi lilla e Marie fono nel (no meridiano, li vede bensì nel-

la della retta AHL , ma quando fono in un altro meridiano,
come DR , l'ara Marte veduto nel piano AM , e la Filla nel

piano AR , e perciò pareri, che Marte fiafi avanzato all'occi-

dente, o che la Filla fiali molla all'oriente, (ebbene di fatto a-

mendue col Iblo moto diurno, come lì luppone , equabilmen-

te lì fieno girati. Ma per altro fapendo egli, come l'uno e l'al-

tro equabilmente li è mollo, fapra , che amendue dopo fei ore

depgiono elk-re polii nel circolo dell' ora iella Aiìronomica ve-

ra , ma troverà ancora , che dopo fei ore Marte ha pattato il pia-

no dell'ora fella fallìbile, eliendo il circolo orario lelìo fenfibi-

le riguardo alio gettatore A non il piano DR, ma AN . La dif-

ferita poi del tempo, che s'impiega nel palladio di Mar-
re (LI piano dell'ora Iella razionale al piano della fcnlibile , che lì

può dire la farcUujft oraria, fi conolce dall' ano equarorio l'M,
che Marte in tale tempo deferive • il quale fi eguaglia all'an-

golo PAM eguale all'alterno AMD, cioè a dire eguale all' an-

golo, fono cui uno Incitatore pollo in Marte vedrebbe.il femi-

diametro della Terra, t iale la paraltaffe di Marte, in manie,

ra, che le td arLO PM è di un iòlo grado, comparirà a ta-

le Ipcitatore panar Marte per lo piano Al* quattro minuti d'ora pri-

ma che pallino le lei ore del Ilio allontanamento dal meridia-

no. Quanto più Marte è lontano dalla Tetta, tanto è mino-

re I' angolo, lòtto cui la Terra farebbe veduta da Marte, e per-

ciò minore farebbe la differenza del tempo nel paffapgio di M(ir-

te da un piano all'altro. Che fe l'allontanamento di quelt' A-

lìro folle malìimo, qual È. quello delle Fine j farebbe così pic-

colo l'angolo ARP, ovvero il fuo eguale NAR , che fareb-

be afiaLto impercettibile, ed apparirebbe egli nel piano AN nel-

lo dello tempo fenliblle, in cui la Filla comparirebbe in DR. In

tal modo una Stelle filia , o pìuttolio un orologio olcillatorio in-

fame colla Stella può far le funzioni dì un oifervatore pollo al

cui; tri) C. Imperocché qual altra cofa può fare :un oifervitore po-

lio nel centro C, che renderci certi d'aver veduto la Filla e Mar--

le nello iìeilo piano dell'ora fella Afiionomica, mentre noi intan-

to oll'ervando quelli due Allri gli abbiamo veduti in luogo diverfo *

Ma ciò lo dimollra a noi il n olir' orologio , numerando le ore dal

pallaggio di Marce pel meridiano. Imperocché colìando a noi, che

la Stella dopo lei ore dal fuo palìagcio pei meridiano e per edere

nel piano dell' ora felìa DR , laiemo ficuri , che la Stella k in tale

piano, quando ci viene dall' orologio indicata la feda ora, Maper-
Partc II. C c chi
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chi riguardo alle fide il piano dell'ora fefta fenfibile conviene col

piano dell'ori Ièlla razionale , fe dopo fei are dal palleggio della

fiflii pel meridiano difponiamo un piano, che pàlli per la iìiTa e il

noftr occhio, il quale piano fia parallelo all' alfe terrcitre ,
faràcjuc-

ilo il piano dell'ora fella fenfibile , in cui vi farà nec eli ari amente la

fila, e allora Marte comparirà edere dittante da quello tanti mi-

nuti, quanti ne ricerca la fua parailaHc. SI noti perciò col pendolo

il numero de' fecondi , che s'impiegano tra*) rullaggio di Marte, e
della Ma, ed in tal modo computando per ogni quattro fecondi o-

rarj un minuto primo di fpazio , fi avrà la Parallaffe MAN , ov-

vero AMD, chedovea rittovarfì. Ed in tal mudo il Callìni, e pi
col fuo efempio il Flamlleedio rirrovarono la PL-.rallafle di Marte,

la quale non pafsò giammai infecondi, il che tanto più fu dipoi

confermato quanto che lo fieno Autore avendo collo Hello metodo
computata quella di Venere, ed avendola poi paragonata con quel-

la di Marte, la ritrovò la medelìma. -

Data la parallaffe di Marte non è difficile il determinare quella

del Sole. Imperocché elìendofi rirrovata quella di Marte minor di

15. facondi in tempo di Marte Acronico, nel qual tempo il Sole era

più che il doppio dinante dalla Terra di quello che Marte, feguita

ancora, che la parallasse del Sole fia un poco meno che la metà di

quella di Marte, onde venga ad elsere 10. fecondi in circa come l'ha

Itahilitail celebre Cafóni , e dopo d' elfo il Flamlleedio, e il New-
ton non troppo diferepante da quella del Vendelino calcolata per
mezzo della dicotomia ddlaLuna , nè da quello di Hugenio , che la

pone tra il g e il 10, o del Sig. de la Hire, che la pone tra ÌÌ6e-j.

Data la parallaffe orizzontale del Sole fegue per lo calcolo trigo-

nometrico la determinazione della fua diftanza dal centro della Ter-
ra, come abbiamo fpiegato nella lunare. Cosi Te fi ammette col P.

Riccioli efiere la parallafsc orizzontale del Sole di 30. fecondi , tro-

vali la diftanza media del Sole di 7000. femidiametri terreftri . Ma
fe col Vendelino è di 15., farà la diftanza di 14000. Se poi come
il Caffini, e il Flamlleedio è di 10, la dillanza farà di nooe, la

quale fecondo l'Hugenio monta ancor più, ed afeende a 14000., e

lecondo de la Hire a 34000.
Data in fine la dillanza media del Sol dalla Terra ne confe-

guono tutte le diftanze degli altri Pianeti . Imperocché tra gli

altri metodi avendo il Copernico ritrovato il modo di determi-

nare la proporzione, che hanno le diil.inze de' Pianeti primarj

con-quella del Sole, quando fia conofeiuta quella del Sole , po-

trannofi colla loia regola aurea conofeere ancora quelle d'ogni
primario.
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Difimstf del Soie, e de' Pianeti Primari dalla Terra m /enfi-

diametri Terrejiri fecondo il Cafftni.

dì Venere

della Terra "374
di Marce 39000 35500 Soood
dì Giove 143000 1 15000 87000
di Saturno 144000 iioooo 17*000
della Luna 61 57 13

DiJItnZe medie de' Pianeti fumar} dal Sole, fofia quitta della

Terra di pani icjoooo. fecondo f Hugenio . [ 1 ]

Dilìanza Media Eccentricità
:

di Mercurio 3S80J 8410

dì Venere 71400 500

di Mirte 'S^SO '4"S
della Terra iooooo 1800

di Giove 5 10(S5o 15058

di Saturile» 951000 ' S4*°7

Difian-zs medie m miglia Inglcfifecondo il Vvìfìon. [ z ]

di Mercurio 31000000

di Venere 59000000

della Terra 81000000

di Marte 113000000

di Giove 414000000

di Saturno 777000000

Date le dittarne de' Pianeti primarj dal Sole ne conlegtiita la Co-

gnizione delle loro grandezze , come ci cfpone il Keill [ 3 ] nelle

lue lezioni Aftionomiche fecondo il metodo dell' Hugenìo

.

E primamente per quello che appartiene a Saturno , vedendofi

il diametro del Tuo anello , allora eh' egli è Perigeo , lòtto un

angolo di ài. fecondi, ed eflendo la mìnima dittatila di quello

[1] ^«MiB.f(i;JCalj?-.paj. 537. [t] Prtl.Jflrm. [jlZfS.14.
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alla media del Sole come 8 : i incirca, feguita che fe Saturno fof-

ie tanto diftante quanto il Sole, comparirebbe fono un angolo di

544 fecondi, e perciò pofto il diametro apparente dei Sole
, qua-

le lo pone 1" Hugenio di 30', e 30" , farebbe quello a quello come
544: 1830, ovvero come 11 : 37. E perchè il diametro di Satur-
no a quello dell' anello fi offerva effere come s ' " 1 farà dunque
il diametro di Saturno a quello del Sole, come 5 ; 37.

Il diametro di Giove nella minima dillanza apparifee di S\ fe-

condi, ed eifendo quella alla media dìitanza del Sole come %6 . 3
profumameli te, fe Giove foflè tanto diftante quanto il Sole appa-
rirebbe 33; fecondi; e perciò il luo diametro* quello del Sole fa-

rà come 33J : 1830.
Il diametro di Marte , quando è Perigeo, non eccede 30 fecon-

di , e perciò eifendo- tale diftanza di Marte alla media del Sole co-
me is ; 41 , fe Marte folle nella fletta dflianra del Sole fi vedreb-
be con un diametro di 11 fecondi in circa ; e perciò il diametro di
elfo a quello del Sole fari come ti : 1830.

Quello di Venere Perigei comparile di 85 fecondi. Ed' effendi)
tale dillanza alla media del Sole come 11 : 81 , te Venere
foITc diftante quanto il Sole, fi vedrebbe ccn un diametro preP
fo che di 11 fecondi , onde fi conofee eilère ii diametro di elfi
a quello del Sole tome 21 : 1S30. Cosi efTendo il diametro di
Mercurio a quello del Sole, come pone 1' Hevelio in ragione di
1 : ipo, e quello della Terra, come pono il Cailini, a quello
del Sole, come r ; 9 , _3_ feguita, che fe il diametro del Sole fi.

divide in 1000 parti, faranno i diametri de' Pianeti, come nella
feguente tavola .

del Sole iooo
"'

di Saturno 137
di Giove iSi >

di Marte et 1 -
' '

della Terra .50

di Mercurio ' 4 '"
"

Ed effendo le sfere, corno ì cubi dei' diametri , faranno le gran-
dezze de' Pianeti primari rame i feguenti numeri

del Sole ' iooooooooo
di Saturno

dì Giove
' 1571353

501074*
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di Venere 171S"

di Metro rio

Ne'qoali numeri può oifervarfì , the il Sole fupera in grandu-
la tutti i Pianeti primari Prelì intiera2 pju di cento e fediti volte .

Saturno è minore del Sole quattrocento volte . Giove cento e fef-

lanta volte, la Terra un milione. E comparando i Pianeti tra fe,

oiiervifi che Giove i maggior di lutti gli altri Pianeti .preli inlie-

me ; e della Terra è maggior quali lei mila volte. Cosi Venere ì

quali due volte maggior della Terra , ma Mercurio, e Marte fono

minori.

Diametri de' Pianeti in miglia logiefifecondo il Vviflon [ 1 ]

.

del Sole
" " '

. 705400
di Saturno . 07870
di Giove '

8J.IJS

di Marte 4444
'

della Terra '

. 793S
di Venere 7906
di Mercurio

, 4H°
'

della Limi 17S „ . . .

I cubi de' quali numeri daranno te grandezze de Pianeti in mi-

glia Inglefi, che potrannofi trafportare alle Venete elfendo quelle a

quelle come 135 : l S*
E poiché fi conol'eono i diametri di Giove , e di Saturno li cono-

feeranno ancora per le cofe dette le diiìanze de' loro fuciliti in mi-

fure note , fenza che più ci fermiamo in tate argomento.

Della prima Legge kepleriana intorno la rela-^one de'tempi , e
delle diflanze. Cap. III.

Ella contemplazione delle dittante to' tempi periodici de'Pia-

neti ritrovò il Keplero in tale maniera corri fponderfi quelli

ielle, che in ogni calo fi ferbatfe fempre la medelima Legge,

la quii è, che per tutti i Pianeti i quadrati de' tempi periodici /af-

ferò fempre come i tubi dille di/lan^e. 11 che primamente in qua-

lunque primario fi trova veto. Cosi le il tempo di Saturno fi pone

,0 , e quello di Giove n , faranno i loro quadrati goo , e 144-

Ed elfendo le dittarne medie proilimamente come <? : j faranno

i cubi di effe 710 , e 115 , la ragione de' quali è proilimamente

come quella de' [addetti quadrati. Cosi il tempo tempo periodico

N
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qella Terra a quello di Mercurio è un poco piìi di 4 . 1 , e per-

ciò i loro quadriti ponno confid trarli , carne 17 : 1 . Le loro me-
die diftanze fono in circa come 100 : 38 , i cubi delle quali fono

e 54071 , che 11 hanno proflìnumente come i fuddetti

quadrati. Se efperimenta in tutti gli altri Pianeti in qualun-

que modo tra fe combinati, ciò fi conferva fempre fecondo la me-
defima Legge; il die va con tanta maggior efatteiza , con quanto

più efatti numeri fi fanno le computazioni.

Tale maravigliofa Legge offervoUi poi dagli Agronomi pofterio-

tì al Keplero verificarfi ancora ne' Secondar). Cosi effendo le diftatt-

ze de' Satelliti di Giove come 5^, 9, i4J_ e 15, ed i tempi pe-

rìodici come 1 3 , 3.3 , 7J_t e "*3 > Squadrato del tempo pe-

4 5 4 a
riodico del primo al quadrato del tempo periodicodèl fecondo eco-
me 3 : 13 , ed in tal modo prò ilimamente fi ritrova efière il cubo
della diftanza del primo 170 al cubo 730" della diftanza del fecondo.

Cosi 3 a s 1 quadrato del tempo del terzo come 170 a 2890 cubo
della diflanza del terzo. E finalmente 3 a 280 quadrato del tempo-
dei ouano, come 170 al cubo della diflanza 13S00, Cosi ne' Satel-
liti di Saturno.

Dell» feconda Legge intorno fa refezione de' tempi, e delle aree

del! Elifi dai Pianeti descritte . Cap. IV.

DOpo eh' ebbe il Keplero feoperta qual fofTe 1' orbita vera de*
Pianeti cercò la Legge, con cui fi muovono effi per tale or-

bita , e ritrovò effere tali i loro moti ; tbe i tempi periodici di qua-
lunque Pianeta fono le aree delfeliff%, ch'egli deferire, determina-
te dal raggio conduttore, eie unì/ce il centro del Sole eoi centro del
detto Pianeta. Cpsl fe fia AMCN [1 ] l' eli ili , che deferire uà
Pianeta Intorno del Sole, il cui luogo fc nel Foco S, divife l'aree

di tali eliffi in quante fi voglia parti , come fi vede nella figura , fa-

ranno quefte come i tempi , ne*quali gli archi ellittici , fono dal
Pianeia percorlì. E tale è la feconda delle due celebri Leggi da"
Keplero feoperte. Tali aree fono chiamate dal Keplero ie Anamt-
He medie, ovvero Equabili , perchè vanno uniformemente come ì
tempi, crelcendo. Magli angoli Éliti in S , canrfASmj fono le-

Anomalie Inequabili.

Ili Fi£ . 8. Ta'v. zj.
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CoriMarj dì qutfla Legge.

i. Effendo per cale regola del Keplero i tempi periodici de'Pìa>
neri come le aree prete dal centro del molo, ed in confeguenza in
tale maniera movendoli i pianeti , che in tempi eguali il raggio,

conduttore SM. determina eguali aree, feguiia in primo luogo.che
la celerità de' pianeti non ioìo debba apparire inequabile , ma real-

mente lo fia : licchè quando dal Perielio C all'Afelio A afeendo-
ho vadano meno veloci di quello che quando difeendono dall'Afe-
Ho A al Perielio C. Così parimente -negli Atei; è necelTario , che
tardiAlmamente fi muovano,e ne'perielj velociilimamenic.

a. La velociti de' pianeti Da femprc in ragione reciproca delle

linee perpendicolari tirate perpendicolarmente alle tangenti dell' e-

liffi, che pallino per lo centro del pianeta . Imperocché ila DAF
[i] un'eliiìi di un pianeta, e nel foco S Ha il Sole , e fieno gli ar-

chi AB, ab in tempi eguali infinitelìmi deli ri Iti , t quali perciò

efp rimeranno le di lui velocita, e per la Legge Kepleriana faranno

le aree, ovvero i triangoli SBA , Sub eguali. Alle tangenti AP ,

ap fi tirinp dal punto S le perpendicolari SP , Sp , e farà il primo
triangolo eguale a SP . AB [per gli elementi di Euclide ] ed il fe-

condo Sp . ab ; onde fi deduce SP : = ab : AB; cioè a dire le

perpendicolari alle tangenti , come le velocità reciprocamente . Dal
che ne feguita , che nell'Afelio A effendo tale perpendicolare: la

nalTima, e nel Perielio C la minima, farà ancora nelP Afelio A
minima la velocità del Pianeta , e maflima nel Perielio ,come con-

viene alle ollervazionì , il che può fervire di metodo per determi-

nare gli Atei;, e i Perici; di qualunque pianeta.

3. Gli angoli al Sole, che nel minimo tempo delcrive il pianeta,

fono in ragione inverfa de' quadrati delle dilianze dal Sole . Impe-

rocché fieno nella ftelfa figura AB, ed ab gli archi ellittici in mi-

nimi tempi deferirti, e lia l'arco che milura l'angolo al SoleaS*,

ed mn mifuri l'angolo ASB , faranno dunque tali angoli come bei

ma , ovvero in ragione compolla di be : BE, ed BE . mn . E per-

chè i triangoli bSa, BSA per la regola del Aeplero fono eguali, fa-

rà be : BE = SB . Sb ; e parimente BE : ma = SB : Sta = Sb:
Dunque tali angoli faranno in ragione comporta di SB : Sb , ed

SB-.' S* cioè a dire come il quadrato di SB al quadrato di Si, che

fono le dilianze.

DeU

( 1 ) Fig. v . T. ij.

Dipzed by Google
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Della inegualità del moto de' Pianiti. Cup. V.

PEr conofcere )' inequabilità de' moti di un pianeta , e le varie

mutazioni delle fue velocità paragonano i Kepleriani il di luì

moto ineguale ellittico col moto di qualche punto , che equabil-

mente de Icriveiìè un circolo. Sia perciò ABCD [i ] l'elidi di un

Pianeta, in cui il foco S è il luogo del Sole, AC è l'alfe mafgio-

re, */il minore. Fatto centro Sii deferiva il circolo GBiD, la cui

area fia eguale alla data dilli . Se intanto che il Pianila dall' Afe-

lio A movefi verfo E nell'eliffi con velocità inequabile, fi corcepi-

fca un punto, eh' equabilmeme fi mova nel circolo da G in M, li

conofeerà, che tal punto dee percorrere archi circolari eguali in

tempi eguali, e che perciò gli archi percorfi l'iranno come i tempi;

e perchè come fono gli archi circolari , coiì fono i fattoti ; faranno

tali feltorì
,

quii è GSM ancor etti come i tempi, e perchi fion-

do la Legge Kepleriana le aree dell'elidi percorfe dal Pianeta lono

come i tempi, faranno dunque tali fiitori di circolo come le aree

dell' elifsi in tgual tempo percorie. Se fi prenderà dunque l'area E
SA deli'elìffi eguale al lettore GSM del circolo , av ratti per un
dato tempo ii luogo E del pianeta, e l'angolo MSE fjrà la dif-

ferenza , che pafla tra il moto equabile e l' inguai ile ,• i! qual

angolo perciò farà la Pnflafttefi, che per avere il moto equa-

bile ora bifogr.era rigira nere, ed ora Iruate dal moto irtqu'ahi.

le ora '-fognerà aggiugr.ere, ed ora levare dal moro inequabile

del Pianerà.

E' da oflervare, che l'area AGLE jdeeoardofi al fettore circo-

lare MSL , faranno tali aree tome tali fetton, ovvero come g'.i

angoli MSL, cioè a dire, rome ,a proftafcrcG. Dalle quali eofe

franila primamente, che crefeendo (empie per tetto I arco AB
tali aree, cielcerà (?mpre ancora l'eccello del moto ecu;b:le lul-

i inequabile, il cei'e nel pi nto ce'"a interiezione B !arà il maf.

fimo, ed eguale all'area AEBG. Dopo il punto B tal ecceffo

va diminuendo . Imperocché le fi prende l'area circolare GBmS
eguale all'ellittica ABfS, l'eccello di quella lopra di quella è

l'area AEBG meno il triangolo mifiilineo Bmn . Piti che a-

vanza il Pianeta verfo C, più crefee il triangolo Bmn , ed in

confeguema l'eccello del moto equabile fi diminuire fino che il

Pianeta e nel perielio C , dove il triangolo Bmn diventa BiC,
che per la cofiruzione fi agguaglia all'area AEBG , e perciò P
eccetto del moto equabile full' inequabile è zero , cioè a
dire l' uno coli' altro coincide . Ma dopo che il Pianéta ha

fu-

[ t ] FÌ&. ,. T«v. ^

DicjiizMDy Google



Lihn Nono. 209

fuperato C crefcsndo maggiormente il fliddetto triangolo , J" er>

ceffo diventa negativo, cioè a dire il moto equabile è fuperato
d,i!l

!

.iiLijuabiie, e la quantità, con cui è fQperato , va crelcendo
lino in D, ch'è il fecondo punto della interiezione, dove Ih il

rruilimo eccello del moto inequabile fopra 1' equabile , dopo dì

che lì va tale veceffo tempre diminuendo, e II va accollando 1'

inequabile all'equabile finochè Dell'Afelio A di nuovo coincidono.

. Se l'area dell'elidi ABEF [1 ] fi divida in aree uguali con i

raggj centrali tirati dal Foco S, gli archi ellittici AB , BC ec.

faranno gli fpaij dai Pianeta in eguai tempo partorii . Da ciò fi

conolce, the le velocità angolari del Pianeta fono Tempre difie.

remi, e dall'Afelio A fino al Perielio F vanno Tempre creden-

do, ma per lo contrario dal Perielio F all'Afelio A lempre de-

creicono.

Nell'Afelio A [1] la velociti angolare è minima di tutte, e

va fempre poi crelcendo fino che fi eguaglia all'equabile, il che

li fa nel punto della ìnterfeziorte B.
Il the in tal maniera può dirnoftrarfi . Imperocché quando il

Pianeta col moto inequabile è nel punto dell' eliffi B , il mobi-
le, che abbiamo concepito muoverli equabilmente nel circolo ,

fia nel punto M. E fieno l'aree in un minimo tempo dall'uno,

e dall'altro deferìtte PSB, NSM , che faranno per la fuppofizio-

ne eguali. Negligendo dunque il triangolo RPB , come infinitc-

fimo del fecond' ordine, potrà il lettore RSB confiderarfi eguale

al fettore NSM ; e cosi l'angolo BSR all'angolo MSN; cioè a
dire la velocità angolare al punto B eguale alia media.

In vigore di tal Legge per qualunque tempo darò trovali il

luogo del Pianeta in Cieloi e per lo contrario dato il luogo in

Cielo del Pianeta , trovali il tempo , cui tal luogo rifpondc.-i!

che è lo feopo di tutta l'Aflronomia . Imperocché fia 1' elifli

APB [a], nel di cui foco S ila il Sole.fe fi cerca tjuale fia il

E
unto P, che per un dato tempo occupa il Pianeta nel Cielo

,

ifbgnerì dividere 1* eliffi in manierarne l'area PSA [ch'è l'A-

nomalia Media] abbia quella ragione a tutta l'area clinica, che

ha il tempo dato al tempo della rivoluzione totale del Pianeta,

e l'angolo PSA, [ch'è ? Anomalia fora] darà il punto P ricer-

cato. Per -lo contrario fe fia dato il luogo del Pianet a P , cioè

l'angolo, o l' Anomalia Vera PSA , per conofeere il tempo,che

1 tal luogo rifponde, bifognera conofeere qual ragione ha l'area,

ewera Anomali* Media PSA a tutta l' eliffi.

Tale 4 il celebre problema del Keplero, ch'egli primopropofe,

Parte II. D
j

ma

(1) F/£.~l>m.i4. [1) Kf.J.TVfO. 14. [j] TÌg.*.T.n.
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ma non potb fciogliere con Metodo, come chiamano Diritto , ma
folo per Attentatone , per lo qual difetto l'Aftronomia ditti»

Jìderar» , onde ad altre Ipotefi, ed altre cuive Iona ricorlì; col-

le quali però confrontando accuratamente le onervazioni, non fi

vedevano convenire i luoghi de'Pianeii, onde in fine npni altra

Teoria vedevafi meno convenire di quella dr. Kepi -o. M i a tal

diletto lupplirono poi altri prolbndiflìmi ad elio polt.ri»ri Altro-

pomi, i quali in divelli meli la lomiiorr- tii: jji-^ii i-tru di-

W diedero, dopo che fu mamv ijìl.j f .itt nre ina. zara la

Geometria, e coltivate le dottrine delle tene infinite , e delle

La rifoluzione dello delio problema conduce alla cognizione

delle dillanie di qualunque Pianeta del Sole, ed in con'eguenza

ancora di qualunque pianerà tra li-. Imperocché n;l tribolo PCS
ellcndo noto l'angolo PSC, ch'e r,wom«li* nera, e l'angolo PCS
complemento a due retti di PC A dnhn2a del pi.ir.eM dall'Afe-

lio A, ed infine eliendo noto il laio CS , che è Y eccentricità

dell'orbita, averaflì col calcolo iripi njmcirico la dii'aiua SP del

pianeta dal Sole, ed in lai mcdn cottofeiure le difLuize ile' pianeti

dal Sole, averannoli le loro dìihiiie dalla Teira, e tra le.

ANNOTAZIONI.
i. Tali elìdi deferi tre da' pianeti primarj fono flabiliredai Ke-

pleriani , come immote, tanto per riguardo della 'loro inclinasti

ne all' ecdotica," che fi olierva mantenerli fetnpre la (Iella
,
quan-

to per la politura dell'ade maggiore , the femore guarda il me-
defimo punto di Ciclo. Certimcnie prima di Sne /.io Prnfciioie

di Adronomia Saviliano, ed Autore delle Tavole Caroline giudi-

cava!] comunemente che gli Atei} delle orbite Planetari fi moveilè-

ro in sonftgttcttza de'legni. Ma dopo ch'egli ebbe conlrontato ac-

che f\\ Jtfelj cangiavano bensì di fito riguardo alleDodecatemorie,
ma non riguardo alle fiilè, fu il primo, che giudicò eiiere il mo-
to degli Aleli folo apparenti e non dipendere da altro la fua ap-

parenza, che dalla Preteginn itegli EquiaoTQ, e come tale precef-

fiune non impili ra chi; 5; (inondi per anno, così non importare

il moro dell'Afelio di cialtun Pianeta altro che 52 fecondi , al

quii giudizio fi conformarono poi gli Aflronomi più prudenti.

j. Le fleflc curve [imperocché uniforme a fe Ifeffà è la Natu-
ra] fìabilifcono i Kepleriani, che deferivano ancora i Secondarj

Pia-
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Pianeti intorno il loro Primario. Il ehefebbeue intieramente non
fi diflingue ne' Satelliti di Giove, e di Saturno, l'orbite defili-
li per la fonima loro diftanza vengono confidente , come elilli

di minima eccentricità, o come circoli, nel fecondarlo della Terr
ra però tale curva più chiaramente fi deduce. Imperocché le fol-

le la fua orbìra un circolo alla Terra concentrico, non compari-

rebbe ora più, ed ora meno dalla Terra dinante, ora con maggio-
re, ed ora con minore diametro, ed ora più, ora meno veloce.

Ma neppure «1 orbiti può confidarli , come un circolo eccen-

trico, perchè con tal figura non convengono i luoghi oiìervati ,

ma bensì con l'elidi, altraendo da quelle d i ferepanze , che fono
da caufe Filiche, come diremo, cagionate. Vi ha pefà quella dif-

ferenza .tra le orbile de'primarj, e quelle de' fecondar j . Imperoc-

ché quelle de'primarj lono immutabili, e per la loro inclinazio-

ne all'ecclittica e per la loro eccentricità, ed infine percgnial-

tra ci reo (lan za ; ma quelle de'fecondarj variano in tutto. Ciò fi

manifefta nel terrellre fecondarlo, la cui orbita fi trova continua-

mente variare ogni giorno e d'inclinazione, e di politura di al-

fe. Ni la Aia eccentricità ècodime, ma variabile, onrìeorapiù,

ora meno muti fi. la proporzione degli afii , e l'eiilli li approlli-

ma, o li allontana da un circolo fecondo i tarj Tiri , che ha ta-

le Pianola col Sole, ed altre mutazioni patifee, di cui le cagio-

ni Fifiche non prima da' mortali fono Hate intele di quello che

loro le comunicale il celebratilftmo Newton nella fua Filofofia

4. Non altre curve giudicò ancora , che deferì ire (fero i Pianeti

il ce.core Setho Vardo prima Prafeffòre ci AUtonomn Savilia-

no, indi Arci»e.fcovo di Saìubiirv ,• in uno de Fochi itarfi 1IS0-

le; ma in tale maniera temperati! 1. n :>:o cY Pianeti, che non,

come il Keplero fuppone , le'aree dal raggio conduttore m ante

fieno propóiz onah ai tempi; ma r,!i a^go.i [irati dall'alno Fo-

co al 'centro del Pianeta ; fulla qual I potili egli ftjhi.l la fua e-

lega-:e opur.i , in cui, lebber.i e aberrante dal vero, le aberra-

fino però co.l minute, e nello III. lo tempo 1 metodi così fa-

cili di determiaa-e i luoghi ce' l'iict; , che con rjgioue < f .udicaia

unade.ie più ec tllrnn l^oicf, che li , ifata giammai cotti mia . La
cuale (iella propole poi in Parigi il Conte di Pagan , come vera nel

1(557 perfuafo, che le riilerepanze , che da ella Stremino, altro non

fimo, ch'errori delle oiì'ervazioni . Tale Ipotefi giudicò di doverli

poi regolare il chiaridìmo Ifmaele BuHmdo , mentre da quattro

olfervazìoni ("atte da Ticone fopra di Marte dedufle che I' Ipo-

tefi del V.a.io non conveniva . Imperocché tirando gli angoli dal

Dd i j fecon-
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Tue Fall. Molto più dee lìabilirli, che Meritino circondi il So-
le per la vicinanza, ch'egli mantiene col Sole, da cui l'elonga-
zioni di Mercurio fono fempre minori di quelle di Venere . Co-
si egli. è vero, che l'orbita di Marte dee contenere la Terra ,

altramente non potrebbe dallo fpettatore terrellre vederli in oppa-
fotone col Sole; ma egli è altresì neceflàrio, eh' cali lì giri an-

cera intorno del Sole; imperocché avvicinandoli alla congiunzio-
ne col Sole, fe fofle diifotlo d'elio, apparirei)he falcato a guifa

di Venere, e della Luna, il che è contro le ofièrvazioni , appa-
rendo al più un poco Gibtofo , come abbiamo detto , allora

quando è in afpetto quadrato col Sole. Le quali ragioni vaglia-

no ancora per Giove, e Saturno.
i. Data l'Ipotefi Copernicana ofliirvalì conferva!! la raaravi-

gliofa legge Kepleriana, per cui i tempi, e le dilhnze in talo

maniera ti corrifpondono, che i cubi di quelle fino fempre corno

i quadrali di quefle . Mi polio che il Sole giri intorno la Ter.
la, viene cotelta leggi diflrutta. Imperocché girando la Luridi in

17 giorni intorno la Terra, ed il Sole in 305 giorni, ed eflen.

do lontana la Luna dalla Terra nella fua mediocre dilìanza 6a
femidiametri in circa terrellri, fe li cerca quale con quella Leg-
ge debba eflere la didanza del Sole, e perciò fi faccia come 719,
che è il quadrato del tempo Lunare al 1331,25, eh' è il quadra-

to del tempo del Sole, cosi 11Ó000, ch'i il cubo della dilknza

della Luna al quarto numero, ttoveraflì 39400350', di cui lara-

dice cubica, chi 340, darà ladiflanzadelSole dalla Terra, laqui-

le è aliai minore aiquella,cheli trova co' metodi di [opraefplicati.

3. Di tutti i Corpi , che nel Planetario filtema girano quello

folo , che di fua luce rìfplende,è il Sole, il quale perciò fia la

lìeffa proprietà, che hanno le Stelle, né li conofee eflere da elfe

differente, fe non di apparente grandezza , eflèndo fuori d' ogni

controversa, che tanto una Stella polla nel fìto del Sole appa-

rirebbe un Sole, quanto il Sole pollo nel (ito delle Filfe appa-

rirebbe una Fifla. Ma non effondo attribuito alcun motoproprio

o alcuna orbita alle Stelle, che perciò come Fide in ogni Stile-

ma lì lìabilifcono , dovrà dunque per la ragion della parità lìa-

bilirli Fino anche il Sole.

4. Non v'i ragione di ftabilire che di fedici Corpi dello Bef-

fo genere, cioè a dir fenza Luce, parte primari , e parte fecon-

dar)
,
quindici percorrano le loro orbite, ed un folo Aia fermo ,

il che i contro La uniformità delia Niteura

.

Molte obbiezioni fono Hate contro tale Ipotefi prò polle , la mag-

gior parte delle quali tono ftate raccolte dalP.Riccioli; di cui Te

prin-



2,4 Elementi di Fìfics

principali fono . i. Che fe foffe conveniente cederti Ipoteiì , do-

rrebbono vederli cangiar di fico nel moro annuo le Stelle verti-

cali, i. Non dovrebbono le Stelle vicine a' Poli apparire Tempre

fri dala^TeTra . jT^el ffM^Vvida^m fMtó'dall» Terra
alle Filit dovrebbono alterarli notabilmente i diametri apparenti

delle F.(lc. 4. Se la Terra fi movelie, le cafe , e gli alberi do-
vrebbono rumare , i corpi gravi non caderebbono perpendicolar-

mente in Terra, una palla infine di bomba andrebbe più veloce,

«Bendo vibrata «rio l'occidente di quello che verfo l'oriente
;

perchè nel primo eafo col moto diurno della Terra colpirà, e

nel fecondo- è contraria, ec.

Alle quali cole rifondono i Copernicani , r. che Te fi confi-

derano colla dovuta, attenzione le Stcile vellicali , fi veggiono

cangiar (ito , 1. E cosi parimente le Polari cangiar di altezza
;

3. Che il diametro apparente delle Stelle fifi'e non fi cangia nell'

allontanamento , o avvicinamento della Terra ,
perchè iebbene il

diametro dell'orbe annuo è aifai grande per riguardo delle nofire

fen libili grandezze, per riguardo però della diflanza delle Fi He
diventa atìatto inlenfibile, in maniera the fe fi prende la difianzi

delle Fifle fecondo il computo di Hugenio, l'avvicinamento del-

la terra è meno della ottomillctima. patte della diflanza delle Fifie,,

il che non può far l'allibile- ingrandimento del loro diametro ap-

parente. 4. Che le non lentiamo il fuo moto ciò naice , pachi
de' moti, che fono comuni a noi, non abbiamo, alcuna percezio-

ne, ed il moto dulia Terra, è a noi comune, eflendo noi infic-

ine colia Terra portati. Che fe gli alberi, e i corpi terreftri nel-

la rotazione della Terra non fi divedono , e non renano per l'-

aria iècondo la tangente vibrati , ciò naice per ragion della loro

gravità, la quale la equilibrio colla loro forza centrifuga, dalla,,

qual ragione nafee, che le parti del Sole non li IVelgono , e fi

diilipano nella rotazione dei Sole, e cosi di tutti gli altri corpi ,.

che girano intorno il proprio Alfe. Un liiifo vibralo inaltoper-

pendicolarmente, dee vederli cad-.-re ;.icr io i"',:ti> psi-j^ndLcb Tan-

to fe la Terra Ih quieta, quanto fe eira, intorno il fuo alfe . Im-
!erocchi egli è vero, che tali gravi oltre il moto, con cuidifeen-

ono dall'alto al bailo, hanno ancora il moto di rotazione, che-

li trafporta in giro come parti della Terra, e perciò nel difen-

dere deggiono elfi percorrere una curva, enonuna retta.. Ma co-

me il moto di rotazione è tanto ad elfi, quanto a noi comune,
cosi non è da noi percepito; nè li f'.i ienlibilc fe non il moto
della difeefa. In tal maniera ollcivòil Gaffendi , che allora quando
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dentro una nave , (Be cone
dev'albero , que.ìi che 111

e , fi lift fallo dall' alte

• cadere il fofle

5

lui :id<

per una pia! o.a, ma quel.i cl.e f'anr.o dc.il.o dellj rive
, roti

veggono , che una iena . Njlia importa inline le i corpi fieno

modi vers' oriente, o vers' occidente, il che non altera la propria

loro velociti in quella maniera che dentro di una nave, che va

verlo oriente nulla diminuifce di xeioiità un corpo, cb' e vibra-

lo io contraria parte.

Dì alcune pimcìpali (tnfej^umxf del Sijì-.nu Coprirne*":».

Clip. VI.

UNO de' principali argomenti, che portano per lo Siflema lo-

ro i Copernicani, limo le mutazioni, che fi veggono nel-

le Umazioni delia Fitte in diverfi tempi dell'anno, e cfi'effi pre-

tendono farli, come il moto annuo della Terra ricerca. Imperoc-

ché primamente le la Terra delirive eoi moro annuo 1' ecditti-

ca, è cola neceiTaria, che quelle Fi ile , che ogni giorno partano

per lo noliro Zenit, o uroiiime ad elio, cangino la loro diilan-

Zi dal veriice nel cìrcolo meridiano , e fi avvicinino più in un

tempo, che in un ai ivo. Del che uno de'primi ad accorrerli Ili l'.i-

cutillimo Hodkio. Avendo perciò cretto, e fermamenteilabiìitoun

Telel'copiodi 16 piedi nel tetro della Ina camera , oliervò quanta lof-

fe la minima dillanza dal vertice della Lucida polla nel capo del Dra-
gone in tre differenti meli, ed affermò averla in tal maniera trovata

diminuita , come eliceva il moto annuo della Terra, e la varia-

.lione di tale dittarla edere alida a 14 iecondi in circa.

Con un'altra fua ofiervazione fatta per moiri anni nella Stel-

la polare, ch^ ila nella Coda deli'Orfa minore , pretete ancora

Io FlamlUedio di confermare maggiormente tale Silìema . Impe-

rocché lìa S [ 1 ] la Stella polare, ABCD Forbita della Terra,

-al cui piano indefinitamente j:rodotto li.i SE perpendicolare . Per

lo punto E lì produca il diametro delPorbtta annua "SD, ficchi

[come dalla pofizione della Stella della coak-guiu 1 B fia il luo-

go dell' «eclittica , dove fta la Teru ùi,:\u,o invernile, D
nello ellivo. Si tirino SB, etl SD , e fu Pivi 1' alle tcrrelìre .

Ellendo l'affe de'ia Teu.i lempre parallelo a fc lidio, e necef-

fario, che le la Terra col moto annuo fi move, l'angolo SBP,
cioi la diffama apparente della Stella dal palo nel falftizio in-

vernale fia diverto dall'angolo SDP, cioè dalla diltaiua apparente

della fletta [iella dal polo nel follìizio eflivo. 11 che dopo rcpli-

C 1 ) Fis . S . T. 14.
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tate offervazioni fatte per quindici anni affermò d'aver ritrova*

to il Flamfteedio , come ne rende conto in una Tua Pillo!.- al

Vallis, e la differenza di tali angoli, di' ì aguale al l'anpoio BSD,
ovvero alla parai/affi? annua eflere Hata quali di 41 fecondi, on-

de dedurle, che fé fa (iella fida folle (lata al polo ddl'ccdittìia,

(a fua parallafle annua [.che nel tal caio è la rnaflima j farebbe

Hata di 47 fecondi.

In tale materia meditè accuratamente il cToTtifTimo Eulìaciilo

Manfredi, ed avendo prima eliminalo atient.in-.en.L'
, quJi mu-

tazioni apparir debbano riguardo alti lìturione ikiit Filli-, fup-

polto il Siliema Copernicano, vi applicò poi diligciiiiffime oller-

vazioni per vedere, le a quelle corri(pocdevano quelle , dei cha
ne fece l'efpófizione prima all'Emineniiflìmo Sig. Cardinale Da-
via nel celebre luo ci strato delle aberratimi delle Fiflè , indi

all' eruditismo Leprotto nella memorili , che Ita inferita

nella Raccolta Accademica di Bologna , del che ora dire-

E prima di tutto egli fa conofeere , come tirando una linea

vifuale dall'occhio dello fpettatore terreftre ad una qualunque
Fi ila , e prowjcendo tal linea oltre la lìeila (ino alla fuperrìcie

d'una più alta sfera , non può la Terra cangiar continuamente

di (ito, e deferivere 1' eccl ittica nello fpazio di un anno, fe nel-

lo Hello tempo non cangia lìto anche ral linei, deferìvendo due
fuperficie coniche, il vertice comune delle quali Ita Tempre nel

centro della della, ed in tal modo non comparifea, la iìellade-

fcrivere ogn'anno una fpecie d'Ovale. Tale ovale poterfi confide,

rar come un'elilTì in tutte le politure della fieli»,iuorich e quan-

do etfa e nel Polo fteflb dell' cediti ica , o quando è nel piano

della medefima ecclittica ; nel primo cafo potendoli confiderar

come un Circolo, e nel fecondo degenerando in una Reità . II

centro di quella ovale e in quel punto dcll'altasfera , dovefidi-

rige la linea, che dal centro del Sole al centro della (iella fi

può tirare; l'alfe minore fi dirige al Polo dell' ecclittica, dalla

politura del quale dipende quella dell'alfe maggior con/ugato

.

In tale apparente converfion di una Fifla poterfi confidcrare

diverfi affetti di elfi riguardo al Sole . Imperocché quandola Fifla

apparìfee in uno de' due eftremidell'affeminore.elfendoriferita al-

lo (lefld punto d' ecclittica , a cui allora fi riferifee il Sole, può
etfere confederata come nelle Si^igie col Sole ; i:el!iCtii:'j.w.;is-

ne, quando è nell'edremò, e guarda l'ecclittica; e nella Offo-
fixione quando e neil' altro efìremo ; Ma quando è negli elìre-

mi dell' alfe maggiore , allora è nelle Quadrature . Cosi pon-

DigitizGd &/ Google



Liirù Nanù. 11 -j

no confiderarfi in efla alcune Direzioni, Stazioni, e Regrcffio-

ni . Imperocché quando paiia di una Quadratura all'altra per lo

pnto della congiunzione apparifee Direna, ma da quella Quadra-
turi all'altra, Retrograda, e intorno le Quadrature Stazionaria,

Per la qua! curva nafeono principalmente due Aberrazioni,

l'una di Latitudine, e l'altra eli Longitudine, Delle quali la pri-

ma, facilmente fi conofee, fe lì confiderà, com'effa ora più lon-

tana, ora meno, debba comparir dall'eòi ittica, fecondo i punti

della curva, in cui fi ritrova; dlendo la mailima differenza del-

le fue lontananze l'alfe minare dell' orai, che deferive. La fecon-

da parimente fi conofee, fe fi fiffa un circolo maffìmo perpendi-

colare all'ecclittica, cui è cofa evidente, che ora più , ora me-
no comparirà vicina, il che fa cangiamento della tua polìzione

per Longitudine.

Se fi paragonano tra fe molte Fine , trovanfi elfer varie in

ciafeuna le Ovali ; il che però non è fenza la Aia regola. Impe-

rocché quelle, che fono egualmente dal Sole diffami, ma ine-

giia! inerte on.o ce..'ti.cl;i::fa, iunno gl. a:h mac.i'.ior' r;a-

U, ma gli arti minori fono come i leni del. e Utitudirù . la ta-

le raf.ior.: per comegjenza lono le mik'lrr.e ;b:rur:or,i per lati-

tutltne; Ma le aberrazioni per longitudine fono come i lem in-

verti de.le loro diftanze da. Po!o. P« lo contrario quelle Stel-

le, che fono egualmente dif:an-.i dal Polo dell' «eclittica, ed ine.

gnalmente dal So, e, defcrivono tali ovali, che i loro alli prima-

rj fono in ragione inserta delle diftanze, e i fecondai] fono pro-

porzionai: a' loro prima:). Perciò tali ovali laratino lemcre'tra

fe fimili, e le aberrazioni negli fieJialpetti cui Sole lararmo tra

le prcoorzionall

.

Se tali mutazioni di Ito riguardo all'ecclittica fi riducano

per maggior faciliti delle olTeruaziori a.l'eiimturp
,

feguitano

principalmente due cole. La puma, che àafeana Ti/fa non dee

fempre paffare per lo Jìejfo punto del meridiano ; ma ora dee

comparire piU alta, ora meno. La feconda, che in tempi diverfi

dell'alino debbono ambe ejfer druerft ri' imci-j.vlì del tempo, in

cui la medcl-ma Fiffa dee comparite nel Meridiano. Le quali

cofe l'acutulimo Allronomo avendo efa:t:1imamente ridotte a

ia.,o"n , ;rcuir..r.c ó crii ad a;.i;i.iiar-'i le o:\i- • ji.vt.: , e pic-
eamente intorno gi'' interial.i C;' tempi. Pi: tale co!' elei-

fe Ira l'altre quelle FilTe , che fono della prima grardrz-

za al numero d: quattordici , e Tono l.i Capretta , il Kigel,

qaella che fla alla Spalla delt Orione, \\ Strio, \\ Procione il t uo-

re deli" Idra , il Cair del tenne , la Spica della Vergine , l' Ar-
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turo , il Cuore dell» Scorpione , la Lira , e Fornata»' , delle

cuili fe fi prendono a due a due , olendovi novantina combi-

natone , slnttaoK offervazion. roteano farf inaino le c.ffe-

renze iie'icm P i dall' aftendeza deir'ur.a all'alccndenza dell'altra .

Fatte però molte oilervazioni nel;' ar.no 1717- intorno i ttmoì

dell'addenda d: a.cur.e e, quelle bile , e principalmente imot-

no di Arturo , e S-r-o riguardo al piano d: un Telelccplo Mu-
rale, e mi. rr.if,-,ioi n:j l.!: an:-. lei: . •o ri, c..:\e:-."U dei

tempi delia Capretta , e la Lira , indi del Siri» , e la medefi.

ma Lira , ed io altre combinazioni , vide certamente farli con-

tinue variazioni, ed i tempi frappofli fra il palìaggio dell'una,

e il paffaggìo dell'altra, eilere tempre divertì . Ma confrontando

poi iurte eodcfte variazioni colle Leggi del Siiìema Copernicano

non fole, non vide convenire con elfo Siflema : ma anzi farti irt

una maniera totalmente contraria a ciò , che in eflb fi ricerca-

va . Perciò egli cosi conclude fcrivendo al Leprotti . Illud pò-

tìus expeflas , 11/ libi indicem , quem ordinati , qux tempora ,

qua, denique kget annue Ma aberrati*™ feruent , quanta, m
t*»c diem coyicere potucrim . Ego -veri , Leprotte owtiffime,
qxa, tege, non fervent , facili agno/cere, tttiauc eerto {.gnifica-

re pofum , 9uas fervent non tam facile poffum . Itaque boc pr,-

mum certo iiuiic libi affirmo , qncd m meo opufiulo limidè tan-

tum , dubitamele afferueram , evagationes fixzrum a me ob-
*

fervntes nibil commune babere orni annua ilk Copernicano,,,»,

paratia»
,
cu/m leges in eo libello explanwi . Cioè ;

Tu pluttolìo afpctti , ch'io ti dinoti qua! ordine , quai tem-
pi , e finalmente quali leggi fiano da quelle annue aberrazioni

mantenute per quanto ho potuto finora dedurre . Ma io nolfo

ben facilmente , 0 Leprotti ornatiffimo , e conofeere , e con
certezza manifesti quali Leggi effe non ferbano, ma non quel-

le che ferbano . Per tanto primamente ora io t'affermo ciò che
falò timidamente , e con dubbiezza nel mio libretto aveva pro-

nunciato , che le aberrazioni delle Fiffe da me oifervate nulla

hanno di comune con quella parallaffe annua de'Copernicani, le

di cui Icee;Ì io ti ho nel mio libretto ci pi ica re

.

Ed in ai.ro luogo confrontando le ollervazoni fatte intorno i

tempi del Sirio , e della Lira colle variazioni , che fecondo la

k.rf delle parallaffi doveano vederli, offèrvò non eliervi altro,

che ililcrepanze , anzi contrarietà. Imperocché quando la diffe-

renza de' tempi doiea comparire la maflima , allora compariva
la minima , e quando dovej diminuirli , allora accrefcevali ; ed
in una parola nulla vedeva!! nell'ordine delle offervazioni , che
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alle

rifpondeva alla legge dell'annue parai laffi, nè potendo ciò rifon-

dere o nelle rifrazioni , o nella declinazione del perpendicolo, o

nel vacillamento dell' affé terreffre , fitte molte in velligaz ioni

finalmente giudicò , che di tali fenomeni la cagione doveffe pren-

derà non dal moto annuo folo della Tetra , come fin ora aveva-

fi fatto ; ma dal moto annuo , ed inficine dalla fureeifiva pro-

pagatori della luce fecondo la fuppofizione di Romer. Tali prin-

cipi k li prendono foli nulla lervono per elplicare le aberrazioni

delle Fiflè ; ma fe l'uno con l'altro fi congiunga , da effi veggonfi

derivare tutti codelli effetti . Imperocché fe intanto che è portato

lo fpettatore terreftre per l'orbita annua feende da una (Iella la

luce con una velocità , che alla velocità del moto annuo fia in ra-

gione finita, non doverfi veder la Itella nella linea, che la unifee

E e i) con
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con l'occhio dello fpettatore, ma dover apparire fuori di quella

verfo dove fi dirigge il moto dell'occhio, ed in modo deviare,

che come fi ha li enteriti del Ivrr.e alla celerità deli' occhia , coti

fc»trre fi r.b'jti il iena dei!' e. -:!;o',o , eie fa la linea delia direzio-

ne delfoccèio colla liner, iir.ua dai:' occtio .'ti li.-r'o n/-nniv!ite del-

la JlelU al fino dell'angolo di aberratone: Così fe la linea del-

la ói:i.zione ddl'oirihio Ila BD fi) e (lavi una FiHh inS, efu-

bito che li e mollo l'occhio da B in A fi concepita tirata la lì-

nea SA , giudici egli non doverli vedere la ltella in S per la

retta A5 ; ma in R per la linea AR polla nello !iefio piano

in puila che il feno dell'angolo RAD al feno dell'aberrazione

SAR Ila come la celerilà delia luce alla celerità dell'occhio.

Polle le quali coli egli liimoftra doverli vedere nelle filie un mo-
to ellittico, come nell'Ipotelidelleparallaiii; ma ellervi quefladif-

ferenza dall' una all'altra Iporefi , che in quella quando le fillè fono
nelle Siiigie col Sole comparifeono negli eli remi dell'ade coniuga-

to in nianira che quando fono nella Congiunzione fi veggono in

quell' diremo ch'è più rimoto dal Polo dell' ecclittica, e da quello

incomincia la loro rivoluzione verfo oriente . Ma nella ipotdi dei

Bradlejo comparifeono allora le rfìHè nell'elliemo occidentale del-

l' alle tralverfo, dal qual punto incomincia la loro rivoluzione col-

la medefima direzione, che quella dell'altro tifo . Nafce perciò che
le a bei razioni del medelìmo genere [cioè quelle di longitudine, o
di latitudine] Tono manime in quella ipotefi

, quando fono zero

Dell'altra- e lono zero in quella, quando nell'altri fono malfime.
Ki-'lie dilli di ciafeuna fifa i femialTi tr.ifvcrfi fono llabilili di io
fecondi proliimamente. Imperocché di tanti fecondi in circa egli

orlrrv.i dlerc le mafiime aberrazioni in tutte lefil'i'e, quando l'angolo

dell'inclinazione è retto; onde fegue ancora eilerc la celerità della

Terra alla celerilà del lume come il feno rotale al feno di io fecondi

.

' Colie quali regole maravigliofamenre convengono tutte le ofier-

medeiinie conlronrando poi i' acuratiAimo Manfredi le fue latte

con i'omma attenzione intorno le afictifoni , le vide non meno eg-
ramente convenire di quelle, come nelle fue Tavole [n

]
egli ma-

ni iella. Dal che ne deriva certamente una fomma gloria al Bradle-

jo
,
qualunque cofa ne (ia delle due ipotelì , dille quali egli regolò

tali computazioni, l'ima delle quali, come diremo, difeonviene

dal fenio letterale de' libri facri, e l'altra non fenza ragione e Ha-
ta polìa in incerto da' due Carlini, dal Maraldi, e da altri dot-

tiffimi Uomini dell'Accademia Rcal di Parigi.

AN.
C i ) Fìg. 6. Tn: 24.. [ i ] Rjmha di Bolcina

.
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ANNOTAZIONE.
Olla perù il lento letterale de' Libri facri , die come tale di far-

lo fi ftabilifca comunemente elitre il Ciclo, quale lo fappongono
i Copernicani, effendo in quelli, non in un luogo folo, efprefla

la quiete della Terra, ed il molo .lei Sole. Cosi nell* Ecclefiafte

Cap. i. dicefi, che la Terra (la in derno. Terra in stimimi fìat.

E nel Salmo 103 di Davide, che Dio fondò la Terra nella fu a

(labilità, ne inclinerà per tutti i fecoli . Qiii j):iid.i!ii I ;:;\ir,i fupvr

Jl.ihir t.srt m fu >n-i ìmli>:.:'/ì:i.;- ri /.•::::: fi-nlr. Ed in Giofuì

Cap. 10. comanda Giofuè, che nella battaglia contro i Gabaoniti

il Sole fi l'ermi . Sci cantra Oabaon ns mavt-srti . lercio non come
Te/i, o Proporzione adulata, ma Colo coni.- Ipolefi, cioè a dire

come Principio idoneo all' efplkazion de' Fenomeni ceklli pub ta-

le Teoria fodenerfi, come fi dichiara nel decreto di Paolo V. fatto

SEZIONE SECONDA.
Del Sifama ili Ticone.

CAPO UNICO.

I)
ER. tali difficoltà veggendo il famofo Ticone non potere (lab i-

.
lirliilSiflemadiCopjrnico, con cui non polca conciliarfi la

lettera de' Libri /acri, e dall'altra parte vedendo, che nè pure

il Tolemaico poteva addottarli per la ripugnanza , ih' egli ha
non folo colle Leggi Fifiche, ma ancora colle Altronomìche, giu-

dicò di poter rimediare all' uno, e (' altro difordine con un nuovo
Siflema da elfo verio il fine del decimofefto fecole* inventato ,

in cui (tabi li Ice edere la Terra [1] immobile nel centro dell' Un i-

verfo, intorno cui come Pianeta fecondarlo gira la Luna. Ma di

tutti gli altri Pianeti è centro il Sole, il quale con tutto il fuo orbe

eira intorno la Terra immota. E mentre il Sole con moto annuo

giia intorno la Terra, gira parimente intorno dieffa il Firmamen-

to con un moto lento, e compie il fuo periodo in 15000 anni.

Ma avendo taciuto Ticone intorno il moto diurno, feguita

eh' egli 0 intenderle oltre di tutti i fuddetti moti elfervi anche

quello del primo Mobile , che rapifee tutti i corpi da orien-

te in occidente nello fpazio di 14 ore, come flabilifce Tolo-
meo,

CD Fit.7.T*v.n.
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meo, o fupponeiTe qualche altro moto, che: foddìsfacefle a quella

apparenza.

Obbjettano però i Copernicani efierc conrro la (impliciti della

Natura, che tutti quegli effetti , che pedono ottenerli col folo

moto diurno della Terra, intorno il fuo alle, lì ottengano o col

rapimento non intelligibile di tutto 1" univerta , o con un moto
particolare di tutti i corpi. Ma quando anche ciò fia , non poterli

accordare colle leggi della Mecanica , che tutti i corpi fieno in-

torno la Terra rapiti, ed in tale rapidifiima converfione niente fia

molTà la Terra, e non fia obbligata a girare intorno il fuo alle,

principalmente non effe rido ella nel centro di quella converfione,

ma fuori del centro, il che tanto più la rende cipolla alla violenza

di quella.

Per le quali cole giudicarono alcuni doverli temperare ij Sillema

Ticonico, e doverli attribuire alla Terra un moto di vertigine in-

torno il fuo alle, come ha pollo il Copernico, per efplicare le ap-

parenze del moto diurno, purché (i neghi ad ella il moto dell' or-

bita, e fi ftabilifca per centro dell' Univerfo, come flabilifce To-
lomeo, il quale Silìema perciò fu chiamato il Semi-Ticonko

.

Ma oltre che anche a quella Suppofizione fa forza il l'enfo lette-

rale de' libri facri, come alla Suppolizion di Copernico, è Tempre

cola firana, che le Vie de'Pianeti fiano cosi implicate, come ven-

gono ad ellcre nel Sillema Ticonico , in maniera che Marte polla

parlare dove pafià il Sole, come tra i punti D, ed E, e cosi dove
palli Venere. In fecondo luogo efiere tolta tutta l'armonia de'

corpi celelìì, e tutto 1' ordine; e non poterfi alfegnar ragion tifica

di quella mutazione, che di tutti i Primarj la Terra fola non giri,

mentre ciafeuno gira, eifere il Sillema di Ticone niente altro che

una perturbazione del Copernicano, per rellituire il quale balla ti-

dur la Terra alla fua lede, la quale da Ticone e Mata contro la

legge delle armonie tìfiche di luogo levata, e difturbata ec.



SEZIONE TERZA.
Efpofizjone dille principali ragioni Tifiche appartate da'

Filofifi per Io Sìjìema Copernico-Kepleriano

.

Le piU celebri fono avelie del Newton , del Cartefio ,

e del Itiómzio , dell» quali patktemi , e prima
delle ragioni Fifiche del Newton . Cap. 1,

CHe i Pianeti Primari intorno il Sole , ed i Secondari in-

tomo il loto Primario deferivano le Elulì Apo^omane nel-

la mastra In coi abii'amo defciir.ro , lìabiliice il profondiffimo

Newton non a. era ellere la cagione the la Graviti
, per cui

op.ni p.-inuno grave verfo :l iole , ed ogni fecondano verfo

il fuo primario . La quale Gravità fe non vi foiTe , andrebbe

eiafiun piam:a per a tanp.ente dei.'orbila , the defenve , ed in

alcun modo non deftuve:ebbe una curva.

Tale gravi'i effere in rum : corpi , ed omogenea , ni eifer-

vi folo un punro , in cui ter.dano i Gravi', come luppongono la

roapgior parte degli antichi
; ma ciafeun corno tendere in cialcuo

corpo , lmoerccc.-i* dovejfi confiderare in ogr.i Corpo eliervi co-

me una Sfera attraente
,
qualunque fiali il modo di tale attra-

zione <.Prian-.er.re lin ora iuog:i.K> , o fi; jna nr.pu. Pione d: qjal-

che materia , che colia fua centrifuga forca fp:nga a: centro gli

altri corpi , o fia una tao Fa occasionale , o in Fine qualunque

Legge finale de.;'Amore della natura, o qualjnque altra cagio-

ne , e la. e Atmosfera attrattiva <::;re ne*corpi pretfo poco, co-

me vegf,ramo ellere la loro nelle Calamite . k perciò come co
terrò, cne foffé poflo in meno a molte Calamite', farebbe attrat-

to da tutte, fecondo !a proporiron; delle loro forze , cos! anco-

ni un corpo in mezzo ad altri corpi. L'efficacia di tali attrazio-

ni in diverfi corpi , ellere tome i co:pi , ovvero le malTe traen-

ti , ed :n un medelimo corpo eilere come i quadrati inve:fi delle

dillanze dal centro del medeiìmo corpo. Per quello (ìccome un fer-

ro vicino ad una grolla, Calamita può confiderai!! come non attrat-

to dalle altre , che e fono minori , e fono in molta dillania polle;

cosi i pianeti primarj , che fono vicini al Sole fi polfono confide-

rare come non attratti dalle Stelle fillè , l'atmosfera delle quali per

la troppa diflania frani ice . Ma come l'attraiion della calamita

farebbe turbata , fe vicino al ferro attratto fe ne ponelTe un'al-

tra, cosi l'adone di alcuni corpi può ellere alterata dall' aiione di
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alcuni altri, quando 1* uno fi avvicini all' altro, onde defiline il

fuddetto Autore le variazioni, ed irregolarità, che tratto tratta

veggiamo accadere principalmente ne' fecondar], e ira gli aLtri

nella Luna.
Le quali cofe per efplicare fia in primo luogo un corpo A ,

che per qualunque direzione AT [i j fa da una fona mollo ,

ed injieme da un' altra fona centrale Ma continuamente fpinto

Tcrlo un dato punto fi ilo S, leguita, the il detto corpo defcri-

verì una curva concava verro S, tutta in un immoto piano, che

per la retta AT, e per lo punto S fi Mende, e le aree deter-

minate dal raffio conduttore S A faranno in proporzione de'

tempi, ne' quali il corpo ddcrive la detta curva. Imperocihèfìa

vibrato il detro corpo per la retta AT in maniera, ine in tem-

pi eguali percorra le parti eguali AB, BG, UT et. Se allora

quando ì in B fi concepita fpinto da una Forza centrale al pun-

to fiUo S, licchè intanto eh' egli percorre BG per la prima for-

za, debba percorrere BF per la feconda. Compiuto il parallelo-

grammo BFCG i; chiaro per la dottrina delle forze compolk ,

che allora il ditto corpo percorrerà la diagonale BC, la quale È

nel piano fteifo, in cut fono i lati del parallelogrammo, ed in

conlceuenza nel piano delle linee AT, BS, ed eiicndo il trian-

Solo BSG et'iiaie ai triangolo BSA per ia co Urlinone , ed allo

elfo BSG el'lendo eguale BSC, perchè filila lidia baie, tra le

medefìme parallele, farà BSA eguale a BSC. Nello Hello mo-
do nel terzo tempo il detto corpo percorrendo per tali due for-

ze la diagonale CD, li dimoMrerà , che il triangolo CSD fi egua-

glia al triangolo BSC, e cosi, feguitando , dalle quali cofe fi co-

nofee eilere in tale fuppofizione defedila dal Corpo A una cut-

va verfo S, tutta in un immoto piano , ed a' tempi uguali cor-

rifnondere aree uguali, com' era propello.

Sia in fecondo luo^o delcriita da un Mobile la carva ABCD
fi] polla in un immòto piano, e concava, ed in tal modo, che

da un punto fido S pollo verfo il contavo d' effa tirando quan-
ufi vocili tJtfi BS, CS ce. le aree da quelli reieimnate liano

come i tempi, ne' quali il mobile deferire la curva, dico, che

fari tale Corpo predo , e coiti nuamentc fpimo da una fona
centrale veilo il deno punto fitlo S. Imperocché fieno le parti

AH, BC, CD quelle, tilt' ir. minimi tempi eguali deftuve il

mob.le, che peicirt pollono coolìderaifì a guifa Cirene. Prodot-

ta A 11 in f in marnerà che Br fia e^.,.: ad A B fi tir, laten-

itale BS , e .a CG parallela a Bc e perche fi fuppongo-

(.) f,i.8.Tm.24. (i) fVj. 9.7*1,. 14.
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no le aree come i tempi, farà il triangolo SBA eguale a SBC, ed
allo (lellò SBA fi eguaglia parimente ScB per la coflruzione.
Dunque SBC, ed ScB iono eguali, e perciò effcnJo falli il.-'U

taf: BS, faranno tra due parallele, e iarà Ce parallela a BG.
Dunque BC farà diagonale dui :i:,i:\[ìcA;,.w,nir.::, KC.Cc , la qua-
le ellendo una direzione comporta delle due direzioni BC, eBG,
feguita che il Mobile per tali direzioni fia fpinto da due forze,
una delle quali è la fetta di Progc-ticiic , che lo fpigne per Er,
e l'altra è la fatta centrale , che lo preme per BG verfo il

punto S- Nello flellb modo può dimoftrarli, che mentre il mo-
bile deferire la CD e (limolato dalla l'orza di proiezione , che
lo fpigne per Cd, e dalia forzi centrale , che lo fpigne per

CS. Il che estendo vero d'ogni altro punto, e manifdla la prò-

pofizione,

COROLLARI.
i. Perchè dunque fecondo il Keplero in tale maniera i primari

pianeti fi muovono intorno il Sole, che deferivono intorno d'

elio una concava curva in un immoto piano, e le aree determi-
nate dai raggi conduttori tirali d.-J centro del Sole al centro dei

Pianeta come i temei, feguìta necellariamente , che in qualun-
que punto dell'orbita tali pianeti tendano ai Sole.

z. Ma perchè intorno altro Corpo elfi non girano, nè di Qua-
lunque cutva , che pollano apparire di deferivere irìrorno altri

corpi, ie aree fono proporzionali ai tempi, feguita , che i pia-

neti primarj ad altro corpo non tendano.

3. Girando colla ftefl'a Legge i fecondati intorno i primarj, ten-

deranno dunque ancor" elfi verfo il loro primario,

Coi» qual Legge proceda la Tor%a centrai de' Pianeti

.

Cap. II.

MA perche quando un mobile e obbligato a deferirete un'

eliffi, fe fi cerea qual Sa la Legge della forza centrale,

che conti imamente lo fpigne, e lo preme al foco , fi ritrova ef-

fer ella una forza, che decrefee come Ì quadrati invtrfi delle di-

ftanze dal medefimo Foco, come fi può vedere prcilo II Nevr-

ton, il Varignon, o altri, che delle forze centrali trattarono,

e s'eelièvero, come olierva ìlKeplero, che cialcun pianerà pri-

mario deferiva un' eliffi , nel dì cui foco fla ilSole, ieguita an-
'

(ora, che tenderà cialcun pianeta primario al Sole con unaforza

Parte il. F f ceri-
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centrale, che fta femore come i quadrati inferii delle diftanze del-

lo lidio pianeti dal Sole.

E tale parimente fari la Legge della forza eentrale, con cui li

fecondarj tendono al centro del loro primario.

11 che maggiormente fi conferma, perchè fe fi cerca quale fia li

relazione de' tempi periodici colle dijìanze allora, quando diverfi

corpi fi rivolgono intorno ad un punto fino con una forza centrale,

che colla fudderta Legge proceda, trovali in ral maniera corrifpon-

dere i lempi colle dillanzc medie, che i cubi delle d'tftatr%e fiano

come i quadrali de' tempi periodici, la quii è una delle due fonda-

mentali Leggi Kepleriane.

Tale forza centrale altro non efl'ere, che quella, che noi chia-

miamo Cra--itJ tarli evidente, fe ii paragona la forza centrale ,

con cui la Luna tendi al centro della Terra e la tendenza de' cor-

pi lerrelìri , che no diciamo Gravi al centro deila medelima Ter-
ra . Il che per dimoiìrare fia EFA |i] la Terra., di cui 'I centro

liaT, ML l'orbita .Iella Luna conliderata per maggior facil.tà

come un circolo, il cui arco LB fia da ella pcrcorfo in un minato
di tempo . Ti perch' ella compie il Ilio periodico in 27 giorni , 7
ore, e 4; minuri, cioè a dire in minuti 5014;, l'arco LB la-

ta 1 di tutto il circolo , e perciò importerà 33 fecondi .

Ed ellcndo il femidiametro della Terra fecondo l'accurati (fimo Pi-
cardo di piedi di Parigi iprii^Soo, LT , eh' è la dillanza media
della Luna della Terr.i impiumiti 00 ii'rr'nliamctri rcrrdtri incir-

ca , fari di piedi 1 17004X000 ; e peniò'LD leno verló dell* arco
LB farà di piedi 15, e_t_ . Tale dunque è ancora BC , che È lo

fpazio , che percorre la Luna in un minuto per la forza centrale
,

ovvero per la fila tendenza al cenrro della Terra . Ma perchè tale

forza, crefee come i quadriti inveri! delle diflanze dal centro, dun-
que nella fupetficie della T.rra, dove la diiìanza dal centro è fef-

iagelima, la tendenza della Luna larebbe 3000 volte madore , e

perciò fe la Luna folle in tal lito polla, percorrerebbe in lin minilo
di tempo uno fpazio 3Ó00 volte maggiore dello fpazio BC. Ma
tale è lo fpazio , che percorre ancnr.i nello fieUò rempo un falla

cadendo, come li conolce dalle domine del Galilei [ 1 ] , e dagli
fperimenti di Hugenio . Dunque colla (Idia lepge, con cui gravità

un fallo, ed ogni corporerrelire verlo la Terra, gravita ancora la

Luna verfo la medefima Terra .

Dalle quali cofe l'eguita, che le con quella fìefla forza di proje-

~l7] Flg.ic.Tav.i*. [, ] Diah^MMi*,.
~
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*ione f.;.Te vibrato qualunque corpo terreftre in diretto, con cui
* tihiata dal tornino Autore !a Luna, egli percorrerebbe la Itef-

la orbita, che per L orre la Lana intorno la Terra, dovendovi
effere le (Ielle direzioni quando vi fono le (lefte forze direttrici;

ed in tal modo farebbe le veci d: un fecondarlo. Che fé la La-
na folle a maggiore diflanza pofia , avrebbe anioia bjfogno di
minor proiezione prt maniene ri i cella loa orbita, imperocché al-

lora eilendn diminuita la fua forza centripeta balla ancora una
minor velocità, ebe dal centro, a cui tende, la ritragga, ed in

equilibrio la confem.
Con Lutila lìe.la Legp.e tendendo i Satelliti di Saturno al

centro di Saturno, e le Stelle Medicee al centro di Giove, ed
in fine luti' i l'nmarj nel Sole non dubiteremo di ciré, eh; i

Satelliti di Saturno fiauo p-wt io Saturno, e le Sitile Medicee
Ha™ grni in Giove, e finalmente qualunque primario nel So-
le; .'a quale Gravita è in tutu uniforme e dalla medefima Leg-
ge dipendente: cioè a dire, in t^tti decrefetnte (ime i quadrati

tmerfi dille àtflarrzf d'i cenno.
Non è Colo il Corpo Solare, in cui fi debba concepire un

/1t>tioifrrj attritnt!, al' di cui centro luoo oberati a tendere

lutti i pianeti prunai) • ni vi è folo Giove, e Saturno, e la

Terra, che aitt'aggaoo. Imperocché ur.rlorrr.e a le ftefla è la Na-
tela, e non più li dee attribuire ad un Corpo di qu?.lo, che

ad un altro; e perciò riafeuno deefi confidtrare colla fua Forra

attrattiva non mero che il Sole, e i ire fuddetii piimarj, la

qual forza non meno che in quelli decrefee tom: i quadrati in-

vrrf, delle diflanze. Per le qu/i cole com un prrnuno è ai-

(ratto dal Sole, ed obbligato a IW lempr? relia rnedefima cur-

va, <nst può elfere attratto da qualunque altro corpo, quando

p.'i fi faccia vicino, cioè a dire quirdo 'estri r.ell' attr.osfna del-

la fua attrizione. Non v* è Corro, eh- non Ila prave, doi a

dire, che a qualche p^nto non tenda. Le pa-ii terrelìri tendono

al centro della Terra, le Gioviali al cerno cu Giove , le Satur-

nali a quel di Saturno, e nello lUi.n irrt.jo l'apgrefaio di le.t-

te le pan, Terreflri, cioè la Terra tutta, e Giove, e Saturno

tendono al -Sole. Coi! !c pam Lunari tendono al centro della

Luna, e tutte inficine alla Terra ; e la Terra, ed- elle interne

al Sole, ed in tal modo la Gravai per I' Universo intiero è

dittila, e con le rr.edetìme Leggi.
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Proprietà della Gravità. Cip. Ili-

totale, con cui un corpo tende in un altro è formata da tutte le for-

ze congiunte inlieme di cialuiru partitila, che lo compone. Sarà

dunque tale fona come il numero delle particelle, cioè a dire co-

me la malTa, quando fi Suppongano le (Ielle dilìanze. Dalle cjuali

cofe fi deduce edere la Gravità ile' corpi al centro di uno lidio At-

traente tendenti in rapinile compolla diretta delle malie, ed inver-

la duplicata delle dillanze. Perìochò fé la malia di un corpo fi dica

M [t], e la Ina dillanza dal centro C li dica D, e la fila graviti
G ma la malìa di un altro fi dica m, la. fui diltanza dai centro

c fi dica d , e la fuj gravità g, fi averi quclta proporzione

G : g =,M_: m
DI) dà

Ma fc fi confiderano le gravilà de' Corpi riguardo a* divertì

Attraenti, dico, che le For^t acceleratrici verfo diverfi corpi , po-

lle le (Ielle di-lame , fono come gli Udii comi /Iicr.icnii . Imperoc-
ché fieno due Corpi qualunque A [i ], ed a, i quali l'uno coli' al-

tro fi attraRjV.no. E pervi;, unione è uguale alla rc-a%ione , lo
sforzo, con cui A attrae .t, farà eguale allo sforzo, con cui A è at-

tratto in a. E perche le mifure degli sforai fi prendono dalle maC-
fc moltiplicate nelle Celerità virtuali , come abbiamo detto nei prìn-

cipi delia Mccanica , le le Celerità virtuali fi dicano C, e c, fi

avrà dunque per la funpofiz-ione AC — ne ; onde li deduce la pro-
porzione A : a ~ c : C, cioèadire, comele Malie attraenti , co-
sile Celerità virtuali, ovvero le Forze acccleratrici de' corpi ten-

r*«.i r„ , '„ j..„ i.. j_> ___.itdenti. Cosi fe per elèmpio fieno due pianeti, l'uno de' quali gra-
vita verfo l'altro , e fìa il primo mille volte maggior del fecon-
do , l'acceleraiione del primo verfo il fecondo farà la millefima
parte dell'accelerazione del fecondo verfo il primo, cioì a dire
nel tempo, in cui'l primo percorrerà un piede, il fecondo ne
percorrerà mille.

Altra

[i] f/?._i.r«. t4- l'I Fi'tì.Tgt.i^ " "
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Altra dunque farà t'acceierazione di un corpo polio folla fo-

pcrficje del Sole da quella, che egli avrebbe fe folle polio folla

fuperfkie della Terin ; ed effendo pari le dift.inze, farebbe quel-

la a quella coinè la malia de! Sole alla malìa della Terra, ed

eliendo le dillanze ineguali, farebbe quella a quella in ragione

compolla direna dalle malie attraenti, ed invcrla delle dillanze

dal centro dell'ai

Effetti delle fcambievoli attrazioni de' corpi. Cnp.I?.

SE il Sole atrraeife Ì Pianeti primarj, e nello Hello tempo

egli Halle fido nel luo luogo, depriverebbero elfi un'Elilii,

come ftabiliice il Keplero, di cuilcaree pref= dal centro del So-

le al centro del pianeta larebbono proporzionali ai tempi. Ma
perchè I' Aitane Ti eguaglia alla Resone, e nello Hello tempo,

che il Sole attrae, e ancora attratto, per quello i'elilB, chede-

fcrivono i Pianeti non ha per umbilico il centro del Sole. Sefi

confiderà l'azione vicendevole del Sole, e di un Primario trova-

li, che ii Foco vero dell'Eliflì, che dee deferivere tale primario

non è il centro del Sole, ma il centro di gravità del Sole, e

del detto primario. E le fi coniiderano le rea-zioni di tutti i

primari infieme trovali, che il vero Foco di tutte le loro eliffi

non è il ceniro del Sole , ma il centro comune di gravità pollo

tra ii Sole e i primarj , intorno cui non meno fi rivolge cia-

lcun primario di quello che il Sole.

Nafte da quello, che fe fi prendono le aree dal centro del So-

le al centro del Pianeta, come fece il Keplero, non ritrovano cosi

..d'attamente corrifpond enti a' tempi periodici de' pianeti, come lo

fi prendono dal centro comune de pianeti , e del Sole . Sebbene

tal centro non è notabilmente lontano dal centro del Soie a cagio-

ne della enorme grandezza del Sole , e perciò non trovò notabile

errore il Keplero prendendo li centro del Sole per Io centro di tutte

le orbite Planetari.

,

Le curve , che colle iteiTe leggi di forra centrale depriverebbero!

pianeti primari intorno il Soie immobile a quelle, che nello liei-

Io tempi deferirono il Sole agitato , fono tali , che gli .afli .mag-

gior! di quelle fono in ragione [iittriulicala della malia del Sole e

delle malte del Pianeta e del Sol prefi infieme; e con tal propo-

lizione deggiono correggerli gli affi delle orbite rjtrovati con 1 me-

todi Kepleriani. . . , - -i

Con tale agnazione del Sole fi c-sVrva ms^iorm .-rito la rela-

tion de' Corpi tra fe di quello, che le il Sole lolle immoto. Coi!



per cfcmpio, palando Mercurio fono di Giove farehbe cf li per

l'attrazione di Giove più allontanato dal Sole , le il Sole fiat-

fé filìo , di quello che fe il Sole Ila ancor elfo attratto da Gio-

ve ; e cosi riguardo a tuni gli altri Pianeti.

Dalla medelinia vicendevole azione de' Corpi nafte che non

!a Terra propri , mente deferivo un' cliili iniorno il Sole ; ma il

centro di gravita della Terra , e del Ino fecondarlo . Così il

centro di gravità di Giove , e de'iuoi fatelliti , e cojl parimen-

te riguardo a Saturno.

Da quello parimente nafee il turbamento , che fuori del foli-

to accadi: tah-olta, come hanno olfervato gli AUronomi , e prin-

cipalmente il Flamileedio , nei moti celtili . Cosi per elempio

quando Giove palla da vicino a Saturno
, egli per la fua valla

mole fenfibil mente fi i'eorge turbare il moio di Saturno , e nel-

lo Hello tempo Saturno turbare il moto de' fecondar) di piove .

Cosi li turbano gli altri , benché i loro turbamenti non fiano

fempre fallibili

,

Dallo fteflò principio deriva , che l'afte Terreflre non fi con-

iervi fempre efatiamenie parallelo a fe Hello , Imperocché elfen-

do irregolare la fipura [ i ] della Terra non in ogni fito egual-

mente i.* attratta dal Sole , il che cagiona in ella turbamento ,

ed alterazione di politura in maniera che due volte all'anno il

fio alle cangia l'inclinazione all'ecclirrica , e due volte li relìi-

tuifee al filo primiero, onde la mutazione de Nodi nafee , e la

Preccjjione degli Equinozi , come ha «abilito il Copernico.

Delie ìrregoUritì di morì Lunari . Cap.V,

TA1Ì principi quanto liano valli , e quanto alla natura con-

venienti da quello iolo poter còn oleerfi affermano i New.
toniani , che prima di tali principi n°n v > fu alcun AUronomo ,

che o ardilfe , o poteife rendere ragione di tutte le maraviglio-

fe mutazioni , che ne'moti celefti veggiamo farli , ma princi-

palmente delle mutazioni irregolari (lime , e ftraniilìcie , che fi

reggono ne'moti Lunari , le quali iurte intieramente li (piega-

no col Silìema delle Atmosfere astraenti , ovvero della Gravi-
tà UnivcrfaL-, in maniera che pare non cllervi più cola alcuna ,

che manchi alla perfezione della Fifica celeiìe.

i. Imperocché primamente, le non vi foflel'azionc del Sole ,

fi moverebbe la Luna in tale maniera intorno la Terra , chele
aree prefe dal centro della terra alla Luna larebbono efattamen-
te proporzionali ai tempi , e la Luna dderiverebbe uni "j.'ktra

t

elidi,

i VuUn Gntpty jijìt. L. ,. l: 6.1.

'
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eliflì , i! cui Fòco farebbe nel centro della Terra . Ma l'azio-

ne del Sole fa , the nelle Sisigie , dove la Luna è attratta di-

rettamente dal Sole, li mova ella con maggiore velociti di quel-

lo che nelle quadrature , dov'i attratta indirettamente, e perciò

la curva, eh' ella defirive.abbia minor curvatura nelle fizigie di quel-

lo che nelle quadrature - cioè a dire che l'alfe minore della Tua

orbita fia pollo verlo di quelle , e il maggiore verlo di quelle.

2. Se l'azione del Sole non perturbale la Luna , ella deferi-

verebbe un' eliflì immota perpetuamente intorno la Terra , ma.

dalla perturbazione del Sole nafee , che tal eliflì è continuamen-

te turbata , la quale di tatto non è un'elifli , ma una curva ma r

fintamente irregolare j la quale le fi vuol confiderai a guifa d.

un' eliflì , è necellario il concepire , che la l'uà linea degli Augi
vada fempre ofcillando , come è l'Ipotefi dell'Horoccio , e fi a-

vanii quando ella è nelle fizigie, ma retroceda quando è nelle

quadrature , e l'avanzamento fia maggior del regreflb , mentre

l'Apogeo , e Perigeo della Luna fta nelle fizigie , ma per lo

contrario minore
,
quando fia nelle quadrature.

3. Se non vi folle l'azione del Sole , fi depriverebbe fempre

una medefima fpecie di elilTt . Ma per la fleila adiviene, che di

giorno in giorno l'orbita Lunare fi cangia , continuamente can-

giandoli eccentricità , la quale conlìderata in una Lunazione è

maflima
,
quando la Luna è nelle fizigie , e minima quando e

nelle quadrature - ma conGderata in molte Lunazioni è maflima,

quando gli Afpidi fono nelle fizigie , e minima quando eflì fo-

no nelle quadrature.

4. Dalla fteffa azion nafee , che fi mutano ancora continua-

mente i nodi dell'orbita Lunar coli' «dittici da Oliente in oc-

cidente , il guai moto confiderato in una fola rivoluzione c ve-

lociflìma quando la Luna è nelle fizigie , e tardiffimo quando è.

nelle quadrature , ma confiik-rato in molte è velociflìmo quando

i nodi fono nelle quadrature , tardiffimo quando fono nelle fizigie.

s . Mutati ancora l' inclinatone dell'orbita lunare al plano del-

l'ecclittica , la quale inclinazione conlìderata in una rivoluzione

è minima quando la Luna è nelle fizigie , maflima quando nel-

le quadrature , ed in molte rivoluzioni è minima quando ì no

di loro nelle quadrature , e maflima quando nelle fizigie.

6. Tutti quelli errori cangiano tecondo che cardia la diftanza

della Terra dal Soie , i quali cangiamenti fono in ragione tri-

plicata inveri delle diftanze della Terra dal Sole.

7. Tale ditknza in fine altera lo Hello tempo periodico della
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Luna , il guai è mìnimo quando la Terra e Afelia, e maffimo ;

quando è Perielia.

Le quali cofe diffufamente dimoflrate poffono vederfi nella ftefla

Fìtoiofia del Sig. Newton , che ne fu,l'inventore, o negli clemen-

dell' Aftronomia del Gregory fi]

.

In tal modo riduce il Newton a ealeolo i moti di un Pianeta

chiamato dagli Aftronomi contumace coli' ultima preilfione, ecol-

ll mafiìma conformiti alle più accurateoifervazioni ; onde nonfenza

ragione il celebre Hallcio cantò del nobile Autore veffi immortali.

Dirimili Bine tandem, qua eauja argentea Pboebe

Paffibus band <cqvh est, & cur fubdila nulli

HaSenus Aflronomo nmntrorum frana recufet.

Lo fteflb fi dee dedurre, che accada ancora ne'lecondarj di Gio-
ve, e di Saturno.

Delie Maffe , e Denfità de' Pianeti . C*p. VI.

PEr determinare le marte de' pianeti liiS [a] il Sole, e P un
Pianeta primario, come la Terra, intorno cui lì arruoli il fe-

condano A, e lìa V qualunque altro pianetafolitario, qual è Mar-
ta. Fatta PB eguale a 5V fianolefeguenti denominazioni, la maf-

ia del Sole fi dica S, quella della Terra fi dica P, 1' accelera-

zione di Matte verfo il Sole fi dica c, di Marte vetfo la Terra
d, del punto B verfo la Terra t, del fecondano A Verfo la

Terra v. La difianza SV m, PA n, il tempo periodico del fe-

condano A intorno la Terra r, e quello di Marte circa il So-

le i. E perchè in pari diftanze, come abbiamo detto di fopra
,

le tendenze fono come le mafie traenti , averafii S : P — e :

e . Ma c : e ila in ragione comporta di c : f , e di / : e. Sa-

rà dunque S i P in ragione comporta di quelle due ragioni . E
perchè per le dottrine delle forze centrali le accelerazioni fono
come le diftanze divife per li quadrati de* tempi periodici, i-.mt

0 : f = ni :_n ; ed eifendo le accelerazioni al centro di un

medefimo corpo, come i quadrati inverfi delle diftanze farà /;
e — mm ; nn. Soliituendo adunque, la ragione della Malia
S alla Marta. P fari comporta delle due ragioni min, ed mm:

nn- e perciò fi avrà S : P = n£__ : _n>^

Cioè

{.U.4- [aj Fy.t,.r™. 14.
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Cioè a dire Mafia del Sole a Malia della Terra in ragione com-
direna delle dillanze , una dì Marte dal Sole, e l'altra del-

la Terra dalla Luna; ed i riverii duplicata de' tempi , una della

Luna intorno la Terra, e l'altro dì Marte intorno del Sole.

In, tal modo fatta la calcolazione trova il Sig. Graveiande [ i
]

ellere le malie del Sole, di Giove, e di Saturno, e della Terra

del Sole, di Giove, di Saturno, della Terra

E perche le denfità fono in ragi one compolia diretta delle Maf-
e. e diretta delle grandezze, dividendo le lòpradette quantità per

i le denfita, che li ritrovano come i nume-

Dentila del Sole, di Giove, di Saturno, della Terra.
ioooo 7404. tfon 30114

Date le quali proporzioni per gli Pianeti primarj, ne' quali v'i Sa-

ttllizio, giudicano 1 Newtoniani poterli dedurre le denfirà degli

altri per Analogia. Impcrocclis non doverli dubitare, che il ibm-
mo Autore non abbia collocato i pianeti in diverte diftanze dal So-

le, afhneche fecondo il grado della loro dentiti ciafeuno abbia mag-
gior, o minor calore ellendovì bilbgno di maggior calore in un cor-

po più denfo di quello, che in un più rato.

Ragioni Fi/ìc&e del Carlcfio. Cap.VlI.

PER. rendere ragioni tìfiche ài moti celefli, quali abbiamo fin ora

delcrittì , l'appone il Cartello [ 1 ] , che dal principio tutta la

materia, dellaquale quello Univcrfo è compatto Gallata dal fommo
Autore in partitelle prollìmamnte eguali diviìa, e tutte iniìeme abbia-

no avuto tanto moto in felleife, quanto già fe ne ritrova per tutto P It-

iliverib. Ellere poi ciafeheduna fiata molla intorno il luo centro; e

nello (ìeilb tempo molte infieme intorno a divertì punti filli, ed in

tal modo eilerfi formata l'elìenfione dell' uni verfo a guila dì un va-

do, ed indefinito Fluidocon vatj, ed amnj Vortici intorno a varj

centri granii. Introdotto tal moto doverti f a 1 con fide t a re , chele

parti della materia non Iorio certamente potuto dal principio ef-

fere sferiche ; perchè mo.te slere unite inlieme non riempiono

tutto lo fpano, ma di qualunqae figuia fieno, non eliti elle

Parie 11. G g potu-

. ti ] F'lfc«/><iw.i. [i] litio [ì]W.4«-



ij^. Eleménti di Tìfica

potuto col 'progreffb de! tempo non farli rotonde , efìendo necci
1

-

lario, che nelle loro rivoluzioni intorno il loro Alle (ì (puntino, e

fi rompano lutti gli angoli, che in elle fono, e dalli equabile

prcilione, chi; da tutti ì lati ricevono, ad una perfetta sfericità fi

riducano. Ma perche non può dar fi {palio fenza materia [i], è

*ofa neccllaria, che quegl' intervalli, che vi fono tra le fuddette

piccole sfere , liano ancor eiii di materia riempiuti , e ciò fanno

que' frammenti minutiilimi, che nella formazione delle piccole

sfere furono difiaccati, e divelti, i quali per la loro celerità in al-

tre minuzie innumerabili ridividono, e ai nell'una grandezza , e

nefsuna figura tenaci a qualunque fpaiìo fi adattano , e vanno
penetrando in qualunque anguilla. Quindi [1] nacquero due for-

te di materia molto divelle , che nonno chiamarli li due primi

elementi di quello Umverib. L' una 1 1' arrenato delle piccole

sfere, che ibr.o Hate r.eila rotazione delia materia foniate, l'altra

quelle minutiflime parti, che riempiono gì' intervalli tra sfera, e

sfera. QueiU calila chiama il ;.rh>ì3 ikiwino, o hi U:nvì,, .urea
,

e quelli il /; c;j..o , ohi m.:trrì.i Cchjìii . li] ;ali ;j u. i ; . i ì
-

i i i della

materia efscr.duvi jiiù coyia di ir. Ir, mi frammcni i ci quello , the III

necelsarioperriem:'ii.-i-ei vuoti intervalli, ed avendo le pi e mie- sfere,

che co .n ['(i ".pò ;o i! Ite un [io elemento
,
per eagionc dola loro ioli lì irà

ior/.a ni ri;
1

;
:o;e di al ioni.! ti.:: li dal centro di quel lo che le pai ti del

primo, lono sforzare quelle da quelle a dilcer.dere , e fono al ccn-

centro de' loro Vortici :;!i altri coivi , ed in lai modo elferfi for-

mate le Stelle. E perciò le Stelle altro non ch'ere, che un aggre-

dito di parti del primo e! imciito compie. le al centro da un vortice

del l-'luido celefie. Uno di tali tortici è il nolìro planetario felle-

ma, e la (Iella, che gli Ita al centro è il Sole, il.qnale eflenda pie-

no di moto, e nello licito tempo cilendo impedite le fue parti di

lanci.-.rii per linea tetta lungi dal centro, pira intorno il Ino alle

rapidamente, ed in tal giro rapifee ancora l'eco le parti cclelli , che
lo circondano, le più vicine più prello,. e le più lontane più tar-

di . Dalle quali cofe feguita, che le patti vicine deggiono ancora
eflere di minor mole, che le lontane . re lei. e (e follerò eguali, o
marp.iori avrehhono ma.;cior forza ccturilupa , ed in conù piivuza

fi allontanercbbono d.il ecntro, oblìi ipandu i' aitre a di lamiere , il

ere però ha il fuo limite, fovra di tei può ior.[idc:v.:lì il Fluido

«Ielle come tutto omogeneo. E ciò in ogni altro Vortice dee

Ma



iniorno portate cialcuna a diverte diiìanze dai c

diverta folìriita , per cui piutroilo in una rerjion

ira col cekfle fluida lì equilibra , ed in tal i

dtl Ciclo portate in gito lenza mai ulcirc dall

fa più c

» I- :;Ho c. indo e
iragto

Fluido ir

erre le v

dtbijin!) ancora tutt

. Non ruò capirli , perche fi rivolga il

IfcreailXeplMO, e non in circolo, e fe

ncentrico al Sole . 3. Non potrebbono

1; Comete girare con tante divelle inciin,ui:>:;i all' eclittica , a
IL-condo Mine diverto direzioni , quando uao Hello Vortice le trat-

porta . Ni piiiva il rispondere , ci"; e le Comete girino oltre il fto-

Itro Sillema , e dagli altri Vortici fieno rapite , i quali «fóndo

divertamene polli ci l'anno apparire ancora div

Comete . imperacene ciò i contrario alle ali;

quali colla , come notò Ticone , ed altri de' più illudri Altrono-

mi , t qualj hanno legnato le vie di molte comete e l'hanno trova-

te interim"! a Saturno, a.. Se li forma col giro di una Slera un vor-

tice in qualche Fluido , come nell'acqua ollervafi eilere i tempi del-

le rivoluzioni delle parti , che lo compongono , come i quadrati

delle difianze dal centro ; ed in tal modo pare , clic dovrebbono

eilere rincora i tempi delle rivoluzioni ce"e pilli cekfli , ed in con-

feguenza dc'pianetì , che in mezzo di elle llanno infialanti . Co-
sì eliendo la dilìanza di Saturno dal Sole più di 9 volte maggiore

della dill,i;'.f..i della Terra dallo Hello Sole , dovrebbe il luo

tempo periodico eilere più di 80 anni , e per la fteifa ragione

quello di Giove più di 17, il che è contrario allo oliervazioni.

balla il rifondere , che il vortice colette non è omogeneo ero-

ine quello dell'acqua ; ma colla di parti tutte ineguali , e pere ò

non vale la patita. Imperocché e da ollervarli, che {apponendoli

Gg ij nella
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nella Ipoteu Cartefiana tanto più gonio il fluido, quando più fi

allontani dal centro, fe in parti eguali, ed egualmente renitenti i

tempi delle rivoluzioni, Iorio come i quadrati titlìc dillanze come
ollerviamo ne' vortici aicuii , dur,ci:ein r.ini più creile, e reniten.

ti, come funpom/mo i Carie li.) i;i quel le delle pia nmote dif.anze

dal centro de' loro ccielti vortici , faranno più lur
;

;ni i tur..;, deìle

rivoluzioni, ed in conferenza andranno aliai pili lenti i pianeti di

quello, che vanno.

SEZIONE QUARTA.
Delle Stelle fi/fi

.

Delle varie loro grand:'?,?}' "ì'ì':li * e ild'.e enumerazioni fatte

dagli pronomi. Cap. I.

STeìle Fiffe diconfi quei Corpi celefli lucenti , che in tempo di

notte Cereria veggiamo in Cieló, e fi dicono Fife, perchè fuo-

ri del loro moto comune o reale, o apparente, non diftinguiamo in

elle alcun moto proprio . Nel vailo numero, in cui fono , ie licon-

liderano attentamente, appena due fe ne ritrovan intieramente fi-

mili di grandezza, e Splendore . Con tutto ciò per ridurle a qual-

che ordine le hanno divìfe gli antichi Allronomi nella prima, fecon-

da , terza , ec. fino alla Iella grandezza, intendendo fempre di

quelle, che poiTono vederli coli occhio nudo.
Del loro diverto aipetto hanno creduto alcuni e lì e re cagione la loro

(i;il:-cn:e t\:.v,\\rm , m.i la tì:.:?.?.' or ji;iru .!.i:.i A li:. -.nomi, traina-
li gli Stoici, Manilio, Ticone ,

Galilei, e Keplero, giudicano ciò
nalcere dalla loro differente diftanza. Alla quale feconda opinione
pare, che favorisca l' orterrazione fatta intorno ie Stelle della pri-

ma, e feconda grandezza. Imperocchefeliconlidera , che ogni Stel-

la fia un Sole, cui appartenga una sfera, crii, ile a quella del noltro>

So!a:j (illema, non potranno circondare 11 n;>llrn Sulare lillema più

di 13 eguali sfere, non potendo una sfera , come fi conofee per la,

G-.-oirL-nia , filerà tocc.'.M da più di 13 eguali sfere, c ij( non più
li ollervano elitre le Stalle della prima grandezza. Che fe fi cerca
quante sfere eguali pollano Ilare d' intorno a 13 sfere, fi conofee
efiere 51 , qua.1' è il numero in circa , che danno gli Allronomi alle

Stelle della ieconda grandezza. Col qua! ordine procedendo lì trove-

rebbe edere maggiore il numero di quelle della terza, e martore di

quella della quarta , e cosi fino alla fella , le non che perla troppa diit m-
zadelleStelle, non fono le loro grandczzetacilmentediflinguibiii.

oioiiizeaD/Coogle



Lilro Noia. 157

Mi non contanti gli Agronomi di aver divifo fecondo le varie

apparenti grandezze le l
?
i;fe, v ni [ero a::cora per m.i-;;:i>r precilio-

ne dilìinguerl; ir. taiui A^srijiai , ovvero C<;.':c<'l.;;;j mi , le quali

alito non fono, che un aggregato di molte Stelle ['una all'alita

vicine, li! quali per rendile ;i!!<i t^-iMlia r.iii i'.xiV: di i nv jì .1 j- hi.irfi

,

t.i iL-o.-ilcriLluro con figure di vatj animali , o di altre cole ìenlibili,

delle quali figure ne formarono 4S, tra le quali 11 fono dillribui-

tè per lo Zodiaco , attribuita unn Doderr-tcnurìa, ovvero una duo-

decima parte del Zodiaco, per ciaii;i:;djn.i, e fono, come abbia-

mo detto, I' Atìete, il Taro, (Gemelli, il Cancro, il Leone, la

forgine, In Libra, lo Scorpione, •! S r/,tt,i;-~,a , ,1 Capro, FAcqua-

rio, e i Pefei. Delle altre Immagini ne foro™ dl:.:.;-eire

nella parte Settentrionale, e 1; ne IL' Aufltalc. Le prime fono

r Orfn minore, £ Or/a maggiore, il Drogo, Cefeo, Boote, la

Corona Scrn-mrionale , Ercole, la Lira, il C,S;: 0 , epopea,
Per/co, Andromeda, il Triangolo, il Cocchiera, iiPegafo, il Ca-
«•* minore, il Delfino, le Stette, r tequila, il Serpentario, e

tali figure fori:! damate Infirmi, delle quali i nuovi Afirono-

mi hanno formato nuove Ccfieììazioni, come V Antinoo vicino

Al .'le •-•:}:.:
, Ucl'hnitì dì Ikn-.ìkc vieir.a alla CW.e del Leone,

e !.i fhterth Celina, così dettada Carlo fecondo Re d'Inghil-

terra, cui fu dall' Hallej:) tonl.tcrata
,

pofta tra il Centauri, e

la Nave. Battllhio a^Umte il Cam.hp.,rdo, e il Monoectote ,

e 1' Hevelio il Leone minare, la Linee, l Cani da caccia, la

Lucetta, il Sellante dì Urania, lo Scudo del Sobieskì, la Volpe

con e Òca, e il Triangolo minore.

Alle Immagini appartiene ancor la Galafra , ovvero la Via

L-.ttei, h mal' è ti:-..i Zona di candor di latte, che circola

tutto il Cielo. Credeva A ri Itotele Ti! e;!ere la Gal affli un ag.

tregato di esazioni ne!!' Atmosfera efaltate, ed illudiate da

una eonii di. Stelle, che in quel tratto rilucono, in maniache
di tal ea-.dorc, eaial noi variamo, ella ri'anile. Ma tal erro-

re tolfcro il Galilei, il Keplero, il P. mancano, ed altri, i

quali con lunghi Telefcocj offervandola , videro non effer ella

altro eh, un

Vi appartener," .i-um le Xnrfierre .IT." '.laniere, le quali nel

candore fono umili alla Via lattea, e Hanno vetfo il polo auftiale

,

[ 1 J
M/.'eAT«™«T™(*n4.



ij3 Elementi di Fìfta

le quali avendo l'Hall ejo oflervate vide non altro eiTerc, che una
t'oi'li dì aliai minute lìdie

.

Una nuova Sitila , che al tempo d'Ipparco Rodio fi feoperfe nel

Cielo fu cagione, che quello celebre Alìronomo no anni avanci

l'era volgare le oflervali'e tutte dinintamente , e determinando
le longitudini , e latitudini di ciaitheduna ne f.rivcile. primo di

tutti il catalogo aufus , rem cù.im D;o h)i;:iil\im , tome nota
Plinio , ™>r,:m,;:,-,- fojhri, Siri!,:! , 6- Sfila:, „d «orm.,m ci-

pa>i?,!-i-e, e n.-;-.i Jl
.'<"* un iiuiir-*™ i'i io; i. Steli;

,
dopo di cui To-

lomeo rivedendo il Cielo ne diliop;rle altre 4 , licche il fata-

lo 0 divenni: di ició . Il fecondo , che dopo Ipparco ci lafciò

il t;.:alr.Éo , fu Vlu-h Beisi!] nipote del gran Ta merlano , e ne
noto 1017 , il che fa nel ci .Ja-.o quinto l'Eolo . Il favolò Tirane
dipoi contemplando di nuovo il Cielo notò 777 Fi ili , delle quali

regilirò il luo^o , il cu.U numero ini - ampliato cali' e.ceur,!tiliì--

i.-o Kepie.-o nelle Tavole Ro.'olfine fino a 1 irfj , ira le quali 400
r.e r:C;!\ò pji nel deci situilo lei olo Guglielmo L;..sgravio d'Haf-
iia-C;:iel con i fi.: ni A:iro:-.o;ui Ratinano , e Eirpio , al qual ca-

e il

Ba-t',el:io aifjrma averne B-jero nella fui Uranometria delinea-

te 17:; , ed egli lì gloria averne ueli-eave nei !'.:<> Globo ìjóz.
Un e.'.iiiioco ji.:-ticoI,.:e di 375 Fiìie fu jai pubblicato dal Hal-
Iep oiferi'ate da dio intarmi il Polo Antartico nell' Ifola di S.

lìle'na , Cairo di cui i' illuvie Hevclto Cori [bla di Danzici ne
re'Liii:^ il-M , ir.iii il liainllecdio 3000 , determinando il luo-

pj fi trovano . Così il Galilei [1] nella Stella Nuvolola , che
e nel capo dell'Orione , ne feoperfe col Telefcopiopio II, tra il

Cin-alo e li Spada' di Orione più di Ko , e in meno di due
ri eli dello (ledo Orione più di 500 , nelle Plcjadi più di 40 .

Cc.il l'Hocchi!) r.siardando nelle l'icjadi con un Telefcopio di 11

piedi ne feoperfe jS ; il Rieta [i] più di 100 , e nella fola Co-
ftellazionc d'Orione quali 2000.

Dell
'-

[ 1 ] X.;-rh M&rto p. 31.

'

Diejitizcd by Google



Libro Nona.

Deli' afparimente , e di/parimento delle Fi/Te

.

Cap, II,

UNo de'Fenomeni più celebri intorno le FUTe è , che molte
fi fono vedute dagli Antichi , che ora non più fi vedono ,

e molte , che per lo paliato non fi erano mai vedute , ora fianiì

feoperte; e molte infine ora li di L*r u ina , ora ritornino, e ciò con
deierminaii periodi . Uni comparii di una nuova Stella al tempo
d'ipparco in cagione ,_come abbiamo detto

,
ch'egli ne CfigiUtalTe

il numero . Un'altra nuova [t] ne fu [coperta l'anno 1571 , c li ^ du-

ri fino a Marzo dell'anno 1574 , e quella diede occafione a Ti-
cone di formar un nuovo Catalogo . Levvicio afferma nella lùa

Storia , che nel 945 regnando Ottone comparve una nuova Stalla

in Calliope.! limilo a quella , che poi oiienò Ticone indi un'altra

nel 1254. Nel 1590" una ne feoperfe il Fabricio nella Balena , e

nel lóoa una ne comparve nel petto del Cii'.no ohervata dal Ke-
plero , che durò fecon.lo die noia l'Hcvelio lino ai 1661 , dopo di

che fpail , e per cinque anni più non fi vide , ritornandoli poi a
far di nuovo vedere . Nel 1004 unane olicrvùil Keplero nel Col-
lo della Balena , e nel itìii una Simon Mario nel Cingolo di

Andromeda , ed una Birpio nell'Antmoo . Nel idjS una ne
feoperie Fotiliide Holuvarda nel Collo della Balena , la quale

ftanifee , e poi ritorna, rinovando , come oflervà D. Caflini ,

le lue Fafi opni ;j-:o giorni colla itie.-iii.i-ltà |v:iì di giorni 15.

Nel 1Ó70 in Lilidio una ne cor'^aive all'Hevclio nel Capo del

Cigno , la qtuie nel 1 671 lui fin.! di Apollo diiparve , ritornò

poi li proiiìino Mario ; indi nel 16—, in S.. ti cm.ire tii:';>arve , ni

pu li vide . Nel 1Ù04 lilialmente una ne vide il Mr.raldi nel Col-

lo del Ciprio adi 15 Luglio , che poi lui fine di Apollo diipar-

ve . Si fece poi di nuovo vedere l'anno feguente adì 30 Luglio,

ma cosi piccol , che appena poteva ve.ierlì , e adì 11 Ai-olio com-
parve cerne una Stella e.:lla kila ii.'aild.v./.j^ he an-'o \r,ì crd-.e.ìdo

lino adì 30 ,
dopo di che incominciò a decrefeere lino che adi 16

Ortobre diiparve.

Come molte Fific fi fono feoperte , che prima non fi vedevano,

cosi molte , che furono dagli Antichi , c anche da Ticone oller-

vate , ora più non li veggono . Le l'.ejadi , ch'erano fette , fi-

no dal tempo di Ovidio non lono che lei.

Qti* jeptem dici , fex tamen ejfe felctlt

.

Cosi quella Stella della leda grandezza , che fu notata da Baje-
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nella coftellazion del Leone , ora ni

ne veggono invece di quelli , che non fono nel catalogo , co-

me nota il du Hamel . Cosi nel 1^70 avvene il celebre Mon-
tanari k mancanza di due Stelle , e cosi fcrive alla Regia So-

cietà di Londra . Dejunt in Calo dus Sicilie [scandii magnitu-

dini! in pappi A'.!---;.*
,

cihf'p'- tran/Iris .... Barimi dij(:.ntio-

tieni cui anno debesm non novi. Hoc indub'mm ejl, quoti a die

10 Aprile t66% ne -jcftigitun quidan ill,:m.> adejfe sinplim ab-

fervo, crcierii circi ess elisi» tenie , Ù' quarta magnitudini! im-

moti! . fiuta de nliavmn Stellami» j;;:.;..7iv.v:/':ji pluj'quum ccntenis,

*t non tanti ponderis notavi . Mancano r.tl Ci-lo dui: St-jlit: cibi-

la feconda grandezza nella poppa , c ne'tranftri della Nave, . .

Ma ciò e iuori di dubbio , ila- <\.:à\ 10 di Aprile dell'anno 16SÌ
io non ne oliervo ina alcun veRigio di elfe , elfendo relìate le

flefi'e tutte l'altre che le fono d' intorno, anche della terza e quar-

ta grandezza . Molte :.i;re coli: intomo le mutazioni di più dì

tento altre Stelle ho notato , ma non di tanto pefo.

E'cora incerta fé tali Fenomeni naliano da Imacchie , che di

nuovo fi compongono , e cuociono i corpi figliati , indi fi dis-

fanno, o pure fe molti di tali corpi gitilo intorno qualche cen-

tro , e fi rendano vifibili quando li fanno vicini , ed invifibìli

quando fi allontanano . Per tale congettura pare , che facciano

quelle oli ervazioni di D: Cnilini, il quale talvolta vide divider-

li in due Stelle quella, che prima compariva una fola Scella, e

talvolta in tre , e quattro

.

HAnno creduto alcuni , che le Stelle non meno cheli Piane-

ti prendefiero il lume dal Sole . Ma è facile il convincer-

li del contrario , fe fi confiderà la vivacità della luce , con cui

rifplendono le Stelle nella prodigiota loro difìanza dal Sole , la

quale fe , come diremo , è almeno 9000 femidìametri dell'Or-

be Magno , decretando la illuminazione come Ì quadrati delle

diftanze farebbe nelle Fifle , Sioeoooo volte minore di quella,
che riceve la Terra dal Sole , ed in confeguenza non potrebbe
far alcuna fenfibile impreffione.

Dalla vivacità della loro luce nalce, che noi le veggiarno di un
diametro maggiore coli'occhio nudo di quello , che guardando-
le col Telefcopio . Quando li guardono ad occhio nudo, la lo-

ro immagine , che Ma retina s'imprime , per l'aberrazione de'

Non fo

Del loro fplendore . Cap, 111.



raggi fi f» BWggiow di quello , (he convenga al diametro delle

S:eMe , e tome i loro :.iggi > be«hè aberranti , fono efficaci ,

nafte lo lìdio , che le agiffe un oggetto p:u grande , e perciò"

l'immagine della Stella compar.fce mauc.r>re , benché più con-

fula . A «ale aberrazione opponendoli i Telefcop) , ne permeiteli*

do la p:odig:oia d:ltanza delle Stelle , (he Ila terrìbile l'ingran-

dimento , che il Teld'copio di fua natura cagiona , rdl.i diminuiti

l'immagine full* Retina , e vedefì perciò la lidia minore di quello

che li vegga ad occhio nudo ; ma più fplendida , e più vitate , of-

fendo la l'uà immagine depurata dai raggi aberranti.

1 corpuscoli opachi , che vanno continuamente per l'Atmosfera

volando giudicano i Fificì più accurati che fiano la cagione , per

cai le reggiamo fcintillar di continuo . In tal modo la fcintillazion

di una Fiila altro non è , che uni ferie lucceffiva continuata di pic-

coli ed ifiantanei eccitamenti cagionati dalla oppofizion diametra-

le de' corpetti per l'atmosfera tcrrellre volanti , da'quali veloce-

mente ora è coperta , ora è difeoperta , e ciò di continuo . E
quella e la cagione per cui quando l'Atmosfera è agitata da
qualche vento principalmente in tempo d'inverno , in cui ella e

più trafparente , e maggior luce perciò ci trafmette
, maggior

ancora ci comparile la fcintillazion delle Stelle . Perchè poi tal

Fenomeno nei pianeti non veggafi , una cagione è la loro maggior
apparente grandezza , che non facilmente può dai corpufcoli volan-

ti cfl'er eccliffata , ed un'altra è la minor vivacità del loro fplen-

dore.. Che fe a traverfo di craffi , ed agitati corpufcoli fi riguar-

daliero , come a traverfo del fumo , non vi ha dubbio , che ap-

parirebbono fcìntillantì ancor efii non men che le Fide.

Dei Melodi Hugcniano , c Flamfteidlano , per invefligare

primamente I" difltin*ii delle Fife.
Cap. W

QUanto fia grande la diflanza delle Stelle fiffe da quello Co-

lo vogliono che fi raccolga i Copernicani , che febbene

col moto annuo fi avvicina ad elle lo fpettatore icrreftre per tut-

to il diametro dell'orbe magno , il quale fecondo il Newton 4

maggiore , come abbiamo detto , di centofdlanta milioni di mi-

glia , fi dilegua però qualunque para Malie delle Stelle , e fi rendo-

no preffo che impercettibili tutte quelle differenze, che fono di re-

gola per determinare le dillanze degli altri Corpi . In tale ofeuri-

tà inventò l'acutiffimo Hugenio il metodo , fe non ,di sfattamen-

te determinare , almeno di approlìimarfi alla loro diflanza , co-

Paru II. H h il
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slefprtìffonelL.i.deltuoCofmoteoro. Quelli, egli dice, eie prìm*

dì noicercarono il metodo di determinare cosi vafìofpa%io , nulla han-

nopotuto comprendere di certoper la troppa delicatezza delle o/ferva-

Trioni , che perciòfono neceffarie , la quale/opera qualunquediligenza

.

Mi èparataper tanto recarmi quejl'unìcaftrada,per cui ora camminerà,

per cui almeno qualche cofa di verifimilefipoffa ottenere in una così ar-

dua ricerca . Emendo dunque le Stelletanti Soli,/apponiamo , eie qual-

ebeduna di quellefa egualmentegrande ,de il Sole , la diflanza di effa

verri ad e/fere tanto maggiore della diflanza del noflro Sole, quanta
ilJuo diametro apparente è minordel diametro apparente del Sole . Ma
compari/cono coù mimitele Stelle ancorchéfiguardino quelle della pri-

mieragronderà , e col tele/copio , ebe non fiveggonofe non cometan-
tipunti lucentifen^a alcuna fcnfibile latitudine. Ondenafce, che per

tali offerva-fioni non
fi

pub di/coprire alcuna mi/ura di quelle : Non
potendo dunqueper tale jlrada ottenere ilfine , ho tentalo il modo , con

cuipotèjli diminuire ti Sole in guifa ,chenon maggior luce agli occhi di

effo ne derivale di quello ebe da Sirio , a da qualche altra dellepiù cbia-

reStelle. Ho cbìufa dunque l'apertura di un tubo vuoto di dodicipiedi

con unafott'iliffimalama, nelmelodi cui feci un così piccolaforo , ebe
noneramaggiore della duodecimaparted unalinea, o della cento-qua-

dmgefimaquartadi unpoliice . Tale apertura del tubo avendola rivolta

al Sole , ed avendo ali altra applicato V occhio , vedeva una particella
diSole, il cui diametro era al diametro del Sole i : i8a. Matalepar-
ticella io la vedeva moltopiù chiara di quello , chevedeva Sirio di tin-

ta lotte . Per tanto conofeendo, che/doveva rifirigneremaggiormen-

teildiametro del Sole, pop alforo della piccola lama una mhiutijfima

s/eradivetro, il dicuidiametro eraprejocb' eguale a quella del foro,
della cui sfera io m'eraprimafervilo per li microfeopj . Cosìguardando
peltubo , avendomida ogniparte coperto ilcapoper non e/fere turbato

dalla tacedelgiorno, non mi compariva chiarezza minore di quelladi

Sirio. Allorafatto il calcolofecondo le leggi della Diottrica trovava,
che laparticella, che avevaprimaguardato a traverfo delpiccoloforo,
tradivenuta t , edincon/eguenza erafifatta i dittato il dia-

metro del Sole. Dunque ofiaficontratto il Sole, o fiafiallontanato (per-
che!' effetto ilojìejfo) fmocbe ilfuodiametro fia ji_diquello, che

veggiamonel Cielo, che egli unafpìcndore , non cede allofplendore di
Sirio . Allontanato in talmodo il Sole avrebbe unadiflanza , che a aliti-

la ch'egli ha, farebbe ernie 17664. : 1, c ilfuo diametrofarebbepoco
{ni: di a ;i:h::'.ti ti-ry . Se d-:::i::rj Sino pj: upu r <:»:<:/apponiamo,
feguita, che anobi ti diametro di Sirio fiadi ^minuti terzi , e la/uà di-

fian.
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finora fin a quella dal Sole, comez-;66\: i. Il quale intervallo quan-
to fiagrande fi può/limare nello jìejfa modo, incili abbiamo fì'maro la

ili/:, iiW S'.-I-j. i. vipera:; I-i'' fi [: ntcrrhucbbono 15 anni,percèè un
lJt,ti 1 1 ìt bombarda confermandofempre quella velocità, concuièvibra-
topervenijfc dalla Terra al Sole , fi dee moltiplicare vjóóq per 1$ ,

onde nafee 69 1 tìoo , per cuifi conofee, eie fi riccrcbcrebbono quafi feite-

centomW anni,perche lofteffoglobocollafuavelocitùcofiamc arrroaf*

fe dalla Terra a Sirio.

Polla in tal modo la difhnza del Sole di miglia 80000000, la diftan-

zodi Sirio farebbe di miglia 1240784000000.
Il fecondo merodo è quello del Flamfteedio prefo dall'annua pa-

rallaffc, la quale quando vi fia, equandoprecilamentepolfa determi-

narfi, èil mezzoiicuro, che alla cognizione della diilanza delleFilTe

conduce. Imperocché poftocheficonolcala parallalfeannui, ficono-

feerà dunque nel triangoloSBD (1) l' angolo S, che li agguaglia alla

differenza degli angoli SPD, ed SBP, cioè a direallaparallaile an-

nua, e fi conolce parimente l'angolo SD£ , cioè la latitudine della

Fitta Sofserratand Sto D,eficonofce parimente BD, cioè 1" afse del-

l' orbe'magno. Siconofceràdunque, col calcolo trigonometrico illa-

toSD, ch'eia diilanza cercatadellaFifsaSdal centro delia Terra D.
In tal modo avendoli Flamlkedio ritrovato l'angolo SdÌ42 fecondi

,

eia latitudine della ftella polare disgradi in circa, ritrova efiere la

didanzadid'sasoooooooooo, la quale però è più del quarto minore
di quella di Sirio calcolaci da Hugenio.

OLtreiCorpi, chefin ori abbiamo nominati , eimoti de' quali

abbiamodeferitti, fe ne veggono per gli vaili fpazj de! Cielocom-
parite di tempo in tempo alcuni altri , eh' efsendo prima invi libili fi

iànno'air improvvifo vedere, togliendoli poi a pocoapocodallanollr»

villa, finochèfidileguano, ordinariamente di luce pallida
,
edebole,

alcuidifcolìafempreunitoun ampio trattodi ellerna luce, che fi di-

fende Tempre allaparteoppoDa dal Sole, e tali Corpi diconll le Come*

té. Il corpo (lefso della Cometadicefiilfuo C,»/>o. Il trattodi luceran-

gianome lecondolefue divette appaiente. Imperocché quando ila die-

tro del laCometa, cioè a dire quando la Cometa nelle fue rivoluzioni

diurne feco lo trae, ilcheaccade quandoellaè preceduta dal Sole, dì-

celìla Còda. Ma quando le lladavanti, il che accade quando la Co-

SEZIONE Q.U I N T A.

Delle Comete.



mela procede il Sole, dicefi \i Barba, cri infine quando comp.uifcea

gli, luci iuna corona intorno della Cometa , il che accade quando la Co-
mc'ii moiìimaalla congiunzione , ovvero oppoligone col Sole, al-

Iui-ì diedi il Crine.

Opinione dczli amichi intorni le Cornell. Cap.l.

G «

S r nt^ n I n [Hate non dopo molto

11 che conferma ancora Plutarco delle lentenze de
1 FiloM Cap. z.

- Tale parimente era l'opinione de" Democritìcì, come afferma Se-

neca nel Libro 8. delle naturali qu-.ftioni . DemocrirnsfiétiUffimmom-
n inni niniquorum /yfpieari aiijcf'.ures ejfe .IV <

-ilr. ( qua annuii j feti

mi- numirum il!,;rum p;,'uil , ine:, -:inii.i , iiond:: neoinjrreven/t* quìn-

qre h!:-: :-iii e:'-, jt-'ii i . Drilli!; ri: li il piiì lottile di tutti gli antichi dice

c1iìu:,'ì;i[,lu',lÌ!l'vì l^r.opiii Stelle, decorrano, manèpofeil nume-
rodi (pelle, nè i nomi, non ancora iute ii i moti de' cinque Altri [cioè

de' cinque Pianeti oltre il Sole, eia Luna], E nello Iteiiò luogo egli

nota edere ancoraflata tale l'opinione di Apollonio Mindio , il quale

Alla
j
ilo

I eleCo-
ntete non un fortuitofuoco, inaimi! deli' Opere Eterne delia Natura,
ni.imi: i.!>:.:;-fi ciò di.'ni

i

'il,ire ! r m..-ne,: ;;^„- de'le amiche ii:er,i'.;ie , uè
poter/i : loro ferit.ii /..ri!:': m i ri:. ire per Li rari!,) de' loro appari-
meli!!. Penici r;:;:pns, dipoi (orr.iu^ne, quo irfa qu.e nm;c Istruì, in

lucemdies extrabai ion-jiris avi ddiientu. Ad inquifitioncmtan-
torumata'.-.ma non jufJì.Ì! . renici leinpitj, quo pojìeri nn/h-i tr.m npcr,

u noi nef il/ennrenitir. Tempo verri, incili ciò che ora Ila nalcoflo,
III tratto in luce e dr^ii anni, edaihdiligenia della lunga età. Per la

ricerca di cofesl grandi non balla un'età loia. Verrà il tempo, incuti
noftri polleri li maravigleranno, che noi cole tantochiare ignora iTimo.

Ma tal opinione giacque luogo tempo fepolta dopo che la ScuolaoV
Peripatetici fiperfuafe, che tali corpi follerò una fpecie di Meteore na-
te, e generate di nuovo, perciò la loro regione noncilere negli alti

Cieli, ch'elfendo della effendi quinta non fono alle generazioni, e



corruzzion: (bacili ; ma n.iÌLcr: •. lìì , e -,ioiì:\j r.-".. id
;-.ion fullunare.

. Tale Ipotelì perù iu lotalmenie d.J .Viv.io Tic-ime dillruitadopo

che nel Tuo Uraniburgo ollervò una Comeia nel 1577 , elle nello

fleiio 1empaH.1ge7.io allenava in Pmi:?., i quali luoghi fono di-

iìanti l'uno dall'altro 6 gradi per latitudine , e fono lotto il me-
definio meridiano. Ne' quali luoghi avendo rlL'ivano anv.'ndue tali

Aiìronomi Guanto era dittante tale Comtta dalla Stella, che chia-

mano l'Avoltojo, l'uno, e l'altro ritrovila eifere della ftcHa di-

ilanza, il che (irebbe flato impollinile, le la Comtta iolie (Utanella

n.^iunlullunaie, anr.i (e non tuile liata in una enorme dilianza dalla

Terra, per cni lidil'.-palielalua KirallaiK . Hd^uoi mar -iormente
li- lo ni e r:y. .ito lia,^ oi: e n'azioni Lmu dal Cajlni U>[.ia ].. Cometa del

itfSo, la quale oficrvò egli edere dillante dal Sole folamwite 22
gradi in circa, e pure la vide rifplendere a piena l'accia, il che non
poteva accadere fe non toilj (latapiu uit.i r.011 l'olo della Luna , ma
ancora del Sole, vedendo noi, che Mercurio, o Venere non rìf-

lendono a piena faccia, quando fono di folto del Sole

.

C
Opinion del Keplero, e tlcir Hevelio . Cap. IL

Rede il Keplero [ 1 ] nafeere le Comete d

11 , le quali accefe poi dalla luce del Sole, che per tutto ha [or-

za , feorrono a guifa di Ssc'.k jhijci.mii per linea rena fino che fi

eft inguano.
Dalla cui opinione non è diverfa quella dell'Hevelio. Imperoc-

ché non efìerc le Com-.-te nino che mia pwUrrjonc f.-.ita dal ronco»

fi dei Planetari ellìuvj, avere il Sole, e tutti i Corpi mondani le

loro Atmosfere, ed eifere quelle continuamante ingombrate dalle

pani , che fempre efalano dai modulimi corpi. DÌ tali parli quelle,

che fono più traile, flanrfo più vicine al centro, le quali quan-

do fi affollano inficine, e fi condenfano , formano , quando fono

intorno un pianeta, le N'éi e le Nebbie, come veggiamo nella no-

ilra Terra, e quando fono intorno una Fifla, formano k- Macchie,

come veggiamo nel Sole. Ma le più folcili parti talvolta fortuita-

nisiite ai.tijiz.inCo li forni 110 '.'.cune piccole dure malie, che poi per

l'accetto di nuova materia ii-i'/andit; vanno per l'alto etere vagan-

do , riflencndo molta luce del Sole , e comparendo a gui-

fa di Altri a' moriali . Il che egli procura di confermare

coli' oUèrvazioni di malte Comete non molto diverfe dalle

macchie del Sole, c principalmente di quella , che fu nell"
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anno i6éi adì i; Febbrajo oflèrvat» , il cui Capo era in diverte

pani fpezzato , e ad) 2 di Marzo cefsò di più comparire rotondo ,

ma fi vide lacerato d' intorno, e difperfo. Nel principio della loro

formazione muoverli le Comete per linea ipirale
;

imperocché le

patti, che laincomincìnno a comporre, fono ancora dentro la Pla-

ntare Atmosfera, e fono da due moti agitate, !' uno per cui

efalando lono dal centro alla circonferenza per linea retta porta-

tate, e 1' alno, pet cui intorno del Pianeta girano vorticofa-

mente. Ma perchè col progrelfo la Cometa fempre più fi è allon-

tanata dal centro, efee finalmente fuori dell' Atmosfera per la

ungente, e feorretebbe per 1' alto etere in linea retta , fe dall'

azione del Sole non folle in qualche maniera curvato il fuo lèn-

Perchè poi fi formino le fue Code egli penfa, che dall'azione de'

l'JF Solari liano Uir.r-.i ri'lp:n:!Ì P'.'T lini:;, dritta gii t;Huvj più follili

dclk Cometa in quella gitila che , come tanto egli Hello , quanto
Io Schcinero hanno ollervato, le parti più traile delle macchie Sola-

ri danno verfo il centro d;l Sole, ma le parti più rare flanno ver-

ro la circonferenza, penetrate i raegi del Sole per lo Capo della

Cometa, e per 1* Atmosfera , che lo circonda , ed il lu Orare per lun-

go tratro tali vapori, che perciò rilplendono, e rapprefenrano un
iratto di luce maggiore o minore, c più , o meno lucido fecondo

le varie affezioni , che ne' fuddetti vapori s' incontrano. La varia-

zione poi di tali Code nafeere tutta dalle varie inflelTioni, e ri-

frangimenti de' raggi, che cangiano fecondo le diverfe difpofizio-

ni delle malfe cometiche, per le quali paffano , come diffìifamente,

ed affai ìngegnofamenre fpiega il dottilìimo Autore.
Ma contro tale fentenza flanno principalmente due ragioni. La

prima, che fe dentro le Atmosfere Planetari incominciano le Co-
mete a formarfi , che poi per linea fpirale afeendendo efeono libera-

mente per gli vaiti fpazj del Cielo, non fi vede caufa, per cui le

Comete, almeno dopo Ticone afferrate* fieno fiate tutte in al-

tre Atmosfere dalla Terreftre. La feconda, che il moto delle

Comete fi ofìerva edere piuttofto affretto a Leggi certe , come
notano il Caiiini [i], e il Newton [a], e I" Hallejo [a] ,

ed altri, di quello che effere irregolare, e fortuito, comefuppo-
ne l' Hevelio.

(1] Tratto Jttii Cernite. [1] Princip/Mot,
[ 3 ] SbuffiddieCimiu

.
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Opinion fai Carttfio. Cap. III.

A Sfai più [ìravagante È 1' opinion del Cinedo ne' fuoi prirt*

cip) Parte 3. , fecondo cui le Comete altro non fono, che
tante Stelle, le quali per le molte e denfe macchie, che in effe

fi fono generare, hanno perduto la loro efficacia, c tutto il mo-

tenere la loro atmosfera, e confermarli in equilibrio coli" altre
;

onde obbligato il loto vortice a cedere agli altri, e finalmente

ditlrutto, vengono effe dalla loro fede turbate, e dagli altri vor-

tici irregolarmente rapite. Le loro Code effere un effetto della ri-

frazione de' loro raggi , che dal puro etere, in cui fono pattando in

uno più craffo quale quello, che Ila d' intorno il Sole, mutano
fenriero avvicinandofi alla perpendicolare, come fanno i raggi

del Sole, quando dall'aria entrano nell'acqua. Imperocché fra il

Sole A [1], e lia BCDE l'orbita della Terra, FGH1K il con-

fine dell'etere puro, e meno puro, ed L la Cometa. It raggio,

che cade in H efiendo perpendicolare alla curva, non ha rifrazio-

ne , ma legnila dritto pel fuo cammino, ma non cosi i raggi, che

cadono obliquamente verfo I, o verfo K, rifragnendofi quelli

verfo D, e verfo E . Colla Itelfa legge vanno quelli, che cado-

no in F, e G. Dalle quali cole feguita, che fe la Terra i in

C, e la Cornerà è in L, fi dovrà quella vedere Crinita, come
ila in M, per I' adone de' raggi, che dalla delira, e dalla fini-

lira egualmente fi rifrangono. Ma quando la Terra è in D fi

dovrà vedere Caduta, come Ila in N, e finalmente quando è in

B, fi vedrà Barbata come in O.
t. Ma contro tale benché ingegnofa efpìicaiione Ila primamen-

te la ragione medefima, che contialìa all' Hevelio, cioè 3 dire

la Regolarità delle Comete offervati.

2. In fecondo luogo, come nota il dottiflimo Jacopo Bemol-

li [z], appena può concepirli, che le Fitte per tali addenfa men-

ti divengano Tempre Comete irregolarmente vaganti, e giammai
Pianeti nell" orbita loro collanti .

3. Terzo fe tali Code fi faceffero per la rifrazione, fidovreb-

bono vedere tinte co' colori dell' Inde , e nelle Itene ragioni

del Cielo farebbono fempre nel medefimo modo, il che è con-

effertodellarifrazionede' loro raggi, non vi i ragione, perchìGiove,

e Sa-

delle loro piccole perciò non hannopiu forza di

[ 1 j F:j.i>.!j. [ = ] Trattato <t.i><Cwr:c. [j] £V Trtmipj f.J.
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e Saturno anch' elfi con tali Code non comparifcano, nè giova

il foggiugnere , the ciò non fi rende fenfibile fe non nelle Co-

mete, perchè fono quelle in una regione altifiìma, e di pura au-

rei ereria ripiena ; ma non cosi Giove, e Saturno , i quali clfeit-

do più vicini al Sole, ed in cotifeguenia eiftndo adi' etere me-

perla quale non Tono le loro Code fenlibili, ed al più compa-

rifcono a guifa di Capillizi. Imperocché contro tale confidera-

lione Ha parimente I' oilervazione , per cui fi trova non tutte le

Comete eli'ere fopra Saturno, ed aver lunghe Code anche quelle

che fono nelle balle regioni.

Opinione del Newton. Cap. IV.

Giudica però il Newton [ i ] eflere all'ai più probabile, che

le Comete fieno tanti Corpi opachi, e fidi, e limili ai

noltri pianeti, nati col Mondo, come pensarono i Pitagorici, e

Democritici, che intorno ad un qualche centro deferivendo la

loro orbila fi rendano vìlìbili quando a Noi fi avvicinano, ed
allontanandoli a poco a poco fi dileguino, per ritornare poi do-

po dati tempi a tarli vedere. E le loro Code altro non eflere ,

che un aggregato di tenuiflimi vapori per lo calore del Soledal

corpo della Cometa efattati.

E primamente, che liano Corpi opachi, e a guifa di ogni Pia-

neta illuminati dal Sole affermano i tuoi difcepoli renderli ma-
nil'efto dalle ofl'errazioni . Imperocché eli'ere fiato oll'ervato 11 pal-

lore della loro luce, e la loro languidezza fenza alcuno fcinrilla-

mento in diverle occafionì da Ticone , dal Carlini, dall' Hcve-
lio, e Flamfteedio, éd altri di maggior nome. Cosi ll Hevelio
nella Cometa del i6ài vide il capo di colore languido, e gial*

liccio, e pili trille di ogni altra Siella. Cositi Voi i=d io a forma,
eflere la Cometa dell' anno ió6n comparfa a guifa di lina neb-

bia illuminala dal Sole. Ciò confermarli dalla luce de' loro Ca-
pi, la quale crelcc quando fono vicini al Sole, e decrefee quan-

do fono lontani. Cosi la Cornerà del \66$ olièrvata dall' Herc'
lio fubito che incominciò a vederfi, andava tempre allentando il

moto, quando fi avvicinava al Sole, ma nello fteflo tempo cre-

iceva di luce fino che immerfa ne' raegi del Soie lì dileguò .

Quella del ió8$ oflervata dallo Delio Hevelio, febbene fi avvi-

cinava fempre alla Terra, perdeva però fempre più di lume, per-

chè fi allontanava dal Sole. Cosi infine la Cometa del 1077 fu

C 1 ) l'rmiipjMal.



ofTcrvata dal Flamflcedio più pallidi di Saturno . ErJi è però

vero , che può efiere talvolta cosi fìfTo e denfo il loro capo ,

che può riflettere in molla copia la luce, ed emulare collo fein-

tiHamento una Fiffa . Cosi quella dell'anno 1665 afTerma l'He-
velio aver fuperate tutte le Fiffit di fplendideiza . E quella del

1713 ebbe tra le altre un fulgidiflìmo capo a guifa di una luci-

difiìma Stella , come nota Kirkio il giovane.
Che fe non foflero corpi duri e denli , ma fluidi , non fi vede

la ragione , perchè in paOando vicino al Sole , non dovettero diflì.

parli . Che fono infine Corpi celefti , e nati col Mondo, e regola-

ri ne' loro moti , come i Pianeti , ciò chiaramente dedurli , fe fi

confrontino i moti delie Comete , che in di ver fi tempi comparve-
ro . Ciò certamente fu uno de' primi a giudicarlo il celeberrimo

Calììni confrontando la Cometa , eh' egli olfervò nell'anno 16S0
con quella , che oiTervò Ticone nel 1577 , tra le quali vide una
cosi grande convenienza , onde non dubitò quel fapicntifiimo Uo-
mo adi 28 Dicembre , cioè a dire 6 giorni dopo , che aveva con-

fiderata la fua Coda , e un giorno dopo che aveva oflervato il fuo

capo ,
prefagire in un pubblico ferino confaerato a Luigi XIV ,

che tale Cometa l'arebbefi per tutto quell'inverno veduta , co-

me avvenne. La Cometa di Ticone li vide dall'anno 1577 adì m
Novembre fino all'anno 157S adi z6 di Gennajo , e quando com-
parve la Cometa Caffiniana nel i£8o , collo ftefiò moto videfi a-

vanzare , che quella di Ticone adì 8 Gennajo
;
imperocché al-

lora per ciafeun giorno e 1' una e l'altra percorreva 4 gradi ,

e 17 minuti . Se li confultano l'effemeridi di amendue , appena

trovali differenza, nelle lor orbite , e nella velocità de' loro mo-
ti - l'orbite di amendue tagliarono 1* «eclittica nel grado 21 del

Sagittario , e furono inclinate all'equatore con un angolo di 33
gradi . Che fe fi confiderano l'orbite delle altre Comete , non
lì feorge in effe quella irregolarità , che per altro dovrebbe feor-

I>erfì,?e foflero produzioni fortuite per l'etere puro diverfamen-

le agitate . Cosi la Cometa , che apparve nel tóó$ andò per

lo fieffo fentiero , che quelle del i6$o , così quelle del 1072 ,

e 1077 in maniera che confrontando il dottifiimo Calimi le Io-

io orbite , giudicò poterli flabìlire un Zodiaco per le Come-
te , come fi vede ne' Pianeti , il quale in quefli due ve: fi egli

comprefe :

/immota , Pegafufatie , Andromeda, Taurm, Orioli,

Proifon, atque Hydnts, Ccmatma, Storpiai, jtrem,

E come ciafeun Pianeta a noi vifibile gira per un' Eliffi, nel

«li umbìlico fla il Sole, così affermano gli fleffi Autori , effere

Parte li. I i maffi-
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rnaflìraamente probabile', che per limili curve girino ancor le Co*
jnete , con quella diJFerenia , che ne' pianeti l'eliflì non mollo fo-

no diverfe dal cìrcolo , ma non cosi l'Eliili delle Comete , le qua-

li hanno una enorme eccentricità , onde n alce , che molte di elle

per lungo tratto di tempo fieno invilitali , e le non per poco ,

cioè a dire quando fono nell'arco ballo dell'orbita, lì faccian ve-

dere . Tale per efempio è l'orbita ABCD [i] , nel di cui

nmbilieo Ha il Sole , per cui fi move la Cometa L , la quale per

tutto il tempo i in cui lì ritrova vicina all' Afelia D , è a noi

jnviGbile , ed incomincia a vederli folo quando è vicina allo Pe-

rielio B.
Tali orbite fono diverfamente inclinate , e varie , nè pollbno

determinarli fe non colle oflervazioni di molti fecoli . Allora

quando è vifibile la Cometa , dovranno le fue apparenze ellcr ri-

mili a quelle de' Pianeti, e dovrà per efempio apparir ch'ella de-

feriva circoli paralleli all'equatore nello fpazio di 24 ore equabil-

mente , intanto che fi move con moto proprio per la iua orbi-

ta . S'ella fi move da occidente in oriente , e la Terra è di

mezzo tra la Cometa , e il Sole , fe la Terra andrà più veloce
,

comparirà la Cometa retrograda , ma fe la Terra andrà più tar-

da ,
comparirà la Cometa avanzarli direttamente , ma con mi-

nore velocità . Ma fe il Sole è tra la Terra , e la Cometa ,

comparirà la Cometa moverfi direttamente , ma con maggiore ve-

locità di quello , che fi mova . Per lo contrario quando ella fi

move da oriente in occidente , comparirà più veloce di quello,

che è di fatto, quando la Terra è di mezzo tra ella e il Sole
;

ma meno veloce , quando il Sole è in mezzo.
Così fecoado le varie inclinazioni delle lor orbite , "variano

ancora le latitudini loro Geocentriche , ed Heliocentriche . E
la Legge Kepleriana , che ofièrvafi ne' Pianeti , offervafi ancora

nelle Comete , cioè a dire , che le Atee dal raggio conduttore

SL deferitte fono fempre come i tempi delle loro rivoluzioni

onde fegue , che quanto più fono lontane dal Sole , tanto più

vanno tardi, e quanto più fi avvicinano; tanto più vanno veloci.

Egli e vero , che il Keplero, e molti altri gravi Filofofi dopo di

elfo hanno fempre confidente le Tragettorie delle Comete , come
tante linee rette , col quale principio hanno ottimamente calcola-

to i luoghi delle Comete convenienti alle oHervazioni . Ma nien-

te vieta , che ciò fi faccia , quando anche la Cometa deferiva una
Sezione Conica ,

quando fi olièrvi nel tempo , in cui deferive ella

quella porzione di curva , che fenfibilmente non apparifee diverfa

[1] r^.r-n-.js-
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da una linea reità . Cosi fe ik ABCDE l'elìffi, per cui fi por-

ta la Cometa A ; fino che ella deferive la porzione AB, pud
fcnfibilmente dallo fpettatore , eh* è in T giudicarti , ch'ella deferi-

va, una retta , dopodichepuòdarli, ch'ella lì renda invifihilc o per

lo troppo allontanamento dal Sole , come quando fi porta verfo D,
o per lo troppo avvicinamento , come quando fi porta verfo C j
nel qual tempo s' immerge ne' raggi del Sole . In quello fecondo

cafo incomincia a farfi vedere di nuovo in D ; ma perchè intan-

to nel fao avvicinamento al Sole può darfi , che molto fia fiata al-

terata
,

per quello può accadere, che fi prenda per una nuova Co-
meta quella , che e la medefima , che fi vide prima , ed altro non
fa , che cangiar fenderò . Che fe fi confronta la porzione verticale

BCD di tale eli III maltintamente eccentrica , non li ritrova fen-

libilmente variare da una porzione di Parabola , il di cui Foco è
in S , fecondo cui il Newton calcolò efattilìimamente la Come-
ta Catoniana dei itìSoponendo, ch'ella delcriveflc una porzione

patabolica intorno il Sole in maniera , che le aree prefe dal centro

del Sole follerò proporzionali ai tempi . I velligj del quale avendo

feguitato il dottifììmo Hallejo , accomodò lo fi elio metodo al cal-

colo Aritmetico collruendo fecondo tale principio le Tavole, col-

le quali vide convenire tutto ciò , che Un a quell'ora fi era of-

fervato intorno ì luoghi delle Comete.
Convengono tali cole col Sillema del Sig. Caffini , il quale

pela , che le orbite delle Comete liano circoli o che comprendo-

no la Terra , come fu nella Cometa del i58o , o fono fuori

della Terra , come fu in quella del 1660, , ed altre.

Quanto alle Code non credono i Newtoniani doverli prende-

re la loro origine da altro , che dal capo della Cometa , come fu

ancora opinione de'più antichi Filofofi , e dello fteffo Arinotele.

Mentre fa Cometa fi avvicina al Sole , gii aliti copioli , che ne'

lìti lontani dal Sole (lavano intorno la Cometa addenfati , fi ribal-

dano , e fi rarefanno , e nello Hello tempo lì rifcalda , e li fa più

rara l'aura eteria , entro di cui elli fono , ed allora per !e Leggi

dell' Idrolitica le Colonne eterie laterali gravitando al centro , cioè

al Sole ,
obbligano l'aura fonile, e con ella i tenui vapori adafeen-

dere , ed allontanarli dal centro , i quali vapori poi illuminati dal

Sole rapprefeniano quel vallo tratto di luce, che noi chiamiamo la

Coita della Carrista , la qual fempre è dirtela alle parti oppofte del

Sole. Chelebbene pare, che per formare i tratti enormi di tali Code
fi ricerchino valtiffime moli di aliti , che deggiono dal Corpo
.Comerico fcaturire , è da ollervare però in quanto vallo fpazio

può una piccola porzione di materia dilatarli , come fperimen-
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tiamo in un grano di odore , o di altra materia , che fi rarefa in

valìiifimo Ip^iio . Le lenuuì di tali Code da codio poterli cono-

feete le fi olfccv* , the a tratrerfo di quelle, becche aliai vaRe, ù

vedono le più minute , e deboli llelle.

Da tal: cole nafce , che al.ora quando fi avvicinano le Co-
mete al Sole ctefcooo le loro Code , e quando fi ailonta.-.ano

,

fi tar.no minori, c allora ia Coda e nel malfido dt.la gtandea-

zb , e della fpiendideara , ouando è nd Pendio . Per quello

talvolta crelcono tali code nelle fatti , e deueltono nel.

le inferiori , il che li die -uifi ca..i Cometa veiloafi vivaci ,

c piene , e ricino alia Coirci giacili , e tenui . E petchc ta-

li vapori tanno due moti, l'uno, lon'cui dritti alccncono lungi

da! centro del .Sole, l'altro, lon cm di.., Cometa loro pollati,

per quello le Cnce ncn leinpre fono dritte , ma qualcne poco
ir,curva:e , convelle verfo dove tende la Comtia , e concave al-

la parte contraria, il che nafte dalia refi iteri ta. dell' Aura eteri» .

E wuri' ruanio pi i è tenue la Coda , tanto maggior è la te-

${|cnza , ch'ella patifce , per quello maggiot (aia ['incurvatura

nella margiot attenuazione , eoe a d;:e n:l Perielio , le quali

cole colle olfcjvai:om convengono.

Opinione diJacopo Btrmiiti . Cep. V.

TRa '. divedi Siftemi delle Comete fi refe celebre queìlo art.

coia di Jacopo Bemulli , vh; pubblicò nell'anno ióSi , in

te; giudica egli non altro elìcle le Comete , che tanti Satelliti

di un l'ianeta l'tim.nio , die gira intorno od Sole nello fpaa;o di

anni 4, e giorni 157 polio in dilìania dal Sole 1583 lemidia-

metri dell'orbe magno . Intorno quello primario, che per la di-

ftanza non fi difeerac , girano divelli fecondar} a diverfc dittarne

polli , nell'uno però de'quali dilcende fino all'orbitateli Saturno ,

ed allora fola , quando fono nell'arco intimo del fuo cerchio , ft

rendono a noi vifihili . Le Code generarli dalle evaporazioni de'

pianeti cagionate dall'ardore del Sole, le quali fublimamlnfi nel-

l'alte regioni vengono ad attaccarti a guifa dì fulign'i nella fu-

perficie de'Sltcllìti , the gitano d'inwino a quello non veduto

Primario. . .

APPENA



APPENDICE
Del Flujpt j e Rifiuto dell Oceano,

UNo de'più celebri fenomeni della Natura e il Flutfo , e Ri.
Jìujfo dell' Oceano . Se fi conliderano i fuoì cangiamenti

,

fi fanno in elfo le feguenli oflervazioni

.

i. Che. le fue acque non confervano mai nè la medelìma al»,

tezza , riè il medelìmo movimento ; ma variano- Tempre dì fia-

to , ora innalzandoli , ora abbaiandoli , ora correndo verfo il

lì.io , ora dal lido recedendo,

a. Ciò però non fi fa fenza una certa regola , e determinata
legge . Imperocché quando s'innalzano , fi muovono ancor ver-

fo il lido , nel qual tempo fi dicono eliere nel fluffa , o neWalia
Marea . E quando fi abballano , recedono dal lido , il che lì di-

te .1 loro Rifiuffo , o la baffi Marea. Hd j| Fluilo luccede feai-

pre il Kifluilo ; ci l'uno dura più tempo dell'altro.

j. Il tempo , per cui fi gonfiano l'acque è di 6 ore , e it
minuti in circa , dopo di che per a ::cttanto tempo li abballa-

no , e cosi di nuovo pau-.no da!.' una all'altra ma.ea.
4. Se fi paragonano ì moti delle maree co' moti della Luna,

fi vede mantenerli tempre t:a quelli e quelli una maraviglila to-

nante corni pondecza . Imperocthè impoitando una Marea , oome
abbiamo detto , 6 ore , e 12 minuti incirca , nello Ipazio dunque
di 14 ore , e cuafi 50 mimiti fi (aianno quattro Maree , cioè due
alte , e due balie . Ma in tale predio tempo la Luna comp;e una
rivoluzione da oriente in occidente . E perciò una tolta in un
dato luogo fi coti la relazione d'una Marea all'aliena della

Luna , li potrà Umpre nel mecelimo luogo determinar l'ordine

delle Maree dall'altezza della Luna , e per lo contrario l'altez-

za della Luna dall'ordine delle Maree . Cosi per efempìo fe in un.

dato luono li ollervi eliere il mailimo gonfkmento.allora che la Lu-

na è nel meridiano , ritornerà lo llellò maflimo gonfiamento ,

quando ritornerà la Luna nel meridiano , cioè a dire dopo 14
ore , e so minuti ; e dìfiribuendo tal tempo in quattro parti

eguali fi conolceranno i punii delle quattro Maree , che in tal

temno dovranno regolarmente fuccedere , non canfiderando però

l' alterazione , che può eliere cagionata da'ventt , o da altre ca-

gioni.

5. Ciò, che maltiinamente è oflervabìle , è la differenza , che
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patta tri le Maree riguardo ai Sinodi della Luna. Imperocché gene-

ralmente quelle fono più alte, che fi fanno nelle Sizigie, e quelle

più balle, che li fanno nei Quarti , e ne' tempi dì raeuo variano

a proporzione.

6. Ma fe li paragonano tra fe le Maree dentro di un anno, tro-

vai elitre quelle le maffime, che fi fanno nelle Sizigie equinozia-

ii, benché non certamente nel tempo precifo delle Sizigie accada-

no, ma due, o tre giorni dopo

.

7. I punti delle Maree non accadono in ogni (ito dell' Oceano
alla medefima ora. Imperocché altrove fi fanno più pretto , altrove

più tardi, e prima ne' luoghi vicini all' Equatore , indi verfo i

Poli.

8. Tali moti , che fi veggono nell' Oceano, (i oflervano ancora

in altri mari ; ma non in tutti . Cosi nel Mediterraneo , e nell'

Adriatico, ma non nel Cafpio, onci Baltico. Cosi parimente in

alcuni fiumi, che comunicano coli' Oceano.
Per efpiicare quello fenomeno varj varie cofe lì fono immagina-

ti. E primamente tra gli Antichi Platone pensò, che ciò non al-

tronde nafeeffe, che dalla copia dell' acque, le quali dal Baratro ,

eh' egli credeva eflere in fondo del mare ora ufeivano impetuofa-

mente, ed ora erano alforbìte, e ciò alrernamente
; onde ne fedi-

va l' innalzamemo, e 1' abhatiamento nel mare . Apollonio di Tia-
rto pensò, che ciò derivalie dallo l'odiare de' venti fottcrranei, i

quali da baffo in alto fpìgneflero l'acque . Gli Stoici come inlegna-

vano, che il Mondo folfe un grand' Animale, cosi tali moti d'acque
alla di lui rcfpirayjone attribuire doverli affermavano. Ma Arilto-
tele, o qualunque fiati 1' Autore degli otto libri del Cielo, ad un
non fo qua! Dominio della Luna ciò aferive. Altri ad una libratori

della Terra; altri ad una fermentazione irjrerna delle parti (aiinc,

e tartaree j che coli' acque marine fìanno mefcolaie - altri in fine

ad altri principi j ' e I" 3'' co ê non abbiamo in animo di riferire,

o confutare lingolarmente , contentandoci folo di efporre ciò,chein
tale materia fu detto fin ora di più accreditato, c più celebre.

Pe fi/amento de! Galilei, e del Wailis incarna- la cagione delle

Maree. Cap. I.

Giudicò il Galilei nel dialogo de! fiftema del Mondo , che dì

tal effério la cagione lolle il movimento della Terra fecondo*

il fiftema Copernicano. Imperocché per la complicazione del mo-
to annuo, e del diurno eliére molto ineguale il moto delle parti

della fuperficie terrellre, ed in confegucraa ancora dei fer.jJ, che

coa-
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contengono le acque del mare. Che quando è ineguale la velociti
dei ferii , in cui li contengono l'acque, è necelsario, che l'acque
inforgano ora davanti, ora di dietro, ed ofcillino più, o meno
fecondo il maggiore, o minore a ce re feimento , o decrel'cimento

della velocità. Ciò li conofee in un vaio, in cui li contiene del-

l'acqua; perchè le, mentre egli era in moto, all' improvvifo fi

ferma, o li ritarda, l'acqua in efso contenuta per lo movimen-
to imprelso vederi inlorgere davanti, e talvolta ancora, feimar-
gini non fono troppo alt), fpanderlì. Mi per lo contrario le,

mt tre era pnma in qjiete, all'improvvifo li mjove, l'acqua in

<l<o ..ottenuta non ancora concepito il tr.oto fta indietro e ver-

10 l'altro margine inlorgt , e li fpande. Lo fiefso accader n:i-

l'acque dei mare, le qjali talvolta per un aurr.cr.io di muto
nelle p„ni delia Terra, che ogni giorno fi rivolge mtorno ilfuo

afsc , mforgono vetfo una patte, e talvolta per un rinida mento
di moto inlorgono vrr.'o la parte contraria, ed in una cena ma.
n;era oblino, nel ti.e mniv.i: il ioio f-'lufio , e lUUso . 11

che per éfplieare fia ABC1) (t) l'Equatore tcrreftre, il qualeitv

torno il centro E fi rivolga per le lettere A, B, C nello fpa-

zio di ventiquattr'ore, nel cui tempo intanto il centro E per-

corra un grado dell' eccl ittica AF, ed è facile il vedere, che le

patti, le quali fono nella lemicitconferenza ABC fi muovono più

velocemente da A vetfo F, the quelle che fono nell'altra femi-

circonferenza CDA
;
perchè il moto diurno delle prime coliiita

coll'annuo verfo F. Ma per lo contrario il moto diurno delle

parti della feconda fi oppone ai moto annuo, e perciò quanto il

moti) diurno aggiugne aU'annuo in quelle, tanto leva in quelle.

Dove la direzione è meno obliqua, ivi è maggiore l'accrelci-

mento, o la diminuzione del moto. Per queflo maggior è l'ac-

crefeimento in B, che in L, ed M, e per lo contrario mag-
gior è la diminuzione in D , the in A, e C. Ed in fi i

ma. :ino i\-.ccr;:c:.nefi;o, ;n 1) na:li:na la diminuzione , ei 1

A, e C mediocre. Ove fi conofee eilere maluina la celerità dell'al-

veo al punto del mezzogiorno B, minima al punto della mez-

ìarotte D; e medioire dove ra.ee ù So.e, e tr.ur— r;. Lequa-

11 cofe romm;niHrano mo:-vo di due Fittili nel torlo di 14 ore,

l'uno fui minime acceleramento, e l'altro fu! maggiore f''ar-

damento dei moto

.

l'arve al dottiffimo Wallis ^i), (he con tale ragionamento il

Galilei f. apponete al vero; beni hi con c.u.ths difetto. E .1

ti iitto el.er .uviìo. l'-rtiiì f.<;ou-.e eg.i di conto di due Ma-
ree_,

"
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ree , cosi quelle debbono edere Tempre in B, e in D ; cioì a mez-

zogiorno , e a mezzanotte , dove che l'erperienza ci dimoftra , che

il tempo delle Maree pofpone ; e che nello fpazio di un mele egli

viaggia per tutte le 14 ore , della qual cof» egli non fa menzione

alcuna,per rimediare alqualdjfettoegli ricorre al moto menfuitle della

Lunainqueftomodo . ImperoecheellèrclaTerra , e la Luna due cor-

rà, iqnaliriannounaslgran conneilione, che il moto dui!' una fegue

quello dell'altra, e poterli perciò confiderai per un corpo Colo, epiut-

toitoper un aggregato di corpi, che hannoun comune centro di gra-

viti , il quale centro di gravità , a tenore delle note leggi ftaliche

fla in linea retta connettendo i rifpettivi loro centri , talmenrc che

le loro diilanze dal cenrro di gravità fono in ragione reciproca del-

le gravità dei medelimi corpi.

Ora fupponendo la Terra , e la Luna Mare unitamente quali co-

me un corpo folo aggirato intorno al Sole nell'orbe magno del mo-
to annuo

;
quello moto dee calcolarli ( a tenore delle leggi ftaliche

in altri cafl ) per via del moto del comune centro di graviti di am-
bi li corpi , Concioffiachè in cofe flatiche fi fiiole fupporre che un
corpo, 0 un aggregrato di corpi fi muova all' imi) , all' ingiù

,

o altrimente in quella guifa che il comune centro Aio di gravità in

quel tal modo è mollò ,
comunque fra loro fi mutino le partì . E

conforme a ciò la linea dell'annuo molo verri deferì tta non per

via del cintro della Terra , ma per vìa del comun centro
' di graviti della Terra , e della Luna , cornechè un folo ag-

gregato .

Supponendoli dunque ABCDE [1] pef una parte dell'orbe

magno del moto annuo deferirla dal comun centro di gravita, per
tutto quello Tpazio di tempo , che ci vuole dal Plenilunio in A al

Novilunio in E , il centro della Terra in T, e quello della Luna
in L fi debbono fupporre amendue

(
fuppofto altresì , che il comu-

ne loro cèntro di gravità cammini filila linea AE ) che deferi-

vano una periferia inforno al centro comune in quella maniera,
che la Luna deferive la fua linea di moto menfuale , ed in fo-

migliame guifa EFGHI dal Novilunio in E all'altro Plenilu-

Da A ad E ( dal Plenilunio al Novilunio ) T fi muove nel

proprio fuo epiciclo all' insìj dal Sole . Ma da E ad I lì muove
11' ingiù verfo il Sole . Altresì da C i G ( dall' ultimo quarto al

primo quarto feguenre ) fi muove all'innanzi a tenore del moto an-
nuo ; ma da G a C ( dal primo quarto al feguente ultimo quarto)
fi muove all'oppoRo del moto annuo,

a»

DigiliZGd l'i Coo£



'"'Litro 'Non>?,' 157
Egli è dunque ' chiaro , a tenore di quella ipotefi , che da!!'

ultimo quarto al primo quarto f da C a G , mentre Tè al di (b-

pra" della linea deli' annuo molo ) ri' menfiialefuo moto entro l'epi-

ciclo fuo alcuno acceleramento all'annuale fuo moto ne aggiugne
,

e vie ou i.ic altrove H E, a:. a l.rna nuova . K c.v pr .no

ultimo quarto ( da G a'.i' iinanr; a C , mentre T è (otto alla li-

nea dell'annuo moto) or ferma mollo i!e!l* annuo rroto , e pii

che altrove in 1 , ovvero in A al Plenilunio . Talché in feque-

la delia nozione de: Galilei , i! mentale moto cnxecl'è aggini

gna , o levi al moto annuo , dovrebbero reflarfi indietro, o'ef-

Lete (caligate tli'innami le (c.o.l; incumutnii acque , che feno

(opra '.i Terra , e pei tal meno cagionare una marea { o Ila

cerarti illazione ci acque ) e più che in altro tempo al Plenilu-

nio , e Novilunio , cove aarurito quelle acee.crcr.on , o ritar-

damene! fono rnapciori.

Ora quella menfuale moto , cuando ancora non folle aggiun
to nulla al moto annuo, ci fotr.m inorerebbe dje maree per me-
te , e mente più f "una full' acce:eranone , e l'altra (ci mar.
damento) perlo ".ovilunio , e per lo Plenilunio, e due Rifluì!:

a due quarti , e negl'intervalli Fluflo , e Rifluito . Ma il diur-

no moto aggiuntovi U lo Iteiio i-fletto a quello menfuale , che

fuppon; il Galilei che lana all'annuo ; cioè aggiugne , o le.

va ai menluale MC-t'amcnto , o rttardameolo ; e cosi « viene

a dare una marèa c'odo l'altra.

Poiché' in qualunque parte del fuo epiciclo , che r.o: l'opponia-

mo che T [ i ] ila i tuttavia perchè trattanto cbf r>;r me?io del

menfuale tuo mòto il centro fi muove nel cerchio LTN, ogni pun-

to deJlafua liiperfictciper mezzo del diurno (ilo moto fi muove nel

cerdiio.LM». Qualunque effetto accelerativo , o ritardativo, che

il menfuale moto folle per dare , quel!' effètto per mezzo del moto
diurno, verrebbe acciefciuto nelle parti LMN , [o piuttofio /Ma
il femicircolo ] e più che altrove in M , ma verrebbe diminuito

nelle partì NOL, o pìutlofto nOI , e più che altrove in O. Tal
the io M , e in O [ cioè quando la Luna fi trova nella meridiana

al di folto , o al di fopra dell' orizzonte] noi dobbiamo avere la

quotidiana marea , o da acqua alta ; dal maggiore acceleramen-

to , o ritardamelo cagionata , la qual cola il femicircolo diurno

dà a quello d' ogni mele , e pare che ciò fia la vera caufa del-

le quotidiane maree , e inficine niente renale ragione non folo

perdi' ella abbia da accadere ogni giorno , ma ancora perchè

in un ral qual tempo del giorno , e perchè oueflo tempo nel cor-

Purte IL' _ fo
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fo di un mete abbia da alternare, per entro tutte le 24 ore , cioè

perchè arrivando la Luna entro la meridiana di foprj, e di (òt-

to all' orizzonte ( ovvero come dicono li mannari andando la

Luna ad auilro, e a fetcentrjone ) v-iene a. far quello effetto, ed

ancora quello delle maree forgenti, e [cerne, Conciofiachè quan-

do fuccede, che Ceno coincidenti i menfuali, a, diurni accelera-

menti, o ri tardamenti l come fegue ne' Novilunj, e Pleniluni )

1' effetto ne dee ne celi ariamente eiiere maggiore. E con tutto

che ( la qual cofa' non dee diflìmulaifi
)
.quello non avvenga fe

non a una delle maree., cioè a quella, che (uccede di notte al

novilunio
(
quando ambi li moti vie più fi accelerano ) e a quel-

la che fuccede di giorno al Plenilunio,
(
quando, ambi ritardano

più l'annuo moto ), nientedimeno elfendo quella marea in cotal

guifa. aliata da due caute, che vi concorrono, contuttoché 1 a

marca, che ne viene dopo, nonabbia altresì la medefima caula,

l'impeto contratto verrà ad influire fopra la marea fuifeguente

per la medefirr.a ragione, che un pendolo lafciaro cadere da un
iemicircolo più alto ( benché non vi fia nuova cagione alcuna

di farlo ) farà la vibrazione dall' altra banda ('parlato il perpen-

dicolo )
parimente maggiore,- o pure parlandoli L di acqua in un

gran vafo, s' ella verrà talmente. feolìa da efiere fpinta all' in-

nanii a una buona altezza al di lopra del fup .livello, nel ritor-

narfene indietro per mezzo della fila propria ..$s*virà ( fenza. ve-

runa caufa aggiunta ) fi verrà a follevare altrettanto più dalla

parte di dietro. .1: .

'

E qui doverli parimente oilervare, chequantunque tutte lepar-

ti della Terra per mezzo del diurno fuo moto (' aggirino, intor-

no al fuo alle, e deferivano de' cerchi paralleli, non fono tutta-

via cerchi eguali; ma maggiori vicino alla linea equifcotiale , e

minori vicino ai poli, la qual cofa può eifer la caufa, perchè le

maree in alcuni luoghi fieno maggiori che in altri. Ma/ do ap-

partienealleparticolariconlìderazioni, e non alla Ipotefi generale.

Benché non poifa negarfi, che tale ragionamento non fia didotto

con una fomma indulbia, efaminato però con attenzione trovali

elìcrc foEgetto a graviflime ed infuperabili difficoltà. La prima

delle quali è, che 1' acqua contenuta in un vafo allora inforge

verfo i margini all' innanzi, o ali* indietro, quando fi ritarda,

o fi accelera il vafo tutto in un momento. Ma non cosi quando
ad una quantità finita (ì afeende per mezzo di tutti i gradi in-

termedj, cioè a dire a poco a poco. Ma gli acceleramenti , o
ritardamene nelle pani della fuperficie terre/ire fi fanno fempre

per tutti 1 gradi intennedj ; e perciò nettino fcuotimento dee-



li cagionare alle acque incumbenri; cioè a dire non deefì fare al-

cun Ruffo, o Rifluito. Ter fecondo, fé perule cauri .i^idd^o
le Maree, fi farebbero i Flulììad un lido, ed i liifiuili all'al-

tro, in quella maniera che un pendolo ofcillando afeende verfo

una pane, e difeende verfo dell'altra. E pure nel gonfiamento
reggiamo portarli I' acque non folo a dlverfi lidi; ma ancora a
lidi oppojìi. Terzo tutte 1" acque in tal modo avrebbero le Ma-
ree, il che ripugna parimente alla fperienza.

'

Opinion del Cer/rfio. Cip. IL '. '
'

IL Cartello [i] enervando la maravigliofa corri fpo ndenza , che

palla tra i moti dell' Oceano, e i moti della Luna non du-
bita, che di tale Fenomeno lia cagione la Luna, non certamen-
te per un fuo Dominio lui Mare, o per un Infiuffa, come coli*

Autore dei libri del Ciclo penfa un gran numero de' Filofofi
;

ma colla Prigione, eh' ella cagiona lùll' acque a lei fottopolle,

la qual cofa eilendo una necelfaria conleguenza del celebre fuo
filicina mondano, tanto più Io conferma, e lo flabilifce.

i. Imperocché eilendo la Luna periata in giro intorno la Ter-
ra dal Vortice etereo, dentro di cui Da nuotando, non può do-

vunque pafia non rendere più anguflo l'alveo colla valla lua mo-
le; ond'e uccellarlo, che il Fluido celefle, che tra eiìa , e la Ter-
ra feorre lia preffo, e nello fiefib tempo prema^ e faccia tlirza alla

Terra. Che perciò fe per maggiore facilità fi concepite il globo

Terracqueo tuTtocr!;>er:n di aiìjue, e fatile l'Intendere, come effon-

do quelle .i.dove laLvn_ loro lovialla, cjIIj M.-.:er:a celtile vie-

mute, e r.eceliario ancora , the fuori dei limiti delia prelfone in-

formino da orni pane, e li gonfino, in quella maniera che ver-

giamo farfi in un vafo d' ac<jua, che j'è premura il meno, in-

lorge da tutte le parti ai lati, e difecnde poi per lo proprio pe-

pile quali cor; nafeono i Plùffi, e Rifatffdef Mare . Concio,

(lachi Ùì T |:| il centro della Terra, intorno d. cui ella fi r..

v3'f\ nello fpJi.o di ventiquatt' ore pe' n-imeri i, s, 3 . 4 .*

e lia L la Luna che giri intorno la Terra nel vortice elittico ÀBCD
per le lettere A, B, C, D. Eilendo la Luna in A, la Materia

celefle, che pria fluiva per la latitudine 1 L, elfendo obbligata

a fluire per la latitudine 1 A, feorrerà con maggior empito, co-

me I' acqua d' un fiume, allora che da un ampio fenn fi tilìri-

gne entro un feno più anguflo, il che non può farfi fe non

[1 ]
Prhcipj u.49. [1] /V . -i. Tav. :j.
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vendano premine in i le. acque direttamente fottopofle al Carpo
Lunare, e non fieno pei canleguenza obbligate ad elevarli, e gon-

fiarli da tulli i i>:(i inori dei Jirahi licita preHione; unite li l'orma

il Fkrfo. Ma ellendo il punto i nello fpazio ili 6 ore per lo rivol-

gimento diurno della Tetra portato nel luogo i, cui non fov ra-

lla la Luna, e dove perciò l'acque non fono lovcrchiamentepre-

mule , allora è necefiàrio, che le medelìme , the per la prell'iones*

erano aliate, per Io proprio pefb dilcendano, e ritornino al luo-

go, ond' erano Hate levate, ed in tal modo li formi il Rifiuffb.

Dopo altre lei ore il medelimo punto i fari in 3; doveaccade-

rà un fecondo Fluffo. Imperocché non può la Materia telette ,

che dentro lo fpazio A 1 feorre , premere la Terra in in'i, fe'

quella polla già in equilibrio al centro del vortice non fia qual-

che pdco dal fuo luogo turbata, e vaio C molfa, il che non
può farli fe la latitudine 3 G non fu refa più anguila, ed in.

confluenza non fia premuto il punto j ; nel qual modo nafee

un fecondo Flfjfo. Dalle quali cofe fi tonofee ( ciò che in rale

materia fu a tutti gli altri di fficilillimo di fpiegare ) tome dan-

do la Luna fui Meridiano pofTa nello Belìo tempo formarli il

Flulib del Mare e fopra 1' orizjontc, e di folto nelle parti dia-

metralmente oppolìe. Finalmente ellendo arrivato il punto 1 in

4, l'acqua di nuovo al fuo luogo ritorna, e nafte un fecondo

Riftujfa, come accade in 1 . Ed in tal modo in una rivoluzione

diurna, cioi a dire in 24 ore lì hanno due maree alte , e due
balle. Ove però e da oilervare, che come ogni fei ore la Luna
avanza da occidente in oriente pretto che la eentoduodecima

parte della fua orbita, cosi non precifamente di lei ore in fei

ore fi deggiono fuccedere le maree, ma alquanto tempo dopo ,

come fi conferma colla fperienza, per cui fi eonofee, che fi fuc-

cedono, come abbiamo detto, ogni fei ore, e 12 minuti in

circa

.

1. Che fe fi confiderà effere la Luna nel diametro minor del

vortice ellittico allora (mando fono le tue fizieie , e nel diame-
tro maggiore quando fono le fue quadrature, è facile l'intende-

re, perchè nelle fizigic fieno maggiori le maree di quello che

nelle quadrature. Imperocché il diametro Lunare ha maggior ra-

gione al diametro AC, che al diametro BD, e perciò cagiona

più alterazione di moto, quando è nella latitudine AC, che
quando È in BD, in quella guifa che un medefimo corpo accre-

fee maggiormente la velotitì dell' acque allora quando fi frap-

pone in mezzo di un alveo più angullo, che in uno più largo.

3. In fine petchelaLunanelIe fizigi e equinoziali palla per gli fegni
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dell' Ariele, e della Libra, ed in confeguenza fovrafta allora più
direitamente all' Oceano, che in qualunque altro tempo , 1" effet-

to della preflìone full' acque ("ottopode e allora più forte, il che ca-

giona le grandi elevazioni, che intorno a tali tempi veggiamo co-

flantemenre accadere.

Opinione del Newton, Cip. III.

L principio, dacui il Newton deriva il Fiulìb, e il Rifìuffodel mare
èlaFor^fl attrattiva della Luna, e nello (ìeffo tcmpodfcl Sole,

r. Imperocché primamente fe la Terra folle da fe fola, ne dal-

le azioni della Luna, o del Sole folfe agitata, tutte le fue parti iti

figura sferica diflribuite tenderebbono al centro di effa egualmente,
e le acque dei mari, che fi contengono negli alvei della fua fuper-

ficle, non farebbero alcun moto, ma lìarebbono in un perpetuo Ra-

gliamento. Ma ellendo la Terra dentro la sfera atti-attiva del So-

le, e della Luna, l'equilibrio delle fue pani cagionato dalla lo-

ro gravitazione verfo il centro della Terra non può non eiiere al-

terato, e turbato dall' azione di tali corpi, la qual azione {ebbe-

ne per la molta loro diiìanza e molto tenue per vincere la graviti

de' corpi terrelìri , e fuperare la loro coefione , può tuttavia render-

li fenfibile full' Oceano, come corpo fluido, e che facilmente ce-

de ad ogni minima forza . Per tale azione fe noi fupponìamo ,

che uno di tali corpi fia perpendicolare o al di fopra, o al di

fotto dell' orizzonte, o fia in Zenit, o in Nadir, troveremo ,

che 1' acque dell' Oceano direttamente ad elio lottòpolle debbo-

no aliarli, e rigonfiar^ tanto al di fopraquanto al di fotto dell'

orizzonte, il qua! alzamento per la rivoluzione della Terra in-

torno il fuo alfe dee fucceifivamente cangiarfi, ed in tal modo
cagionar due fluiti, e due rifluflì nel rempo in circa di x; ore,

come fperimentiamo. Conciolìarhè fia L fi] laLuna, T la Ter-

ra, il di cui centro C, Z il Zenit, ed N il Nadir. E fe per

maggiore faciliti lì fupponga, che fia luna di profonde acque

coperta, è cola evidente per gli principi del Newton, che l'ac-

qua in Z ellendo più vicina alla Luna, che non e il centroC,

farà ancora più attratta, che non è il medelimo centro, ed in

conferenza farà allontanata dal medelimo centro, cioè a dire

lari elevata verfo la Luna. Ma nel medefimo tempo farà il cen-

tro C più attratto , che non è 1* acqua in N, il che cagionerà

un allonran mento del medefimo centro dall' acqua N , o ciòch*

è lo Hello un diilaccamento dell' acqua N dal centro C. Polle

[ij Ftg.j.Tn-.ij.
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le quali core egli e. facile II conofecre , che il mare 5 il quale

per altro a cagione della fua gravità verfo G farebbe contenuto

deniro i limili di una «latta sfera , è obbligato dall'azione at-

trattiva della Luna a cangiarli in una' sferoide , ovve ovaie , qual

è %_T fi, il cui più lungo diametro palla per dove la Luna è ver-

ticale , ed il più corto per dove fpunta full'orizzonte , la qual

ovale cangia tempre di luogo feguitando tempre la Luna , onde
teguono i due fluffi , e rifluii! , che oilerviaruo nel tempo in

circa di 15 ore.

Le quali cote deggiono ancora applicarli al Sole S , ed inten-

derli , che anche per l'azione del iole dee la figura del mare
alterarli , e due volte al giorno ateendere , e due difendere ; ben-

ché con minor effigio . Imperocché febbene II Sole è più grande di

tuttiiPianeti primari prefi infieme,edè molti milioni di volte mag-
gior della Luna , decrefeendo però le forze attrattive come i qua-

drati delle diiìanze , te lì riduce a calcolo la fua forza , fi ritro-

va non effere tanto maggiore della Lunare a riguardo della gran-

dezza , quanto minore [ 1 ] a riguardo della diftanza . Nal'ce da
ciò, che il Sole altera gli effetti della forza Lunare ora aumen-
tandoli , ed ora Remandoli , fecondo che le forze dell'uno co-

fpirano, o fono conrrarie alte forze dell'altro.

Ciò però dee notarli , che te malftrne altezze delle maree nei ma-
ri profondi , e liberi non accadono allora precifamente quando li

Luna ì fui Meridiano , ma alcune ore dopo , come fi offerva nel

Mare Atlantico , e per tutto il tratto orientale del Mar Etiopico ,

che è tra la Francia e il Promontorio di Buona-fperanza , e fu.'

lidi del Chyli, e del Perù. Di cui la ragion è , che quando la Lu-
na è fu! Meridiano , egli è vero , che per lo diro luogo la forza Lu-
nare attrattiva è maflima; ma noni: giunio ancora al maliìmo il (un

effetto . Iinperociu: lebbene dopo che i patìara pe: lo Mend:ar.o fi

attira dietro l'acque con minor forza , i gradi però del movimento,
che ella v'imprime , congiunti a quelli , che gii «1 aveva tmpref-
fe , e che per qualche tempo durano I1-.0 cne quili.be caula li

to'.ga, Ijnno ur.i marr.'nr l.imma, che quei foli , the banr.o le

acque i.iora the la Luna è lui meridiano . Nafte perciò , ebe
fi move il Mare eoa maijgior empirò , e co:ror.n I arane ai li-

di con mangime velociti dopo che la Luna paisà i! Meridiano,
che quando prettamente in e.fo fi ritrova , il <n( arcade dopo
la rena ora in circa. Coi! fe una foria , ebe di giado in grado

(1; L.;« ;J J !.'"< .; i-i\h- -i-xl hi. ;7.; «.,*».;,. f ;
<*7Z„

A.\ .. L.-.i:-, t .'. « << J.-.'r f>: >. :> i <;;. t,ù l.<

m u,*d * 14, nmw™ ali, .Jfavnitt.
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eròe, e poi decr-fce, imprime li m:>to ad un pendolo, nor. e
ma.iur.a l* ofcillaaione d=l pencolo allora chi la fot;a h g-.unta

al mailimo
;
ma alquanto umpo dopo.

Il che oifervlamo ancora ne] cafor dell'edite , e nel freddo

dell'inverno, perche non negli Delfi (olltiri ertm, o invernali ac-

cade ù maifimo caldo, o i: maflimo freddo , ma molli L,;a:?.:

dopo, e ioli nel calore de' giorni ellivi, che non è il maltinto

„ x.: il.: :. Se. e l* . :\ merip u, inf, .> • j i:. •r.

.

a. Nella Sia:gìe la fona attrattiva del Solecolpra rollatoti»

smaltiva d;..a Luna; imperocché arilcor.o amendue per la me-
de.ima lìnea. Ma nelle quadrature le Ione fono contrarie; p;r-

chè l'acque, che dal Sol: fono inaliate , dalla Luna fono de.

piellu, e quando dalla Luna tonò innalzate) «Mora venp.ono de-

preflé dal Sole. NaTce perciò cb'elfendo il relto pari, nelle fui-

gie lo.io maHicne le ir.r'j meli,ente , e minime nelle quadraiare,

i.it.c vr.^jiiio anidri; !iv..c n:::i:ua!i reciprcii':c".i . E men-
tre la Luna paiia da uni iingia ad una quadratura , l' cievalio-

ni ìempie fi diminuifeoao ; ma per lo contrario fi accrescono,

quando ella patta da una quadratura ad una fitigia.

3. Qparìto p.ii grandi ?ono 1 cerchi, cl;e i punti te:te-fl;i per-

corrono fono 1 due LuminJN, iar.;o p:ii p. jndc È !a iorza cen-

trifuga dell'acque, che ihnr.o loio fot lo polle, e (mxeffisaraeme

vengono annue. Malie pei quello 1 che quanlo più fono quel-

li all'equatore vicini, tanto più arderanno .'acque, e la ma(G-

ma loro agnazione (eilendo H teiio pan) farà quando 1 Lumi-

naii fono all'equatore, la minimi quando fono ai tropici . Per-

ciò di iu:te le lingie, ih: acc:do.io dentro di un anno , l'equi*

notiali daranno le maflìlTte marre, ma le tropiche daranno le

minime . Lo Hello accader! nelle quadrature , e generalmen-

te di tutti i fimili a/pem cjelli e.- ninneranno le più torti

maree, che fi tarar.no mile minori dilUnie dei Luminari dal-

l' equa'ore.

4. 1-1 perchi varia la lena attraeva dei Laminati fecondo le

var.e loro dillar.ie dal centro della Terra, dovranno ancora et*

Irte varj i loro effetti, cioi a dire l'elevazioni dell'acque fecon-

do la loro varia dillanza.

Per quello eilendo 11 Sole in tempo d'inverno pili vicino alla

terra, che ;a rempo di ertale, accrelcerj (eliendo il refìo pari)

)e ir.tumefcenie. E le malfime intumefeeoze, che prr la cofpira-

aion delle Jone dovienbono accadere, comi jl. oifi" , iv la

Siiigie equinoziali, faranno alterate, e quella dell' equinozio di

rtim.iwu' li -J::i::i;l i.ukhe giotno, e p;r lo conira:io fi ani:.

ciperi
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ciperi quelli dell' equinozio di autunno, il che nafte dalla Perigeo-
lì del Sole, che lì fa nell'inverno. Nafce per lo medclimo, che le
ìntumefeenze che fi fanno nelle quadrature d'inverno Ibno mino-
ri di quelle, che fi fanno nelle quadrature d'eftatc. Imperocché ef-

fendo nelle quadrature la forza attrattiva del Sole contraria alla

Terza attrattiva della Lunaj quanto più grande è la forza del Sole
tanto più fari feemata 1" azion della Luna , ed in confcgùenza di-

minuita l'elevazione delleacque. E confederando le reciprocazioni
dentro di un 'rrìcfe, la Petigeoli della Luna cagionerà mai'.niur: in-

tumefeenze; e perciò fe è mailimo il flulfo allor che la Luna È in

una (ìzigia, farà ancora più grande fe nella fizieia trovali perigea,
e molto più fe colla perigeofi della Luna fi unifee quella di-1 Sole -

Ove però è daoffervare, che due mafìime maree in due continue
iìzigie immediatamente accader non poiTono. Imperocché le in una
fizigia la Luna è petigea, è neceflario, che nell'altra, che fi fa do-
po quindici giorni in circa, ella fia apogea, ed in confeguenza di.

j. Tali cofe fono dette per le Maree di un medefimo Iiiogol
L

Ma fe fi conliderano più luoghi, e fi paragonano tra fe, egli è da
offervare, che diverfe mutazioni deggiono accadere fecondo le di-
verfe loro latitudini. Imperocché lia, comeefpone l'Htllejo [i],
AfEP [a] la Terra da profondiffime acque ricoperta, C il fuo
centro, Pj> li fuoi poli, AE l'equatore, F/ un parallelo all'equa-
tore, Dd unaltro parallelo in eguale di/lanza dall'altra banda,
H, h li due punti , dove la Luna è verticale, e (la Kk il cran cer-
chio, -in cui la Luna apparile orizzonte. Ed è cola chiara, che
una sferoide deferitta fopra Hi, ed K k rapprefenterà preifo poco
ia figura del mare, e C/, CF, Ci, CD faranno le altezze del
mare ne' luoghi /, F, 4, D , in tutti quali la Marea è al colmo
e vedendoli, che nel tempo di n ore per mezzo del diurno avvol-
gimento della terra, il punto / fi trasferire ad F, e ti a D
farà Cf l'altezza del mare fui colmo dell'acqua allor che laLu-
na h prefente, e CF quella dell'altra colmezzi, allorché la Lu-
na è di fotto la Terra, la qual nel cafo di quella figura è mi-
nor dell'antecedente Cf. Ma nell'oppoflo parallelo Drf tutto il

6. Dalle quali cole feguita
, che l'alzamento dell'acqua è fem-

pre mai alternativamente maggiore, e minare in ogni luogo, qua-
lora È prodotto dal lenfibile declinai della Lunadalf'equatore - con-
eioiiachè quella è la maggior delle due acque rolme in ciafeundiur"
no avvolgimento della Luna , che fuccede quando ella fi accorta più
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al Zenit, o al Nadir del luogo. D'onde nafee, che eflendo la

Luna ne' fegni feteen [rionali, nelle nofìre regioni produce le piii

alte marce quando ella è al dì l'opra della Terra , ed eflendo
ne' fegni aulìrali, quando è al di (otto, 1' effetto elfendo fem-
pre maggiore, dove la Luna e più rimota dall'orizzonte, fiati

al di fopra, o al di folto d'efib. E quello alternativo accrefei-

mento, o diminuzione delle maree è fiato offervato chc.fi ri-

feontra fulla colia dell'Inghilterra a Brifìol da! Capitano Stur-

ili is, e a Plimoutb dal Colepreif.

E tale è la fentenza del Sign. Nevvton, la quale fu indicata

però prima di lui dal Keplero nel Commentario di Marte. Si

Terra ceffaret allrabers ad je aquas fiias , aqua marina nin-

na elevaremur, & in corpus Luna infiuercnt. Orbis vitcuiisira-

fhria, qua eli in Luna, porrigitur, a/qua ad Terrai, & prole-

Hat aquas fui tonam torridarn &c. Se la Terra ceifalfe di attrar-

re a fe. le fu» acque, tutte [e acque del mare fi eleverebbono,

e feorrerebbono verfo il Corpo Lunare. La sfera dell'atrraiione,

che è nella Luna fi ftende fino alla Terra, e trae feco l'acque

fotto la zona torrida te-

Delie variatimi delle Maree ne' luoghi particolari

,
Capitola W.

BEnchè le Leggi delle Maree ne' luoghi particolari non poco

li allontanino dalla Legge univerfal dell'Oceano , la quale

abbiamo finora deferitto , convengono però i Filici non doverti

dubitare, che tutte le Maree particolari non altronde abbiano

l'origine che da quella dell'Oceano, e la cagione delle molte

alterazioni, the fi veggono, elfere i fui, e la coflituzìone dei

lidi particolari, la capacità dei leni, l'anguflia maggiore, o mi-

nore delle Bocche, per le quali entrano l'acque, e limili circo*

ftanze.

1. E primamente febbene per l'azione de' Luminari pare, che

da ogni parte egualmente deggiano elevarti l'acque, e correre al

lido allora quando la Luna fta fui Meridiano, egli e però da

confiderare, che fari fempre maggiore il corfo dell'acque, e l'in-

tumefeenza dall'oriente all'occafo, che verfo altre bande , parte

perchè l'acque deggiono feguire il moto dei loro Attraenti, che

per la rivoluzione diurna va dall'oriente all'occafo, e parte per

lo perpetuo EU, che foffia dentro i Tropici, e cofpira col mo-

to orientale dell'acque.

a. Ne' luoghi più diflanti dall'Equatore le infume(cerne deg-

Farre IL L 1 6'°no
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giono effere minori di quello, die ne' più vicini , fino che di-

ventano per la molta diftanza affatto infallìbili, come nell'Oceano

SettentrionaleolferViamooltrela Scozia, Norvegia, e Groetlandia.

3. E perche l' intumefcenza di tutte l'acque non fi fa tutta in

un tempo, ma fu cce Hivamente , trafporiandò fi il moto da quelle

che fono più direttamente fottopofte al Corpo lunare a quelle

che fono più lontane, perciò e coti necefiaria, che non ncl'a

medefima ora liano per tutti i luoghi i punti limili delle Ma-
ree, ma prima fi facciano fotto la Linea di quello che verro i

Tropici, e così he' luoghi orientali prima che negli occidentali.

Cosi nei lidi del Braille reggiamo prima farli il Flulfo, che nel-

la Guajana, e nella Cartiglia d' oro, perchè il Braille è più orien-

tale di quelli, e nei Regni di Fez prima del Portogallo, e del-

la Galicia, perchè fono più vicini all'Equatore.

4. Tal ordine perù viene in molti luoghi alterato per gli pro-

montori, 0 penitele, o fecctie di mare, che fi oppongono al

moto dell'acque, e le obbligano a torcere fermerò . Per tal ra-

gione nello Stretto di Gibilterra fi fanno le intumefeenze più

tardi che nell'Algarve febbene è in minor latitudine, e cosi nei

lidi della Galieia, fi fanno prima che in quelli della Guafcogna,

e della Bertajina, febbene quelli fono più occidentali di quelli.

Imperocché venendo le acque dal Mar Atlantico è neceifario ,
che prima arrivino ai lidi di Spagna che a quelli di Francia.

Nafce per la fleffa ragione, che nei lidi fettemrionali della Nor-
mandia vi fia differenza di quali tre ore tra i punti delle maree,

5. Una cagione , che altera il torlo , e rintumefeenza del-

l'acque, fono i Venti . Imperocché accrefeono il loro corro, e

la loro intumefcenza fe fpirano a feconda , ma lo ritardano, c

ne diminuifeono l'altezza, fe fpirano in contrario.

6. Un'altra cagione di grande intumefeenza è l'incontro di due
acque, come fi fa allora quando le acque d'un vallo fiume di-

rettamente sboccando s'incontrano coli' acque del mare.
7. Una terza cagione fono le diverte grandezze de' canali , ne*

quali l'acqua è ricevuta perchè in un mare, che ha- due miglia
di tondo, può, come nota l'Hallcjo [ 1 ], una data quantità 'di

acqua follevar la fupeirkie 10, o 12 piedi; ma in un canal fon-
do 40 piedi fi richiederebbe una affai maggior corrente per effet-

tuarlo. Trovali perciò , che le Maree hanno maggior forza in

quei luoghi, dove più fi ftrigne il mare, perchè fi accrefee la

velocita nell'acque allora quando feorrono per più angufti cana-
li. Il che faffi evidente negli fìretti tra Portland , e Capo la
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Hogue, dove la Marea corre, come fe ufcifl'e da una eatenatla,

e farebbe più inipetuofa tra Dover, e Calajs, (e la Marea , the
gira incorno l'ifola dell'Inghilterra, e viene da Settentrione non
la rintuzzane.

. 8. Il Mar Cafpio non ha. marea, perchè non comunica col-

l'Oceano. Il mar Nera, e il Baltico appena ne hanno, perchè

hanno poca comunicaìfion coli' Oceano. Per la fletta ragione il

Mediterraneo ha poca mutazione; perchè efl'endo aliai Tornano
dalla linea, la poc'acqua che' per lo «retto di Gibilterra entra

in 6 ore, e 11 minuti, può appena elevarlo 3 pollici. Ma non
cosi l'Adriatica, parte per la (Ire trezza del fuo feno, parte per-

chè s'ingolfano in elio l'acque per l'oppofizione dell'ifole del-

l'Arcipelago, e dei lidi dell Affrica , che le foflentano, il che.

fa montare l'altezza delle maree a quali tre piedi,

<?. Nel mar libero Tono eguali i tempi del flutto e del riflui-

te, c vanno l'acque colla legge dei pendoli, i quali egual tem-
po confumano in afeendere, e difendere. Ma non cosi nei du-

mi, dove il fluflb per l'ordinario è minor del rifluffo, come per

efempi© nella Garonna, in cui, come nota 11 Baile [ 1 ], afeen-

dono l'acque per ; ore, e difeendono per 7. Del che la cagio-

ne è il perpetuo corfo dell'acque del fiume, che vanno al ma-
re, le quali in tempo di fluitò impedirono continuamente il

corfo dell'acque falfe, e le fofpendono in equilibrio più pretto

di quello che fi farebbe per la fola Marea, e per lo contrario

ia tempo di rifluffo continuamente difeendono, nè cedano di di-

fendere fino che dal moto oppofto del mare non fieno impedi-

te, il che prolunga il tempo della lifluenia.

10, Una delle maree più Arane h quella , che fi olTerva nel

porto di Tunkino in latitudine boreale di 10", e s°'. Ivi l' ac-

que allora che la Luna pana per i'Equator, non fanno moto;
mi allora ch'ella verfo ì feani boreali declina, incominciano a

fluire e refluire non due volte al giorno, come negli altri por-

ti, ma una voha fola, e il maflìmo flulfo cade nel tramontar

della Luna, e il refluflb maflìmo nel nafeere. Secondo che ere-

fee la. declinazion della Luna erefeono ancora le intnmefeenze

fino al giorno fetiimo in circa, dopo di che peraltri fette gior-

ni decrescono finochè elfendo la Luna full'Equatore Gettano, po-

pò di che li cangia l'ordine, imperocché quei Bauli chenelljan-

tecedentc ordine erano i minori, divengono allora i maggiori, e

3uel tempo ch'era prima della marea alta , diviene allora quel

ella balla, e cosi, per io contrario. La caufa delle quali- ilrava-

[1] Fific.P.i.L.
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ganze ingegnofamente deduce il Sig. Newton non altri effere
,'

che la concorrenza di due Maree l'una propagata in fei ore dal-

l'Oceano Chinefe tra il Continente e l'Itola Luconia , e l'al-

tra dal Mare Indiano propagata in dodeci ore tra il Continen-

te e l'Ilota di Borneo lungo le colie di Malava, e Cam&oja.
L'una di quelle Maree ellendo nelle regioni boreali, h maggio-

re, quando [come abbiamo notato nel n.6. del Capo 3.] ULu-
Luna è di qua dell'Equatore, e nello fteflb tempo Copra dell'Orto

zonte, ed e minore quando la Luna è di folto. L altra eflendo

nelle regioni aulirali e maggiore, quando la Luna è di là del-

l'Equatore, e Tifilo Hello tempo Ibpra dell'Orizzonte, ed & mi-

nore, quando ella è di folto. In tal modo nel porto di Tunki-
no accadono ogni giorno due Maree maggiori e due minori

l'una dopo l'altra, e l'alta Marea luccede tempre a mezzo dei

tempi dell'arrivo dei due Flutti maggiori, e la Marea balla in

mezzo l'arrivo dei due Flutti minori. Quando la Luna è all'

Equatore eflendo eguali i Fluflì e i Reflufli, cioi a dire tanto

crefcendo l'acque per lo Fluito d'un Mare, quanto decrefcono

per lo rifluflb dell'altro, cella la Marea, * fi ti lo ftagnamento
dell'acque. Ma quando la Luna va di lì dell'Equatore, s'in-

verie l'ordine dei tempi, e quel tempo ch'era prima dell'alta

Marea, diviene quei della balla, e per lo contrario, etTendo la

Luna in pofitura contiaria , come fi conofee (1) nel medefimo
Capo terzo.

Il Fine de! Nono, ed Ultimo libra.

ms-

( I ) Votat? HMijo Ali J ItfMima p. 685.
"
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LEGGI DEL MOTO
DI RETTO

DISSERTAZIONE
DEFINIZIONI.

i. f\Orpo perfèttamente molle diteli quello , clie quando è

ftato compreffo , relìa efattamente nella Aia compreffìo-

X.
,

J ne fimia
1
alcuna energia , ovvero efficacia di reflituirlì ,

come proffimarne nté la treta, o il fero.

II. Corpo perfettamente elaflico e quello , che dopo di «Aere
ftato da qualche forza comprerò fi reftituifee alla fua primiera fi-

gura , come prò film,unente una sfera d'avorio, o d' acciaio.

III. La quantità del moto è il prodotto <T una malfa che fi mo-
ve nella fua velocità, onde fe la mafia fi dica M, e la velociti

U, la quantità del moto farà MU. E perciò data la quantità del

moto MU, fe fi divida per la'maffa IVI, fi avrà la velocità U , e

dividendola per la velocità U, li avrà la mafia M.
IV. Velocità Rcfpcttiva, ovvero Agente dicefi ouella, che fa 1'

azione nella percoila Tale velocità quando j corpi fi muovono ver-

fo la medefima pane è fempre eguale alla differenza delle velocità

affolute, e"quando i corpi fi muovono in contraria parte è fempre

eguale alla loro fomma. Dunque fe le velocità fi dicono U, ed u

nel primo cafo la velocità relpettiva i U - u , nel fecondo

V fu.

OSSERVAZIONI.
I.

J^J
El!' urt0 De' molli due moli *8"a1 ' e toncrar

Ì
fi elio °-

II. Ma fe 1" ino i maggiore dell'altro, il minore elide uoapar-

te eguale al maggiore, e vi refia il folo eccello del maggiore.
III. In finefe non fono contrar}, nelfuno difirugge 1' altro, e vi

refla la fomma d'amendue. Ciù, nota il dottiffimo Signor Fonta-

nelle, Memorie dell' Accademia 17-0., fi può conofeere colla fola

ragione, e prima d' ogni fperienza. „ il cfl elair parla fonie Me-

„ titpèjfiqac , O- indepenàamcnt de P experience , qae deux foresi

„ egales etant oppofoh , elisi empechent «bfotument , f oStón Vme
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„ de I' nutre, & fe dclruìfcnt tmtueliement etani qu'eìtes font far-

„ ecs agiffantes ,
j«' eliti ne fe dcmtifenr nulletnent

fi
elles tic font

„ nullement oppofeis, & que fi deux forces font inegales , & op-

„ po/eis , il ne refìe de leur combat , que f excel de la plus grande

„ fur la pluspetite

.

Leggi del moro diretto ne* corpi molli

.

ARTICOLO L

Cjtt il corpo che urla = M, la fua velocità = U, il corpo

lJ urtato m, la velociti fia u. Nel punto dell' urto i due cor-

Ìii, eh' erano Riparati, diventando uniti, formeranno un corpo

blo, in cui 'I moro ..farà MU|mu. Dividendo dunque tal mo-
to per la mafia totale Mfm, fi avrà la velocità comune ad
amendue MU fin u

.

Se dunque Mei, U 1, m t, U o, la velocità comune
farà j.

Se k i a , U 1, m 1, u 1, farà _j

Se finalmente M è 1, U t, iqi,u — i, la velocità fa-

rà —
j_ , cioè anderanno amendue colla velocità negati.

COROLLA RJ.

I. T A velocità dopo l' urto effenói MUf mu,dunquelavelaciià

-L< M t m
comunicata dal corpo Mal corp» m farà MUfmu—u=MU-Mu

M + m 'M~~t"n
Dunque



Dunque le celerità comunicate a' corpi percoffi faranno in ragio-

ne compofla direna de' corpi che percuotono , diretta delle veloci-

ti refpettivc, ed inverfa delle malie totali.

II. Perciò fe le malie lìano le medelime, e fi cangino le fole ve-

locità, onde fìa prima U, ed ti, indi X> ed x, faranno le veloci-

tà comunicate come U —r u : X — x, cioè come le velocità ref-

" IH. Se i moli fono contrari, 1* celerità comune dopo I' urto

farà MU_—mu. Dunque la velocità perduta di M—U—MUtmu—
M t m " M t m

mUtmu.e la perduta di m= —u—MU fro u=—MU—M u.

M t m ' " '

. M t m M t . JÌT7

Perciò le celerità perdute fono come m : — M, cioè in ragion

reciproca' delle malie. -,
.

: !

IV. La celerità acquiftata da m per lo primo = MU— Mu,
Tff*TTT"

la perduta da M = m U — m n. Dunque 1* acquiftata da m
: M t . - '

.- . .

è alla perduta da M , come M : m , cioè in ragion reciproca

delie mane.
V. Se fi moltiplica ciafcun corpo per la fua celerità dopo 1'

urto fi avranno i loro: moti M MU t Muta , e MmU t mm u

M "t m M t m
la fomma de' quali = M Uim u.

Perciò fe non fono contrarj , reità la fomma pofitiva avanti

e dopo. 1- urto; ma fe fono contrarj, le parti contrarie fi elido-

no, e reffa la fola differenza.

Leggi del Moto direno ne' Corpi perfettamente eia/liei

.

ARTICOLO li.

POfte le leggi de' corpi molli non è difficile il conofe ere quel-

la degli elaflìci , fe fi confiderà che 1' elaltico agifee con

quella Uefa fona, con cui i (iato percofib. Un arco per efem-

pio vibra la fua faetta in quanto è (lato piegato , e la fua vibra-

zione dipende dalla fua compre Ilione. Ne' molli agifee la fola

percoifa, negli elaiìici la percolfa e la ripercoffa. Pofte le quali

cofe in tal modo fi forma il Canone univerfale.;

Sia il corpo che urta M, e la velocità U, 1' urtato m, e !a

vrlocità u. Se feffero molli, la velocità comunicata al corpo m,
Forte II. • M m farebbe
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farebbe MU—

M

u . Ma V elaterio di M ne comunica altrettali-

M f m
ta . Dunque la velocità acquiftata da nt = aMU — tM u,

M t m
Egli aveva u, Avrà dunque u f aMU—?M«=:iMU—Mutmu

.

M t m "~M t
~ m

Per eonofcer poi quella di M confiderò, che fe foife molle ,

la tua velociti perduta farebbe mU —mu. Ma l'elaterio di m
M Y~m

gliene toglie altrettanta, Dunque farà ? mU—imu. Egli aveva

M t m
U ; Dunque farà U—imUfitnu = MU— m U f i m u.

M f m M f ni

Se m è z, U i, m i, u o, dopo 1* urto M avrà_i, m £_

Se M è 2 , U i, m i, u — a, dopo 1' urto M avrà — *i,

Seuil, U<!, ul,n r, dopo 1' urto M avrà — |tì ,

m i£
9

9 COROLLARJ,
I. J^A velocità comunicata a* molli =- MU — Mu

La comunicata agli elaftìd S i,MU~ i Mu.
M ~m "*

Perciò e dupla. Onde le velocità comunicate agli claftici fa-
ranno nelle (lene ragioni di quelle, che fono ie comunicate a'

IL Anche le celerità perdute negli ciarlici fono doppie delle
perdure ne' molli, onde nafee un nuovo metodo di calcolar le
celerità degli claftici. Imperocché fia M 4, U 6, ra I , u a ;
Se foffero molli la celerità acqui/tata da m farebbe 16. Effendó

dunque clanici acquifterà 31, ed avendo già 10, avrà dunque

In tutto 4», Se M foffe molle perderebbe j^Dunque perderà

S. Aveva jo. Dunque emù,
5

UL Se je celerità fono contrarie, la celerità perduta di M



fari imUfunu, e 1» perduta da m — iMll-aMi . Dun-
M t m M f m

que 1e celerità perdute fono come m. .- M, cioè in ragion reci-

proca delle maife, come nei molli.
IV. Il moto perduto di M è lo Beffo, che 1" acquiftato da

m. Imperocché il moto di M prima del urto era MU, dopo 1'

urto 6 MMU— MmUf iMmu, Dunque il perduto è MU—
M f m

MMrjfMmU—aMmu=aM mU— iMmii.il moto di m

prima dell' urlo era mu; dopo l'urto= iMrnll—

M

mnf mm u.

Si t m
Dunque il moto acquiflato a iMmU— Mwnf

m

mu — mu=
~M f »

'

iMmU-iM mii,

M t m

Annotazione

.

Tale velocità , che viene comunicata da M a m non bi fogna

credere, che venga comunicata tutta inlieme, o in un minimo

tempo. Il che fe foffe, la natura opererebbe per ('alto, ed i cor-

pi palerebbero da uno flato all'altro fenza palfar pe' gradi inter-

medi; il che ripugna alla ragione, ed alla Iperienza.

„ Siano per quello i due triangoli rettangoli , ed equilateri

„ tra se [i] AFB, AFE, di cui T affé comune AF rapprefenri

„ il tempo. Divifo tai alfe in parti infinitefime eguali li con-

„ cepifeano infinite ordinate parallele alla baffi , come af ,
ad,

„ e quelle che terminano alla retta BF rapprefentino le celeri-

„ ti del corpo percuiiente M, le quali vanno fempre diminuen-

do, e quelle che terminjno alla retta AE tapprefentino lece-

„ leritì del corpo percoflb m, che fi fuppone eguale al percu-

„ diente. Seguita da tali cofe , che nel principio del lem-

„ po A , la velociti del corpo M farà elpreffi per li rer.-

„ ta data AB , è quella dì m farà eguale a aero . Ma al

„ fine del primo minimo tempo A a il corpo M avrà co-

„ municato al corpo m il primo momento di velocità ad =
„ Be; onde la velocità di m farà ad , e quella di M reitera af,

„ polta Be = ad. Al fine del fecondo tempo, m acqueterà un

Mui ij altro

Ci] Fig.n.T.i6. t.-
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altro elemento di velocita, jer cui crefeerì la velocità ad, e

fi deminuìrà egualmente af; e cosi feguitando di tempo in

tempo la velocità di m erefeerà per l'acquino di continuimo-

menti • e quella di M -dee reiteri per la perdita d'altrettanti

fino al punto D, che Ila alla metà dell'alfe, dove la celeri-

tà CG diventa eguale a CD. Nel uual punto (e i corpi fof-

fero molli , anderebbono amendue colla lidia velocità , non
potendo più il primo aggiugnerc nuovi momenti al fecondo.

Ma pere hi: fi fuppongono «lattici) l'elaterio di M a poco a
poco efplicandofi ,

aggiugneià continuamente nuovi momenti
alla celerità CD, la quale fempre credendo diventerà final-

mente FE = AB; mentre intanto CG suderà femore dimi-

nuendo lino che al punto F diventerà zero; onde- fi conofee

che al fine del tempo AF il corpo M perderà tutta la fua

velocità AB, e quella farà frafportata nel cqipo ra, e diven^

terà EF; onde fi conofee come al fin d' un dato tempo dee

il corpo M iettar dopo l'urto immobile, ed m dee avanzarli

con una velocità FE eguale alla velocità AB , con cui refiò

percoffo

.

C O R. O L L ARI ,6'.' .'V.;.
, ..

a'del'moto.a'vinti l'ur-

i. m'= b; farà ìa Tom-

, i moti dopo l' urto di-

ventano [Per lo Cor. IV. ]n — ;X.t b,f x = a
.f

b,
II. Sia il moto di M = a, di m = b. Perda M a f x,

ficcliè il fuo moto diventa _ x , e quello di m lìa h f a \ x.
Somma avanti l'urto = a f h. Dopo l'urto.= a f b f x— t = a | b.

III. Sia il moto di M = a, di m = b . Somma avanti
l'urto = a _ b. M perde x. Moto di M dopo l'urto a ij
di m, — b f x. Somma a _ b. . , ...

IV. Sia il moto di M — a, di m =-,,_. b..M perde a f
x ficchi il fuo moto diventa — x. Queldi m = a f x b.
Somma prima dell'urto = dopo l'urto = a f x _. b— x = a _ b.



Dijfertav'e!

T 1 E O R E M A I.

1-HurìK

sleriii d<

cu:;rà

.ffi U
lo

quella itelia ve
mcor dopo Tur

LEMMA.
lìtio <hi: corpi M, ed m. de' quali' il

due verfo la i

Sia MC t= A, m C -'
a, e -j;r co^dmone 6e". cer.t.-o di eia-

«iti Gavrì
|
lì MA = ma. Poh* M B = U, rnb=o, CD

=r-. x, fati BD -=A — U fx,bD = a|u — «.E p:t la

condizione del centto di gravita fi avrà MA — MU f Mx = ma
-— mx f mii, onde fottraendo.i-iermini.in a, chef fono eguali

per fuppofìzione , farà x = MU f mu. Se i corpi fi venUIero in-

M f m
contro, la velocità del centto di graviti farebbe MU — ma.

Mim
Dunque fé i moti non fono contrari, i* velocità del centro fi

eguaglia alla fomma de' moti divifa perla fomma. delle mafie, e

fé fono contrari alla. differenza. • -":>'*'.

TEO-
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TEOREMA I

LA celerità del centro di graviti avanti l'urto fi eguaglia alla

celerità ilei centro di graviti dopo l* urto conforme il ritrova-

to dell' Hughcnio.
La celerità del centro di gravità avanti l' urtali trova per Io

Lemma = MU f mu, cioè a dire eguale alla fomraa de' moti di-

M t m
vifa per la Commi delle mafie . Se il prende anche dopo [ urto li

fomma de'moti, e fi divida per la iommadclle mafie fi avrà lo

iieflo valore . Dunque le celerità del centro faranno eguali

.

Moto dopo l'urto del corpo M = MMU-faMmu — MmU ;

Moto dopo l'urto de! corpo m = a- MmU— Mmufnwnu-—.Ufo
Somma de' moti = MUtmu
Celerità del centro di gravità Mu j ma

Se i moti fono- contrari le celerità, del*centro fon» = MU— mu.

SE fi moltiplichino le mafie nel quadrato delle loro velocità-

avanti [' urto, e dopo 1' urto, c fi prendano le loro font-
ine, tali fomme irt amenduc i caG fi, troveranno fempre egua-
li.

Siano due corpi M, ed m, de' quali le velocità avanti 1* ur-
to liano U, ed u, e quelle dopo V urto x. |ed y, e fi muova-
no verfo la medefima parte r la velocità refpettiva avanti 1' urto-

è U — u, e dopo 1" urto y — x. E perchè per lo Teorema I.

fi conferva fempre la lìeffa velocità refpettiva, fi avrà U— u=
y — x. Ma perchè per lo Teorema II. fi conferva ancora la-

celerità del centro di graviti avanti ,> e dopo 1' urto fi asri-

MUtmu=Mxtmy,cioè MUfmKsMxfffly
M t m KF t m

Nella prima equazione Ufx=yfu
Nella feconda MU — Mx = my — mu
' Moltiplicando l" una per 1' altra MUU — Mu —my y ~
Ovvero MUUf muu = Mxxf myy

TEOREMA IL
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Dunque fe vi liana due corpi elaflici M td m, e ciafcun li

moltipllchi nel quadrato della [ila velocità avanti J* urto , indi

nel quadrato di quella, eh' egli ha dopo !' urto, fi troveranno
fempre eguali fomme , eh' t la rei e bre legge dell'Hughenio
Prop. 6.

Sia per efempio una malìa 1 , che con velociti 1 fi muova
contro uua malfa 2 polla in quiete. Dopo 1' urto la prima ri-

tornerà indietro colla velocità_i_e la feconda anderà avanti con

^Moltiplicando tali mafie nel 'quadrato della loro celerità avan-

ti I' urto C trova, che la fomma di tali quadrati è 1. E molti-

plicando le flefle mafie nel quadrato della lor velocità dopo 1"

urto , fi trova la fomma ss t f 8 = j

Sia in fecondo luogo Mi',Uj,m,« — 1 . Dopo l'ur-

to le velocità faranno_i , jj . Somma avanti J,* urto = 19 ,

Somma dopo 1* urto =' to; e cosi in qualunque fuppofiiione .

Dunque ecc.

Leggi della comunica^oHe del moto unto fé_ tarpi molli, guata»

per gli elamici, quando gli urti fono
pblifui

.

Sia il corpo M, che urta obliquamente il corpo N per la

retta MO. f_i] Per determinar la comun icazione del moto
bifognerà concepire la retta MO, come una direzione tompofìa

di due direzioni, 1* una perpendicolare come RO, P altra oriz-

zontale come MR. E perche alla MR non refilte il corpo ur-

tato N , e la fola refiftenza è per RO, fi riguarderà i' urto fat-

to come per la fola RO, fecondo Ja quale li faranno le muta-

zioni, reftando immutabile la MR.
Supporto dunque per efempio the il corpo M fi* perfettamen-

te elallico, e dopo aver percoflo, come le direttamente fi mo-
veffe per RO, [a] debba fermarti, ed intanto il corpo N deb-

ba muoverli colla celerità di quello, che lo ha urtato, allora

fatto OQ_ eguale alla OR, ed OT eguale alla MR, farà il corpo

M nel punto, T, ed N nel punto Q..

Ma

1 1] F«/.i.T.a*t.« Uì FÌS.3-J.^-i.'



zSo Lt&l dal Moto Disertatone.

Ma fe M doveffe avanzarti in 8, [ i ] ed N nel punto Q, allo-

ra l'atto OD eguale alla MR, e tirata la diagonale OT , intanto

«he Manderà nel puntoT, N anderì nel punto Q..
Finalmente fe M [i] doveflè retrocedete in B, e N dovefie

avanzarfi in Q_, allora fatta OD eguale alla MR, e (irata la dia-

gonale OT, intanto che M anderà in T, N anderì nel pur..

-?o .Q. ;.. .:

[i] Fig.^.T.16.1.- [a] f/j.j.r.z*.,.,
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~V~ A quiilione intorno le Forze Vive febben non È nata tri

A
.

Noi, e non è poto cempoiche ferve, non fu' però ancora

1 1 dichiarata, iìcchè. l'uno ridotti a concordili i Fitofofì, e

;

',fano levati tutti quei difpareri, ne' quali im ori fono iti-

ti divili. Ella duta ancora dopo che. il Signor Leibnìzio fu il pri-

mo ad eccitarla negli Atti ili Lipfia 16S6. Avanti di elio tutti i

Fiìofofi feguisano il Signor des Cartcs, che tutti i Fenomeni del

moto alla quamitlfola delio fogo mito riduce; chiamata por que-

fio la -vera. Forza motrice,, la cui milura da due principi (f.jencj,

e dalla malli che li muove, e d.dl.: veiociià con cui ii muove
.j

onde.fe la malfa fi dica M, elavelo;ità U, la quantità del mo-

to ovvero la fona , con. cui la detta malia fi muove lia fempre

eguale a MU, onde come da prima ed unica cauià dipendono tutti

gli effetti del moto. Ma enervò il Lsibmzio dover.fi diftìnguere

.due diyefi flati di corpi, iti $ajura. U ;
primo e di quelli the (.erta-

mente fono in quiete, ma vengono perà continuamente Ibi lecitaci

da una tona che tende fempre a muoverli , ina non può muoverli

,

pecchi È fempre Impedita , e '1. fecondo e di quelli, che fono in mo-

to attuale, e percorrono decerminaci fpazj con quella determinata

velocità, che Tianno ricevuto dal loro movente. Doverli perciò di-

flinguere due torce ì' una che continuamente iòlleciia un corpo

quieto, ma lenza muoverlo, perchè la lua azione, è fempre impe-

dita, e fi può dite Erezione, Potenza i, Sforzo, e Fv,-za i

e 1' altra che nel Mobile efifte intrinfecamente comunicata, da' cut

gradi maggiori, o minori dipende la maggiore , o la minore velo-

cità, con cui il Mobile fuddetto fi muove, e quella li può dire

fon.* inerente, imfnefa ,
intrinfeca, e Forza viva. Poterli con-

fiderare la prima forza in ua pefo, che.fenaa moto fi poggia [opra

un piano filfo orizsontale , e tende di continuo a difendere, ma

non difeende per la continua oppostone del piano . Ma le li leva

il piano, incomincia tofto il pelo a difendere con moto attuile
r

" Nn ij pec
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per cagion della graviti, che aggìugne Tempre nuovi filmali, e
fa che il pelo fcenda tempre più veloce, e veloce, ed allora il

pelo è coftituito nella feconda forza attuale , e viva , con cui è

capace di vincere quegli olìacoli, che fe gli oppongono, e co-

municar altrui movimento. La prima forza lì conofee ancora in

un fofiegno i! un nume, il quale è pretto dall' acqua, che 1' ur-

ta. Ma fe 1' acqua colla Tua fona viva feto rapifee il fofiegno,

allora in quello ila la feconda forza, che vira ancor eua fi ap-

pella.- Non doverli dubitare, che tali forze in natura da infinite

altre offervazioni non pollano diltinguerfi ; chiaramente eonofeer-

fi elfer quelle molto tra sì diverte. Imperocché fe fi cercano le

loro mifìire, ritrovarli che la prima confitte nella malfa, e nella

velocità che nel primo minimo tempo dee dalla Forza morta ri-

cevere, eh' è lo ìrefib che una quantità di moto non attuale ,

ma virtuale; e la feconda confitte nella malfa, e nel quadrato

della velocità attuale, ma non nella femplice attuale velocità ,

come vuole il Cartello

.

Cercò ÌI Signor Papino Profeffore di Marburgo di opporli a

Suefla dottrina negli Atti di Lipfia i6%g. e molti contraili fi

rcero tra lui e il Leibnizio. Non avef egli difficoltà, che fi.di-

flinguano tali forze, benché in rigore tutti i Fenomeni ad una
fola poffano ridurli, che quando preme, 'e non muove, ' fi può
dire Fong moria, ma quando agifee, e fi comunica ad un Mo-
bile, fi può dir For^t viva; ma doverti vedere fe le proporzio-

ni Leibniziane fon giulte, e fe la morta Ila nella ragion fempli-
ce delle velocità virtuali, e la viva nella duplicata, come II Si-

gnor Leibnizio. .'ri

Incominciò i! dottiilimo Ermano a maneggiare tale quifticme
con lettele private fcritte dal P. Ab. Grandi celebre Protettore
di Pifa nel 1709. Ulcite poi le lettere del Signor CIarche , edel
Signor Leibnizio in Inghilterra, principiò a farli la materia più
famofa, ed uno de' primi a dichiararli in favore del Leibnizio
fu dopo 18. anni l' acutiffimo Signor Giovanni Bernullì nel di-

morfo intorno te leggi del moto, ette meritò gli elogj dell' Ac-
cademia Reale di Parigi, dopo cui fpofarono tale dottrina anche
i dottiilìmi Crifliano VVolfio, e Marchefe Poleni, ed ufeirono
le diflertazioni dell' Ermano , del Bulfingero, e di Daniello Ber-
nulli ne' Contentar) dell' Accademia di Perròburgò Tom. 1. Dall'
altra parte non mancarono chiarilfimi Uomini , che i! principio
Cartellano foftennero, i quali nel!' Accademia di Parigi furono
il Signor Fontanelle, il Signor de Mayra'n , il Signor Ab. Ca-
mus nel 1718, il Cav. de Louville ne) 1710. il Signor Pember-

lon,
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lon, e. il Signor Defaguiicrs in Inghilterra, il; Signor de Crou-

£»tz in Ollanda, ed altri malti, che con molto ingegno fi op-

Voftra Eccellenza richiede in tal materia il mio. fentìmento..

Io lo darò liberamente. . Nelli dottrina, dei Leibniziani io non nie-

go, che non vi tìano molti argomemi robufli , e torri, chepoffono
almeno porre in amhiguo gì' ingegni più acuti, e penetranti; ma
fe fono ben e&rainzti, dito ancora, che fono foggetti a tali diffi-

colti, che certamente pace che non pollano intieramente convince-

re, nè gettare a terra il Cartellino Siftema. Io non ho in ammodi
c! porre tutte le loro obbiezioni , perche farebbe troppo lunga , e

nojofa l" opera, ma crederò ballante di efporle quelle, che fono più

lecite, arrecando nello Delfo tempo le loro rifofuzioni ; il che farò

colla maggior chiarezza , eh' io polli, perchè Ella col fuo fornaio

ingegno , con cui è follia fuperar le cole più ardue, polla ben bi-

lanciare 1' uno e 1' altro Siflema, e determinarli a ciò the le pa-

ARGOMENTO I.

TfL primo argomento , (ul quale il Signor Leibnizio fondò la

± ina dottrina, è prefo dalla caduta.de
1 Gravi. Si un grave A,

a cui malia è 4, e difeenda da altezza 1; egli per le dottrine

del Galilei acquifera una forza dì rifalire nel mede lìma tempo
alla medefìma altezza 1. Sìa un altro grave, la cui mafia è 1

,

t difeenda da altezza 4; egli avrà una (orza di rifalire nel me-
defimo tempo ad altezza 4. Ma fecondo. lo iteffo Cartello tanta

forza vi vuole per alzar mafia 1 ad altetza ^quanta per innalzar

malia 4 ad altezza 1 . Saranno dunque di tali gravi eguali le

forze, ed amendue eguali a 4. Ma pel Galilei la velociti ac-

Juiflata dal fecondo grave e 2 . Dunque velocità x produrrà una
irza 4, e perciò la forza farà come.il quadrato della velocità,

e non come la velocità, fecondo che vogliono i Cartefiani.

risposta. ';:'ì

MA a tale argomento abbaftanza ' liato rifpofto, non
doverfi paragonar tali forze per mezzo degli fpazj in di-

verfo tempo percorfi, ma per mezzo di quelli, che fi percorro-

no nel medehmo tempo, li principio del Carrefio effer vero ,

ma parlar egli de* corpi alle macchine applicati , ne' quali gti'

Ipazj fono in egua! tempo percorfi, non effendovi dubbio -che

DigitizGd t>y Google
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per far equilibrio in un Vette i pefi debbono , effe re tr* se in ragion

reciproca delle dìfUnze del punto fillo, mentre ii ricerca la itela

forza. a movere per un* altezza 4 un corpo 1 , che per un' -altezza

I Un corpo 4 .' ' 1 '

Per determinar la fòrza de' gravi, che afcendono, o che difetti-

dono, olferva il Signor Cai-
, de Louville, ed il Signor de Mayran

doverli ridurla alla uniforme. Eiiere già dimoftrato dal Galilei ,

che Te Un- grave nel rifai ire conferva quella velocità, che ha acqui-

ftata cadendo, in quello Hello tempo, in cui è difeefo , percorre

un doppio fpazio afeendendo. Dunque fe-un -corpo A farà difcelo

da altezza 1 in tempo r rifalendo egli con moto uniforme percorre-

rà nel medelimo tempo fpazio »'. Se un alrro corpo B in tempo 1

difeendwà da altezza 4, eglinefia rifalita uniforme percorrerà nello

fteflb tempo fpazio S. Saranno dunque tali fpazj come r : 4. Ma
eflendo i tempi come 1 ; 2 , tali fpazj non Coveranno prenderli per

la mifura di tali fòrze. In tempi eguali gli fpazj fono Come 1 : 2,
ed in ral ragione faranno le forze , cioè com4 le Velocità j e non

Gli afrri argomenti non fonopiù convincesti; e per quello poco
fi fervi di cili il Signor Giovanni Bemulli, Leggi del movimento.,,

C cjl rt àft pus, qae les preuves de M. Leiènit^ m' aytnr paruet

affez_ fortes peUr me determinar a tmbraffer fan fentirrient , cai-

? avwe qu' etant indirette!, & millement rirèes da fond de la

matiire , dant il t agiffeil, eliti ne ptorrent me comìaincre ,

maìt ella me domerent occafion à' y peafer, Cr il ri efl quo

eprh une Inopie, & jerieufe medìmion, que ? ai nomi enfia

le moyeit de me eotroaìncre mot mime par dei demonftratiom di-

rcSìts & flw deffns de tonte exceptioìn "-1 i< :v...

'

A. R' G O MENTO I r. -
•

IL cHarHlimo- Ermano nella fua Foronomia pagina- 56". offer-

ta che l'effetto d'una forza collantemente applicata altro non
può edere, che la velociti imprelia nel mobile per tutto il tem-

Eo , in cui fi fa l'azione, é perciò- fe la forza lì dica f, il mo-
lle m, la velocità impreifa u, e il tempo dell'azione 1 , li

avrà f - mu la qual formula non è differente da quella del

Sign. Newton, per cui pollo lo fpazio s, e foflituendo s invece

di u, fi ha f = im^im. '
"'' " ;

~

Differenziando dunque' la fuddetta formula fi avràfdt = mdu.
E per-

DigitLzGd &/ Google
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E di tale formula fi fervi il dotti Aimo Giovanni Bernulli per

dimoflrar la prtroriione Le:br.i/:jna. Impcrocir.ì fiano due le-

ni; d* ti j fi r; eguali, ed egualmente teli, la prima delle quali

fla compila di i: elafln, U feconda di j, e liano le loro

ellremirà foflenLtc per una parte da' piani filli [ i ' A, e B, e

per I' alila da' due corpi L'i F tenuti in equilibrio dalle po-

tenze R ed S. E pentì gli elaflri fono egualmente tefi ,'
i

due corp; L, e V riceveranno rguale p-elfior.e, e perciò ÌL'
i'
J -

tenie equilibranti R ed S faranno eguali . Se fi levino tali po-

tenze, allora gì. elalìii mcorr.:nceranno a d. fonderli, e fuomu.
menerà un moro accelerato a' corpi L e P, nel qu.il moto è

cofa eliderne, the larà comunità minore veloci;! da d.>. ri

elafi:*! al cor-.io L, cte da tre foli al corpo P,
Se fi log'iono filmare le iòne irr.pr:;le in tili corpi, non v'

è da dubitare, iK' elle non fiano, come il nume;o degli elallri,

the 1' hanno iraprefle. Imperocché edendovi in cialcun eia: ro

una eguale azione, e necelìario ancora, the cuf.un impr.m.i

un' egual fona. Sara dunque la fona ìtnpiefle in L alla tona
imcnella in P come n ; j , cioè tome 3:1=0:1

Si tenti ora .a ragion delle velotità, e fu.-.o perciò le due
rette AC, BD, che rappreler.t-r.o due ferie o" culti i eguali ,

ed egualmente teG, all' ell:t'rr.o de' quali fi^io due torpi egua-

li [i] D, e C, che nell' aprirfi degli elaftri fi muovano in

I ed F. Polle due curve DNR, CML, di cui le abl'dlfe

DH, CG efprimano gli allungamenti degli clafiri, e le ordi-

nate HN, GM le velociti attillate da' corni ne' punti H e

G . Polla DH = x, HP = dx, HN = u, TO = du,
ila CA = nBD, CG = ns, GE ndx, GHr 2 , DU
;= di. Ed efi'cndo gli elallri allungati fino H e G in propor-

zione, reneranno ancora nella (Iella ragione le loro elafiicità
,

È perciò i corpi C, e .D riceveranno ancora prelTioni eguali.

Si dica p la preflione.e perchè per la lecpe dc'moti accelerati

pdf = d u, fi avrà pdi = du, cioè pdx = udu, ed inte-

grando uu = Spdjr.. Nello fleffo modo fi trova zz = nSpdx.

Dunque un ; zi = Spdi ; nSpdx = i : n . Effendo

dun i : n la ragion delle Forze, faranno le forze uu : zi ,

II] Fis.6.Tm,i6.t>. [i] FiL-7-T"
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cioè come i quadrati delle velocità, e non come le velociti.

Lo delio colla flelìa formula dimnllra il celebre Si?-. Danie-

le neir efame de'principi Meccanici, Memorie di Te:rotalo T. I,

RISPOSTA.
BEnchL- tale argomento Ila uno de' più ingegnali, refta Tem-

pre il dubbio, fe debba prenderli la ragione di due forze

in dir elfo tempo operanti. Imperocché fiano i tempi delle azio-

ni degli elaftri come t, e T, e perchè nel primo pdt — du, e

nel fecondo pdT= dz, farà pdt : pdT^du : dz=-_ i : %. Duri-

que ipdt= pdT; onde (i deduce zdl=rdT, e perciò il tempo

T doppio del tempo t. Lo fviltlppo del primo claflro è allo

frihippo del fecondo come i : 4 per la ipotefi. Dunque in

tempi eguali faranno gli fviluppi come 1 : 1, e come gli (vi-

luppi, cosi faranno le forze. Dunque la forza del fecondo cla-

flro farà doppia della forza del primo; e perciò faranno come
le velociti, e non come il quadrato.

Se il numero degli elafi ri del primo al numero degli elaftri

del fecondo foffe come 1:9, le velociti farehhero come t .

3 , e cosi Ì tempi, in cui li compiono le azioni. Polii però i

tempi eguali, lo [viluppo del primo allo fviiuppo del fecondo
farà come t : 3, e così faranno le forze, e ciò in qualunque
liippolizione.

ARGOMENTO III:

UN altro de' più forti argomenti per comprovar la dottrina

del Lribnizio fono le leegi, con comunicano il moto i

corpi elaflki.

Siano due corpi elafìici, che fi percuotano infìeme con qual ri-

voglia dilezione, fc lì prenda il quadrato della velociti d'amendue
aranti l'urto, e fi moltiplichi per le fue rispettive maffe , indi

fi prenda il quadrato della velociti d' amendue dopo I' urto, e

parimente fi moltiplichi nelle fue mafie ;una delle leggi genera-

li della comunicazione del moto ì, che la fomma di tali pro-

dotti avanti 1' ulto fia Tempre eguale alla fomma de' medefimi
dopo 1' urto. Tale legge nota %\i per gli Canoni fu dimolìrm
dall'Hughenio nel fuo Trattato della percolfa. Prop. IL Dtmbtis

nrporibu; ftb'i invaio itcatrrtnribm id miod effichur ducendo fm-
<:, li ; ::,>: mr.fmtiul'mes in veletitatum fuitrwm quadrata frmlil ad-

dìium, ami/, & fofl occurfum corjiorum, equale invenitw.
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Cosi fe M = !, Uj, mi, u 1, la velocità di M dopo 1' ur-

to farà^_, e quella dì m 11. Se fimo mot: i pi icari i quadrati della

eelerÌrà
J
per le loro matte avanti l'urto, e dopo l'urto, fi trove-

ranno amendue le fomme = la.

SeM^i, U4, m 1, u _ 1, dopo l'urto U = _ 4 , u~ 1. Prendendo, comedifopnt, le fomme aranti , e dopo l'ur-
to faranno le medefime = 24, e ciò in qualunque fuppolizione

.

Tal legge fola ballerebbe per iftabilire il Leibniziano Sillema,
non ricercandofi di più per far eonofcere la natura delle forze
motrici, ed in che ragione elle fiano, e come nè l'una, nè l'al-

tra non fi dilìruggono, e fe fono diflrurre, lì riproducono, epaf-
fano di mobile in mobile, eflendo Tempre le flette, ed immu-

Ciò può ferwre d'uno fplendido argomento della immutabili-
ti del Sommo Autore, dal cui volere, e portanza elle hanno
avuto principio, e confervano fempre la loro fufliflenza. Il che
non farebbe, fe le forze foffero, come vogliono i Cartelìani,
fecondo la quantità del moto. Imperocché ognun fa, che nel-

l'urto de' corpi, le quantità del moto ora li fanno maggiori,
ora minori , come nota lo fletto Hughenio Prop. 6. Carforibus
flWuj [ibi mutuo concurrcntibm , non [emper poj) ìmpul/um ca-

dem murili quantità; in utraque fimul fumpto confervatur ,
qua

fiùt ante , [ed vel augeri poteji, -vcl nànuì

.

Coslfe M = a, U 4, m 6, a 1. Dopo l'urto U =: __ r, u

t= j_ Quantità del moto avanti l'urto = 14. Dopo l' urto itf

.

Per confermar maggiormente quello principio oflerva vagamente
il dottiflimo Ermano, che fe un globo A = 1 urta direttamente

un altro globo eguale B e pollo in quiete, A perderà tutta la fua

forza, e B in tanto fi avanzerà colla velocità 1 . Se la velocità dì

A fi fa 1 , ed incontri un corpo quieto jA, comunicherà al corpo

urtato un grado della fua velocità, ed egli ritornerà indietro coli' al-

tro grado , con cui incontrando un altro corpo eguale gli comuni-

cherà il grado che gli reflava, e perderà il fuo moto . Se la velo-

cità di A farà 3, ed incontri un dopo l'altro tre corpi jA, 3A,
iA, egli comunicherà a ciafeuno un grado della fua velocità, do-

po che ietterà immobile, e cosi feguitando , fe fi accrefee la fua

velocità , potrà fempre comunicarne un grado a ciafeun de' corpi

,

che procedendo per gli numeri impari formano la ferie A. 3 A
5 A. 7 A. o A Alle quali cole facendofi leggiera atten-

Parre IL O o zio-
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itone, non e difficile il conofcere con qual legge procede la forza

di A , ed in confeguenza la forzi Vìva. Imperocché fe con veloci-

tà i può il corpo A comunicar tutta la Tua l'orza ad un altro cor-

po eguale A, e con velociti i può muovere ;AfA, con velocità

i, ^Aj-jAfA, e cosi feguitando , bifognerà concludere , che la

tona motrice di A non é come ìa velocità, ma come il quadrato,

efiendo che con le velocità i. %. 3. 4. ha forza dì muovere.e di co-

municare ungrado di velocità ali e malie 1. 4.0. to'....,, ecosì in infi-

nito.Ondepuòoirervarfil'analogÌa,chepaffa tra quello corpo,cheurta

ed un grave che afeende . Imperocché fia tale corpo = A, e la

fui velocità = U, e potrà prima di perdete la foa forza comuni-
care un grado di velocità alla ferie de corpi A . 3 A. 5A.7A
fino che il numero de' termini = U, e cosi un grave, la cui ve-

locità pei ogni fpazio, polla la ferie degli fpazj S. 3S. 5S. 7S.

fino che il numero de' termini = u

.

Dunque come la forza de'gravi è ritardata uniformemente per una
forza collante, qu al é la gravili,che in tempi eguali toglie loro un
egual grado di celerità, cosi ancora la forza de' corpi in moto farà

in tal cafo uniformemente ritardata da una forza collante, ch'è la

la renitenza de' corpi mobili, la quale toglie i gradi delle velocità

af corpo movente fecondo i numeri impari.

RISPOSTA.
CHE tale legge dcll'Hughenio lia femore collante non è da

metterli in dubbio; ma rella bene da dubitare, fe per cagio-

ne di tale coltanza fi debba ftabilire per mifura delle forze il qua-
dralo della velocità potendo per la lidia ragione anche i Cartefianì
ftabilire egualmente il loro principio. Imperocché Ila un corpo, che
urta =a 4 la cui velocità fu 4, ed urti un dopo l'altroquattro cor-

pi quieti 1. 1. 1. 4 e Je velocità comunicate faranno 31. c-tf,

i88._io8
5 15

Egli e' vero, che prendendo i quadrati deilc velocità avanti e
dopo l'urto col metodo dcll'Hughenio, la loro fomma farà collan-

te, ed eguale a 04. Ma è ancor vero, che prendendo la femplicc
velocità eoi metodo del Cartello, fi troverà la Retta collanza, e la

fomma de' prodotti avanti e dopo l'uno faià eguale a. 16

.

Il che elfendo in ogni altra iuppoBzione, dove le forze non fo-~ contrarie, é co fa evidente, che la collanza delle forze in quella
parte non concluderà più per lo fi(tema de' Leibniziani, che

MI
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quello dei Cartefiani. Se le forze fono contrarie non bifogna
prender la loro differenza come una iòni ma, e confiderà» il ne-

gativo, come fe folle pofitivo, nel modo in cui fanno ì Leìb-

niziani. Le forze contrarie fi diftruggono Tona coli' altra , e lo

llabilire, che le forze li confermino tempre le Beffe , e prender-

lo per uno de' più forti argomenti per dimolìrar la Divina Im-
mutabilità, è bene un'opinione plaufibile, ma non fi vede, che

convenga fempre colla fperìenza , per cui veggiarao tutto gior-

no, come molte forze contrarie li iìruggono , e non ritornano.

Così nell'urto de' corpi molli due moti eguali, e contrari, fi eli-

dono, e diventano zero, e fe fono ineguali una parte elide l'al-

tra, e foprawive folo il loro eccetto. Lo Beffo veggiamo farfi in

un grave, che vibrato in alto con quallìvoglia forza, a poco a
poco la perde per la continua azion della graviti , che fi oppo-

ne, e l'obbliga in fine a difendere . Nè per quello reftano di-

minuite le ragioni per la Divina Immutabilità, eflendo ella com-
provata da una infinità d'altri argomenti, che dalle Leggi Fili-

che continuamente polfono prenderli
, ognuna delle quali collan-

te, e fi ITa balìa per far conofeere a noi mortali e la fapienza,

e l'ordine eterno del Sommo Autore.

Per trovar dunque la forza dell'urto tanto ne' molli , quanto

negli elaltici bifogna elidere le contrarie , e fommarc le politi-

le, e ciò che »i è di polìtivo avanti l'urto fi trova ancor do-

po l'urto.

Sia un corpo molle M = 4, U = 3, m = 1 , u = 1.

Dopo l'urto la velocità comunicata e_7_. La lorza avanti l'urto

era 14, e dopo l'urto i8_ f 14 = 14.

Se M = 4 , U = j , m ~ 2 , u = 1 , la forza prima

dell'urto = to, la velocità comune dopo l'urto =_S_- Dunque

la fona = ao f 10 - — '°-

Se fono datoci, ed M = 1, U = 4, m = 3, u = o, la

forza avanti l'urto = 4. U dopo l'urto = — a, ed u = >•

Dunque la forza dopo l'urto = 6 — 1 = 4.
Se M = 3 , U =: 3 , m = 1 , u = — 1 , farà la forza pri-

ma dell'urto = 7. Dopo l'urto le celerità di M, ed m fono —
ij_ e 19. La forza dunque dopo l'urto = — _£_t 38 = 35 =7*
5 5 5 5 5

Oo ij AR-



iji Della Efiima^ione

ARGOMENTO IV.

PER confermar maggiormente la legge Hugheniana , fecero il

Sigli. Giovanni Bernulli, ed il Sign. Ermano conofeere che

tal legge non " conferva negli urti diretti, ma ancor negli

obbliqui, il primo fervendofi di elaliri, fi fecondo di corpi egua-

li, come ora erporremo.

Imperocché nano gii elaftri L, M, N, O, che dalli palla [ i ]

Q pollano piegarfi colla velociti i , e ila la palla Q — j la

cui velocità QL = i. Tirata la retta ML, e prodotta in P, fe

fi tiri ad effa la normale QP potià difeomporfi nelle linee PQ
— i, e PL = J/J7 Agifca dunque Q_ contro l'elaftro L colla

normale QP, e farà intieramente piegato l'elalìro ed il corpo

Q profeguirl il cammino per la retta LM = PL = JS~r Fac-

ciali il triangolo rettangolo LFM, ficchi la normale LF fia r,

e l'altro lato fia J>T~ colla velocità i farà piegato l'elalìro M,
c intanto Q. fi avanzerà per MN = FM = J/t? Fatto il ter-

zo triangolo ìfofcelc MRN, di cui amendue t lati fian t, farà

piegato il terzo elaiìro N. In fine profeguendo la palla per la

retta NO = NR = i piegherà l'ultimo elaiìro O, onde poi

perdute le forze farà la palla ridotta alla quiete. Se fi cerca di

mifurar la forza della palla Q, non è da dubitare , che avendo

ella piegato quattro elaliri eguali non debba eifer eguale 4. Ma
la velocità era a. Dunque velocità z importerà forza 4, ed in

confluenza ancora ne' moti obbliqui faranno le forze come i

quadrati delle velocità.

Collo fieno metodo può dimoltrarfi come una velocità 3 po-
trà flettere elaliri 9,04 potrà flettete 16, c cosi feguitando fi

afeendetà fempre al quadrato.

RISPOSTA.
MA fe da' moti diretti non feguita, come abbiamo notato,

la legge Leibniziana , molto men dagli obbliqui . Onde
non fenza ragione il Sign. de Mayran rifiuta colerlo metodo,
come incerto, e fallace , potendoli in modi infiniti difeomporre
la data velocità con triangoli obbliqui, onde la lemmi delle for-

se avanti l'urto or lìa eguale, or minore, ed or maggiore della

fomma dopo l'urto. Balìa riflettere come fecondo il principio di

Meccanica del dottifiìmo Varignon non folo un pelo può far
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equilibrio ad innumerabili pefi, perchè fia facile il conofeere che
ciò che conviene alle fqne morte può convenire ancora alle vive.

In fecondo luogo da tali difcom polii ioni di forze non v'è
maggior ragione di dedurre il Leibniziano , che il Cartellano
principio . [ i ] Imperocché fia la palla C = i , e la celerità
CL — i, li perpendicolare = i , e potrà la palla C muovere

quattro palle eguali a i colla velociti t. Dunque fe la veloci-

tà i move quattro palle con velocità 1 , come nel primo efem.
pio, e velocità i move quattro palle con velocÌtà_i nel fecon-

farà dunque col metodo Cartellano la fona f
i. feconda ch'è la ragion delle

u

velocità, e non de' quadrati.
Terzo non fi vede come tal ipotefi fi prenda per la velocità

agente il 2, e non piuttofto il 4, eflèndo 4 le velocità, cheagi-
fcono nella formazione de' quattro triangoli. Così ncll' efempio
fecondo la velocità agente e propriamente 2, non 1 ; onde le

lomme delle forze dopo l'urto fono come 4_: 4 cioè come le

velocità agenti

.

ARGOMENTO V.

N altro argomento lo prendono i Leibniziani da diverfe fpe-

ze o di gravi cadenti da divetfe altezze fopra molli ma-
li corpi elaftici cadenti fopra fuperfìcie elaftiche, nelle

quali fi veggiono fempre gli effetti proporzionali al quadrato della

velocità, e non alla velocità.

Imperocché fiano, come fu primo a fperimentare il dottiflimo

Signor March. Poleni due sfere A e B, delle quali fiano eguali ì

diametri, e difeguali i peli, e polio il pefo A alpefo B come 4 : 1

[ì] Ci faccia cader» A full' argilla molle da un' altezza 1 , e B da
un' altezza 4, ed è da oflervarfi che amendue formeranno eguali

foffe, e ciò fempre feguirà, quando ì peft delle sfere cadenti faran-

no in ragione reciproca delle altezze, da cui difendono. Ma ciò

non potrebbe accadere fecondo il principio de' Carteliani. Imperoc-
ché fecondo il loro metodo la forza di A a queila di B farebbe co-

me. 4: 2 , ed in confeguenza 1' effetto di A farebbe duplo di quel-

lo

[1] Fig. 9 . T. [!] Fig. rcTMÓ.i."
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10 dì B. Ma moltiplicando le matte per lo quadrato delle velocità

iecondo.il meiodo del Leibnizio fi trova, che le forze d' amendue

fono eguali, onde nafeono effetti eguali, come fi vede colla fpe-

Ciò maggiormente fi conferma nella caduta de' corpi elaftici fo-

pra fuperficie elafticbe. Imperocché (ia una palla d' avorio, ovvero

d' acciajo, che cada fopra una tavola di marmo fparfa di poca pol-

ve, o velata con tenue fuperficie di cera, e fi troveranno leimprcf-

lioni fatte nella medefima tavola in proporzione delle altezze, da

cui la palla dìfeende, e fe due palle faranno in ragion reciproca del-

le altezze, da cui difeendono, fi faranno fempre le ìmpreffioni e-

guali, il che non potrebbe farli, fe le forze delle palle non folfe-

ro, come le altezze, cioè come i quadrati delle celerità, fecondo

11 Leibnizio.

Nè da tali fperienze fono differenti quelle del P. Merfeno, delP.

Lana, e del Signor s' Gravefande per mezzo de' pel! cadenti full'

diremo d' una bilancia, che non fanno equilibrio a' pel attaccati

all' altro eflremo, fe non quando gli fpazj percorri da' gravi fono

in ragione reciproca delle truffe.

RISPOSTA.
MA per rìfpondere a cortili argomenti è da vedere , fe tali ef-

fetti fono prodotti in tempi eguali , o ineguali.

Sia perciò la malfa di A = 4, e la fua velocità = 1, e la

malfa di B = a, e la fua velocità — i. Poiché le prefltoni to-

no in ragion compofta diretta delle malìe agenti, e diretta del-

le velocità, ed inverfa delle refiftenae, elfendo in tali ipotefi le

refiftenie eguali, le le reRRenze lì dicono r la pregiane di A
alla preffione di B farà come^ :j_,= iì i , Ma gli effetti

fono come le preffionì moltiplicate negli elementi dei tempo ;
dunque polle le pteflioni zp, e p, i tempi T, et, e gli effetti

E ed e, fi averà ìpdT = pdt, e perciò iT = t, onde fi de-

duce, che il tempo dell' azione di B è duplo del tempo dell"

azione di A. Ed in tal modo maggiormente apparifee 1 analo-

gia delle comunicazioni del moto, e della afeendenza de' gravi,

la qua! analogia uno de' primi ad olfervare fu lo ffelfo Giovan-

ni Bernulli, e perciò paragonò la gravità ad un elaftro infinito *

che agifee contro un corpo con una preffione collante, e cosi 1*

Etmano quando paragona le perdite delle velocità de" corni in

moto solfe perdite delle velociti de* gravi cadenti.



Dtlle Forze Vii

Polli dunque i tempi delle azioni in ragion eguale ai tempi
della cadute, non è da maravigliarli, Ce in tempo i t'orza i fac-

cia lo fletto effetto, che forza 4 in tempo 1, e in relìlìenzc fi-

gliali. Lo ftello vale per gli altri Fenomeni, onde non feaza

rendimento paté, che tanti li fieno ferviti di tale principio, tra'

quali il dotttifimo Signor Cronisti
( Effay de mouvement Art.

5. & 6. ) e il Signor Mayran nella Tua ingegnofa memoria del

1718. e tale fi feopre elfere il fentimento del famofo Turino.

Aggiungali, che quando i Leibniziani fi oppongono a tale dot-

trina, non determinano però il contrario, e meno quale fia la

ragione de' tempi.

Egli è vero, che a tale dottrina molto fi oppone il dottiffimo

Signor Co: Jacopo Riccato, e trovò un ingegnofo obbietto infe-

rito nella dillertazione del Signor March. Foleni, che in lingua

Italiana cosi noi trafporteremo.

„ Perchè [ 1 ] chiaramente fi dimoftri 1' affurdo , che fegue

dall' arbitraria ipotelì, cui fi appoggia 1' argomento e la rifpofla

del Signor de Croufatz, fingiamo che il globo meno grave A
tada dall' altezza AC, e faccia la folla CD. Palli per io punto
a i- : a c _ ]- ac j: i:_J_ .-if— .=

il tempo, che fi conruma dallo fleffo globo A per formar la fofla

CD. Dalcomun vertice C lì deferivano due parabole CHE, CIF,
che pallino per gli punti determinaci E , ed F . Si prenda un globo

B più grave, ma di diametro eguale al diametro del corpo A; e
fia in guifa collocato, che la fublimità BC fia alla fublimità AC
nella Beffa ragione , in cui è la mafia del globo A alla malfa del

globo B, e fia formata la prima folla CD. Il globo B cadendo dal

punto B farà la flefia foffa eguale alla prima, come lo fperimento

Poleniano dimoflra, e 'i chiariamo de Croufatz ammette.
Sia nella parabola CIF 1' ordinata BI corri fpoudente all' altezza

BC, dico che fé la rifpofla e vera, dall'ordinata Bl fari rapprefen-

tato il tempo confumato dal globo B nel formar la folla CD. Im-
perocché, come ad elfo piace , i tempi impiegati da due globi A e

B in compiere le fòlTe eguali , fono nella ftefia ragione delle velo-

cità, che acquìfiano gli fteflì globi cadendo, il primo dall'altezza

AC , il fecondo dall' altezza BC. Ma quelle velocità fono io ra-

gione fudduplicata di quelle altezze , dunque anche i tempi faran-

no nella fìeffa fudduplicata ragione. E perchè la retta AF rappre-

fenta il tempo impiegato da! corpo A in far la fua fofTa, e per na-

A la GAF AE di tal lii

ti) F/g.M.r.tó,,.
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tura della parabola f^flc: J7BC=AF: Bt, fegueche 1' applica,

ta BI efprimerà il tempo impiegato dal globo B nel far la fua lof-

fi, purché fia vera l' ipotefi del Sig. Croufatz.

Tali cofe pofìe dal vertice D coli' alfe DA , fi deferiva la iena

parabola DKG eguale, o per meglio dire la llelfa, che la parabo-

la CHE, e folo differente di petizione. E' chiaro, che rapprefen-

tando le ordinare AE, BH i tempi delle difcele per AC, BC , Te

i globi A , e B continuaflèro a difeendere per lo fpazio vacuo CD
lenza incontrar alcuna relilìenza, e chiaro dico, che la retta AG
rappretemerebbe il tempo della dilccla per WD. Dunque lottratti

i tempi AE, BH impiegati nelle di-ccfe pei AC, liC, 1" intercei.

ta GE efprimerj il tempo impiegato dal globo A, the cadendo dal

punto A percorrerà oei vacuo con molo accelerato lo fpazlci CD,
e l' intercetta KH efpritnera il tempo impiegato dal globo B the

cadendo dal pur.to B peicoircra nel vacuo con moto accelerato !u

Jìeilofoaiio CD.
Si determini ora nell' affé il punto B, ficchi I' intercetta KH

dimenìi eguale all' ordinata Bl, il che fi otterrà in quello mo-
do. Sia 1 ordinata AE, e l* ordinata AF mi Ila ragione, che v'

è tra qualunque quantità ri, e I' unità, e U faccia i { >n : nn

= DC: CB, e lati B il punto cercato. Dunque fe l' ordinata

BI efprime il tempo, in coi il globo B car.er.do dal punto dt

quiete B forma la lolla CD, 1' intercetta KH eiprimcrà il tem-

po, in cui i! globo B cadendo dal punto B percorrerà nel va-

euo lo fletto Ipaiio CD lenza incontrar alcuna refifttnza. Ma
poiché per la corruzione i tempi Bl, KH fono eguali, f»;*.irà

che nell
1

uno e nell' altro il globo B farà lo Ipazio CD intern-

pì eguali, e quando difenderà per lo vacuo con moto libero,

ed accelerato, e quando difeendera con moto ritardato per la re-

filienza della foggetta materia, il che è un manifeltillimo afiur-

do .

Ma per rifolvere quella obbiezione, refla prima da flabilre

come vengono da' Cattefanì flabilm cndefl; tempi. imperocchì
fe lì fuppongono i tempi dell' azioni minori come fi voglia de'

tempi delle cadute, non è da dubitate dei.' obietto. Ma fe i

tempi lono maggiori, o minori cefu I' alludo. Polli dunque i

tempi eguali a qutl.i delle cidjle far.ì la par.-.bola C1F la ftefl»

che la parabola EHC, ed allora I' intercetta HK non può mai
elicre eguile, e madore celi

1

ordinata BI. l-nre-ntcr-i fu Bri
z, rlK -= y, BC — i, CD = u; farà BD = i t li

BK = a-fy. E per natura della parabola
( pollo il paramento

i ) iz = i, e zzfayztyy = at*. Sottraendo dunqueitem-
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pi epualì zì, t i, fi avrà zyzfyy = u , dove fi trova y =
qual elpreflione facilmente fi tonofce, che y dee fempre

effer minore *ii i._Perchè fé foife eguale fi avrebbe *z= £Ttii,
e perciò z — jZ a , il che È imponibile . Nè parimente può

effer maggiore, perchè fe foffe per efempio zz, fi avrebbe 8zz= a, e perciò z =^V_$, cne parimente e imponìbile.

Che Te i tempi lì prendano maggiori , molto meno ì' obbiet-

ti) conclude. Reità dunque , che con tale argomento non fi di-

moftri affurda la propofizione de' Cartefiam.

CONCLUSIONE.
DAlIc cofe dette fi può dunque concludere, che le Forze Vi-

ve folo iti quello fono diverfe dalle Morte, che le mone
fono una pura Feffsnza di produrre in un corpo una velociti ,

e le vive fono il moto attuale, e la velocità nel corpo ireuo

prodotta; che la mifura delle prime è la lidia che quella delle

feconde, con quello divario, che nelle prime le mifure fono le

velocità da produrli, e nelle feconde le velociti prodotte. Che
fe nel? azion delle forze vive non apparifeono gli effetti in tal

proporzione, quello nafte perchè nella comunicazione de' moti
molte variazioni nafeono, e dalle refillenze de' corpi, che fono
molli, c dalle diverfe direzioni, e da' tempi in cui li fanno Ir

azioni. Che fe i tempi fìano negletti, può farfi equivoco nella

proporzione delle forze, perciò il Geometra fa la loro compara-
zione in tempi eguali.

L Se le forze lono come i quadrati i da fpiegate come una

forza maggiore non funeri la minore, ma reftino in equilibrio
;

e perchè ne' corpi molli fe M = i, U = a, nei, u =— i , dove la forza di M = 4, e quella di m = a, li forza

maggiore non fupera la minore; ma amendue fi elidono, e non
v' è moto.

II. Perchè fe una maffi 1 con velociti 3 può comunicar ve-

locità 1 a malìe 5.3. 1 »
quando la mafia mobile è a , ella

comunica folo_ó , ed è ribattuta con j* .

' Hi. Se la eo'ftanz». prima dell' urte?, e dopo t' urto dee fervir

d' argomento per ifhbilire le forze, i Leibniziani potranno porre

perla loro forza il quadrato, ma anche ì Cartefiam il ,loro moto
Parte ILI P P pofi-
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pofitivo, e V Hughenio, quando vuole la fua velocità refnettìva,

che ha più jus d" ogni altro principio.

VI. Quando due quantità fono in ragione comporta di due ra-

gioni, potranno Temere affegnarfi le due ragioni componenti. Se

F; f = UU : uu . Dunque F ; f = U : u, ed U .' u. Bifogna

dunque allegnar tali ragioni.

V. Offerva il celebre Signor Mariotte , che Je force de' fiumi fo-

no, come le mafie, e le velocità, e perciò come MU: mi. Ma
perchè le malie fono come le velocità faranno tali force come UU :

4ju. Se le force follerò fecondo i Leibniziani come UU: uu, dun-

S;,
come nota il Signor Euftaehio Manfredi , le forze de" fiumi

ebbero come U ! , a' , il che è contrario all' efperienxa. .

Per le quali cofe ogni un può vedere, quanto fia difficile in ta-

le materia il determinarli. E forfè per tal ragione L' ingegnofilfi-

mo Bulfingero dopo di aver ben eliminato per ogni parte gli ob-

bietti , pare piuttollo inclinato a conciliare i partiti, che ad accen-

dere le etifeordic. Io efpongo la forca morta per una fola dimena-
ne, qua! t la maffa M , il momento della forca morta per due quzl

È MC. Ma il momento della forca viva ha bifogno di tre dimen-
fionl, la terza delle quali è ia fluffione elementare di quello mo-
mento

, che eilendo come la velocità forma il valore WCC, eh' è
la forza viva, [t] Palei denìque odeo nen differirne menfuram
vmmn Leibniitanam a vera mmunmm «fihmtthne , ut porìus
altera fequatw tu «Itera.

[i] Cam. Pani. Siff. 1

1
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/ Pnhltmi

-
,

-, fr iCP fi il £ T J
li prim» parte E» * ; lilécondi mi^a ; M* Btt***-* aì ; [tiunque

*=£_* .
" \ -. I 4 « l'i: Z '\ '\

rofi

- p r.o B.i Am a. jy,r,"' *

.lui j*

Trovare due numeri elle abbiano uni dati ragione ed uni dna i'difterenr

14. Il maggiore fu il quintuplo del minore,- e il loro differeuia, fu, io.

Il primo Ci *
i

il fecondo fari 5*
r ^ , .- , £

Mi per U fuppofiiìone 5* = x + io; dunque r.Bjjv „ ,

Sicché ì numeri faranno 5 , e 1 5.

Ùnivcrialmente.

II primo fu X ; il fecondo mx . Ma mx = x +- a

PROBLEM A. V.,,

Propoflo un numero, dividerlo in due di modo che fommando infieme le

pani aliquoic date d'imcnduc, ehe noti fieno le medelimc, fi abbia un nu-
lo duo. Sii di dividerli il numero 100 in due numeri di modo che la ièri»

parte del primo e li quinta dei fecondo [bramate inficine lasciano ;o. <

Il primo numero fia *; il fecondo (ari 100 _ x. - 1

Mi x *» re

L E M A VT.
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PROBLEMA IX.



di Dìofanto. 1°S

Onde am~ mxa b-t-

DwHjue ir 3 ara — *

PROBLEMA XJ.

Trovare un numero che aggiunto id uno di due numeri diti, e fótlratro

dill' lino, i generiti abbiano tri si uni dita ragione. S'abbia * trovare un
numero il quile aggiunto a io, e Coltrano di ioj ; il maggiore de' generati

iij il triplo del minore.

Per FìpotcG * *- io . x _ 100 : : } . r.

Onde x *- io = jr — 3=0.

Sicchi t =3 ido

Univcrfalmcnte

.

Ss m. i.

Dunque r-*- mx —. ùm

E fi ha * = tm_*~a_

PROBLEMA XII.

dividere due volle il numera ioj. dimodoché il numero raa^jiore della, pri-

mi divani fia il duplo del minore della fecondi, e il madore della fecon-

di fii il triplo del minor della primi.

Pani dclU primi divifione ix, ioa — i*.

Pitti della fecondi x, 300 — 6x.

Per la fuppofiiione x +- 300 - 6x = too

Onde * a 40.

Dunque le pini delli primi faranno Eo, e 10.

Le pani delli feconda 40, e tfo.

Parrt II.
Uni-
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ài Dkfar.Iù'.

Dunque xy = Bit + my

Dunque/ = m

P R O B L E M

fonilo (il il [111" 1

.) .li :]:!." t clu: i Liri; li il Jicjji.lj [irimilcndo ibi primo 5;

ù li.i il *ri|ii!) .li quello che relli.

Siano i numeri *, cy

Per U proporzione * + 30 .31 — 30 . : 1 .1

,

E*- jo.j-^jo:: r.;.

Per li primi proporzione x +. ;o ss -,y _ tìo

E per h reconJ»/ +- 50= 3*- 130

Onde nrlli prima * +- 30 53 iir — 4Ó0

E irifporundo 5' ss 490

Dunque * = 98,6753 94.

Univerfjlmente.

Sicché Collii ue n do nel li fecondi

E muliiplicinda 1™ - in™ = ir"

Onde ìoih — 'ss a +- ma +- tm -1- irati



jo8 I Pnhlml

PROBLEMA XVI.

Trovare ire numeri, cheju-efi a due a due feccimo (re numtii dui . I

piimo e il IctonJo l'ottimati inlicme facciano io; il fecondo e il reno 30
il teno e il primo 40.

Siano i numeri j: ,y , I.

Per li propoCiiooe rj;; = 10

y - 7. = 30

1 40

Ntlla primi x = 10 — y
Onde fultituemlo nella tena a -+ 10 — / = 40

Mi nella fecondi a a 30 — ^
Dunque follituendo nelll leni 30 — ìy -1- 10 sa 40

Sicché 30 *- 20 — 40 a ìy

Dunque j* = J, * ss 15, a = 15.

Nella primi 1= " — y
Onde nella Iena tt-il«/a [

Ma nella fecondi a sa i _ ji

Sicché fuftilucndo nella Iena 6 _ 17 + 1=: e

E mrporiando aj> = * +* " — '

Dunque y ss i^ " r '

PROBLEMA XVII.

Trovare quattro numeri, che preti a tre a tre facciano quattro numeri ri-
cercati. 11 primo e i due fa;ucnii prti! ìi^ì.-'hl- fiKianu 13; il leco:ii;i c 1

due foglienti tacciano n; il tcno il quarto e il primo facciano 14; il quarto-
e i due primi facciano 17.

Kx +.y +- x. -*-,=. S.

Per la propofaione * * y * a sa 10
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di Diafonia.

Dunque b =3 S— io

Cosi fi trovi e a S- ai

Dunque i34?-a - i~ * - <f

EChiTs a ^b+-c -*-d

ì

PRO.BLEMA
trovare tre numeri che prcfi a due a due ecocdjno 1 tltro di un darò nu-

:o. Il primo e LI fecondo Wrino il tmu .li i.i uniti ; il fecondo e il

A fuperino il primo di jo ; il terao e il primo fupenno il fecondo ni 40

s +- x = 31 1- 40

nella fecondi / t-3 = z-t- ìa — y

Onde nella fecondi follìtuendo V ~
1

Dunque/3 13, s= J5i x=! J°-



PROBLEMA XIX.

è Io flcflb.
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PROBLEMA XXI.

PROBLEMA XXII.

ss:;-

M A XXIII.



•d / Frottemi

Nella fecondi f = e +_£
3 9

E moltiplicando «e = io* t- y
Dunque > = Sb' Lr=

3 i 9
Ndb terra z =sjz * io

9

Neil» feconda/a

i pule, fi ibliiai

X, £ ^ XX /K.

è Io ftefTo.

[ L E M A XXF.

quali dando a quello che gli vlen dietro

I

, i! fecondo 1»

:o li fi» quarti , il tcrio al primo li

S jr.fS
1
,;.'! , F" '««E.* '».»t'..



tb Otranto. jij

Ptt ti propoDwone li —2£^JL c *--_* -<\»3^Jr vJLMU
3 s,.., _*i - * ,

j 4 54 • ;
"

Nelli primi =LiJ_ ;

"'

..; J " 'j '
I

* T -> >
E multiplicindo (S-t- 3* ...... ^ . (.-, . ,

Dunque* — -,!£-+ Jg ,L : = v ~- '

3 '5 ,v-ie r,V
'

NelU feconda 8. +-.£_=! li ,4r 4£CÌoè\a 4J +£ r ,

S 3 .", 60
in,- 5 3 «5

Onde rnullipliiando t ttafportando Ilo — IO = ly +-/ — ir

Cini 100 = 10/

Dunque /.A "io,' e jt ra 8. \*. "- I. " 51

PROBLEMA XXVI.

Trovare quinta numeri, ciafeuno de' quali fonia a quella, che eli lica

dietro una faldata pirtc ,
divengano eguali . 11 primo dia al fecondo li fui

,

noi pane; il fecondo di» alieno la Tua quarta patte.; il -reno dia al quarto

Ji fui quinta patte , e il quarto dia al primo la fui felli patte ; e per tale

fcambievole contribuitone divcnEllo Vguali. ..

Per la propofiuone li - .tt *• «JS* — *_-+_« » J — y *•

* 4 1*4*5
Nella primi 4 *i»£ %

. 6 4
E muliiplicando 16 -t- il =a ji

j
.'"'?**

Onde * ss

j , , - : \ •*. *i

Nella feconda 8 -+_sj=; 4/ -» |g

ri
5 »' .3* = i J

E molli plicando

- Pmr U.
5



E trifpsrtando e divìdendo 144 -«-jt... ii—'xjj'e fìf'-'i'^l

Cioè 710 +- 15 1- 1» - 5== 71/' 1
__

Dunque/ Biconi* .1 ' ' !£- ^ * "'' "ÌL~A** p : * 3

3* f ; i

Nella terza > -+ i_= ;o° -* 51 cioè jfr'óaW tmra iHjT'

di 31S s 5 i - jtf

Onde moltiplicando 188 +- fa = 301 &> *._»' " ' 1 tiiWMjptiiHn j

E rtifportiniio 188 — 60 « 31S _ ó; ovvero 128 — iji

Dunque tati), y gaiflo , * ssitfjtf = "

IS 9«J J*?5t !' E

Ovvero tà"!ih> ,>glifo,»s E 11* c litoti

" *"5 ,.\_»»J ' 9«S' " I 9«5

P R O B L E M A^&Xr*À.uv.,><.i

Trovare (re numeri «li , che eiafcunò prendendo digli litri due lem-
mari inficine uni loro diti pine diano numeri uguali . Il primo prendi

digli altri due la loro tern pirte ; il fecondo dagli altri due li' lo-

ro quirta forte; il terzo digli litri due Mia» quinta parte j-é 4ofd leflino :

Siano i numeri e; e fi faàgty
1

' '
,
--' r.rA

Dunque if;-i-t = r(-] :t i 1 onn3

Per la propofaionc *+- >'-* g =y x * g a X x «1 y
'

'

E moltiplicando 4* +-

Dunque 31 1 =
Dunque y~x +- 1

E multiplicindo 15 * +- 15 =3 15 1 +- fa +
Dunque ij *_ fa 15 b ,je

Dunque x E 9«_t I4,oweto * 14



Mi x ->- y ->-x rn-j a t. + ~ * ir. i v f-hj

Ouveio foftituendo * -+ x *- i j» + 14 Su;
3 - ( . ij-; ,~ - s il;

E multiplicindo, e riducendo 14* E il ni s j „ ( „ ì ,
Dunque i a 13 / = = jjf+a*' — 3 — — '.1 _..

». » :3> 150 'J -: -..^ li' il' il
11, », Il ; -v , s. n -* : -

i» R 0 Bit E M A XXVUI.

e; il ter* digli

engino uguali.

Si ponga

Dunque * -t- y -*

Per li propofiiioae

.

E muliipUcindo 4 Si & *- x +
Onde -y = 31 -»- 4 — 1 — «

E »'= 3* +-

1

Dunque = * .-,

3

Neil» feconda Jt -1- 1 =1 + » -+ * -*
.

S

Dunque 51+-J =5t-i-ii+-x-i-Jl

E 5*+- j-'ì.-*-/ -«a *r

Onde lì 1 . Frir.-' '
ti



Si*
Nelli Km x * i =1

Dunque fx 6 sa .

E - '

E « 4. 5 _ / _ «

Dunque. x t- .i *-J_+-"* +-J_*> £ 'ì

Dunoue*-i-3+-_l_+- * .+- *> £cì * * '3
'

: 'f " '

pjtoBL£Af>< zar/2,11

Trovare un numero, che multiplicato nel migliare di due numeri dui
formi un quadralo , c inultiplicalo nel minare formi il lieo dal quadrilo ni:.

I numeri dati fieno 100, e 5. II numero cercato fui,

1 predoni faranno ino*, e ji '
'

"' "' " " '* 'i'
:''-"t 3

Ma per la propoliiione 100* = 13»*

Dunque 200 a 151

Siano i numeri dati a, e i. Il cercato Ga * -

1 prodotti faranno »x, e bx. Mi Ut' E3 ax

-j; .
\ -

i . y.n
~

P R O B L £ .M A XX X.

Trovare due numeri tali, che la loro Comma, e il loro prodotto Gino b-
EjiIi 1 due numeri dati ; li fammi fia 10 , il prodotto v £. .



di Dhfanta. 3*7
II primo fia »; Filtro fori io —
E per li piopoGiione io* _ * a fà
Ov*cro xx _ lai =3 _ oo"

E per compiere il quadrato aggiungendo 100 fi hi

Si» il primo

Uniuerfalrncnte.

a, il feconda n _ *

Onde*. !'

E*» _ «= - b

Dunque x" — « *- « = « „ i 1

Dunque * = ^ài~~h -t- 4

Bilccm dunque che «1 _ A faccia un qiuiriro .

PROBLEMA XXX/
Trovile due n-jmtn tali , c^e li fom-nj loro . e il fornmi de' loro qui.

diali lacerano due njmer. dm. l_i tornai de'numeri £1 1; ; li bina de'

quadrar, fia, ipK/_y
.

Il pruno numero fu t, il fecondo fari so — 1

Per li prosoditene i" — *co — ho* t= w.B

Dunque asr -1-

E (!i*iucundo r* — io» = 104 — 100 = 96 '

t

Ed operando coree nel precedente

S. hai 9 il, e io- 1=8-

Univerlai^eMe.

Siano i numeri », o — *

La fomma di quadrati « — w-hiv' 3 *

Dunque 11 — ai = J — a '

_ y .



jlf T "Problemi

Dunque x B y% ~
Bj' .+. 3J *- < , ovvero

1 4 i

Bifogna dunque the i* ~ fi» un quadrato .•._> ')

PJÌDBZ,£M-1 XXXII.

Trovare due numeri tali, che li loto (brani» , e li differenza de'Joro qua-

drati facciano due numeri diti . Sii la fammi de numeri io ; Il differenza

de'quadrari lia 80.
»i • .J

Sii il primo 10 Jf, l'altro 10 — * ' - -"- — - -

Mlper Iipropofiiione40*=! Bo ,
dunque xa 1

I numeri dunque Caranno la *- », dotai} ciò — a, dot ti

Univerfalmentè. "" '

Siano i numeri « +- x,a - x

La differenza de'loro quadrali 411

Onderà *, e fi ha * a i_

4* ; . :J

P J! O B L £ Jf ^ XXXIII. »

' .- . ,1

Trovare due numeri tali, che la loro differenza,» il loro prodotto facci-

no due dui numeri. Si» la differenza 4; il prodotto 96.

Sii il primo x , t litro fari "-4,
Dunque per la propofiiione «e »- 4* =3 OÓ -- -., -H
E compiendo il quadrato « +- +s +* 4 ss fi +- 4 =1 100

Onde x + 1 a ro

Uni!

Sia il primo *, l'altro * +• a

Onde e«-(-«+- «== •»+ i

Ondexa V^b~±. *
*

Bifogn» dunque che «+ £ fi» un quadrato.



di 1

L E Si A .XX3.1V,

X l\ o s\ '1

:

Y. .:A

^TTb E ut A mr

ss::.,..



maggiore fi» il triplo del minore, e I» differenza de' quadrati Ha il fefluplo

delia forno» de' numeri.

Siano i numeri », 3*.

La diseccala de' quadrati è 8**

E per la propolìiione t*x =" 34»

Onde dividendo per * , 8»— 24

Dunque ia jj ji= 5

Univerialmente

.

Siano i numeri *, «or

I» differenza de' quintili ì taxx — xx

Onde xnxj, „ xx a 6m *• «te,, e fi ha •

P R O B L E M 4 XXXriZ
Trovare due numeri tali, che abbiano tri fe una data ragione , e che

1> differenza de'Joro quidrati abbia una diri ragione alla differenza de'nu-

meri. 11 maggiore lìa il triplo del minore, la differenza de' quidriti Gì
duodecupla deui differenzi de

1

numeri.

Siano i numeri a, 3» . ^ -A 3 . .

Per li propoliiione 8" sa 14" : Dunque « S 3 , 3» sa 9.

' ', Unirer/ilmente.

Dunque *
sa t* - t

PROBLEMA XXXVUÌ
Trovare due numeri tili.che abbiano tra fe uni data ragione, e che il

quadrato de! minori.- abbia una data ragione il numero maggiore. Ilraig-

giore lia il rriplo del minore; e il quadrato del minore Ila il feiìuplo del

igitizod byGoogl^





3ii l Pnhltmi
Dunque k a n, 3* si JÓ.

Jtf A XLIl

P £ 0 B £ £ M -A- XLTfi:

.iia.,i.d,

-if a Sn*)B

Onde «4-ii- ' -'

Dunque *
le«^^ 1- n
sque * a *b

|

FV» A/ /v/fwo Lièta.



LIBRO SECONDO*
I primi quattro Problemi Cono gli [ietti che il 34. ìJ.

35. jtì. del Libro primo.

PROBLEMA V.

UnivtrtalmeQte.



314 I Pnhìemì

Li differenza de' quadrati lax ai ^
Pungi»? » = t - « f\ r

u
' ; ; T

Trovare due numeri tali, che la differenza dt'loro quadrati fuperi la dif-
ferenza de' numeri d'un numero dato, ed abbia alla (leffa differenza (!<;' si-
ncri una dati ragline. La differcnia de' quadrati fu tripla della differenza
dc'numeri più io uniti'.

Siano i numeri ricercati *, *-*-z.

Li differenzi de' quadrati i 4* -*z 4
- 4 = 6 ±. ao

Siano i numeri ricercati r, *-h oj fa ragione lia m; i il numero date»

La differenza de' quadrati e z*r »-«* - • -

Per la fuppolìzione w +- no E3 Da*

P R O B L E ' M - A VII/.

Propollo »n numero quadrato diriderto in due numeri quadrati . Sii da
dividerti li m due quadrati

.

Siano i quadrati*», 10— **

Mogna che ló -i rt Ila un quadrato-

Si* un quadrato forrnatodallaro j*_4,
Sari li _ „ -

4„ _ .a., i; tó
Onde, itì ss 5.

S

Dunque « =j ifi. _ w= [44

Ubi-



di Dìofanta."] 315

Univerfilmente,

Sii da dividerli aa in due quadrali . Il primo liur, l'altro «d — xx .

Dunque ari — " == *J ~ 4-ur +- 4**

Dunque x = 4^
5

P i 0 B Z. jE M A IX.

è Io Jleffo.

Propello un numero antipolio di due quadrati , dividerlo in altri due qua-

drali. Sia da dividerli il numero 13 compollo de'due quadrati 4 , e g , in

Ini due quadrati.

I quadrati ricercati fieno comporti da' lati 1 +- », ìx _ 3 : ;faia la ibm-

ma de' quadrati 5" — 8» +- 13 — IJ

Onde* =.8..

S

Dunque i quadrati ricercati farann o 314 ,

zj a 5

Univerralmente.

Sii il numero al 4. ii da dividerli in due quadrati

.

Sieno i lari de'quadrati ricercati .

La fortuna de' quadrati e mmf -t-xx—iim* +- la* +z" *• èis 11*- ii

Dunque ji = ilm — 21

Trovare due numeri quadriti ohe abbiano una data differenza . La loro

differenza dita lii i;

.

II primo quadrato Jia l'altro " j- 6k 4^9
Per li fuppoliiionc li loro diHertnii d»;+- 9 a tìo

Dunque k =3

I quadrati dunque faranno 71 e 131 J_-

* 4 Um.



1 prabkmi

Sìa il primo quadrato tuf, Fabio *x f w* +- aa:

La loro dìfiireaii ™ +, m = 4 .

Dunque s — b — jj

i> fi O B L E M A JCIl

Trovare un numero che aggiunto a due numeri dati gli taccia 'diventare

due quadrati . I numeri dati fieno i,t ;.

Il numero da aggiunger/i fu xx 1, e cosi s'i foddisfitto alla prima do-

Ma bifogna che aggiunto a j faccia un quadrato,

. Dunque xK-t- i 3 Q_ .

Sìa xx iaw«h<hi(
Dunque «a 15 ']

8

Dunque il numero da aggiungerli fari gj_
e+ : . .

UniverfaTmente.

Sìa il numera da aggiungerli xx^ a
Ma biibgna che anche _ a -t- 6 =
Si* dunque mt — a +- b = m _ amie/-'ni™

Dunque * = n™ +- 3 — £

rfiosriTA/^
Trovare un mimerò che (Ótratto da

Ceno due quadrati. Siano ì numcrii d.

ilclfo numero,. L loro relidui Geno qua

Sia il numera ricercato 9 • — xx-, e di foddisfatto alla prima domanda .

Ma. bifogna che quello ùleflb numero fottratto da. 11 , faccia un quadrato



<ft Dkfdnto. ji7
Dunque il numero ««reato &àjy-

4 ...

Univerlalmente,

Sii il numero ricercato a _ km

Sottrailo da i, li ha £ _ a 4- *.v, i] quale bifognl che ss Q;

Onde t— a a x* _iiH*+-n™ : . 1

E fi hi * 3 ran. +-« _,_4
1—ss— i :

Trovare un numero, dal quale (ottani due numeri diti, i loro refìdui 'fie-

no due quadrati, Siann o, e 7 da foi trarli da uno fleflb numero , e i loro

Sia il numero ricercalo xr +- 6, e li è loddisfitto alla primi domandi

Ma Infogna che di elfo Toitraendolì 7, s'abbia un quadralo.

Onde it + 6 _ 7 ovvero « — 1 ™ Q.

Sii m _ 1 = ir _ 4* 4- 4

Il numero dunque ricercato bri HI
16

Ma bifogna che *' * " — * ta un quadra»

Dunque a; c ™a — a

Divìdere un numero daio in due numeri , e trovare un quadrato che pren-

dendo ciafebcduna delle due parti ficcia un quadrilo . 11 numero di divi-

derli ili 10.

Si prendano due numeri tali, che la lemma de'loro quadrali Jia minore di

ao; per riempio i, e j ; e fi facciino due quadrali da 1 -+ 1-, 3 t- jt.

I quadriti faranno xx f 4» *;»r +" 6 x i-g.

u



3 i8 I Pnllwi
! primi pirle ricercati Ci 4* •* 4 ( V^ttg 6* -* ot poiché imcridue

prendendo il quadrato tanno un quadrilo .

Mi peili propofiiioue quelle parii hanno iU comporre io.

Onde ix +- 4 '+- dx -+ 9 ciò
Dunque jc = 7

10 -

Le parti ricercate faranno £ +-
1

1
;

Siano i due quadrali « -1- ini *- aa\ XX 4- a(Jr 4- W
Le parti ricercate au 1- <in, ai* +- ii

Dunonc ia» m -t-' itt -+ ii sa £

E fi ha 1 = c - _ »

P ''R' O B & 'B M A XVI.

Dividere un numero propello in due numeri, e trovare un quadralo , dal

nuale fottraendo ciafcuno de' due numeri redi un qnadraro. Sia 10 il numero

Sia ii quadrato rx 4- 4* 4
Se da quello fi fotirag=a 4* -t- 4 , rena il quadrato xx ; e fé fi follragga

M j rclla ** -+ 11 -+ 1 , che é parimenti un quadralo.

Siano lepartiricercatt 4* -f 4, e Di foddisfailo a due condliio.

Rena che 4M 4- 4. 4- 2K *- j ss 10, Ovvero trafponando ó> = :j

Le ptrti ricercale faranno j6, 44; i] quadrato 6ì j

fi, 6 ì&

Univcrialmcntc

.

Le parti ricercate +- «a*, 43» *- 3^,; imperciocché da wnendue s'i

fottuto un quadrato;

Reiìache m<-i«2Ì
E fi ha gi a i7M

Digiiized by Google



di Dltfitàtal

PRO B'L E M' A XVII,

Trovate due numeri tali, che aMiiaro una data ragione . e che amendue
Con un quadrati! p"i;ri,!W, f,Hi:'-.r:i» di i: O.M.Iiati , 11 mi; :;lnre ih il trini. Ù-A

minore; e tulli due prenderei] il quartato y , facciano dm nuriTctL quinari.

Sia il quadralo xx +- 6 x
.
* g

E il prima mitrerò fa **'+- cu; e s'ì fi>ii.!U liuto a una delle «nJiiiorJ.

Ma psichi! il fu nudi! i i! liip'.o, tvli fari 18* j-

Onde 3*11 4- Hx—g dee edere un quadrato.

Sia dunque -
3nx -t-i3ir+-x*o j= 4 nx *- 9

E fi ha * 'ss 30

Dunque i numeri faranno 10E0, 5240. !ì '-ti:
.''..1

i .

Sii il quadralo xx-t- in» .-4- M, c il numero prima jert-iof,

I.' litro farà mxx Uamutf;

Onde 131* +- oa deve efler un quadralo.

Sìa dunque mxx +- max -+« ss aa-t-' 4** »+4**
j

'

"

\ E fina* k4£_m™ - '

PR OBLEMA XVIII, XIX.

Trovare tre quadrati tali, c'r,e la diff<rcn7i del malli™ t del medio abbia

un. data ragione alla diffe.'enia del medio e del minimo . La diflcrcnu lii

Sia il minimo quadro ir

Il medio f«<rru^i '

-

Il n.affimo fari xx -+8. -..4. il quale deve efier quadralo

.

Si» dunque xx*-ix + 4 ss xx * eWo
E lì hit, sa£
1 quadrati dunque (arano o_i5,_4j), tu .

. . . .

.- 4 4 '4

Pmt 11. T « u" ;-



/ Pnbltml

Univ tifata ente.

PROBLEMA XXI.

Trovare due numeri (ili, che il quadrato d'ognuno aggiuntovi l'altro na
mero faccia un quadrato.

Sia il primo »,

Se il fuo quadrilo xx fi aggiunga ir -+ i ; li fa un quadrato;

Onde 1' altro nunero iìa s'( adempiti

Reda che il quadrate del fecondo aggiuntovi il

Onde 4«r -4-;r 1 = adun quadrato

Sia dunque 4**+-jr+.i t=vtxm 8* -1-4

E li ha x =j_

I numeri dunque iaranoo_ì,22 \ -

'S '3

PROBLEMA XXII.

Troyare due numeri tali, che il quadrato d'igouno fottiatovi Y

Sìa il primo x-ti ; il fuo quadrato fari 11 + i* -+

.

Si ponga 1* altro ix -t- i , e li i foddisfatro alla prraij condiiioi

Refla the il quadrato del fecondo ,. fotlrattovi il pt'ino numt
quadrato

.

Onde 41T * 4* + 1 _ x _
Ovvero 4« -+ jx fi» un quadrato .

Sia dunque +** + 5» ss 9** t

E_£ e fi ha *=j_.I numtri.dunqut faranno^, e iti

Digiiizcd by Google,,



di ZXofaKt*.

PROBLEMA XX1J1,

Troviti: due numeri tali, che il quadrato d'ognuno aggiuntavi la forama
de numeri ficcii uo quadrato.

_
Sia il primo », e perchè «r -h a * i i quadrato, fi* li f0mma di tut-

ti due IX t- i , e s'è foddisfatto alla prima condìiiose.

' Ma il primo cflcndo ir Paino lari * +. i ; il cui quadrato
, aggiunta»; U

fonimi di lutti due , e *c +- 4» -h a , il quale deve efleie un quadrato

.

Sia dunque ** -t- 4* +- a a »t„ +* "•- 4
E E ha « =a_i

4
I numeri dunque faranno i , 5 .

4 4
"

PROBLEMA XXIV.

Trovare due numeri tali, che il quadrato "
d" ognuno OUrMtavi la lamina

de'numeri faccia un quadrato.

Sii il quadrato kx + 1» *- 1

II primo ' 1 ; l'altro x.

Sotttitta la forama de' numeri dal quadnto del primo re!H il quadrato ri.

Ma bifogni che levata la fomm» de'jumcri anche dal quadrato del fecon-

do fi ibbii un quadrato.

Dunque xx „ ut _ 1 3 a \d quadrato;

Sia xx — 1* — 1 — 11 _ 6* + 9,

E fi hi «ss

I numeri dunque firiMHO_7_, j_.

PiIOBL£«^ XXV.

Trovare due numeri tali, che il quadrato delli loto fommi aggiuntovi T

«rio o l'altro d'elfi numeri faccia un quadrato.

Sia il quadrato della fomm» **; e il primo Sa Jà*i l'altro txx :

La fomm» di quelli è 11» s a

Ti « E



I numeri dunque Tono i i

PROBLEMA XXVI.

Trova.* due numeri tali, ctie il quadrato della loro Comma iottratto l'u-

jioofattrodc' numeri faccia un quadrato. '
'

J ...
'

:
.

Sìa li fornmi 4*, il cui quadrato è Viti. '" ".'
'_'

durano l'uno o l'altro rcfla un quadrato;

Ma la lor. ;ommi ( ,ox* a 4»; e fi hi *=_4 .:

19

1 numeri dungle fono 191 , 111 , ... -

361 3 6t

PROBLEM A XXVÌt.

Trovare due numeri tali, che il loro ;ir.>.l>mi sr.r.iuntnvi n l'imo o l'al-

tro d'clG nnmeti fàccia dnc mini 1 i c iu;n:::.i i.-' laii JV quadrati fis-

tia un numero dalo. La fomru de' Lati" faccia 6 -

'
11 prodotto fia _ x;

Se fi fuirponga il primo x, fi i alcmp!uto alla prima condltionc :

L'altro dunque fari 4* _ 1 : ma Woi;na clic il prod itto aggiuntovi an-

Ma poiché la fomma de' lari = S; fari u. lato è _ ix:~
'

Dunque vx + 3, _ 1 — 36 14* 4ii; e fili» 1 ==

17

1 numeri dunque faranno 37 , rzc

i? ...
' ;' "

Uoiverfalmcntc. .. r

Sia il prodotto aaxx — t- il primo il fecondo aar —
_

I

liifognachc ajtt _ jt +- mi _ t = un quadralo,; il cui Iato lì» £— «*

Onde aaxx _ 1^- aav _, [ =j bb — uix-*- lUXir
.;. , . ; ;



E fi ha* = bb 4- i ,; ,-.>;. HO - f/'-'_' r

«t-M*— I '

-~

PROBLEMA XXVIJl.

Trovare due numeri tali , clic il loro prò ! ilio [nitrito 1* uno o l'altro fac-

cia due qujJratl ; e i liri .'.!:' L.ìr.il! :±~z', ì:l j il-, fl:i.!ìii j iLaiLi
;

lì 11.1-

Sia il prodotto 4vr +- «Ì da cui fortràtro x retti il quadrilo 4*"*

• Sia dunque r il primo , c s' è adempiuto alia prima condiiionc;

L'altro dunque fari 4 * +- i.

Rcfla che 4>r>r _ _ 1 fia uguale ad un quadrato-

Ma poiché la fomma de' lui deve elfcre uguale a 5 , fori un kt" 5—

«

Onde 4** _ 3* _ 1= 2J—. le* 4f*' '
'

Eli ha * a zi.

'7 -

• PROBLEMA XXIX,

Trovare due numeri quadrali (ali,che ì'Imo prodotto a3s i untovi.0 1" uno

0 l'altro faccia un quadrato.

Siano i due numeri aaxx, bb

11 loro prodotto fari aabbxx " \
Per la prima condizione «i** *; ««** eOeriipquadrato.ediv.den-

do per™, bb -1- 1 deve -irete un quadrato. :

.-"

BiloS na dunque trovare un quadrato , il quale aggiuntavi l'uniti faccia

Sia i£; onde bb = _£<j

E fi ha il prodotto 16 anxK . - .
, . .

Aggiuntovi dunque il fecondo »'h'M«» -h i£ss un quadrato ;
e fé

7 P

fi fa ai = _o_,' lati ti *j i£= a un quadrato

.



E fi fu * a_J -

* ,
-

I numeri dunque fanni» tj_i t*.

144 9

PROBLEMA [XXX.

Trovare due numeri quadrati tali, che il loro pio do tto feunita oTana a V

alt» faccia due quadrati.

Siano i due quadrati tane, ti

Il iva protetto fari ttaètx*

Onde aabtax H<ml? quadrato! e tod tó - I = «ri- uà 1U*-

Sia tt 3
9

BLogn» che anche -mì*jui _ 4i fa - ad ira quadrato, cioi y*oas-

»

Sia *a = e G ha - idua quadrato, il cui Iato fu *- i ;e

9

E fi ha * a J_+-_£5 =J7
> |8 P

Onde i anatri fono ifci , _ij

aoaj 9PROBLEMA XXXr.
Trovare due numeri tali, che il loro prodotto, aggimtavi, o fo

la toro fomma faccia un quadrato.

Poiché (per il Lemma) Segue fé alla fomma di due quadrati s'aggiunga ,

fi fottragga il prodotto duplo delle radici , fi ha Tempre un quadrato , fi*

£ isiir, fi ha un quadrato.

Sia dunque la fomma de' numeri ricercati wiir, e poichi il loro prodot-

io e aaxx + numeri faranno aax +- ii» t e ljfomma de' quali i



PROBLE MA XXXU
Travile due numeri tali, die fieno eguali ad un quadrila , e ite il Ir.»

prodotto, aggiuntavi o fottrattavi la loro fornirla faccia unquid ,to -

Sia di nuovo il prodotto aacx -t- tbxx , e la Comma uba e fi fon° **

riempiute due condizioni.

Mi poiché la Commi deve effere eguale ad un quadrato « * a **i efin*

li Comma <.:ik, e il prodotto jaair.

Poiché dunque il prodotto i ;«r«,i producenti Car100 5*"

La Comma de' quali i jmx + *:

Ma ella era anche 410»:

Dunque 5<mk +• a 4fla*x;

E fi ha x = + 1

Sia a s 1 , fari * = }

E i numeri faranno^, i£.

PROBLEMA XXXIII.

Trovile tre numer «li 7
quadrato di. qualfivoglia di loto iggimit».

vi il numero che p
1' feguita dopo faccia un quadrato

.

Sia il primo x.

Se al li» naadmlo ** fi iBE' LnEa ** » " & U 1Biulrato *" *" "****'"

Sia dutMue il fecondo in * ; »' ™ quadrato 4M 4- 4* +• I fe fi ag-

giunga 4 * * 3, B ha Q quadrilo 4** *~ 8" **4J

SU dunque il terzo 41; j

.



33 6
I Pt$!iml <

Ma bìfora che il Tuo quadrato io>* * 54* * n'aBE'uil'ovi ir primo JÌ.

Onde io>* * 15* +• 9 d've effe™ =3 ad un quadrato,

Sii dunque [6*1 4- IJ* +T S ?, lft'^ J"+' '* -* :-. -
'

E fi ha * =_7J
>7 : i_

'

Onde ì numeri faranno 7 , 7J_, 9»
17 )T 17

PROBLEMA XXXIV.

OnJt il fc.-ondor-j 1,*-, ,- e fi t tderr.w.to a:ia primi ejsJ.iiunc

.

II qua.!rair> de! le,,,;
, , ^,,4-4,,-,

;

Ma il tuo quadralo ii> ,. a , , f0„ [i(0 ,[ p,jmo a ,6tr 7* , il qua-

le dev-e effete parimen-, «i, .,,L
.
ralJ-

Su dunque it»i^-7t= s jn

E fi b» x ss
.

9

I tre m

re tre numeri tali, che il quadrala d'opimo aggiuntavi lafonimaui

Se la fqmma di tulli Ire Ila aa^i c fi ponga il p

liiima tondiiione

£a fortuna dunque degli altri due fari x-t-i

.

Sìa il fecondo i,c fari is-)-m-<-i=; al quadrato z
E fi ha =.*-. ^

, fi adempie alla



di Diafanto.

II imo dunque farìj. _7 : il cui quadrato * w+- 7* +.^ . p qulls

". -
1 1 :

- 4 4 itì

aggiuntavi la fomma di rulli tre 3* +- 1 deve effcrc un quadrato.

Dunque wc +• 7^ +-_4° 4- 1* +- 1 ì usuale ad un quotilo formalo dal

« 4 IB

Jilojr- 3i

E fi ha ic =3 79

Onde i numeri faranno 1 ;S , mi.
24 14 34

Altrimenti.
..

L E M M A.

Se a _ 4 II quadri, fi fa a<t-.viè+-6b.

Vi fi aggiunga ,i, fi hi « +-414
il quale é parimente un quadralo.

Dunque fe fi quadri la fcmidirTerenu di due numeri , e le fi aggiungi il

prodotto degli ftefl; numeri fi ha un quadrato.

Si prenda dunque qualfiraglia numero per (Tempio ta ,i cu! mnWpllMti
GWWJM; *,6i i, la : faranno^-H i»i 4 - H i 14 4- la , tre

uad

4

S.a la fomma de'numeri 11**; ognuno de
1

quadrati agBiuntavi la fomma
fui quadrato.

Ma la fomma de' numeri i 81

.

Dunque iiin == g,

S

P*U li.
? 5 3 V u PRO.



I Problemi

PROBLEMA XXXV7.

Trovare Ire numeri tali, che il quadrilo d'ognuno ] fottiailavi 11 fammi
di turri,ficcia un quadrilo.

LEMMA,
Se è fi quidri, fi hi +- ùi:

i ti*
Si levi mb t E 111 di nuovo il quadrato aa „ ti

Dunque (e fi quadri la femifomma di due numeri, e da efTa fi levi il pru-

dono degli fleffi numeri fi ha un quadralo.
'

Si prenda dunque qualunque numero, per d'empio il, che v prodotto da

3, 4; a, tf ; 1 , 11 ;e fatinno_4? — 11,16 — II, e lóf — iì ognun»

» '
*

un quadralo

,

Fiat dtl Litro Suonò*.

PRE-



JÌS

PRENOZIONI
Per l'intelligenza de'Libri feguenti

.

Della Egualità duplicata

.

Vu li IL
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I Problemi

11 imo modo i quando ni i coefficienti fono eguali , ni i numeri fono

quadrati, ma i coefficienti fono pimi limili. . .. ,-,

Come 05 _ e>

Ovvero_4_i *- ;i*

-Ì+-Ì3*.

'

Quello modo fi riduce al primo fe la ripone di un piano e Beffile™

ponia pe'fuoi quadrati, e i termini d'un» delle «urinai fi multiplichino per

lo quadrilo maggiore, e i termini dell altra ptr lo quadrato minore.

Cosi perche i coefficienti nel primo efempio fono 6, n;h ragione de'qua-

lì i t! 4 , Q multiplichioo i termini della prima equazione per 4, e que' del-

la feconda per 1. e fi ha

afjo — 14*
= i(j m quadro.

Nel fecondo efempio poiché i

100: 15, fi moltiplichino i lem

ni della feconda per 100 [per togliere le frazioni] e fi ha

"5™
e= ad .inquadrato

ro; * 130J-

II quarto modo * quando i coefficienti fono diverfi, mai quadrati delle uni-

tà fono gli (tedi; il qual modo fi pub ridurre al fecondo.

Il quinto modo i, quando ni i eoefficienli fono eguali, ni l'uniti fono

ar+- J
Ovvero t* -+ ij

I quali però fono certi cali fpeciali , de' quali vedi il Bacherò nel Tib. 4. di

II fello modo ì quando i numeri propoli fi compongono diverfamente da

.numeri quadrali, e da uniti; e in quello calo fi ricercano due condizioni.

La primi, elieo i collidenti de' quadrali , o le uniti ifielTe fieno quadrare .

La feconda che la differenza de' propolli fia Bioomia, 0 Monomia.

Tali fono 41* + 31- — 1 _

DigitizGd by Google



dì Dhfanto

.

La difierenra de'qualì i n

Li diffeieriTi de'quilì i XX — >;x

La differenza de' quali è l£*-t-4

nveilienc i fallati dalli diffcren.

, - —ili de fairori al membro mag-
piore, o ejuisliare il quadralo dilla femidiffereni* degli fitlorl al mem-
bro minore, e fi ha la radice cercala.

Sia per efempio jt-n —
Q.

*-3
La differenza i i i filIori_r_, ci

La femilbmrna dì fattori j_-t-_ i

4
11 quadrilo della femifomma r i >

'

ifl i

Onde ' -* j"= J_"
1
"i.'

+'j

lo" a ....
E fi hi * = — i

Ovvero perché li fernidifferenzi de'fitlori è J_j(ari W23j_

E di nuovo fi ha * = (j — z ;.
-. v

Analifi di querto meiodo.

Sii lidifferenzi de' quadriti aa~ bb

Poiché i finori fono *+*'#, ed a — i

Li forami dc'fattori è io, e li fcrnifoninH i
a il cai quadrilo i «a

Li differenzi poi de'Eiitori'i si; la fcmidiffercnia i , il cui quadralo i ti.



I Problemi

Scolio.

Se nella rifoluzione volgare cfcano minSe nella nloluzione volgare deano numeri negitivi , come ncll tfempio

addollo di foninoti il Fermai, che bilbjjnJ "reiterare l'operazione
, e folli-

ili, e; invece di * una nuova radice accrelciuta del valore ritrovalo per avere
nuovi termini, alla rcfolurionc de' quali gioverà la nuova Ridice.

Così ncll' efempio addotto di fopra fi tace il — 1} a *

La differema è i, 1 cui fattori rono_i_, j

3

Li femifommi de' fattorino

s -i- ioo a;fi hanno nuove equaiionì

3* 16

'e radici in infinito , il che s' olTerva in tutti i cali

.

Della Egualità triplicata.

E fi ha il quadrata yy 4- V *~

Infeconda diventa lyj +- ie>

Che è una equalita duplicata , la quale pere hi polla rifolverfi bifogui che ne'

ttrmioi d'ogni equazione li dia qualche quadrato

.



di Dìòfanta.

i +. >* 3- Q_

Si ivrl x =t yy +- y

V> f Io? + I

Ma perchè il primo Trinomio è quadrato, fili alrri due li dovi

fjliait ili un quadralo, c lì avrà una equaliti duplicala, nella qual

mtiodo di Diotanto li ha y = _ 6 i onde * = 14.

Se i quadrali dell' uniti fono divelli , lo Acuo metodo ferve
;

Ma per averne la foluiione bilogna ridurre le uniti allo fieflò quadrato 0

reduplicando ognuno de' quadrati per gli altri due, e lì avranno

SS V }6,

3* *7* = <L

36 *• 8*

Si pub anche risolvere requalità triplicati quando l'equazioni collana dì

foli quadrati, e dì radici
,
purché il coefficiente de' quadrati ita quadralo

Simo per eferapio xx ir

q • - ;

** +- 5*

Si'.raccia^=_r_

I + ! = Q



/ Pnèltmì

ro =» +- i

/ + i 3. Q.

Cosi fc Bino 4jrjr +- ik - -

' siKtu^s.j.
"*';'',

E faranno y

f

4 .

, ,
,

'.

« +- 4 =• <£

Oj. +- 4
In quelli col metodo volgartl! trova y ~ i-ti

Onde =_iìoo

10B0' ..
;

-
.

.

Siano in terao luogo 9",* * 9":

B * 8/ hi Q.

jtr 1- 14/

Scolio I,

4* *- I

Per lo meiodo di Diofanto s' ha x ss !,iih ?

4
Per aver nuove radici li faccia col metodo del Fermi j
E faranno 4^ -(-

p

-, yy 1- v - » - <z



E fi ha / = vj_

4 tA
• .

Onde x = +" »
t ,

-
,

,

4

Di nuovo fi factìa^ *-J__
= *

4

E faranno 4> +: 4

Dot; f=iji;ex = &J*:JL
j8o ilio 4

Se lì fa e *: 71 +-_J_=
1 rateeranno nuovi termini, e nuove radici.

\"iBo 4

Ma dee avvilirli in quefto metodo, cne la differì:™ al piti dee efiere

bìnomia, e fe i binoroia , non doverli compone d'uniti e d'incognite , ma

folamenie il' incognite

Siano?*»- a.**- IJ^
5™ - 4&> * 14

La diffeieni» è tjx _ o che dal metodo del Fermat viene efclufa

Il quii inconveniente fpeffo fi pub fchifare.

= 0.

Per lo metodo di Diciamo x = — a ......

Onde le col metodo del Fermat fi faccia/ - 1 =

Saranno^— + 4

n - > * *

La ditTeteni. dì quelli e y - 3, ovvero j - y
Ma per meno di quelle differente indarno fi cero une nuova radice

Poiché dunque le uniti fono quadrate; fi moltiplichino i termini della fe-

V/- V+-4
La diflerenia de' quali i m—.f



/ Pnbìeml

_

- Di nuovo fieno m — 8* * i< _ _

i«r _ 48* -4- 04

Per lo metodo di Diofinto x = 16

Onde fi avrì j< +- iC 3 *

E faranno/, +- I4T+- *S°"
q_

JJ7 "P 1447 + i«™

la differenia de' quali * lyy +-_ iìpj> +- 1744 che e inutile.

Si riducano dunque le uniti allo IklTo quadrato multiplicando Ì termini

riilla [rima equazione pet i&oo. e fi avranno iw+- 1 50/ +- 1600 ,

13* 4 =0.

3JH> — >W •- téoo

Scolio IL

Nella foluiione dell' Equalitì duplicate it Fermar alle volte |ufa metodi

particolari

-o " -

0*1 +- lor _ 6

Il metodo volgare è di ridurre i toefficienri m all' eguagliatila multipli-
'

eindo i termini della feconda cquiiio«a'per_»j': -,1

9
Il Fermat prende la diflcrenia ehe è ìóxx — ti*', dì poi ilabilifcc due

fittori tali die la Temi (omnia contenga 51:, quali fonoBr, e 11 — 1, li femi-

fomma de' quali i 3* _ 1 , il cui quadrato =: 15*1 4* — 6 , e fi airi

ìl valore di I

Di nuovo Ita da rifolvcrfi l'equalita duplicata

itfoirr + 574*k *- 169

Secondo il metodo vogare in due maniere fi pu6 iifolver» qoelta qui-

fiione
1

> 1
' '

Primo
,
prendendo la difterema de' numeri, che i ló&xX *• 5736"*, e fee-

gliendo due produttori, uno de' quali contenga 16, cioè il |duplo della radi-

ce t } .

Secondo, riducendo i coefficienti all' eguagliinva , cib che fi Fa 'multipli-

cando ì termini della feconda per 1Ó0, e li hanno

'69*'*- 574'+-' 1*9

lipjrji +- Ifocor +- lo*o
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GiuHi ;i mttodo del Fermat lì prende ladifferenia \6ìxx + 57jdr, icui

fatturi debbono eleggerli

14*, e IV ;

7

Li femifomma de' quali Tiri 13* 2868

14

11 cui quadrato di eguagliarli 169*1 + 5746* -1- 169 il

Della Equazione quadratica

.

Eqiiniom guadriaka dicefi quella, nella quale Is quantità incognita ( e-

Itvata id un quadrato . Come fe lì dia xt S } : ovvero xx t- 6x = 3

Tutte l" Equiiiont quadratiche fi pjnuo ridurre a quattro formule

Ovuero un iv cria Imente .

Il quadrato tot diceC primo termine ; il piana att , il [eeonis ; b il tcno

.

Il numero diro n,che multiplici l'incognita x nel fecondo termine, dice fi

Aggiungali di uni parte e dall' altra il quadrato m.i fatto dalla
\
mct!i del

coefficiente

E li hi xx *- ax + <w =; li, ed cflratta da uni parte e dall'altra li radice s'

Se aa _ h t quadrato, s'in x rrtionik ; (a non £ quiirato , il itraiio-

nilc; e fc**i minore dell' omogeneo *, allori li radice i immaginaria^ il

I. „ +- 3* 4. a a 0

III. MX- 3*+-i = 0

li.»*. J*_ 6=0

dito f, che i libero di ogni

Problema i imponibile. La
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La regola dunque generale per rivivere tutte 1' equazioni quadratiche i

ihc i due pimi termini s'uguaglioo all'omogeneo, e s'aggiungi di uni pa:

e dall'altri li quadrato del femicoemcicntc , ed dlratti II ridice da ime:

due le parti 5' avtì il valore dell'incognita »,

Sia dunque xx — 41+- 3= o, fati m _ 4* a — 3

Onde ™_4*-^4=4_j,e«-i+:i
Finalmente V a j~ I +- 1

Cioè 1 a 3, ovvero 1.

Sia in fecondo luogo » -t- ÓH +; 18 a e

Onde***- o>*-e-a - 0

Dove anche il primo termine hi il fuo coefficiente , fi dividano per elfo-

tutti i termini dall'equazione, e l' equazione fi ridurrà alle formule ropriildct-

Sia 6xh <- }6x 48 a 0

Dividendo i tetmini per fi,farl «-&-'-|=a
Onde *' «- 6x = - 8

E xx (-' ea +- 9 a 1

Onde fi ha * = £ 1 _ 3

Si Tupponga dunque univerfalmcnie

Onde xx „ a» +- asw -

Ovvero rlducendo 1» fiaiione^alla fleiTa denominai ione

Perchè dunque x fia razionile ,
bifogna che <•* — efim Et un quadrato, e

Dijiiizocify Google
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psrcliè il denominatore è quadrilo

, bifora the (il quadnta il numeratole

Dunque oa — 4ÌM deve effer quadrato -

Ovvero dividendo per 4 ,
aa_— èm fari quadralo

.

Si faccia dunque un quadrato della metì del coefficiente del fecondo tei*

raine,dal quale fotlraggifi ini, cidi il prodotto dell' omogeneo ter lo coeffi-

ciente del primo termine; e fe il reGduo è quadrato, fi hi » raiionale.

Se l'omogeneo è t affetto del fegno contrario, il piano mi deve aggiugner-

fi al quadrato «.

Le quii! cofe fiano dette perchè s'intenda il metodo di Diofanto 'nella fa

luiione dell'equazioni quadratiche.

Eia dunque 711 _ 3» — 4 = Q

E Tiri jxx — 3" a 4

Onde i3 -t-_9_deve effere un quadrato, p:rchè * lì» raiionale .

E fa IM.

4 '.'"*.

Ma fe lì ha 6" - j* - 4 sa o

Poiché J4 f 9_non Ì quadrato, 1 noti i raiionale

,



LIBRO TERZO.
PROBLEMA PRIMO.

____« tre numeri tali,

la Tonimi di tutti tre i

Sia Ja Turami di tutti tre %rx , dilli quile le fi l'oltraggi m, ovvero 4>r,

il rclìuuo c Tempre quidriso. Il primo numero d jnque Tiri r, il fecondo ix

.

Bifogni dunque trovare il re rio , il cui quadrato (buratto di 511: lifci un

Oividifi dunque ; in due quadriti che fimo

W— — 4

Onde - <> 4- s a j

E li ha>

5

o valore, il primo de' due quadrati Tiri tai ; li cui

Sia dunque il terrò :r

!

Li fomtni di tutti i 17» a yx
^ i

Onde ) sa 17

>S

Dunque i numeri Tono B;
,
tyo , _J4.

.15 115 115

Trovare tre numeri tali , che il quadrato della, loto Còmmi aggiunto a
(uaUivoglia d'elfi faccia un quadralo.

Sia il quadrato della fumala xx

I numeri ricercati jir, 8*jt, 151*



Ji Dhfanto. 3Ji
La Comma di quelli i i6xx

Mi lo e arche x

Dunque icóri = x

E fi ha*=.i_
2<S

Bunque i numeri ricercati fona J, S, Ij

PROBLEMA III.

Trovare tre numeri fili , che il quadrato deli» loro fonimi' , fbttrittovi

quilfivoglil d'clTt, Taccia un quadrato

Sii il quadrilo della fomma ì&xx

Ì numeri ricercati fimo 7™, IJM
La Comma di quelli e 34**;

Mi lo f anche 4*

Dunque 34** ss 4*

Efinir=J^ .

•7

Dunque i numeri ricercati fono 18, 4B, 60

PROBLEMA IV.

Trovare Ire numeri tali , 'che il quadralo della loro forerai fottratto di

La fomma di quelli e 1711*

Ma lo t anche x

Dunque 17** S «

I
Efiha* = J_

'7

|
Dunque i numeri ricercati fono 1, 10, J-

Trovare tre numeri eguali ad un quadrato, ì quali prefi a due a due ra-

perino l'alno d'un numero quadrato.

Sii
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Sii li forami Ji tulli ire « +- a* *- t

E li ponga il terzo xx_ +. k : Impciciochi cosi il primo e il fecondo Spe-

leranno 11 leno dell'urlili

La Tornirla dunque del primo e del fecondo èKx x 4. t :

Se il primo fi chiami y, il fecondo t; larl> <• ifl »4>*4>i

Ma per condiiione del problemi il fecondo e il terzo fuperlno il primo i'

un quadrato ™<-«^i = >-i-a

Ma fi aveva primi y +- ss « 4-'x *- 1;

Dunque x=i x* — * +• l ~ y

E fi ha f £3 * *-j_

E in conferenza a 1 . «

Relli che il primo e il terzo fupcrino il fecondo di un quadrato.

' Lo fupcrano di 11 : fi faccia dunque it eguale al quadrato id, e lari

Dunque i numeri ricerciti faranno 8_i_, 40, ; , , ;.

P R O B L E M A VI.

è lo aedo. -
T

.-

"

PROBLEMA VII.

Trovare (re numeri eguali ad un quadrato, cfce f refi a due a due tacciano
un quadrilo.

Simo lutti tre inficine wr *- 1» +^ 1

La fomma del primo e del fecondo fia xx

igitized by Google
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E iBgiiinMvì ; a qualunque lumina lì hi un quadrato.

Se dalli rumini di tutti tre fi [binala li fominà del primo e del fecondo,

Se fi [cttragiji la fomma del fecondoe-dcl terzo refleti 11 primo in- i

Sottrano il primo dalla fammi del primo e del fecondo rcflerl il fecondo

Reda clic il primo col ter/o faccia un quadrato.

Mi Fa 6' +- il : è dunque 6» -t- n = tao

E fi ha x= ij.

Dunque i numeri ricettiti faranno !3 , 189, «4.

PROBLEMA XI.

Dato un qualche numero tronme altri tre uli, che prefi 1 due a due e
i".

.

:
ia 1 1 ->t!-c il nisnicro iliiu ijidan.j un qu.uutuj 1111 che anche li fintimi

di inni tre fumar mne il numero dato faccia un quadrato.

Sia di nuovo il numero dato j.

Sia la fomtna Je'dee primi xx -t- 3 ... .
.

Li forama del fecondo e del terzo ** -1- ir +-4

La fomma ili lutti tre à *- 4* -1- 7 :

Si dilli fonimi di tutti tre fi futtragga la fomma del primo e del fecondo

iella il terra 4* -i- 4

Se dalla fomma del fecondo e del terrò fi fottraEEi il tetro reiìa il fecon-

Fin.ilme-itc fé dalia forama del primo e del fecondo fi fottraggi 'il fecon-

do relia il primo jr +. 3

Relia che il primo eoi teno fottritto 3 faccii un quadrato.

Ma fa 6x -1- 4 : onde 6x +- 4 = 64

E fi hi» = 10

Dunque i nnnieri ricercati fono 13 , 83 , 44

.

PROBLEMA XII.



di Dkfuntn.
3 s 5

Sii il prodotto del primo ode] fecondo a» n '

II prodotto del fecondo c del teno ti

Se il primo fi dica air, farà il fccondo_j_, e il «no tix

Bimana dunque trovare due quadrati ai^tt, i quali aggiuntovi iiTaccia-

no un quadrato, e fono i , 4

.Retta che il ptimo c il terzo aggiuntovi 11 facciano un quadrato.

Onde « +- ri s ìd un quadralo, il coi lata fii J 3 ,

E fi ha - a 1

fl £ '£ A/ yf/
,+ XIII.

prodotto de'quali mult'iplicati à due a due"

Sia il prodotto del primo e del fecondo oa, e il primo (il a,™, l'altro i_

Ma bitbgni che n _ 10 fia un quadrato

Onde filai — 10= tfa_43:£4,eiìha« =_7

Il primo numero dunque fori 4jiv, il fecondo 1 : -
'

Sia il terzo s: ^. . . 1

E poiché il prodotto del fecondo e del terzo futtrattovi 10 deve efiere. 1

quadrato fia_a-. 10 = 6i t e fi ha = ss bbx +- lar

Reila clic il prodotto del primo per il terzo ibttrattovi 13 Ga quadrato :

Onde aaùLxx +- t&mxjt — :o*~ al quadrato ùù

Si ponja ii -t- 10 ss ad un quadrato
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E lii bb — io* 4. i)

E furi i =_j_

I numeri ricercati dunque faranno b, 49

Cioi .z _l a.

Che fé aaiii* t- lauxx Br 4 & ~~K>
Alicia fi k>aia

* 7

Onde i numeri firebbera 49. 1 2_ < 32.

7 4 7

P ROBLEMA XIV.

Trovate tre numeri, il prodotta uc' quali multiplicati 1 due a due aggiun-

tavi l'altro numero facci» un quadrato .
,

Sii il quadrato « 4- 6« 4- 9

Se fi ponga il terio numero 9, fari jtn- di il prodotto del primo c del

fecondo.

Sia dunque il primo *

Sari il fecondo x 4- 6.

Ma bifogn» che il prodotta del fecondo e del tcno aggiuntovi g Ha qua-

dralo .

Onde 10» 54 ss Q.

infogna clic anche il prodotto del primo c del terzo aggiuntovi il faconda

fia un quadrato:

Onde io* 6= Q. E natee una duplicità equalitk.

La differenzi è 4»

I fattori*, 11
1

'

La femidifferenza de' fattori 4

Sia dunque io* 4- 6 a 16, c fi ha * a 1

Dunque i numeri fono I, 7,9 - 1 - .
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PROBLEMA XV.

Sii i] primo *, il fecondo * 4- 4
Il loto prodotto fati «-4-4»

Onde fc il «no Hi 4*, l' adempie u

11 prodotto del fecom

Il prodotto del prime

Bifogna dunque che 4** +- , j„fa unquadrato, erfie;

Ca un quadrato
i e Balie una duplicar! eqiialitì.

La differenzi de' quadriti i tòt +- 4
I fattori q, e 41 -1- 1

*

La femifonima de' fattori 11 +-
;

E fi ha 1 =._,_

Dunque i numeri fono ) , ti , ;

* 4.

PROBLEMA XVI.

Trovare tre numeri,!! prodotto dc'quili muttiplicali 1 due a due ae5ÌLm-tovi il quadrato dall'altra numero, iin.ru:.> :m iJ: j;,t

.

11 prodotto del primo e del fecondo f 4*1 41 , e aggiuntovi 1 , qua.

draro del terzo fi ha un quadrato.

I! prodotto del fecondo e del terzo i 4J1 +; 4, e smuntovi a, quadrato

ile! primo, li hi un quadrato. ^

Rclìi che il prodotto del primo e del terzo a^iìintovi il 'quadrilo del Te-

tonJo fia un quadrato

.

Dunque ìéxx +. jj» 4- io* =: ad uu quadrilo formilo dal Iato 4t_



3S8 lenitemi

E, fi ha »

ti ' "•

I numeri dunque farinno 9, H», 73. i

PROBLEMA XVli.

Trovare ire numeri, il prodotto de*quii mulHplj(iti a due a due aceiim-
uvi l^Jum fontina lactia un quadrato.

Perdio per il Lemmi il jrii.ht:ci di ,',-.k ^idrati che fiano ime Alatamente

proffimi, aggiuntivi la [omnia di amendue fa un quadrato
i Emo due nume,

ti 4, e 9, e fi adempie alla prima condurne : Impereio celie jfi *- ij farà un

quadrato.
'

Sia il retro numero

Bifogna che ics *~ g Pia un quadrato, e parimemi ;x +- 4 , e nafte una.

duplicata equa li li

La differenzi*
3r-t- j

I fattori * +- 1 , e 3 :

La fcroifomma de'fa[tori_* +-
J;

Efìha* = ig.

Dunque ì numeri faranno 4, 9 , i3.

PROBLEMA., XVIII

è Io HefTo

.

PROBLEMA XIX.

"vTk7umma
5'"™C

bèà«^uSnai
<ic

'

quai
'

J
w!'*|ìtiti a Juft *diic' GiUtU-

Sia il primo 2, l'altro j, c la prima condiiione ì adempiuta .

Dunque * _ 1 — Q_ •



di Dhfanto. 35»
La fernifcrarna dc'f»:torì_«J

Onde « = it - j

4

La quale equaiione fciolta li ha » = 6

Dunque i numeri fono 1, J , 6.

PROBLEMA XX.

Troiani djic numeri il prodotto de" quali aggiuntovi I' uno o l'altro , a

eggiunravi la fammi faccia un quadralo.

Sia il prodotto 41» _ x . Il primo numero Ila jc per adempiere alla pn-

II fecondo fari 4*~ t.

Allora rcftano da compirli due de' polì alari, tìoò che il loro prodotto, ag-

giuntovi il fecondo e tutti due infierne, fàccia un quidrito.

La loro differenza i *

I fattoti_i_, c 4*

E fi tra x a ij

114

I numeri dunque fono < ; , 36

114 «4

PROBLEMA XXI.

Trovare due numeri, il predano de' quali, fottratrovi l'uno o l'altro , o la

forami di ambedue licei» un quadrato.

Sottratto dunque il fctonilo fi ha un quadrato, e s'i "adempiuto alla prima

. Divifo il prodotto per 41 fi ha il primo x *- 1.

Ma bifogna che il prodotto fottrattovi il primo , e ambedue facciano un

Q.

1

Sia il prodotto 4"i *- , clia il fecondo +r.

Onde



;6° / Pniltmi
, Onde i)xx +. ;* X i a Q_
E 4** - * - i =3 Q
La loro differenti * 4*,

I fattori fono 1,64.*

E fi ha * ta .. „
_

4

Dunque i numeri ricercali fouo_?, j

,

4

PROBLEMA XXII.

al Libro VI,

PROBLEMA XXIII.

Dato un numero, dividerlo in due numeri; c trovare urJquadrato, iìqua-
le fottrartav, cufeuna delle due parti del numero divifo faccia uu qual-

sia il numero dato 10.

Sia il quadrato xx +-' si ? 1

Se da quclio lì fottragga tanto 4* , quanto ix *• 1 relia un quadrato

.

Siano dunque le parti 4*, j* +- 1; la fornata delle quali d>+;i= lo;

Dunque le parti fono 6, e 4;e il quadrato y_
' ;

PROBLEMA XXIK

Dato un mimerò, dividerlo in due numeri, e trovare un quadrato, ilqua-
allumavi tialuma Aii'.ìt: due inni iki nun-.ero Jivifo

,
'i'jtiia uu cua-

Digilized by Google



di Dicfaitto. j6 i

Si ponga il quadrata «f r*
- w +- i,a quello aggiungali o!'*- ;,0 4*-^S

lì ha un quadralo

Si prendano dunque Is parti ut +- 3 ,
41 + 8 ; Il lumina delle quali 6t +-

E a ha'* =J_

Dunque le pani fono 6, e 14. : t il quadrato 35

Fine del Libra Terzo-



LIBRO QUARTO.
PROBLEMA PRIMO.

U data _ Jivm.iLi 370 ia due tubi , b lommi de' liti oi'ouali tar-

siano i lati de'cubi j j- r
, 5 — * : faranno i cubi

,1 + 15W+. 1<,x +- 115

*>- M"- 75' *- "5
La ranni» ile quali i joiw £ »i° — 37°

Elihur-s 5

Dunque ì lari de cubi reno 7 , e 3

.

Univenalmente.

8

Dunque *> = a W che dee effete un quadrato, perche il Problemi lì

~~> "

ruffa feioglierc

PROBLEMA IT.

Trovare due numeri d'uni darà differenza, e i cubi naii da cflì abbruno

]>ure ima differenza data-

Sia la differema de" numeri 6;

La differenza de' cubi fia 504.

Siano i laii de' cubi x 3, x — 3,0 teda la Iosa differenza 6.

Diaiiizcd b/Coogl^



'

di Diafonia.

La dITerenza de' quali t8*r +- 54 = 10+

E fi hi x =J 5

.

Dunque i tali dc'cubi Tono 8, e i .

Univerfalmente

.

Sìa la diflercirc» dc'numcri 11, e quella de'cuhi fi.

Siano i liti «hi)'- «

I cubi fono * r jfljri ^ j-r.ir *-

K> _ jo.rr +- J.r.H _ «I

Li diiTcìvni.i ilcniuii <tv 4- ini s &

E'fiha*^ f>^r77i

«a

ilitjre un ideilo numero |>;r 111

he :l '.ir.i.lniro dei numero per il

cr ir quadrato il Uro del cubo

Sii il quadrato «, il cui Ino è x

E fi ha * =._£.

Si fio::7j' dunque a 3 1

Siri r = e s = 3t.

PROBLEMA IV.

a un qui.;i-:t.>, il Tuo lito, e fare le flcl"

Sia il quadrato **, il cui lato ; * .

Il numero ricercato 111 «
Dunque Q.

Sii i = 3«i e fi i adempiuto alla P>

Si ha anche j« +- *= f^4«^ =



3S4

Dunque X =_I

11 quadrilo dunque fari il cui 1

9

E il numero da aggtu|jnwfi fiiAj,

£, E M A

Sia il qnadrato «, li cui ridice È ir.

Il numera da aggiungerli (li ic.

Dunque » -i- s a

Sari» +™ _ t = fJTJ = ir

E li In , = jì

t

Dunque il quadrato fv\_9

»I

F il numera di ingiungerli 21

'5

P R 0 B L

a un cut» , e ad un quadrato c fi-

Sia il cubo •!
;

Il quadrilo («:

Il numero da aggiungerli itì"

Il quale aggiunto al quadrilo fi il quadrato 15**;

Edi adempiuto alla prima condizione.

Ma bifora che aggiunto il cubo ficeia un cubo ,

Onde xi * iojk= 8t,

E G ha x= x6

Digiiized ai Copgle-



Dunque il cubo fari 4296;

~34J

di Dìofant». J6S

II quadrilo 1 ;o4 ;

49

II numero di. aggiungerli 409J

45

PROBLEMA VII.

Aggiungere un inetto quadrato a un cubo,e ad un quadrato, e fate leileuc
>lc con ordine inveirò

,

Sia il cubo M
S

Il quadrato x>

Il quadrato da aggiugncrli 4»t.

Per la propofiiionc >' +- 4" = xi :

Onde* = n-4c 5.

II cubo dunque é 115 ;

Il quadralo 25.

Il quadrato da aggiugnerfi 100.

PROBLEMA IX.

Aggiugnerc un illeflo numero a un cobo e al lato,- e fare le cofe ftcHe,

Sia il cubo ti
; il iato *:

Il numero da aggiungerliy

,

'1+- y =5 x*-yì =H+. ix'y— 3*y> f~ yJ per lo Problema IV.

1 — j.v -* jgy-ryi ebe deve cflerc un quadrato.

': f.\:^;.\ un quadrato di y — zv m

Dunque 3*' -f jv —j' =J" -W * 4<*i
Dal ebe nafee jy -+47 SS *t

j

Ondej

i,è li; ; il cui lato

è lo itleffo.

7
II
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II quii valore Mimilo Dell' equatione icg^^ 3v +-j> di,
i ss }*• -H j_^> + i_*> a itfyf

7 49 49
Onde i = 7 tj 5.

3 "ì

Il cubo dunque

1197

Il Ulo_7_

11 numero da nj
;

™n S .;^ li lIu- a^iuruual iato fi haji, che muliiplii

<3 'ì-
o ire volle in se iìeiTo fi fajjr. 34J_ .

i 1197

PROBLEMA X.

Afsiiignere un irtene numero ad un cuboc al laio,e fatelo fldTc con ordine i

Sia il cubo r', il lalo *
Il numero ila arjsiii£i!erfi „ 1

Per la propofiiione^i-i- i_x dee ciTcre un cuuo fallo dillaror! + /j-
Onde jr 3 ar> -+,14 _ x:

Ovvero y-*x=yl-t xt

Sia y-i-x = 1;

Onue>=

E ,l4"-|,| = 8~ ini-oV =5 4_ ir-t- j*' ; h cui radice lì finga. 2_ 4*

Onde4_(l1 -hji->=4_ I*»t-IoV

Dilchcnafce IO = a

Onde * . >:.-^o._t« i; 1.

'3 »J

E' dunque y = 81; c>=



di Dhfanto.

}\ -+ I, 3 %U*t

J> xi _ «S 637*1 / cjt, % *
1!

5 5 ,

tfj7*> =8 115 +- 1:5= Rj;5-t-ii
5
= J2J

Si

4?«7 34? 34!

P Ji O 5 i £ ^ ^
Trovare due cubi eguali a'ioro lati.

Siano i cubi il,/»: i lari .v:

Per la piopofiiionc il t- fi = xt">

Per lo prccedtme^ = 8*

5

Onde j<ì = ;t;h;

_»!-+*] — ;n* J — 12 5*1= frgg

115 "5

5 5 «3
Onde_ij a <j7** t

j 115

> Jì O B L E M A XII.

Trovare due tubi,]» differenu it'yab fi» cp,uile »«» «lìfTcrcnia de' tati".

Siano i cubi *>,?'_ i Jali *"
, ^ pc



3 SS / Problemi

Per la piopofiiiouc — y' = x— j:

Si ponga i =7-1- i

Onde>j 3^+- ji -t- i — yinyn^y, cioìy'-f -3 : , cbe

dee efferc un quadrata.

Si ponga la ridice i „ ij:

Dunque y' * jy— i s i _ v t- V'

Onde j=_7 *

8 -

64,! 64

Dal die nafcerf4=i",-

Efinilmcniej_=x;

'3

J - T'B a 7

I3*8

La uifFcrcnia. de' quali ej_, tome de'cubi ;u
,

|

343, la diScrenia de'qui-

ij Mff li»

li i_1t9_= ij.i;

1107 '3i"ì»3

Che e lo Hello che_i_

"3

PROBLEMA XIII.

Trovare due nvrv.cii fili. c!v~ il a. Li liti rrs:.;- re àbramo vi il mino-
re Ila egual« al culo ilei minare aggiuntovi il maggiore.

Siano i numeri x, j.

Per la propolìiione xi+-y c= yf-t-x

Onde xi _ y> = x ~y.
Dal che t manifedo ellctc l'ilìcuo clic il problema iWecedcnle.



ài Dtofam. j«9

PROBLEMA Xjy.

Travare due numeri fjli^che ciafchdiino ftlT; aggìantavi 1' uniti fittela

to ; e parimenti la loro dilui i m,\ :v..;i!ì!-.iavi I unita taccia un quadrato .

E fi ponga il primo munirò flJri 6'

E foddisfatto alla prima condiiionc

Sia l'altro ;s „ i.es'i foitóisfiitn alla feconda.

Ma bifogna che Et„ i + 911 + o» +- 1 Gì un quadralo

Onde Xi +~ 9H+- 61 = (J.

Si cerchi un quadralo , a cui aggiungendovi fòt +- 6x faccia un quadralo
;

E (!i iojm + 14* -1- 9, e fi ha « =3 idi* -1- 14* -1-9

Onde il fecondo numero i ió*r *- i+v -t- 8

Reda che la differenza de' numeri aggiuntavi r uniti faccia un quadrato.

Ma fa 71* 1- 1 S> +- 9 :

Onde 71* iSx +- 0 = Q , il cu! lato & 3 — 3 ir,

E fi ha * = 1 8

.

Dunque i numeri ricercati faranno 30147 5<*>4'

PROBLEMA XV.

Trovare tre numeri la fornirla de' quali fia eguale alla fontina delle loro

differenze.

Siano i tre quadrati jy, xtt, xx

Dunque yy *- xx +- « a yy _ ki *- yy — set 1- «* ~. 11 3 iyy _

Dunque la romma di tutti tre e eguale a due volte laduTcrenia del primo

c del reno

Sia dunque il primo st 11 +• 1 , il icno ] ;

L» differenza i ri +- Ir

Dunque la fomma di tutti tre i = in *• v
Ma la fomma del primo i del terzo i ss +~ 11 +- 1:

Dunque il fecondo farà ir +- 21 — 2, il quale bifogna eguagliare ad un

•quadrato

.

Font 17. A a a Sia
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3 jo I Pnhkmì
Sii il quadrato del Iato i — *

E G hi t=_2_

Dunque i quadrati meniti fòco tg6 , 115 , i

15 15

PROBLEMA XVI.

Trovare tre numeri tali , che preli a due a due e miiltiplicati ne] terrò

facciano i numeri dati.

Si voglia che la Commi del primo e del fecondo nel terzo faccia 33 ,- la

fottmi del fecondo e del terzo nel primo faccia 17 ; la Grami del primo e

del terzo nel fecondo faccia 31

.

Dunque x-t-.j'b jj_

Sì ponga

Sari y = 3ì - a

Dunque nella feconda equazione fata

H^Z^ -Ir1 17

E nella terza

Digiiized D^Grjpgtr



di Dhfdntol i ?r
I numeri dunque (bno. tj_, *

E perche ìsa-"-^ 3Q _

Si hi t sa
j

Dunque Ì numeri fono 3 , 4, 5.

PROBLEMA \XVII.

Su II quadrici) xt- — ur+- 1

& ad elTo IT aggiungi 4* fi f, u„ quadrato.

Si ponga dunque i! primo x _ 1 , l' alrro 41

Sia di nuova il quadrato. io>* +- 8r +- 1

E poichi iStx aggiuntovi 81 + 1 fi un quadrato

Sa il numero reno 8r +- 1

Di nuovo perche la Commi dee effere eguale 1 un quadralo.

E lihua 13»
Si pongano, dunque i numeri IJ« — 1 , Jan,, e. 10411; 1.

Reiìa che il quadralo del uno , aggiuntovi il primo, facciami quadralo .

Fi 1081011 nm
Ovvero loSioVjr +- in ;

II quile s' uguagli al quadrato del lato 1041- +- 1 , e fi fia x ss jjj

Altrimenti fecondo il Fermat.

Sia il primo. ', l'altro u -1- r , e s'i fodJiifatro alla prim» condiiione :

Se al quadrato del fecondo 41* +- 41 +. 1 fi aggiunga 41 1- 3 , fi fa un



37i I Pnèlemi •.

Rcfta che la fcmmi di Htti tre, e il quadrato del terra aggiuntovi il pri-

ma fiLcia un quadrato.

e ,L - .V »

,

3 1
La quak i una duplicati equalitì

.

PROBLEMA XVlll

Trovare tre numeri eguali ad un quadrato, così che il quadrato d'o£nuno,
fot trattovi quello che |li vien dietro, taccia un quadrato.

Sia il quadrato tot * *» *- I > dal quale fottrartovt *t lì fa nn attro qua-

Sia dunque il primo * +- I , il fecondo 41.

Di nuovo iia il quadrato i4\r— 8K+-IÌ

E fia il terzo 8»- — 1; impcrciocchi fottratto da [&m faunqu

Mi poiché la fomma di tutti tre de»; clTete un quadrata

Scila che il quadra» del terzo, foitrattoviil primo, 1

Onde rSa 4._ lima Q, ovvero I04 ** _ ali
Sia il quadraci) dal lato 104* _ i,

Efiha» = „,.

Altrimenti fecondo ii Fermar...

Si» il primor-f- 1 , l'altro t* *- r , il tene +> +-
1 , e s'

i

duecondiiioni. Reità che

La quale i una duplicata cauilirì.



PROBLEMA XIX.

SU i,e*=J.

PROBLEMA XX.



374 I Proikmi

E Ha il prodotto de] primo e del fecondo 'x *^ vt.

Si ponga il primo x, (ari il fecondo * +- i

.

Sia parimenti il quadrato 41* +- 4* + 1

E il prodotto del primo c del reno Ga qx* *~ *"

Sia in terzo luogo il quadrato ytx 4- 6x 4- 1

,

E il prodotto del primo e del quarto (ayxx + 6x,

Sari il quarto gr +- 6

Succede che il prodotto del feconda nel terzo, e del teno, nel quarto, ag-

giuntavi l'uniti, fia un quadrato.

Rcila. dunque che 11 prodotto del fecondane! quarta agiuntavi r uniti fac-

cia lo Iteflo.

Siadunque eguale a 9" - H** >*

Onde 1 numeri fono Jt_, 31 , 6%_, WJ
16. 16. 16" 16

Altrimenti fecondo il Fermat.

Si cerchino.lre numeri tsli,che: moltiplicati idue perdite >prodattLlom.agr-

Eiuntavi l'unni facciano.ua quadrato ;
quali fono. 3 ,.

Si pon 5a il quarto, x

Dunque 3»+ 1.

p-RO RLEMA XXII.

Trovare tre numeri proporzionali tali ,. che Indifferenza: di due qualfuro-

glia Ha un numero quadrato

.

Siano i numeri «»*+

Perchi perb la differenzi dei prinioc del terzo fi) unquadrato „ infogna che

ta 4- ti Ila un quadrato

.

Sìa dunque aa ~ 9, bb= ie,e faranno i numeri *, x*-9 , jr+-;
S

.



di Diofanto .

proporzionili (ari »

PROBLEMA XXIII.

Trovate tre numeri tali, the il folido contenuto folto d'elfi, aesiualovi
qualunque d erti, faccia un quadrato.

Sii il folido de' (re numeri « _ 21

E fia il primo 1, l'altro ut, e due condizioni fono adempiute.

Divifo it folido rie
1
tre per lo prodotto del primo e dei fecondo 1»', C ha

jlterzo_*_i.

Reda che lo Delfo folido, aggiuntovi il terzo, faccia un quadrato.

Dunque xx - 3* _ , = Q, il cuì Jlto fi, x _ }j

E fi ha* ss io.

J numeri dunque fono i, 40 , 1

.

9 9

PR OBLEMA XXIV.

'Trovare tre numeri rali , che II folido -contenuto follo d
1

cfli , feltrinovi
qualunque d'elfi, faccia un quadrato.

Sia il folido de' tre « +- x

Si ponga il crime J,e la prima condizione s'iadempiuta

.

Divifo il folido pei »,(i averi il prodotto del fecondo c deiterzo*-!

.

Sia dunque il fecondo 1 , fari il terzo n- 1

Ma bifogna che *r -1- * _ 1 fu un quadrato, e lo lia parimenti*t— j :

Onde nafee una duplicali equaliil . La differenza i '

I fattori fono i , ur.



la lemUomini delittori i a

Onde ««+-*— i = ** ~*

E fi In x =_12-
8

1 numeri dunque fono 17 ,

PROBLEMA XXK

Dito un numero, dividerlo hi due numeri tali, che m „iri piloni 1

prodotto Hi un cubo feltrinovi il tuo lato. Sia .1 numero dato ó.

, L' litro ó—*:

Il prodotto Tari

SI faccia un cui», il cui lato fia a>

E il cubo fari a'xì — iaaxx •<-
i"-

Da cui £= fi fornata il tuo lato su

Bella a>H - a«if« + w = Ax

Si ponzi o> = Mi

E Ghia S J, * = i6

ti fono_id , 13^

17 17

0 B L. E M A

a due a due. Sia

Siano i numeri*-,/,

Dunque-* "-(> '+• t ss ''4

Sii il folido o*«*,il cui lato i m
Ma polche la fonimi di tutte le ditTcrcnje i dupla della differenza de! pri-

ma e del terao,fjij s* la differenza dupli del primo e del Iena.

Sii dunque il primo w, fata il terzo M.

E poiché dicifo il Tolido per lo prodotto d:'due s'ra l'altro, fira quel dì

mezzo zar

Ma tutti fono 7«'a 4

Digilized D/ Cogglu,



L E M A XXVII.

, che il loro prodotto aggiuntovi qualftvoglia d'

Sarà il loro prodotto aixi — »>».

Onde aggiuntovi il primo fi ha un cubo.

Mi bilcgna che s
1

abbia inerte aggiuntoci [1 Irtomiu

.

Dunque a xi i = ad ira cubo,

Sia il cubo dal lato 3» _ 1,

E polla a = 1, fi ha x = 14

P R O B L E M A XXVJl I,

Trovare due numeri tali, che il loro prodotto, fortrittovi l'uno 0 l'altro,

taccia un cubo. "
-

s 0 .

Sii il prodotto airi -t- xm

SU il fecondo ir*, fari il primo a x '+-1,

E feltrinovi il fecondo il prodotto i cubo.

Mi deve eflerlo anche fottrattovi il primo". '

1

.

Dunque a'*' -t- «+- oijr— i = iiid cubo, il cui lato fan* _ i,

E filila * = al 4- jj-

Follo «3 1, fi ha 1 = 14

I numeri dunque fono 1

DigitizGd ù/Googl
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PRO B. LE MA XXIX.

Trovirt due numeri tali, che il loro prodotto, aggiuntovi, 0 fortrattavi

li !gto fommi, Fica» un tubo.

L E M M A.

infere Lecchi fia **, le cui parti fono i

Il loro prodotto è il _ a c;ìl a untavi li fornirla xx ; .fi fa il

:o fotrratta la fomma fi abbia ori cubo

Onde i numeri Bino ^164, ìi^ju

PROBLEMA XXX.

fc lo ifteflb.

PROBLEMA XXXI.

Trovare quattro numeri quadrati
,

la Comma de' quali unita Uh fi

de lati faccia un numero dato . Sia il numero dato ti.

Poiché ognuno di quelli binomj, a geÌuniavi_t_ fa un quadrato, fari



» - l±* = l-i >~ 'JL> >~ Li.-

PROBLEMA
Trovare quiitro ni



ito I Pnbimi'

.

Si di fidi-dunque 1 in quattro' quadrati) e Tono

9, tS, 6j , jj

*S
I cui lati fono j, 4, B, 6

5

Ad ogni lato vi fi aggiunga j^Bavranno i numeri ricercati

», '7

PfiOBX.£M^ XXXIII.

Dividere l'uniti in due numeri tali, cheognuno aggiuntovi un numera da-
to, e il loro prodotto tàccia un quadrilo.

I numeri da aggiungerli fieno;, e 5 .

Sia la prima parte *, l'altra i — «

Se alla prima s'allunga 3, fi ha x + 3;

E alla feconda fe fi aggiunga 5, fi ha 6 — r;

II loro prodotto fari 31-1- 18 _ *x da eguagliali! ad un quadrato.

Sia eguale ad aaxx

E fi ha uni. *„_ ;* = lì

Per rifolvere l'equazione bifogna, che 71111 -t- 81 s Q_
Sia dunque eguale a un quadrato dal lato Sa o,

Efiha 0 = iB

Onde 3« 18 — «a ÌM**;
E fi rilolvc taiionalmcnte , e fi ha * = 7% = 6 .

3»S *S * '

.

Dunque i numeri fono 6 ,
_iy

PROBL EMA XXXI f.

è b fleffo.

PSOfl X£Af^ -XXX1T.

Dato un numero, dividerlo in tre numeri tali, che il prodotto del prima
nel fecondo, aggiuntovi o (otirattoji il ieno,faccia un quadrato . Sia il nu-
mero dato 6. Sia

JiiaiiLZ!!ci£t£qogIe.;



di Dfefaato; 38 r

Sia il (erro 1 , H fecondo y, il primo 6 _ * -, j
11 prodotto del primo nel fecondo è Sy — xy _

"

Bifogni dunque che d? — yy — ry _ 1

e o> „ j-j. „ V ,
= <l

-

Enafce una duplici» equalitì.

Ma per nfglvcrla i coefficienti r detono elfcre in ragione de' quadrati

Si iiccia dunque 1 _ y _ , „ , 3 . 4

Si pongano dunque i numeri 1^— jt , *

Il prodotto del primo nel fecondo aggiuntovi il terrò è rfj — 1*

9 3
E lo Oefla prodolto, fot trattovi il lerw.é 6^ - _8r

9 ì
Onde *5_-_«

9 3

E multi plica odo lutto per 9 s' averi

-4,
*5 - >4*

^
E m;i!:i|>ljcandó la primi equaiionc per 4 , fi hanno

E fi ha i = jì_.

3

I numeri ricercati dunque fono_j_, J_._8
3 3 ì

Vp r o b l e m A XXXVI.

Trovale due numeri tali, che fé uno prenda dall' «tea la Uefa P"te,ala



3%z I Problemi

flcllc pini, h ragione al redime fu uni ri
:

-;.m: :fiti . Si vafn clic 11 pri-

ma v^nìcmlo .Ili 't. n.l i :ì;i l!Ji.' |>jr:c
, j [uni ii iriol-i del rellinte . E

il fi.-1-on io j'; i-Lìdi ibi pd.no li lìciti p.irrc, o le itcll'c parti filli quintu-
plo ile! rcllanre.

Siano 1 numeri x, e _y, eh pine limile m
Dunque) J-.> 3/ — 3?

Nella prima y = mi

Onde nella feconda m 3 ;* __£c

E levando le fraiioni, c dividendo pct x

Li rifolniione di quella cquaiiane i\ m S li

?
Si ponga dunque> = il, lari * s 8

P ROBLEMA XXXVII.

Siano i numeri t,e/, e fari

Ondcj- = i-l

Sìaj-= 3.

I numeri faranno 3 ; e

L E M A

1 5. Finltmcntc il prodotto del primo nel ter10 iggiui

Skji ti z ed b/.GDOgLi,



di Dhfanto

.

Per la prima * = B_-

Per la feconda »s r

L E M A

Sia il primo l'altro a*

Dunque «EOf _ « „ K = 8

E j= 8 -

I numcii dunque faranno *>'c.8_i_£.

Onde fe *= J, ì numeri bruna 1, lo.

PROBLEMA XL.

Trovare tre numeri che fcambievolrntffle lnultipliewi, i loro predoni",

fottrainvi la loro (omnia laccano tre numeri dati.

Si voglia che il prostro dal primo nel fecondo, fblltituvi la loro Tonimi,

faccia 8; il prodotto del fecondo nel Uno, fottrattavi fa) loro forami, fie-



PROBLEMA XL1.

PROBLEMA XL11



di Dkfaata?

Per la piìmi k B jy

-»-3

Per la feconda s = ty_

Onde la iena fui

E *= 48°

PROBLEMA XLHI.

Trovate Ite numeri, che muli imitali fcamliieuolmentc 1 prodotti abbiano

Siano i numcti , *, y a. La fomraa S.

£ lil 1/ = 3-T

«a jJ

Dunque / =3 j£

1

Dunque ;S +-jx = S

x 3

E fi hi 71* — jSx = - 9S

Dunque « - ji"> +- 9« =<_£££ -

7 ^9* .,.

Pei rìfolvcrc l'equa-iione bili^na dunque che



3 8 6 P Problemi

Onde Ga - 15» J= JT

E 11 hiS = ;i i_

Li fonimi de'quili t

PROBLEMA XLIV.

Ttosirt ire numeri Mli,the I» loro fomma rouliipliut» nel mimo fiecu

un triangolo
;

mriltiplicati nel fecondo rìccia, un quidrato ; moltiplicata nel

L E M M A.

Ogni triangolo mulriplicaio per 8, e aggiuntavi PutàÙ fa (inquadrato.

Sii» 11 numero d'uni ferie naturale, ogni triangolo lati «» +- » - Dun-

Sii la fommi di Ire numeri ar

Il primo numero quallìiii Triangolo divifo per *r; il fecondo qualMa qua-

drato , il reno quallìfia cullo , e liano_6 , J*

e (re condiiioni foro adempiute.

Mi birogna che i^= Mi

Onde iS= «;

Perciò dee trovarli uri quadralo che abbia per lato un quadrato e che fia

comporlo d'un triangolo, d' un quadralo, e d'un cubo.

Sii il quadraloJ»;

Il quadrato di [otturi. fia>i - + I .



la quella Commi quaiunjuc cubj, per efempiò 8 , re/Ja. li'Jn.-

iW — 9

n:»i quello Iridalo muli iplicalo per S,' e aggiuntavi l'uniti

Onde il Iiiangolo di prenderli fjà 153, j| quiirala «403, il cullo S

OnJe invece de' nume" 6, 4, 8

Si pongono dunque ì numeri 15; , 0400
s

E

li forami de' quali tf^/lj_= ijs

E li ha x = 9

I numeii dunque ricercali fon o 15;, 6400, a

PROBLEMA XLV.

Trovaie Ite numc/i tali , che la. differenza del migrare e /iti mezzo ab-
bia ima da;a ra^i-.m^ -.[1 diìì -nun un) rm/10 e nel minile ; e di più prelì

a due a due fa^uno 11:1 qii.iiir.llu
. ,S;.i la cul'iTuiva lLi! :L:i;..;iore t del mei-

ì.-j tripla d-.-.la ,;i.kri;]-,ia del mezzo e dal minore.
'

Siano i numeri x „ <i,x, 1 +- 3.1,' e li fono iitempiule' tre condizioni.

Ma bifugna che zx _ 3

Sia dunque i* _ a = ii

E fari 1* = W i- a

Onde (oiìimendo nella feconda e nella lerci equazione

ii t- V ^
E nafte una duplicala eqmli^

,

.' Difjitizcd by Google



La fcmifomma de' tutori *± e

Pollo 61 = _Jj fi hi a = _3_

PROBLEMA XLVI.
Trovare ire numtri tali, che reeceflo del quadrato del mafiimo fopra. il

quadrato del iri.ru a'-bi i ism ì.i:± <n.c alla dilfurcnii del medio e del

minimo; e dì più prcli ì due .1 u-.ie l.sii.i:i un .]i:,id:.iTu. L'eccedo dclqua-

lir.n,! del m.iili:na lu.ua ii (jjj^raio del medio Ih itk'Ij della differenza del

medio e del minimo.

Siano i numeri r, y, 7.

La Comma r ->- y =i lAey

E poiché r e il maffimo, fari maggiore di fa»

Sia dunque 8«i 0 ; fatii y =3 8*x — a

Si ponga la fomma r + s 3 o*x

Il leno dunque = ja — a

La differenia de' quadrati maffrao e medio è Ji«>i

E li diflèrtm» del medio e del minimo i 7<x

Onde JiaMH n*r; e fi ha a = 11

3 1

Si pongano dunque i numeri 8>* 1- ai_, 811 _ e ne — ir,

Xefla che il fecondo col tcrio faccia un quadrato.

Onde p«r _ 41 a Q; il cui lato li» J< — 6

E fi ha x a ;i)7

.

F/»# i/c/ jtrfro Quarto.

Djgriized D( Gaggie



P ORI S MI
Neceflarj all'intelìioeuza delle coli:, die

lì'guono

.

P O R I S M A PRIMO.

jt Are un triangolo rettangolo ili due qualfiuoglia numeri.

L E M M A.

Se li differenti de'.quadratil a« _ « fi quadri , e ad cHì fi aggiunga il

quadrato Aaabb " f"* quadrilo 4' +- unii t- rj , la cui ridice è

Dunque fc in un triangolo rettangolo un lato fiala differenza di due qua-

driti, il prodotto duplo de' lari, l'inotenifa Tari la fonimi de' quadriti.

Dati dunque i numeri « c è, fi efponga qualunque triangolo per quelli

lati;
, _

L'Ipotcnufa aa + bb

11 retfciviicolo a.i — bù

La blfe lab

Siano dunque i numeri producemi , i , e i ; fari il triangolo ;, 4, j

.

Se i numeri fimo 1,3, il triangolo i 13, j, 11.

P O R I S M A II.

Di due pimi Umili formare un triangolo.

L E M M A,

Se mm.ib — ab fi quadri, e fé gli aggiunsi il quadrilo nmmaalù fi fa un

quadrato, la cui radice è nmnb +- ab, cioi la fomma dc'piani.

Siino dunque piani limili mmab, ab, farà

L'Iporenuf» mmab -ù ab

Il perpendicolo mmab — ab .

Li bafe unni



1

3 S° / Proileml

Cioè l'ìpoitnura t la fomma de' piani , il perpendicolo !a differenti, la Ba-

re il duplo del meno proporriomle tr* piani,

Siano i pimi 8, e i

L' iporenufa Tiri io .

Il perpendicolo 6

La baie 8

P Q R I S M A III

Di line tnin;;i>li n«>i limili formarne altri due.

Siano ì [riarsoli fl, i, e, A, B, C, de' quali a ed -f, fdno I" i poteriuC^

(tfl, ! perpendicoli, c e C le bau".

Si rouliiplichino le ipotenufe ira. dì loro
1 e. il proJQtto.fi». l' ipotcnufa riti

nuovo triangolo.

Quindi il perpendicolo del primi fi m duplichi iieib bit del feconjo, e

'ì perpendicolo del fecondo nella bafe del primo,- e la loro fomma lij il per.

pendicolo del terzo.

Finalmente fi multi plichino tra di sé i perpendicoli c le bali t e la dine-

rcnia de' prodotti farà la bafe, c li avrà il terzo, triangolo .

L' Ipotcnufa A*
Il perpendicolo Bt *- bC
La bare Bù - Ce

Si eoncepifea ora il primo triangolo efTere », r t 4, dinuioctó e lia. il pec.

pendicolo, ita/bile, lari iUccondo.iriin-olo, .

L' Ipotcnufa Aa
Il perpendicolo Ce + Bi

La bife. Bt - Ci

Dim offrazione

Sari AAaa =a SS*- CC . iTT- re

Ma i quadrati Ce' -f^ Bt' '* Bc _ C

Ovvero flr^- AC" 4- B!>~Z~Cv



di Dhfaxto. 391
Dunque AAan — alla fcmnu ili quelli quadrali , e co afe glielitemerne è

1" IporciuTa di tali triangoli

Siano di^uc i due triangoli 5, 4, 3

'il 5

Saranno 1 [rianuoli ricercali 65 , 56,

P D £ / S M A IV.

Tro?tri ire triangoli retiingoli tili , che il folido fatto da' perpendicoli

a' liiinio latto iblk ii.lli [-trio v.\ la.'.iotie i:\iiir.Liniem ^i: jJr.-ro ai un numera
quadrato.

Sii un irìanEofo i, 6, p; e di a, i, e di a, p fi formino due alni trian-

goli hanno li condizione ricercata, Perciocché eficndo „ bb = pp ; ed

aa —
. pp = A4, come il folido de' pctjiendiciiìi a +j'

1

,i'ó, coil il folido delle

bali 1 p'i 1
: onde i fili idi fon:) in ra.;i,jr.c is J.i.J'.i a

f)'*
1

, oi-fcio dividendo

ptr f>'A fooo in ragione di 411' a ó 1

, che fono due quadrati.



LIBRO QUINTO.
PROBLEMA PRIMO.

TRovarc Ire numeri geometricamenle proporzionali , che e-ntino di

elfi fotinlroi'i iiì: ri;: mero i'..'.'u Kit ti a mi quadralo. Sia il numero dato

Si cerchi primi un quadralo, di cui buratto is, relti un quadrato; e fu

Mabifogna, che M~ ri _
E ««il» ^
E nafte uni duplicata equalita.

La differenza i xt — ix.

La fcmidifferenzi de' fattori [ ;

E E hi » a i%

Dunque i numeri Tiranno 4, ij, i6g

PROBLEMA TI.

Trovare rré numeri geometri cimenti; prò po raion ali , che ognuno di loro
aggiuntovi un dato numero facci* un quadrato . Sii il numero darò io.

li lì polipi primieramente m +- io ss Q,
M l .iridi.; ax +- 30

e =1
Onde nafcc una duplicala equaliri

La differenza i ti _ ax;

I cui firtori fono.., t ,l'.
La (cmidìflèrenia dc'fatrori i "



di Diofanto. joj

Bifogna dunque cne il quadrilo dtf, aggiuntovi io , faccia un quadrilo ;

e di piti il fuo quadrante deve eflcrc maggiore di lo

Onde !' iiteflo « farà maggiore di So

Si ponga dunque 3=9 +- j>

Siri M = JT7+- lS>2 81

E perchè aggiuntovi di nuovo io deve tir uo quadrato fari

.W fi «S> i= '0» sa (1, il cui Uto fi»> _ 11

Dunque a = 19 , e an :- go l

Poiché dunque ss a* +- id

Satì jfit_= io» 10

E fi ha • 3 41

Dunque i numeri ricercati fono, oo_i_, 779.. 'SB<

PROBLEMA Ut,

Trovare rre numeri tali , che ognuno di loro c il prodotto, che nafte Stl

Ij m-jlti[>lii.-i7.ior^ ,!i d.re per due, aggiuntovi il numerodato, faccia un qua-

drato. Il nutneto dato Ea 5.

L E M M A,

Siano aa, bb quadriti continuamente proffimi , e fi pongano tre numeri

«.i — x, bb — . Ut + tW— a* — 1 - Dico che moltiplicati a due »

due aggiuntovi * fanno un quadrato .

la quii cofa perche fi veda , .fi ponga in vece di bb il quadralo ™ t- i*

t- I , c li multipli chino a due a due, e aggiungali Jr.

Si ponga ver tferapio «a i,<5 ), tis « faranno 1 numeri

1.7; il prodotto de' quali mulliplicati a due aduc aggiuntovi a falun quadrato

.

Siano dunque due quadrati ce

*rwt*lù
6 ' ,cu ' IallfD

igitizod by Google



Mi incile ì due primi aggiuntovi ; fono quadrati per la colìruiionc.

Reda che il terco aggiuntovi 3 faccia un quadralo . Quindi

V" * »B> + 34 = 0.
Sia dunque il lato u — 6 ; e lì hi X a* I

li;
Dunque i numeri fono ìS6i , 764.; , io;;i

/ .E O B £ £ M A JV.

Dalo un numero trovare tre numeri che ognuno di loro c il prude ir::, che
iiila- r'.jl'i tiv.illiiiiitifiùnc l.

: lini k: due, ijlirjrrovi 11:1 i:u![ilt.o il.LU, i.ll.ìj

un quadralo. Sia 6 il numero dato

LEMMA,

Sia il terzo la Ibmma dupla de'quadrati fitti

+- 15 ; e fi feddisfa a cinque condiiioni.

Reda che il tctio fbttrartovi 6 faccia un qu

, 9 a Q,, il milito fia 2r _ C

E fi ha * a _i?

.

18

071 0, 1I ZB3_



ài Dìofunìo. 393

PROBLEMA iYxx , ... d

Trovare [re quadrati, che multipHcati a due a due , s£cliinl,iyi o la Iqm-
mi de' due , o il le™, facciano un quadrato,

' - "

. : é ft * # i*-o r. 1
Se £i fonn due quadriti continuamente- pro/firtn,e (I pongano trenu-

fomtna de'.duc, o il terio, fi un quadrilo,
r

. . -.

II che perche fi veda lì foìlituifca iuvecc di U il quadrato & a .

Cosi fe aa fii 16, bb 15 , i ire numeri li!, 25, !4 aleranno ie conditìo-

Sia dunque un quadrilo xx+*. vf^jf _ r -+ vi .'-! a 1 — v ' '

E un altro xx * 4* 4- 4, che fimo i due primi numeri.! -
: , £i

i g j

Si ponga il reno 4<* + 12* +- 11, il quale fia .eguale ad un quadrato,

o al quadrante di uuello l .,: ... . ,, ..
- -, ± *

- i

E fari 11 +- ;* -i- j eguale ad un quadrato, il cui lato fa' - 1

Efihi*=_i_. . . , . . .

' ì
' J

• - " "

I numeri dunque fono 16
, 64 ,

lyfl
. ; j.^^-.T-.¥.?-*-!..

P R O B L E M A VI.

Trovare tre numeri tali, che ocnunodi I.hj fjursrtnvi-d-.i! faccia un qui-

drato; e il prodotto della inazione (iam^cvL-lc ii due a due ,lbttral-

tavi 0 Ja fomoja de' due , o il terzo, faida un quadrato.'. . ' ™ '-

X E M M A. \
_

Se Jìano due quadrati continuamente profumi m, tó,e lì pongano nn-t-i,

tóH-.t, aao -i- ibù »- 4 , ojni ptodotto di due a due, fottratlivio la foni-

mi de' due, o il terjo, fa un quadrato .

Si pongano dunque i numeri ut 4- 1 , xx +- ur *- 3 , 4** + 4* 4- 6

,

E fi ha cib ehc fi domanda.

Rc!U che 4rir 4Jf 4- 4;
DJd' ij Ovve-



3 5 6 / Pnè/tmt'

Ovvero n -e x 4-1 Ct cgiulc idquulnto, il cullata Ca >~ i

J w
Onte i numeri ricercati fono yi, 1141

i> J! O S £ £ Af ^ VII,

LEMMA. '

"

Trovare due numeri «he moltiplicaci aggiuntavi il quadrato \S amendue ,

facciano uri fammi quadrata

Siano i numeri r, e y

Dunque xy *• jy *- xx éd CJ

Sia y => i ,, e lati « +- i — 1 =a <£, li cui Iato Gì x - a

E D La * =:
j_.

i

I numeri dunque bum i ,
j_t «rvtro ih intieri j, 3.

S '

Trovare tre triangoli rettangoli, le cui cui aree (Tene eguali.

Si cerchino per il Lemma antecedente due numeri,!! prodotto de'qualt

calla fomm» da' quadraci riccia un quadrato j e lineo n,ti; e Ha ad +-. bit

*-di= XX

Si formino, tre triangoli it grimo di a c i ;,
it fecondo dì le.Ki.it terco

H a +- i e di *, e Ianni»

il primo ai +- ina

«A+- U

II feconda uà +~ +-

li*

Il teno M»£ ibì li*

ti

10 *- li»

Ce



Ji Disfamo. 397
Le aree dt'quali tarlano e|iuli, .

:
, .. .

Siano per efcmpìo i numeri fopradetti 3,5,1! cui prodotta calla Commi
di quadrali i 49.

I mingali ricercati (iranno 40, 41, ;8
"

»7i7°>74,
'

13,111,113;
_ ;

Li cui irci Ì 840.

PROBL EMA IX.

Trovare tre numeri tali, che il quadrato d'ognuna, aggiuntavi , 0 fcttrafc
'avi la fonimi di tutti tre; tàccia un quadrato.

LEMMA.
lì quadralo ' dell' ipotenufi, iggiuntavì, 0 Tot trattovi [il quadruplo dall' 3-

rca , è un quadrato.

Polli i lati a, e * il quadrato dell' ipotenula i m f fi , 11 quale.aggiun-

tovi, o fottraitovì lai , rella un quadrato

Siano dunque i numeri ricercati tre ipotermie di triangoli, che abbiano una

{letta area, e Gì la fornirla de' numeri il quadruplo dell' area i licita , ed i'

Problema e fsiolto.

Poichi dunque tali fono 1* ipotermie de' triangoli fopradetti jB , 74, 113 ;

fiano i numeri ricercati s8*, 74*, 113* .

II quadruplo dell'arcai 3160x1 , che i eguale .alla Comma de' numeri

=45*. '

r "

E Cari x= 2^
»4 '

'

"

I numeri ricercati dunque fono 406
,
;i8, 79'

96

PROBLEMA X.

L EMMA.'
Dati tre numeri quadrati , trovare ire numeri , che multiplicatì 1 due a

due facciano quelli quadrati

.

Siano tre quadrati 4, 9, j6

E Cia

DlgiiizGd ù'i Google



.39.8 '/ Problemi

E Jì» il primo numerai, l'aliroj., il loa^t li fona- adempiute das

. e > . i ..,>.-<. '..ir, i i c.;-in-.ii - u.:i.:

condiiioni. "

-, ..

Rei!» clie il prodotto del fecondo nel temi Ci i& , :• .„_;,. i

"

Ma è ] 6, dunque 30" = 11S;

Ionmetidc^cMi dunque Jpao_^,
. ^

' PRO B L E M A XZ
Trovare tre numeri che multiiilieiti a due 1 due, aggrumivi o fottratrm

li fonimi di tulli tre, fimo quadriti.

33*4, 547^, 11769
;

.

Si cerchino di poi per il Lemmi aot-cccdcn

a due a due facciano gli ftcili quadriti, e fon

Onde fé aggiungali, o fot r raggiò da quelli jj.óq, che. * 'il
-

quadruplo dell'

area , fi ha Tempre un quadrato .
"

Siano dunque i numeri ricercati
'' ''"

Li lumina de' quali t 8 148361-

Ma fomma loro polla anche 33'itwitt:

Qnde 31814800* a J3<So«

Digitizcd 0/ Google



dì Diofan

Sii il primo fegmcnto * , fari l' altro i .

Li fomma dunque de' quadriti fari ij ; e perciò 13 fi dovrl dividere in

due quadrati, ognuno dc'quaii fia maggiore di 6. ..

Si diiridi 13 in due, c ricerchi qua! parte, aggiuntovi jj, faccia' im
f

qu»-

Sia dunque iji-ya Q.J

E multiplicando per 4 , Tari ió + 4/ =
E ponendo 47 = 1 , fari ioìi +- 1 = Q_,

Sia il lato js -t- 1 ; c fi hi 1 = 10

Onde>=! 1.

400

Sia dunque 2J * < ~un quadrato, la cui radice i

a 400'. -so

1 quadrali dunque, ne' quali fi dee dividere indebitano avere i lari prof-

Ma perchè li divida 13 in due quadrati, Iiifognache un lato contenga un

oinirio, l'altro un ternario;

Epoithèjp è TiOdù, che 1 £;__£.: li 'ponga il primo lata

a 4- ir*; l'ali» 3 _ 0*.

La fomma de' quadrati i zeli* _ ior-i- 13 s 13;

E D hi x =

Sari dunque la radiec d'un lata affi}

Cucila JdT litro 3;8.

Altrimenti.

Sia la prima parte 1; l'altri 1 - *



^oo * rrotimi

Si facci»0 — ^ + 3 a *

Eli primi equaiione diventa// - 6> +-/,cne e quadrata.

La feconda equazione diventa 4 *- 6> _ 7/, li quilc fi deve egualiare ai

Mi nel determinare/, fi dee avvertire che // — 6> 1- Si una fruione

.

Deve dunque / enei maggiore di 5, e minore di 6

.

Si ponga dunque 4 +. o> _ // 3 4 _ 43, *. *.//

,

E fi In f? -»- 4a - /.

E fe fi ponga/ «1 5 e 6 j rome per efcmplo Gì =x
_J7 ; fi potrà de-

terminare il coefficiente 1 per cofiruiie un quidnto coficchc //_ 6}

fia minor dell'unita.

PROBLEMA X1IT.

Dividere F unità, e ad ogni fegmento aggiungervi un numero differente

dito, e fare due quadrati . Ad un fegmento fi aggiunga 1, alf litro 6 ; e li

facciano due quadrati

.

Sii il primo fegmento », l'altro farà 1 _ r. Onde

La (brama de' quali 9 palchi è quadrata fi pub ridurre ilProblemi a que-

flo di dividere 9 in due quadriti, uno de' quali fii maggiore di 1, e mino-

redi;.

Simo dnnque Quelli due quadrali yy, 9 — ys

Bifogni che 9 — // fia equale ad un quadrato dimodoché perii jy fi> tra

1 e j.

Si ponga 1 =3_»8B; J = 4ji

144 14*

I quadrati intermedi Tono 2 B9 , e ;<i

144 144

iore di _i7 e minore di ^9
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Si fàccia dunque 9 - yy a 9 - tìqe +- «f»

E E ha j- ri &r. .
<

, Biibgni dunque, the 1» frazione 6s Ik maggiore di_i7. e mùnte dì 19

Si fupponga dunque — _iB ovvero =

E fi ha _r.) .- -
,

Onde « _. 4* sa - 1, ed a a 1 +.
J7-J*

Onde n i maggiore di 3, e minore di 4. -- ~- -.- ' •

3i» dunque u = 71.19-.^= 0 — il/*1

47jy'J efiri>= 84

» -4 li.

Altrimenti.

=(l
6/ —

La ptima equazione * quadriti! per la ce

Relìa che s'eguagli l'alita ad un quadralo

Onde 6,-X>~Q-
Mi bifogna deierminirc y di modo che^v- e>+"3 fi.'

Sia dunque Sy - yy = «y,
Efiha/=_£_

Che fe li pope» 6 s _j - flri " 3 FT
Si ponga dunque il quadrato aa tri j e 4

,

Ovvero tri 300 e joo

E fiajór

E fi ha y =3 Joo

p«w a.
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PROBLEMA XIV.

Dividere l'unità In ire numeri , e ad ognuno sg^ugnere un ifteflb dato

numero, e cosi fiilg quadrato . Il numera duo fu j .

Sima le purti *,/, « g.i

E lari x - j

7-3 = 0-

Bifoguj dunque dividere io in tre quadrali cheognum) Ha maggiore di 3.

Si divida in Ire pini eguali che fono 3 ' -

Si cerchi qua! parte aggiunta a; faccia un quadrato

J

E quella lii q- Onde io_+- q = Q_. e ni ulti pillando per 9

3

3° +: 91 - Q_

E pollo 97

30 *- 1 ^ Q, ovvero 3 ori"»- ta Q_

Sì faccia un quadrato dal lato ir -t- 1 ; e lì averi r „ 1; q = 1

ì 36

Ma quelli tre quadrali non fanno Io.

Bifogna dunque trovate tre quadrati che facciano 10

Tali fono o
,

x6_ , _9i

13 15

I cui lati fono ),_£, 3 ovvero 90 , 14. , iB.

5 5 .!°

Si prendano dunque i lati de' quadrati che fieno 1 1

,

6

Efianoj- 3;,, 31* -_4, 37"^^



E fi hi x a li<S

di Diofirnta.

li i 3355W _ tióx io

PROBLEMA XV.

Dividere l'uniti in [re numeri, e ad o-nuno a^iunse-vi un numero di

f

ferente duo, e ùre trequarti : Sijno 1'
nil ai;n" diti";

, j , tì
Siano le parti s.

E faranno 1 +- 3, / -t- 3 , z+- 4 ogni.no eguale ad un quadrato.

Onde *+-/ 1- z -t- o sj a tre quadrati , ovvero 1 -1- 9 ire qn-

Bifogna dunque dividere 10 iq tre quadratj.uno de' quali fnperi 1 , Tilt™

3 ,eUterI04 .

Ma poiché i^;i-i = 1 , fi concepita ognuno_i_

,
T

E 1 + 1, j i
] 4 4- 1 liano quadrati.

ì 3 3
Certo le parti, le quali aggiunte a quelli facciano de' quadrati , e fono

T^6
~

E lì fanno tre quadrati joi; , im
,

noi! 5 S 144

I cui lati fono tj

,

75

Bifogna dunque fingere lati di quadratiche fieno Umili ad elfi.

Mi 10 lì divide in tre quadrati, i cui lati fono 3j_, _4_

5 S

E nducendo alla HcITa denominano ne li ha

540, 108, 144

Ma i lati di fopri ritrovati fono 17;, j jQi 375-

180

Si facciano dunque i lati adeguali e fiano
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s

i •

3 - iS&t;

E fi fi h fonami de'quidrati

E fi iu * sa 149\

; .

. I lati ricercati dunque fono
'ffiff . i6"j ;8 , 18795

PROBLEMA XVI.

Baio un numero, dividerlo in [re numeri , ebe preti a due a due facciane
un quadrato, Il numero dato Ha 10.

E poiché x +•'?

«*-.*r*1 -

Dunque zS +; ./ 4- « = 3 Q
E perdo 10= 3 Q.
BirbSna dunque divider io in tre. quadrali , ognuno dc'quaii [fii minore

di,o.

Facilmente fi conofee, die 10 colti di due quadrali ;. e il .'prima elfcndo

minore di 10 i idoneo.. .

Rella che fi divida 16 In due quadrai! minori di 10, mi miliari di 6
Impcrcbcchi fe. un, fofle minore di 6, l'altro farebbe maggiore di .0 .
Polio dunque il primo qq, l'altro, fari ttì„ W =s ,<;_ Ba? ^-„™
E fi ha. j = J*^_

Mi bifora che q fii minore di y™ t
c maggiore di f/~6Ì

Onde rt fi trova, maggiore òi_7_, e minore di

Dunque iJ.jjs^il cui Ino S 4 „ nf
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z 480 ; cioi ud Iato d'uno de" quadriti ri

PRO BLEMA XVII.

Dito un numero, dividerlo in quattro uumeri tali ,
the pioti a t

Dunque }* +- }z +- 3/ -H 31 =3 4 Q
Cioi 30 = 4 Q.

SÌ dee dunque dividere 30 in quattro quadrati, ognuno de
-

quali ila mino-

re di io.

Mi 30 (i divide dì fila natura in quanto quadrati r*,9,4,];due dc'qualìo,

e 4 fono minori di 10 Tono idauci a cib, che lì cerca

.

Si dovrà dunque dividere il renante cioi 17 in due quadrati
,
[ognuno de

quali fia maggiore dì 7, e minore di 10.

Si prendi la meli di i7,'cìoe_t7, eficerchì qual parte,che adeilb aggiunta

Quella i_i_i e fi fa il qtudrato HIT, il euì bla i
JJ.

i-H 144 11

?inganli dunque i Iati de' quadrati ricercati colìcch; tutti duellano jj,

Efiano4- 13»! 1 + »3«-

La fomma de' quadrati i 17 +- 0981H — SS* '7

E fi ha x =t a?
,

i ' 340

1 liti du

I quadrati, ne'qi
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,

VhJ23*& > *J323*

Poiché prcfi a tre a tre fanno quelli quadrati j fe da io

ori] inirameme tali quadrati , fi troveranno le parli ricercate

E fono I, 6, iB;7 ;4, 179^49

P fi 0 B L E M A XVIfi.

Travate ire numeri tali, clic il cubo dalla Tonimi loro, aggiuntovi qualiifia.

d'effi, faccia un cubo.

Sia la fomma de' ire x,il cui cubo è i'.

E lia il primo «! K i „ «i

l'altro ii .i - «

E le ire conditioni Tono dtmpiule.

La loro fomma i ai xi -f- il ari + ri xi — i*j ss *

E fi ha * =5 i

'!-à,*-tl- 3

Bifogna diroquc.chc il denominatore di quella trazione tia quadrato; che

è lo fleflb clic trovare tre numeri fl> — i, é> — i , n — i, ognuno de'

quali aggiuntovi l'uniti facciano un cubo, c la fomma de' qualifaccia un qua-

Siano i lati de' cubi y *- i , i — e *

il primo cubo fari j>i+- jyy-*- 3? +-

1

Il fecondo 8 — llj —
Il terzo 8

Se da ogni cubo fi futtragga l' uniti fi hanno i numeri ricercati

.

7 - IV- fyy -7,

Reda che la loro fomma lìa quadrati.

Ma la loro fomma i g/y + 14-?/, il quale s' uguagliIW**V * i*i

E fi h»j<=_^

a



di Diafaato: 407

]] primo dunque de' numeri ricercali tiri t^jfii V >1tro i8;77 ,

337) 337S

E il reno 7.

Si pongano adeflb i numeri

*jì*x>
? •*V7<> ,

7''

3375 3375 .

t
Li forama de

1

quali i 4j74°" = *

3375

E lì hinno ìjuArw a 115 , e x ss

P ROBL EMA XIX,

Trovire rre numeri tali, che il cubo dell» loro forami, founitovi quillì-

/ìa d'effi, faccia un cubo.

Sia il cubo della fornirti *'

11 primo numero ai — "
t
n

Il fecondo Ki - lai

il reno " - r>x>

La loro forami Ì 3*1 _ il x ai > in. o 3 «

Bifogm dunque trovare tre cubi , li fonimi de' quali foltratta dal J. Iifci

Se fi pongl il quadratole quello fi fottraggl di! J.

4

Befano j di dividerli io tre cubi

Si riducano ì alla denomininone cubica i6i_

T »«

E fi dovrì dividere 101 in tre cubi, uno de' quali i 115

.

E refla 57 da dividerli in due.

Ma 37 S la dìffcrenia de'due cubi 64 e 17

Onde lì potri dividere in due cubi

Siano i lati 4 — x , e ai —
Saranno i cubi

«4
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64 _ 48* * II» « «1

airi - jsm* *- 171K *> 17

li fommi de* quii i

«Mi — n +t 1 2*1 — ew*x* + lyan _ 4I.

Che fé 17* = 4!

In quella maniera fi trovano i Iati de' cubi_«o e 303-

9' 9!

E i cubi di quelli lati prefi infierne ss 17.

1 tre cubi dunque 115, 64000 , 17813117 fanno ito;

733571 755571

E dividendo ognuno per zió perché liana

.ìli > JH2?° '
e J78iSi>7

75J57'»"*1 75357i«i*

Si fanno tre cubi , la fornata de' quali e_£_

4

Determinati dunque i coefficienti in quella maniera

Sì ha x

. ì

PROBLE MA XX,

Trovare tre numeri tali, che il cubo della loro forum» fottratti da qi

lunque d'effi fatela un cubo.

SI ponga di nuovo il cubo della Comma fri

La [inuma di quelli il t'xt *- i'xi 4- cW * ;xi ss x

E fi ha XJÌ = «7T"i! *- ti *- f
infogna dunque trovare tre cubi.i quali aggiuntovi il ternario facciano

__Digta«i bj) Google _
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Sia y il Ino del primo cubo, ; _ , del fecondo, i del terzo ;
Sari la fammi de' cuòi £W - I7> +- iS

E aEsiun 3cnJovi 3 , fi fictìj <,?y _ i7/ +. ;i - Q dal lato

5

Saranno dunque i hti dc'cubi_£,
_g__, t

5 5

ftt.VQl.ayri^, ^, wi

Li lemma de' quali è n*i + iwi = x

*3

E fi ha x = ;

PKOBZ,Eitf^ XXI.

Trovare ire numeri eguali ad un quadrilo , così che il cubo della loro

fomma, ajjgiunrni'i n
;
;iv.iru Ji lur.', L-u-cia un quadrilo

Si ponp il fonimi Jet, e fari il cubo jt*

E le prime condiiioni fono adempiine

Kcfla che la loro fomma fia eguale a n ,

Ma tutti tre inficine fono ai+W^cc— j . x* =S xx

Onde i* s jai'tó+-.«-3
, . - r

Biformi dunque trovare ire quadrati, da ognuno de'.qmli .fottratti 1 uni

fi faccia una fomma quadrato-quadrata

.

Siano Ì quadrati >< — 1» *-. i

1 numeri dunque ricercati: faranno jn - V , >y +.*}, 37 ~ »
la fammi de'quali i/i.

, .

E in quelli maniera fi fono detcrminati i coefficienti indefimMiMOte

Ora prendili y = : ... -

Saranno i numeri da porli o;<\ r<*
5

, 3*<,
bfom-nade quaf, Si.v' =

Funi IL . F f f
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dangue

PROBLEMA XXII,

Sia la fomma'do^Tiumcri t,cl numeri Sano x, y, z

Dunque I — »

8-, a Q.
B_ !

Onde 14-1 ««/-«ajQ.
Ma Jt 4-> +- i = i

Dunque bifogna dividere li in Ire quadrali , ognuno de' quali fia maggio-

re di 6, a minore di S. Perche fé fofTe minore di 6, allora jt farebbe mag-

giore di i; e perciò i numeri ricercali tutt' inliemc non Direbbero a.

Ma fc forte maggiore di E, allora i numeri diven [crebbe ro negativi.

Perche dunque fi divida ai in ire quadrili di quella forre, G prenda la ter-

u pane che i 11, e fi cerchi qual parte ad erti aggiunti faccia un quadra-

3

Qucfta e fi fa un quadralo, il cui lato e £j_

Ma fi divide 11 in ite quadrati; i cui lati Tono 3, j,i.

Si pongano dunque per adequalitì i lati de' quadrali ricercati

3 - 7' > 3 - 7* . a +- 17»

La fomma de' quadrali i 587*1 „ 161 fr 11 =; u
E fi ha 1= in-

da B rcflino le pitti rie

gZgl'-gZ?.'' .

'
.

"gì*.
1497do PRO-

Digiiizcd &/ Google
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4„

PROBLEMA XXI1J.

, che ogni;

Sii li partcdatijj e li» da dividerli i . WJ . ^7"

Ogni parte dunque forrnttnvU fari un quadrato-

, 64
rerciJj fcittitti rutti rre_j faranno tre quadrati.

M»_I = j£:

4 04 .

Dunque s' e arrivami quello che fi divida in tre quadrati.

'4

Mi quella parte i rampolla di due quadrati, che fono_£, e_j_

> 64 6>

(
Onde fe fc ne prenda uno, e fÙ£_, li dovrà dividere l'altro in due qua-

drati

64

Ma fi puf) dividete in 36, e 64

I quadrati dunque Tiranno 9, jd , e 04 , ad ognuno de' quali Te li ag-

EÌunEa_i_fi avranno le parti ricercate alo, 61, 80;

La forami delle quali i 1

~A

PROBLEMA XXIV,

E poichi in ogni triangolo rettangolo il quadrai

a' quadrili de' lari, limone triangoli rettangoli,

perpendicoli è, b, B t



4 1

1

/ Prosimi
E 11 pongano i numeri ricercati «jk ,

aa*r
, eocauno igsiun.

ii~
-
bo~ -bW

tovi il folido ir. fi ficcii quadrato,

Refta che il fnliJ.i Ji q::^.ìi ir.iiii.ii fij eguale »»*.-
Onde tmiAAx'- g *«,

iTU ss'

Ed cflracndo la udite li hi aiAxl =i x

UB~
Onde aijtS i ,

-

ibS «
Bifogna dunque ire triangoli rettangoli, ne' quali il folido delle Ufi C» al

folido de' perpendicoli come un quadrato a un quadrato
Ma quello 11 fa per lo uorifnja quarto 1

Imperciocché
1

lia il triangolo primo j, 4, 5 ;

Saranno gli altri due
.

9. *i 4"

8. ij. 17 i.

Ne" quali il folido folto i perpendicoli i al folido folto le bill come
io» a 9'.

Si pongano dunque i numeri ricercali grr
, Su* ,

x^

Il folido contenuto fotto di quelli £ $66*6xs st xx
'

'

Dunque i numeri ricercati fono i£ , o
, _ij£

4 i<S Si

PROBLEMA X'xy,

trovare tre quadrati tali , che il folido contenuto folto d'effi , fottrattOTi
<]ui!l.™

;
j,ia iì' citi, iìcci.i un quadrato.

Siano tre iriansuli :ttti:-.i;.t;i , i cui "perpendicoli lìano ibi? 1' l'potcnufo

ridD

E lì pongano i numeri ii«
, \foxr_ SBxr

~dd dd DD
Imperciocché cosi ognuno foitrarrovi il folido *' faranno quadrati.-

Reità clic il foro folido Ila eguale a xx
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Dunque^bbBJ?»! =a irr

E fi haJWJ = 1

Jdi> *»

Bifogna dunque trovare Ite triangoli, che il folijo folto i perpendicoli fia

al folido fono le tali in ragline di quadrato a quadrato

.

E quello fi fa pei il Porifiiia ; e fono i triangoli

5.4,3 . .

'3.5." -

*5 >
£J> > s

Nc'quaU il folido folto l'!poteniifc e al folido folto le ba/ì come '4115

57*.

XXVI.

folto d'e(fi fortrallo di
1
un quadrato -

e flefTc trilioni con oidinc inverfo, e fiano ì quadrati ricer-

*<
,

i!i;<i_, e foiiiacudoiFi da ognuno xt tetteranno qua-

PROB LEMA
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EITendofi per io Problema 14 trovati tre quadriti, il eul folido aggiuntovi

qujllÌvo6lii d'elfi l'accia un quadrato, fi vede che gli rteUt fono anche tali
,

che il luto predetto di due a due
,
aggiuntavi l' uniti fa un quadrato

Imperciocché fiano tre quadrati na, bb, it, quali lì cercano nel Problema

Sari dunque taiùrt +• ai un quadrato

.

Dnnque bici +- 1 fari pure un quadralo;

I numeri dunque faranno come fopra^ij , _o_ , 156

PROBE -E MA XXVIli

Trovare [re quadrati tali, che multiplicati a due a due i predoni, feltrarla vi
I uniti, fieno quadrati

Si (impongano tre quadrali ai, bb, ce, colicene il folido fotto tutti tre

a/bbec, fotirattovi qualfivoglia d'effi, faccia un quadrato; fari ubbie _ aa
un quadrato :

Onde anche bbee _ 1

.

InumcridunquefarinDoglilielIichenelProbleaia 13, cioi 169 , _ij
, 4T 4 >'

PROBLEMA XXIX,' '

Trovare tre quadrati tinche raultiplicatia due adue i prodotti fotrratti dall'
unita Eiano quadrati.

Se Hano i Quadrati aa, ib, ce, coGcchi.il loro folido fottratto da quaifivo-

gliad'cffi faccia un quadrato, fari anche un quadratole il prodotto di due
» due fi fòttriggl dall' uniti.

Imperciocché fieno aa, bb,a, e Ila a _ tabbec un quadrato anche 1
bbee fari un quadrato.

I numeri dunque del Problema 16, tioi H , £_feriranno anche a
100 13 +

quello Problema

PROBLEMA XXX.
Dato un numero

, trovare tre numeri quadratiche prefi a due a due ag-giunto ,1 numero dato, faccia un quadrato. Sia il numcrodato 15?
G

Duo-
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Dunque 'K 'fi li

„ -t-a; +. 15 ss

7/ -t- wt- »5 s3 Q.

« + 14

Bilbgna dunque Trovare due quadrati t i quali T aggiuntovi 14, facciane

due quadrali , e di più aggiuntovi 15 alla loro fortuna fi faccia un quadrato.

Prendiamo dunque i numeri littoii di J4> che fieno lati d'un triangolo

iettati gaio

.

Tali fonone B*,_4 e 6x1

U femidiffererae de' qiuJi .fono 4* -_3i e 3* - 2j '
cui I"411™" aS_

giuntovi 14 diventaranno quadrati, e li e ioddisfatto a due condiiionì.

Rclìa che alla loro fomtna aggiuntovi 15, fi faccia unquadrato.

Mi lì fa i; + 151» — 9

1

4*1

S
1

uguagli dunque a a5*<;

I lati dunque de'quadtati fono 1 e ij

io 15

E ì quadrati ricercati fono 9, l , 55?j

Ma Uba» elle i fittoti Hano lati f'
IM triangola jet. ansaloiit™^

chi
,
prendendo i quadrati formati da citi Jr atetan t 1 q ,

perciò facilmente fi potrà nfolvere 1 equaiione.

PROBLEMA XXXI,

Dato un numero, trovare tre quadrati, i quali ptefi a due a due , fotlrat-

*ovi il numero dato , fieno quadrati . Sia il numero dato 13



4i5 Elminti ài Tifica

Dunque wt-*-xi— ij

*s *- **- ij

Si ponfi» -tv a 15 , e

Bifogna dunque cercare due quadrati, i quali, ingiuntovi il.', fieno q

diati; e la cui fammi, fotiraitovi 13 , (ia parimenti quadrata.

tirali aggiuntovi n, fa un quadrato.

Rcfla che tulli due infiemc, fottrattovi 13, facciano un quadrilo.

Ma fanno 2£x* 4- 1; — a; = 15

4 4** 4«
E Eh» «a 1.

Saranno dunque i quadrati 15,4, 169,

16

Scolio.

E' da avvertirli anche qui, che i Fattori fiano lati d'un triangolo circa un
retto; pcrcM la fornai di (v:t'q!ij.b.ui i.wói termini quadrati.

PROBLEMA XXXII.

Trovare ire quadrati tali, che il comporlo de' quadrati defili 'lteffi ùcci»
un quadrato.

'

Siano i quadrati **, }j, «, Dunque *' + ». ti =!
<J_,

Onde lì dee trovare un coefficiente, dal cui quadrato, fe firortrafigano Squa-

drati de' due quadrati ricercati, il refiduo (ia al cncfScicntc duplo, comequa-
drato a quadrato. Si ponga il coeKlcieolc j^t-4, c li pongano due de'quadra-
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Se da! quadrato del co elfi ritrite fi fotinggino i loro quadrili refia Sjyr

Dunque fyp a y/ g deve effer in ragion dì quadrato quadrato :

Lo fari dunque anche nvy a 4
Mi è quadrilo

;
bifogna dunque, che /j< + yfil un quadrato

Sii il lato i,

E fi hi/

Xiccniimo dunque il propolla di principia ', e due de' quadrati ricercai

fiano 9, e 4, ovvero 9, e ió j lari xi j- 81 +• ijtì =a a*— 501* +- dij,

4

Quelli fono eguali il quadrato fai» dal lato Mi- 15 i

ECtua»,
5

Dunque i quadrili ccrcili fono 144

1

io", 9

.

'3

F/a* de! Libro gufato.

Petit IL.



LIBRO SESTO.
PROBLEMA PRIMO.

Un vare un triangolo rettangolo tale, clic l' ipotcnufa , fotlrattovi l' uno

L» bafe x* - „
li perpendicolo ixy

L'Jpotenufa, feltrarla li bafe, fi

Onde i// ss 1 un cubo a J>'-

Sari dunque il jtriingolo « * 4

Ma l' ipotcnufa, fot [ritto vi il perpen ditole-, die fire un cubs

Dunque *'-4i<-4= ad un cubo

Ma poiché il primo membro dell' eluizione i quid rato, anche II fui ndi-

Sia dunque * — 1 sa t

Eli ha* = ro;

Onde il triangolo ricercato e IC4

96

PROBLEMA II.

Trovare un mariolo rettangolo tale, che J' ipotcnufa ,
aggiuntoAi 1' uno

l'altro de' lati, faccia un cubo.

Sia di nuovo del triangolo ricercato

L'ipotcnufa xx -f- fj

Il perpendicolo 2K/

L'ipotcnufa collaI>afe = ira

Onde
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Onde ìrx = a un cubo ~ "fi

E fi hi r =S i

Dunque il triangolo fi 4 Jìf

Mibirogni,ch=4-i-^-t-j'j'=i idimcubo', ow{roll+->= 1° 1»

M»> deve dlere minore ili i

Dunque il cubo deve effe» minore di 4 , mi anche maggiore di 1

.

Dtvc dunque eiTere tri 4 e 1

,

Riducinlì dunque 4 e 2 alla fielTi denominanonc cubici, e liano ;i, ifi;

Si ùccia dunque un triangoio di 1 e_u. ovvero di là e II

.

PROBLEMA HI. %

Trovare un tttangolo rettane^ tale, chela lui area, aSgiuntavi il au.

meroualo 5, («eia no quadrato.

Sii il [(àngolo 3>, 4*1 5*

OnT*.* f 1= 1
E _Q~Jìì = '

BT "dunque" trovare un quadralo e l'area S un tmnEolo tali, che La

Irato.



4ìo 1 Problemi

Orni; Varca ìiAyy

rr

Sia il la!» del quadrilo ji + jo_ •' -'

y
E fi ha il quadrato yy +- io +- ioo^

M
.

-

Onde fottratta l'arca refla iqi +- io, che i la quinta parie d' un qua-

yy

Onde jn; +. 100 = 0_, ovvero ;o; + loojy = Q.

Sia il laio 10/ -i- s , e fi ha/ = J4

Si fumi dunque il triangolo di 14 c 5^ e fi multiflichino ilati per x e fa*

La fiiaarea
,
agitavi 5

^.»ii;ib*. 3=0.= /

PROBLEMA IV.

Trovare un triangolo rettangolo tale, clic l' arca , fóttrattovi il numero 6
,

faccia un quadralo.

Sia di nuovo il triangolo 31, 4», 3», la cui area i Si».

OndcCr- d = Q.i e 6*x - Q.= o

Bifogna dunque trovare un triangolo e un quadrato , che [buratto dall'i-

rei dallo (IcITo triangolo dia la fcila parte dtì quadrato..

Sia ii nuovo triangolo da y e I

y
E 11 lato del quadrato 111 y —_J

Sari il quadrato yy — 6



di Dfofditta. 411
Che fornitili dall' artijy- 1 retti 6 ro fella parte d'un quadralo.

/X &
.. .-

f

Onde .36 — 6o s Q, ovvero = 4)3, Q,

37

Sii 11 quidraio dal lilo 6y -, 1

E li hi 7 =_8 >

Si prendano dunque i liti del triangolo

4177f 1 4°'5' ,
ì*

J7* J7* ....
,

57°
'

.
/ *!

; ; ;

Dunque 401;»* 1.1I3 1 lóqrJt.

57<S V6

E fi h» *=J_

/ J? O B £ E M A V.
•

Trovare un triangolo rettangolo tale , che il numero dell' are» foltrilto

da io faccia un quadralo

Sia il triangolo 3*, 4*1 5*- 1 '

Onde 10 - 6tn a Oj e 10 a Q.+- 01* . 1

Bifogna dunque trovare un quadralo e un'arca, di un triangolo, la cui fora-

mi ila la decimi pine d'un quadrato

Sia il triangolo jy +-_J_

x>

yy - i_

Sia il quadrato ihj-*- 10 +-_L
yy

ChMggiuniavi l'area, fa *Sv/+- .0 i « qnclU i U d«!nu parte d' u,

quadrilo

.

Onde ioqy roo farà Q, ovvero o;W +- aj

a i; t- 8q/ f (*yy i

Digiiizcd t>y Google



4u J Pnilcmì

E li hl'7 = So.- :
- v ' .—

Sii dunque il triangolo da Bo ; , e il mulliplichino i tlti per x

PROBLEMA VI.

Trovare un triangolo rettangolo tale, che l'area, aggiuntovi un lato,iàc-

Sia dunque un lato./, l'altro i; l'area faraj^

Onde_^jr
"-J_=:.Q_,

ovvero i^r i = Q,
i 4

Mi perchè vogliamo un triangolo raiionafc , fall l'ipoicnufj. razionale i

onde^vi- [ = Qj
E fi lia nni duplicala equalii» '

: . . t .-

Li femidiffirenu

Onde 147 +- 1 =
E fi ha>=jj

aì lati lìmo 14*, c *; o- cogliendo le frsiio-

E fari l'ipotermia. 15*

L'aieaicLt'*; — ~> '
' , ' .

„•.

La quale, aggiuntovi un lato, diventa 84'! 4- 71-3 7



eli Drtftanta. +13

E fi k * = 1

T T
Ovvero in intieri 14, 7, jj .

PROBLEMA VII.

Trovare de triangolo rettangolo tiie , che l'»rs», (binatili vi unilatoi&c-

Pollo il triangolo 41, 3*, fi In 6<* — 3* = 7

E di nuovo do-e trovarli un triangolo lalc, clic il (eituplo dell'area
,
ag-

giuntovi il quadrato della meta del iato , faccia un quadrilo , e dalle cole

dette i 24, 7, .

Si faccia dunque un l ri ansilo nuovo 141,7*, ijv, li cui area ì S^xx

Onde S4»r — 7* = 7

E (iha

Siri dunque il triangolo ricercato in ii.tlcri 14, 7, 15 _ . ,.

P i'O S I fi'Jlf «1 Vili.

Enumero Jato!']?numerosità fia 6.
' °

&
, 1

Sia jr, 4". 5*'

BifT'ni dunque trovate un triangolo tale, che il qmdraro dalla tn«l del-

la frnnma de' lati, aggiuntovi il fcAuplo dell'arca fiiqu.dnto.

Si pongano di nuovo i liti^.e 1 fari il quadrato delia femifommade lr

*XL-*-JL*-ì±
"' " "<

'
'

4 1 4 t i'i t'ir- - - ii
<"'-''

L'area^ileuffcM'l!»' j.1 i-'m* . .r'.'i tV

Mi indie J? *- 1 = Q.^ enafccima duplicata cqualitìi.

La difTcrema i i<W
'

'

:



4H Ì Palloni

I fattori iy, e 7
La fimiJiffcrcnij ile' futuri •> — 7 , t

II cui quadralo ì jy — 7} +-__4_o = +
I

E«l»J>*-g,

I liti dunque del triangolo Tiranno 45, 18, 5J.

Si pongano dunque 4jv, JJJ(,

E l'irci, aggiungendovi rulli due i liti, è ójoux +-751= 6;

Eli hi

p S o b L £ ai A 1 ;

Trovare un triangolo tale, che il numero dell'arca, brattavi 11 fornirla

de' lui, faccia 6.

Eia di nuovo JX, V, 5*1

E 6xx - jx = 6
Si dee dunque cercare un triangolo tale, che il quadrato della femifomma

de'liri, aggiuntovi il feflunlo dell'arci, faccia un quadrato ,

. Ma egli é 45,18, 53;

Oude45«, i%x, 33»,

E li ha ójox* — 73* =5 6;

P*=! «.

PROB LEMA X.

ed m°Jato hccìi*"^"
tCt,"1E° l° chc ttra

> *ffiiunt»«Ì l' ipotenusa,

Pollo il triangolo jx, 41, 5*; (arieti* +- fa=! 4
Onde (i deve trovare un triangolo tale, che il quadrilo della femiforami

del lato, c dell' ipotcnufà, aggiuntovi il quadruplo dell'atta , faceta un qua-

Sia il triangolo ricercato da' numeri^, eyt-l
II quadrato della [(ommi del lato e dell' iporenuGi é vt + v< >-

6yy +
4T+- >

Il quadruplo dell'arca è t/ì +- i\yy +. y>

Pe.



di Diafanto. 425
+- iBy + +- I =3 Q_, il cui Ilio li* // (Sjr

E fi hi j =_j
- 4

SÌ ficcli dunque un triangolo di_s_e 9± ovvero di
5

Onde ita =Bjr, 45», 53*

E l'area, aggiuntavi l'ipottnufi e il lito.i ópxx *

E fi ha i = 4

Trovare un triangolo rettangolo tale, che l'irti, foKritlavi l'ipotenuji t

il lato,fatcia 4.

11 triangolo antecedente rerve;

E lì hi 030»* _ 8ik = 4
Onde x = .

la un quadrilo ,e la

Sii il triangotei 4*1, j«, jet, e fi i foddisfalto alle due prime condi-

scila, che l'irea del triangolo col Ilio minore faccii un quadrilo

M» fa oV -*-i*x:

Onde e>* +- ; = 0.= 9

Eli hi * = I

Dunque il triangolo ricercato fari 3) 4, 5

PROBLE MA XIII.



I Bnblml

L E M M A.

Siero due numeri, la cui Commi t quadrati , carne 6, e ; ,
trovi™ infi-

nir i n.:. :ra:i, ognuno dc'quali multiulitato in uno de numeri dm , e 13-

giunrovi l'altro, faccia un quadrilo.

Sii il quadrato *v 1- ur -i- 1 ; muliiplicato pt! j , e aggiuntovi 6 fi

Sxk —6x-*- 9.

Se fi eguaglia id un quadrato, il cui lato i 3* _ 3, fi ha k = 4.

Il quadrato ricercalo dunque i 15 ;

E ndr niello modo Ce ne ponno ritrovare infiniti altri

.

Sii ora il triangolo «j il", <?r:

Seconda riamen le ni" i- iSt = Q.

ab-*- robyy „ xnabb 3 0_

E fé a fi ponga quadrato, lì averi aab — lai* *- ibyy^z Q_

Che fc aib ~ islb *- ai faccia un quadrato, fi i ridotto 3 quello,' che

per il Lemma fi trovi yy, coficchi tutto il trinomio fia quadrato

Ma aa£ _ iabò +- ib è l'area ab multiplitala per la diflerenta de' Iati

ai, e aggiuntovi il Ino ai.

Bifogna dunque trovare un triangolo, la cui area moltiplicata per 11 dif-

ferenza de' lati, e aggiuntovi il minor lito, faccia un quadrato.

Ma quello Cari j, 4, 5.

Onde * =J 4, li sa j. Dunque l'area multiplicata per la oifferena» de'

lati, e aggiuntovi il lato, fa 0 ; onde per il Lemma yy fari 15 , e / = 1:

E poiché per le cofe dette di fopra x — " , fari x —.41

Onde



iì Dìofaato , 41 j
Onde il triangolo ricercalo fari 16 , ji , 10

19 19 io

[PROBLEMA XIV.

Trovare un triangolo rettangolo tale, che l'arsi, Coltrinovi l'uno a Fil-
tro de bri] taccia un quadrato .

Sii come primi ni, ai*, rf<

Onde ni»t _ ax a Q.
E _ li* ss Q.
Se fi ufi lo fieno metodo, di cui s'i fitto ufo nel Problemi antecedente, G

trovi aabb — labi +- |Ì£f = Q_

Onde fi deve ritrovare un triangolo , nel quale il folido dell'irei e della dif-

ferenzi de'Iin, aggiuntovi il Ino minore, faccii un quadrilo.

Onde ferve ,1 triangolo 3, 4, 5

Polli dunque i liti jJ() 4v, ;«

Siri ó,* „ 4*= <£

Dunque lìi tfxx „ 41^ yjau
E fi hi * =_4_

d - »
Onde folhtucndo nella fecondi equaiione,e riduccndo ai minimi termini

fi avetì 6 *- sa Q_
Se fi ponga y =3 1

Siri x - ±_
5 ...

E il triangolo cercato fitì _ti_ , •*
S «

5 S 5

PROBLEMA XV.

Trovare un triangolo tale, clic l'irei, fottrattavi tanto ripotenufa,quin-

Sil il triangolo**, he, tx, di cui

L'area fa A*W
0*A*-«
E A*x _ « ^

Sia dunque jtfwf — « =

Hhh ij E



4 j8 Elementi di Fijlca

" Efjha* = a
.

^ -J»
Soaiiuendo nella primi li hi Aia — Aac *- acyy =: Q.

Si dee dunque irovare il quadrato yy, che moltiplicalo per il piano «

dil Imo e dell'ipotemila, aggiuntovi il folido di ^, a, ed a - t; ci..; dall

ar.a J.lfipotcnura, e dilli Materna dallato c dall' ipoienufi ,iiccia m

? Sii il tc'ungolo di pimi limili """> e i

Dunque mVmui . yy^vnm— Val . mm . bm zum-'-isQ..

Pongali = ram . bm-wW-I | e fi averi a.' +- iwfh - i»k+-ìb™

SiTdunque un Iriingolo firnile de' numeri 4, !i | cioè 17, 15, 8; e fa-

li yy s 3*

Il folido dell'area, della baie, e della differenza detli ipoienufi e dell» bi-

ll piano dell' ipoienufi e della bili: = 1J0
-

Se fi railtipliehi .3r5per 3 o,li ha 4136; e li feltrassi 43»° ,
«Ha il qnv

Ora dunque fia il triangolo 81, ij*, 17*1 e I"*

Onle il triangolo ricercato Ì_8_, 1J_,
i?



di Die/auto. 4*»

PROBLEMA XVI.

è il Lemma del feguente.

PROB LEMA XVII.

Trovare un triangolo rettangolo tale, che l'irei, aggiuntavi tanto l'ipo-

LEMMA.
Dati due numeri, uno de' quali mal liticato per qualche quadrato, e Tol-

tovi l'altro. Uccia un quadrato, trovare altri quadrali maggiori , che fac-

ciano quello [Lello .

Siano i numeri 3, e 11; C & ;<« — 11 a M
Bifogni trovare un litro quadrilo, che faccii quello iflcflb.

Sii li +- lai *. aa; e farà

;na + 6ai +- jaa _ 1 1 = Q_

Onde 311 + Are +- tó a Q_

Sia il quadrato dal Ino 6 — is

E fari 3=1-1- Are f bb a ii _ 4*s *- 4S1 ; e Ah* E ra ófl 4,4*

Suppongali s a j','a 3 8; fari t a 61

Sii ora il triangolo ricettilo ax, ix, ex

Dunque Axx ex a Q_

E A> 4- 3« a Q_
Sia + ai a jyt»

E lirì al a tyx« -. Axx

Onde 1 a a

» - A
Solìituendo nella prima

Si ha A™ +- <*y/ — 4" a Q
Di nuovo dunque dcvtfi trovare un quadrilo, il quale multiplicito nel pia-

no dell' iporenufa e del lato, (attrattovi il folido dell'area, del lato, e del-

ti differenza dell' ipotermia e del lato faccia un quadrato : il che fi hi dal

trogolo antecedente ,7, .5, 8
f

/'

Ma il quadrato trovato jtì è minore dell' area, c x è negativo .

Bi-



4?o I Pralkini

Bifogni dunque cercare perii Lsmmi un altro quilnm , the faccia Io

Arilo.

Sii 670 . clpollo il triangolo 17*, ijr, 8r, la cui arci è loxx,

Si ha r =i E

PROBLEMA XVIII.

Trovare un triangolo rettangolo tale, che divìfi i fuoi angoli acuti

parti, il numero Jd fccaotc l'angolo lìi raiiunile.

Sia AD 51, AB 4*, BD ì*

BC= j ; fari CD = 3 - 3*

Ma per la fuppofiiionc BD . DC : : AB . AC .

Dunque 3' . 3— }x::$. 4— '

Dunque AC =: 4 *

Rella,che AC = AB' - BC
Dunque 16 - jm +-' lóxt a id« +• J

Trovare un triangolo rettangolo tale, che l'area coll'ipstcnufa faccia un

L'Iporenufa ta -
E la prima condizione è adempiuta

Ma elfcndo l'area x, tira il prodotto de" Iati 2* : onie Ila uno x , l'ai-

Bifogna che ai

Onde aa +- 1



dì Vkfmnte. 43

1

Bifogna dunque trovare im quadrato,, che. se crefciuto d'un binario faccia

Sia il quadrato +- 1/ 1.

Dunque// +- 5/ -t- 3 = ad un cubo dal lato/ _ 1
;

Pongali /' — 4// = 0 ; e fi ha / =. 4; onde a = 5 , e il quadtato ri

.

Sia dunque di nuovo l'arca l'ipotcnura 15 _ x ; uno de' lati 2 , I' al-

E poi -hi i! qi

AI A XX,

coH'ipaienufa faccia ani
circonferenza un quadrato-

Sia l'area x

L' ipotermia

Un lato 1

La circonferenza fari ni -1- 1

Onderai +- 1 = Q.

Bifo&na dunque trovare un cubo , che, aggi untovi un

quadralo.
. .. .

Sia il cubo y> — JW +- y — 1 >' e "ggiuntovì un bi.

Sì ha/ - w * v -i- ' =_g?

E fi ha/ = ondosa 17

4 4

Sia dunque ]' jcoteaufl 401 j _ x



4Ji -f Problemi

Relts che il quadrato dell' iporcnufa fìi eguale ai quadriti de" iati 3 e £ ha

*= faggel^

PJÌOBJLE^^ XXI.

Trovare un (ringoio rettingnlo «le, che II numero dell'arca, aggiunto-

vi un tuo, ("uccia un quadrilo, e la circoferenia un cubo,

La circoferenta dunque 4*1 *- 6x 2 a ad cubo;

E pecchi li pub divìdere per * +- e G ha 41 -t- 1

,

Dividali qualfivoglia lato pei r *- 1 , e ji averi 41- -•- 1 a ad un duho.

Rcfla che l'arci, aggiuntovi un lato Taccia un .quadrato

,

Ma l'area i t'< - 3" *• <

Onde quell'area, aggiuntovi il lato w 1 i eguale ad un quadrato

Riducendo alla ileili denominaiione

,„ + m +. , =

Ma quelli fraiioae e l'iftefli che i* +• i

Dunque 11 -1- 1 a 0_

Era 4* -i- 1 a ad un cut»

Bilbgni dunque trovare un cubo duplo d'«n quadralo,

Lo è B rifpeliq a 4;

Onde il triangolo lira .££ j JT
I S S



di DhfdtitQ '.

L E M A

Se facciamo ufo dello ileilb metodo

s Q, t u 4- i = ad un cubo.

Onde fi dee trovare un quadrato duplo d'un cubo

Sia egli 16 tifpttto a 8,

E lì ha ita 7

P R O B L E M A XX III

Trovare un triangolo rettangolo tale, che li ci reo n ferrala fu
draro, c l'atea colli tirionfereim Ha un cubo.

Sia il Triangolo di r, e di i

Onde *i = 8

Onde 8 *- _R_ i = ad un cubo;

E riducemlo tutto alla iicfla den



4J4 1 Prihkmì

Onde io' = ad un cubo

Ciò clie fi puù tare in infiniti rasili:

Mi bifogna proccurare, che il quadralo n.i fa maggior d'un binario
;

perchè X ufciiebbe negativo; e minore d'un quaternario. Imperciocché fe

fi ponga eguale a 4, i farebbe 1 ; onde la bare farebbe o. Se fi ponga

nupaiorc di 4,1 farebbe una fra;iane,e li bifc farebbe negativa. Sia dun-

que a« a *«>i e fi ha a = ; e M = M_

J 4

E polche IS_ deve effere maggiore di 1 , e minore di 4 , farà i! mag.

V- 4

giare di 8, e minate di 16

Riducanfì dunque 3 e 16 a uni frazione quadrato-cuba ; e fia ;n , 1014

04 o+

Il quadrato-cubo intermedio è fio.

<4

Onde fia i' =: 729 , e fi ha il a 17

Onde fi ha il triangolo ricercato.

PROBLEMA XXIV.

Sia la circonferenza £4 :

L' Area = x

Uniste a 7
L'altro a _ìv

Sari l'Ipotenufa a (-4 4 f — !*

E perche il quadrato dell' ipotenufa * eguale ai quadrati de' liti fari

aooo- „ hSj. _ 114» ^0^1) -^_4^= yy



di Oitfiatfè.

Bifogna dunque, che io+B — jf< — 51084* fa un quadralo

Ma di più per fona del Problemi 04 +- * = Q, e ulte II [duplici,

ti equalitì; per cui fi irov» * = 175 f 4P = all'are»

«5
Sofl.ruen.lQ un lai valore nella ultimi equazione fi ha / ss ro +- s_

9
Onde fi determina il triangolo,! cui Uri forra

PROBLEMA XXr..

j-;;./'.- '_ l,n
'.

il"i dae quadrati colli radice, e divifo per l'altro

L'ipotcnu^ sa

E fi foddisfa a due cnndiiioni

L E M A

Trovate un triangolo rettangolo tale , che un lato ila cuba ; P altro

Ha cubo Coltrinovi il fno Iato; l'ipotcnul» un cubo aggiuntovi il fuo



4;6 Ì Pratleaì di Dio/auto.

Sia ripotenuTs n> *- x •*
1

La bafe « „ *

11 redo fari H»

Ondt vx a ad un cubo a x' ; e il li « a »
1

Dunque il Itàngolo fari 6, 3, io.

Fine del Sefio , ed ultimo Litro dì D'infanto

Aleffandrìna

.
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