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VI 
divertimento. all0 fpirito, ma di giovrtnento alfa Societh. Io ebbi a ticever 
de’ringraziamenti dagli abiranti d’un porto vicino per aver potuto prevcnire 
i danni d’iina inondazione di inare,  afpettata ed arrivata conforme ai iniei 
principj: e in quefl’aniio ( I  781.)  coi principj del Nuovo Ciclo di. Lune da  
m e  fcoperto I’anno paKato, che fi vcdri ncll’ultirno Articolo della Sccoada 
Par te ,  avendo preveduto in  pieno la qualit8 dei inefi corfi fin’ora , ho po- 
tuto prevenire diverfi pdTdor i  e interell’ati lie1 negozio de’ grani fopra I’in- 
feliciti del raccolto. che nbbiaino avtito. Quanto poKano emer utili tali  rego- 
IC in tutta fa vita, voglio Iafciarlo giudicare agli altri p i i i t toh  che predicar- 
lo i o ;  qualche cofa ne dico nella Prefazione, e in altri luoghi del Libro. 

Or efXendo da gran tempo cfaurita la Prima Edizione, avrei voluto darne 
iina feconda , anche per riforinare la p r i m  , fatta u n  poco troppo i n  fretta. 
Ma per alleflirla mi mancb fempre il tempo fin’ora ; tra un’ i n f n i t h  di core 
d i e  avcva raccolte , non era per me miiior itnbarazzo fciegliere quello ch’ero 
bene d’aggiugnrre ,d i  quello foKe ineglio d’oinettere. In  tine h9 aggiunto, 
rirtcato ancor piL , carnbiato , riforinato varj Articoli della Pritna Edizio- 
n e :  110 co:npiro l e  ‘Tavole vecchie, IIC ho poffo ( t i  Nriove: ho poffo pu- 
re nuovi Articoli di pianta, come quello della Marea del Golf0 di Vene- 
r x z i a ,  quello .%I fhroinetro nella Seconda Part? ,  q!icllo del Freddo, in3 
~nrticolarinente g:i Ultirni della Prima e delfa Seconda Parte i qt.iello re- 
I3tir.o alla Tcoria , queffo alla Pratica: in quello ho lafciato un poco di 
vu10 all’ immaginazionc ; in qilcflo nii h n o  tenuto pih It rettainente ai far- 
t i ,  ncl tracciare i ininori e tnaggiori cicli ddle /r’agioni, che fono I’nltimo 
e i! maG,no oggetto di queffe ricerchc. I n  fom.n.l in  fatto di illete;,rc , 
A i  Itagioni e di t empi  , troveranno gli ainato:i una txI varieti d i  core 
d a  pafccre h f c  I’intelletto, o nl:ncno la ciiriofirk: i l  reguente Indice dr- 
xLi ./frticoLi p r i j  darn:. un picco!o indizio. I1 Gi:vnnlc chc d’annc, in anno 
anJ:E, , . f in~h& a L)io piaccia , continaando, poi.gcr$ I’applicazione di queRi 
pi incipj agii anni paiticolnri. Sia gradita la inia briona volontk. 

15. AgoRo ~ 7 S r .  
1’. S. Non diro io nu:la dc-p,lf oppofitori delle In,ll’ucnze M:ttoiologiibc dclld 

Lwzu.7 si ctiflingu? tra queff i per I’autoriti I’illullre inio A:nico Sic. Ab. Fri- 
fi , ne1 p:iii;o de’ fuoi Opufioii  Fi/oJojci recentcmente Rarn;>aci i n  Milnno. Ma 
qudnto af punto, principalc ,, che riguartla i inoti del Baroinctro dipendenti 
dalla. L u n a ,  gli 110 rifpoffo in  una mia Memoria infcrira nell’ dtiino Vo- 
lume dell’ Accadeinia di t h l i n o ;  ed  Iio. provato che queffo grnn Materna- 
tico, ne1 calcolare la  qnantiti di  qlieffo i m t o  (lei LSaro !ne t~  , 112 omeffo 
due eletnenti eGoziaI i ,  CIIC Con0 1’ inerzia , e  I’eIaR iciti, d?Il’ ar ia  . Qi.into 
ai cainbiamenti tii tempo eci ai Punti  Lunari ,  credo ({’aver prcveniiro le 
h e  difficolt’a nella feric di qriclto Libro, ftsgnaramentc all ’  hrt;colo V I I I .  
Parte,  11. Molto inem pirlerb d e ’ p i h  piccoli caviili promo% d.1 a l t r i  , c h  
rnoi’trano d i  non c9:nprendcr n6 pure lo f l a t o  rlella qt1iltionc . CoIIe dil- 
pute pc-r lo piii nulla Ti guaifagna, e e r t o  G pcrdc u n  teinpo prcziofo. Cre- 
do i n  fine , c h e  t i  debba lafciar cll;nuno ;??iifare pacifi;a~n~=ntc. a inado fuo . 

I n  qitelta Terra Edirioni Conofi e I t f e  le TavoIc fino atl’ann3 Corren-. 
re ,, ed aggiunti qga e Ih varj fquarcj non i i i u t i l i .  

IN- 
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A L L A  P R I M A  E D X Z I O N E  1770 .  

on crcdcrcc potcr alclcno dnbitarr ,  t h e  r e  qli Uomini di  t n t t e  IC N Nrtzioni d c l h  terra fi nnifcro per opera;c di  conJi.qlio concord6 
a1 Cmun bene, non dovc fe  infinitamenre migl iorarj  14 J h t e  del gcnr- 
re nmano . M a  l’idea dclla repnblica del gcncre  umano k una chimera 
son meno ,  chc q d l a  dclla prscc pcrpetua e n n i v e r J i l e ,  per ;dnA q!ef.# 
ragione, pcrchk la naturale c n p i d i t i  , fie’ p e p o h  #on meno ,  L ~ C  nr,el’ 
i n d i v i d u i ,  con iJforzo in/;rpcrabilc da per fe , ccrcd Jcmprc i l  proprio 
bene, e i l  proprio meglir A p r t f e r e n m  del bene,  c 
del meglio comnne. 

$aJcrebbe per rni*c$orare $1; a f a r ;  dcll’ lcman. gmcre  , chc F e f C g M i / l - C  

u n  p r o p t t o  p i ;  moderato ; rd i , che 51; ruemini, e ie naLioni poncfcrr 
i n  erere ,  e comwnicafero t r d  lor0 le not iz ie  clie hanno , in  fntto d i  jcirn- 
t~ c d i  a r t i .  CiA in tan to  vsrrrbbc a formdrc qncllo, chc il JlCrwl.waio 
fir,(gcri , c  chiarno Iiiventariuln Opum Humanarum, la liifa dc’ capitali 
del genere umano: ciok d i  qunnto  per n a t n r a ,  e per urte , in /; ieN- 
ze, e i n  Iavori ,  ncgli antichi 0 ne’ recent; tempi, o ne’ colti popo- 
ti, 0 ne’filvagc$ , nei cet i  , o rtexli  indivrdui , o in  qnalnnqrve modr 
V’ A /bfir/b d i  wtile e d’ inLqepofo a1 mot~do . I1 q m l c  Ievrntario f i i i t s  

e d i p - i t o  che fofe , sltre 1’ u v 6 t n L a n m ~ t o  dellc f i i c n w  , pnrl,rndo [ala- 
w e n t e  delle cofc d i  p ra t i ca ,  ri/nltercbbc probaOilmentc tntto cib , che 
t un to  ji dtjidera , j cerci , e poco ji t r o v d :  su otrimo cerpo di lc‘qgi 
per .qoycrndr i p o p o l i :  nn piano Ri vcra cconomia pubbIic.t c p s i va ta  
nn jflcrna di  pcrfcrra mordlc; I I N  vcro r n c t o d o  d i  ngricoltura can int-  
t e  le rue ar t i  minilfrc e colI4zterali ; mille rernodr per Id z i r a ,  ton rrn’ 
inf ini t ;  d; macc}line ed invcnzioni  incceffnoJi, a m.inierc J i r i l i  d+ a d o -  
pcrarle, a f e r v i g i o ,  e P i d C C Y C  dcgli ~omirr i ,  iv tn t fe  I t .  ,liIwrozio?ai , c 
circojfan;le , in cni J ;  trovAfcro:  [ovg t i~e idc  j;)rJc i n  f ine  M N A  Cnona 
M c d i c i m ,  rcq,qiungcndo ai medicamcntr e mtrorii J tndiat i  quanto Y ’  1 
di rimcdj qua/; fpontanei ncll’ d e ,  nelle p idr i re  , nc’ fojf i l i ,  t r e ~ l i  uni-  
Mali 3 o d i  Jecreti prczioji , f ipol t i  in mar to f i r i t t i ,  e d i l p r c z z a t i  li- 
bri , t? Wile cdpannc, rielle yili o f i c i n c  , n d c  donne , ne). pdlforr , nci 
fclvd,qgi.  T r R  t a n t i  vdn tagg i  p c n f o ,  che vi J t w b b e  anchc qrrello di 
COnoJiere con inconctpibilc fvutro le  r r t rcz* .z ionr  natlc).,ili dci tempi 
qM4liti dtlle j f ay iqn i  e drllc ~ i i n d t e  , / i l  che R qnello ,che dccta 14 !’NO- 

wcro,  o crcduro 

b N A  



x P R E IC A Z I O  N E. 
n R  f,6ca ,J aqxiutzxe,Te una raccolta d i  o f c rvaz ion i  lunghe e ben p r e f i ,  
con t a n t i  l e j n c ,  che pur noti Sono a i  marinaj , a i  contadini,  a i  pa- 
por i .  

Mu, febbenc 1~ cul tura , la  lctternturd , In p a m p a  t’l commertir 
in q u c j n  e t i  abbia frlcilitato e aperto,  almcno in Europa ,  la comuni- 
caLione delle n o t i t i e ,  injinitamentc pi; , cbe due  f i c o l i  avant8 ; no& 
o/)ante io pc?r d u b i t o ,  che in  queJto lnventario compiuto,  q m l e  j con- 
cepifcc, e qualc j richiederebbc per tutti i bnoni e f e t t i  accenndti , e 
chc per alrro nientc cccede la m i f n r a  delle c o b  umane , anche nello pa- 
t o  i n  cui  f o n o ,  j i a  tw t tav ia  un altro uoto de’ Filo/bJi, itrrpofibile dla 
PO$ e fe t t ivamente in  picnrl ef icuz ioncb E la ragionc f o m m a r k  e 
quelf’ a h a ,  che dipende dall’ incompo/jibilita d i  certe co fe, o con * I -  
;ra pdrola , dallct l imitaziane originale delle creature.  

Jmpercioccke tnt tc  Le grand; i m p r e f i ,  come firebbc qnef la ,  richiedonr 
un t r ibunr l e ,  e u n a  [ocicta di  corrifpondenti, vicini e r i m e t i ,  r o t t o  
u n  capo e dircttore: che vu01 dire, richiedono i n j e m c  nno ,  e molt i :  
uno, perch; un f b l o  pui formare un piano,  o difi‘qno ben i n t c / o ,  finza 
cu i  nierrtr ji pub f a r 6  d i  j p c m a t i c o  e d i  buono : molti, perch; nu 
non balfa a muovcre t u t t a  la  mole dc’matcriali chc occorrono. Ma i 
moLti ( o h r e  gli  oflacoli c j c rn i  , che devono incontrare dagli  altri ma- 
minr , {emprc drrpoj’?; a deprimere, fcrcditare , traver/kre le core in 
C U I  non entrano e$’ ) o di f iordi  Ira ioro , o di  f o r z c  di/;rSwali, J; 
ContraIfafio , e j diflurbano p i # t t o f l o  chr coadirruarf; . L’uno , che dcvc 
aver ana i ra f i cnd tn t r  e q u a j  d i v ina  f o r z a  di  fpirito, o non j trov*,  
o non dura /;’no alia pcrfczione dell’opera. E cos; gli a f a r ;  del gencrs 
nmmo devono anddr f impre come pofono; ed in  etcrno rimarra imper- 
f e t t a  la  fabbrica delle f c i enne ,  e dclle a n i ,  della politica , e  della mo- 
rule,  dell’economica , dclla medicina dell’ agricoltnra,  dell4 pvatica e dell4 
teouicrl del le  c o b  ; n: j i  avera tnai finita un’imprcfd d i  momento, fe f o r f c  
non /;d t a l e ,  che b a j i  i l  t a l en to ,  e la v i t a  d i  u n  uomo foLo per e feeguirla . 

M o n  p e r ;  devc 1’Uorno r~maner/ i  incrte ed ~ ~ s o f o ,  abbandonandoji 
ad una Genic d’ i gnmo  dcjfino, che JtreLbc il pcfimo , e 1’ cflremo. Le 
 EO^ vanno , come v a m o  , tollerabdlmente , e conjiderato il  t n t t o  , j i  
vedra chs non pofono meg1io;perche tutti qut l l i  chs  dirigono i gover-  
ni delle cofc, f ludiano i n  c f f e t t o  per f i l r  i l  mcqlio . Anche tra’ privari  
#gnuno ,  chc abbia q u a l h  lnme e talewto,  d& daL cam0  [uo contri- 
buire quanto puh , a c d t i w a r e ,  promuovert, e pcrfcuonare qacgLi 0 , ~ -  

g e l t i ,  che Jono della propria man jone  6 profefione. 
ik% pi faci lmenle  J’ a t t r m e r l a  u n  altro l l r fc t to  umano ,  p u c n t e  dd - 

gli JcJi principj ; ed k quell0 di trafcorrere Ic<<gtr”entc aRli cjtremi ; 
del chc abbiamo tutto giorno cJkmpj &en manifeJti .  [In tempo f u  ri,;n 

molto lontane , qnnndo ,gli Uomini , pe[ando con f~serchro momrntr JII- 

p a  i u i t c  Le coJr ,  dnvano corpo allc f r i v o l e n u ,  e alle chimre:  e un 
A l t r Q  





xi i P R E F A Z I O  N E. 
Curl la f o r z a  della L u n a  a commovere con ccrti periodi 1’ncqnc del 
fnare ; e tutto efendo nell’ C’nivcrfo legato , non era incredibile qwalche 
influetiza [u lh  terra , e m a  corrirpondenza e Aipendenza [camhie- 
vole con tu t r i  i v a p i  corpi i e l  Ciclo, comunicanti t ra  lor0 con dell’ at- 
t i v i l la ,  ed imprefione , permeante da <qlvbo a globo, fuori del ycicolo 
deila luce . Scnza elevdrj  a contemplare qucpo nefo t ra  i globi mor4 
d a n i ,  quclf/t irradiuzione fiamltevole di azioni  , di rcaziotai , di pd-  
/ ion;,  non f a r i  pofibile di  comprendere I’ ori‘qinc di fenomeni circonter- 
repri ( larc’ciando pure la f h  a t t i v i ta  propria alia t e r r a ,  ed a ’ f w i  
eicmcnti ) ; molto meno la generanione dci grandi e f f e t t i  nell’Armo5- 
sfera , partitslarmcntc de’ cAmbiamerPti d i  tempo chc Tono 1’ o,fLqetto del- 
l e  nojre ricerche. Vedete 1’Articolo ultimo della Prima Parte . 

i i  Verulamio, ncl fever0 e luminofi  efame chc fd di tntte le rcien- 
, conoficndo 1’ A/trologia infc:ta di  molta fuper- i z ionr  , non per quefin 

0s; qutl patad’ Vomo bandirla ; bcns; voile, che fi pwrcqafe, e ne /&. 
f i r i r e  i modi c i t o n f i n i ,  dirhiarandola unrZ parte d e l h  vera Fi/ica 
( De augmcnris Scient. L. 1 x 1 .  ) .  

Nei v a r j  T r a t t a t i  J i  Roile fi v c d e ,  che q N e / ) o  rifc‘chiarmo Filofifo 
riconofiew 1’ Ajfroloxia F i / i c d ,  cioe le  emanazioni , e le  i n juenze  de’ 
corpi cele/tt [Oprp 1’ Atmorferra tcrrend, e gli d l t r i  corpi fHblunari.  
F u w i  qwalchc attro Filofifo h,qlere che non infclicementc tenth di  G- 
feguire pian9 indicato dal Vernlamio per pur‘fare 1’Al)roloRir : t r a  gli 
altr i  Giovanni Goad ne1 Libro che intitolb Afiromcteorcrlogia [ana ,pub.- 
blicato a Londra ne1 j inc  del profirno fccolo - : d l a  p a n  lucc dclla Ft-  
l o ro ja ,  libro , che t i m e  u n  diprelo mez.zo t ra  la [uperfiizione antice 
c In totale incrcdulita modcrna i n  , fatto di pronopici Metcorologici. 

Finalmcnte inv i ta t i  cot prcmj dali’ Accademic i p i &  qran Matema-  
t i c i  di  queJla e t & ,  a contemplare il Elnfo e RiJnfo d e r  mare; ne114 
manife,?a cuufa delle naarec , per 1’ aaione dclla L u n a  e del sole, rav-  
yifarono una forz-a con/irnilc per nc@arc I ’  Atmasfcna ; d a l b  quale a,+ 
mzionc  ragion vuole , che nnfiano sbilanri , t urbamenti , CAngiarnenti 
ncll’ Aria , chc ji troveranno d m q m  le<qdti a de; principj coJanti e de- 
terminat i  . T a l c  ancora 2. i l  lin,cua,qLfio dei de t t i  Enciclopedipi, in t W t t t  

gli articoli ,  che hanno relazione a quclfo Arfamento , 10 crtdo che [e 
gli Alfronomi t w e f l e r o  volta 1’ attenzione da qwrjl*  par te ,  e fi .fo/fcrb 
applicati con detcrminato j n d i o  ad inveJigare le  mutazioni  dell’ a r i a ,  
ficcomc riufiironra a fioprire tante cofe inn@et ta te ,  e qua/; incrcdibii; 
rapport0 a1 ciclo rd a1 marc, cos; molto lumc avrebbero Ipdrfo in que- 
Jfa materia cornune involuta delle Jtagioni incoJanti. I n  f a c t i ,  coll’ a, 
verla f o l o  occa/ion~lmenta toccata, hanno pcrB indicato l e  caufe gene- 
rali , aperta una prada , daro ma j l o ,  che f e r v c  di qualche quida;  e 
la teoria coll’alz~logirz delle nunc. ha /;rvito almeno per ji$m-e certi 
pnnti di ofervarionc . 

M a  



('1 Vedete Mayrr, Operd Po~?humrr Vol. 1. colle nnnotnzioni del Sig. Li- 
chtemberg; Lamberr, Nucw. Mem. Ai Bcrlino I 7 7 1  ; e partico1,irniente il citato 
Dilcodo del Sig. BocAmann tUl{a perkttibiliti clella Meteorologia. Per perft-- 
eionare una rolta 13 Meteorologia, wnvicne irnitare gli ALlronomi. Itabilifconn 
quelti , dalle oficrvnzioni, delle leggi generali , i moti mcdr er., indi cercmo le 
difuguaglianze , con che predicono, qualunqx fenorneno AAronainico per quaitrli. 
'(W tempo. Anche !a Metcorolnp,ia ha delle rcplc gmerali, e del fenomcni 
periodici , conx r ihlrn  evidcntemente da qurlto libro; conviene rilevare le ;a- 
berrazioni, le vicende pnrticolari : Ce fi kopriri tra quelte e qtieilc ut1 ncllc, 
lara Ottcnuto i l  gran punro di potcr prcdire It: ffngioni. niiclae queffo n n i l b )  h ? 
molt0 avanzato in queflo libro, e G avatizeri col moltiplicdre ie oflervazioni e- 
Carte. Profondonfi da'principi niolte femme per ]' Altronotnia, e ben piill1 ;men- 
re per le fue grsndi utilith. LO Jcienza Metrorohgica intevr(/* t l ln  mcno I' U- 
man generc,  dice il SIB, Lambert, perch; non J'abiria n fare qunlrhe csfd mCk 
per e l a t  
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dotte orcupazio#i, intrapreje e contin& p o i  /;no 4 l h  /ad m r t e  nn 
Giornale non interrotto d i  olfcrvazioni Meteorologiche qniv i  i n  Pado- 
v a  ; le qaali continaatc anche dopo dal Sig. March. Abate digni'mo 
di 1 H i  Fig l io ,  formano una rerie di 4.3 e pi; u n n i .  

M a  vccchia P altres; la qcrcrela di molti altri Dotti fop'oprd il POCO 

w / b  finora ricavato da tanta rnolc di  olfervrdoni .  XI Sig. HolmAnn 
dell4 S e c i e t a  di  Gott inga,  ne parla con grandifi'mo difi'opregie; 
In;, corne da qnalche alrro ( poiche non m m c a  rnai chi , o per nn Juo 
modo d i  pcnlaru., o per Jngo lar i z zar -  3 fi opponga alle opinioni comn- 
ni non avrebbc mancato , che non uenrfero del tutto &andonate. 
M a ,  olrre iL giudizio delle Accademie che tu t tav ia  fignitan0 a colt;- 
varle ,  e 1' ufo uario , chccchl fi ne dica , i l  quale da q"@e O~CYV,+ 

Lion; , e a lame della FGca .) c rdnche d i  notizie pratiche, $c n' 
t ra t to;  repa [empre La legittima di fera,  di  non e f e r j  ancorA raccoita 
copid fuficientc d i  qucJ)c ofervaz ioni ,  almeno per c a v n n e  tutte qnsl- 
l e  fondnte con fepenzc ,  che J ;  pofono de/iderrcvr. 

~omwaqae  / ; IC di  cib , par la corte/;a del Sig. March. Abate Polcni 
avendo i o  i 'agio di eJirninare IC fuddette OTervaLioni di  40 anni fa t -  
r e  in I>adova, che fi legano colh /;rJI;.pcnti mis proprie , ed cfendomi 
parlo qurJ3.o u n  twrnero di anni 3 e d ~ '  f a t t i  molro co@derabile, bo tcn- 
tat0 di c a v o n e  qualche frntto, cd k qnello che nel f i p e n t c  libro 
trover2 c S p o / t o .  Iujngarmi-  che non debba aver pi); tanto luogo 
la inJultantc dimanda chr jl faccva : a che iervono tante OiTervazio- 
ni r' 1>01ch2. rifc/ltcra, /e non m' inLqanno 3 che firvono a qualchc cofa. 

€lo  avuto nello F e f o  tempo con egudl corteja dal Sig. Tommaf i  Te- 
m m u ,  celebre Architetto 3 e ln,fe,pert Ventto , dif iepolo del mcdefimn 
SiF. ' >  Mctrch. Poleni, un pninqfiennio d;  f imdi  ofervazloni , &a ero  fat- 
t e  i n  Vcnenia , nclle qnali contsntndo/i in oltre l 'annotaz ion~ qHotidia- 
na del Fla//b e RiJqfitfo , qNe/la PorlC grsndifimo lumc e flntiamerr- 
t o  per le regole Meteoroioc$che , cke pofiia he d e d o t h .  E perch; quefle 
Ofcrvazioni  , e i Lor0 riJidtati,J rifcrivano a/ noflro puefi particolrcre, 
bo voluto eraminure e confrontare moltifimc altru crflervazioni , quan- 
t e  capitarono d mi4 n o t i n k  7 I p ~ r f i  o negli Atti dell' Accadernie, o ne' 
libri de' Medic; ,  o ne' haggiatori  f d t t e  in put$ rimotifiMni , e quaj 
fopra tntns la ,facti* della terra.  

D a  que/3o Confront0 r i f d r b  m mirabilc aon/en/b di c o f i ,  non aficttato 
che forma un'induzicne ben forte , pe r  f o d a r e  p c l l c  configmenze, che ad 
irnitazionc de'Medici ba credlrta poter  chamare Afori fmi Meteorologici . 

Siami condonato d'aver tentato d; ridurrc 4 nwnr t i ,  e dentro de i  
limiti , una materia d ianz i  j n t t n a n t e ,  ofinrifimd , inccrttflnra , con- 
troue@fim tra i Dotti, e tra i l  popolo : avwrrrndo , che i o  non de 
qnepe ReLqols, chc per probabili, in quei limisi , I i n  qgei modi con 
cni f i n o  c o r c f e ,  o pi& t o l o  come pwnt i  di  ofcrvrzione , dd verificprj 

poi -, 
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poir  da &‘ldtd$ , o dn ri/lrin<fenji, o ancke, fi i e  oferVak.iotji p i ;  
iunght 8 pi ;  e f k r c  vi fi opponcffcro , dd abbandonatj4 del t H i t o  ; poi- 
chi non e jnalnrenrc qne$Jo % Je non chc nn AbbozLo , cd nn Salqc<io, 
& cui abbandono il gindinio alla vcntnra ,e /;ma dnbbio j a r i  oario, 
ficondo i var j  genj , e modi di pcnl;lre d q l i  Vomini. 

Q d O  , d i  cui 1’ n t i l i t i  mi fimbr4 mcno cqniwoca , e chc in con/;. 
puensa pub meritare pik di  attcnzione , Z 1’ iporia Mcteorologica , per 
45 n n n i ,  di que$?* regionc Encf*nea, e cirxoagiaccwe Vcnczia ( per 
confe$onc d i  tut t i  i Yicrcqgiatori la mejiio co@itnita , ia pi; bella, e 
t r d  le pocht pin belle delta Tcrra t n t ta  >: illaria, cht f a r i  co~of iere  
la coJ?irnnione drll’aria , l e  Pio*qgic, i Vtati, il Fr tddo ,  il  C ~ l d o ,  i l  
uarirto pe l0  dell’  AtmoJfera ,  e I’ lnfZnrrza di tntte qr@e c o b  ( c h  
p potranno fiorgm in  nts’ OCChiAta ridottc i n  Tavolc ) rnUe a n w t c  
i n  que/Io P A C ~ C .  

M a  non ji crcda limitata a qncji’o paefe f o l o  I ’n t i I i t i  di qt4ef)c no- 
t iz ie .  Poichl , prima vengono qneji?e confrontate collt &feteore d i  molti 
d t r i  pat$ fiambievo~rrrcut.r le  nnc collc altrc.  Di p o i  i r i rnl i r t i  p i ;  
importdnti lono generaii 8 promifiwi pcv rurti i Iwo,flli della T c r r n ;  
cd wniverf&/jinoa 2 1’ appticazione loro all’ Agricolirrra , all4 .aIcdici- 
nd, alla Nnvigdzione . Finalmentc ai Dotti d’ o p i  pacfc devc rin- 
fiir grato di trovare illnnrinnti dai fatti, v r r j  pwnt i  iHterelfrrnti e 
cnrio/i della F q c i  celc/).r e terre/)rt. 

Qnale JR P*to i l  mi0 debole lavoro,  j v e d r i  nrtl’ Opera: i o  l ’ho 
div i fa  in t i e  P a r t i :  la Prima f i r ve  d’ IntrodnzioHe : conticne I C  coli 
general; e teoriche , rintraccia le caufi atre a mtctarc 1’ Atmo.ifera, e 
cd1’ Analogia delle Marec acccnna quci Pnnti  offervabili , JPr~ i r lmen-  
t e  del corfe Lunare ,  che dovrrbbeto injwire r d t e  mntazioni de’tem- 
p i ,  iL ttxtto riAottr all& caprciti cd inte1ligcnz.a del popclo; poich; 1’ 
opera Z f i r i t t a  per li dort i ,  c non d o t t i ,  che gcri amano A; lcggcrc 
qualcke libro . 

L a  Second4 Parre e f r m i n a ,  e confronra i Punti tnedcjmi co!lc of- 
fervazioni , difinte i f a t t i  , ne deduce con f ipcvze  .) e rifnltati vrr i  ? 

teorici  , e prarici i tutto i n  / e p i r o  vencndo rpplicato agli o f f e r t i  dell’ 
A,qriroltnra, delta Medicina , e dclla Navigazione,  Lc ofl;rv*;ioni 
ne fanno i l  p e r i t o .  

L a  Terza Parte contiene i Segni projfimi delle mwtt..zioni d e i  tem- 
p i ,  molt; de’ qual; /brio pi; noti  nl volgo chc ai  dot ti  , cercando per;  
recondo i mici rear/; i nmi ,  d i  [pic‘<are con ra‘qione f q c a  i fa t t i  ; poi- 
ch; appfirtienc a1 Filofofo rcndcrc, qnanto pnh , ra,tion delle cofe. Mi 
fa,.i CondonatrS qnalche picciola digw]fione /par/; qua e la , o ne1 
Tcl fo ,  o nelle Note, non per; d f f i t c o  finza propojro . 

Q*c/)i PronoJllici f~ i tempi, molt0 Jkdiati I: ofcrudti dagli anti-  
chi ,  /i trovano come in fonts, ne1 Poemn & A r m  % da cui tol fers  

\ 

gli 
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gli  altri poj?eriori Scrittovi , P o d ,  o F i l o f i j .  Pcrcib bo pop* la 
Trdwz ione  Jtnliana di ,queyl’o Pocma dal Greco, fa t ta  dal Sig. Anto-  
nio Lui,ni Bricci, mio dificpolo, giovinc Vcronefi di moiti talenti I 
di  /ingolaw ~fpct tazionc chc tra gii altri [uoi j n d j  all’ e t2  di r6 
a m i  gupa c coltiua con prrrticolnr lapore l e  lrtttrc lat inc,  I IC gre- 
che d$intamente ( * I .  

20. Settembrc 1770. 

( * ) II Sig. A. L. Bricci , avendo. fpiegato talenti rnche piit folidi , troraE 
gia da qualchc anno fregiato d d  cariw di Confdtore dtlla Serenifima Repub- 
blica 

S A  G. 
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M E T E 0 R 0 L 0 G I C  0 %  
P A R T E  P R I M A ,  

Cbe contiene l e  cose gerterali e Teoriche. 

A R T I C O L O  E. 

PremeJa gcnurde: degli e f d  grandi de’ mot; picooli. 

Tut to  quello, che fiatno per ragionare,e dimoflrorb Copra I’azio- 
ne ,  eJ influenza degli ARri , particolarmcntc della Luna , e del A Sole , ropta Ie Meteore , e le tnutazioni dcll’aria ; opportuno , 

anzi necenario feinbra prcmmcre , come Lemma univcrfale Ia confi‘le- 
razione della g r i n  forza de’moti piccoli , o finiultanei , o raccolti , per 
produrre grandiffimi effetti; inentre da per tu:to lcnti  , nafcoita , c q i i a f i  
xliifferiofa fi offerva la maniera di operare della nat i i ra ,  e per lo piit te- 
nui , e Colarnente acciiiwlate gtndo a gtado kino le rrninaLiont degli AItt i 
per comrnoverc , ed alterayc e I’ Oceano , e I’ Atiiio&ra, e gli altri f l u i -  
di , e folidi corpi attinenti nl noffio G l o b .  

Del grande effetto dei piccoli inoti , innumerabili efempj Gmifiari ti 
prefentano a chiunqoe per poco o r e r v a  e riflctte. Ogiiiino pub vedere , 
come radici ininutiflirne , e tenerifime d’ eller‘i , di capiifichi , cd altri al- 
heri ,  s’tprono a poco a poco la i t rada per entto IC co,nrniflLire angultil- 
fimc di niuraglie inarmoree, per le vcnc &[le rtipi, e degli icogli, Rove 
1 cunei tii ferro non fi farcbbero cacciari coi martelti de’ Ciclopi ; e  dentro 
c r e l c d o  e dilatandofi , fquarciino e fpaccano qiieffe duritliine moRt ;eff::- 
to che da altro non provienc fe non che dal continuato comiinquc tenuil- 
fiino iirto del fucco nutricio xflbrbito d a i  tub i  capillari Jl“ vafi dcll.~ pianta  . 
Le gocck d’acqua cadendo da’ ftillicidj , IC pictre pih dure iiicavarr\>. can 
tenui , ma replicati colpi , c~i i i t i iov~ndo a poco a poco , e JittzccdnJo le 
parti delle nrcdefime ; ne1 qunl modo vengono logorarc e conftlntc le moti  
delle pj la i~~i t l i  , e le malf‘e dc’ iiictalli , dal tempo, cioh dalla forLa preda- 
m e  dell’aria , e drll’etcre 13 qua!e in altto non conGl\e, k: non i n  r i~ -  

A coli 
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coli urti continuati., coi quaIi I‘aria battendo alla fuprfizie ,e l’ttcre pe- 
netrando, e fcorrendo per g1’ interltizj interni , va fcuotcndo ,e  feparando 
le n~ofecule, comunque adcrenti , che cornponpno i folidi . 

Boylc ne1 Trat ta to  de Cofmicir rerum qualitatibur , riferifce L‘dperienza 
che fece piir volte Fopra grani di fava lecca, i quali immerfi nell’aequa , 
gonfianfi, e crekono con form tale , che gimge a farne Ccoppiare iT pa- 
io ,  le Ga &en chiufo , o pure ad ina1Lar.e u n  pefo di cento libbre poRo 
fopra il coperchio. Simile 4 la forza con cui fi dilata I’acqua congelan- 
doii ne1 noro efperitnento, in cui una canna da inofcchetto quantunque 
forte D fpacca con fragore iimile allo fparo della j idvere  . Chi non fa , 
come bagnandoti le funi fi accorciano in modo d a  Collevare enormipcfi ? 
e chi non ha intefo, corne da una inah di pieaa arenaria fi f e p r i n o  
ad una ad una te mole da macina , Mamente col bagnare alcuni cavicchi 
die legno fecco conficcati in bucchi bea difiribuiti ; mentre gmfiandofi i l  lc- 
gno arriva a Cotlevaye, e diflaccare una mola dall’altra piontiflimainente J 

T u t t e  que& iminenfe for= e del legno, c delle funi  , e  delle five ba- 
gnate,  e del gelo e deIIe Iadici ancora, non fnno che piccole azioni r s  
eolte delle molecule d’ aria , ilk quali , 1’ umido lubricaado le fibre rifpet- 
tivc de’ lolidi, d:d adit0 di a&rG lviluppndo , e riacquifiarc il proprio 
elaterio. Nt in diverlo modo, fecondo inoltl , nafce la f o r a  dclla tenfione 
de’mufcoli per l’ingrefo del fluido animale , che gonfia i piccoli anelli 
o veGchecte delle fibre, forza che dal Horelli , e d;z alrri  viene valutata 
dquivalenze a1 pefo di d t e  ccntinaja di libbre in un lo1 tnufcolo. 

Cifi erperimenti , e g!t efcmpj fono in tanto nurnero ,CIS non io quali 
fcitgliere , o quati omettere. Kiferifce il Mcntanari ( . A ~ Y O ~ .  eonvin. ) tro- 
rarfi  nella Sriria , prefTo In via che dall’ l M a  conduce a Vienna , una 
fppeloncs di tal natura ,  che gittandoviii un laKilino, s’inafza i ~ n  vapore 
tale, che dentro mezz’ ora eccita intorno que1 monte una procelfa con 
pioggia , grandine, tuoni e fufmini ; if  Iuogo fi chiarna Kopffknberg , ed P 
Qcfcritto anche nelle Tranfazioni Fibfofichc n. 1 9 1 .  Cnvrrna Bmile viene 
riferita da PLinio ( E.  I 1. C. $ 5 .  1 fulla fpiaggia ddla Dallnrcir che fe- 
condo 10 Scheuckzero deve chiamar6 Senta. Simili elempj fomminiffra L‘ 
Ifforio della China ( Xirck. Chin. iUuFr, P. 4. C. 4. 1. Nella Provincio di 
Xeagi v ’ b  un monte detto Taipa , o m  battendo tin tarnburo ,ben toRo fi 
cccitano lompi, tuoni, fulmiiii , ed onibile procelfa i onde 4 victato con 
kverifiime pene di tocrate alcuno fiturnento intorno que1 luogo . Nella 
Provincia Qumton v’& un altro inonte orrido , ove in alcuna delle fue 
roragini gittrrndo un Taflo, fi fence un owendo fracaRb di tuoni , e ben 
to& tunbato 11 cielo G ferrtenans ncinbi tovinofi ( ’ ) . MoIte altre fimili 

ca- 

(*I,, In prow dei grandi cffetti cagionati da piccolt cagioni nell’ arin IC dirb un fatto 
ficuro. A Srgnr rcgna un Borer fkroee pih chc a TrieRc ;e quando uno VogIia far Iorgcm 
coteffo vent0 che ngita, e fconvolge il mare, e cagiona tempcRa per li vafcelli , b n h  
chc fuito Iomrnitb della montagna , appied? di cui giace s c p  acccnda un piccolo fuoco. 
QucfiO fatto 2 ficuro i e rcplicntamcnte anche ne ha fatto 1’ efperienza il Tcncnte Colon- 
aello Bonomo, ch’ ora b qui a Milono, aI fctvizio Aufiriaco, c che per molto tempo 0 fiuo 
colA,,. ( Arfkdo di lrrrrra de’ 8 8  Ottob, 1 7 % ~ .  di S. E. S, Prefiduntr Go Carfi. ) 

I& 



DEGLZ EFFEITI  G R A N D I  DE'MOTS PICCOLZ + Z 
caverne s'incbntrano riferite nell' Ifloria naturale, le quali provano gli et'- 
fetti terribili, che poffono forgere da un principio di piccoIo moto. 

10 non ho dlfficolt'a di riferire a queffo genere la forza dcgli odori fo- 
pra i corpi animati ne' quali un femplicc alito cagioua fincopi , e deli- 
quj mortali ; quella de' veleni , de' mialini peRilenziali , degli emuv j delle 
eaverne , o Folainente delle frefche intonacature di cake ,che talora ucci- 
dono. Chi non conofce !a form del folletico , e dclla titillazione , nelf 
agitrre i corpi, che fupera I'urto delle percore pih forti ( * ) ?  E i n  q w l  
a1cro modo opera la Muhca deitando le prfioni , o I'afpetto di qualche 
aggetto amabife per accendere 1' amore , o di un odiofo per P i t a  ? In 
tutti quefil caf i ,  i fluidi, e i folidi adagio adaglo fi vanno vibrando , e 
agitando in modo do produrre una perturbpzione , e fcuotitnento ,&e for- 
fe in ran0 con qQalunque grande irnpiilfo repentino ti tenterebbe. A nzi 
una forza grando tutta intieme applicata potrebbe irnpedire l'effetto , im- 
pdendo fe Aeffa; come quando una gran folla concorre per ukire dr 
una porta, e niuno pub ufcirnc , perch4 l' uno Zaitcnta l'altro a guila 

Un certo doininio di terrorc, 4 di amore, che alcuai animaii ekrci- 
t m o  colla fola viffa fopra degli d t r i  , o uoniini Copra akri uoinini , ch'4 
come una fpecie d'incrnto , e di fafcinazione, non ft deve ripeter altron- 
d e ,  che dalfa vibrazione o di etnuvj, o folatncnrc di permfie vive nell' 
aria intermedia, che bntte i fluidi, e la macchinr de'foccombenti . Nom 
fi trover& an'urdo, chc tali vib-zioni , replicate, moltiplicate e condrn- 
f a n ,  Ti putdebro propagate in diltanza , a commovere un voluine d' aria 
riinota , per efernpb CUI clamori intenli , e continuati d' UQ gutnerolb PO- 
polo, rg~bncovi  i l  rimbombo di molti Arotnenti : e Te folfero verificati CCI- 
ti qurli magici, ed ifiantanei cambiamenri #aria in Grni~i cufi , non fi 

d d f ~  pktre di un pontc, o di un a r m .  

A a  w- 
E il dotto P. ?anip,ai di ritorno da CoRantinopoli ovc dimorb t rc inni coli' hccellentiCb 

Bail0 K.1 Ciufiinian m' anicurara, clie I'  accenfionc dc' riRi hofchi chc fuccedc talora nef 
Cuban, cd d t t e  provincie deferto tra A h ,  e 1' EurOpr, produce grandiffim'i fconvoBltmmn 
nell' ptmosfera . 

( * ) Una h p l i c e  vcllicazione il la puntura delle Mofche, dcgli AGli , o Tafani , clw 
Pongono in difperaziont gli armenti, e i l  tocco di pcnna, o di goccir di  Cudore a l l1  cimr 
del nafo, che G dice cfl'cxc uno de' rnaggiori tormenti de' torturati.  I n  fatti per dcRare ua 
mot0 vccmentc ne' corpi animrt i ,  mezzo yib Gcuro forfe non v' il che qucllo dclla vcllica- 
d o n e  : c tratcandofi, per e h p i o ,  d i  fciopticrc coflipacioni , c oflrwioni, di ptovocat fit- 
d.re 9 promovere i t  mot0 dcpl' inreitini , cc. fecmpre pib cfficacc riul'cirh una fLperficinIiC- 

almcno ncl principio, che uti violento firofinamento , il qualc 
facendp d r a r e  con croppo forte uadvlat iono i vaG, piuttoRo fa Rringcre i gruypi laro , 
che fcloglierli; quando uI1 lcggcro mor0 rpre I poco a poco i pori, promovc i  fla&, c 
diskgr  rolidi, N c h  Medicina Elettrica 8' & offcrvato, che l e  forti  cummozioni fanno pih 
di male chc di  bene rgl i  rmmelati i percib fi configlia d i  romincirrc con ik0Il-e lcggcrc b 

cd rumCnt!rk I poco a poco. Per la fieKa rrgidnc maggior profitto rcclicth un d o k  pal; 
fcggio a pledi,, cd a cavdlo  , cha il COCICIC, comc fi dice, q u a w o  polte di gdOpp0 i e fern- 
pre far& da preferirc una b l d a  e lungr medicaturo, 11 qurle adagio difponc , ad un po- 
rente mcdicamcnto, chc o trappa materia, o t r ~ p p o  impcto promovc . 11 che 2 dcrto i n  go- 
netale ; potendovi dfcrc qualche cafe di cccczionc, erne quell0 clic fi lcggc ncllc tranfr- 
zioni FilofofichC ( a;&/. Ingl.  r. 1. P .  I .  ) d i  un Giovinc, i l  qualc avcndo iaghioitite le 

dell0 prune che mangirtr avep , i' cbbe ncllo fiomrco pcr dieci anni 5 fcnza poterk di- 
flarcare con vomitivi ,cd aliri rimcdj praticari : corfe d c u n e  rniplir 8 c a d t o  trotrando for- 

0 qucna fC0lf;l dcl vcntricolo fcrc finaltacntc bllcvlrlc). 

e lee crifima frizione 



4 P.  1. A R T .  I. P R E M E S S A G E N E R A L E :  
p t rebbe  fificaniente concepire , che arrivaKero in modo molto !&verfo cla 
quello , con cui i clainori de’ Cmciati forto ‘I’oleinaide lccero cndcr dall’al- 
ro la Colomba tnellaggiera ,che all’ufo di que’ paefi portava lettera d’av- 
vir0 agli affediati ; o pure come accade talor di vedere n clii viaggia i t r  
rempo di  neve per profonde valli tra 1’ Alpi , che ad un  femplice iternu- 
t o ,  o altro piccolo fuonc, ffaccandofi per si tenue treinore iin fiocco di 
neve d a h  fioiida di un albero , o dalla ciina prominente di tin laffo , 
queffo fiocco rorolando gih , e involgendo la neve che incontra , crefcc 
aila mo!c d’i.ina niontagna , clie fchianta tiitto cib , che incontra per 
via , fcpyellircc vetture e cafe , riempie gli alvei e IC valli , la cam- 
hiar  letro ai torrenti , eccita nell’ aria una tal onda , che forma UII  veto 
1 rraga no . 

PiL che fi conlidera la innniera di operare dalla natura , t an to  ncl pro- 
durre ,  quanto ne1 diflruggere le cole, fi troverh , che elfa procede ada- 

, con filenzio , con tempo , con rnoti piccoli , lenti , e mifurati ; ficchd 
i i n  c8’ftto non fi produce unai,fe non con un grado precifo, c quafi ato- 
m~ cli  azione , e qiieflo coinpartito a mifura . l’offono atteffarlo i piir 
ictinii ef2loratori della natura,  voglio dire i Chimici, i qual i  per effettua- 
re qualche foluzione , digeflione , coagulazionc , o altro , fono coftretti a 
rompmire tanto fcrupolofaamente i gradi del fuoco , ed attendcre i gior- 
ni , le fettirnane, i mefi, e gli anni ; anzi cib f~ vede nelle orerazioni 
pi?: c<..,miini , nc’lavori tle’cuoctii , nc! ferrnrnto del pane , nella forma- 
z ime del cafcio, e del butirro. Ma chi avrrbbe r r edu to ,  che per accelc- 
rar-e la fmnazione del gda, cia* per f i f lhr 1’ a q u a  , coinc fi pratica ar- 
tifizialmcnte , fofle giovcvole qiinlclie piccola fccolli dcI vafo , o i in  leg- 
gie:o vento? E pure cosi c!, quafi che con queffo piccolo fi:uotimento 
particelle ere&:? dell’acqiia fi picghino , e cadano Ie line h 1’ altre , o 
pure pih prontainente ti fcacci I’ aria ed i I  fuoco , che le teneva i n  f o l p  
Z ions .  C o d  il  Sig. Fricvvald ( T.  XIY .  Comtnmt. P e t q .  ) mentrc in ita- 
a, eiopc fredda faceva efperienze fopra le congelazioni , poff o cafualmente iI 
dit0 f u  la pelle che copriva 1’ arnpolla de‘ Diavoli Ca r t e fhn i  , con ifiupo- 
l e  vide in u n  fubito per sl leggier0 tocco tutta I’acqtia convertirfi in la- 
mtlk di ghiaccio. Cib accade a grado dello Sperimentatote ogni volta , 

in tempo di gran freddo tenga delle bottiglie o tazze d’acqua coperte 
e difefe dall’aria : bench& I’acqua abbia concepito iiiolti gradi di freddo , 
6 ,  ~ q ,  I Z  , fotto il grado del gelo, non G gela : inn u n  piccolo tocco 
c h c  la fcuota,  Ia fa toRo gelare. V. M.‘ de Maivnn,  D$ Srru la Giacc. 
y .  I :. S c f f .  3 .  I1 qual fenoineno fd la  formazionc de l  grlo col t r e m i t ~ ,  ci 
fa capire quello che fi oflerva in teinpo tli nubi procellofe ,che allo koC- 
care di u n  tuono , cane toffo la grandine , o la pioge;ia, fiinile a’ f ru t t i  
maruri chc cadono a[ crollarfi di iin albcro; e ja inkine arguire , qtian- 
1 ‘ )  pericolofo fia i l  far  rumori grandi coine fuonnr  I C  campane in tempo 
di rempmlrali ( 1. 

N e  1 

( ) Per dillipare i n e m b i ,  e le grapnuolc ftiananG IC C a m p i n e ,  fullc navi fi fparnno 
IC srti;l;erie. IIOJI aiancb in coJlfcgucj1za chi  fUggi.ti d i  Jilporrc d1 difllIrlza in difti i izi de’ 

FCL- 
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Net volume I t .  del le  Mciiiorie d o t t a t c  ciall' Accaticrnia c i i  Parigi v s i  

cl;lefin I f for ia .  Li 26. Maggio I 750.  dopo una Icggicra TcofTa di terre- 
inoto 
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mot0 un macellajo vide ne1 fuo macello tutte le carni lucenti , fpezial- 
mente le parti graffe, e prclIo le ofTa : il chiaro che mandavano faceva 
diitinguere le perlone: e cib che 6 notabile , qnefle carni diventavano 
meao fosforiche a m i h r a ,  che ti corrompcvano, ficch4 quando furono da 
gittar via non lucevano pih. Dunque non 2. propriamente la corruzionc 
quella che rende le carni i pefci, c i legni fosforici . Come poi queffe 
carni contraerero ta l  luce con quella feggiera fcoffa di terremoto, fe ac- 
quiflando le parti una vibrazione, o pure una fpezie d’alito , ed effluvio 
elettrico, o per altro modo, non t facile a decidere ; quanto 6 chiaro it 
noffro principio generale , che piccoli rnoti fanno effetti maraviglioli . Si- 
mile t I’effetto de’tuoni, degli fpari de’mortaj, e molto pih dei fulmini, 
che fanno perdere il magnetifmo agli aghi, e pili frequentemente gualta- 
no i vini  nelle cantine, come fa pure i l  tremore delle carrozze che par- 
fano: cofa curiola , mentre i! vino condotto fu’carri a molte iniglia per 
vie  laKofe, riceve pih toito benefizio, che danno: tanto t? determinato il 
grado, e la frezie de’ inoti , ondc la natura produce i fuoi effetti. 

Generalmente fa natura efige tempo , fuccefione , e difppenfazione dl 
mot0 : la qude  economir chi CapeKe imitare , imitarebbe le opere pia 
grand1 della natura. S ’ C  cib ottenuto ne1 far na.fccre i polli fenza I’incu- 
hzione della chioccia , ne’ forni : arte da antico tempo , e cafuafmente 
pofiiduta dagli Egizj , ma rrgionatrmcnte fcopcrrr , e itabilita dal celebre 
Sig. Reaumur; il quale ronrtdenndo ,“he it cnlore della Gallina non po- 
t e w  alTer aluo , che quello dell’animale, ritrovato coftante di 3 3  gradi 
nella fcala del Fus Termmet ro ,  applicando an tal grado di calore per 2s 
giorni alle uova, ottmne ffnalmtnte iI bramnto effctto , in van0 prima 
piiC voke ten- in ltnlia , ed in Vienna ne1 fecolo pallato, dl veder na- 
fcere felinmentc i polli . Ma conviene leggcre il fw libro per vcdere 1’ 
effreme difficold , e le infinite pr6Ve occorfe , prima d’incontrare il precifo 
grado, e qualiti del caldo avendo adoprato or letamc , or carbone , or 
legna , e nella materia, e &ma dei forni flefi, e ne1 mantenere cooan- 
te i l  grado dei calore , ( poichr? un piccolo colpo di cildo pi; m ~ t o  ucci- 
dcva toffo i teneri feti ) e  nell’ allontanare gii effluvj nocivi , e ne1 rino- 
var l’aria, e in mille altri riguardi, che tutti provano la mifurata, de- 
licata , e precifa operazione della natura. Queffa & quella, che impedifce 
ai groirolani organi noftri la produzione ortifiziale di anirnali pili perfetti 

vi- 

loro cafe 9 fpd.lmeatc di nottc, chc ti avvicina un temporak ondc pollano! prender le 
10x0 mifurc , per portar a1 coperto dclh roba che folfe cfpofia 3 meglio chiudere le fine- 
itre, munirf in frtti contro i danni della forprefa. 3 .  Tanto rumore di campane fniorza in 
parte lo firepito, e toglie al  redo i l  tumulto &I temporale. 4. Porta qualchc parte d i  CO- 

raggio, e di  conforto con una fpczic di compagnia, facsndo tacitmente conofccrc Y che V I  
foao perfonc in moro, c pronte 01 foccorfo, ed in oltre i l  rimbombo Rordifce gli anirni , 
conic le trombe 3 i corni i tambuii , cd altri Itromenti militari ne’ giorni dcllc batt;lg:ic 
fccmrno la trepidazione de’ povcri foldati. 

Se poi il fuono del le  oampanc attiraffc ne1 campanile tutte quellc faette che fofcro ptr 
cadere nelle cafe dellr contrada, 8 del vicinato, quefio farcbbe un altro realc vantaggio i 
ma il fatto i!, che quaR‘ufo uccide ogni atino molti fuonatori di campane , Per evitare il 
pericolo ti deve praticarc il rimcdk fuggctiko dalla Providcnza,di applicarc ai Campanili UD 
C o n d w t w e  Elerrr lcu .  
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vivipari ( che lo fpirito itlezlitlcntu iion trova iinpofibife ). Poicht! oltre 
fa dificolth di formare 1111 forno, o inatrice artifiziale , oltre , quella di 
fomrninifirare fucco e aliinento oppoituno , oltrc? i l  grrdo di calore , v i  
farebbe quella di rpplicare una ipezie di inoto periltoltico ed animato , 
chc terve alfo fviluppo de’ gcrini ncllr?. macchine viventi , Ma oltrc tanti 
ingredienti i n  grado fino ed individuo bifogncrebbe fofl entare tutro qucAo 
cotnpoh di azioni per tutto iI tempo dcterininato ddIa natura a1 nafccr 
di un aniiiiale. Poichd fe uno per ihr nafccrc i polli d ice re  , chc richie- 
drndofi 3 3  q a d i  di calm CoRcnuto per 2 1  giorni dunquc fi potrebbt 
far nafcerc le uova in un giorno hlo , coll’arplicare un d o r e  di 3 3  
gradi rnoltiplicato zr valte, che larcbbe uno de’ p i t  ardenti fuothi delk 
Chiinica; qneffo 11 pili potrebbe cuocere , calcinare , e vitrificarc le UO- 
v a ;  m a  non ingannare le rcgole cterne dclla natura. 

io conchiudo finalrnente applicando il fin qui detta al niio fcopo pin-  
cipale : li tanta i? la forza dei piccoli rnoti y o Gmulranei, o f t1ccef~v~-  
mente nccuinulati; fe la natura per opcrare efige gradi quafc individui 
di mot0 i per quanto piccolo ficno le emanazioni , ed irnputfioni degli 
ARri fopra i f lu id i ,  c folidi fublunati, poilono tuttavia eflirc efficaciad 
me a produrre afmeno cooperando validarnente le ineteore, le mutazioni 
di tempo, ed imprefioni fenfibili fulle piante, e fugli animali. Chiude- 
rb quefto Articolo con un paffo del Montanari , prero .da que1 Libro 
ifteflb, in cui r,onfuta gIi ARrologi ( P q q  x 6.  AJrof. Conu. di f d / o ) .  

Applicando q u g e  doftrine del calore , e del mot0 a yudlr frrmenlazioni , o 
lia movimenti interni delle porticole componnrii cbe nell’ aria vedimto f a @ ,  
h C  or [cr tm , or nrc64a, Or nuvolo , ora pwKBia, ed rrltve meteore produco- 
n0 ; io  nos rrdirei nrgare , C ~ P  i moti , e il cdorc  , non lolarnentc del Sole, 
e dells &ma, ma ddle altre Stelle uncora , potefcro ciaJcnrra proporxicnata- 
rnent!! tOnCorrere u ternperare il calort e il twoto di  q*qP ar ia ,  in m d v  di 
Produsre colla discr-td de’ fuoi Sradi, fa varietd degli efctti , the wdia- 
ma.  E ci3 che dim deli’ arid , pid dir$ de lh  terra,  dcllr piante, degli .mi- 
fnali , e de’corpi nolfri ancora : e forlc crrts imflrmiiri, the regnnno d f e  d- 
te in cevtr Pugioni o in certi hoghi  particolari o in m t a  fprxie d i  ani- 
mal;,  Ja  determinati gradi di Galore B di  mota , o , /c vogliamo dirlo in 
*m pawla , dn dt’ver/i gradi di fcrmentarione , cbe ncll’ arid nd fangMe, Ed 
I f i  ahre cole Ji produce, hanno 1’ origine . Ne i o  Japvoi convincere dirrttumente 
d i  f a v o  , pw qManto ingannato io pimuj’i uno cbe mi dice$? , che a nn tule 
rfetfo potffle f f i r  neccfario un racqgio d i  M a r t c ,  o di Saturn0 , perch2 CWC- 
/GO , che per quanto &bok fia il lrme , c la moxionc , cbc pud quagiri pro- 
durrc @ria f l d a  c o d  lontana, p w c  pnd ella $er quclla , che colfitr&t in rJ- 
l i r e  grad0 precijo di  calore, c bi nroto , ckc a qwell’ efitfo f i  rithictie 
Vcdete il kg. Art. X I .  

AR- 
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A R T I C O L O  11. 

Deli’ mione del Sole per (via del Lume e del Cdore; dci 
lyarj gvadi di Cnlove nelle varie Jagion; 

zrarie are del giorno, ec. 

iamafi una caulu ~ i / r c a ,  quando certa 6 la caura , certo I’ effetto, C” ma non & chiaro il nmdo, con cui la cawla opera l’efletto ( Wolfio 
Fqca  Cup. I .  ) .  Cauls Mcccanica poi G dice, quando 6 chiaro il modo, 
con cui Ia cagione produce I’ effetto , come nell’ Iinpullo , e nella ‘rra- 
zione. cli Affri ,  particolartnente i1 Sole, e ld Luna f anno  imprefione 
fopra i corpi rublunari in arnbedue quefli modi ,  che pcrcib noi diRin- 
guercino, rifetendo- aIIa caufa Fjfica l’azionc del Lumo , e del Calore,  
coisiprefi altri effltivj che dagli Affri potefTero emanare in terra; e alia 
caufa Meccanica Ia Gravitazione , fia queRo effetto d’ Iinpulfo, o di At- 
trazione. E prima parlerenio del Calore del Sole, come di caul4 , la 
pili generale, e la piQ feconda nellc mutazioni dell’ ar ia .  Prima poi di 
patlare degli effetti del C a b t e  del Sole, non farm inutile !:r una paro- 
La della y o n t i t i  ,e mifwr del Calor So!are,chc taa:o varia da una Ra- 
gione all’ altra , c ds an’ora, all’altrr . 

La pioporzione de! calare che proview dal Sale in  un &to tempo, fo- 
pia un dato Itrogo, dipende da varj principj , o eleinenti ; e prima ddla 
dirczione pit‘& , o meno obliqua dc’ raggi folari ; poichd fi 0 daUa Meccani- 
ca , chc u n  iinpwlfo iinpriine t u t t i  la fua forza, quando cade perpendi- 
colare;  e che queRa forza 2 fcemata tanto piii ,quanta piir i l  tolpo cada 
oblique. Ma in oltre ncll’ obliqua incidenza de’ raggi lolari v’ P tin’ altrn 
cagione, che ne dimlnuifce la forza ; poicht non fono e 6  corpi femplici , 
m a  come tanti fafcetti di f i l i  parallsti , i qiiali pcrcib urtando feguono fa 
legge de’ fluidi; e ne n d c e  quefio effect0 , che poffa una rnedeGma hper,- 
ficie obliqua , queffa ne riceve in minor numero di quell0 c l ~ e  faceffe e[- 
poRa a’ medehni a perpendicolo; in ragione de1 Sfno iotals ul &no del&’ 
nngolo d’incidcnza j e ptrcib la dirninuzione di f m a  ne’ raggi per quelfe 
due cagioni , dell’obliquith , e &Ha raritfi , crefcc in ragion &pph * I  

In terzo fuogo it piL lungo tratto d’ aria , clle la lucc devc ttaver[arc, 
quando il  Sole P baffo ,come in Inverno , intercctta nmlti raggi, e n’eitin- 
giie la form, il che 2 cagione cheii pith rnirare il Sole all’uriuonte lenza 
che 1’ occhio ne fefii offdo . I1 Sig. Bouguer (Metn. A d d .  Reg. Pa#;/, I 7a6,  ) 
fa la luce d d a  Luna che trarnonta qiiattroctnto volte piir d e M e  , che 
ali’altezza di 66 gradi : e febbene faccia la luce del SolRizio d’ Inverno 
due terzi fdamente di qriella d’Eflate ; non ci lard errore ne1 f u p i ~ ~ t ~ e  fce- 
mato per tal conto il calore de’raggi d’Inverno delta tiietb dj quei~o 
d’ ) . , f i a tc .  

z1i 
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I n  quarto luogo 6 do confiderarti, che il Sole la State dilnorr f v a  

I’orizzonte in qucffo Clima in circa 1 6  ore, vale a dire i l  doppio che 
ne’giorni d Inwrno; ed inoltre paffa i l  doppio pih alto; che vuol dire 
con dopplrr f o r a  quafi per tutto il detto fpazio di tempo. 
Con queRi principj il Sig. di Mairan ( &ad. Reg. I 7 1 %  ) calcolb I2 

proporzione del calore eitivo a que110 dinverno per i l  noAro Clima: 
il Tito calcolo L -fcmplicifiimo : 

I. haltezza del Sole ne! Verno a quell;, d’ Effate & meno del term : 
per efempio a Badova quella & di gradi ZL ,queita di 68 incirca 1 Seni 
di queiti angoli f i o  appreflo poco come 3 : 9 ,  o fia come 1 : 3. Facen- 
ds dwque  i quadrati confprme a qwllo fi 4 detto nella nota qui TO- 
pra % farh il calore dell’ Inverno a qwllo dell’ Eftate? come I : 9. confi- 
derando fdamcnte I’obliquith de’ raggi . 

a. I Raggi medefimi dovendo ne1 Verno traverfare uno fpaaio d’ At- 
mosfera ialmeno doppio, reham, inercetti mezzi; e reiterk il calore dct 
Verno la metk minore, c i d  come I : IS. 

3. II Giorno TolRizirle d ERata d doppio di qucllodefl’Inverno . Dun- 
que il calore d’ ERate creke ancora del doppio fopra quello del Vernoi 
ondc fi ridurrb queflo a quello come I : 36. 

4. Ma iaoltrs il Sols del giorno Eftiro marcia del doppio pih alto; 
donque que1 calore, che gla iarebbe doppio per Ir doepia durata fe an- 
che il LC prfZ“R& ballb, far& doppio del P p p i o ,  paikndo alto : e farh 
in fine ridotto il calop del Verno a qu’ello d Eftate ,come I : 73, FatsledrI 
Si .d i  Mairan alcune piccidedetrazioni , rittringc quaila propoztone t I : 66. 

M a  fi offervi k n t ,  &e cid procode lolamnte confiderando In fitua- 
zime ,e  1’ azione del Sole. Attualmente qucff a propmione aol Termome- 
tro del Sig. Amontons, la cui fcdmd Ir gib atta a inrnifefiare elia pro- 

y o r z h e  , mn Ti trova a Parigi cbs di 5 1  - : 60 ; a Padova pol ’ pet 
a 

le orervazioiii del Sig. M.e Poleni di 4 7 5  : jz ; ; o , berch6 tencva 
il fucr Termmnctra in Camera, poffima fupporrc di 47  : 5 3 .  QucRo ap- 
parenre difcrepanza fi concilierk bcnifimo col Cuppotre una cofa boa Eon- 
data , ed d queff a ; clle fi conferva in terra in tutte IC itagioni un grado di 
dore coffante, e permnente ( p r  efeinpio di gradi 4 7 ,  che fufiRoiio 

Rnche nl t ’hverno )+fia qucfio prodotto dal mot0 dell’etere, 0 par k 
fermentazioni terreitri ; 0 per l’efalazioni d’un fuoco centralc o pet un 
curnulo di calorc folare raccolto da fecofi, ed afforbito da1 corpo dello 
Terra efpafla continuamente all’azione del Sole. Queffo fondo di crlore 
coilante aggiunto all’ltno e all’altro termiw della ragione data dol cal- 
colo x : 66 ,  rendcrh la proporzione 4 7  : 5 3  data dal Termometro (*} .  

11 celsbtc Hnllep ha dato una Tavoio dei gradi di cafore nelk varie 
B Ita- 

( ” ) edh foluaionc Caar  cmpliciaima qU8rionC G detetmina wAo sirdo di crfoic 

li 

1 

‘I 

r c ( l r w ,  COW (1 Rdovr . S i  far 6 ir 
S 3 : 4 7 ’ ; 6 6 t X .  a t x 

r i .  
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ffagioni, e per l i  varj climi, o gradi di latitudine Gcografica: qua l  Ta- 
vola io non pongo qui,  perch4 t fallace a tagione del falfo afluntg dell’ 
Haflejo, che fuppone Io forza de’raggi obliqui in ragi&e feinplicc de; 
Seni d’incidenza , quando come s’t veduto , 2 doppia . Molto pih fot- 
tiltnentc? ha fatto queflo calcolo il dato P. Relgrado nella Cbia DiKqrta- 
zione ai [en/. del caldo e dcl frcddo.  

Piuttoffo 6 da levarc un’altra difXcolt!4 ,che fi prefenta . Poicb; fecon- 
do queffi computi il millimo calore d d  giorno dovrebbe farfi fentire ne1 
tneriggio, quando il Sole 4 a1 colmo del Cuo cerchlo diurno ; nella itate 
poi il dl del Solffizio, cffendo allora il Sole proGino a1 noftro Zenit. E 
pure ordinariamente i l  pic grin bollore del giorno fi prova due in tre ore 
Jopo ineLzo& ; nella itate dopo l a  metl di L,uglio verlo i pritni d i  Agoffo. 
Ma. anche qui fi deve confiderare oltre il Sole che rifcalda, la terra 

che riceve il calore. It calore non 1‘ come l’onda del fiurne chc kor- 
re e paffa: fi addenfa G accuinula nei corpi , e tanto piir , quan- 
to Con0 piit denti, e v i  fi mantiene qualche tempo; che vu01 dire il ca- 
lore precedente G accoppia col confeguente, e peicic) i l  caldo va crefcen- 
do fino ad un dato kguo; non fcmpre altrimenci il mggior caldo. fi 
farebbe fentire ia {era a1 tratnoatare del &le.. 

Bdogna diitinguere due pa r t i ,  o Rue h i e  di gradi ne1 calore : &a 
chc leguita l’andatpento delle altezze giornaliere del Sole , e queffa if 
una feecie, i cui tertnini vanno erelcendo fino alia tnafima altezza che 8 
ne1 mezzodi, e poi fcemando fino ails rera con egual pa&. L’alrra re- 
xie 1 dei gradi di calorc aggitinto dalle ore precedenti. 

Queffa leconda feie , febbene debba aver un mafirno anche, era, de- 
ve perb procedere tin poco divcrfainentc ; prim perchd cornincia quzlchc 
ora dopo il naker del Sole; attelo che i l  tenue caldo delle prime ore fi 
confuma , per cos7 dire, a diltruggera il freddo dclla notte precedenre: 
poi perch& lh  ragione rra i termini di queRa ferie non far& ta AefTa ,che 
quella defL ptima; e quindi if rnaiZiino termine della feconda non coin- 
cjderh nelt’ora del mammo termine dell’altra . 

h7on deve poi fempre crefcere I’aggiunta; poich? re i corpi ritengono 
per qualcha t e m p  il calore, cominciano anche a perderlo; e perch& it 
Sole ma* direzione tifpetto alla loro fuperfizie, e col farfi pit  obliquo 
fottragge i1 calore, e perchh fopravvengono a poco a poco IC ombte , le 
quali privano afftxtto i corpi di color nuovo , anzi raffreddandofi I’ambisn- 

e I 
- 4 9 ,  I 

rifulted 9 I1 qual numezo rggiunto o i  due letmini 66 : I .  fi ~ 8 1 3  174; : 

iop? : i $ 3  : $7, ch’ 2. In propohone di  anlore ddl’ Mate a1 Vctuo data dill’ of i r ra .  
zione . 

Oppure p s  brcvcmcm fi faccia , come 6( : I COS? 6 ( differear era U d d o  dt 
Effatc e i l  caldo del Vcrno ) : . On& 11 calor coltante refkth $6LS. 

* a  

II Sig. di M a i m ,  nella feconda Edizionc 1 7 6 1 .  hr modificato un poco qucRi elementi, 
con che o t tehe  f a  propotrione del caldo d’ Effate a quell0 d‘Invcrao, come 16: I. Dies-  
(a pure fa l a  proporzionc dc’due caldi attuali, fcgnrti dal Xumon\ctre, !* : 3 & ) ma tw* 
10 cib non cambia il fond0 di que@ tampati. 

x 5 0 8  
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re ,  corhincia od elafire il gih concepito. Dunque fe bene la {era deb- 
ba aver pih caldo , che la mattina, non oltante non pub eflcr il maf- 
firno. 

Come il grado maliimo del caldo , rifultante dall' unione dell'una e 
dell'altra ferie , cada due in tre ore dopo mezzo&, fi pub vedere in 
grazia di efempio , fommando per ordink i termini di queRe due ferie, 
adatcate Tu i fondamenti precedenti alle ore della mattina, e della lcra . 

Ore - - - - - - - I. 11. 111. IV. V. VI. I. 11. 111. IV. V. VI. 
Gradi de! Calor afl'oluror I. 2, 3. +. 5 .  6. f. 4. 3. 3. I .  0. 

Gradi del G l o r  aggiunto. 0. 0. I .  3. 5 .  7. 9.  SI. 9. p J.  3 .  
Calor effettivo. 1.  z. 4. 7. IO. I ~ . I ~ . I J . I Z .  9. 6. 3 .  - 

Si vede in quelto erefnpio, come i f  calore poKa crefcer nelle ore d o p  
mczzadi , ed i l  mafirno cafcare due ore Bopo . 

Non P cos1 del calore fcemato o negativo, o fir del frbddo deI!a not- 
t e .  I1 fotnmo grado del freddo fi fa fentire non folo puffeta 14 w z z a  
notte, ma la mattina mezz'ora in circa dopo il levare del Sole; e COS\ 

deve effete. La ragion 8 ,  che iI freddo tutta la mtfe crefce, niuna CIU- 
fa effendovi che lo dimiouifca: e febbene verlo il d c e r  del Sore, e nell' 
Aurora, i raggi del Sole comincino a rifcddar l'aria, queffo C nella re- 
gione fuperiore dell' AtmosGra , non prellb terra , dove anzi dcve autnen- 
tarG il freddo per li vapori uinidi e freddi, che cadono dail'aria altz gib 
dirrrdrta; e quindi nafce que1 frefco che ognuno pub proyare dcendo di 
cafa , o viaggiando, verb il nafcer del Sole. 

Coa q m e h  difcefa di vapori I'acuto P. Cabco f&egr( ingqnoiimnte 
un fenomeno curiof" c certiilfrno , potendoti QfGervare da ognuno chrt viag- 
gi di notte. Qtreffo d ,  che nells notti fenza tuna ofta fera dopo il crew 
pufcizlo, e la mattina avanti l'aurora ti fanno le tenebre affai piit dcn- 
le , e I' ai& piir ofcuro, che aelda 'mezza mtte: a;b pmvicne dalla dike- 
fa , e d a h  condenfazione de' vapori * Per fiinile ragione, negli EccIifi 
t u n a t i ,  fi fcorge la Lana pi& olcura vcrio i rngrgini clre ne1 mezzo. 

Pongo qui una Tavofettr), compoffa da"l Dottor Chimindlo calle pro- 
prie oflervazioni ,che efprime la temperatura media per tutte le z 4  ore 
de! giorno ; la qnal Tavola pub fervire a'Fifici per inoltifitni uli j e di- 
moitra !e cole qui ivanzate circa I' andamento del calore, e mille curio- 
fe confiderazioni. Si noti ck'e preh ne1 progreffo d e b  nrgione; ptrcib 
le ore del maggior freddo pajono un poco anticipate. Nella M&twolqgia 
applicutu ( preCCo Storti 1775. ) ho dato i l  Cnlrdtwie Trrmom&ca cha 43 
potrP confultare, per wder l'mdamento do1 calon in tuto il corfu dell' 
anno. 
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Gvadt del ffermonzetro , o dndamento del caldo ,per IC 24 orc del giorno , ne! f 778. 

RifuIta il caldo delle ore . poinetidiane fenfibilmente maggiore di qsello 
delle ore deHa mattina : infatti in quefle fi trova I' ora del fommo freddo , 
in quelle Pora del maggior caldo. 
Ne! modo con cui fi fpiegato I' andamenta dd caldo diurno , ti con- 

gettura appreffo poco i l  tempo del catdo mammo netla State, che deve 
fuccedere molti giorni r i o p  i l  foliliizio . Pnllhto 1' Equfnozto di Primavera , 
Eannoii i gtmni piG Ittnghi dene notti,  fempre piii avanzar.do verfo il fol- 
Aizio I flccht ' la notte ptf! W o e  ,togliendo f e p r e  mcno di caldo di quell0 , 
che aggiunga di pi& it pih lungo giorno , 2 manifefio, chc Ia fomma de- 
ve nndare crdcendo. E febbene dopo il Solflizio cominciano a calare i 
giorni, e ctefcer le notti rewoeadando, quelto nen fa le non che fi ag- 
giunga meno ; ma G v a  tuttavia aggiungcndo qualclie grado di calore 
a h  fomma pecedentc. Queffa aggiunra poi deve aver un termine mal- 
fimo, come fi # detto del caldo diwno j e finalmente dev' andare fceman- 
do, come di fatto fi prova per efperienza ; mentre i gran olbri della 

glio ,come per la fieffa ragione i l  freddo fuol infierire alla metl di Gen- 
n a p ,  o dopo . E !i pu+ offetvare in paffando , clie 41 giorni in circa 
di ricardo, tanto per il caldo, corne per il fflddo I formano I'octava parte 
dell'anno ; come tre me che ritarda il gran cddo doro il mczzodi fono 
I' ottava parte del giorno naturale, 

Quindi fi pub giufiificare la divilione delle quattro Sragioni pet If do- 
dici mefi dell' anno, che a prima vifta feinbrerebbc mal dilporto, poncn- 
dofi it principio per cfempio delta Stare, at punto, in  cui rapport0 a1 So- 
le > il caIore dovrebbc tilere al fuo colmo , o fia ne1 mezzo della flagione ; 
lo Reflo potendof? dire del Verno. Ma confiderando, che il gran caldo, 
ed i l  gtan freddo, cade 40 giorni in circa dopo i SolRizj , fi vede che 

State fi provano in ctrca 40 giorni dopo il folitizio vcrfo il 8 ne di Lu- 

(pian-  
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quanto all’effetto le dne ffagioni eftreme non fono ilia1 difpoAe . ’   NO^ 
offante , fe per evitare ancora la fpezzatura de’ meG , fi voleflit coiiiincia- 
re la State dal principio di Giugno , i! Verno dal principio di Dcembre, 
non avrei difficolth di accordare , che queito foffe pi; congruente . PbichZ 
dlora il coItno , ed il mezzo della State cadrebbe ne1 fuo vero fit0 alia 
!net& di Luglio , i! colmo dell’ Inverno alla mer& di Gennajo . L’ Eftare 
qvrebbe i fuoi trc inert caldi, Giugno, Luglio , ed Agoffo ; I’Inverno i 
fuoi tre inert veramente freddi , Deceinbrc, Gennajo , Frbbrajo j le fir- 
gioni medie , ciafcuna i fuoi tie snefi trtnperati ; la Primavera MarLo, 
Aprile , Maggio ; 1’ Auttinno Setteinbre , Octobre , Noveinbre. 

Ne1 mio Ililcorfo ( Grorn. AFremefeovol. 1 7 7 8  ) ho inoltrato doverfi 
fuddividere le dette quattro ilagioni i n  otto, di 47 giorni incirca cirfcu- 
n a :  e i !or0 principj fono inarcati da pnnti fifici nella temperatura, il l-  
dicata dal Calendrrio Terrnomctrico ( Metwologia upplicutu dl’Agrirolrrarw 
prefo Starti, in  Vcnezia 1 7 7 5  ) : la ineti dell’Inverno dal fommo freddo 
dopo la ineta di Gennajo i In ineti dell’ ERate dal rolnmo caldo d o p  Irr 
meth di LugSio ; lo ineta delle due Stagioni medie dal grado del mmyc- 
vaia , che cade ne1 paffaggio del frerldo RI caldo hI!a fine d’ Apiile ; dal 
caldo a1 freddo agli riltiini di Ottobre , H o  moRrato pure che la itagio- 
ne, in queffi otto termini, colle nuove e piene Lune, prende una  certa 
indole , ferena , piovofa, ec. che dura per fki fettimane incirca ; e le 
OKervazioni pienaniente il confcrinano . 

Pafiatno ortnai LI confiderare alcuni effetti del caiore Solare, poichk i! 
dercriycrli tutti farebbe lo Aeab che voler defcrivere tutte le pmduzioni 
&l[a natura. Io non f0 re mancando, cd cftingricndofi il Sole reflcreb- 
bb pi t  deun vefligio di vita e di mot0 fulla terra j drI’ vedere i I  torpo- 
rs, dei Climi glaciali folainente per I’abIiqw fgar-rdo del Sole, farebbe da 
fofpeturfi, che per la totale abfenza del itiedefiino divenire In  terra un 
caos infotmo I ootn. recondo f-nb i1 W i h n  , gib fit avant;  1’ Opera 
h i  fei .giowi dell3 Creazione , cioi? coine una Cometa provenientt dag\’ 
jntertnondj di fopra Saturn0 . Certo*qqueito iinmenfo globo igneo , polto a1 
centra del Sinema lembra i l  fonte vitale, il inotore , l‘animatorc del!a 
terra, e degli d t r i  Pianck tutti. 

11 Sole circolando giornalmcnte intorno la Terra , conduce feco un 
misfera di !cline, e di cah-e con un gran prornoncorio di aria rarefattn 
( don& il vento orientale Perpctuo della Zona torrid3 ) ,  il qual catore, 
e fume deIta nei vegetabili, negli aniinali, ed anche nri corpi inaniinati 
una carta agitazione, e vibrazione , un nuovo fenfo 3i vita . Lafciamo 
a’pocti !a Jefctizione dell’ Aurorr , i faluti degli Augelli , !e rofe , ec. 
Gli aniinali , e gli Uomini ineno alterati dal coffunie , che fentono, e 
ifecmdano i moti della natura, ail0 fpuntare del giorno deltati ad opera- 
r e ,  fono impazienti del letto , e de! ripofo , inetitrc gIi Uomini dtcr bel 
air dormono i fonni inquieti , e turbati per IC vibrazioni dei dardi lumi- 
nofi del giorno , le qwli per via dell’ aria pi8 agitata pnetrano anclic 
ne1 fondo delle Alcove. Ho veduto de’ veri ciechi di[cernere, per la di- 
w f a  impreGone, I’ aurora , il lereno t iI nuvolo r ,a 
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Lq lace ftioco; ? urto , vibrata con incredibile celcnrh , cotllunque J‘ 

infinita fottigliezza e atta a deflar il fuoco , e rnolto piii a fc‘cuotere, ed 
agitate i corpi rpeziaimentc delicati, e deboli dcgl’ infermi: anLhe i rani , 
e robufii ne loffrono , poichi i piir. indurati contadini f‘e fi arrifchiano a 
Jarmire co! capo fcoperto a1 Sole , non ro!o concraggono iniiatnmazioni 
relipofole alfa cute ,  m a  in oltre orribili dotori di capo , Rupari , deliquj, 
JeIirj; i I  qua l  clofpo di Sole da’ ruRici noRri vien detto Solana . Nello Stato 
di Milano fono i contadini infefiati da una tnalattia cutanea a giiif‘a di  
lepta detta pela<qra , che vienc attribuita all’ rnjXariorLe. E rifctifce il Der- 
ham netfa Teologia Fiflca , che ne( giorno 8 di Lq$io 1707 in una  Pro- 
vincia d’ Inghilrerra vi fu un ardore di Sole cvsi intcnlo , e bollore tale, 
che rnolti mietitori, e fino i buoi, e i giumenti morirono ne’campi. E l i  
3 0  Luglio I 7 0 ~  , a MontpeMier , per un calore eff raordinario fi ruppero 
i Termometri d’ Aubin ; l’aria divenne infocata come quella detlc forna- 
ci j fi coNero delle uova al Sole , le vigne reftarono brugiate . E nrlla 
C h i n a ,  a Peking, I’aano 1743 , dai 14 fino a’ 2 5  Luglio inorirono an-  
deci mlfe perlone della plebe nelle itride per i t  cddo intollerabile, e[- 
fendo Aato & grodi 31) ,  vale il dire , 3 gradi fopra i l  calor naturale 
degti animali, in cui dunque I’nbmo nom pub’ viverc luneamentc. 

Strani talora lono gli eRetti che naiicono io tempo d e k  Ecclifi SoIa- 
ri % o fia per l’improvvifa mancanza di luce , o che la luce contraggo 
qualche rea qualira per il contagio , e per  gli efffuvj de! dstpo lunare.  
Due cafi ipfigni adduce il P, Bclgrado nelfr lua DilTercazione dell’ln- 
pufo degli 4 2 ;  e poich: fa a ptopofito . giova qui recare per effelo I’ 
iuciero paffo di ZqueRo elegante Scrittore . 

La forxa rircaldairice dd Sole 1 - f a  /mt;re non Jolo pel vaggi diueiti, ma 
amw pe’ ri’ej3 ; non foro ne’giorni cbiari , md ancora ne’ torbidi e ‘fifchi , a- 
wgnache inegualmenle . QuEjlu promove il [tlcco, e I‘ ulrmento nellc tracbee pi& 
Jottrli de‘ vegetabili , e delle piante : qwqa s’i@nua ne‘ Jeni pit i  c q i  de’ mon- 
ti , e vi pevfexiona a rneialli : q*#a conforta colla /$la prejenza gl’ infirmi ,e  
pmtcrado li rattri/ia. qu$o fuoco 2 la Jygente della vita , dello D i d o  &!la 
/ b r z g ,  e con/cgurntemente &/la [ h l t d  negli animali, che per i pori &‘lor0 
Lorpi ne rzcevono yecueti in$@, (bvente involti tra l‘aeve , cbe qua/; di cor- 
teccia loro Ierw. Nan 9’ ha chi non 5’ amegga , che ne’giorni puri le fibre 
[on pin rigide , c teJ“ , i pay piR forti , e uobu/t’i ,e  tutta I’ economia rnimale 
yrti [flenwia , come I’ elrperyrenza C’ injcgna . Nelie grana? ecclifl Sofari [on wa- 
T i e  volte avvcnuii deliquj accidmti , chc [embrarono fa ts l i ,  e f u n @ ‘ ,  Un 
valente lcttcrato mi dfle  chc u i t r o v a v a ~  nel giorlro di una celebre ecclifi dell' 
anno 1 7 1  j .  la . Maggio in ycnexia nclla gran fala del Pdarro p d d l i c o ,  che 

Caufidici , di  Briganti, e Clicnti j alcuni de’quali vetfa il punto delda ma/- 
lima OJicuritd, non folamcntc YirnaJevo Pnpidi , c qnafi Porditi , ma ancord tra- 
mrtirono , e v h w r  meno. I NrV ecclrfi dell’anno I 706 I a Maggio il Chra- 
rifimo Vsl/i/nicri, chc em aliora convalejcellte in Padova provd trnd madior 
ldi~guidezxa del fo ld0  {con ccrii Wmori inujitati del covpo . A c h e  il Ramaz- 
z k i  aveva ofervato in t d  t ~ p  ai poy drgl’ ipfermi de’ moti irrcgolari , c 

chiamah dello d crutinio , ove era d h r a  raunata gran quantitd d i  Nohili , di 

con- 
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confMj7. t o  J$o aferiva d’ aver/offtrto nei capo , dove era /o.rvntc inf;;/lat0 
d a l t  emicrnnia , sn’ afflirione , e ut1 tormento maviare .  11 Signor ~anttrliana , 
d e  era aliora pol Valli/nieri, proud in quella iarbrda e j imr /a  l a c  qrJ/‘hc 
infofcamerhto di v$u, cd m a  ceria confujhne come joraffiera wrgli jpir i tr  : ii 
1 he ycnrd procedere dal mancamento de’ ragqr Solari , che viv$%ano I /  m;i,-o 
corpo, o da una certa confuja altrrarrone deii’aria chc ftntono i no$% Pvrdi, 
c /egnatarmente qwe’ corpi egri , e langrcnti, ne’ q u d i  q u d i h  principio a t t i w  
dci /anguc f i  I r m a  Jhza  ii dovwto frcno , non avendo la muffa dcgli umori 
gut$% ntcrfiwia armnnia , ne que1 convenicnic rquilibrio , quciia propovxronr , rd 
inireccio , o combaciamento di par.ticcile, nZ qudlu forzu energciua , the /i: ri- 
cerci  ad ogn’ej?erno , e IPPO~L$O inflHflo. Ofircv’ un aliro fcnommo 11 Yal l i jnu- 
vi,che wropra rendere al mondo w a  non 10 cbe di piu  funty?o la priwxiorr del- 
la  uce nell’ CccliJt, d i  gucllo facti4 la privaxion dellu pt$a nellr ore rrottnr- 
ne.  Era rgli nelia villcrcccia [k cuJa ; cinto d’ intwno d’ una I w r d e  , e riden- 
i e  campagna : cantavano gIi  w c c d l i ,  c IC rant ,  e i griili , c gii ultri mimali 
ufordavano I’ aria zolle lolife lor0 Prrda ; quando fopravvenendo all’ improwb 
j o  le icnebre , attonhi , e QWJ jdowiiii ammriolirono afattb, in &”a chr in 
ogni Iaio v’era un alto e t r q o  fi/enziG, cbe non cbbe !ne, / e  i o *  a1 n u o w  
*folgoruggiare de’ raggi jolari, i quali tornarono a vivif iar  il mondo , a ri[vc- 
gliarc gti  vccrlli .I d a d o  , c a d e  it p r k a  bdimtr a&’ tntrgitu natura. 

I[ Mead ne1 fuo libretto de Imperio SdJJ&L#?JC defcrive la mcdertmr 
EccliRe vcduca a Venezia 3 Maggio I 7 1  5 che fu totale a Londra per pis 
di tre minuti, defcrive, dico, aache eRo il fifenzio e #[a cofiernarionc di 
t i i t t i  quella gran Citth , 11 filenzio e il pavore dedi oaimali ; il t r ipudio  , 
I’allegrezca, !e g d 8 -  quando torn& lo &adore a1 &de, qu3G foffe rifu- 
{citato il  mado.  Adduce lo f2cKo dal Bcllonio un alcro efeinpio rimorcr- 
bile di una Dama inferma , p c r h  qude mcntre conlultavano i mdici .  
fopravvenne un’ Ecclifi di Sole : partono i niedici daIl’ammdatapcr rrdere 
il  Cielo , fen@ prevedere, n$ forpettare quello cbr arrivb; aell’ atto che 
il Sole I; dciirovp , vengono chiamati in fretta , perch4 I’ inferma tramor- 
tiva j ffupirono poi tu t t i ,  che non ritornb in (e flefTa , fe non col ritornare 
il lume del Sde, Vcdremo Jopo altri cdfitti Gmifi dell’Eccliffi di Luna. 

Pafiaino ad oltri eEetti del Galore fdare. 11 Sig. BoJlguer trovb, che il 
calor del Sole nella Zona torrida produce ne’ tnetalli un’eflenftone pib gran- 
de,  che I’acqua bollente, la qwle pur diftruggc in un momento l’orgm- 
nizzazione de’corpi animati, e di tanto eccede il crlore del lume fdare. 
Elaminando poi la dilatazioap di un pavimento di mattoni in un corrile, 
uovb che per  3 3  piedi G faceva u n  aurncnto di una linea per il colore 
della State. ( &cad. Reg. I 745 ) E qadi enormi variazioni dcvono fogrire 
gli edifizj , fpezialmente ifolati, non folo dalt’lnverno all’Effatc, ma daf 
giorno aUa notte? E non deve Ir croAa dcfla terra foffrirc, per talc al- 
tcrnativa, una perpetua fiflole e diaffole , con notobiliffimo differenzr di 
effluvj? Ma quanto maggiore mcora , i fluidi ed i Midi dei vegttabili , 
e degli animati , che Con0 anche pib mobili ,e partlcolarmente I’irria I €hi- 
do it  Fib fufcettibile di dilatazione ,e percib di diradazione e leggicrezza ? 

XI Montanari ne1 libro ritato,ed altri dopo di Iui,propongono up &io- 

J 

-, 
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C O ,  che ~ I L O  fpiega gli effctti varj provenienti da q u e h  a l t e r n a t h  di 
condenfazlone, c raretazione dell’aria , per i l  freddo della notte , e caldo 
del giorno. In  vafo ripieno d’acqua fieno poffe alcune pallottole ,& figu- 
rine di vetro,  con un pertugio interno che contenga pih o meno d’oria, 
GtrllIi  ai  cos: detti DiavoIi CarteGani, ficchd la gravith fpecificr del totrie 
p c o  differifca da queila dell’acqria . QueRe figurine tdpofie ne1 giotno 
at Sole veriann0 a gala,  perch6 I’aria rinchiufa rarefacendalr CO! caldo, 
rende piit leggiera tutta la mole ; all’oppoffo col freddo delta norte di- 
lcenderanno al fondo . Si confideri l’aperazione del Sole fopra i fluidi e 
folidi, che t u t t i  contengono parte d’aria , e II rifletta , quanta differenza 
del [OrQ Rato ci debba effer dal giorno alla not te .  Si danao dei T e r m  
mecri cos1 fenfibili, che all’entrare d’una periona ndla  ftanza, dove fb- 
nQ pofii , col foIo a h  d’effa fi muovono per molzi gradi . E non %ve 
nafcer un aon lo qual moto &nile nelle macchine idraulichc degli anl- 
mali, fpezialmente nei fluidi di perloone tenere, dcboli , ed inferme, co! 
variarfi i l  caldo dell’atmosfera ndle  varie ore , e nolle vttie fagioni ? Le 
piante i i t e jk  rifeatonw quede differenze j e quindi collt foglie e CUI fuRo 
fi volrano verfo i l  Sole, e con eflo girano noa foio i girafoli ,le malve,  
ma moltifime altre erbe ( ” )  . Di qua nafce l’eficnfione tnaggiore negli I” 

aneI[i annui de’ tronchi , de’ rami delle piante , verfo quella ptaga , che 
riguarda i l  Sole , o it mezzddl . Ed il Cavdier Linneo ( Abiq. Batan. 
p. t . 7 ~  ) propone come fattibile una fpezie di Cronaca degl’lnverni pih 
afpri , o pi& dolci , per via degii anelli , fpezialuente della quercia, piir 
anguffi , o pih larghi ,  fecondo il grad0 del freddo. 

Quindi da una ftagione alt’altt.2 tutta catnbiata G vede la fiecia dclh 
aatura  ;perchd fl Sole col fuo igoto oblique, cofl’tlzarii e abbrflarfi fopra 
an cliinz porta Feco tucto i l  cii*colo delle generizioni in un enno ;  mcntrc 
Ita lontano Cottraendp il  calare ne1 niocto fo’pra Iplegato, tiitto relta con- 
denfato,  e cofflpato, e ce ra  ogni fenfibile vegetazione ; ma alzandoli col 
caldo protnove-gli umori, e i fucchi, rzvviva , outrilce aumenm , matura 
ogni fpezie di p i m e  , e  di frutti. Ognum dei dodki mfi ddl ’anno,  per 
t tn  g r a b  precifo di caldo, fi vede partorire qualche pianta , qualche fiore 
qllalche frutto , e  fpero qualciie animale proprio di que1 mufe. Poich& ftc- 
come il fiorir di certe pianre ricorre con regola dcntro una fettimana di 
un’appropriata Ragione, ficcht! come rifiette il sig. Linneo , i t  fiorir detha 
piantc potrebbe fervire per una fpezie di Calendzrio , anzi di Orologio per 
via del lora fonno ,e  dellc ioro vigilie ( * *  ) ; cos1 tra’ p f c i ,  vohtili , qua- 

dru- 

( f 1, W‘ oppollo le piante, t 1’ erbc 
Etrolecr 

tenute oopmte e c h i d e  9 ditentan0 S#lfonm, 
i Frrncef h chiamano ) fcoloratc, bislunghe, fottili , ~mmalate,  dcgcncl 

Percha prfve #elranima 9 drlla Iuce, e del foco. La lUCe probabilmetttc 0’ incorpora 
nei fluidi 9 e fi figs ne’ fa ; quiadi it b& colore, c 10 r q u i h  fapore delle frwn brttwna 

. una amicia rifoaldpta 01 sole n~ore  tme 
Ofcs**WF Tono 1 paR‘r del Cavalier Linnco. 

il raIom del peoco e c l d ,  

Circa it Mor0 derb*pkntr ( Phifofoph. Docan. q, (1. ) 
0‘erva.o 1’ om de1 giaislo i fiori smipofinioj, 0 rmrj alni, 
Di 
si *PP*@~w 1.’ ~#tpu+r(;l ( BCII* uomo ), 1’ ~ ~ o r f a .  

G Pie@ a baflo 1.0 DraCu , il Pmrmico ( Fofiir Ov& Crtsa&), h TeicrrrJ/r, 
S& 
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drnpedi ,ed altri animaii , ogni fpecie ha un certo inefe per ganerare , f i +  
come per far i fuoi paflaggi ec. I,afcio le proprieth , che le foltanze, ed 
i fiicchi degli rnitnali , e delle piante, acqriifiano particolarrnente in qiiefii 
tempi, IC uova de’p lc i  per efempio diventando venefiche , ed aftti og- 
gettip, che molt0 importa d’offervate olla medicina. 

Quelh , cha pib fa a1 psopofito noAro , 4, che ogni ffagionc per a g  
corrifpondcnte grdo di calore , fi trova difpoita a produrrc metcore fuc 
proprie : Fer elempio ne1 verno , proprio efl‘crndo del freddo il condenfare, 
regneranno le rneteore acqnole rilultanti dalla condenlazione de’ vapori , 
caligini nebbie , nuvole, pioggie , brine , biumc nevi geli : all’oppflo 
nclF efiate co’ vapori umidi , dall’ ardore del Snit* vencndo ehltate efda- 
zioni k ~ b e  e minerali , regnar dovranno le ineteore ignee; nelle medle 
Regioni le procelle, ed i vcnti , per lo sbilancio cd inegiialiti di caldo , e 
di freddo . Cod, fecondo i climi , e la fituazione de’luoghi fi trovcrl 
qualchc vent0 anniverlario, e quart fiKo ad un r d e  ; due e lemp~ fcrvi-  
ranno per molti. 

NotiGma 2 I’alternatira de’ Vcnti ,di Navigazione , c k n t r o  , e prcAo Iz 
Zona torrida . I n  poclie parole I’lliwiia 2 queffa raccolta dalla diligenz4 

‘ 7  

C di 
6i rifletfc la Sig6rbrr&t, la T r i o w t t d .  
si chiudono IC J e n j t r i v c  , e ~IL& n fiw d i  I’npiglionc 2 o a g r . a ~ ) p d o  ; ti compone a t  

Di gicrrlo tuttC qucffe Veglirno colle foglie aperre.  
SeguiM il dole fr Refeda I .wtco/n, e i dori ternifiofculoii . 
11 difetto di  mot0 procede per ambra, o inibolcsmcnto. 
E alla pag. 2 7 0 .  It vcghsr drllc pinnto fuccedc in ore dctcrminatc del porr)or a l k  quili 

ciafcun dl aprono i loro fiori, e li  chiitdono. Chiamant Fiori Sotar; , e fona d i  tre ipe- 
ti.. r.  -Li MLdE#mtiii, i qrinli non ofl’ccvano tanto chtcrmentc l ’ o r a  per a p r t r f i ,  ma lo fu; 
RO pi‘u prcfio, o p i t  tardi, fccondn I’ ombrr 7 l‘.yrn!dict B o ticctth dell’ aria , l a  preiiione 
mnggiorc o minorc dcll’ Atmosfcrn. L. 1 T ~ o P H I .  (1 a})rono !a matrini e  anti (err 
thiudono ogni hiotne . h ~ r  I’ ora dell’ s ~ r l r l i  v r  a t f a ,  o brfia, fccondo the i Riorni arcfo- 
m, o calkno4, offervando l e  o w  Ebraiclic, IJ anttihp. 3 .  011 Iiqumoyidi, che OKcerrano Ir 

dicr , 1c 
vlgilie de’ Fiori Solar!,  e iic dh U I I ~  Iui igJ l l h  ~ o l l e  o r c .  Soggtcignc poi . Gli  Oralogi F/o- 
7al i  dCvano farfi pet  ogni clima patticolare ; dopo di c h c ,  fcnm O t O b g c O  , e renzr vedcr4F 
I~ Sapc, potr’i 0-0 conoreera w l t e  ore do4 dall’ aprirLi o chtudcrli i fiorl., e le 
foglie dr   car^^ piante . U n  tale Orologlo fi Pub vcderc Cfcgulto rich V ~ l l a  elegaatilTima 
d’ AltichierQ di S. E. Slg. Anado  Quirlnl. 

11 fimile dCve dirG de ’cn lendar ]  di  Flora . Fiortfcono I C  Piantc in oeni Clinia un ceeto 
dl d’ ub dato i n c h .  Per cfempio in u p h l  r748 fioA 1 F.gaticd li 17  dyrilr i la  FnwaKtc 
l i  18 ec, 

~i varj ~ a v d i  not1 fiorifcono rvanti il SolRizio. 
L~ p ~ r n &  ( pianin di  [NO,Q$Ji r&i ) qiiando fiorilce, indicr la ltaeionc di tatllarr i 

E irni . 
11 Colrhiro a v u n z i a  I’ Autlinno , ed il frcddo. 

Calrndvla Afrirnnn cntra in  vcglia tKa 1 ora FrRa e Icttinu dclla mattinr ; e vtglia 
all‘ @a guartil dclla Cera, fc fa buon tempo9 ( cd ecco mchc do’ p r c t i ~  da aggtqncre 

alia nofita LiRa dclla Terce  Parte ) : k nen ofcrva 1’ ordine delle lue v i p l w  t t  non apre 
fieri ore fctte tiella maitma a cofiantemrw ennunria piomria. 
Parimenti iI Sonro fo Iq.notte ii c~i iude > I I  giorao feguentc por 10 pth Gd I m o .  all‘ 

o p p o ~ o ,  re tiene Ia notte it  fiore apctto, Ia fcgucnn glornata Cash P O V ~ A .  
La Curlinit ( pure mi  aiTcrilte i l  Sig. Pietro Ardurni dcgniliimo n d r o  Profdore di  A p -  

rojtura Spcrinitntale ) quando fi mmpe i l  tempo 
JU chiude; ancbe fo h a  in Camera rnche fecca. 

II Girrnio ( ( i ( ~ t 4  f o l i o  $IC# longrflimr ) IQmmi&?ra un fcW@v IgtomCtlvs 

~ r m d n d a .  

~ & ~ ~ n l ) + h c ~  c Rmpte G chtudono ad *prOno drUtelf3 om. Notifime Cono 

* time 11 fior chiufo j c IC I’ avera apcrto 
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riare dell’ Atmosfera il forte ghiaccio del l i  grandine , nell’ Inverno nella 
rcgione pi& bafla la neve. 
Ma bafii il fin qui detto intorno alla caula gcnerale delle meteor*, ed 

altre imprefioni, dipendente dal lume e dal calore del Sole . Veramente 
quefie caula dircttamente produce e govern? le ftagioni periodiche, e 
Aibilinente ricorrenti . Non oftante molto influir deve anche Cdle ltagioni 
varianti , lulle meteore, e rnutazioni del Cielo, in quanto prima fornike 
loro la materia, e poi le inodifica quanto alla fpezie , ed ai gradi di w e -  
inenza , di eltenfione , e di durata . Pafiamo a ragionire della fcconda 
caufa che 6 il  Moto. 

A R T I C O L O  111. 

Del Moro diurno dells T m u ,  c jlnoi efetti. 

Hiunque difficitmente pub indurfi a concepir il moto della Terra  co- C me probabilrnr.nte Caranno tutti i popolari , pub forpaffare i tre arti- 
coli fegucnti. Pojchc? fe bene i l  moto cliurno ed annuo dtlla terra fia un 
pcincipio acrivo anche delle rnutazioni de‘telnpi , non z1 le non un P i n *  
cipio generalc e rimoto. I rifle% qiiivi azzardati fi dirigono , e fi axog- 
gettono ai Fifici , e alla claffe de’ Uotci. 

Quarrtunque pel ffpicgare i fenorneni de1 rnoto diwrno, c n m  il nalce- 
re , il t ramontar t  degli ARri, fa foro.rpRarCnte elevaziQne c depieffimc, 
i paffaggi per certi circoli, ed al;ii , d i e  conGffono lolamente in un cain; 
biamento di fit0 , venga ad cKer 10 lteRo, Q &e t l l t tk) 11 Cielo cogli A- 
iiri fdccia il giro i n  2 +  ore intornn la teira da Levanre .a Ponente ,  o 
la Terra  I td la ,  Itundo quiet0 il CieIo , fi r!volga intorno iI fuo a r e  dla 
porte oppoffa ; P percid nrll’ Altronoiiiia Sfcrica deqinata unicamente a 
fpicgare quef l i  I’enomenl , ti aflutne Come ipotcfi indifferentc il  mom ‘ d d  
Cielo per ellere I’.pparer\za che ferifce gIi occhi- ; non 2 perb lo ffeffo 
quando fi tratta di effetti fifici e rcali.  Puichi: certatnente altra t l a  con- 
dizione dei corpi tcrwni ,  le fieno in una perfetta quiete ; a h a  fe Geno 
girati e vibrati di doppio mot0 , intorno 1’alTe , ed intolno i l  Sole, con 
una velocittr , che (upera di grau lunga la velocitlr d’uns pall3 di can- 
none. 

Ora queRo doppio inoto della Tei ra  , aI giorno d‘oggi , t talmente 
pravato , che la ragione non lo pub affolutatnente rifititare , n& alcriri Fi- 
fico rikhiarato , per quanto volere eRer d!ibitativo , e loipefo no’ Cud 
giiidizj, potrebbe lottrarfi dal confcfTaiIo . I1 tnoto diiirno & diinoltrnto ad 
cvidenza dalla figura sfeloidica e gonfia della Terra, e: dalla diininu5one 
di graviti verfo 11 fuo mezzo o I’ Eqiiatore , l’una e 1’ altra prodotta dalfa 
maggior fotza centtifuga , provcniente dalla maggiore velocitk de’corpi 
perGorienti in  egiial tempo cerchi inaggiori : diininuzione mani fda ta  dal 
iirzrdo de’ penduli . I1 nwto anpuo poi C flabilito dalla perfetta fomiglian- 

C .  za 
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2% delfa T e t r a  cogli altri Pianeti , dal fuo fito , dalle accelerazioni, red 
trogradazioni , flazioni , e avvicinamenti de’ Piamti  , cole ragioncvolmen- 
t e ,  anzi pur rooffi.riblllnente inefplicabili in altro fificma . In u n a  p a r c h  b 
luefio G ; I O ~ >  nofir0 uno dei kei Pianeci di queIto vortice folarc . Guida 
jl Sole, vaito g l o b ,  cot gitare fopra fe itefto, q u e b  fluoh di gbbi mi* 
rlori, poRi a varie &tian% ; ed o fia colla s fe r~a  de’ Tuoi taggi,  o cofk 
brig1 e ( per dir cosi ) di forte attrnzione , o Colla vibrazione dell’etere,  
j i  contlene e lnuove llelle proprie (Jibire, cidlcuno i n  tempi proporzionati ; 

i Pianeti , mentre girano co$i intorno al Sole, (iuali I’alle ohliquainentc 
glttate Copra un lifcio paviniento , fecondo la  pritnrcivd vclociti loro im- 
preffa, intorno il proprio afle ti rivolgono. 

Tale P la condkione delfa Terra  noAra, Ia quale , come Venere,  co- 
me Marte ,  come Giove , fi converte intorno 11 Sole in que1 tempo , c k  
chiamjarno Anno ,  e fimultaneamcnte fi volta intorno 11 l u ~  a % ,  facendo 
una rotazione intiera ;n qucl t e m p ,  che chiarniamo Giovno. E da qcieiti 
clue inoti, non percepiti da noi,  perch2 navigdnti con tranquillo e pacato 
corfo in foIidifitmo e vaRo navigho , nalconu i ciuc apparenti moti ,  e il 
diurno del Sole con tntto il Cicfo , e I’annuo del Sole fotto i l  Zodiac0 
come a chi naviga ttanquillainente fernbrano le fpiagge muoverfi all’ op- 
poita plaga.  

Se bene poi qneRi due moti nella Terra  , e in tutte le parri delta 
rnedefima , fiieno confnfi in uno; ii porono non oflantr  pcr  innggior in- 
relligenza confiderare quafi feparati . Parliarno dunque piilia del Moto 
Di:trno. 
s La circonferenza deI1’Eyuato:e Terreffre , per Ie recenti mtfure dcgti 
Affronomi contiene miglia geogrifiche zr6oo, di 9 5 3  tu.”/L., CI pr t i che  
di Parigi , per uno . I cerchr paralleli dell' Equatoi-c vanno degradanda 
con p t o p z i o n e  nota verfo il Polo ; ficcld it noffro paraltelo , per efem- 
pia a gradi + y r t  di altezn di Polo, conterri poco pih di due terzi Jdta 
detra lunghezta , o fia rsooo miglia incirca . Dunque in tempo di 24 
me facendo ogni punto della fupcrfizie delfa Terra il fuo proprio cer- 
c h b ,  ogntlno di noi nef detro fpizio di tetnpu corre i j o o o  rniglia , ed 
un corpo Cotto 1’Equatote 21600. Un glob0 di cannone dei pi& vcloci, 
e cacciato con Ia maggior fbrza,  per efperienze fatte in Francia e in In- 
ghiiterra , korre tre Ieghe a1 pih in un minuto d’ ora. Supponiaino que- 
flc leghe delle grandi, da ne miglia I’una : fcorreri la pal!& di cannone 
9 miglia in un minuto , e feguitandofi a muovere con cguaf velocith, 
540 rniglia in un’ota, e 1 2 9 6 0  in 24 ore. Percib la vefocita con cui fi 
rnuove un corpo fotto I’Equattre, per i t  folo imto  diurno, fupera qtiati 
del doppk ia  velociti del Ciobo piu veloce di un cannone . Molto mag- 
giore t‘ la vefocita del motu annuo , come fi inoffreri ; ma fiiatno ora 
ne1 riioto diurno. 

A queflo mot0 della Te t ra  da Poncnte i n  Levante viene d a  aIcuni 
FIfici attribuito il  vent0 perpetuo della Zona Torrida,  di cui fi l7arlb q u i  
jopra 4:ongiuntO forfe con qiiakhe mot0 del mare ; a cagionc dell’rnrf- 
zia e dl una Jpezie di ritioiia ncll’ aria ne! concepirc 11 1nor.o dcl  C;tot>o . 

M4 
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Ma fi ticonofce ormzi , che gik da fccoli tutta 1' Atmostera deve aver 
concepito quefto motu coinune . Tuttavia potrebbe ancora qualclie parte 
di quelto vento ripeterii d a l  ritardo proclotto collo sfregarnento dell' n r i J  
netl'etere fuperiore. ( *  1 E chi La. che tale sfiegainento non p o l h  infie- 
mc eccitare , alrneno in parte , I'elettricifiiio aereo , il qtiale da alcuni 
altri ( A 7 a  LrpJi';c I 762 ) vien dedotto dalla friiione , che patiicono i 
rapgl fo la i i  ne1 tragittare 1' etete,  e 1' aria 

Parlando poi del m m  ciiurno , confiderando la velocith m'rabile , COII 

cui fono rapite le inane fluide, e Iblde cotnponenti i I  Globo terreitie, 
fpezidlmcnte vrdo 1.1 lupcrfiLie, e un poco lungi dai Poli : ritlcttendo a1 
conito d i  recederr e sfuggire per I,i tangente, che quindi debbono conce- 
pire, ad onta della gravirh che !e tiene unite ; re alcuno quindi voleKe 
ripetere I'origine di grandifinic rnutarioni , chc f i  fanno lopra e dcntro 
terra , Carebbe egli tanto aflurdo e mal  fondato ? l),i queIta vibrazioni. 
non debbono le parti cncno coerenti sbatterii in cetta guila, polverirzarfi, 
L' difiaccate rcagliarfi dai recettacoli interni , ai pili eRerni , e finaIiiicnce 
nell' &:nosfera ? 

Se aache tutti gli accennati sbilznci nelle parti del g l o b  folfero prevc- 
nuti  dall 'efkr gii da  fecoli affettate dallo ffemo moto comune , il qui le  
per altro non toglie , ma genera i l  conato centrifugo, almeno t da pen- 
Care, che eflendo i l  corpo della T e r r a ,  comunque fodo ed unito,  tutra- 
via perfotato da puli  , interffizj , e meati , per !o pih irtegolati , a gui- 
fa Ji u n  cribro , o piuttoffo di u n  favo di api o nido d'infctti; dit- 
tonrlendofi per tu t t i  i globi rnondani I'etere , bcnctrt rottilifimo e rnobilil- 
limo, tuttavia corpore0 c picno ; ne1 rotarfi che fanno IC pdrti curt.: d - l ! ~  
Terra  non debbe egli fdyti  un petpetuo urto e sfregainento delle p31t i  
rotznti fluide o folidc a nelk parti iniril&ili dell' Eterc , non participintt 
del moto cornunc , o animate di rnoti diveif; ? E nor1 devc nafcetre UIL 
non Co che J i  fipaile, come Ce iuaa ruDtz fa\tda, Fabra ,  o p i m a  di m,oati 
;Iircgolari , fi giraflc voloceiiienx dentio dell'nqiia Ragnante ? E qucrtu 
Jxxpcruo iirto e sl'reganiento , ol::e iI perpccuo triturainen;o , e polveria, 
che produr tcbbe in tutte le parti de1 Globo, con efdtazione delle pii~ roc- 
t l l i  > non potrebbe egli ellere 1' iflrutncnto 3cll'eIettricifrno tetreftre , c 

quia- 
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quindi dell‘ atmosferico , l’uno e I’altro generatwe di tutte le grand;, 
piccole , placide, e tuinultuofe ineteore, e dentro i t  Glob* come i terre- 
moti , c fpezialrnente qoivi alto nell’ Atmosfera ? Certo lo Arofinamento 
de’ carpi t quello che eccita l’elettriciti , e forfe non altro : e qual altro 
sfregainento cofiante e valido , produttore del perpetuo elettricifmo d a h  
terra trafitieflo all’aria, piiofli iinmaginate fuori del mot0 del glob0 ffeRb3 
Certainente oltre il calore del Sole, che in vero molto promove I’evapo- 
razionc dei fluidi , e 1’ efalazione de’ folidi verlo la fuperfizie , qualche al- 
rra originc G deve aminettere delle efpirazioni continue , o particolari , 
c,he vengono dall’intimo della terya , e che non crflano neIia riotte , e 
nti  tempi pih fieddi dell’anno . 11 calore del Sole non penctra fotto lo 
ftiperfizic PI& di tre o quattro pie& , come provano le grotte artifiziali, 
ove ti conferva I1 ghiaccio e la neve per tutta l’anno.Vorremo noi Cup- 
porre la Terra  uno linilurato animale , il quale colla circolazione dell’ac- 
qua e d’altri fluidi per gl’intcrni canali , per le voragini arorbenti ,  e 
vomenti , imiti la circo1azion.e del langue per le zrterie, e per le vene, 
e loffra ancora una fpezie di fudore e di trafpirazione , or pik or rrteno 
copiofa, di vapor! uinudi , e di aliti pingui a kcchi? Allora diremo i n k -  
m e ,  che ie catene delle rupi iano le Cue offa , le varie terre la corne, 
le felve e I’aItre pian:e i fuoi peli, il mate if fuo flomaco , e  i terremoti 
le fue febbri , come qualche autore, briamente Ccriflk . V. IYtvnz/Ehek P h p  
Jca Ajrorum . Cap 1V.. 

Lafciando le ciance , conviene bens’i riconofcer ancora una forza attiva , 
un vigore naturale, un principio ageate in tnolti elementi, o corpi com- 
p i l i  del Globo, particolarmcnte if flogiltico, e i l  fuoco, per quanto, pare 
diffuh da per tutto , e il cui calore dincontra internandofi nella terra 
pili a dentro di 4 0  in so pie& . M a  per deitare queiti fpiriti , queiti 
principj attivi ad agitarfi , mefcolnrli , a fermentare, a produrre afpiilfioni 
conticue,  o elpuliioni intermittenti, come nei terreinoti , e nelle muzioni 
de’ Vulcani , per cccitare lo fieri0 fuoco ftagnante , non fi ricercit un fo- 
mite particolare, un principio che Io determini, clre fcuota le fue prigio- 
ni , die a poco a poco lo fviluppi 2 Dove trovBre queffo principio di agi- 
tazione fuori della vibrazione continua , C ~ Q  da dle parti del Globo la 
converfione diurna., e le varie fco& che ne fuccedono? 

Net Pianeta di Gjove fcoprk il  C a f i n i ,  e dimoRrany tatto dl le offer- 
vazioni degli Altronomi , grandifiitie mutazioni n e b  Fafcie , e nelle Mac- 
cbie di cui abbonda; parendo come cke i v i  valte riviere , e mari fmilu-- 
rati rompana di tratto in tratto le loro rive , cambino letto , inondino 
regioni isnmenfe , lafciandone altre all’alciutto , con molte altre varie I i -  
voluzioni. O r  a tante favverfioni , le qual; devono effere g r a n d i f h e ,  c 
terribili per Doter6 da si lontano dilcernere, fi pub congetturarc che vada 
que1 Pianeta loggetto oltre altre caufe , anche per la fua grandezza; 
mentre i I  fuo diainetro eccedendo I I volte quello della Terra  , I [ volre 
maggiore farebb la velocit’a nella fua fuperficie , fe i l  fuo tnoto diurna 
f o p  di z q  ore come i! noitro; ma inoltre crefce di pib del doppio, per- 
che la diurna rotazione di Giove fi cornpie in mena di I O  ore. 

All’ or- 



PXR. r. ART. tv. DEL MOTO m t w o  DELLA T E R R A . .  2 f  

All'oppflo fa L u n a ,  t h e  gira intorno il fuo aNe una fola volta in u n  
m e k ,  e petcid 6 IentiRiina , rkbbcne cod d a  vicino contemplata non ci 
inof?rr vetuna fentibile mutazione nZ di luperfizie , n& di Atmosfcra ( ' ). 

A R T I C O L O  I V .  

Del Noto &nu0 de& Terra uccoppjato cot Motu 
Diurna e [ut confegucnzc. 

Gila ParallafG del Sole itabilmente determinata per le offivvazioni 
finora raccoltc dall'ultimo Paffaggio di Venere ( 3 G'iugno 1769  ) 

a tlt Secondi , rifulta la diltanza d e b  'Terra dal Sole di 24298 Icmidia- 
rnetri terreffri , i quali , elTendo ciafcuno di 3 + 3 +  miglia , danno la di- 
ftanza della Te r ra  dal Sole di rniglia 83 , 4 7 7 ,  461 : rpazio che u n a  
palla di cannone non paffercbbe i n  meno d i  anni 20. La circonkrcnLa 
poi dell'Orbe magno , che la T e r r a  ddcrive intorno del Sole in  tin an- 
no, rifulta a 542 , 238 , 455  miglia ; onde in fine fa Terra , e c iakunx  
parte di &a,  fcorre 996 miglia ad ogni minuto d ora ; e i n  ogni recon- 
do ,  o batter di poIlo , pih di 1 6  iniglia , velocith che fupera piii di 3 0  
volte quella delta palla di cannone , che non fa mezzo iniglio in u n  [e- 
condo. 

Qurita,  dico, E fa velocith, con cui C tnuove la Terra  tu t ta ,  e p i -  

cib anche ciakun corpo ad effa aderente ; ma queffi con qnalchc diffe- 
renza.  Poichd , coine bene I' ha rimarcato il Galileo ( D i d .  Ity. ) p r  la 
natura del tnoto circolare, o dl rotatione, d neceffario, che mcntre alcu- 
ne parti della circonferenza fi muovono in tin Tenfo , IC oppolte tendvno 
ne1 fenlo contrarjo: c) percib or  acquiftino, ora imdano delta vclocita. A 
inezza notte iI mot0 diurno va  a feconda del inom 'annuo;e v i  aggiugn: 
veltxith: a mezzodi va a coneraria, e perde. 

non e picciola : pnicht? Ia vel+ 
citb del inoto diurno nella fuperfizie preflo la Linea , fl 4 trov;lta di 14 
1nigIia per ogni ininuto d 'om . Dunque al mot0 Annuo dctcrrninato in 
miglla 996  per minuto, fi aggiunge da una parte 14 iiiiglia a tnezza not- 
r e ,  e dall'altra fi lottragge altretranto ne1 mezzodl : ficche dnl mezzodi 
a h  rnczza notte ie parti verfo la fuperfizie Jell3 terra foffrono un'altera- 
zione di velocith di 28 miglia per minuto in pili ed in meno.  

11 Galilco da cotale alterazione , e ritardatiientu di innto , nelle parti 
della Terra  , ingegnofamente ripete IC reciprocazioni del fluflb e ritluffo 
dell'acque del mare.  Poicht u n  tluido , o qualunque c o r p  non aderente 

Queita alterazione, fc ben fi confldcra 

ad 

( *  -11 sig. Co. di Ruffon , nell' ingcpnofa 9 cd abbaglirnte Cur ipotcfi , riycrc i vifi l i i l i  
fcoiivoglinicnri d i  Giovc dnt no,, cffcrli pncorr que1 vaRe pirnetr Len r b d a t o  , n? rltinta 
(1cr anclic I ortginalr i ~ a  Incandclcenzn, cflcndn comc gli altri  yiancti uno Liuarcio di Sole 
( t r a p p a t o  y i a  da una Comcta rll'opyofto, i l  picciol Corpo dcllr Luna trovrli dr kcoh gC- 
l a t o ,  c p e w i t  knza ineteorc, Cciiza a ~ i i a r a l i ,  nh vcgetrbrli. 
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ad un , per la forza d’inerzia non ubiidifce toRo o ad h p u l f o  nuo- 
YO , o a titardo che fopravvenga a1 vnlo ; onde i l  fliiido ne1 primo c a b  

addictro , per efeinpio i n  una barca pima d’ acqua a poppa, e nef. 
I Itatdo a prora ; e poiclie una fiinile accelcrazione , e rirardazione foprav- 
viene ciafcun giorno ai bactni del mare , che fono come le barche che 
pol tan0 I’ arqua , dcve I’ acqua del mare neccflariamenre ciafcun gioino 
t i n2  volts arcofiatfi , o alzaifi verfo le fppiagge occidentali , un’ altra alle 
or pientali : c perclid le acque per i l  proprio pefo debbono cadere, ed ofcib. 
I d l e ,  na[cer:d fecondo la varia difpofizione de’ vafi , o de’ inari , che due 
C) p &  volte i n  24 ore,  fi faccia il  flurio ed il r if luro.  

Quanta poi agli auinenti notabili che It oflervano ne! fluff0 e ne! rifluf- 
ranto menftialmente nei Novilunj, e Plenilunj , quanto annualtnente nei 

SoIltiz), e negIi Equinozj ; i I  Galilee l i  fpiega con eguale acume : i Me- 
Jj;ii i  yer I’alterazione del m m  annuo accelerato nei Novilunj , ritardato 
I e’Yienilunj: gli annui per l’alterazione degli aumenti e decrementi del 
mo:o r h l  no , refi maggiori nei Solitizj , niiniini negli Equinozj , a cagio- 
ne deli indinazione dell’ Equatore ail’ Ecciittica , i n  quanto nci Sdff i z j  i I  
1m:3 Diurno va a feconda dell’aannuo, coincidendo affatto per tutta 1’ e- 
jicnfione del diametro dell’ Equatore colla Tangente  dell’ Ecclittica ; ma 
npgli EqU;noz] , erendo I’ Equntote elevato iopra 1’ Ecclittica i l  progrefo 
del mr3m Diurno non avanza fe non per u n a  parte di effo diaritetro re- 
h n d o  tagl ia t i  fiiori d~ Sfni wfi deII’o5liquiti dell’ Ecclittica , cios por- 
mini 21 dn-netro eguali a qtielle , chC? coinprere fono tra i cerchi polari 
e~ i Pdi, &e fanno incirca 1% M a  parte di tutto I’ auinento. 

Qief la  t cx ia  del fluffo e r i f lwlo del mare fu la prima ragionevote che 
fi p;.oducelie, ed almeno 8 chiara c fondata in  un principio certo e mec- 
canico. Mira!iilc ccrtalncnte f~ i l  penfainento del Galileo per fpiegare le 
aItPraziqni rn-ltrue delle maree ; e confeK1 , c l ~ e  gli coltb le vigilie di 
moltc not t i ,  quando confidcrb fa Luna quaf i  Iegata alia ‘Terra , a guifa 
d i  110 piotnbino, i l  quale alzato , 0 allungato per la vctga di an pendn- 
1 3 ,  avvicina , e alJontnna il ce~itlo di ofciilazione e corr cia ne fa pih 
p;onte o piil tarde feguire le vibiaiioni , Flu queito tin preludio del fi- 
ftema della Gravitazionc ; ficcome quando i l  Galileo fi trovava un poco 
atreffato dal non oflervarfi ne1 mot0 del Sole , o della L u n a ,  qnefie al- 
terazioni cli  velocih,  e C o P m i c o  tenne fermo per il fuo Gitema ad onta 
delle non vedtite fafi di Venere fcoperte poi dal Galiieo , profetizzb, cho 
quefio l i t a i c b ,  ed incitarnento di moto fi fcopritebbe i ina volta , cotme in 
fa r t i  lo fwprirono gli Aitionomi dopo . I1 fu Sig. Ab. de la Caille netie 
fuc Tavole Solaii ,  IC migliori che fi abbiano , introduffi col confenfo di 
tutti gli Aftionomi, 13 Equazione dclla perturbazione piodotta dalla Lima 
ne1 inoto annuo della Terra  . Queffa Lquatione veramente non k che di 
8-5 lecondi di Giado in pi&, o in ineno, cioe ’ 7  in tiltto, Non onante , 
roccando ad ogni fecondo di grado incitca 400 miglia , I d  Terra  ne1 f u o  
Lndo annuo intorno i l  Sole, feecondo i varj Iiti e litpetti alla L u n a ,  fi no- 
% A ellere trattentita o avanzata , di G494 miglia, la quale, collie ognun 
.lede non 6 piccol~ altei azione . 

Lo- 
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Coinunque fia della tiiarea , le parti del Gioho noitro Coflicndo qucfla 

notabile altcrazione di velocith due volte a1 giorno , febb9ne i piRaggi 
nm fieno rcpentini, non onante non poffono a iiieno di iioii andar fog- 
gctte , coiiic 1' acqu'i del mare , ad uti tteinoie p q e t u o  , ad tin3 Cpezie 
d t  ondularione , propiainente nrlla direzione di Levante 2 Panente , ma. 
chc nei paflnggi pub diffonderli in cerchio od ellire. 

Non i i i a i i ~ a n o  indkj di queffa ofcillazione . Avanti i I  ttietzo del fecolo 
pnflato , un Gentiluotno tiel Delfinato , drtto il Sig. Calignon, c t c d m c  
rii ofiervarc , d ie  il Cuo pendulo di rei in fei ore vacillava dit Nard a1 
Sud . knorneno , di cui faceva gran cafo que1 gran fautore delle f'cicnzr 
i l  big. Pcirefchio, cotne nella fur vita riferifcc il Gaflendo , che pubblicb 
qucito fatto con qualche dubbio. I1 Sig. Morin v i  fi oppofe fertnalmente. 
E la quifiione giacque fino al I 742, che il Sig. di Mairan la rifvepllid. 
11 Sig. Cat ikce delle efperienzc , e delle prove , rema vedcr n u l l n ;  1 1  
ISaron di Grant ncll'nnno feguente 1743 fu piir feIice : nell'erperienze 
che infl i tui  , parvegli vedere,  che un pendalo di 30 piedi ddcrivefle in 
2.4 ore un'elliqc , il cui grand'aile era di lince z $ .  It f t ~  Sig. Rougnw 
fdpettb che vi foffe fot to  qualche illufione ; ed ammettendo il fatto, td 
ripetevo non da cagion Corinica, m a  dalIa difntnzione de'corpi per i f  ca- 
lore del giorno, e drll'oppoffa reffrizione per if frcddo dcIfa notte , r) per 
2 fuccefivo torchento e fviluypo del filo d a l  li.cco del giorno , all'umido 
dells notte , COIIW f;i iin Igroinetro ( * >. 

Rifogna confeffke, ~ h e  queffo fntto noli h ancora deriro ; it q u a k  per 
dtro, ben vcrificato , inoitrerebbc agtf. otchi if inato dcIIa Terra. Non 2 
tanto facile farvi Td.pra efperienze ficure , dovendoG fdpendere un p n d u l u  
hgIiiGt_na. in luogo feriiiifiino , cIlil1l") , P ban diiefo dn ogni vento , t* 

da ogni altla agiyazims: c dico c;hs occorre ti11 pendulo I j I p e h  e litvro; 
petc~iit un corpo fino , fc I m e  c tc !h  ofcillatc , non f A r j  p r i )  facile vtf- 
&rile 1' effetto ,- come in un pendulo. Qnde .son i n i  fcmbra decidcre I '  ef- 
prienza f m a  dal Sic. 13ouguer : dircj7c egli i t n  cannoccfiirle firlh 
iegnale tontano , con clie petel;, di rnetter in piova una  l inea d' in torno  
30 nliglia ~ fenza accorgerli di alcun deviatiicnto : qucf!a cfil:rienzp , dice , 
uon ini  fewbra provar gran fatto, pelch6 il  Corpo , Ia totre, c, aItri  fh- 
brjca, a cui  era l f f i K 0  il  CannWhiak , dovrebhr c lh-e  Rata libera per 
peter ofcillnre f d l a  p i m a  ; e poi fe aveilk orcill;lto , nello itello modo 
ofcillava iI fegnalc, e percib non poteva mi accorgerfene. 

@ello, che rende credibile 1' ofcillarione dcl pcndulo , E iI cnncotfo d'i 
pitre ofcillazioni diarne che fono fiiori di controvcth . Tal t? I' nl$,alln- 
manto, e a1l;amento del Metcurio del Uatometro a certe ore riff. di cia(- 
clln giorno, prelcindendo do ogni a h a  lazione apparente dell' Atmotfeu . 
Quefia variaziune periodica hi offejvwa la p i m a  rolta a Sur inam , e 

D 19th- 

( *  ) 11 ch. Si@. Ab. Xiarcnu offcrtb fimili OfciUazwii nrl pcu lungo pendulo , c11c for(i 
fia ma1 anto potto tn cfptrknza , nclla cupota del buomo di l irrnze,  allora delle C ~ i e  01.  
iervazIoni del Gnnmone egli fpicfin quef?e nfciIlidoni c d  mot0 d J I ' a r i a  , lr quak nrl 
ptorna, &ntro 11 tcmpia, tendo Nrfo rneisadi drUa y a m  batture xikaldata, dimdata 8.1! 
r o k ,  per I '  oppoAo la potko. 
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pubblicata da un anonim net Giorn. Letter, dell’ Naya 1722. Gli Acca- 
demici Francefi che andarono al Peri! la riiiiarcarono pih chiaramente , il 
Sig. Godin il p r i m  come fi pub vederc nei libri della figura della Ter- 
ra del Sig, Bougiter , e del Sig. de la Gondamine . Finalmente il Sig. 
Chanvalon ne1 Cuo viaggio nIIa Martinica 1 7 5 1  , parla di quello, che egli 
fleffo aveva ivi oli‘ervato in queffi termini ( pag. 135. 21. ):  

Io mi Jono iz$cwrato, che q q 4 a  medefitna vaviazione del Baromedro fi  vi- 
pete Ir nottc , come ii giorno .e nell’ @efu rnaniera : wale a dire ,  cbe il mer- 
curio comineiando a [dire all’ entrar della notte , continua ad aJcendcre /itt 
‘ver/o la mexza n o m  ; poi di/cende di  pi& .in pi& fino all’avvioinar~ dPC gior- ’ 

no: allova rimonta, e contipua ad alxarF fin veu/o il mezxadi I cdiundo A- 
PO, e la/ciando [onpre tra q u q e  altematiwe un interwallo di ripoJo ( * ). 

Aache negli aghi delle Buffole fi rimarca un quotidian0 ondeggiamen- 
to. Queffa c! un’oflervazione del ‘Sig. CeMo ( ,Bi6liot. 8aiI. 2’. 41. ) due 
ore dopo mezza -nottea 1’ ago volta ‘3- Ponente %no alle otto della matting ; 
e ritornando , voltn c .Levante nello ffeffo modo dopo mezzodi 30fcjllazio- 
ne verificata poi a pentino doli’ Inglefe Sig. Canton ( Tranlag. Philo/. 
an, “719. 1 ed ormri da ,tutti 14 Firici e .concords perfettamente col 

he percib inarcano un comuiie 
principio, moRrano a d  evidensa *non folo il aimto d d a .  Terra , ’ ma le 
diurnc alrerazioni ancora del medeiiino , di cui parliarno. 

E poichd cad6 menzione-,ddla. calainica , di cui fr offervr una progrer- 
fiva e variante declinazioae .da,LJhmontana -a Donentes almeno in Euro 
pa re la‘ Terra C una gran c , o .dentre di fe contieaesuna raAa 
calamira , come pare per rytt umsni rnagnetici ; fe queito nucleo 
foKe pih Aenfo da una parte d uatore, die dall’altra , ,o avere ilt 
centro di grav4th pi; viciso ad un Polo,chc! dl’altro 3 prima nafcerebbe 
un’ indinozione .dell’,affe magnetic0 all’afle terrefire, e percib diverQ fa- 
rebbero i poli inagnetici dai poli ddla terra g *poi il inoto Diurno urtandO 
la parte di toteAo8mrwgnete pih dcnra, inclinata e {porta *€wri dell’ Equa- 
tore -terreflre, ,dovrebbe far girars il TUO affe intorno l’ a re  della rotazio- 
ne diurna con ’una dfpezie di moto conico , onde feguirebbe la offervita 
regolare variazione degli aghi . 

Io non of0 dar il nome ’pur di congetturs a queffo penfiero . Mdto 
meno oferei afferirne un a!tro;che la Terra parendo pih folida in queito 
Emisfero.~Settentrionale poich8 da queffa parte f n o  i gran Continenti 
dell’ Eurspa )dell’ AFta , e dell‘ America con poclii rnari , quando 1’ Emisfe- 
ro AuiPrale comprende i marl yaff  i ; non oferei, dico , pronunziare , 
che 1’ Equatore del inoto .diurn ed il centro di gravith per cui deve 

predetto bilanciamento <del 43arome * I  

Or queffi tre fenomeni, cosi co 

pa I- 

( * )  31 Dottor Chiminello,.mio NIpotc cd UfiRente, C& OFcrvaclonl continue ai puac 
due anni,fatte a tutte 1 1 giarno e della notte, ha ~tcrlficato ampirmcnte UeRa ma- 
rea diurria e doppia del $10 : e febbene la principrl tcajione d’ cffa marea kmbri  el: 
fcre la dirndlzione, dell‘ aria pty il cdore del Sole ( modificota doll’ elaterio non 4 a& 
f a  qualclie partc d nltttraionc pz9wnisaq 4all‘8@ltsrato diyrro mot9 &llr terra , 
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&Re fuori del cenrro della figura , ,e pi; vicino a1 Polo Arcico ; 
Terra fore pik allungata,, 6 proruberante verfo il Polo Antarti. 

co,:dd che aftre l'inegualith dei gradi , e Qqarti ( non pili Quarti ) di 
msridiano , > d e  di Ik f"t.ebbero. pih grandi di inifura ( 1' unico Grado mf- 
furato nalL'Jhisfwo. Aultrale dal fir Sig:Ab. de la Caille a1 Capo di 
Buons Speranaa dj fsltto riefce pih grande di quelfo coinpetlr a queIla 
Latitdine per 16 inifure fatte di qua della linea ) farebbe nata col de- 
corfo de' fecoli 1' inclinazione dell' Equatore TerreRre a1 piano dell' Ecclir- 
tics , li due Emisferi , per efler difeguali , urtando diverfamente nell' ete- 
re ,  e dovendo diverfamente ricevere i l  medeiiiiio itnpeto del rnoto an- 
nuo , onde neceffariamente farebbe nata I' inclinazione dell' affe del mom 
ditirno all'affe del tnoto annuo . 

Cafciando queffe congetture rimote venghiamo piL roRo allc congetture 
pisl vicine all0 kopo noitro. Poichh, fe tutti i corpj verfo la hperfizizie 
della Terra per le alterazioni del mot0 diurno faffrono unit giornalierz 
ofcillazione le queita fi aggiunga alla vjbr.a:sione naturale , o alh conato 
centrifugo del mot0 circolare, ne feguirfi. die i fluidi dovranno due volte 
a1 giorno agitarfi fobbalzando; tremare a foffregarfi, triturarfi vie pih i for 
lidi; e cib tnolto pili,  menfualmente , ed annualtnente , in quei tempi 
che il mot0 annuo della terra miito cot diurno viene pih$ sbilanciato ; e 
quindi alterarfi le ejaculazioni dei vapori , e delle efalazioni ,\le ufcite del 
flogiffico o fuocol terreno , e fopra, tutro le einannzioni delle materia ekt- 
trica :. per le quali alterazioni potranno aumentarfi Ie ferinentazioni folu- 
ziolyi , fublitnazicznj .,wga;jQitig$aai, efplofioni' , daltc quali Ie gencrazioni 
dentro e fuori Jella terra, e fpezialmentt le rneteore e IC tnutazioni dell' 
aria vengono prodotte piic in certi tetn i , die in  sltri : i quali tempi 

come ineglio fi fpiegherh in fegiiito ._ 
V'2 un altro afpetto, fotto cui fi pub con. Tommafo Hobbesl ravhfare 

il mot0 campollo del Globo terrefire,in quanto egli 4 progrefiva infieme, 
e rotatorio. Queffo 2 i l  moto, con cui tin Virgliatore. agita i f  cribro: io 
noli dico che Ga precifamente il tnedefiino ;. tin ritiene tnolto di qucffa 
natura , l a  terra come 'r! cribro. venendo partata intorno ad un tentro 
eiterno nell'atto , che ii raggira intorno il proprio Sicctme dun ue C O ~  

re !a zizania dal grano e le varie fpecic di grani tra loro;cod g r a n d 6  
fime , e frequontifime , e continue feparazioni e rifpettive coadimzioni 
debbono fuccedere per il tnoto, dirb cos?, cribratorio , clie foffrono i' carpi 
eterogenei componenti la terra, fpezialinente i fluidi , e tutto queflo c d e  
alterazioni fopradette. 

Di fatto i componenti &I' gfobo fono eterogenei , e  di f1)ecie innuinera- 
bili :. i corpi eterogenei nom fono diflitilili in quanto corpi ; ma per alcuni 
mot1 del[@ Ioro parti minime colla differenzai dells- figura ( poichh altro 
che mot0 e figura no& diverflfica i corpi)', percib fono dotnri di mod in- 
terni differenti, o fia fpecifici : i carpi cod differenti necerariamente rice-. 
vono differentemente \in mota, colnune efierno : dunque non andranno in- 

percib faranno detertninati, e indicati B a1 lito. della, Luna , e del Sole 

inoto compoRo di rivoluzione e di rotszione del vag1io fi v i e w  a P epara- 

D a  fietne : 
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fieme: dunque li divideranno e difiperanno f diflipiti ca'fdhersnno7 f ind-  
mente Copra .corpi fimili ; ti inoveranno infieme, e iirniliviiente ~ o n . ~ e f l i  ; fi 
llniranno ad altri fimili : in fatri gli omogenii, che nituralmente fluttuai. 
no in un  memo,  tenderanno a radunarti ;:gli ererogenti 

zioni , fluttuazioni , urti  , sbalzi , e ribalti divono f&nm!fchiatfi , fiacliC le 
parti unite prendano Un alletro conveniente ,''a cuisin fegraito per attre 
incurfioni vengono di nuovo turbare e fvefte! I n  queffi inoti codiflono te 
generazioni , e  difiruzioni delIe cole ; inoti , chc hanno faago non folo den- 
tro de'corpi teneri, dei ftuidi , dei corpi animati , dei vigotabili ; ma fino 
nelle vifcere delle rupi; poichi: +e pietre , e rnetalli, ed altri  minerali > e 
furono un tempo fluidi , teff iirionio la mifceIIa delle 'materie it raniere che 
contengono, e G generano,e fi rigenerano nelle cave inatrici della terra. 
Cib non neve effer continuo in apparenza ; ma ricordiamoci' del noflro 
principio prirno; che i grandi effetei no per inoti piccoli lentamente 
accutnulati; e clie queRe feparaziuni hioni , nori pollono E a t 4  fenza 
grandi difficald e- rifiitenzc ; onde re per certi intervalli di tempo 
verraliho alla lor0 inattlrit'a . 

ConcIuciiarno cib , c11e fi pUc)"dire* con mott clinazione all' a f f d o  , 
che Gccome del mot0 comune della Te r ra ;  e i altri Pianeti , fotto il, 
Zodiac0 , altra forgente naturale fuorl#,del motb rotatmio' sell' immenIa ar- - tivifima man's del Sole non fi fcorge; cos1 altro principio,chc poffa agi- 
t i re  ir parti ddla Tisf? ffa j fvilupparc j determinara *', e mettere in 
adone gli eleinenti arti 
V P ,  fuori del mot0 annuo, modificato dal mot0 diuhtl , e 
alterat0 , quantob a& *effitti , dal dit0 rifptrivo# del- Sole per 1' azione. del 
caldte, 'e particotarmente dal fito della Luna : il che merits. d' erer con- 
fiderato un poco rneglio. 

Or mehtre fi opcrano queffe feparazbni e comkinazion 

. /. 
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&re cofifigtleaze de! Mot; Diurno ed Annuo d e l h  Terra; 
i quatrro P w t i  Cardinnti del Giovno , e d e k d ' ~ n n o ,  

p d  rimarcare la difformith della circopfirenza I o della curya , che S' korre ciafcuna parte d e h  Cuprfizie <Cella Terra  in vigore del \mojo 
compofio > Diurno , ed Annuo Poich8 ogni parte della fuperfizie t e p c h e  
di ~ t r  in IZ, ore il trova verfo iI Sol2 una voltn , e3  un'alrra dalla parte 
oppofta, con differenza di diitanza , quanta & la lunglmza  del diarnetlo 
del fuo parallelo. Ma perch4 intanto cd mot0 'annuo s' inokra di motto , 
quefla linea viene ad erCcre defcritta a ondc, dot! compofia di t an te  epi- 
cicloidi allungate; e dico allungate , perch& il mot0 progrefivo di tnoltr) 
avanza fopra quell0 di vertigine . Quclto ferpegginmesto poi tanto piir 
profonde fegaa le o d e ,  perch8 in effetto la Terra  gira nclio itcffu tern- 

1'' \ 
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della Terra e della Luna , c h ?  
rfizie rerreltre, effendo Ja n p f l a  del13 h n n  

5 0  , fecondo I’ipotefi dell’ Vallifio ( Trw$ 
idmento iicuro patifce la linea del mutoan- 
azione perciirbatrice della Luna , I A  ude 

s fecondoi il fito abbaffk, o innalza un poco la terra dal  Sole ; per la Xenk 
tagione l’orbita M a  Luna, per l’azione dello Terra che 4 moIto mag- 
&re, foffre una perpetua fiftole e dinftole , o un alIungarnento ed ac- 
corciainento , b w  pis fenfibik . 

Ma coteno ondeggiare che fa la curva terreflre , non produce effetti 01- 
tre quelli Tpiegati di foprz. Pafiamo percib a confiderare i quactro Punti 
cardinali tanto.de1 moto diurno, che Cono it mezzodi , la inezza notte , il 
nafcere, i l  tramontare del Sole, quanto dell’annuo , che fono i due Sol- 
rtizi, e i due Hquinozj. 

Rimarcabiii certamente fono ne1 giorno i pafT‘zggi del Sole per i1 meri- 
diano, e per I’orizzonte , an rapporto alle meceore , e allo itrto del 

reni , per lo pih veggonti coininciare , o 
in queRi qwttro punti . A meztodl e 

lo k e n o  e tranquillo , fi alza perb 
01 martiaa d inverna foffia \in levan- 
mente : cod ben oRervaudo i t  Ciclo 

che fencbile variazione in qu“eRi qrtattro potiti ; in- 
afcinndo’pcr ord i rkgni, chc porge il  Sol& 

uenti J riniarcatc fono pure tali 

Pui, bensl in qucfle mutazioni aver dolta parte la c+gion fifica del ca- 
lore del Sole; mr,non credo otioh 1% cauk iiieccanica , o qiietIa parte 
clre dipcnde dall’azione ed attrszione del Sole, in qilltiC0 nel tnaridiano 
fa un impreffrone diretta fopra un tratto di Pacfe , fornniainenre obliqm 
all’orizzante , o quella della variata velocirb del inoto nellt: parti dclla 
terra, Jell’acqua, e deli’aria, clie fi fa Comma alla tnezza notte , mini- 
m a  ne1 inezzo giorno , media al narcere e trainontare del Sole. 

Parlando de’ punti cardinali del, giorno , non fi ptib ommectere un’ of- 
~ I‘ervazione coinline {ova gli amtnalati, e rnorienti. PoicM gli eccefi del- 

le malatcie i n  queiti quattro punti cambiano grado di forzas, c fecotido la 
, varia indole l’ainmalato reRa o pih tranquillo a pih aggravaco . In oltrc 
. i n  quelli, chtt mtxojono, pare che piii frequentettrente cib fegua o verb 

il Inezzodi, o verfo la mezza notte , o verfo L’albz , o ncil’ inclinare e 
tramontare del Sale. L’ofiervazione non i! h$o dei Cursti, pokhC il sig- 
Bi;tnchi ncl citato Caggio lbpra le Inarec lo atteffa anchc e h ,  cQme c a b  
nota , pug. 61. Prop, 12 .  Or cotali alterazioni , non cumparetitlo akre 
caule vifibili , ed avendo una Cpezie di univerfcrlith , non farebbero efJ2 
canfeguenze neceffa1.k delle quattro alterazioni del mot0 diurno, analoglit. 
alle fnaree, 1’irapreiI’ip.ar delle quali G faceffi pizl fenfilile, nei fiuidi agi- 
rati , e ne’ l‘olidi indeboliti degl’ infermi 3 

Pafiialno a confiderare le conleguenze delle atterazioni annue , pnich$ 
delle 
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delle menff rue far'a da trattare negli articoli fpettantl.alla Luna. kbbiams 
veduto, come nei SolAizt rendonfi mafimi gli aurnenti del mota diurllo 
fopra dell' annuo , miaimi negli Equinozj . Indcorrifpondenza. mafime fl OQ 
Eervano le marce de' Novilunj e Plenilunj in qiielti quactro itempi deil'an- 
no ; il che prova , che dipendonot dal iito del Sole 'per .la: caufrl detfa:,. 
Quella forza poi, che in tal tempo perturba il mars ,molto pi; deve tcur- 
bale 1' Atmosfera , Di fatto Xomme ci efpetimentarno It: bwrafche #rerib. 
quefli .tempi ; n& in alcun'altra ffagione , o in rnare , o in terra inforgd- 
no cos1 violente , cod effefe . Si, tornera a parlarne negli articali della 
Luna,  che v'influifce molto di pi&. 

I n  fatti qualutique iia 1'itnpreriione det Sole nei SolRizj , rapparto ai 
d i m i  particolari da una parte , e daCL'altra , arriva a1 fuo GOlmO ; 'negli 
Equinozj poi, ellendo perpendicolare all' affe della terrs , fi fpiega tutta 
fopra tutto i l  Globo, e percib ancora per confenfo Copra tutte leaparti.  

Ma v't un 'altro. elemento da confiderare in queAa mato. mfwo della 
terra intorno. del ,Sole , di cui non. s' b ancom qwrkto,s QFlrtAa t la, mum- 
ziohe di diflanza affaluta . Poichk k dimsftrato, che: i Vianeti. primarj 'in- 
torao, del Sole-, i fecondarj a Satelli&,~5ntorna C Vianet? priinarj ) ndn. 
percorrono cerchi conaentrki 
ovali, o eliifi ;, i l  Sofe , o i 
centro , ma in altro ptintd de 
ma' Foco. .. 11 Sole As fuoki 
2 ,402 , 0 8  L, miglia : CcchaS I 
e fi* allontana daL Sole, che vu01 dire 
glia ., I1 p i n t o  p j ~ ~ ~ ~  (+& +a+ dit 
vicino f ai To, Dic. ) Zmigm.. 

Ora, i l  Pianeta quando G trova n e b  h a  mailiina- vicinanza. , ciok neI' 
Perielio f i  o k v a  tnoverfi colla niaggiore velocich ; verfo I' Afelio all'op- 
poffo. colla inaggiore lcntezza ;, per erempio , fa Luna (di duis pure. deva- 
no intenderG.tutte quefle cofe,tanto pih che la h a  elliffe & pih allungr- 
ta ) le trovandofi ne1 Perigeo fcorre- in un giorno 1 5  gradi ; quando 6 
giynta all'Apoge0, ne fcorrerh X I  , e tali a prelFQ poco fono le vicende 
del inoto. delta. Terra intoyno al Sole 

In feecondo Iuogo fcorre la Terra in un giorno BP minuti dell'Ecclittica 
quando 2 net Perigeo ; 5 7  folamente nell'Apogeo .. La differenza di 4 mi- 
nuti'importa 9 6 , 9 7 2  miglia , che la terra fcorre di  pili in un. giorno ? 

che in un altro, lontano 6 mefi , che or fi dirk. quali fieno: nuova rimar- 
cabiliflirna alterazione neiIaf velocith del. Tu0 mot0 , che non d e w  pairare 
knza effetto, e- impreillone nelle parti cornponenti il Globo . 

Da queffa diverfa, velociti di moto ne! Perigeo, e nell' Apogeo , rifuI- 
ta la? notabile differenza tra. la durata della State e delG Verno , cio6 dci 
due fpazj tra gIi Equinozj; perch6 contando i giorni della State dai 2 0  

Matzo fino aIli 33: Setteinbre , fi troveranno 1 8 7  giorni circa , avuto ri- 
guard0 alle ore divcrfe, in cui cadono) gli Equinozj: e dai 23 Settembre 
fino li 20, Marzo, giorni 178' folamente; che vu01 dire , il Sole irnpiega 
8 in 9 giorni di pi&, a fcorrere i fegni boreali che gli auftrali ; cib che 

ell~d[We chi? fr chia- 

nafcc 
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nafce dal 'cico ddi'hpogeo ,ie det Perigeo, PafIa poi i l  Sole per il Perigeo, 
come# b detto,  nell'hverno I verro i l  bne di Dicembrsr ; per 1' Apogee 
nelllr vedo .il fine di Giugno; tale qffendo nei correnti €ecoIi la 6- 
ouazione dell'wbita 'Solare, o terrefire 8 fotto I' Iicclittica . Vedefi 'dunque , 
come debbat riufcireb pib lungs la 'State, che i l  Verno. 

Pofiiamo qui  di paffaggio rimarcare la diverfa condizione de' noRri A n -  
xipodi, .li quali .pure dourdbbero,eXere a noi .pari in tutto e per t w o ,  ec- 
cetto l'altermtiva deIle itagioni ,de'giorni , e delle notti. Non fono , dim I 

pari I perch? ,ad e f i  I'ERate chet per aoi C 1' Inverno , ttocca .breve , a noi 
lunga piiL di 8, giorni come t i  C detto . .Ella perb viene compenhta ad 
el% quanto a1 calorc, per avvicinarfi allora i l  Sole alla Terra due in ire 
milioni di rniglia. II loro Xnverno poi, clre rirponde allx .noRra ERate, 
diviene ad e% di .altrettanro pih.'lungo; ed i n  oltre il Sole I effendo Apo- 
geo, cio& di altrettanti :milioni di. miglia,Timoto- dalla &a , meno di cx- 
lore tratnnnda alla medefima: per le quali due ragioni combinare, 4 cre- 
dibile che motto pih fieri tie 
noltri. Di .facto i aavigsnti r 
tuanti ne'mari wultrati ad una Catit 
inolto minore df quello 

cha fa la Terra dal ' 

trovi nef mari fettentrionali. 
9 difirenza di diRanza , 

eccellen te fua .Dii- 
degli effetti dique- 

.putto '1' intervallo : g7i 
~ T o ~ o  jtome*'&e, ca- 
i'delfti diRanze j che 
Copra fa rerra &ll' A- 

pobe;ec! nl Perigeo , non ~d che e del Sole : aurnehto; 
dice i Mbnfibile - 

Salva la riverenza 'cha G deve a si gran FiQfafo , 'non mi pare .tanto' 
difprezzabile Qn-tale aumeato ( ch"C! ancht d" un quarto maggiore di que110 
il Wolfio Io faccia perch4 & 5 incirca') , poichd l'imprefiane del Sole 
erendo grandiGtna , anche una millefitna parte d d a  medenma & qualche 
cob Aggiungafr , che ella non paffa' in un giorno, ins fi va accuwrulando 
per giorni e mefi. Cod %e! ne veggano gli effettt onche preKo di xnoi,: in 
tempo , che il Sole 4 Perigco , ed agifce,obliqui~lthamente, trovandoR gel 
Tropico di Capricorno lontaniffimo dal noltro vertice , pure allora qaltianie 
Eon0 le maree,e aimcno ne1 noffro Golfo noG le acqus IC piir aftedi 
tatto l'anno. Rilevb in &re it Sig. 43ianc u e b  Aelfo -Golfb trovarfi 
coftantemente pih .pieno *neWlnverno , ch ' ERatc almeno di ~n pie- 
de ; nd cib porerfi :attrjbuire ai wmi ; regnanda 'in ' 

ni , i Greclii , i Tr&ontani , e i MaeRrali ,e d l k p p o  
-chi , che dovrebbero f'oitentare le acque , Sarb. cib .cohfctrmato qur dopo 

Un'altra *offervazione ' fi prefenta di fenomcaai;prababilillcnre provcnien- 
t e  
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te da queRo accoffarnento del Sole alla terra nell’ 
grandi procelle che fogliono accadere verfo gli Eqnin 
ogervano per lo pit precedere 1’ Equinozio rriedelimo , o acmqpagnarlo 
da vicino , quando nell’ Autunno per lo pih fuccedono dapo 11 Equinozio . 
L’uno e l’altro deve accadere per una foIa cagione , perch4 i l  Sole fi 
trbva pih vicino al Perigco avanti 1’Equinozio di Primaver a , c dopo 
qilello di Aiitiinno: onde per altro riguardo avendo tnaggior forza per la 
fua azione diretta e normaIe all’affe della terra , rifulta un’ iniprefilone 
coinpoffa molto pih violenta, che fi sfoga tra li due Equinozj. 

Tutte qucAe core faranno meglio intefe, e rilchiarate nei CzpitoIi le- 
guenti lopra la Luna. 

gravitazione, lia che elfa 
attrazione : form co 
fanbra emer iI ~inco  
materia ad avvitinir 
rbronda i carpi deg 
Cielo attefta qutito 

ttatto verfo la-, medafina, 
gua h a  ma&; ma non 
ilarfi nellb iteffo tenrpbw 

qiteff i Aflri , abb&arG , fecondando il conato fempre prefeiite ed urgent? 
della gravith vmlo 11 centro della terra. 

Sernbra queaa I& pih tomodn fpiegazione del Fluffo e Rifluffo del ma- 
re? di cui una breve notizia 4 necerjria per-ifitendere le cofe feguenti . 

I h C  
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Due vofte dunque dentro il giorno natutab, o piitttoffo dentro un giorno 
Lanare,?ch'* di ore 24: incirca, devono alzarfi le acque , ed accoltarfi 
alle ,give j ,  che fi chiama il F h f o  o 1'3Qlta Mare@,  una volca quando it 
S Q ~  e 1% Luna arrivano "a1 meridiano di fopra dl que1 fuogo ; un' altra 
volta quando arrivano a1 meridimo'di forto , in quanto fottraggono e ri- 
tirano in cerca guifa la terra ifiefla (la lotto i l  mare , onde queffo fern- 
bri alzarfi: c due< volte abbaffarfi y chc G chiaim 13 &fa Muvea , o il 
&$tl$io, quando quelti ABri fono all'orizzonte , ed elevano le acque in 
luogbi difianti dal pritno per un quarto di cercliio. 

Quando dunque il  Sole, e la Luna concorrono , copulando le Ioro Eor- 
ze e traendo fecondo una Reffa l inea, il clle accade nei Novilunj e nei 
Plenilpnj allora in quella parte dell' Oceano , per cui queff a linea trapaf- 
fa verfo il centro, deve alzarfi un protnontorio d'acque verlo il Sole e Is 
Luna e quelta elevazione*%deve acconiyagnare il mot0 diurno di quefli 
Aitri. Se il Sole, e la Luna andaflero fetnpre infieme, ogni giorno la- 
rebbe l'acrqua alta alla inedefitna ora. Ma la Luna fi fcoita cia1 Sole, co- 
me ogauno puh @enwe, ne1 modo clie ben toffo fi diri . Allora il col- 
in0 dell'acqua e farh rneno alto, e non rifponderii nd a1 Sole, n t  alla Lu- 
na ma ad iin luogo intermcdio , in diRanza proporzionata aIle due 
forqe . 

Quene due fbrze, computando la maKa del Sole e delta Luna ,e infie- 
me le dillanze di amendie da\h Terra, furono Aabilice dagli ARronorni 
Fifici coine s : z ( '  ) ; cioi? fc la forza della Lunn P 5 , queUa del Sole 
(? a ; percbd fe bene il fuo globo warenga JQ e pih milioni di globi d:l- 
lo Luna non offante pcr f a  gran difiapza. la I'ua forza rielce tninore. 
Percib i l  c$mo Lfell' acque del 'Fluff0 deve dirigerG yih verfo d l a  Luna 
che, a1 Sole; e cod le oR'ervrzioai, altneno dell' h a n o . ,  danno il Flu& 
deterinhato dal yail'aggio 31, ineridiano pih r o b  della Luna , che dcE 
Sole . 

L'ticIaC tutto qwIto 8 Ccritto per d o  coinline anclie gei %on Jotti coil- 
ficieriamo un poco il rimto d e h  Luna, e le Cue Fafi. Ognuno rub oRer- 
w e  che l a , h n a  ritorda di giorno in giorno in circa Sd 'o ra  il CuopaT- 
iiggio per il meridiano . Queflo nafcc perclid il tiloto proprio della Lima 
Eotto i l  Zodiaco , da l'onente a Levante , 4. piii velocc che quello del So- 
l e .  I1 Sole ( in apparenza ) fcorre il Zodiaco una volta in un anno ; Ia 
Luna 1 2 r  voltc 2 pih; il che fece di,videre il Zodiaco in XII.  Cegni , e 
I'anno in i t  mefi . Camminando dunque la Luna fotto i t  Zodiaco 1% 

volte pih veloce del, Sole, C necefi'ario , che Io preceda ogni giorno , e 
k m b r i  a noi renar in dietro a Levante un Segno in meno di tre giot- 
ni ;  pokia deve raggilingerlo , e poi di nuovo precederlo ec. Quindi le 
varie Fafi 

Mentre la Luna G trova col Sole fotto lo ffellb gsado dcl zodiaco ,di- 
ccfi Luna Nuova o Novilunio , perch2 in quefto tempo avendo volraro if  

( '* ) I I  sig. de la Lnndc ( ; a ~ .  dCdd.  x77a .  ) flabilifcc queItt fora* ; come P. r )  9 10 : 
fulle OfTcrvrcioni fattc a CddS dal Si& FourCrOg d d  

o var j  Afpetti delta Luna col Sole. 

E Tu0 

4 $ 6  Y v ~ l c  il dirc pih chc 3 ad I 

~ 7 . ~ 5 .  a1 1769, 
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fuo emisfero illutninato, che feinpre guarda il Sole da cui ticeve 41 ,lu-’ 
m e ,  alla parte oppofia alla noRra viRa , l‘paril‘ce , e folo. cornincia a 
cowparire fotto fa forma di fottil fake quatido fi fcoffa da fotto il Sole 
onde cornincia a vederG quafi una nuova Luna. e ,  

Seguitando fempre pih e pih la Luna a fcoltarfi dal Sole, dentro 8x4. 
giorni o poco pili; fi trova allontanata per .un femicerchio leva quando 
il Sole tratnonra ; e perch4 cod ha voltato alla Terra non meno che a1 
Sole il fuo etnisfero illuininato , apparifce pima ; e percib quefla Fare 
chiamafi Luna Piena , Plenilunio , Tondo della Luna. 

quando la Luna r! rimota dal Sole una quarts parte di cerchio, apparifce 
rnezza, perch& in ta l  fit0 non pofilarno dalla terra vedere fe non la me- 
t‘a del Cuo mezzo illurninato, ChiarnanB queite due Fafi QuadvatuVc, Pvi- 
mo Quarfo ; Ultimo Quarto .- il Plenilunio , e i !  Novilunio day noflri chja- 
maafi anche , con una Cola parola , Sizigic 

Da quelto moto della Luna ,d i e  ‘fempre dal Sole retrqcede a Levante i 
s’.intendono due core quanto alle maree: la prima & il ritardo giornalierd 
dell’acqua aha ,  che dipende pih dalla Luna ,che dal Sole ; la frconda il 
fito, o ?ordine dell’ i h A a  a q u a  alta , rapport0 a1 paffaggio del %le , e 
della Luna per il meridiano: poicht quando queiti Aitri fono divifi , cioe 
fuori dei Novilunj , e Pknilunj , l’acqua, alta deve rifpondere a un luogo 
di mezzo, per efempio dopo il Novilunio , il Flu(lo Car& dopo il paflaggio 
del Sole, e avanti quello della Luna ,  

If ritardo* giornaliero del Fluff0 , confidcrando io fcofiainento rnedio del- 
la Luna dal Sole, t d’intorno $0 minuti di tempo ; e dico mcdio , per- 
ch$ variando 1’ allontanamento del Sole dalla L u n a ,  avuto infieme riguar- 
do ai varj rapporti delle forze’Lunarc e Solare , varia pure il ritardo 
del FluKo; ficch2 ora t! di 3 s  minuti ( preflo i NoviIunj e Plenilunj , ) 
ora di 8 1  dopo le Quadrature. Fu fottilmente da’ Filici Maternatici com- 
putato il giornalicro ritardo del FluKo recondo qualunque elongazione 
della Luna dal Sole. 

Q u i  noi dobbiamo particolarmente avvertire la notabile Sdifferenza tra le 
tnaree delle Sizigie , e quelle delle Quadrature . Qlreff e fono fempre minori 
di quelle ; come a BriAol ,fe le acque alte del Novilunio fono 45 , quelle 
delle Quadrature fono 3 5  ;#a Venezia talora come 6 : I ; in generale f3 pon- 
gono come 7 : 3 .  La ragione di queffs ineguaglianza (3 inanifeffa : per- 
ch$ queIIe forze ,le quali nei Novilunj e nei Plenilunj cofpirano d accor- 
do ad elevarc le acque’, iielle Quadrature reflano diftratte , uno de’lumi-  
nari enendo a1 meridiano, l’altro all’orizzonte; percib nell’atto , chc la 
Luna innalza le, acque in un luogo , il Sole le abbaKa , perch4 allora le 
a h a  in un altro luogo diRante 90 gradi. Percib fe nelle Sizigie le due 
forze ii dovevano fomrnare infieme nelle ‘Quadrature all’ bppofio debbono 
iottrarG ; onde rimane folamente l’effetto, che dipende dall’ ecceflo della 
forza della Luna fopra quella del Sole, ciok 7 : . 

Ma qui conviene avvartire una coca importante : il tenore delle Maree 
cos1 dovrebbe procedere a w t o  riguardo alb form agenti : confiderando poi 

Nelle diff anze inedie tra il  Novilunio , e il Plenilu nio avanti e .dopo 

Conjugazioni 

la 
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la forza pamva) o incrzia della materia , pof€ono foffrire grande altera- 
zione e ne’ll’ora , e nella grandezza . 

I ,  11 Fluffo non fuccedera immediatamente a1 motnento de1 paKaggio 
deIla Luna,  o del Sole, a1 meridian0 , ma qualche ora dopo ; e cod i 
grandi FIuG meRrui che a Venezia diconG i Punti d’acqua , accaderan- 
no due, o tre giorni dopo i Novilunj e i P!enilunj; talora anche avanti 
per altre coinbinazioni . . 

a. I ’moti precedenti del mare accumulandofi coi fctguenti, potranno Ie 
acque in tutt i  i tempi alzarfi a1 di 1 h della tnifura , chc fuggerifce la 
form agente del Sole e della Luna; e cos\ abbali‘arfi pih,. o inenq. 

3. XI teiiipo la grandezza la durata , i l  numero delle maree potranno 
e l k  atterati dalla figura de’mari ,dal fit0 delle fpiaggii! , dalle voragini de- 
fondi , dai venti ,e. da altri aflacoli elterni. Le piii irregolari inaree fono 
qurl le dell’ Euripo di. Negroponte ) dell’orcadi , del Porto di Tunkin alto 
China Pure G riducono a1 moto della L u n a  come fi pub vedere nelle 
Tranrazioni Filohfiche, al 11. 71. per l’Euripo, il quale ha un mota re- 
golariifino per 20. giorni, cioC 3 avanti e f dopo tanto il Novilunio p 

che i l  Plenilunio, e rolamente 5 giorni intorno li Quarti  reffa un appa. 
rente difordine: a1 n. 98.  per le Orcadf ,. dove corrono vicende fitnili a 
quelle dell’ Euripo: af n. z6a. per  il Porto. di Tunkin , dove fi oflervrt 
una lola illarea 31 giorno, e il Flulli, iiieRruo grande cade ne’ Quarti , 
non n e b  Stzigie, all’oppoffo di cib, clie Q offerva quafi in tutto il re-. 
Ao dell’ Oceano . 

ii‘piacciono a noi queffe appnrenti irregotaritb delle Maree , fer- 
vondo .z girifl ificare re irregolarit8 che  patranno venirci obbiettote nei mo- 
t-i dell’ Atlnosfera , e nelle matazioni di tempo ; baRandob che queffe, con 
tile quelle , trovinG legate COU’ azione della Luna con qualche latitudine 

A R  T I C O L O  vu. * 

Dei Pmti  pik eficmi delta Luna f o p w  IC Marcc, 

I’n qui vediamo, che la Luna in quattro .4rpetti col Sole fi rende ef- S ficace ad alterare i inoti del mare, ( che fono le due Sizigie , e le 
due Qiia$rature ) ,  Ma vi {‘no altri punti oriervabili ne1 corro lunare 
non meno efficaci de’precedenti ; e prima i paaaggi della Luna per il 
Pevigeo , e per 1’ Apogee. 

Parlando del Sole fi 4 fpiegaro, come la Lrina dercrivendo una rpczie 
df wale intorno la Terra ,che 4 ne1 Foco , tion n,el centro ) dkquefla cur t  
va , i n  ogni inefe deve effer una volta fomiriarnentc viciiia allr terra ) id 
Perigao, un’altraslontanifima , in Apogeo . La diftanza media della Luna 
B di 60. femidianierri terreitri in circa , e  rihlta di zoy720 iniglia ; la Da 
cccentricith C di I 3 3 1  z tniglia ; doppiata la quab  is ha la differdnza tra 
la diftanza Apogee , e Derigea, di 364a3 iniglia: e di tanto , di 1 4  in 
14 giorni, la Luna fi a v v i c i n a , . ~  fi alloncana ’rfalraTert-a , i l  che fi fco- 

* 

E %  Pre 



E qui conviene orervare, che queArRdue punti bpbblti d&lf"A &gea e 
del Perigeo non corrifpondono fempre a' punti' fifli del 22$diaei,  TI^ die 
fi vanno inovendo Iungo di dffo fecondo l'ordins de'"S$gn'P, "vfih~mdo 
pit di 40 gradi ciafcun anno,  flcchC vengono a compirk unb inrerir-rb 
votozione in meno di 9 anni . In' oltre conviene richfarnard quello the iB 

meii , 
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fi , , 8  'giorni; dopo I gibiiit ; hop& 6 
G , r4 giorni: gib dun Per igew nntici ps 6th 
dopo 7 meli ritornerh a trovare ilhlovilunio: 

ena ups' volta all'anno coincide il Peri 
voglfamo prender la cofa con qiialche 

,o  4 volte a1 piL. Lo fiefib r3 ddt' Apogeo i o  
ore tutte rimarcabili , poichl: quefia alfernizio- 

ne &gti,&pfldi colle Sizigie ifiduce un'iniigne vicifitudinc di 7 in 7 me- 
f! n& Maree di cui dirb or ora: e parimenti ntlfe perturbazioni dell' 

Xn o i c p  i I  period0 di p a m i ,  in cui B cptnpie il giro del Perigeo 
di 

ec. del che le offervazioni ci' porgono fortjfilrii indfzj, 
118 .feconda Parte . PJisio ne1 Liko 2. cay. 97. delleMa- 
r 8 .  c q .  25. delle Stagioni aveva detto fullc role orier- 

q.&-f: 3 1 :  

,8 , giorni 3 I I , ore 8. ) renituifce un certo circblo di &gioni 
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Parimenti dunque , oltre gli Equinozj Lunar;, converts aver in confide- 
razione di mere in mere la fua Efiate, il fuo Inverno, o i Lun@izj, co- 
me il  Sig. de la Lande li chiama, riconofcendo queito grande Afironotno 
1’ efficacia di queiti punti  non meno, che degli akri efpoki , per alteraJe 
le acque,e I’aria. i n  fatti quanta alle Maree, di cui ora fj tratta ,quan- 
do la Luna fcorre i k g n i  Settentrionali, pit alti fi omervano i F l u 6  nei 
mari del noflro Einisfeio , che dell’ Auftrale , perch6 agifce pib diretta- 
mhte qui, coli pih obliquamente , e viceverfa . DAI che app rike anco- 
ra , quale debba efler la diverfa itnprefiione, e condizione de’ f uoghi della 
Ter ra ,  recondo In Ioro varia Latitudine Geografica . 

Conviene fpiegare un fenoinena rnolto rirnarcabile: i due Flutli giorna- 
lieri rare voIte fono. eguali di durata e di grandezza tra 101-0: poichE uno 
pot& durare p. e. 1;6 in 1 8  oreS I‘altro appena 7 ; e tra le altezz(e deU’ 
acqua fi trova un piede, un piede e un quarto, di differenza. Ma que- 
fio in oltre v’d di curiofo , che queIti due Fiuiri, diverfi , a capo di 6 in 
7 me8 , carnbiano fit0 ,, p, e. le il. Flziflo grande qccadeva !a inattina , o 
a mezzodl, dopo 6 jn 7 m& accdkpe la *Cera, 0‘  a m e v a  notte ; i l  pic- 
colo e breve occupa il. Iuogo h l  gra&, e Img~... 

QueRi. fenotneni fi FpieganQ f8~jlinente (L @ando atnbi i Lym’inari fobnor 
nelt’ Equatore, dimorano _egual tempo, dot!  I %  ore fopra I’orizzonte , e IZ 
fotto : percib i due Flus faranno eguali. .Nei Pa& mitri retteetrionali, 
quando il Sole e la Luna infieme-dec-l-inana a Trainontana I, c 
Eltate, e peicib dimorano, pili lungo tempo, l ~ p ~  l’orizzonte, chq rotto, 
mnggiori e pih Iunghi faranno F l u 6  djurni ,. che “i notturni. Cambian- 
do i due ARri la fpezie di declinazjone nolChmrno ,, G cambierh la vi- 
cenda delle Maree per gli Ernisferi,. 

Dubito, le io debba far pnrola dei Nodi dellu Luna. Ritorna la Luna 
al Nodo, che ha un mot0 retrogrado , in giorni 27  h. I m. 5 circa ., 
chc fi chiaina Me/c Draconic0 ; niuna vir& per fe in quefli P u n t i  acquiffa 
la L u n a :  non offanre non fono da trafcurve ,perchl! il Iito de’Nodi nell’ 
Ecclittica , per 1’ iiteffo principio ,conl cui governa il periado della Nutazio- 
ne dell’ ’Terreltre e confeguente ofcillazione deli’ Equatore , diverfifica 
la quantjti della Declinazione della Luna , la quale di g io p anni varia 
da r 8  gradi a 28+;  cofa certo non indifferente per I’irnpreGoni. maggio- 
ri , o ininori , fopra le Matee. Non potrebbe forfe queffo, period0 ,, che il 
Nodo con mot0 retrogrado coinpie tra li  x 8  e 19 anni , combinato fpe- 
cialmente col moto dell’dpogeo , che intanto €a due rivoluzioni ,ricondur- 
re un certo. circolo. di itagioni , e coftituzioni di annate nelle meteare, 
nei venti , nelIe pioggie ec. ? Vedremo che queffa congettura n6n 2 del 
tutto vana. Veggafi il mio Di/Gor/o [opra i Cicli delle Pagioni ne1 Giornpy 
le 1796. 

. 

~ 
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A x! 'I' 1 C 0 L 0 VHI ,  

Digrepone &&a marea dd Go rfo Adriatico. 

Et confermare Ie core dette colte offervazioni, d a h  qui una breve dc- P fcrizione della mama del noRro GoIfo Adriatic0 almeno come fucce- 
de ne1 noff ro littorale fuIle offervazioni del Sig. Teinanza , del Sig. Dot- 
tor Miotti, e particolarmente del Sig. Dottor Vianelli celebre Medico di 
Chioggia. 'Diftinguerb la marea dlurna , la meflrua , 1' annua . 

Quanto alla marea diutna, & noto il proverbio in Vcnczia , che ii ap* 
plica anche .alle core morali : i' acquu yei ore crefcc; e l e i  ore Gala . @eIlo 
i! vcro in enerale; ma vi Con0 delle eccezioni inolte . Bilogna diflinguere 

diaco;~ o aegli auffrali-; poich& la marea, comprefo flu130 e riAuITb , cor- 
rirponde ordinariamente alla dimora della CunaTopra , e fotto d e r  o r b  
zonte; ficcht talora riefce di 14 ,  1 5  ore ,e piic, quando la Luna 2 Bo- 
reale di giotno, Auftrelg dl,noF,rq,j e rice , Cara di 8 , g  , IO orei 
Boreale di notte , AuRrafe di grorno :"TOTO o Scorre 'I'equatore , o 1 

paralIeli vicini, iinpiega le 7 1 %  ore con quella aggiunta che porta il ritar- 
do giornaliero della Luna. 

Ma in oltte , non '2 uguale i1 tempo del AuKo a quello del fifluffo : I' 
uno pub offire di + , s ore, 'Q ,  weno;+ l'.altro d i  7,in 8 e pih . Anche 1' 
elevazione e I'abbaflarnento dell' acqua 2 diI'ugu'itIe-': ta1ora i flu% lono 
maggiori dei riflufi ; talora 411' fiq, talora anche inanca il rifluffo , 
anzi I'acqua feguita a crefcere a c 3 - t  %taotdi~ario , o nei quatti,, 
come dirb , o per mare turhto.  . 

Qiieite vjcende de' fl iifi e riflufi pollbno rcorgetfi nell' aggiunta Tavo- 
la I "ch' io ho ridotea da un diligentiflitno Giornale delIa marea ne1 port0 
di Chioggia, colle offervazioni fatte quattro volte a1 giorno con efirema 
pazienza dal lodato Sig. Dottor 'Vianelli no'ltro Accodemico net I 7 79. 

Si rifletta, che i l  flulfo del d) corrilponde a1 riflullo della fera , il TIuF ro della fera al rifiuffo &]la notte ec. Ora fr vede, che in bicetnbre, o 
fia in Inverno , i l  flu@ delta mattina 2 di ore 5 2 ed in queft'anno fu 
.di piedi z col Novilunio ; ma la fera il riflun'o fu quati 7 ore e pie- 
di z $ ; e molto maggior differenza fi trova ne1 Plenilunio * 

All oppoRo in Giugno grande e 1ungo.G il fluffo della mattinaj mho- 
re aflai i l  r i f l u h  della Cera : brevifiimo, e piccolo t il flugo della notte ; 
Iungo e grande il riflun"o@ 

j tempi de P I"anno, ed il fit0 della 'Luna ; fe lia nei fcgni boreali del Zo- 



Tavqla,  cbc dirn@ra le sicende della mayea da' m a  /agio* ald'altra 
nei littdvali JSdriRtici . 

- 
* Dicem- NL. 

bre Pc, 
0 NL. 
Pt. 
N L. 
pL. 

-- 
'Ciugn 

Marzo 
-- 

Nei mefi equinoziali come Mano, tanto i tempi, che la.*quantitb dei 
fIuE e dei riffufi rifultano appreiraspoco hguali; parlo Cernpre d e b  ma- 
lee grandi delle Sizigfe, che fono queffe che importavlo per l'ufo della 
navigazione . 

Ho tralafciatb 'fe maree della fera , e ddla mattina , perch& qnefie aryl- 
van0 nei quarti della 'Luna, e non fi diffirehkiano (. oltre t'eKer appeaa 
Eenrtbili ) fe non per il  azo 'defla Liini"jie1 

Padando dclla marea dinrna , anticipo -UTI POCO a parlare della'marea 
del mefe, per determidare J' orb de&' alta marca nei Novilurnj e nei Ple- 
nilunj , che i Francefi chiamano flalilimento del P O Y ~ O .  Queffa ora, in ge- 
nerale , nei mari ljberi e aperti, come nell' Ifole della Zona torrida , d 1% 
fecorlda circa dopo i I  patTgggio della Luna per il meridian0 di fopra,e dl 
fotto , richiedcndofi tempo acciocchb I le acque ricevano 1' impreflime .delta 
Luna Ma ne! feni impediti., f u k  coff e ritorte e rimose, arriva affai pjh 
tardi : e ne1 noflro Goifo , doveado f'acqua girar dall' Oceano per i l  Me- 
direrraneo", non arriva fe .non che dieci ore e mezza dopo , che vu01 dire 
un ora e mezza avanti il pairaggio feguente della Luna 1- Per altro cib 
non 0 vero, re non che prendendo tin medio : e v' r! ran hdiffsrenzu. d a  
una flagione all'altra; il che fi fcorgerk d a h  fegucnte % avofettr ,.the 
raccolta dalle ifleffe oflervazioni del Si& Doctor VianeIli 

,.+e degli Abfidi + 

01.3 



Ova d d ’  aha rnarea, avanti. il pa/aggio della Luna per il 
meridiano, lecofido i mefi . 

: 

ne1 Novilunio . 
df . notte . 

Hor. in. Hor. m. 
Genna jo 2 . 4 0  1 - 4 0  

- - _I_ 

-- L------ 

Fe bb ra jo 2 .  8 I *  5 7  -- 
Girzo  2 .  5 2 .  I - 
Aprile 2 . 1 8  J . 19 

-.---_ _. I____ 

Maggio 0 .  3 8  o .  8 
Gingno r .  2 z .  47 

t_. 

-- 
Luglio 0 .  3s 0 .  3 3  
A g o f l F  - _. 0 ,  3 0 .  9 
Settembrc o . 54 I . 3 9  

Si vede dunque, che l’alta marea aell’Iiiverno anticipa di mako (iic- 
come in generale t! pih grande ) 
potte AII’oppofio in Giugno anticipa ancora PiG di notte; ma affai me- 
no di giorno: nelle fiagioni medie I‘ nnticipazioslo rierce minor di un’ ora ; 
ed in Agorto quaG nulla. 

Cfeds che quefto fia ftato qaelIo che ha indotto in errore Giano Plan- 
co , e 1’ iitelT‘o gran GaIiIeo , . it quale Cuppone la marea rqolarrt co! Sole - 

.Nell’EItate, itagione di vacanze , ove percib potea ritrovarfi a Veneeio 
piii facilrnente i l  Galileo, I’ alta inarea del giorno ,come s’ 6 veduto , arrha 
preilo che a inezzodl, la Luna paflando col Sole . Con queilo sbagh 
concepl il Galileo quella fua ingegnofa , tna falfa teoria fulla marea : tan- 
to iinporta aver delle oflervazioni efatte . 

Per altro, fuori delle fizigie , G oaerva benifimo anche a Venezia 
che il fluKo ed il rifluffo obbedike alla Luna aflai pih , che SI Sole, Iiio 
come 2 gii  ftiori di controverfia. 

Paffando gih alia mayea mi/?ruu , 8 da notare p r i m  uno fcambio dl 
flu(Fo e rifluil’o, che fi fa d a h  mattina a1 d i ,  dal d\ olla Cera ec. Poi- 
Chi? I rrcfciadendo dai tempi difordinati e dai venti, per li quah talora 

talora ore z + di giorno; non ranto 

F man- 

0ttobr.e ID- Noveinbre 
1 .  40 0 .  5 5  

7J * 2 5  I * 1 1  

---I- L--- “7‘6 * ‘0 ‘c C X  
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manta il rifluflo, quando s’avvicinano i q u a r t i ,  I’acqua ti fa come mor- 
t a ,  cio6 appena ti inuove ; ed appunto i n  queffo c a b  il rif‘lufio diventa 
f luffo,  o pure fcambiano le ore ; reffa un giorno con tre role inaree ; 
( quefi’ancl~e per i l  ritardo giornaliero della Luna che in capo ad tin 
mere perde un giorno ) . Quelt’ alcernativa nuova dura incirca tutto il 
quarts ;  e all’avvicinarii della Luna nuova o p ima ritornano alla prima 
fede del di , e  della notte. Curioro 6 il quadro di qucfle vicende , ponen- 
dolo in una tavola , come ho fatto, tna 2 troppo diffufo , e iiieno impor- 
tante , per porfi q u i .  

I n  fecando Iuogo fuccedono in ogni lunazione due alte , e clue baffe 
maree , l’une e le altre di 6 in 8 giorni ; le alte intorno i Novilunj ed 
i Plenilunj, ove taiora in tempi turbati e ventoil, rcitano le acqiie ingol- 
fate, come dicono ,cioi! fempre alte fenza patire quafi rifluffo , Nelle ma- 
ree bane, che accadono intorno le quadrature l reffano Ie a c q k  mom ) 
baKe , quafi fenza moto. 

L’alta marea , cite a Venczia G ch;atna Plcnto d’ ncqcta , coinincia 2,3,4, 
talor 5 giorni avanti  il Novilunio ed il Plenilunio , arriva a1 coltno un 
giorno o due dopo, e finifcce 4, o I pur dopo; vale a dire ,  che comiti- 
cia e termina negli ot tant i ,  o quartah‘ della Luna .  Dopo , f a f i  la marea 
fempre ininore, e un giorno o due dopo i quarti fuccede una fpezie (i‘ 
acqu$izio. Le quali vicende devono notarfi, per Ic mutazioni di retnpo , 
&vend0 fuccedere inolto inaggiori nella marea dell’ Atmosfera , di cui fi 
parlcla dopa. 

Per illufirare queffo punto’, opportuna , e come Fpero, gradita far‘a una 
regofa generale, c-he bo tratta da u n  m a n o b i t t o  die mi ha preflato i[ 
fu Serenifiimo Dogc FofcarinI ~7’iinmortale memoria. E‘ queito un Cadi- 
ce , che contiene un Trat ta to  delta Nnvigazione Veneziana , c credeva 
quefio eruditifimo Principe che  foffe ffato di Pietro Loredan0 famofo 
Capitano di mare, che nell’anno 1443 dier?e I’ultima fcconfitta a’ Gena- 
vefi ne1 golf0 di Rapallo . Or queRo codice ( che contiene anchc tin 
ampi0 Portolano 1 b i t t o  in antico vernacolo Veneziano , rapporta alia 
inarea dice cos) ( pug. 5 1  ). 

,, Le a c y e  di queffo porro fi xc queite : quando la Luna  xZ in Po- 
,, nente e Levante , fono tutte Ie acque baffe; e quando x& in  firocco , 
y 7  e maiffro, ion mezze piene; e quando la .Luna x& in offro ( o Tra-  
,, montana ) y le acque fon tutte piene j e quando la Luna x2 in Greco 
,) e Garbin, le acque fon mezze vode ,]. 
,, Avvib te ,  che le acque in Felt  ( cioi! rnorte, o baffe ) comenza zor- 

,, ni quattro deIIa Luna infin a zorni diere ; e IS x2 u punta;  e dai 1111- 

,] defe in fufo Con0 acque feconde fino a zorni 19 della Luna ; e cia 
zoroi 19 infin a zorni 25 fono de novo le acque in Fele ; e dai zs 

J7 jnfico 3 4 della Luna fono crcfcenti. Avvifote , clie in una Luna To- 
¶ J  no db F e k ,  e db Secondc ; e da  7 ai 9 l’ncqiia no xe move ,, , 

La mares delle’ qad ra tu re  ordinariamcntc 2 d’ u n  pic& poco pili, talo- 
ra anche di foli due o ue pollici : la niarea delle Sizigie e tra l i  z e li  3 
piedi , talora per burr.aCca Cprpaffa li 3 ,  li 4 li 5 , e zrriva fino alli 6 pie- 

di ; 
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d i ;  allor2 innonda le firade e le piazze di Venezia . Ancora 2 fiiori di 
controverfia per la teoria o per le oflervazioni , che la mares del peri- 
gee, pIEe le altre cole l’ari, eccede feiifibilniente ( d’ uii’ ot tava p r  tc l 
quella dcll‘ApOge0 ( ’ ). 
-*Nell’anno proflimo ‘ 7 7 9  f f r avqan tc  fir !a marea in queRo mare. Poi- 

chi. nei pririii tre tnefi dell’anno per li  venti tnaeffrali che regnarono, 1’ 
a q u a  fii baffifiinn, e la Laguna reinpre quaft lecca , correndo tutravia 
le vjcende delle mdree tanto diurne che tneRrue . Ma Liopo comincid a 
rilevnrli I’acqua , e negli ultiini mefi dell’anno trovofi  talora pib alta 6 
piedi che in Febbrajo. Anclie le mat‘ee delle quadrature furono in queit‘ 
anno molt0 a l te ;e  quando negli altri anni la differenza media t pihd’un 
pie&, in queit’anno rifulta poco pih di tre pollici. 

Una  parola fola delle maree unnue. Si tiene coinuneinente , che IC mad‘ 
rce degli Equiizorj firno le inaggiori . Ma ne1 noitro golf0 la Inarea de‘ 
SoIRizj fupera la inarea degli Equinozj j i l  che ha riinarcato anche iI 
Sig. de Is Lande ( &ad. 177% ) nei porti di Francia, cofa ch’ egli at- .  
tribuifce ai venti. Ne1 noAco Gdfo certainente fa marea folffiziale d’ In- 
vernn 8 la pih al ta ,  e le acque af f i i  pih pienc , cht fn altra itagione , 
iebbene i riflufli Geno grwxtiGrni: in Gemajo le aguc  cr&orro e talatro m 
rnigliujo. Una tavoletto del fluff0 tnedio de’ inert lo dimoitra : I’ ho tratta 
dalle afiervazioni del Sie. Temanza . 

m -- 
-. MeG d’ Invermo . 

Febbra jo 0 - os3 

.- 
C;ennajo, Piedi Y, ~ : 9  

Marzo 1 * 997 
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A R T I C O L O  IX. 

‘Rima di trattare del le inutazioni dell’ Atniosfera che devtrno accadere I? intorno gli accennati Punti lunari , non fat4 inutile rogliere aleuni 
errori popolaii intorno il inomento del cod detto Far dclla Lum , o iia 
del Novilunio, fopra cui i rnarinari , gli ogricoltori , ed il pop010 €pf% 
difpucano Cenza faper que1 che dicano. 

famento, o altro, che in fatti pet lo pih ndce  intorno a1 xovilrrnio; ma 
yjen da lor0 creduto, che queRo mot0 d’aria nafca: ne1 inomento, che fi 
fa la Lcsna, il che non 6 vero, e Ti dimoRrerB nella feconda Parte ,che 
le mutazioni di tempo , le quali ordinariamente accompagnano i Novilu- 
nj , ed altri Pun t i  lunarj, per lo pih fuccedono qualche giorno dopo In 
congiunzioac talora anche precodono , ed 4 rarifiino, che coincidano in 
q3el punto precifo di tempo . Sicclit queflo itadiLio del Far dellit L u n a ,  
febbene fia foadato, P per6 mdto incerto. 

Da quelfi che f i  credono piii faputi, e d’unx- fcienza quab atcana io 
fatto di Luna, ho intefo p i t  d i m a  voita un altro regno , che credono 
infallibile; e poicld il Montanari ne1 citato Liblo lo rapportn anch e& , 
mi fervirb delle file patole pag. 14. M i  aflccrrma, dice, ww pratim Giar- 
dinieve, che ncl giorno chc diciatm noi Fare 15 Luna , cioJ che ella GO! Sole 
fi congimge, p$a in vafo  dT vetm tcna porzione d i  cencrc con a q u a  d i  j u -  
me o di fbptc japra ; quaftdo giirnge il momento ncl q icdc  Ird L ~ n a  conzigfi., 
gtfi GO/ Sole, vedej riballire alquanto quella cenerc, ed intovlridare m a n f q a -  
mente p e p  quatcbe tempo l’acqua ; td egli d i  qr/efi’a ofbvazione fi [cyv iva  per 
fem*nav viole ed altre for i  in que/ momento, con G W t U  fedc , cbc fore quelio 
il vera momelito del Novilmio, e che qrtc’jiovi riurcir doele/fero doppj di fo- 
g/&, ea! afcrmava chc cod uppunto gli [gccedma. Io per molte lunaxiotsi nc 
feci I’ e[pcrimxa , e mi fuccejlk in qualcheduna di  zredevc I’ ebidllzionc ppovncf-  
/ a ,  ma non wll’ ora> n&a p a l e  leeondo i oalfoli A/lliu.onomici dovtva fare la 
L m a  , atnzi t a h o h a  per mohe ore prima o dopo. Ma dopo aver cid vcdrctb 
bo tcntata la !era c/pcrienxa in  altri giorni fuori del Novilunio , e weduto 
ficcedeve la medebma ebullixionc dopo ccvto tempo che fi’ava polla l ’ d c q n a f M ~ -  
la cencrc . Jnzi bo fatto colt due vaF In uno Pe/o giorno I’ e$v&enza , ma vi 
k~ poJz L’acqm in diverfi tempi, e ne bo veduto in amendue l’cffetto l o  per- 
10 giovno, ma in ‘ore diverre: legno man$$o, che non ha che fare qw@o ef- 
fcttc con la Luna , ma che ella 2 m a  fevmentazionc, chr fanna q u q e  cencri 
60% I ’acq~a in capo a ccrto tempo, i ’ o ~ a  dclla p a l e  dipende dalla qrgalitd , 
c quantitd , cwi della cenere come dell’ acqula . Onde [e a qMel Giaxdiniere IC 
&ole jem’nabe nell’oru d i  q u g a  ebwllizione ricfcono J)  bcllc, c doppic,, pud 
rsli fay conto ,che ogtli giorno faccia La Luna . Ma pu3 $ere, che per la Y I U -  

, M a  &@derata da hi) ba/li il Jcmit#arle nell’ Interlunio c chc l’afpettdre E’ 

Alcuni lo defumono da qualche carnbiamento d‘ aria , vento 

eb& ‘ 
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rbnllixionc della Genere fia unu fijcGa ficpev/lizione . Molro pih P da ridere di 
aItri vincati effetti del Far della Lima ; p. e. quello che da alcuni ho 
udito, che ponendofi n d a  lifciva u n  drappo ne1 irioinento che G fa 1% 
L u n a ,  fi cava ben tofro infracidito , e che queffo P un fegno del far del. 
] a  L u n a ;  non volendo per altro negare, che la lilciva abbia forfe minor 
forza per detergere nell’ Interlunio , coine per cib 6 anche pih debole iI 
bollire de’ riioffi 

Altri congetturano I’ ora,  e il giorno del Novilunio , dall’intervallo di 
tempo, che paKa tra I’ultimo apparire della Luna vecchia la inattina 
svanti il levar del Sole, e I’apparire deIIa Luna nuova la iera dopo il 
tratnontare del Sole, dividendo per ineuo quefto intervallo . QueRo me- 
todq,,feinbra tolto dagli Ebrei, i quali per pubblicare In Neomenia , o iI 

rihcipio del mere, afpettavano di vedere la Luna nuova, o la prima 
fare ,  per lo che difponevano o8ervatori hlle cjtne de’inonti. QueRo re- 
gnp pure e fallaciffiino ; poicld la Luna niiova talvolta pub apparire it 
primo giorno dopo il  Novilunio, talora due giorni dopo, talora 3 e for- 
fe 3 ; il che dipesde do tnolte cagioni , da due principalmente. * 

La prima k Is diverfa velocitb del rnoto proprio delh Luna , con cui 
h fcoff a” da1 Sole fecondo che fi trova nell’ Apogeo , o ne1 Perigeo a co- 
me fi 6 dichiarato; mentre in a 4  ore talora avanza J I gradi , talora t J , 
e percib pih preflo, o pih tardi e k e  dal crepufculo Iuminoro la .Cera. 

La leconda e principal cagione 2 il diverfo luogo dclla Luna ne1 Zo- 
&aco : e vuo!G iiflettcre che a fine chc un Aero poKi fcorgerfi fuori 
de! crepufcolo chiaro , convicne che fia fccoaato d.al Sole o dall’orizzonte 
per un certo nuniem dl grndi di+ diflonza dbluta , o perpcndicolare , che 
-fi chisma drco di Yi’ofie, o di Emcv/iorre 7 s  i l  qual arc0 4 diverCo.lecon- 
do le form di lumo ,che.~Izanno14e fleUe, e i Piancti ;. p. e, perch2 G co- 
minci a vedere la rnattina avanti il Sole una ffelfa di prima grandez.t!s, 
bifogna , che fia lungi daI Sole IZ gradi , Giovo e Mercurio IO , MRrte e 
SatuJno I I ,  Venere 5 ( e  talvoIta fi vede anclie di giorno), per la Lu- 
na finalinente fi ricercano 1 2  gradi ( s’ iqtende turto queflo col Cielo e 
coll’orizzonte fercno, e avuto riguardo alln varia form di v i R s  ). Or ta 
Lqaa ne!lo fcoRarfi di tanto Sal Sole perpendicolartnente , pub impiegare 
pih o manco di tempo, ‘recondo i regni del Zodiaco nei quali G trova ; 
perch2 aitri tramontano pih direttatnente , altri molto obltquainente , iL 
die fa gran differenza, come ognuno pub capire , tnentre per arrivare 
p. e. da un certo Gto ad un muro farh ognun piit preffo , fe prende if 
carninin dritto , che fe andaffo obliquamente . 

I kgni del Zodiaco , che tramontano dirottaiiicnte , fono i fegni Afcen- 
denti I Capricorn0 , Acquario , Pefci , A-riete , 1 wo, Gemini nei qunli Is 
L u n a  nuova fl. trova nci priini fa,i mefi dell’nnno : allora efla parre daf 
Sale , e s’ aha direttaineote Cpezialinenta in; Mano : *onde combinandofi 
talor intieme il mot0 veloce del Perigco, potri vederfi la Luna fork il 
priirio giorno dopo il Novilunio: fi vedr’a a guifa d’ una barchetta pateal-, 
lela all’orizzonte , ovo G pub notare il proverbio de‘ Marinari: Luna fop-  
w t a ,  Mavinavo in pie&‘; Vokndo dire che ininaccia tenipefta quaG che 

non 

4 s  

del che fi parlerh in altro articolo . 
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hon  fore queIta una pofizionc necefraria tutt i  gIi anni nelIa Luna nuova 
di M u m  5 ma perchi? quelia Luna per lo pih b bwafcoia, come vicina 
all’ Equinozio , quindi 8 nato il Proverbio. 

Se poi i I  Novilunio G fa nci Cegni Difcendenti, da Cancro fino a Sa- 
gittario, il che accade negli altri rei mefi dell’ anno , quefli kgni  ’tra- 
rnontando affai obliquarnente , f?arP la Luna ad ufcire daf crepufcolo e 
farfi vifibite , a ,  3 ,  e anche 4 giorni, fpczialnicnte ie concorreffe vicino 
1’ Apogeo col mot0 lento nell’ orbita . 

Tutto all’oppofio accade alla Luna veccliia , perch6 i fegni del Zo- 
diaco , che tramontano rettainentc , narcono obliquamente , c vice verf‘a ; 
per intender le quali cole bafla far girare il Zodiac0 nella sfera armilla- 
re. Siccld la Luna vecchia continitera a vederfi tanto pih vicini at No- 
vilunio, quanto piG tardi dopo fi ha da fcoprire k Luna nuova , come 
accade in  Autunno , e all’ oppolto. 

La genre del popolo credendo, che femprc ci fia uri pari intervallo di 
tempo tra il vero Novilunio, e la Luna vecchia e nuova vilibili ; fallrp 
di u n  giorno, o due, e Ceguita 9 creder a fuo modo : nt3 pure un’cc- 
cIiS di Sole che accada , la quale pone quati#fotto gtI occhi 1% congiun- 
zione della Luna col Sole, non toglie a1 popolo queRa credenza. Mi ri- 
corn nell’ ecclifi del 1 .  Aprile‘ r764., che offervai a Montegalda , di 
non aver mai potuto pedwclere ‘uh buon. fac,errfote , che in qhefl‘ora fi 
foffe fatta 1a Luna, Coltentando egli &e . fdg  fdtta la notte precc- 
dente , ncn mi ticordo bene, fe per u n  fcnfibile vcnto che era accaduto, 
o per erCer paflate tre mattine, che non aveva vedute la Luna. 

Poioh& fiaino in quefio argoinento ,’ render& mgione- ”di un fenomena 
affine, di cui pih volte ho “fentito farfi Aupore: come inai la Luna tal- 
voIta pcr moI.ti giorni fcmbrf narcere quafi nlla fleKa bra.#- quando alrre 
voltc ritarda quaG due ore da un giorno a1 figtienre? 

Cib fuccede dalla mwazian di declinazione, che (3 grande in un gior.. 
n o ,  quando !a Luna paffa per 1’ Equatore, poicI16 allora cambia di .J ira 
6 gradi: la qual ~nutazione iola pub accelerare , fecondo la varia obliqui- 
tP della sfera, o ritardare il levar dcgli Aflri , di una buona men’ ora ; 
e poictlE naturalinente ritarda 3 qiiarti d’ora , non vi fa& clie un quarto 
&ora di ritardo, del quale da una fma all’altra un non fi accorge. Ma 
queRo iiteffo quarto d’ ora fvaniri, fe I’ofkrvatore viaggiando , o navi- 
gando, fi accoRi un Grado o due a1 Polo : allora la Luna per molti 
giorni fi vedri  narcere quafi alla ftefTa ora. 

Succede c i t  in  quello clicna , fpeziahente nei mefi sutunnali, dopo il 
Tmdo della Luna j onde quei che villeggiano vegliando e girando la 
noite, facilmentc offervano queAo fenotneno . Quanto poi fi accelara i l  
levare , tanto, ami  i I  dappio, ritarda il trainontare . Che fe la’ Luna In 
vedri trainontare quafi all’ifleira ora , il che fuccede quando percorre i 
{egni Djlcendeatj ne1 Plenilunim, ciot nei primi inen dell’ anno, allora na- 
fce ogni giorno il doppio pih tardi , vale a dire un’ora e inezza, o due 
ore, dopo I’ora del giorno precedenre . 

Ritornando ai far della Luna,  v’& un altro modo di ritrovarne il gior- 
?JV 
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no *aiTai praticato, e fufficiente per l’ufo popohre,  ed 4 qrieffo. Si ion\- 
ma I’Epatta dell’anno corrente col numero del mefe , cornhciando da 
Marzo inclufivamente: la fomtna G fottra da 3 0 ,  fe il inefe ha 3 1  gior- 
no ; da a 9 ,  ie ne ha 30 : il refiduo indica i l  giorno del mefe, in cui fa 
I s ‘ L u n a .  Per efempio fi dimanda in qual giorno del mere di Novembre 
dell’anno $ 7 8 1  fari la Luna .  L‘epatta 2 4 ,  Novembre t? il  mefe nono 
da Narzo  .- 9 e 4 fanno 13. Levo 1 3  da 2 9 ,  perocchd Novetnbre ha 30 
gidrni ; il  refiduo x6 indica il d\ della nuova L u n a ,  e cod k di fatto. 
Qui non fi parla di ore. E‘ anche fortuna che in quefto inere la rego- 
la incontri il giorno vem del Novilunio . Per altro pub fallare tin di  
due  giorni , tanto avanti , che dopo. Poichd fe coinputando coll’ Epatte , 
e tenendo conto delle ore , i l  NoviIunio tnedio fi trova difcordante dal 
vero talora di un giorno in circa; quanta piii difcorderi fe fi negligano 
le ore ,  e G facciano altri fuppoffi per la facilita e prontezza del calcolo? 

Per altro quelta regola, come bafia per l’ufo civile, cos\ ierve anche 
a1 noflro intento, ove fi tratti delle tnutazioni folite ad accotnpagnare i 
Novilunj , le quali , come ii accennb ancora, iogliono accadere in diitan- 
za de’ tnedefitni di qualche giorno. 

Finaltnente chi vu01 faper I’ora e il momento di.un Novilunio,~ di aI- 
tra Fafe , n deve computarlo Copra di buone Tavole Aiironomiche, o fer- 
virfi di buone l%meridi, o Giornali calcolati dagli Aftronomi . 

Dirb una parola fola d‘un’altra quiitione , che fpeno fi dibatte tra il 
popolo , di qual mefr @ m a  &nu? Se ra t  quiRlone aveffe verun fonda- 
mento farebbe il, pit  ragionevole dattribuire una luna data a qiiel m e k  
in  cui cade i l  fuo rondo, perchZ allora occupa piL giorni di que1 mere 
che d’ un altro. M a  ne1 Ciclo lunare che ubbraccia rg anni folari , ef- 
fendovi ktte anni che anno 1 3  lune, a qual mere d o v h  a t t r h i r f i  que- 
ita decimaterza lunazione? Dirafi  , chc la /mz pafizualc 2 iempre h i a  di  
Murxo, ne1 qual inefe talora non 1x1 n8 pure un giorno ? quilt ione vanif- 
fiina , VeggaG il Di’corjo /opa la Denominnxiorit delle Lune ne1 Giornale 1786- 

A R T Z C O L O  X 

Delle agkaeoni regobe, ed mnlogbe allc Marc#, cbe Is 
Luna dsc dcFare ne# Atmosfira- 

E non fore  la Luna, I’ Atinosfera farebbe niena varia,  e Ic Stagioni s fuccedcrebbero ogni anno appreflo poco fimili. La Luna i? quella pin- 
cipalmente , che turba I’operazione regolata del sole a 

11 problema fopra il Fluflb, e il Rifluflb del inare propaffo dall’Acca-‘ 
delnia Keale di Parig: per foggetto del premia 3740 , fu 1’ Ewe3 , e i1 
iegnale , che eccitb li Matematici alia cnnternplazisne particolare di que- 
fie matcrie. InveRigando i Fifici i moti, che la Luna dwea produrre fU 
TOceano, videro bene , che I‘ Atinosfera non Qoteva eikr immune do fi- 
mJi imprefiol1i . 

Da- 
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Daniel Bernoulli ne1 Cap. 4. dell’efimia Differtazione , che fu cotonarz 

col fuddetto premio 1740, avendo ffabilito , che le diffetenze delle corn- 
mozioni ed elevazioni del mare e dell’ Atrnosfera , dovevano eRer recipro- 
camente proporzionali alla denfiti de’fluidi ; che doveafi petcib fate nell’ 
aria un Fluff0 tanto pill alto di quelfo del mare, quanto il fluido dell’ aria 
6 pih raro e leggero di quello deli’ acqua ; ne cava di confeguenza , chs 
eflendo I’aria 850 volte pih leggera dell’acqua , fe fi ponga l’elevazione 
dell’acqua ne1 mare per la iola forza del Sole, pet efempio due piedi, I2 
differenza del Fluff0 e RifluKo dell’ Atmosfera, poila l’aria omogenea ,fa- 
rP di I 700 piedi , Qaindi dovrebbe fucceder ne’ Barometri una differenza 
di altezza di 20  linee; che poi queita differenza non nafca ,cagione cre- 
de effer la forza eiaff ica delle particelle dell’ aria , che fcatnbievolmente ti 
equilibrano : foluzione, che non gli viene fatta buona dal Sig. dAlembert 
par. 36. della fun Differtazione De generali Ventoram cauls, altra opeta il- 
luff re in queito argoinento , che riportd il premio dell’ Accademia di Berli- 
no l’anno 1746. Petcib il S i g  6 Alembert , i l  Sig. Clairaut ( Della Fi- 
g w a  della Terra, terza gpera infigne in tal genere ) c! con vie ancota 
pi& luminofe I’ Ab. Frifi nell’ infigne fua opera della Gvavird univrr/ale 
diverfarnente invefligarono le reciprocazioni dell’ Atmosfera . E 1’ vltitno , 
lib. 2. cup. 8. ne riduce tutta la vatiazione per le forze combinate della 
Luna e del Sole, a linee XIO fotamcnte , donde la variazione del Bare* 

metto rifulterebbe eguale ad -!- di linea. Dimoffra poi a1 Cap. 30.  fe- 
guente, clie il moio locale dell’aria fotto 1’Equatore praveniente da que- 
Ae cagioni farebbe troppo piccolo per potorvifi mribuirc it vento orien- 
tale della Zona Torrida , che fcorre 8 , o I O  piedi in un fecondo di 
tempo, o circa Cei miglia in un’ora ( * ) . 

Qialunque poi fir la conclufione di queiti calcoli fottili, e‘ per [a mol- 
titudlne degli elementi implicatifhi , tutti queff i grandi Filofofi e Mare- 
matici riconofcono, che per l’azione del Sole e della Luna dew eccitaiR 
nell‘ Atmosfera un Fluff0 e Rifluflo analog0 alle Maree : e la ragione in 
una parola efpreffa dal Montanari ne1 citato Libro pug. 2’9, C queffa ; 
che fa Luna non movercbbe i mari, /e prima non movefle l’aria cbe vi t di 
mezzo. Fork anchc quefla cauia influifce nelle ofcillazioni giornaliere del 
Barometro offervate nella Zona Torrida , e che nei C h i  delle Zone 
temperate poffono effere ff urbate dalle irregolarith di tante caufe partico- 
lari . Veggafi a tal propofito I’ Articolo Del Baronietro . 

P. I. A. X. BELLE &IT&16NI RFGoL&& DELL’ &‘MO$;F. 

xao 

Par- 

( % ) 11 sig. Ab. Prif ncll’ opera iReffa riprodma col titolo di Cofmogrufia , riduce la 
Yariazione del Barometro, per la  form del Sole ad una 5, di l ibto , per quella dclla 
Luna ad -!- . In una Memoria itampato ncll’ ultimo Vblume dell’ Accadcmiz di  Berlino, 
credo d’aver prorato, chc comerendendo 9 come fi devc , la form d’ incrzia . e la forua 
elaflica dd1’ aria qaCaa variazione monta per 10 meno ad .& di  linea, quantith olferva- 
bile ne1 Baromctro, e provata dallc oifcrvatigni j anzi in rigore, fi riducc ad + V c d m  
dopo 1’Articolo del Bargmctro r, 11, 

4 s  
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. Parlando poi delle inutazioni , alterazioni , perttirbazioni che nell’ Atmu- 

sfera e,,pegli altri corpi , fpezialmente fluidi, ed aKai inobili , e delicati , 
GeLbpno confegujre a querte jmprefioni in particolare della L u n a ,  fempre +$I aver in mente i t  gran principio ,che la natura con piccioli mofipro- 
$”CC core g r p d i .  II Sig. (ij, Sauvages ( T e f i  de .@ror. inpuxrc ) riflette 

he ficcome fe in gran vafo pieno di acqua foffero poite varia, 
co diverfa gravith fpecifica , ficch& naturalinente altre rimanef- 

gaia , altre a mezzo y o  a1 fondo , altre poi perforate ne1 pie- 
de # come i ,  Diavoli Cartefiani, coiitenerero dell’ aria , coptendo poi bene 
que00 vafo di pelle I e preincndo il coperchio piic o ineno col dito, colt‘ 
i f fe ra  prefiiune alternata , altre delle figure anderebbero in fu , altre in gill, 
a1tl.e girecebbero intorno I’alfe, e farebbero infieme una fpezie di danza : 
cod a1 vnriarG i l  per0 dell’ Atmosfera pzr I’aziwe alterata della Luna o 
del Sole, i corpi terreRri, fluidi, folidi , e coiiipotli , debbsno agitzrG e 
rifentirfi i e qlleffo differentemente , Iccondo il toro differente Ram . 

@anto a’corpi anirnati, r( prova ,come VifIette IO iteKo Sig. di Ssuva- 
gfs, quanta digerenza faccia m a  vente poffa r: ripofla , che pert libbre 
di pih o di ineno , riurcendo infofferibilt e pregiudizialifiiiia alla falute per 
qualche ora. Or che far& mentre I’aria , cho coinprime i nofiri corpi col 
pel0 enocme: di .pth ,di 20  inille libbre , varia. di libbre 104,’ il che accadc 
a1 v,ariarfi roleanto una linea de\ B~rarnsuo? E‘ da ItitpirG che non folo 
gti ammalati, m a  i {ani ancora ilentano Ie inutazioni di ffagione , 
variando i I  Baromerro raIorit‘7 1 ‘tnen dt sLf”bre2 Abbiaino veduto 
fin da priwigg, g ~ q (  tjp, qtiella Ipezie di fenfazione che provana In 
piante ad ore dcteri te%T giorno per una leggiera .twt(rziqne 3 i  ca- 
b e ,  e cgrng,..aI variaifi dell’ Atmosfera alterono la~,tlOtu, vigilie .e i loro 
fonni , ciot 9 o ritardano o ccffano affnrtQ di* rprire. i ,lor0 iiori . 

+ Quanto all’ Atinosfera,p noto 4 Io lperiinento , in *cui\ fhXndo,,enrrare il 
fuino, o la fiarnmn di fpirito di vino dentro la cainpana deth maccl~ina 
Pneuirretica i eAraendofi un poco ti’ aria, totlo fi vede formarfi una nab- 
bia ? fa quak a poco a poco difccnde a1 fondo, lsfciando fercna l’aria fu- 
periore; facendofi poi rientrar l’aria, rialzafi toffo la nebbta , che poi an- 
che,  fi fcioglie coll’ ingreffo libcro di tiitta l’aria ; effetti manifeitamente d:- 
pendenti da leggieri cambiamenti della lpecificn gravith dell’ aria . Se dw-  
que 1’ azioiie della Luna altera e di giorno i n  giorno , e rpezialinentc di 
inele i n  Inere, e fopra tutto negli equinozj , il pel0 dell’ Atinosfera , chi nrm 
vede, per quefio sbilancio che paflh fueceflivamente da UII  liioga ad un 
altro prima doverri generare delle correnti d’aric , o de’ vcnti ? I n  kcon- 
do luogo , i vapori che fetnpre in gran copia fono alzati nell’ Atmosfera , 
come nell’ ddocta  erperienza della rnncchina Pneutnatica , doverG ora con- 
denfare in nubi e cadere in pioggia, ora dir.adarflr e incorporarli coll’aria 
rera gib grave, ‘e lafciare i I  frrello? In  terzo luogo Io fieflo fuoco d e r  
t r i m  p ’  i l  grande iff romcnto delle meteore , trovando w n o  di refiflenza 
mil' aria rarefatta , e fbllevata ,dovere penetrarvi ,in tnaggior coria in 
tempo die i n  u n  altro? 

D a m 0  ortnai un’ occhiata , ccorrendo, ai varj Punti della Luna j e colt‘ 
G ana- 
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dei Flufi  e Riflufi  del mare ,&e debbono en‘er i noflri condot- 
a1 Jgenerc, veggiaino in quali tempi debbano feguire i cainbin- 
11’ Atmosfera ; e prima confideriamo il mot0 diiirno della Luna. 

ggio della Luna per il meridiano, tanto di ropra , che di foe- 
to, apporta il Flullo , o l’acqua alta : 11 paKaggio per I’ Orizzonte , le- 
vahdo e trainontando, dk le acqite barie, o i! Rifluffo. 

ParIando delle mutazioni dell’ aria,  che 4 il nofiro fcopo principalc fic- 
cbme il levare , il tramontare il giunger della Lutra a1 coltno, o all’ima 
dt?l CieIo, rnuove le acqiie ,non pub a meno di non muover 1’Atmosfera 
negli itcG CenG. 11 Mare ne1 FluKo tende da ORro a Tramontana,  ne1 
RifIuKo da  ‘rrainontana ad ORro: [e altro non ORs , l’aria per fe deve 
concepire ‘fiinili tnoviinenti : ed in oltre effendo tnobiliifiina pub efler rapi- 
t a  , e tirata a feconda dall’ acqua ifleffa, or nell’ t i n 3  or nell’ altra direzio- 
n e ,  che vuol’ dire ,  che a1 nafcere, e tramontar della L u n a ,  e quando 
arriva al mezzo del Cielo di Copra, e di Cotto, fi cambia il vento,  e col 
vento qualche poco Io ftato del Cielo. Di fatto chi non ha  fentito da 
quetli, che praticano il mare i“pezia1inente che a1 nalccr delta Luna fi 
leva ,o incalza’, o ceria un vento, o incoiiiincia la pioggia, o tl diradano 
16 -nub; ( ’ 1,; lo fleffo appreKo paco effindo, quando paffi ecr,jl meridia- 
no? Notifime fono queffe core in Vsnezia: i l  Yoltar d d l ’ a c p a ,  come lo 
chiamano feinpre porta ‘ ve i to .  E per non badare folaiiientc a1 pop010 , il 
quale tuttav.ia fa autorit‘a in queitc’ core di offervazione , p&’o citare Dot- 
ti quan t i  fi voglionc ; Pbr ~fernpio il  Sig. LhEt ( Coment. Petuop. T.  X I .  ) 
afferlna per coilante oflirvazione, clro forgendo vcrfo fera la Luna G 
d japano  IC calfgini, a le n u d e ,  che affurcatrano il Cielo il giorno DeIL 
fo, E I’ Aurore anonimo dell’Epiffola poria in fine del prim0 Volniiic 
delle Tavole  dell’ Ballejo ediz. di Parigi I 764. ( i l  Sig. le Monnicr ) at- 
teRa ai av.cr mille vofte offervato aa 20 e pi t  anni chc al  doppio pa[- 
faggrd fucccfivo x f d a  Luna per i f  Meridiano, il vento di Levante ,  che 
regna femprc nella parte ,fuir.periore dell’ Atmosfera , o atunenta fenfibil- 
mente i n  que1 punto,  e difcioglie le nuvole ;o pure incontrando il venio 
jnferiore di Ponente ,  cornprimendo in certa guila i vapori ,  e le nubi , 
produce pioggia e vento; cib che principalmente accade nei Novilunj , e 
PIeniIunj, fopra tutto Equinoziali. 

Pafiiamo ai P u n t i  Meffrui del corfo Lunare.  I n  tutto il mere Le M,i- 
ree pih alte accadono intorno i Novifuni, e i Plenilunj: e perch6 intorno 
quei giorni anche la gravit i  dell’aria reffa notabilmente alterata , o  venri, 
o nuvole,  o pioggie , o gran caligini ,o tutto infiemc , o anche il fereno 
potta farfi. All’oppoflo nelle Quadrature ininirno eflendo il FluKo, ed il 
RifluBo : e perch6 fimile rivoluzione non accadcrh anche neli’ Attilosfera, 
cambiando, o forpendendo quella coitituzione d’ aria , ch la Sizigia p r c m  
dente aveva apportato , ferena, piovora , ventofa, fretid ? calda ec, 2 Per 
vera diTe I’efperienza infegna , che i Quarti fono meno efficaci delle Sizi- 
gie; onde I’opinione popolarc , la quale , come i ProveiIj , .t; fonda in Iuo- 

@ 
I *  ) L a  Lwnu mangia l e  nzivofe 9 dice Ia gente c l t  mare; c I’olCrrva di  f i t to  , e r c p l i .  

Catamcnte 1’ Autor del Viaggio a11’lfQil di FrEncia ( Am/i‘. 1773 ,  2 ,  p’ol 8 ,  ). 
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oNervazione , con maggior fiducia arpetta mutazione nelle Sizigie ; c l q  

nei Q u a r t i ,  ma ne afpetra adche in quelti. 
Senfibile alterazione del mare !i fa quando la Luna pan'a per i I  Peri- 

gee , o SI accoffa alla Terra  : e Gmile vieppii! deve ofikrvarG neIl* Atmo- 
sfera.  N& piire oziofo' deve paKare I'Apogeo per una fpezie di riflefiione, 
o privazione cii energia,  i n  quanto la tnaffa dell'aria abbandonata a1 fuo 
per', neve in certo inodo precipitare , portaildo sbilancio in renfo contra- 
lio , d i e  poi influirce egualmente a perterbare +i l  Cielo ; o piutioflo per- 
c h b ,  il  iitoto proprio della Luna  intorno l' Apogeo exendo lentiflimo , 
ella opera p i t  lungo tetnpo, e fi rsccoglie una rnaggior quantit'a di  azio- 
ni , e 3i tnoti , tanto f o p 3  le acque , clie nell'aria .. 

La. forza iiieccanica de' Luminari D fpiega , fpeziahente  quando fona 
vicini all' Eqttatore; e percib in tutto l'anno le Maree pih altc accadono 
intorno gli Eqiiinozj, cioc! nei Novilunj, e Plenilunj prommi Cke IarP 
poi , fe co~~corra intieine il Perigeo 3 Altora vedrafi rutto andar foropra , 
per dir cos\, Cielo, T e r r a ,  e Mare.  11 vedrcrno colla prova delle offer- 
vazioni . Qli' una Cora fola rimarcherb coll' Autore dcllr fopraccitatr let- ' 
terR dietro le Tnvole dell' Hallejo; che fe il vento dpJl' Equinozio fpirt 
dalla mederiina plaga nello nuova e piena L u n a ,  e cambia lo f ia t0  der 
Cielo, decide e fiKa aflolutainente la itagione arciutta o piovora dell& 
I'rimavera feguente. Se fpira da Levante, o ds una qiiarta tra Levan- 
te e Trainontana , e cih replicrtarnentw nella nilova e piena Luna , E 
Iafcia buon tempo, E dccilo tlella rempcrie afciutta dci tre mefi fcgnenti 
ApriIe , Maggio , 'a- GitsgnwT -me nccadde 1' annb'  L 753 ,  

All' oppoilo fe v i e w .  da Ponente verlp Oltw fo rp  *.e coil a n t e ,  accumufs 
fops i l  noffro clicna la itiaff'a delle nubi , c de! vapor; ~ onde'kegnerh unk 
fiagione piovoh *fino d I a  State : poich4 d d  caIap del' %le altro lion 2 ds 
fpware, fe non una  nuova clevazion di vapori per contintrar utl circolo 

QtieRa m a f f i  di  umido , e di nubi non piih effer diGpata , Te non per 
vialente cd eitefe procellc delli State .  Qtielte procellc valte , cd eReTe, 
non G pogono, dice queIt' Autore afpettnre le non d a b  foluzione de 
ghiacci ticlla Zona glaciale ,ove il calore efiivo irriva finalmente dopo it 
Solltizio Allora forfe la ffagione cambierid indole piovoh o fcrena: altri- 
rncnti fe noli fopravvcnga una gran tnutazione dei Pacfi Polari , il Cec- 
c o t  o 1'utnido G eRcnderh fino all' Eqainozio di Autunno. 

Lo fteflb deve dirfi dell' Autunno : poicld anche qui il vento dell' Equi- 
nozio ricorrendo nella nuova e' pima Luna di Setteinbre , decided? del% 
itagione autunnale , cbo riterr'd la fieni, indole fino al Solflizio. d'Invdrno&, 
quando qualche vialenta rivoluzione , proveniente dal lr  Zdna frip,idn,'Aul" 
itrale, e per di h p r a ,  o per di rotto penetrrndo fino atla noRt'a Zona 
teinperata , cambicri la faccia d c ~  CicIo ; o non arrivando , !a lafcierh c b ~  
rere fino alla PrimaVera feguente; nel qual car' Arebk  vero i l  Prbver- 
bid volgare : Clie j l l l u  &.utra di  SCtternbrr /ette allre Lune s' incbinano. 

h r l a  quello Autore delle colt0 Occidentali della Franc!& , ove i w n t i  
h t n i  e piovoli lono diverfi dai noflri, le Alpi donando all'Italis una tern- 

cti pioggie ( quala fit I' indole- dclla Priiiiavera I 770. ) . f "  

G 2  p a -  
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pcratura diverfa da' Paefi Oltramontani , ficcorne nell' Italia itelfa lir ca- 
tena degli Apennini produce una diverfith di Aagioni alla parte rneridiu- 
fiale, e Settentrionale . Non oAante devefi riconofccre l'itnprefliorre del 
Yento Bquinoziale anche appreAo di noi fopra Ia flagione-kguente di 
Psimavera , '0 di Autunno' , il  che farP confermato dalle ofiervazioni della 
Seconda Parte. 

Perch4 poi non fi dica, che le donne fofe, e i l  popolo fgnorante offer- 
van0 ( i Quarti di Luna; if MtiKchembroekio n. I $ 2 0 .  Phif. @ando, dice, 

i f i  O[[an#a J? carnGiano le Fa& della Lina ne! Verno , cornincia a "gdare ,  o / e  
gda , il freddo rimette j /e cornincia a gelare ne1 Novilunio , ne1 prim0 Quuar- 
$0 diJge1a alquanto. Se poi il gel0 ripiglia fovze ,  nl*Plenilmio dvgela di n m -  
YO, o il fgeddo nralto rimette ; / e  dopo uno , o due giorni , reguiia a gelare, 
werfo I'dtimo Quarto cede. E a1 n. 2 3 I 0. Alcwne meteore , dice, come pioggie , 
ami, gragnuole ttzolto dipcndono dalla Luna, almeno ne1 Belgio , e neEle rc- 
gipni Boreali , cid rbc J)&almente ,I? ofeerva riel? Invevno . C' idefd zrarietd di 
Pagiani f. ofecrsata alla Bdja di  Hudron dai Signori E l l i s ,  e Middleton, che 
pYre Xc ripetono dalle Fafi &%a Luna: e Gio- Gill ( Tran.. Filol; n. 26, ) 
parlando dei Pronoitici degli Uracani d' America; per pdmr regola pone, 
che queffe orride procelle accadono inrorno la n'uova , 0'  plena Luna, o 
n e ' a a r t i ;  con queRa*diff4renz2.,-cl~e nei Novilunj cominciaao di notte , 
ne,i Plenilunj di giornol 

i 

A R T I c Q C-Q xr. 
F$CU de& &ma:' e primn J; e/bmin/t 

ione del calore detta Ctcna, 

Iamo giunti a qud paffo;wve piG fervida 8 la controverfia non foTb S delle donne , e del pop010 contra k Filofofi , ma tra' Filofofi Aefi ; *a[.. 
tri ofiinatamente negando ogni influenza degIi altri, nominaramente del!ir 
Luna , dtri fermi eKendo in credere efEcace la Luna  in particolare 
nelle mutaaioni di tempo, "ed in altri effetti naturali. God divife fono le 
autorik, e ragioni contro. ragimi, efperienze contro elperienze vengono 
prodotte, che difficik B prudentemenre dererminarn , qual delle due op- 
poRe opinioni fi debba feguire. 
. .W@g%' il ppdo  eogli antichi Filofofi per conferma de118 fua opinione 
&vb& effettf.. P. e, I. Che IC ORriche*,e gli altri croffacci , a Luna fceb 
ma -hgAfCoho, a"hts~wpiena ingraflmo. z. Chc i legni tagliati a Cu- 
sa.. crefcewe pi& prefio fi tarlano e-guaffano. 3 .  Le crifi nelle malattie . 
4. Lekregole delle' h n e  
della Lug.iz;e e fpepezialmente- di capo e di cute, 6. Finalmente le Maree . 

E-Fifici all'appoh che fono nellz contraria opinione , quati abbbrrendo 
di featire in ndla cd v ~ l g n ,  trattano quelti farci, o come falfi e chime- 
Eici parte r o come caf'ualmnw concorrenti colla Lana , o come prove- 
nienti da alcre cagiooi .. 

I. I period? ricorrenti di alcuni morbi colle fafl ' 

Che 
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Che poilla Luna &on abbia alcuna efficacia , 0, influenza negli effetti 

f‘ubluaari , arcdono di dimoArarlo con queRo argornento fenza replica, 
,, Se la Luna moveffe, e affettafre i corpi terreitri , cid farebb; d- 

.,, Ginarnence per mezzo della fun luce e calore; poichh non fi deve in Fi- \ 

), fica riccorrere a qualith occulte, ed iinmaginarie 5 iiix i l  luine dclla ‘1 ,, Luna 4 del tutto inerte, inefficnce, e inorto 4 dunque la Luna non 
?, pub aver alcuna influenza. Che poi il fume della Luna non abbia al- 
,, cuna f‘orza, lo provano con una celebre fpcrienza parata da libro in 
,, Iibro, da bocca ih bocca , fino a1 ininiiiio novizio della FiloCofiR. 

,, I1 luine della L u n a ,  dice Muflcheinbroekio , n. 1637 , per boccn de1 
,, quile fi pub credere che parlino tutti gli altri , riflefTo ds  uno fpecchio 
,, ultorjo, o per una lenee grandiiTnia condenfato i n  uno ffretto foco , ove 
,, fir poRo un rnohiliflitno Terrnometro, non muove punto iI Iiquore in 
1, eRb contenuto , e percib n6 freddo, n4 calore fenftbile G fc0pl.e ne1 fuo- 
,, co:de’raqgi lunar;, per arte finora cognica , come Hoock, la Hire , Vi[- 
,, le t te ,  Tfcrhirnaufe con efperieiize erprcXatnente inffituite diinofirarono : 
), le qudi  fperienze diflrtiggono I’opinione , tanto degli antichi, che attri- 
,, buivano al’a Luna una forza rifcaldante, quinto di Paracefro, dell’ EI- 
,, tnontio , e d’ alrr i ,  che i raggi della Luna umidi e freddi facevano. 

Conchiude poi cod n. 1639 : ), Se diinque la luce della L u n a ,  nc! co- 
,, pe vicne femplice allr terra, nt condenfata alcwnc VOIR, non apportn 
), mutazionc alcuna ne1 liqiore d’uri Termornetro inohiliiljino ; come po- 
,, tranno gli Aitrologi invo$are* gl: influfil  della luce lunare , o de’ Piane- 
,, t i ,  coinc cagione di nrolti effetti fopra la  terra! 

In tal guifa credono d’avcr fatto tutto , d i  aver  poffo Iilenzio ngl‘ 
ignoranti .* N a n  fi b nogare”*cc‘he qw[to n fia’ un pregiudizio dell’ 11- 
lllanirh di andar a toncia di ccrti lwi*ori una’ frotta fpnrii, e ‘ti riceve- 
re ciecamente, e tratnandare fenza d a m e  certi farti prodbtti con certa 
autor j t i ,  ed aITeveranza , e non penfare piii alcre . Molti rarebbero gli 
efeinpj, e qaeffo prelente mi pare che ne fia uno. 

Nella quillione di cui fi tratta , atl’addotto celebre fpeziofo argornento 
potrebbe pur alcuno rifppondere prima, che , fe I’efperienza foKe vera , 
non larebbe tanto csncltidenre, come fi vu01 farla ; in fecondo luogo po- 
trebbe anche dubitare dell’ efperienza ineJehnn . 

Poicht quanto a1 primo, re i l  luine della Luna non asetta il Terino- 
tnetro, per queflo dunque fi dovrb fnbiro d i re ,  che non ha alcuna efiica- 
cia? M a  gli Aitronomi fanno, Muffclieinbroekio iteflb lo confeffa, e tut- 
ri poffono fpcrirnentare , che i l  luine della Luna, quando d pih chiaro , 
ferifce gli occhi , fa firingere la pupilla, e fpezialmente paflkta per il Teb 
lefcopio , offende la vifla fenfibilmente, In eftetto , per confcfione di tiitti ,  
la Iuce 6 corpo , e corpo vibrato con incredibile ,velocit‘a: ello t! fuoco , o 
atta a defiar il ftiuco: come dunque puh effer priva d’irnprefionc , c di 
eGcacia? Confeflh i I  M’uflihcrrrbruekio fieKO , che la Luna ne1 verno 
p i o h e  inurazioni fenfibili nell’ Atinosfera , hon bene intefe, ma prove- 
nicnti da altra form die d a h  gravitaziotie: e qual altra pub eKer que- 
Ita form fuor elie I’a lucc? 

Ri- 
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Riferifce e adotta il  I inedefitno 1’ offervazione del Chiariff, Beccari (’Ce- 

mejtt. BOLL Yo!. zr. ) che i raggi della Luna raecolti con una lentc ., c 
diretti in tin diamante, entrando in ero, vi f i  attaccano , e lo. rendono 
lucido rielle renebre : o(1ervazione , che fola rende fofpetta l’efperienza 
vantata del niun tnovitnento prodotto ne1 Termoihetro.colIe lenti , c eo- 
gli fpechi ufforj. Ma rnolre altre core fono , chc rjpugnano ,alia intiera 
fedeltk di queffo fperitnento , o non lakiano concludere quello che per i1 
medefirno fi pretende. 

la liice, quello del de! la Hire 306 volte, quello del Villette 8 1  7 , non 
offante ancora la Iuce pella Luna refla troppo languida pel. farfi fentire 
ne1 Terrnoinetro , poich6 fecondo 1’ efpperienze , e conclufioni del Sig.’Bou- 
guer i l  lume; della Luna anche piena reRa pih Taro d i  quello det Sole 300 
mille volte ficcht anche condenfata ne10 foco di .una lenre la piir effica- 
c e ,  reRa ancora 300 volte Rib. languido; e - v i  vorrebbero 300 Lune collq 
fpccchio , e 300000 fenaa fpecchio per .eguaglisre- il. Lume , e it calore de1 
Sole. Beps.1 dirb, dbiperf~ in Qh%bacmrdare che. it catore del Iume Lu- 
nare, P almeno la trecentefiinamillefima p h e  pdet calore del Sole . Or 
qcieffo tenue calore , CucceGvarnente ramdta y ed. accumuhto fecrsndo il 
noff 1’0 principio generale ,.  de.^ axere Adlo &icacia .( ’ ) .- 

Ma chc i l  Termoinetro per quaato iia fenfibile , con quanta,diligt?za 
ii voglia fare 1’ efperimento , non .moitri di ricevet imprenione , btnpre fi 
potii dire , che I’e,fptlrieqza ancoca k ,.treppe qpdWina per poter’ decidere: 
di core tanto h t t i l i ;  chc I’elpwiewm-dn oppq *%breve teinpD ixl parago- 
nc di w n  VIenilunio,,clie i l luminu4a‘ tutta una lungrr notte ;  in- 
tervenirvi j l  vcnto , il freddo- &eNo*delfa notte- t nom potendofi far in 
luogo a baflqnza chiufa 1 clic poGmog iinpedira il tnato.. del Termome- 
t ro .  I raggi folari rifle% da una  muraglia certatnente. rifcaldano : ma fe 

“Qn, rifle@ fi raccogtiellero in una tentr: ufforia in ootabile cliRanzlt , io” 
fo fe alteraflkro p r i m  un Terinan1eu.o. ( IC .. 

M a  fenza ricercare cagioni efferne del niuh effetto di quefla efperien- 
za , coiiie fi t! fatta oltremonci dai  noininati fperitncntatori , io. mi riffrin- 
gerb finaliiiente. ad. oppor lor0 un’ efperienza contraria , che d e w  aver 
maggior ailtorits, non dirb pcr effkr d’un Iraliano e noRro mal perch8 
viene da un uomo che aveva intereffe a1 riluleato contrario. Qefto 2 it 

Io gon inculrherb qui clic fe bene gli fpecchj , e le.lenti condenfina ; 

. 

Ce- 
m> 

{ * )  11 Sig. Black di Elimbiirgo ( Ru$r Self. 1 7 7 , .  ) fece una bella offervazione ch’E 
queRa : Efiitc talora veto calore, ma lntente ed affotto ne’ corpi, clie i Termometri imnicrli 
in em. per. ccrfo fpazio di  tempo non rifentono . Pork pcrb.adoprando il Tcrmometro bealc 
del Sig. Ab. Soumillc,, o quello del Sig, Aba Fontana, OVE un grado 5 divilb in 8640  parti 
fcnfibiIi% fi fcorgerh c il calor deila Luna, en altrl deboli calori. 

( *k ) 11 S i p  Ab Teinier , membro dell4 Societh Reale d i  Mediciria , avemlo fotio moltc 
fpaficnze f u l k  piante f i i l l o n a t c  Y e t i o l h  dei Franccii , le q u d i  tenutc al:’ ofcuro imbian. 
cI+fcono, o ingiallifcono, ha trovito ,che le  l e  pinntc c j j ~ o ~ %  la  n o w  al lume dell& Luna 
e. tenute di giorno nell‘ ofirdritd ,, f i n o  finJi‘bilmente meno giafle , o Lianche , c l ~ c  queflc che 
panno nell’ofitrritd giorno e notte  . 11 Sig. Ab. TciGet ha lerro fir queflo argomcnto due 
Memotie all’ Accademia dellc Scicnzc Y clie faronno publicate tra quclle degli Str.7niw.ri . Bcr- 
tliolon dell’ e lec tr ic id  de’ Yegetahili pag. 3 3 4. 



. DEL,L;4 
Montanari\nel libro iittlroj rhk .fcria‘e contro g1i Aflrologi i 

fincera come era!, riconofceva negli iftri quell’ influenza fiG- 
quando, e qiianto puote aver Iuogo. Or egli fi efprime co- 

Miare dall!ejil)ensa dcgl’ inflclfl , i o  conjdefo, dice, tre efi t i  
que, gii ,  fra noi product afai pals! , e fuori d’ ogni controv~r/ia 

il,&me, 2~culoue ,  ed il moto: nZ mcno i ciechi negnno ii la- 
me ; del calorc. tion abbiamo dnrllio ne1 So&: nella Luna oltrc & ,  che ns di- 
ce /ri/toto!e t chc viene comnrnemente confeJho , che noRes in Pleniluaio 
hunt tepidiores , ce i o  addita E’c/pnieizza ancora d’ uno lpcccbio Ffiorio gran- 
de , cot quale raccolti i raggi llella Luna , e fatt i  ferirc in IM Tcr*mornctr.o 
& j  .delicat0 di moto, jl wede m@rar pi3 gradi di calore, che .prima not; fa-  
c t ‘ ~  : .( d o !  di m o  fpecchio u.orio afai  grande , e Termometro delicalo di  #to- 
t o  ) perch2 cotl sli ovdiwhvj , anzi di mediocre gvandexrn , .e con Ter-momctri 

gieni d’ a l k o ,  che di aria, non fc ne vede cfe:to Jhflbile. 
Per le circoflanze minute, ed atvertotye enunzlaterdal Montanari , ti 

vede che ha reiterate Ie probe i n  inolre maniere, e con varj iflroinenti , 
fin c h  G combinb i1 vero modo da vederne i’effetto: pcr il che mi Tim- 
bra, che G debba preftare pih toft0 fede a1 noflro diIigente Filofofo, che 
agli fpcrimentatori dtrainonrani , 

La lion riulcitn dell’ efperienge oltramontrnc potrebbe con ragione im- 
putarG alla differen dqll’qria ; e noD fa:arebbe queito i t  folo cafo , i n  cui 
un’ efperienza riufci bene i n  lta‘tii‘, di I’a da tnont! abortife. Non pot? 

dere k&kaaUrnawcb venere, che aveva fcoperre a 
Bologna, e che p i  cootemplb cos\ cii ente Mod, Bianchin’i ”a Rotna .* 
Molte circolianze non oiiervate poffono itnpedire $ i f  fucceffo dell’ efperien- 
ie . C Hombergio (  ad. IZ, t 703.1 ofkrvb , per una fpezie di pa- 
riaoflo, che la farza degli Ipecchj uflorj s’itideboliva nel gran caldo, e fi 

di vigore -dapo fc*pioggie ( perch& net gran caldo I’aria 
Invano nella Zona Torrida ionofi tentate 1’ efperienze 

e~ettriclie , Non fi pot$ ma). ottenere weran regno di clettricifino ) o Tola- 
rnente deboliflimo : e niuno affatto d‘ elettricifiiio Atinosferico j probnbh- 
ii’lente ,per la gran coria di vapoti , tnanifcRata dallc continue pioggie , e 
dal[a yro9ta ruggine , che c 0 6  cantraggona i metalli ; Gccome 8pPreKo di 
noi ne glomi umidi, e firoccali fi pena a deRar , o conteiicre nelle mac- 
chine il f’tloco cletttico, chc ii dilegua toRo , afportato dall’ umido dell’ 
ainbiente: ficcht ne113 Zona Torrjda tutti i bei SiRemi de’ Fifici m i l r i  
fops 1‘ elettricifmo farebbem fiati jgnoti in eterno , e  non niai nati . Non 
ci faccia Aupore , fe il calor Lunare, che G rifintr alt’efperieaze d’ ohre- 
monti , fiafi preflato a k  noitre d’lralia 

CertO 4 da ffupire che nei libri di Fifica, non fi trovi nt3 pur menzio- 
ne di quefla ei‘perienza, per altro cos1 lulninofa, e ragioncvole 1 dotti 
Autoti del Cas8 di Milano che foli ne pkrlsqo; In grazia de([# maggior 
denrezza acquifiata in quefio fecolo nell’ ekguire I’ eIperiepza t antapongo- 
no 1’ efperienza oltramontana e pi;: rccente all’itnrici del Montanari - 
Non 6 necellirio di litigare . Ella non 4 che un di pi& per ,confermare 

. 

cib 
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cib, che detta la ragione , il lume della Luna contenere qiiakhe grad0 
di  calore; e potcre queffo noftro Satellite anche per queffa via affettare , 
e muovere i fluidi, e i hlidi  della terra. 

I n  una memoria nei Commentarj di Bologna profilmi ad ufcire , ho 
tentato di rilevar il calore della Luna per altra via.  Ho fommato per lo 
fpazio di 40 anni ( dalle onervazioni de1 Sig. March. Pofeni) i gradi del 
Termainetro da una parte per li  14 giorni intorno i Pienilunj, dafl'altra 
per t i  14 intorno i Novilunj ( ne) quaIi [a Luna dh poca h e ) :  e riTuL 
to,.chp il calor generale del PLenilunio eccede quello del Novilunio di  
- o fia di di grado. Cod il calor della Luna  , coinunque tenuil- 
I O 0  ' 
firno, e feparatamente inlenfibife, raccolto per6 in molti giorni fj fa Ten- 
t ire. Si pottk confultare inoltre 1' aggiunta all' accennata Memoria a1 fine 
del Vol. I X ,  dei detti Cotntnentarj di Bologna ( * )  . 

' S  

A R T I C O L O  XII. 

non intraprender6 qui di far riconofcerc la Lnna come I' unico ca- 1" nale del Cielo , o come* lo chiarnarono i Chimici ,I' Im6r~to della natu- 
ru , per ctii cio0 ogni 'vir&> cd 'diicacia dai Cieli fi verfi in terra . Non 
infiAerb nc! pure fulla cauh finale della L u n a ,  cni, quelli che con mag- 
giore perfuafione contemplano queff e caufe , penfano aggiunta atla Terra 
per illuminarla, e rifcaldarla col fuo temperato tepore: mocivo , per cui 
ai Pianeci piti rimoti credono moItipficate le Lunp ,  quattro a Giove ,cin- 
que per lo meno a Saturno , oltre 1' Aneflo; affine, ctie con tante repti- 
cate riflefiioni de1 lume Solat'e in guelfe fredde regioni 4i eccitaffe i f  
inancanre e fopito calore. Sc il fume della Luna conciene qualchc grado 
di calore , Reve produrre degli efferti. Vediamo di qual forta + 

Prima di ttitto in generile neve la Lon2 anche per qUefta via muo- 
vere 1' Atmosfera , e gli altri fluidi, ed i"folidi di queflo globo : e cib 
diverfamente , quando piena rifpletide 1' inrere norti , da quando' 6 fcema , 
e quando rilnce le prime ore , e quando le ultime della notte ; poicht 
fecondo la quantith, l a  durata ,  e In direzionc di queffa luce,diverfo de- 
ve eflere il grado di cafore, che ne proviene. 

Si pofiono quindi fpiegare e confennare infieme alcuni fenolneni , che 
ven- 

* 1 ,If ?ig. P r d  Y&.G ( Opnfc. Mil. T. XVII. p, I 1.3 ) neltc rue dotte ~ J I ? V h ~ C  fi jJra 
glr e f l u t t b  de l le  h i ,  /b lare ,  Lunare , e della Famma fidla flnJitiva , Cera vergitic , e 
I.unn cornea,  ritrova nella mutazione di colorc cc. 9 chc gli effetti d i  queRc Iuci fino ana- 
lophi tra di loro ( propordonati pcrb alla rifpetriva forca , ed intcnfione ) per indur mu- 
mione  i n  det t i  corpi . s h i  pub dubitarc chc analog0 M O ~  fia aacbc 1' cffctto dcl  Calare con 
altre inaptcilioni 0 
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vcngono .poAi gin dubbio da quclli , .die teqgono la contraria oEinione. So- 
!arnente’iron fi perda di vifia i l  grsn principio, che la natara Opeqa core 
grandi con rnoti piccoli. 

gdcOltQri, .gti 1Ortol;tni g(i Ar- 
chitetri..&11’alta ,rtrerfa fopra,le piante; rnentre quefii credono importat 

ella Luna vengano piantate) potate, tagljate ; e 
credenza , cotneb .un, error popolare /. Dcr ntdla ,at- 
, pow0 qui il fentimento, e le paroIe del celebre 

ell’iiteKo libro in cui confuta ) come fi dif?k , h 
ontvovprfia, <he 1’ e& e le piante fi nutvqcorro , ed 

nrtmcnkrrno mtdiqnte 14s f k g o ,  cbe dalla Terra [u per ti pori del f#o e rami 
loyo ajcettdendo , qwivi alle parti adaltatzdoji f l  condrrda , in [oJlaltra di Ic- 

nde , d i  jiori convertendoj3) con qual ordine , c in vivid Ai chr , 
pi di s i c e m d o  , e pu3 vcderfi ne&‘ Anatowk 0 Econoniia delle 

piante de4 doztifltnv .e diligentifmo Mafpigbi .  ,a cici ndla [a k nduva de’ 
&oi recueti rtalcopdeve; ma a me. 6qpa Gene , cbe quqo fitgo per tali pori, o 
fia {ottilifime veiuc , che  GO^ microjiopio p c y d  f i  veggoao , e nutvire*ciafcuna 
parte-fin d&e vadici ~7 porta , 

Se d w q u e  il Sole rijiilda YWU piunta , certo 2, che ella col .r*ifialdar/i fi 
vurefd, e /i dilatano que’por 
oBde fu di mej9h~i: 
&.q.da%e 0 p @ U o  ; cbp &a&~,.b.. mid  
parata convcuteyaoj , v~ mmcundo.  
per la prefcrida delln Lwta tot poca 

i i t s  painaipall! controverfia tra alcuni Filorofanti da una parte 
i Giardinieri, i Botanici , i Legnajtioli 

> I  

j e n o  wcne ) per ,IC q i d  ufcettde cotal fuga 
d8l‘ atfro per aiit@z;l’tilhm 

) a Jal ipe  drll’ ultro j finch2 dc,’ln *hLlrtia Id 

l e ,  cbe di pphno lclncio rifcalda IC piante 
rnaftino in foglie c For i ,  

c “iii ‘ccr:erto modo coutinuare quell0 del S o l e ,  J+ento cbe pa quello che il Sole 

lore , nan lo +vfliwlicmo punto p e ’  gdnni 
wa [e portufcm. ‘ 

H E m  
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EGGO dunqtre la cagione, perch2 I' erbe e lc  piaidlat4 crelcono~ a Lima cre/benlc 

piti che a Luna &ma ; perchi? la Luna cvejlcentC rq?a prejentt dopo tramon- 
tato il Sole, e non larch c o d  d i  [uulrito fveddar IG yiante j e. la Luna calantc 
na)z nd/ce nan qualche ora dbpa tramontato il Sole, e dopo fredddta l'aria 
c le piatate fiefie. Ma la medefiima ragione ci addita. ancora it perchc, taglia- 
t o  a Luna crercentc' il  legname Jd men durevole,  perch2 piti ripieno ak ificllo, 
meno. denlo ne'ltsoi pori ,  conJerQa entro dis quelli materia indigef?a , 'non m- 
Cora conden/ala in legno y e percic) atta a p t r e f a r p ;  Id dove tagliato negli 
utrirni derla Luna hd per pi& giorni /offerto il fu'eddo delfvd notto,, e pefcdal 

cosdenJatafi, e &ra#ti i /mi pori non codene  itt kJi tanfa ~ haterid ,di prc;. 
ti6efarjG capace. Di qui avviene , che tanto pi& [enjbile e f ig qu@u diffcrenzcl~ 
fra' legnami tagliati negli accennati m@, c quclli che d i  prit&veru , 9 

pvincipio dell' JutMnno altri Pagfi.ir/jb. PerS che ne1 
Jcente o /C~!MLZ la Luna , d d copio/o I' u m r e  cbe f~ per le piulrte- 3 sheds Y 

che non pud non nr rivnanere in yuantitd entro la pianta,  dw.tcrriof& la. ut~n- 
de pojcia in brezre tempo . Q u i d  ancwa avwiene, cbe ~tagliato tla State -egli 
tanto pia2 leggier0 rimane , perch2 I'ecccflo del calwe ,+- /e berg, ha. c6nfwnaW 
l'wmore kd igepo ,  %on& a,@ dwevobe rimune , ha p e d  d a l o i d  -&aih 
i pori-, ondP ram e Itggdevo 8 d ivenwor  ak contrario dii cka fwme& 
v e m o  , ne1 qual tempo nou consvih'Jcc * /e @on pcrski&mn f i + p t  la 
legno ha i pori dal frzdclop Ji viRYetti, 6he.ne vimane coudenJato-, -e*. p e d  
p i i  ggave , e pili,duro-,+Eoco dwqug,, come. iM$tiiJce /a Luna , ed it C k l o  
in fu f .crc[cere-=le-.pt#&e-,- -e ;end8~. pi& .e mmo drtvewli* .is 16.grrdrni . Sh qui 
il Montanari . 

* A~ quefla Cptegaziotw, che mi-fernbra 4emfatifGrna., due obbletti"ll pKo- 
no fare, e fi fanno,: il  prim0 prek dall'efperienze 'del. Cerebre-Sig. di.Ou& 
fon ( Amd. R. 1'139. e + g p d  mdteq~di~mfli. in confronto del*pez&d.dii 
legno tagliasi a Primavera e pien; di Cugo icon altri pezzi eguali. taglia- 
ti Cui fine debt' Autunno & o d  che quelli di Primave1.s erano+.s 2 p i h . p -  
fanti 
che queIli di Aurunnoi Non difpisccia. a.chi facsKe fondatnenta 
fte fperienze , . fe dirb liberemente che nulla concludono per la 
prafente , poichC qui G trstta 'della durata de'legni, non delta. forza. Ac- 
corderc) , che un legno tagliato h'prirnavera fari pi; pefants,e p& 
ce di portare de' peG: mal convien vedere , quanto per& poRa dorar 
za cariarR il che don 'pub eKerh decifo , le aon dopo lunga oorlo d'annil, 
e forre di qualche fecolo ckdurano  certi legni bene fiagionati ; ma la 
ragione previene la decifione , perch4 effendo queRi Icgni picni di; fuga, 
cioc!idi lotlanza indigeffk , debbono pih preRob tarIarfi , '0 putfefartrn. * LO 
Aero dico dell'efperienze del Sig. Duhamel efpofle a nella ~F$G~z d ~ g l i  41- 
fieri e ne1 Gouerno de!Boj&i, in viAa di convincere di vanita 1' ofkrva- 
zione della Luna : pravano'she i legni tagliati a. i t ina  piena lbno pih pe- 
h n t i ,  ch\e a Lana+fcema , come alcre fperienze dimfiran0 che i legd 
Tono pi& peranti in inverno, che in Effate. Quene efptrienze dunque 
pyovano quello c h  io dico, effere gli alberi pi; pieni 3' urnore intorno i 
Plenilwnj, che intorno i Novilunj, Altro b poi un ecceKi di pefo per ab- 
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Prrnaaqj*'e)'d*, 

_.  fl . 

e-npih forti, e pih refifienti? e capaci di portare, un pi& gram pel0 

bon- 
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bondanza d' umore come ne1 cafo nofiro ; altro clle tia per denrirh di 
fibre ,.come nell',,Inverno : tende qucflo alla conrervatione , alla durats , 
allacaforza , e quello alia corruzione. Si richiaiiii quanto prora fi adduffe 
dal Mon'tandri. 
I L' a h a  obbietto +a prero dall' efperienza coinune ; inenrre gl' Iinprefarj *, 

e tagliarori de'bofchi, coininciano i loro tagli , finito il Verno ; e cotnin- 
ciato ,;;ehe abbiano una volta ,\ non tralarciaco fino a1 fine fenza riguardo 
8 mefi o guarri di Luna . AI che io dirb, prima che i Mercant'i di IC- 
gname nulla fi curano della durata de' medefitni; in fecondo luago die 
quefio It fa gbr una naceilith , non potendofi ne1 gran Verno praticare ne' 
mooti, e ne'bokhi, per le nevi, ed in oltre per la brevit'a delle giornate 
le opere verrebbero ad effer difpendiofe . Per altro i Particolari diligenti, 
( ed anclx i buoni Mercanri come di pbi fono ffato afiicurato ) che 
vogliono fare fabbriciie durevoli ov'entri il lor0 proprio intereni , fe fono 
intelligenti ufano .bcnifiino queiti rigunrdi ne1 tagliare , e preparare i le- 
gnami neila Ragione del freddo e nella Luna calante , e cib per con- 
Cenfo di tutti gli Arcliitetti antichi ,.e inoderni . 

Quanta diverfit'a pori3 nelle piante il grado di calore pih grande ,o! pih 
piccolo, fi ub vedere, come fi acccnnb fopra parlando del Sole , dagli 

dalla parte- d i . m d i ,  riitrctti dalla parte di mmontana. 
Ora,cih chc fi 4 detto, del taglio degli atberi.deve dirfi del piantare , 

del potare, dell'inneffare i l ia in knro bppofio . Impercioccht in queite 
operazioni non fi cerca-dtro che-la iwggior vcgetazione , Le piante poi 
fono piii difpolte ad una pronta vcgetazione , quando abbondano di fugo: 
ma godono di una inaggior, cop-ia di h g o  R h n a  crefcente,che a Luna 
calante ; dunque a Luna crefcente G deve piantare, potare , infieflare le 
piante. Luna crefcente s'intendc anclie tre o quactro giolni dopp fatto il 
Tondo ; come Luna vecchia , o calanre fi eflende altrcttahto oltre il No- 
viiunio,'e quafi fino al priino quarto. I n  queRo dogma fono daccordo 
con I'elpcrienza , le opinioni de' Rotanici , degli Agricoltori, de'Giardinie- 
x i ;  ed il contrario parere di uno, o due particolari nou pare da contrap- 
porre a1 cornune kntimento di tutti ; poich6 talvolta qualche particolare 
~ ' I W  la iingolarith dell'opinione , e a quella cerca di adattare le elperien- 
ze.  Chi non la per erperienza propria, quanro pih prefto crefcono i ca- 
ptlli p c le unghie tagliace a Luna crefcente , che declinante ( * ) ? 

nnelli annu Q per cui crefcono le piante iiiedefime , i quali fono dilatati 
I .  

€ 3 2  Pa& 
( * Che la L U m  pknc muow gli umori non iblo ncllc , ma snchc no' COrpi  

iaaqimati a pi& fatti cimarcabili lo provano . 11 priino pianrC Nfcrito dal Sig. d' W o a  
ncl.viagg10 d America. Tra Guajaquil 
zavdlc pcr le  fabbrichc dcilo cafe c del 
i e  $*'z&l d i  jccfir canna rimpi 
p i e m ,  +nu JL afatto 
ma ditlrrmendo 3 fin a t 
'MO s; poco ,dit appcnlt /i 
tempi; E 1 e f i e ~ i e y ~  og 

totto G' i i a ~  ne1 ilrggio a1 Monte pilato ( A. ti' ~ ; j f .  ~ q ,  (1 . t i o n  176s. T-  
I If .  I ' .  $99:") Setto la  purita del prundlcn , per m a  firadn incryata ncl monte, ardua da 

rlk- 
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' PaEarnc, ad altro Federico Hoffmanno nella Colt ituzione Epide 
Meteorologica del 1700 pag. 143 del Torno I. dd'fuoi Opufcoli', 
oflkrvazione curioia a1 mefe di Febbrnjo: queita d ,  che io HafA di 
gliuoli nati in que1 mere, tre foli furono marchi , tutte'T a)Ire*' feminine*; 
la qua! Cora foggiunge , non potendo effere fenza caula \ 
verfi ekfudere it rifleKO della coftituzion del Ciefo ;anch 
conceaione. E ne1 Tomo XI. de' fupplementi agli Atti d 
+ e  -10 fchedialma di un dotto , che fi difegna colle let 
W. R. G. che ha per titalo : OJeervazione F$cu dclla+ge& 
c delle fewmine, adattata alle Fa# della Lctna; oye dopo "d' aVkt 
eruditamente ful nome di Lucina dato alla Luna , 
parti, ed aver congetturato, che cib nafceffe per l'inflii 
Luna fulle -generazioni, e fu i parti, npporta la citata 
fmanno; e poi adduce un'altra efperienza tnolro oflerv 
rsffa,  che u n  dottore di niedicina avendo fatro copri 
tempo hi Luna calante verfo I' ultimo quarto , ne nacqumo mite femmi- 
n e ;  avendo poi ripeturo la itelia erperienza wr fo  il*.pitno quarto dell% 
Luna creicente, nacquero. tutti mafchi. Alcuni ; foggiunge , con egh"a;!e 
fucceffo fpperirnentarono i l  rnedefimo ne1 procreare mafchi nella rizzrr 
wmana . 

Se cib fore  tamente una tal differenza noii'*fi pm&!We attri- 
bizire -fe non a a[ caiore e aW uinido della Luna Vcrefcetite Rn 
una parte, a m  a * p d u n c  i mafchi ; daH'alrra all8 fppolfiatezza 
na  calante , perclb 'nan.mpace'"di 'fat iiioglio clae-&slle €c;smmiac 

lo non litigherb qui-delta ,grafTezzn delle Ultriche a Luna-piena j n& 
appaggierb fa *querela e?paura.di alcune donne , le quali temcrn 
1t11me ddla Luna**itoh iinbruni 4nr.o f a  petle , it che forie 2 pih 
eiamharei  ha 62' deridere B e d  rirnarcabili fori0 gll egetti che Ia [ubi- 
oa privazione &detla luce Itinare produce negEi EccIifi . Io ne p m b  qui, al- 
cnni eche i.l. 'Si. Menwet: pol" ndl' eccellente arricolo che cornpore per. l' 
Encieiopedia .SI terinine Inf7ttenzcz degli A J r i .  Mattiolo Fabbri rapporta , 
che 'urn gicwinc mlinconico, quskhe giorno innanzi un'eccliffi di L u n a ,  
diveme pit 1triiEo e pik penfierofo dell' ordinario , e &e ne( momento dell' 
eccliffe divenne furiofo, correndo da una parte, e dall' altra della h a  a- 

- ?  

fa I 

fupefarc pet le atigirfik, per fe a c 4 W  9 pietre penccnti cc. li artiva alla COS; dctta &ca 
d d a  Lxna ,  ove d d l a  rupe f u k  1111' rccjua 7 CO- di Calce, detru Crcma dl LNna : 8113 8 
falutl-re pet le contufioni i fi firfa I c poj ti fcioglie cgn lattc cnldo t' ogni anno v i  mandano 
i Medici di  Montpelhx a twcoglierne . Rotsbilc 5 ,  chc queffo iirdorc delln rupe norl I1a 
luogo fe hon che ti  w e  giomi dPUa P i e n i  + m a .  

Terzo facto.. Warco Pblo 9 e altri Viaggiatori, rifcrifcbno d' accmdo che a qucllr fpccio 
di raprctta 9 l a  qualo a d  Thibccdr il murchlo ( provenicnte dnl fangue che C raccoglie ita 
una vcfckhetta o s  a p o b a  nell' umbilico ) quean vcfcichetta fi gogfia, fi riempie e fcoppir 
ai rondo della Luiia, I? non in altro rcmpo. 

Quarro . Mel teffirorio Y Q i  Gc)rgce in Cokabria +o&ro il ~ 0 1 0  pm vafto tfatto , 01 rem- 
po del plenilunio, molta rerra a gUifa dci mucchi fatti dallc tnlpe ; Eli  abitanti chiamano 
trl fenomerfo MavaWggno 2 &cerhr Calabrin dh@raFs .' Molti altri fat t i  potrcbbonfi d-: 
durre * .  

~ 
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. f a ,  e Ggr le ffrade con-in fpada alla mano uccidctdo, e rinvsrhndo ttic- 
to cibi che fq glj ,prefentava davaiiti , Uoinini , animali , porte ,finenre , ec. 
( Mifie/. Na& Cwio/  itt &pen. Decad. I I .  ) l%illou racconta , che ncl 
1 ~ 9  I verroq'il SoIRizio S Inverno vi fiirono molte f~uf ioni  , inorti futrita- 
nee, lpecie 'd i  apoplefie, e di fudori Inglefi. Ne1 mele di Dicembre net- 
le notti. fi fccerg,.cangiaiiienti incredibili, inauditi ; li corpi piii rani erano 
~angyidi  , gl' ipfermi parevano tortnentati cia'Demonj) vicini s fpirare : nO 
$et" altrn caula apparente , che un' ecclifi ; e coiiie non la vedevano , 
ndtn potcvano che molto ititpirfi di qtieAe itravaganze . M a  queffi delirj 
fiibiti le convcllfioni inalpettate , li cangiainenti f i  pih confiderabili, e Ii 
pi& pronti, che fi offervarono negli ammalati, ci fecero conokere , che 
t u t t i  qu@ torbidi erano eccicati dalfe affezioni del Sole, della L u n a ,  e . II Katnazzini nella coffituzione epideinica 1693 , e 9 4 ,  ha pu- 

to il pericolo che correvano gl' inferinf negli ecclifii s Nota che 
febbre peteccliiaIe epidemisa diveniva pih malign8 dopo i l  Ylenilunio , 

9 negli ultinii quarti ; e clie ella G calinava dopo il Novilun,io: ma fu 
mirabilw dice, che li ZI Gennajo 1693 a~viuando un'e~clifl di Lma , Irz 
yaggiov parte de@' ummnluti mod ne#' ora i/efa?, itc mi era ecclf lha la 
Luna virono di movte iinpr 

A pub aggiunger que 'fsrnofo Bacone di Verula- 
mio il quale,  come fia fcrirto .ne!la fua Vitta , in ogni eccliili di  Luna  

jquio ; e, que&@ fenza avete preveduta 1'eccliR ; n4 le 
, fe lion quando a l la ,kuna  tornava if lume. 

In quefii efiirti +i Eccliiri.,-Tio,di $oIe,,fia rli L u n a ,  non t impof- 
fibile che prendn parte. quakhe fpecic. di e[fluv,io o8 di vapore , che colls 
Iuqe veuga d a l h  Luna fin9 terra; o piire d i e ,  venenJo p r i m  , refli 
jntercettQ, onde nalca turb e* nei fluidi pih fortili del nofiro corpo . 

Concorrere ancora ci pub in gran parte In form iiieccnnics (telia L u n a ,  
qpella, che produce lpinaree , di cui ti & parlato , e  che fl fa fentire piii 

perch6 fi combina allora co!la form 
la congiunzione di quefle due for- 

attiva nei Novilunj;*e nei 
diretta della Itefl'a I'pezie 
ze perturbatrici non C inai tanto unita quafi in tins fola Iinei , qaanto 
ne1 tempo degli ecclifi. Molto iiiaggior copia, yoi di efcrnpj h i l i  avref- 
fiiuo, colne riflctte il Mead,  fe i Medici foflero itari pih diligenti offec- 
vatori , en aveffcro defcritto I' ifforia di varj  fenorneni delle mnlattie ,fpe- 
zinlinente epidemiche . \ 

Concliiiiderb rapportando alcuni alcri fcnomeiii adottati Jd  Cu1idc:to 
Sig. Menuret dipeodenti dall' influcuza lunare', 

Si aflerva in America I .  Che iI peke efpoRo a1 lume dclla Luna , 
perde il iuo fapore, e diviene vapido e ffofcio; gli Spajpuoli lo chiatiix- 
no allunudo. 2 .  Che l i  muli i quali fi Idciano Joriniie alla Luna ne' 
prati allorchi! fono feriti , perdono 1' ufo de' loro tiietiibri p s' inafprifce 
piaga; cib che non avvienc in aItri tempi. 3 .  Che gli Uotnini dormen- 
do alla Luna reitano pefii e battuti (I Quetti fatt i ,  dice, i n i  fono attcRati 
d a  U n  teltimonio oculzre , cho mi rspportd , clw uno de' fuoi amici ag- 
giilneendo pom fed? 3 que110 che gli dicevano gli abitanti ,  s'efibl di p:[- 

~ 

D fix 



6s p .  I .  ,A& XII .  DELL' INFLUENZA F I S I C A  DELLA LUNA. 
far f a  notte alla fua f q d . r a  , ben efpoflo a i  raggi dells Luna ; il che fat- 
t o ,  p g b  cara la h a  increduliti , porch2 refib iette, o Otto giorni fenza. 
parer muovere n$ niani id pkdi  . Nella mifcellanea de' Curioii della Na- 
tura 2 fatta inenzione di una vertigine eccitata da'raggi della Luna . I1 
dotto Sig. Arcipr. Prevati mi attefiava, eKeX levato di letto due giorni 
di feguito con pefo e dolor di capo che poi s'accorfe provenire dalla 
L u n a ,  che per un Luco di fineffra gli avea battuto ne1 capo. 

11 Montanari diltruttore de' pregiudizj afcrologici , fetnpre riconofce il  
calore Lunare ,  e varj fuoi effetti ; alla pag. 2 0  ritarnn a dire : que!, de- 
hole calore -Lunare che tanto nwce a chi /Ot to  i ] i to i  raggi dovmc , eccitando 
fevmentazioiai cosi intemperate rzel corpo, e ne/ capo noJivo, e chc tan$ &vi + 
fctti in altre core pvoditce , pud bet8 a d '  egli gran parte a w r e  in pvodfirrc ) o 
per l o  meno in coadiuvave ) quelle fevmentazioni) che well' mia /i janno , e 
dalle q~ali i venti  JpcJe volte pigliano wighe. 

La fomma di quefiti effetti ) ch' 6 diflicile di rifiutsre ,porge ancora foti- 
dnmento di credere, che I' influenza fifica non folo della Luna, ma onche 
degli altri Pianeti ,  e delle FiRe iffere, che fono tanti Soli , lebbebe ri- 
m o t i f h i ,  non dipenda folo dalla Lute ,.ma inottre da qtialche altra qua- 
lit: aggiunta , e propria di ciakchedun aflro. La luce diretta delle 'Pif€" 
fi fcorge differente d'intenfioqe y ,  e di colore in t u t t e ,  particolarmente 
nelle piG grandi . Qgni Pianeta pqr.c -4 .$i color diverfo, indizio di diver- 
fa qualit&. Di fatto il Sole illuainando i Pianeti, l i  rifcalda , f i  aniina , 
Ii agita, ed in efii eccira i vapori,-ed d i 6 )  come hila 'I'ecra vapori ,  
ed aliti proprj e pnrkigolari di quelle: nhter ic ,  le quali ragionevolmente fi 
poffono i-ujyorre di natura diflinra dalle tioftre , poich2 rante fpezie ne 
provialno anche i n  terra . Or quafii nliti Planetarj poffono efi'er difYidi 
fino agli alti Piaiiuti , ai pih proGtni piii faciltneate ; o i raggi iffefi del 
Sole poirono caricar lene , irnpregnarfcne , prenderne una tinta , comunicarfi 
qrtindi ai corpi terreni, e con ci3 contenere propricth diRinte , e dil'pofi- 
zioni a yrodurre fingolari effetti ne1 mondo fubhnare : e queffi pih , o 
meno)  Cecondo chc yuefte varie Corze lono nei varj afpetti loro congioiw 
te , o JinrPtte ., 

CON- 
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Congetttive Jiu! 
gli 

Rbiarno finora vcduto le A dalle azioni coinbinate, 
fuinendo fi conclude. che 

imprcriioni generali che I’ Atinosfera riceve 
o feparate del Sole, e della Luna . Rial- 

r 7  L+Attnosfers fi konfis Iargamente, fi raref?? , fi mota  fotto del So- 
le per l’azione del calore ; e per I’equilibrio , effccto tilnile nafcer neve 
dalla parte oppoita ( e i l  Batometro lo prova ) ; ineatre le parti’  tramez- 
zo G abbafi‘ano, e G condenfano per il freddo . 

1;. Ogni giorno pure gonfiati I’ Atinosfera fotto la Luna per I’nttrnzio- 
ne ,  e foffw una vera Marea , coine 1’ Ocepno ; e queffa maggiore , o 
millore, fecondo i l  fit0 della Luna.  

3. L’uno e I’altro gonfiatnento va circofando Copra tutta la fuperficic 
della Terra  , diradandoii , c condenfandofi a viccnda tutta l’aria . 

4.. L’ Atmosfern COW Oceano foffrc anclie tin ondeggiamento per lo sbi- 
lancio del mot0 rnnuo combinato col inoto diurno. 

5. Tutce queite agitaetoni devon0 dirporre , ed iffettare diverfnrnente 
i vapori e le efaiazioni che fi tvovtlno nel1; aria , c con cih produrre 
le alternsioni e mutazioni di tempo , venti , nuvole , piogge , c a l m  , 
iereni . 
6- Ma la Terra  iffeffa, con turti i corpi che la campohgono, deve a 

proporeione rifencirfi di quefte imprefioni . I1 gran calore del sole , d i e  
invefte un interp einisfero, deve farlo un poco gonfiare , lafciandolo ri- 
itringere dalla parte oppoita ; qiiindi aprendo , e ferrando gl’ interflizj de’ 
colpi , e firati della Terra ,  follevare pili o ineno., e Collecitare i vapori , 
e le cfalazioni. 

7. Ma un’altra vera tiffole e diaRoIe giornalicra deve patire i t  corpo 
delln Terra,  con tutti i Iuoi componenti fliiidi (I Midi che fieno, in tutta 
la fua profondith per I’actrazione del Sole e della Luna  : queffo articolo 
inerita d’ enere un poco ineglio rifchinrato , 

Prova il Newton ( Puin. L. 111. ) che 1’ nzion del Sole full’ acque e 
fulla Terra,  & $ 3  inilioni di volte ininore della gravith ter1cflr.e: la for- 
za centrifuga fot:o I’equatore (per  la rotazione diurna ) 2 la ,detla gra- 
vith iltefla; dunqiie l’azion del Sole k la 44 iiiillefima parte della forza 
centrifuga. E pule uiia form cos1 piccola f a ,  e manifeffa i l  i110 effctto. 

L a  forza centrifilga eleva Ie parti terreflri fotto I’equatorc almeno di 5 

I 

b 9 9  

del raggio dclla T e r r a ,  o fia 85472 piedi 5 dunque l’azion del sole elwa 
1’ acqua 
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1’acqua del Mare 2 pie& : fi prova che l’azion della Luna fta a quell& 

del sole come 4 3  : x j duiiqiie la Luna innalza ~’acqlia 9 
e Tduna infieme X I  , quanta appreffo poco G olTerva la Marea n e l I a l z 5 ~ -  
na torrida e 

Pare a’Fifici , a cagion dcll’aderenza delle parti ne’ corpi Colidi , che 
non pollano fentir l’effetto di-qwfle azioni ; e perb fuppongono la Terra 
in origine fluida , perch& poteffe acquiflare la figura sferoidica. Ma ( non 
difpiaccia ) qualunque ben conneira inacchina a forza di falotimenti[ fi ti- 
lafcia: e non potea la ‘Terra, Cebbene folida ’ fentire da principio e 1110l- 
to pih i n  prbgreKo l’azion della forza centrifuga , e con cib follevarfi 

Ma coinunque Ga delIa figura &Ila Terra ,  rifulta old evidenza , che 
per quew iAeffe forze le quali fanno alzar le acque I I  pied;, deve an- 
che i l  corpo lolido della Terra foffrire una t en the  , una fpecie di dila- 
tazione , o nifo per dilatorfi, due volte ai  giorno; e molto p i l  nei Tempi 
che le dette Grze diventano maggiori , nelle Sizigie , nei Perigei ec. ch’ e 
quella Gffole e diafiole di cuic parlavo.. Qiiefta perpetua dcillaaione; que- 
it0 tremore deve commuotere gli Arati ‘della Terra ; tatti i corpi-tolid; , 
inolto pili i fluid;, dilatarne i p0r.i e eg1’ interAizj..aItern~ivalnentc 
durre con una fpecie di trirurazione -uno maggior evaporazione ( ajatata 
dall’ artrazione iflefia dells Luao +, inahre f;?rm,mtazioni per la mifceh  
dei vapori e degli alibi 1’eccitarnento del-fiiooo. elettrico ,-dell’ aria ;a- 
fiainmabile delle paltidi , ’cc. 

A que@ azione mtccanica attrlbuifco? volentieri i mentuvati effetti dello 
forza fifica della Luna nella vegctazione delle piante, e ne’corpi viventi 
particolarmente ; non chc le altmnrioni dell’aria., e le inutazioni di tem- 
po, che ne devono~fuccefivamente3 nzrcere : 
‘ Comunque-fia, quefla foln fifiotc e diaftole dell3 Terra nei turto , e 
nelle parti tni -pare un punto” dftgho di rifleflione , fempre 1 ricordrndoci , 
die  1% natura opera‘ molto con piccoli moti. 

Avvezziamoci dunqm ~a rigamdare queAo noRro glob0 nuotante ncll’e- 
tere inentre gira intorno del Sole , ruotante come una palla , alterato 
non folo ne1 fuo itioto per I’azione diverfa della Lutla , mentre gti ita 
ora fopra , ora fotto 7*ora da’lati ma in tutre le Cue parri 8 ofciiknte e 
tremante quindi fudante e fiim?nte, colt’ Atmasferz ondecgianre , innon- 
data pih o mego dai dctti fumi, afiti, e vapmi, percib’ pih o tneno tur- 
bata in quelti ed alcri G t i ,  e tratti , o fereiw conforrne pub porrare lo 
fcontro di tante forze agenti. Ma poicld tutte quefle forze agifcono a 
dati e deterrninati tempi fa& lecito da lontano arguire altrcsi i ‘ tempi  
delle inaggiori alterazioni , che it corpo delfa Terra,  e I’ Atmosfera in re- 
guito dovrh foffrire. 

All’eflremo.non poffo rattcnmc U I ~  penfiero ckc da gran t e h p  mi fi 
aggira per la mente ..Alle forze del calore , .e del mot0 , dell’ Attraziotie , 
colle quali gli aAri agilcono fiilla Terra , e fu I’ Attnosfera ,e chc fono le 
cagioni generali delle meteore, forperto da molto rempo che fi debba atR- 

fotto dell’equatore ? , f 

gilt- 



CoNCLWSIONE DELLA PRSMR PARTE (f 
gbtgnert una fp‘pecie di magnetifmo , o elettricifino, che chiamerb cofmico 
e celefie; in quanto cioi it Sole, la Luna, e gli d t r i  pianeti a propor- 
zione, calainitano in certo fenfo , ed elettrizzano il globo della Terra ,  e i i  
ebrtrizzano itra di loro. ( Ne ho dato dei cenni nella Mtteorologiu appli- 
cata all‘ Jgricoltura n. I $2,  Stainpara ne1 I 775 . ,  c I 786. preflo Storti. ) 

Prima di tutto t ormai conofciuta la grande af in i th  tra il inagnetifmo 
e I‘ dettricitk , per le alterazioni che foEono g!i aghi in tempo di aurore 
boreali di tenlporali , di fulmini , i qudi ,come fi fa , calatnitano i ferri . I 
Meridiani irragnetici, e i l  polo inagnerico anno girato in due fecoli pik d i  
3 0  gradi da Levante a Ponente; e cos1 il polo o centro delle aurore bo- 
reali fi ritrova girato Ralla ReRa parte,c Gtuato 1 5  a 1 8  gradi da T r a -  
montan& verfo MaeRro. Per ora non Wco fe fia I’uno e I’altro un f l i i i -  

do identico, trovandovifi alcune differenze ; ma poffono elTer queite mo- 
dificazioni ; e i l  Magnetifmo in fondo pub non ener altro clie un diver- 
fo impaffo dell’ Elettricifmo, inodificato dalla tefitura delle foltanze fer- 
ruginole: il Sig. ko: di Buffon pone quelto per principio della fua teoria 
magnetics (. 

O r a ,  tra i gran penGeri di KepIcro, queIIo feiiipre mi 8 parfo felice e 
degno di que1 vafio ingegno, clie pone ne1 Sole una forza ed azione ma- 
gnetics, colla qude come con tante briglie, rattiene, guida , e regge i 
corpi planetarj. Newron di quefln grandc c coinpoila idea non ha prefo 
e fviluppato fe non la gravitaeione univerhale ,quells le fi efercita rem- 
pliccrnente fui corpi torali. Ma i? chiaro che la inede ? iina forza deve agi- 
re pur le pnrti , e  influire in tutti gli cffetti Fifici in dettaglio, bench2 dif- 
ficil fia fvilupparlo parte per lpacte. , per IR gran complicrzione , che ne 
deve nafcere. 

11 globo delln ‘Terra per t11tti i fenomeni magnetici clie vi fi oKerva- 
no ,  fernbra doverfi cliiamare una vaffa e vera calninita ; fia poi quefta 
una calamita natut‘ale, o quaii arcificiale , in quanto fia Rata a principio 
e fegua tuttavia ad effkr calninitata dal Sole , Buffon trn 1’ altre felici 
Idee ha proferita anche queffa , .in van0 fofiflicata da piccoli Filrci ; chc 
il fofiegamento, cui foffre il corpo del Sole per il pefo enornie di ttitto 
il fiffeina planetario riproducn la luce : nell’ifefio tempo dew crier tala- 
mitat0 ed elettrizzato. Ora pet egual modo, wagendo I’ iminenfo e fpa- 
ventofo globo del Sole, e per 1’iAeflo reciproco pefo , c coi h i  torrenti 
di luce, come con tante ale di mulino, o tnanichi di cufinetti premen- 
do foffrega i I  corpi planetarj mentre s’aggirano inrorno fe it ti3 e intorno 
ad effo; e foffregandoli cos\ validamente deve cleflare in efi e l’elettri- 
.cit‘a e il nlagnetilnio ; affezioni che devoiio penetrare tucte le ioAanze 
che l i  cotnpongono fluide e folide a noma  della loro difpofizione . Fork 
(5 queffa la forgente prima del magnetifmo nella Terra ; e  fo rb  2 la fief- 
{a la h f l a  , o il  veicolo dell’attraeioiie univerfale. 

Qilanto alla Terra,  che qroelta idea non Sta immaginaria Tt pub fofb 
pettare dalle diurne ofcillazioni drgli aghi calamitati , e tnolro pizl dalle 
variazioni mefiruc; dall’ogervarfi pnrticolarrnente , chc ne1 Verno a ca- 
gione del Pcrielio della. Tersa,fi Ea un aumenm noiabile nella forza lm- 

h” 1 

I gne- 
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gaetica , rimarca importantiGina fatta dal Dottor Knight , 1’ inventore 
delle calamite artificiali 

globi pfanet‘arj, a proporzione , dico, della vrcinanza , grandezza , velo- 
ciia, e luce loro. La Luna  dunque ancb e r a  qgifce ed influifce fulla 
Terra anche per queffa via, la calamita la elettrizza. Un ,indicia vifibi- 
le di queAa elettrizzazionc far& I’iiteffo fluff0 e riflulfo dell’ Oceano ;\ 

PoichZ I’ elevarfi I’ acqiie fotto dells Luna rapprefenta a puntino una 
tromba marina che ita per formarfi : ficcome poito un vafo d’acqua in 
debita difianza fotto ua filo pendente (dal conduttor principale d’ una 
Macchina elettrica , I’ acqua fi gonfia e s eleva ; cod I’acqua dell’ Qceano 
s’innalza verfo la Luna con tutta I’apparenza di attrazione elettrica : e 
s’2 pur detto che l’attrazione univerfale pub non effer aEtro che un ef- 
fetto dell’ Elettricith univerfale . 

G r a ,  per avvicinarmi al inio accennato penfiero, Io Aeffo Dottor Knight 
h a  inoffrato il prirno , cQme ii pub crelcere, diminuire, cambiare , anni- 
chilare, la form magnetica delle calamite, tanto naturali che artificiali 
con applicar Ioro altre caIamite in diverfa direzime. Se dunque il Sola e 
la Luna calamitano, come li 6 infinuato, ed elettrjzzano la Terra , v i  
faiP gran diverfith , che agifcano d’accordo coIl’ifiefGa direzione , come 
nelle Sizigie, oppure Ceparati con direzioni diverfe e diftratte-,.cote nelle 
quadrature. Nelle Sizigie efaltuanno a1 foinmo grado il magnetifino ,, col 
mignrtifino I”eiettricirb rcrreitre., COJI’ clettricjtii 1’ evaporazione e la traf- 
girazione della terra ,* donde. feguiranno le perturbmioni della Terra e 
dell’Attiiosfera, e con ere le mutazzioni di tempo le quali G tratta, 
VuoG la Luna in ral cafa confiderare come una di arinatura ap- 
plicata ai Sole che accrefce la form della “calamits principale, Ma guan- 
do qtrefie due calamite Cono divXe , ed agifcono con direzioni obliquifiipe, 
come nelle quadrature, 1’azi~ne dell’ una tende a dividcre e difirarre I’a- 
zione dell’altra : quindi devuno c e a r e  , o diminuirfi i luddetti moviinen- 
ti ; e cos! le quadrature, poffe le altre cofe pari, G trovano inclinare a1 
fereno e alIa calma deli‘ Atinosfera : firnilmente fi potfa ragionare degli 
altri puati lunari. 

L’ armatura ten2 menzionata d una calamita , che ne accrefce [s 
forza oltre la proporzione della maffa , non fi potrebb’ elk coniidera- 
re cotme una lente pii! acuta mera  avanti di un’ altra in UR iffruv 
rrtento d’otticq , o lente cauffica , di cui aumenra tanto la potenza ? E 
cos). la Luna poita davanti al Sole nelle Sizigie , (pezialmente Ecclitti- 
che , quando gli a% foro forinano una fola, linea retta , non 2 ella c w  
m e  una lente pii‘i forte interpofla , ‘atta a condenfare in un foco.piir 
riffrerto fa fua virth fifica ? E‘ egli ben dimoffrato che la rifrazionc 
fia propria della fola luce 3 Non poEono anclie le altre qualira fenfibi- 
li , che colla foltanza o col mot0 penetrano la folinitb de’corpi , il  ca- 
lore y il freddo, l’umidith , i l  fuuono iReflo, ma pnrticolarinente il magne- 
tifrno , l’elettricith , ,I’attrazionc, pafXando per inezzi pih denfi , fe fieno 
di figura lenticulare o sferica convergere in una fpecie .di foco , dove 

Ma una fiinile imprefiione deve farri fuIla Terra dalla parte degli altri \ ’ 

. 

ven- 
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vengano a’ fublimare IC rifpettive Ioro virtii , o iia 1’ efficacia de’ corpi 
donde promanano 3 

Confeffo, che non conafco efperienze clie vengano all’ appoggio di qus- 
Ro forpetto. M a  la riFrazione in tine non 4 che una fpecie di r i f le fhne ,  
che fi conofce in altre qualita ,come ne! ruono e ne1 calore. Le sttrazio- 
ni nelle comhinazioni chitniche , le quali fl efaltano a potenze illiinitate de’ 
nuineri delle lor0 inverre dlttanze , non poffono forfe provenire d a h  virtii 
de’ fochi 3 Efi‘endo le inoleciilc eleinencari de’ c a p i  sferiche , corn’ 6 proba- 
bile , ed inoltrc docate d‘una efiretna denRth , qual  compete ad arorni fifici, 
quefii fochi devono cader o nella fuperflcie delle molecule rnedefitne, Q 

inolto ” preffo , clie vu01 dire prefl‘o ai contatti ; qiiincii poliono a diftnifuq 
crekere le attrnzioni ; che fe queffe iieno, coin’ 4 prob.ibile , di natura elet- 
trica , ben Ti vede dai fenomeni dell’elertricirh, c h ~  le attrazioni , per dir 
COS) , faturate,  devono ben toito cainbiarfi in ripulfioni , con tutte quellc 
coufegwnti alternative note ai Fifici , d i e  f o r m n o  il tumulto deIle fer- 
fllcntazioni, di cui non fpetta a queflo luogo, nk a m e  di parlare, Rend 
yarlando de’corpi mondani , fe agifcono gli uni Copra gli altri con virth 
magnetics o elettrica , e certo agifcono per atrrazione , la virtii d’ un g b  
bo penetrando I’ altro, dovrh crefcere infrangendofi e convergendo come 
in un foco: e cos\ far i  l a  Lunri rifperto a1 Sole,  cotlie fi 4 detto, tanto 
pih che la denfith del piccolo gloho lunare  eccede pih di tre volte quella 
del Sole: quindi s’avvicinerl il foco d’azione del &le,e quefto foco PO- 
tr% cadcre pih preNb ’ o anche dcntro della fuperficie della Terra ; e con- 
correre anche in qticlto fmb- IW Wdurro quarllar alrerazioni , delle qudi fi 
parla, nei modi indicati, e nci tempi de’punti Iunari. 

Qtiindi non crederb ni! pure affatto vana ,  o nulls 1’ atione degli altri 
pianeti fulls T e r r a ,  ni? pure qut4la delle Stelle fink: cib che in vero fa- 
rb lina grandifima complicazione di effetti, diflicile e quafi iinpofiibilc ds  
jndividuarfi: ma fempre li prmB tenere In traccia dcgli agenti pih forti, 
e pih vicini ,  che fono il Sule c la Luna , ai yuali mi fono timitato in 
quefio libto. 

La man‘a degli uoinini non conoke cointineinente altri efferi , o agenti , 
fe non qaelli clie palpa o vcde , i m u h i ,  gIi argani,ec., n2 altre elm- 
nazioai dal CGlo, fe non le pioggie ,le grandini ; ni: altri eflluvj dai COP 
pi della terra ,  fe non che il fuutno delle pentole e d e k  ficmaci ; n2 altri 
rnovitnenti , che i rerremoti. QtieRo pregiudicio di inaterialitb e di angu- 
Aiz refla pih o ineno in inoltiflitiii di quelli clie ti credono Fifici capaci; 
un occhio filorofico facilmente concepircc , anzi ncceflhriatnente aminette 
efleri ed agenti invifibili ed itilralpabili ( coflietto dagli effetti come nell’ 
ekttricit‘a ) moti intefiinj, effluvj fottiIiffrini, e per iiiezzo d’ ea, nzioni 
rimotiiiiiile , e  non perb tileno eficicifliine , in tutti la natiira Coiiteinpla 
in fine tutto quelto fifieitia Planecario come una macchina C O i I I ~ ~ O f l a  e le- 
p t a  in tutte le file parti, con vincoli di reciproche azioni e reaziuni : c 
tnarcatainente 10 riguzrds come un PJancturh elc t lv i ro  o rnagnetko (de’qua- 
l i  qualcl~e imiriagine s’ 6 pur adombrafa in macchina coI1’ arte ) ;e t u t t i  gli 
d e r t i  e fenoliieni, che fi generano dentro ed intorno qucRi globi, f e n u  
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ecccttuare la vegecazione e 1’ animalith, li riguarda dico , come giochi in 
grande d’ un reale elettricifnio o magnetirmo mondiale ’, tetnper&o net 
dettaglio dagli agenti e pazienti particofari ( * ) . 

Ma armai avendo detto a baRanza delle caufe generali delle muta- 
zioni di tempo, paflamo all’ eiame delle offervazioni 9 ed a1 “fatto dell’eG 
perienza . - 

( * ) Avendo rcrkto t w o  que&> gi3 molto tempo, veggo con piacere, che I1 sic. Prm- 
Valorofo Pitror Vciieziano , Inventore d’ una potcntillima Macchina clettri- 

E a ,  2 caduto in penfiero f i d e  full’eletrricith Celefle chc fviluppa a r a i  diffufamente in un 
Libretto, che ha per titpi9 : J& fipra I’ arriYitd della Maccbiw clotfricn : Yen. r i @ r .  
p r  ib  i%wcKqi. 

Maggiotto 

PAR- 



P A R T E  S E C O N D A ;  
Cbe contiene i Risultati delle Osservdnioni . 

A R T I C O L O  I, 

D# .lb delle Oferwnioni in materia di Congbietture 
in gcnernh , i e delle Olervnzioni Meteorologicbe 

in pariicojave . 
’ Orervazione ( dice 1’ Autore dell’ Articolo di queffo nome nen’ 
,, Enciclopedia ) comprenile l’efatne di tutti gli eft‘etti naturali, 

” L ,, non Folarnente di quelli, clie fi prerentano toito alla vifla , 
,, ina ancora di quelli, che fi poirono fcoprire coIl’ ajuto d’inffrumenti , 
9, fenza perb alterarna gli oggetti, poichi: allora fono foggetti dell’ efpe- 
>, rienza. I Telefcopl degli,bflronomi, IC! Lenti  de’ Naturaliff i , i Micro- 

fcopj de’FifioIogi non tolgono , che le cognizioni acquiffate per queffi 
,, inezzi non Genq il x&gio * dell’ ( 4 , -  % oKervazione . L’efp‘pericnzz all’oppoffo 
s) fcompone , o combina, i corgi, e con*cib d B  nafcita a’ fenoineni ctiffc- ,, renti da’ naturali ; come fe un Cliilnico fa la diffoluzioiie di iin metal- 
,, IO in un liquore , fe il FirioIogiRa mefcola qualclie liqiiorc con del fan- 
), ue recente di un aniinale, c ib non r! un’ofl‘erva~iorie futla natiir:i del 
,, fangue, ma un’efperienza : e le cognizioni rti tal  rorta fono inetiiocri 
,) ed imperfette, fovente hentice dall‘orervazione . La flcfla Chimica , 
2j  die 11% il diritto dcll’efperienze , ha poco avanzato fu i vegetabili , e 

fu gIi animali. 
,, L’onervazione e I’ erperienza fono le role vie,  che abbiaino alle co- 
gnizioni , s’accordi o non s’ accordi I‘ afioina i nieratc 2 nell’ intelletto , che 

yJ prima non fiu Jato ne1 l en fo .  AIineno lono quefti i foli inezzi per arri- 
93 vare alla cognizione degli o getti de’knfr . Per quefii foli puofli colti- 

Jj ca de’corpi brati I non la vinca infinitamente in certeua ed utilith fo- 
*, pra l’efperienzs. Bench8 i corpi inanirnati , feiiza vita e q d i  fenza 
9) azione, n6n offrano all’offervaeore che tin certo nurnero di fenomcni 
>) affai uniforrni, e in apparenza facili do cogliere e da combin& ; ben- 
,) cht? non fi para difimulare , d ie  I‘ erperienae , Ipezialmente tie’ Chili+ 

ci abbiano porrato gran luine a queRa fcienza ; non oRante fi sede 9 

a) che le parti hggette direttanlente all’ offervazione (on0 megIio conol‘ciu- 
J )  te e pih perfezionate. L oflervazione ha cieterininato IC leggi del tiio- 
1’ to a e le proprietir generali de’corpi; ella ha fcoperto 1s grsvith , l’acce- 

j l  vare fa Fifica; e non 2 dub gb io ,  4 i e  I’ Ofkvaziane , anche, nella Fiii- 

u le-, 
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,) lerazione de’gravi, I’Attrazione le proprieth della luce , ec.: I’ollkrvazio- 
,, ne ha creato 1‘ Aftronomia , e  1‘ha portata a qaell‘ alto punto di petfe- 
,, zione che vediamo ,onde forpaffa i n  certezza tuttel’altre fcieme Fifico- 
,, Matematiche : I’ iiumenls diftanza degli AItri ’che toglie i f  mezzo d’o- 
,, gni erperienza, fembraya eRere un  offacoto informontabile a queAe co- 
,, gnizioni : ma I ’o ikvaz ione ,  a cui t u t t i  s’c! data , lla turto fuperato: 
,, puotli anche dire ,che la FiGca Celeite 0 il  frutto ,ed il  trionfo dell’of- 
,, fervazione . Nella Fifica particolare 1’ offervazione ha aperto un valZo 
,, campo all’ dperienza : ella 1’ ha rifchiarata fulla natura dell’ aria dell‘ 
), acqua , del fiioco., fopra le fmnentazioni , le decompoiizioni , e degene- ’ 

I, razioni fpontanee de’ corpi , Paffando, dalla FlGca de’ corpi briiti a quella 
,, de’corpi organizzati , noi vedreino fcemarfi i dritci dell’efppcdrienza e cre- 
,, fcere l’impero e l’iitilith dell’oxervazione . La figura, il portamento, 
,, la iituazione , la ffruttura , 1’ trnione delle parti ,  in una parofa l’aparo- 
,, :ilia delle piante, e degli animali , i differenti f f a t i ,  per li quali paffa- 
,, n o ,  i lor0 moti, le loro funzioni la Ioro vita ; fono kopcrte del nani- 
,, raliffa oflervatore j e i’ifioria naturale non 3 , che una raccoIta di of- 
,> fervazioni: i differenti GLteYni+di BOtanicil, e di Zoologia non fano che 
,, maniere differenti di porre in cIsIle le Pinnte e gli Animali, in conk- 
,, guenza di alcune proprieth che G lono oljrervare corntini ad u n  certo nu+ 
,, mer0 d’eni. L’effetto Aeifo di qwf l i  corpi , preG per alitnento , o per 
,, ritnedio, non i! accertafd clie dall’ offervazione : poco lumc ha recato 
,, fulls rnaniera lor0 di operare l’efperienza ; mebhina 4 la Parmacologie. 
), razionale delln maggior parte de’ mcticarmnt?; It! virtir., le proprietb , gli 
,’ uti de’ inedefiini all’ offervaziont: fono dovuti : la Chinachina non fu f a -  
,, perra n t  da uno Speziale, n t  da un Medico ’ n& da un Chiralico , ms 
,, probabilinentc da qualche Selvdggio febbricitante , clie ave-nda a cafo 

bevuto dell’acqua in cui erano cadute delle foglie , corteccie , o rami 
,, di quefla pianta , ne yimafe guarito. 

,, Ftnalmente 1’ Uomo ,comunqae ci guardi , d  l’oggetto i l  tneno proprio 
,y di turti per I’efpeiienza; b e d  i I’oggetro i l  pih conveniente , il pib 
), nobile, i l  pih interellante deJl’olTervazione , o fi conGderi rapporto alla 
,, Morale,  dove nafce lifbria civiIe , I’ etica , ogni fcienza , ed arte po- 
,, [itica; o rapporto alfa Fifica, e aHa medicina principalinenre , 1’offer- 
,) vazione n’t: Aata la culla e la fcuola ,,. 

Simile & il Iinguaggio dell’iIIuffre Ifforico dells Reale AccacIemi;r di Pa- 
rigi, e nella famala Prefazione , e in tanti altri looghi di quei volumi - ra- 

vazioni Meteorologiche, quanta fia la lor0 utilith fpezialmente rapporto 
all’ Agricoltura, ii pub vcdere in una lunga Memoria inferita nella R a o  
colta delta Socieia Economica di Berm , Anno x 763. , Parte prima ,del Sig. 
Carrartl d’ Orbe nifiro de\ S .  Evangelio . Oggetti delle offervazioni Me* 
teorofogiche, c ilevarfi , fono la gravit‘a dell’aria per mezzo del Saro- 
metro , I’ umidit‘a colt’ Igrornetro , la denGra cul Manoinetro , i varj gradi 
di calore col Te r tnme t ro  , li rent i  e Lor0 forza coV Aneinofcopio ,e  Anew 
mornetro, le pioggie, IC nevi,  IC aftre Meteore , le rnhtazioni d’aria nel- 

b 

le & quello di tutti i Fifici rirchiarati. In  particolare riguardo alte 0 rE er- 
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Id varie Ragioni, e i loro effetti in parricolate fopra i prodotti delh ter- 
ra , e idla  ialubrit‘a. 

Ma quelti iono puri fatti : I’OKervatore e 1’Ifiorico t i  raccoglie : tocca 
a1 Fifico iI combinarli , altriinenti reitano tterili e infruttuofi . Quindi la 
doglianza , che con tanta mole di Ollervazioni Meteorologiche non iiafi 
ancora ritrovatn alcuna regoIa delle itagioni . Percib mi fono ingegnato , 
e alrneno ho tentaro, coll’elaine delle offervazioni del Sig. March. Pole- 
sii e di molte altre, oltre le proprie , di trarne qualche friitto , coine di 
fatto parini di aver ottenuto con dei rifultati, che porgono fondaiiiento a 
delle difcrete congliietture . 

Prima perb di venire all’efpofizione di queito dame , 2 buono pregare 
i benigni Lettori a riflettere ,come ti  pub forinare delle conghiettute fulle 
cole incerte inancando anclie i principj cosi detti a priori, per le caufe ; 
valendori folamenre delle offivazioni . 

’Egli B da prefutneie, dice Jacopo Bernoulli nella Parte IV. dell’ Artc 
di conghietturare , che qualunque cofa deve accadere , o non accadere, in 
tali e tali cafi, fecondo che in circofianze fitnili GaG trovata accaduta , 
o non accaduta per i I  paffato. Se per eretnpio fiafi trovato coll’efperien- 
z a ,  che in 300 Uoinini dell’eta, e della complefbne , di cui ora 1‘ Ti- 
%io, 000 fono eRinti avanti tin decennio , c che gli altri IOO forlo io- 

, pravvifluti; fi pub inferire il doppio di probabilith , clie Tizio dcntro IO 
anni pagherh il debito alla natura pia toito , che fia per paffar quefto 
termine. Cos) fe uno avrk veduto molte volre due perfone a giuocare 

’ e notato quante volte queffa ,  o quella abbia guadagnato , p0tr.h conghiet- 
tu rare ,  quanto iia pih probabile che quefta, o quella gundagni Ia ptefen- 
te partita. 

Per dimofirar poi, quanto G poffa accoitare ai veri termini , dentro i 
quali ffa la probabilitb , iintnaginb it Bernoulli queito fuo fariiaro Proble- 
m a  . FingaG , effer yoffe in iin’urna, fenza faputa, 3 tnille palle bianche, 
e z mille nere; e che uno voglia efplorare il rapporto di que% due nu- 
m r i  a form di eitrazioni, cavatido unit palla e poi riponendola e re- 
guitando cos\ a cavare col notar folamente quante voke efca palla bianca 
e quante nera ; onde G abbia una dacs proporzione tra il  nuinero dell’ 
efirazioni bianche , e i l  nuniero del1:eitrazioni nere: fl cerca , fe cib fi 
poffa fare tante volrc, che ti renda IO,IOO, 1000 volte e pih probabile , 
cioh a1 fine morilinente certo , che la proporziom vera tra i due nu- 
meri delle palIe bianche , e nere nell’urna ,fia quella indicata dalle eltra- 
zioni E colfa foluzionc del Problema ritrovn , che con zy 5 5 0  efirazioni 
fi rende pih di mille volte verifimile iI rapporto trovato; piti di L O  mille 
volte , fe I’ eRrazioni fieno 3 r a s 8  ; pib di L O O  mille volte , le I’effrazioni 
faar‘anno 3 6 9 6 6 ,  e cos) in infihito, nggiungendo leinpre rl precedente nu- 
inero quefi’akro 1708, Dal che poi cava queffo evidente corollario t che 
fe veniffero continuate le ORervazioni di tutti gli ayvenitnenti.’ per t u t t s  
I’ eternitk , la probabilita in fine dogenerando in perfetta certezza, tutto al 
xnondo fi troverebbe luccedere con legge coilante, fenza sccettuare IC CO- 
:fe pih fortuitc e cduali : i1 che ii fuor di dubio a d  rnondo Fifico t U t t O  
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erendo pes le pyecedenti caufe , e per i l  neffo delle cole detertninato; nk’ 
pjh 2 certo clie dimani lever’a il Sole di quello , che in ta l  giorno , in tal 
ora , ne1 tal luogo , fia per cadere una certa pioggia, confiderando le dif- 
pofizioni delle caufe naturali. 

Or all’urna iuddetta hltituifcati 1’ Atmosfera , o il corpo umano, che 
contengono in le le fetnenze delle varie tnutazioni , e de’morbi , come I‘ 
urna le palle: non potraffi egli ir) modo fiinile per inezzo! delle reiterate 
offervazioni deterininare quanco pih facilmente una tal mutazione d’aria I 
o una tal malatein fia per accadere, e con qual elito terininarfi? E tutto 
queffo fenza fupporre notizia alcuna dei principj agenti , o dell’efifienza 
delle cauk : tole 4 la natura dcll’efperienza, e dell’ofkvazione ; tali i 
principj dell’arte conghietturale, e delIa probabilica , cogniti alla gente pih 
rozza , ia qnale non fa formare giudizj dell’ incerto , fe non col ricordare 
la frequenza, o rarith di cafi fimili. 

Molto percib t? da ffupire, come il gran Verulamio appuato dove in- 
traprende di purgare I’ Affrologia fia devenuto ad elcludere I’efperienza , 
foffe ella anche cieca voL@ fandave que- 
/ ta  [cienxa, non nella ragionc e neUa contevnplarione jjfca , mp n e l b  ciem 
e/perienxa , e nel6ofcrvazione di rnolti [ecoii ; c o j d  ricbiatni irr/ieme gli A g u -  
rj , I’ Jmfi ic ina ,  ed ahre f a v o l e ,  wrentre $t/tto qu@a fi jjacciav/r come  vi- 
j d t a t o  di  l m g a  e/peruienza, e d’antira tuudizior8e. Inciilcn 4 Verulamio la 
confidesazione delle caufe fifiche ; e lo accord0 , quando G conofcono, co- 
me in fatti rzpporto alle Meteore fi conofcono in gran parte al giorno d‘ 
oggi , Ma come inai efcludere l’off’ervazione, fenza CUI ,con tutra la chia- 
ra teoria , nd pure la Fifica celcite Ifarcbbe tanto avanzata , n& fi avrebbe 
i1 Gffema delle m a r e ?  O h  dire all’oppoffo, tanta elfer la forza di una 

’ lunga e coRante oKeervazione , che *lung! dal fame poco cafo, fe dato e 
non conceRo, queila foffe fworevolc agli Auguri, agli Aufpici ,. ai so- 
gni , agIi Orofcopi pih. toito fi dovrebbwo ammettere qaeffe fief& arti , 
.the efcluhre l’offervazlone , quando 4bff”e verificata e coltante, 

in  quei quattroccnto ketanta mille anni 
che vanravano di anticfiita , avefiero trovato per cofiaate o#icrvazione , 
ef. gr. fopra i giorai. d e b  feteirnani , Copra il nafcerr: di certe flelle , 
fopra certi fiti $2 Pianeti ne1 Zodiaco , fopra le Nativiti degli Uornini I 

per nulla dire delle rnacazioni d’aria in cerb &nfigurazione di fielle, o 
nelle Fari principali della Luna, una certa qualita di avvenimeato i .io qon 
efiretei pwto  a preAar fede alle regole., che fe ne traeKero. Ma ,quelle 
arti fono da tenerfi par vane ,  appunto perch4 loro rnanca 1’ appoggio 
delle coffantl offervazioni ; e per queRo il Verulamio le efcIude Iafciando 
tucto i1’ loro diritto alle oflkrvazioni ragionevoli . 

Se una ferle di offervazioni , ie una Iunga efptrienza s’ accordi in 
un dato fenfo di a’vvenirnenti , non pub la ragione rifiutarri all’ afpet- 
tazione di avvenimento fimile in avvenire . Per queRa via fotlofi fiKate 
le probabiclirh della vita umana per le varie et8 , ricavando dai regiffri 
mortiiarj il loro effettivo deffino ; full’ efperienze in fine fono fonria- 
ti  i Proverbj dei quali C cognita generalmcnte la veritk in pmtica. In 

purch4 fedele : / e  alcuno , dice 

Ponghiam6 , cho i Babibnj 

fom- 
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Comma *in tutte te cofe umane ii dsve venerare l'autoriti deli'ofl'ervazio- 
ne , deK erperienza , dell' induzione, a frontc 4' ogni apparente ripugnan- 
za di raziocinio. 
Ma conviene ripeterlo , I' efperienza deve effer Iunga , fedele , e verifi- 

cata, Tdle k la ferie delle off'ervazioni Meteorologiche fatte in Padova 
dal Sip March. Poleni , e di altri VaIentuoinini, le quali , coi premefi 
fondamsenti, ormai paffo ad efaminare . 

A R T I C - O L O  11. 

&lte OJbvmjoni del Sig. na/lrcSefi Poleni, 
e del Siq. Tcoanxa . . 

0 confelro che imbevuto dalla gioventh dell' opinione.di qualche Filofu- € fo inoderrio , che nega ogni influenza alla Luna, per efeinpio del R e  
hauli che fu  uno de'primi Lfbri di Fifica die  io leggeffi , fui inolti anni 
fenza badar punro n& alla Luna nuova, nd alla vecchia; parendomi an- 
die in conPufo'.che nod fore da badarvj ', i cambiamenti di tempo rem- 
brando accadere quafi a cafo . Tenni anche qualchc! anna repiitro del 
Haroinetro , del Termomqtro doi Wenti"; -e-del.lo frat0 del Cielo , fenza 
fare atcun confront0 colle F a  della Luna; noli idpettando di alcuna re- 
lazionk ir effe a qudeauofe. 
' Avendo poi avutof inotiro un poco pih feriammre fopra 
quefle materie e di leggere coil yiii di attenzione le operc eccellenti che 
fi fono pubblicate iul FluKo -e RifluKu del, mare, fululle caufe generali de' 
'Venti ec. e vedendo , che quella caufa iffeil'a , che commove le acque , 
deve altres'i agitaro 1'Atmosfera , tome s' t! fpieRato nelln Prima Parte ; mi 
avvifai di hggiungere al tiiio Giornale Meteorologico i Punti oKirvabiIi 
del corfo Lunare ; i l  che fatto;, mi fu di grato flupore 1' offervare , che , 
generatinenre pnrlando, con gran confenfo in quei punci di Luna, in cui 
fi Qffbrtirno akerate le Maree, fenfibili pure accadevano le alterazioni del 
'Cielo . Ail'oppoRo rarifimi erano i cafi , che Iuccedefie qualche notabile 
inutazione , la .qual@ coll'analogia delle Maree non fi poten'e riferire ad 
alcuho' dei detti Punt i ,  

Ma io non potevo ancom arrifchiarmi di fondareveruna regola , reffan. 
domi feinpre i l  fofpetto , chc un tal accordo poteire &era quaii cnrwle di 
queAi yochi a m i ,  o particolare di queflo paefe.. Sapendo dunque, che il 
fu Sig. March. Poleni tin dsll' anno I 7 ~ 5  peneva h i l i  regiRri , ebbi f a d -  
mente la grazia $ come accennai da principioc, ddla cortelia. de1 sig. Ab. 
March. fuo Fig!io , di confulcare a mi0 piacere e comodo tutti quelti VO- 
i h n i .  Sono efli noti , poi&? nelle .Tranfr\zioni Filofofichc 6 ltompato 1' 
enratto di due prilni SefIiennj n. 9% I ,  e ++8 ed i n  oltre nei Coomentarj 
di Phroburgo Tom. 1x. e aterove. 

L e  Ofbvazioni del Sig. March. Poleni fono regiffrate di giorno in 
iI 110 r 
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no, di mere in mefe , di anno in anno , col metodo prefcritto dal Sig. 
Giurino, in fette colonne, delle quali,queiti fono i Titoli. I, Giorno alto 
flil vecchio. 11. L‘ ora.  111. Barornetro . IV. Tcrmometro . V. Vento . 
VI. Stato del Cielo, e Meteore. VI1. Quantitk della Pioggia. 

Riefcono alla curjofitk un poco fcarfe le due colonne del Vento , e de!-, 
le Meteore; poichk non v’2 notaro le non il vento, e lo flat0 del Cie- 
lo che faceva poco dopo mezzodi, ora fcelta dal Sig. Marchere per regi- 
firare 1’ offervazioni. I3)a un mezzo giorno all’altro pi porono accadere 
gran cambiamenti, fpezialmente di Effjite, e per 6fetnpio trovarfi ariibi l i  
mezzodi fereni , e con un dato vento, ecl infanto frn mezzo aver il ven- 
to cambiato dieci vd te ,  fatto gran p i o g g i a , ~  procella. Supplifce in parte 
la coloniia della Pioggia; ed in fatto non 2 rato il trovare regiffrata una 
buona quantith di acqiia con un mezzodi bello e fereno j $ 2  in oltre il 
Barornetro che da qualche indizio ; e poi ne1 lungo decorlo degli anni le 
cofe fi compenlano . Tuttavia non fi pub negare che fe foffero notate 
tutte le mutazioni occotfe in altre ore,  non fi vedeire ancota meglio la 
h r z a  cambiante dei Punti Lunari. Ho raccolto dopo delle notizie pi: par- 
ticolari dalle contemporanee,offervazioni di molti anni che lafcib i l  celebre 
noltro Sig. Morgagni, e che mi furono regalate dal Sig. Prof. Calza. 

L a  fatica pih tediofa fu di andar notando a queAo Giornale di 40 ann1 
i Punti Lunat i ,  cbe fono almeno dieci per mere e talor pih’,  potendofi 
pill d’rtno teplicare nello fleflo mere; dico il  Navilunio, j l  Plenilunio‘, il 
Priino Quarto, 1’ Ultimo Quarto , il Perigeowl’ Apogeo , li due Equinozj 
funari , i due Luniffizj, che fono in circa I 3 0  a l l ’ a n n o ; ~  piti di j mille 
in 40 a m i .  Guai non fi aveffero dalle-EfTemerjdi : ma v i  fu l’inco- 
modo di ridutli dallo ffJI nuovo all0 fiile vecchio, o Giuliano , differenti 
rra loro, come 4 noto, di I I giorni . S’ aggiunga almeno altteJtanti Gior- 
nali itranieti, ibpra i quali 110 fatto lo ileflo Iavoto; fi confeiZx?t che la 
mia pazienza non fu piccola. 

Ora queita ,& una parte della fatica. V’ & 1’ altra det confront0 di cia- 
fcuno di quefli Puiiti colla mutazione del Cielo le ve n’ 4, o k non ve n’2. 
In cib mi fono con tenu t~  in queffa inaniera. Siccome uno , che voleire 
vnlutare la forte di un giuocptore, fenza badar ad altro , bafferebbe che 
numetaffe da una parte le partite che guadagna , dall’altta quelle che per- 
de ,  per’ confroatare io fine le fomme; cod anche io’ mi [on fervito del.1’ 
enumerazione. A tal effetto per ciafcuno dei nunrgrati Punti di Luna  110 
formato duo colonne: una Affermativa dei cambianti ,1’altra Negativs dei 
non cambianti. Allora fcorrendo il mio Giornale di mere in mere, offer- 
vavo ’ le  al giorno i n  cui .cadeva p. e. un Novilunio,, n e k  colonne delle 
Meteore de’ venti , o della pioggia , v’ era‘ notato qualche offervahile cam- 
biamento : fe v’era , ponevo queffo nella colonna degli Affermativi , con 
una inarca della fpezie di cambiamento S .  Sereno, 1’. Pioggia, V. Ven- 
to ec. Se non v’era cambiamento, lo notavo nella colonna dei Negativi , 
marcando pure la fpezie di tempo, che continuava: e cosi per tutti li I I  
mefi dell’anno , e per tutti l i  io  Punti  indicati della Luna .  

Cjb  fatto, di anno in anno, o dopo un numero di annj,  110 fornmatc 
le 
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Ie colonne degli Affermativi e dei Negativi : e mi rifiiltarono qgei nu- 
1nel.i’ Con quella proporzione tra efi , che ii pub vectere nelle ‘ravole 
qlli dopo, per lume delle quali , e del rnio metodo due core debbo av- 
vertire. 

I. Cambianti chiaino quei Pun t i ,  chc hanno apportato \in cambianiento 
fenfibile nell’ Atmosfera ; intendo o gagliardo vento, o pioggia , o procel- 
la inifla di vento , di pioggia ,di neve ,di graadine , o pure i l  buon tein- 
PO, e la c a l m ;  e quefli cafi tutti li ripongo nella colonna degli Affer- 
lnativi ; trafcurando IC mutazioni meno giandi,, come nuvole , caligini ,a!- 
terazioni di Barometro , che pure s’ avrebbero da offervare ; ma per ufarc 
Iiberalith, ho poRi quefii cafi per lo pih tra i negativi e non cambianti . 

11. 11 catnbiamento non deve enPr attefo per il  giorno precifo , in cui 
caka  un piinto di Luna ,  poichh nt! pure le Maree ion0 alterate in quei 
giorni precifi fe non di raro : talora precedono e pih fpeilo fuffeguitano 
d i  due o tre giorni, talora fin di 5 ,  come apparirj dal ieguente giorna- 
le.  Quanto piii tal ritardo deve aver luogo nelle mutazioni dell’Atmosf+ 
ra , in ciii , oltre l’alterazione di gravith , che loia bafla a far alzare la 
acqtie , devono difiaccirfi e coadunarfi i vapori e farfi tante altre 
difpofizioni , per produr le Meteore 3 

Sarebbe qui da porre per eftefo i Giornali delle offervazioni de1 Sig. 
Marchcfe l’oleni. Ma queffi farebbero crefcere in iinmenfo la fpefa e IR 
mole det liBro . Mi rifiringo dunqne a*-d%rc- i f  Giornale d’ un anno foIo ; 
c per far cagire il inio rnetodo , e perchC i Lertori korgano con un 
cfqrnpio it confenro4e’ I h n t i  1unar.i coi inoti del Earometro , e IpeziaI- 
mente coi caiiibiamenti dello ffato del cielo, colle pioggie , e fopra tutro 
coi Venti, e quanto al Rombo , o alla Plaga’ , e quanto ai gradi della 
lord forza. 

I n  vece poi delle Offervnzioni del Sig. March. Poleni ho prefo. un  an- 
no di quelle del Sig. Temanza fatte in Venezia > che egualinente fervono 
i l  inio fcopd, ed in oltre prefentano nella Colonna del Fluff0 le altera- 
zioni della Marea in confonanea de’ Punti lilnari e delle alterazioni dell‘ 
aria. Ho prefo’a cafo I’ anno 1 7 ~ 5 .  Ho fupplito la colonna de’ PibntiLg-  
m v i  , nei quali non fi deve cercari?. a rigore l’.ora . Vi ho aggiunto i 
quaytali, o Ga l i  inezzi quarti, gli ottmti  della Luna ; perch2 in quefii 
offervo, che G altera tion rneno il cielo , che 11  tnarea : in eiii cornincia- 
no ,  e terininano li  Prrnti d’ d c p a :  i n  efi arriva a1 colmo quella inegua- 
lit% del corfo lunare,  die fi chiaina Vauiarionr ; in efi parimenti comin- 
c i a ,  e termina il inoro de’ Novilunj e PIeniIunj.; .e  corrifpondono agli 
antichi [ i i l i ,  e Tuini, de’quali, fenza Caper la ragione , faccvano tanto 
cxfo, knza  dubbio col fondanienro delle oflervazioni . H o  fegnati quefti 
Punti per Rreviature: e fignificana 
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N. L. - Novilunio. 
p. L. - Plenilunio . 
p. Q. - Primo Quarto. 
u. Q. - Ultimo Quarto. 
P. - Perigeo. . 

i4. - Lunifiizio Auflrale. 
6. -. Luniilizio Boreale. 
E. A. - Equinozio Arcendenre. 

q* 

Api - A ~ o R ~ Q .  

E. D. - Equinozio Difceodente. .- - Quartale , ortantc dd la  Luna, 0 2  mezzo Quarto. 

I numeri del Bdvomelvo fono Pollici e Lime del Piede di Parigi . I! 
Terrnometro occlipa due colonne;. la prima del F redh  , la feconda det 
Galdo, i l  freddo effendo indicato dai nunreri Sotto il Temperato , it cal- 
do S o p a ,  eKendo i numeri Pollici, e linee del Terrnometro, di Anion- 
rons , di cui fi parlera dopo. I numeri del Flulo fono Pie& , e Pollici 
delta mifura Veneta I che a quella Ji Yarigi ita come 154 : 344 , ed 
efprimono la inaffa dell' acqua totale dat FluKo al I<ifluiT'o. 

La Colonna delle Mcfeove parla da fe, ma indica lo itato-delCieIo per 
un'ora data folamente : le linee vuote indicano aver continuato il ternpa 
&el giorno precedente . I Vcnti fono indicaei 'dalle lettetia iniziali. de' nomi 
olttamontani: N. Tramontana N w d ;  NE. Greco N o d  E! ; E. Levante 
Ep; SE. Sirocco swd Efi; S. Oilro. 8ud; SW. Garbin Sud Oletj4 ; W. PO- 
nente Oge/i; Nw. Maeffro Nord Ouq?. I numeri X.  2 .  3. 4. indicano i 
gradi di form ne1 Wento. Le Lineo vuote marcano continuazione de1 
Yento precedente . 
. Nella Colonna della SoggiG i nurneri efpriniono Pollick, e Linee: di 
*qua caduta. dai Cielo , ulifuurata aUa mifura Veneta.. 
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Efdme dcl precedeme Giornale Sqpra la  forxi cambiarocg 
de’ Punti Lunari , 

R 

Rima di tutto vediamo un poco l’andaniento della Marea, notata in P Piedi e Pollici della mihra Veneta , e &e moflra la mailk totale 
dell’ alzamento e abbafianiento dell’ acqua coinprero il  FluEo ed il RifluG . 
Effendo ifato il  Plenilunio ne1 giorno antepenultimo dell’ anno preceden- 
te 1754, i l  FfuKo G foftenta ancora alto, concorrendo nello fieno teinpo 
anche il Perigeo del Sole. Li 2 ,  3 , 4 I va fceinando a gradi , finclii net 
giorno 5 ,  ove cade Pultiino Quarto della Luna , fi trova minilno , cioZ 
di foli pollici 3. 

Subito poi crefce; e iI giorno so fi trova mafinio due giornj avanti il 
Novilunio, ( dico due giorni avanri I e cib fi oEervi ) foffentandoli per 
altro grande per lei in fette giorni. Scema di nuovo , e G crova miniino 
Pi 20 COI Primo Qiarto, poi ricrefce velocemente per farG Ia Luna pih 
diretta Copra le noitre acque, e non rrriva a1 colmo , fe non due giorni 
dopo.il Plenilunio, Di nuovo cala , ma adagio, ficch2 minore c?l la dimi- 
nuzione dell’Ultimo Quarto ai priltli di Febbrajo. E cos) feguitando fi po- 
trh fcorgere rrn firnile andamento nei rnefi fuQeguenti ; nei quali prego i 
Lettori a rimarcare di tratto in tratto 1’ atiticipare o pofporre che fanne  
i ~ m t i  d’acqrca i Punti Lunari. 

Per efempio in Febbrajo il Novilunio fii agli I]: ; il punto d acqua co- 
mincib li 7 col qvartale; e agli 8 e 9 fu al colmo, In  Aprile il Plenilu- 
nio cadde li z 6  , e  il  colmo del punto d’ acqua fu li  29.  In Maggio i l  No- 
vilunio li I I o tnancb del punto d’acqua , b queflo non fu che l i  1 5  col 
quartale. All’oppoffo il punto d‘acqua del Plenilunio caduto li 2 5 ,  an t i -  
cipb di 4 giorni , e fu il  dl z r  , cadendo I’ Equinozio Difcendente , E cod 
fi potri andare offervando Is forza di queili aftri P u n t i  ad alterare fa Marea. 

Paifiarno ormai ad elaminare le variazioni de’ Tempi ne1 propoito Gior- 
nale del Sig. Temanza, per vedere il tnetodo da me tenuto ne1 dilcutere 
tanto queite clle altre oKervazioni. 

G E N N A J O .  

I[PleniIanio proGino paffato aLveva portato if buon tempo con un forte 
vent0 di Tramontam levato il prirno giorno di Geniiajo. Li z e 3 il 
Vent0 girb per Greco a Levanre. T r a  Ii 3 e 4 ConcorronQ tre Punti 
di Luna, 1’Equinozio Difcendente , I’Ultimo Qtiarto , e il Perigeo della 
Luna: tra quefti l’ultimo 2 il pih efficace , c percib ad effo fenza elclu- 
der gli altri G deve attribuire I’orrida burrafca da Greco , che durb quat- 
tro giorni, come fi vede notato nella colonna de’Venti. Percib io pongo 
g,ueffi tre Punti tra gli Affermativi, o Carnbianti . 

M L i 
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Li I O  il Luniilizio Ailfirale pare che apportare la calrna; non oflante 

lo pongo tra i non Cambianti , o Negativi. Li I z fii i l  Novilunio : ne! 
giorno dopo e fuffeguenti 2 notato pioggia , e vento cnmbinto a Garbi- 
no : ficch2 a giulto titolo t i  pone’tra 4i  Cambiant i  . Si vedri ‘che queflo 
intorbidamento dell’ aria coll’ alta Marea contribui ad ammollire il Gliiac- 
cio della Laguna , grollo un piede quafi mezzo, e folleneva i pili gran peii . 

Li I 7 fi vede I’ Equinozio Alcendente della Luna , d i e  porta gran cali- 
gine , e poi fereno : io lo noto nei Cambianti colla inarca di fereno. 

T r a  li 1 8  e l i  19 2 il paflaggio della Luna per I’Apogco , e  la feguente 
notte i l  Primo Quarto; fi vede la gran burraka confegaira a queIti due 
punti, che fono percib da riporre tra i Cainbianti. Li z5 correndo il Lu- 
niffizio Boreale , la burraica 6 calmata : percib il detto Punto , come 
Cambiante, va negli Afferptivi  

L a  notte dei 27-28 correva il Plenilunio : il giorno dopo venne della 
neve , dunque v’ & cambiamento . All’ oppofto I’ Equinozio Difcendente , 
che ricorre per la leconda volta li 31 , nEn fa nulla : percib vada tra’ Ne- 
gativi. 

F E B B R A J O .  

I1 Perigeo del I , che non fa mot9, d Eegativo; la notte poi dei 3-4 
1’UJtimo Quarto porta Vento di fecondo grado, e due giorni dopo il dif- 
gel0 della Laguna. Dunque Cainbiante . Li 7 correndo il LuniRizio Au- 
firale fa neve: Cambiante . 

Li X I  corre il Novilunio: i due giorni antecedenti fi vede pioggia , e 
poi vento; l’alta Marea pure fu due giorni avanti . Apparifce dunque 1‘ 
jmpreiftone cambiantc di queffo Novilunio, che fece fciogliere pure il fe- 
condo Ghiaccio della Laguna. 

Li 14 e I 5 fii 1’ Apogeo coll’ Equinozio Afcendente : nafce Vento fere- 
no ,  ciot cambiatnento in buono. I1 Prim0 Quarto dei 19 fa nuvolo . Li 
21 a z z  il LuniRizio Boreale porta neve,  pioggia, e vcnto i d fuperfluo 
PiG dire che cambib. E cod in teguito dal cambiamento efprefGo , o no , 
fi vedta, t‘e un Punto fia da porre tra gli Affermativi , o Negativi, fen- 
za che io l’abbia con noja a ridire. 

Li 26 il  Plenilunio riporta la pioggia , e poi caligine , concorrendo in 
queffo il Perigeo , che per *la feconda volta cade in queffo mere ~011 ’  
,Equinozio Difcendente + 

M A R Z O .  

Continua la it agione ,piovofa indotta dnt Perigee precedente . L’ ultimo 
Quaito del 5 col Luniitizio Auffrale dei 6 porta una piccola paufa di 
due giorni, poi nuova pioggia di altri due giorni.. Quefto k uno di quei 
cafi dubbiofi, ove non 6 chiaro in qual claffe debban collocare il Punto: 
io prendo quefto chc mi iembra dit‘creto partito, di collocare lo AeffoPun- 
.to in due clafi, poislit in fine la proporzione d8elle fomrne fi modifica 

suc- 
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Succedono due giorni varj .e nuvolofi ; ilia 111’ nvvicinarfi del Novilu-. 

hio , clie fi pub dire 1’ Equinoziale , coll’ A pogeo , ed Equinozio Afccnden- 
te della Luna ,  la pioggia ii sfoga a rovefcj , come apparifce dalle mifu- 
re, e continua quaG tutto qiieffo Quarto. Non vi C dubbio dunquc, clie 
que% P u n t i  non fieno flat; inolto Cambianti. 

I1 primo Qiiarto col Luniffizio Eoreale verfo 1’ Eqninozio Solare porta 
jI buon tempo; i l  quale continuavi a fronte di tre altii punti , per altro 
generallnente arai  Cainbianti., Perigeo, PleniIunio , Epinozio Dilcenden- 
te: e re bene G veda f‘uccedere una denfa caligine , non calcoliamo que- 
it0 per carnbiamento; po~ghiainoli tutti e tre nei Negativi , e fiaino li- 
berali . d *  

Queffo bend 6 da rimarcare, che queffo Plenilunio elfcndo 1’ Equino- 
ziak confermando la ferenith , e concQrrendo il Novilunio feguen:e nell‘ 
iffeir’a imprefione 
come 6 P accennato nelfa prima Parte e come dal Giornale fi pub ri- 
lcvare e 

flnbilike la itagione afciutta per l i  tre feguenti iuefi 

A P R I I; E. 

I1 LuniRizio Auffrale dei z , e I’ultitns Quarto dei 3 non cambiano. 
Gli I I concow 1’ Apogeo col Novilunio ,. preceduei dall’ Equinozio 

Afcendente . Dura i I  fweno; m a  nafce Vento , catnbiato da Scirocco a 
Poncnte e Garbino di duc gradi di forza, C Q ~  annuvolatnento; in fatti ii 
vedc un’iinprefione- tale cli queffi P u n t i ,  che baits per collocarli in CO- 
kienza trn gli Afferinativi . 

J 7 Luniffizio Boreale, I g Priino Quarto: 2 3  Equinozioe Afcendente : 
niuno fa niente . Ma li 3 5  il  Perigeo, l i  26 il PIenilunio fanno nuvolo 
&gia , e vento,  che G coiiibina col LuniRizio Aultrale : tutti Cainbianti 

M A G . G  I O .  % 

L9’ultitno Quarto ti 3 lafcia il vento, e i l  fereno ,che vi era .  L‘Equi- 
nozio Afcendente li 7 ,  1’Apogeo li 9 ,  il Novilunio li  10 danno pioggia - 
Li 14 e 1 s  Lunifii io Boreale porta calma ,ed inclina a ierenar l’ark. 

Li 18-19 Primo Quarto : di nuovo pioggcrella , 1’ Equinozio Difcendenle 
!i 21 In fa ceffare. Ma i l  Perigeo dei 23 , il Plenilunio dei a j  , induce.. 
no burrarche e venti oitinati il Luniitizio AuRrale l i  2 7  2 kgiiito d o .  
Teinporali maggiori . 

G I U G . N  0. 

~ N t i i i i o  Qnarto del I 8 , e I’ Equinozk Afcendente dci 3 fanno 
buon tctnpo. L’ Apogeo. dei 6 difpone le nubi; e i! Novilunio dei 9 por- 
ta burrarcp, e turbine. I1 Luniitizio, Boreale degli I I non vi riinedia. 11 
pfitllo Quarto dei I 7 , 1’ Equinozio Difcendente li 1 8  daiino il bel telnpo 
111 Perigee dei 2 0  , il LaniRiziob Aufirale (lei 2 3  , iI Plenilunio SolAiziale 

M L  dei 
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dei 2.4 producono gran venti e gran pioggic di Garbino. E qui fa flagio- 
ne cambia indole dopo i l  SolRizio, e di afciutta fi fa piovofa per tutto 
Luglio, e parte di Agoffo. L‘ Equinozio difcendente dei 30 lembra inef- 
ficacc . 

L U G L I O .  

1;‘ Ultimo Quarto fubito conduce la pioggia per tre giorni . Queita celia 
coll’ Apog1:o t i  s, cainbiando il Vento; e il Novilunio Boreale li 9 la ri- 
conduce, lafciando poi bel rereno, c k  non 4 turbato n8 dall’ Equtnozio 
Difcendente , nb dal primo Quarto. Bend il  Perigeo due giorni dopo con- 
duce gran procelle. I1 Luniltizio Auffrale l i  2 1  riconduce il fcreno ; ma 
il Plenilunio dei 23 richiama la pioggia e il vento. L’ EquinoLip alcen- 
dence dei 2 8  fa fereno, ma I’Ultimo Quarto l i  31 di nuovo porta piog- 
gia ai primi di AgoAo. Si vede in qual claffe iiano da riporre queffi Pun-  
ti. Nota il Sig. Teinanza , che nella gran procella accaduta la notte an- 
tecetlente il giorno t o ,  il Mercurio ne1 Barometro niente fiafi molTo,an- 
zi ririiifo ben alto : cos] fuccede talora , particolarmente in Effate. 

A G O S T O .  
/ 

L’ Apogeo del I giorno conduce toRo una gran procella . II LuniRizis 
Boreale delli 4 porta fereno. 11 Novilunio delli 7 2 il  primo in queR’an- 
no che non fa mutazione. I1 Perigeo delli I 3-14 preceduto dall’ Equino- 
zio Dfcendente c feguito dal Prim Quarto,  dh un poco di pioggia . II 
Luniffizio AuRrale l i  I 7 paffa oziofo. Dens1 il Plenilunio del z I dB della 
pioggh, e due giorni dopo vento procellofo di Levante, a1 che concorre 
ancht 1’ Equinozio Afcendente . L’Apogeo, clie ricorre per la feconda voG 
ra ir queffo mere Ii z7-28 diffonde molta pioggia ; ma I’ultiino Quarto 
li z.3 rende fereno. I1 Luniitizio Boreale, anche efio ricorrente la fecon- 
da volva, regala dii molta pioggia ai primi di Settembre . 

s E T’T E M B R E ;  

1) Novilunio ecclittico dki 6 coll’ Equinozio Difcendente delli 7 rarere- 
na il CieIg,; ma il Perigeol delli 9 porta procella I i  due giorni feguenti , I! Primo Quarto dei IS call’ Eqiiinozio AuRrale reflituifce il buon tempo ; 

’ i) quale ii rompe malamente coll’ Equinorio Afcendente dei 19, e i l  Ple- 
nilunio ecclittico dei to. Quello d il Plenilunio Equinoaiale . L’ Apogeo 
dei z3 fa fereno . II Luniltizio Boreale unito all’ Ultimo Quarto porta 
della buona pioggia, chc fi pub attribuirgli , bencht! caduta due giorni do- 
go, come fi vede atache ritardata la baffa Marea . 

0% T 0 R R E: 
Concorrono vicini il Novilunio, il Perigeo , e I’ Equinmio Difdendentc: 

Due giorni prima era h t a  la groffa pioggia or ora indicata: kguitano 
Otto 
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Otto giorni di fereno: vogliafi attribuire a queiti punti In pioggia , o piut- 
toito il fereno , certamente haniio prodotto notabile cainbiamento nell’ At -  
inosfera , I1 Luniitizio Auitrale col Primo Quarto rompe inalatmnte il 
tempo. C’ Equinozio Afcendente col Plenilunio fembra initigare la piog- 
gia;  con tutto cib ii ponga uno e I’ altro tra i Negativi . L’Apogeo 
delli 21 .porta fereno, e flabilifce molto bene il tempo . T r e  altri Punt i  
di feguito , LuniAizio Boreale, Ulcitno Quarto , Equinozio Difcendente , 
Iafciano il Cielo f‘ereno. 

N 0 V E M B R E .  

Concorrono il di 4 il Novilunio, ed i l  Perigeo, a prodiirre gran bur- 
rafca di pioggia e vento . 11 Liiniflizio Aufirale delli 7 ferma p s  due 
giorni !a pioggia ; ma quefta ritorna ben tono col Primo Quarto: e con 
due giorni dy intervallo ripiglia li I 5 COW Equinozio Afcendente . ReRa nu- 
volo per due giorni: ma l’ Apogeo col Plenilunio porta di nuovo pioggin 
abbondante di tre giorni, II Liinifiizio Boreale dei zz cambia la pioggia 
i n  catkine,  e a poco a poco i! tempo fi accamoda . L Ultimo Quarto 
coll’ Equinozio Difcendente e dei Punti dubbj; poich6 fa un poco di piog- 
gerella ma la mutazione non 4 fenflbile ; percib li pongo i n  ariibe le c l a a  

D I C E M B R En 

La pioggia procelloh del primo del itiefe fi d e w  riconofcere dal prof- 
fitno Perigeo , e Novilunio feguente, Si vede , clie anche iI gran FlulIo 
deIIa marea, o Punto d’ acqua , h a  anticipato . I1 LuniRizio Auff rale tra 
li 5 - 6 frena la pioggia con un violento vento di Greco. II pritnoQuar- 
to ed il fuccefivo Equinozio Afcendente lafciano fereno . I;’ Apogeo , it 
Plenilanio, il LuniRizio Boreale danno- pioggia . L’ Ultimo Quarto , e 1’ 
Equinozio Difcendente fereno. Finalmente il Novilunio, col lecondo Pe- 
rigeo 1’uItimo del mere, porta un po’ di pioggia . 

E cos1 2 terininato I’ernme di queit’ Anno ; e  credo che ognuno Veda I 

che non 6 cola molto deIiziola i l  far h i l i  incontri . Io mi ion prefo 
queAa delizia lopra quafi cento anni.  

tro- 
vat0 Cainbiante, o tlon Cambiante ( voglio dire accompagnato , o no , da 
cainbiamento) nella rifpettiva Colonna Affermativa, o Negat iva,  G for- 
ma la ‘ravola feguente ;e fommando te colonne G ha lielle fonime i nu- 
meri efprimenti la forza catnbinnte di cinfcun Pun to ,  cio2 la proporzione 
degli Affermativi ai Negativi . Quanta alla qualificazione de’Punti , tni 
furingo che niuna perfona dircreta mi accufelh di aver donato niente 111’ 
atnor del flflema ; \?lentre anzi per ifcrupolo bo yoffo talora qualche Pun- 
to tra’Ncgativi ,  ch4 fork andava poito tra gli Affe’ermativi 4 Or ~ C C O  k 
proporzioni o le ‘Pottime . 

Or collocando di mano in mano ciafcun Punto , recondo che G 

NO- 
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Jfeevmdt. Ncgativi . 

Novilunj - - JZ -- I .  
Plenilunj - - IO -- a. 
Primi Quarti - 8 -- 4. 
Ultimi Quarti  - 1 0  -- 5- 
Per ige i - - s z  -- 2. 

Aqogci - - - 3 3  -- 0. 
Equinozj AfFendenti x o  -- 2, 

Equinozj Dikendenti 9 -- 7" 
3 .  LuniRizj AuR rali 31 -- 
3-  tuni l t iz j  RoreaIi. 10 -- 

10s : 29. 

Si pub rimarcare i varj gradi di forza cambiante in queflipunti .  Ven- 
gono 1. gli Apogei, poicht nor\ ne paffb olcuno fenza indur mritazione 
fenfibile d'aria; 3. i Novilunj; 3 .  i Perigei i 4. e J .  i Plenilunj , e gil 
Equinozj Afoendenti; 6 .  i Lunifiizj Auffrali; 7. .i Boreali; 8. e 9 .  i due 
Quarti , cbe vanno del pari; IO. finalmente piit deholi di tutti furono in  
quell' anno gli Equinozj Afcendenti. 

Queflo poi 6 uno degli anni mediocremente favorevoli a1 fifiema . In  
altri anni ciafcun Punto varia in  pih,  o in men0 . Ma in genere i pih 
efficaci, come Ir vedr'a dai confronti , fono i Novilunj , i Perigei , gli A- 
p g e i  , i Plenilunj . Nelle fomnie di tutti gli Affermativi da una parte,  
de' Negativi dall' altra , fn hrebbe la 'forza rnedia de' Punti lunari tutt i  

prefi i n  confufo, che farrebbe 105 : 29,  o fia profimamente come 32.1: X '  

Ma poicht? conffantetnente certi Piinti G trovano pih efficaci, altri piit de- 
boli , non b gitiRo di confonderli : e far& ineglio determinare feparatarnente 
la forza di ogtluno, come fi 2- fattoy, e fi far& nelle feguenti) difcufiioni 

Poich2 ho corninciato" dalle offervazioni del Sig.. Temanra  ,, aggiungo i 
PifultatE di tutti li 5 anni 1 7 5 ~  - 1 7 ~ 5 .  

I *  

&&mat, Negat. Proflrnamcr,te e 

3s : Novilunj I 

Plenilun j -' $ 9  I 

Primi Quarti - 47 : 

Ultimi, Quarti - 44 : 

Per  ige i - 63 : 
1 7  : 

Equin. Afcend. - q8 : 

- Dikend. - 47 : 

Lunilt. AuRr' - $ 1  : 

- Borea!. - 5 2  : 

Apogei - 

8 : I, 
I $  : I ,  

I 27 : x. 
u 
a 

2, : f .  

' 9  : I .  

5 : I.  
Y 

2," : I. 

z'c. : r m  
3 

3: : I "  

3 *  : 1. 
3 
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@ifulta da queffo Quiiiquennio , che pih di tutti fiirono Canh ian t i  i 

Plenilunj ; porcia per ordine i Perigei , i Novilunj, gli Apogei in quelto 
luogo ( che d a  un fnlo anno parevano i primi ) .  Gli altri fei Punti non 
Innno la ineta di forqa di queiti quattro , e tra efi  Y' 6 poca differenza. 

h R T I C , O L O  IV, 

E OKervazioni del Sig. March. Poleni ion0 il principale fondamento 
di queffo piccolo Siflema fui Punti Lunari ,  e pel lungo corh di an- 

n i ,  in cui furono leguitate, e perchi fatte in queffo iteIFo Paefe,  di cui 
fi ha in viRa di determinare fa coffituzione Meteorologica, e f'atte da un 
Uomo di tanta intelligenza e diligenza , come 8 noto. Molt; altri luiiii a 
trovano dopo da queite neKe Oxervazioni : 'ora ii tratta di rilevare la 
form cambiante de'Punti Lunari . 

Corninciano, come fi t detto , le DITervazioni del Sig, March. Polcni 
del 1 7 ~ 5 .  Furono da eflo continuate fino alla fua morte hcceffa l i  ~4 
Novembre 1761 ; e non offante reguitate anche dopo COIIO fteflo metodo 
dal Sig. March. fuo Figlio per tiitto 1'Aprile 1764; e con meno di rigo- 
re ,  ma non offante con fuflicienza di annotazioni , cambiata Cafa , fino 
at I 766 j ne1 qual anno avendo io avuto comoJa di fiffare i tniei iRru- 
menri ho corninciato a tenere un ERegiitro inlo proprio ,che tuttavia V R -  

do continuando. Abbiamo in fine 48 anni di offervazioni non interrotte 
per Padova fino a l  I 772. 

Annotati dunque, come difii, per ciafcun mere di tutti queffi anni li 
Punt i  h n a r i  , fopra cfi eG 110 fatto I'iffeKo efaine, e gli ffefi Earatti pra- 
ticati iopra il Giornale precedente del Sig. Teiilanza . Rifparmio ai Lettori 
quefto tediofo dettaglio. Pongo qui folalnente le fonlme delle fornine, che 
efprimono i numeri rnedj , e con efi Ia proporzione proGma rifultante d a b  
l a  l c rk  di 48 ann;, efprimente la forza catnbiante di ciafcun Punto ; la 
qual proporzione G vcdrh pih chiara riducendo quefli .numeri a tiiiniini tere. 
mini, come fi vede fatto a fianco di cisfcheduno, per un in circa- 

. I  



Tavola dei P m t i  t m d v i  per 48 a m i  in Padova dat 171s. 
fino al 1 7 7 ~ .  

Cambianti 1 Noncambianti . 
I 

NoviIitnj - - 5zs : 81, = 6T : I 
Primi Quarti - 4z4 : 187 = 2) : I 

Uftimi Quarti - 4z9 : 1 8 %  = 2: : I 

Perigei - - 546 : 99 =I $5 : I 
Apogei - - 5r7 : 1 3 ~  =: 4 : r 

Plenifunj - - 506 : 98 z= 5 : L  

t 

Equinozj Afcend. 465 : 14% = 37 ' : I 
Equinozj Difcend. 446 : r 5 8  = 3 : I 
Luniitizj AuArali +46 : 154 =: 3 : x . 

EuniAizj Bar. $48 : 16% z!., : I 
4 

Quefta C fa probabilith rifultante dalIe oKervazioni di 48 ann; , fopra 
cui ti pub congettiirare , qual qualunqtie di quefii Punti di Luna fin per 
portare cambiamento di tempo'nel noffro paefe: clie vu01 dire, per ref- 
perienza del paffato fi pub a patto eguale fcommettere , che tutt i  i NO- 
vilunj di un anno cambieranno il tempo, 6 contro I ; dei Plenilunj 5 
contro I ; dei Quarti z contro I ;dei Perigei 5 contro I ;degli Apogei 4 
contro I. 0 pure in altri termini , fi pub fcoinmettere egual fomma d;r 
una parte e dall' altra, che di 7 Novilunj 6 cambieranno il tempo; di 6 
Pleniluni 5 ;  ec. 

A R T Z C O L Q  VO 

pih antic0 Giornale di Orervazioni Metearologiche , che potem ave- 

Bortolini Vol. I. pag. 2 2 5 ,  fatte in Copendgue. Applicatici i Punti  Luna- 
ri a iti1 vecchio, mi rifultarono quei numeri che erano erprefi nella Ta- 
vola della prima Edizione, e che olnetto in  queAa, come luperflua . 

I1 Giornafe pih proiiimo B del 1684 di Offervazioni fatte in Oxford del 
D.r Lot, TvanJ Philo/. n. 169. 

Segue il Giornale del Sig. Hilvier , TrarJJ Philob n. 2 3 P. , dal Dicembre 
1686 per tutto il  Novembre I 687 fatte a1 Capo Corlo. Afferma L' Autore 
che que@ anno in que1 Paefe fu niemorabiIe per le pioggie, nubi caligi- 

ni 

I" re, 4 quello dell'anno 1671 , efiRente negli Atti Medici,di Tornmafo 
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ni quafi continue ; dcntro le quali non offante fi pub vcdere 1.1 hrza  
perturbante de’ nofiri Punti l u n a r i  . 

Ndle itere Tranfazioni Filofofiche n. 237 vi fono le OlTkrvazioni def 
Sig. Derham fane in Upmn$~r in  E l e x  per‘gli anni 1697, 1698 , 1699. 

Negli f l e a  VoIuini della Societh Keale n. 2 5 6  e dopo , vi fono IC Of- 
fervazioni fztte a h  C h i m  dal Sig. Cunningham per gIi anni 1698,  1699; 
gli enratti de’ quali i n  Paefe cosi riinoto corrifpoodono mirabifinente a i  
nulneri rifultanti e ne1 noffro ed in altri pa&. 

Hegli Opufcoli di Yederico Hofinan , Tom. I .  p q .  82, v’6 un anno ( il 
x 700 ) di Orervnzioni Meteorologico - h l d i c h e  f’atte in Halla di Magdr- 
burgo. 11 Sig. Hoffman hz avuto cur l  tli minotarvi i Q u a r t i  di Luna ; e 
G pub vedere i riflefi G ~ P  egli v i  fa di tratto i n  t ra t to:  il Pleriiirinio p o p -  
$4 la n r w :  il ,Quauto rtcd un grato fereao , E le gli OII‘ervatori aveflers 
2vtito queffa C W ~  di notar i punti Lunari nci lor0 Giornali ,io credo che 
non vi farebb? pih quiflione In queffo propofito. 

Nell’iRefle Tranfizioni Filoroficile i n  varj Volami v i  fono le OlTervn- 
zioni del Capitano Middleton fatte i n  var j  vinggi e ftazioni , alla Bujja 
di Hudlon nell’ Atnerica Scrccntrionalc. Ho cRratto i viaggi x 7 3 0  , 3 1  , 
36 , dai quali anche in  quei climi ti t rova  un pieno conrenlo di rifultati. 

Contetnporinee fono IC Ofl’ervazioni pubblicate nei Saggi della Societh 
Medica di Edimbuqo,  chr G e i t enhno  dal I 7 3 1  fino a1 I 736. 

Seguitando I’ordine degli anni vengotio I’ Effemcridi Metcoro!ogiclie 
per 1’annu 1741 del P. Abate di Revillas de’ Geroliriiini i n  Ronra yub- 
blicate nelk Tranf. Filolof. 11. qg6 anno I 743. Anclie il 1’. Ahate di 
Revi l las ,  ~ v c n d o  notati i Quarci di Luna , pot2 di m t t o  in tratto rife- 
rire ad efli {e inutazioni di tempo, che accadevano con grandifiina rego- 
latitii , fecondo I’ ordine di quelii . 

Nelle Meinorie deli’ Accademia delle Scienze di Parigi anao I 749 , e 1s 
fono riferite le OKervazioni del Sig. Garicier fztte a Q U E ~ C I : ,  ne1 C a n d i i ,  
clalle quali fi comprende, che In Lmia fa lentire la fua foizz cgunlinente 
di Sa che di qua dall‘oceano. 

N e k  Memoric deIIa Socicth Economicn di Ecrrra vi It trovnno Oli’rrva- 
zioni MeteoroIogichc per ufo dell’ Agricoltura le piit accurate , le rncglio 
intefe che forfe ii poflano fare. No confrontato li tre anni profliiiii 1760 , 
1761 ? 1 7 6 3 ,  d i e  ogniiiio pub da  fe verificare . Sirnili fono i Ri filltnti 
delle OKervazioni notate in Rafilea , ed inferite negli At t i  N;lvWici, Vol. 
111, e IV,degli anni 1 7 ~ 5 ,  mezzo, ’756, 1 7 5 7  , 1758; e quellc di 8 
anni I 757.. . . ~ 7 6 4  fatre in Firenze dal Sig. llottor Luca Martini , pub 
blicate dal dotto Sig. Targioni nella fua Alitnurgia. 

Finalmente arr’ivatomi alle inaiii it Vidggio alla Martitr;ca del Sig. Chan- 
valon, v’0 un Giornak minutifiino e ricchifitno di OKervazioni fatte in 
quell’IfoIa per gli uItitni fei mcfi dell’anno I 7s: , e mi dude aKai che 
non fieno pubblicsti li cinque anoi  feguenti die prametteva , I1 Sig. Chsn- 
valon 4, il lolo, che per I’avvilo d.el Sig. de la Lande, riinarcafk tut t i  li  
dieci Punti lunari ,  comprendendovi, come f o p  G B det to ,  anche i Lu- 
LIiflizL e g(i Equinozj, In niun altro luogo apparirce tanto la forza cam- 

N biante 
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biante de’Punti Lun’ari quanto in que1 pade ; forre la Gtuazione ifdata 
e rnolto pih I’azione diretta e profitna degli Affri n’2 In. cagione . Avrb 
occafione di parlare pih a lungo di queito Libro poco dopo . 

Ho aggiunto le offervazioni fatte in Kiell dal sig. Ackertnann 1767 , e  
6 8  , e potrei aggiugnerne molte altre , oltre le mie proprie degli ultimi 
a m i ,  quelle del Cap. Cook ne1 Viaggio a /  Polo &#vale, ec. Ma io credo 
che farebbe orrnai quart ftiperfJua la fatica di confronearle . Se quelle era- 
minate finora, e in un corfo di tanti anni , e in diRanza si grinde di 
tempi, e di luoghi, mentre Ccorrono per un  fecolo , e  abbracciano i quat- 
tro angoli della terra , e  tutte G accordano in rifultati a poco preffo egua- 
l i ;  Ceembrami ormai queRa una Induzione affai forte , e  che alineno merici 
qualche rifleflo ed attenzione. E poichi. qneffa Induzione termina a pro- 
vare 1’ Influenza Lunare idle mutazioni de’ tempi , perch& vorremo ottinarci 
a rifiutarla ? Qual altro fu il motivo, per cui G riconobbe la Luna per 
cagione principale delle regolari alterazioni dell’ Oceano , le non I’ aver co- 
fianteinente offervato, cbe quefte alrerazioni G accordano con certi punti 
di L u n a ?  Se dunque le ollervazioni provano, che le inutazioni di tempo 
feguono affai regolarniente ’i medefimi Punti di Luna quafi come Ie mn- 
ree , perchk non riconofcere nella Luna una forza anatoga f o p  1’ aria ? 

Ora aggiugnendo queiti numeri dedorti dalle ofl‘ervazioni ftraniere , a 
quelli, che rifultarono avanti dalle off’rvazioni di Venezia e di Padova ; 
avremo finalrnente l’approfimazione magglare , clie dal compleffo di tut- 
te queite offr.?rvazion’i fi poffa avere dei nuineri , e delle proporzioni ef- 
primenti fa forza cainbiante de’Punti Lunari ;  e perch4 G poffono vedere 
j n  un’occhiata , l i  pongo qui fotto, ridotti pure a’miniini termini 

Tavola di tutti i Punti Lunavi.  

Carnbianti - Non camlianti . 
Novilunj - - 910 : 156 = 6 ’ : I .  
Plenilunj - - 9 2 8  : 174 J : I. 

Priini Quarti - 796 : 316 .II 2: : 1. 

Ultiml Quarti - 795 : 319 u 2: : I. 

Perigei - LI 1009 : 169 t: 7 : I.  
Apogei - - 961 : 2 2 6  s 4 : I. 

Equinozj Afcend. $42 : 167 = 3: : I. 

Equinozj Difcend. 519 : x84 = 2 -  : r .  

LuniAizj Auftr. J t I  : 1 7 7  = 3 : 1. 

LuniAizj Boreali 526 : 186 = z- 4 : I. 
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A R T I C O L O  V I. 

Delta Combinatione de' Pun$; Lunari : Prova inverj2 
d e l h  loro forxu. 

I E! fpiegato nella Prima Parte Art, VII . ,  come , per effere i I  mere 

Lunazione, m i c e ,  che i perigei, gli Apogei, gli Equinozj , e i Luniiti- 
z j  fi accoRano e ii allontanano dai Novilufij e dai Plenilunj , e dai 
Quarti .  Ora 6 tnolto naturale clie combinandofi due forze infieme, 1'a- 
zione e I'irnprefione loro riefca inaggiore. Ta le  in fatti ii rirrova in qua- 
Iunqiie combinazione di quelti Punt i ,  e G' pub rimarcare net Giornale del 
Sig. Teinanza.  Io non ebbi la yazienza di confrontare tutte queile com- 
bioazioni : tni fono contentaro delle principali , vale. a dire de' punti pi& 
eficaci,  che lono gli Apfidi ,  e le Sixeie : cioe quando o coincidevano 
rifpettivamente >e110 i l e ~ o  giorno , o ti trovavano molt0 vicine. 

QueRe cotnbinazioni fono quattro : CioE! I .  N o z d u n j  Pcrigei j 8. Now'- 
Iimj A p o g e i  ; 3 .  Pleuibtaj Perigei ; 4. Plcniltlnj Jfpogei . Ho efaminato que- 
ite quattro coiiibinazioni nei 45 nnni delle on'ervazioni di Padova, e nei 

'cinque di Venezia, 1 riliiltati finali fono queiti ,  ridotti per ordine a'mi- 
nitni termini 

s '  Periodic0 e Anoinalifiico della Luna di due giorni piii breve di unz 

&??cy. Ncpt. Ridot2.i. 
. .  ( Per& - 168 : 5 .  3 3  : 1. 

( Apogei - rqo  : 21. = 7 : I .  
( Perigei - 3 5 6  : 15. = I O  : I .  
( Apogei .- 144 : IS. = 8 : I .  

Novilunj 

Plenilun j 

Si vede quanta forza per cambiare il tempo abbiano liinifi combinazioni 
Siccli4' fi pub fcotnmettcre pili di 3 0  contro 1 , che correndo un Novilunio 
cllc Ga infieme Perigeoa, n a k e d  una inutazione di tempo. ( Facendo la ra- 
gion coinpotla ,o inoltiplicando. gli efponenti 64 del Novilunio , 6 del pe- 
rigeo fi ha 3 9 ,  e dall'oflervnzione 3 3 p tninorc di poco. Non  s' incontra IO 
fieflo nelle altre cotnbinaz:oni . ) Ma 1 . O  quclto che 6 da riflettere ,quefta 
inutazione de' Punti combinati non fun1 e re re  piccota ne tranquilla , m a  
per Io pih procellofa ; e queff o fpeziallnente fe accada tal combinazione 
vicina agli Equinozj , ed anche ai SolRizj , in particolare quello d' Inver- 
no .  Non  tn'efiendo fopra queito articolo piil a lung0 , perch4 avrh 3 
parlarne in quello d e ~ ~ a  N;\vigazione e delle ProceIIe .- 2.0 queIIe Sizigic? 
ahe non catnbiano il tempo, lono queIIe appunto chz cndono lontanc da- 
gli Apfidi pih di 5 i n  d giorni : cio6, clie fiiori delle dette combinazioni 
le Lune Nuove e Piene pofi"ono fallare piit facilmente. 

11 sig. Go: Carlo Mnggi , giovine Cavalier Brefciano dottifinlo ,che 11% 
N a  gii 
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gi i  dato opere mature, nelia diakrtazioni {nelle quali eramini I' Influcwza 
I-unure , parlando di queita mia Teoria, dice mancarte queAa prova , che 
ficcome i Punti Lunari fonoii confrontati coIIe mutazioni di tempo cos\ 
viceverfa fi confrontafiero le rnutazioni di tempo ai  Punti Lunari . Lo 
die febbene rinvenga quaG a1 medefiino, ho voldto provare , effendo an- 
che pih facile: fi fcorre un Giornale d'OGervazioni: fi fcorge tolto , fe 
una mutazione cade ne1 giorno d'un Punto Lunare, o proamo : fi ve- 
drh ancora ineglio la conferniazione della Teoria nofra . 

Cosi xiel Giornale qui fopra del 1751 ; fi troveranno 83  mutazioni di  
tempo intendo fernpre dei pafiaggi dal buono at cattivo , dal cattivo a1 
btiono, dalla calma a1 vento, dal vento alla caltna, ec. Or di queRi 8 %  
cambiamenti 4i tempo, procedendo col maggior rigorc , fe ne troveranno 
ippcna I S  che fieno fuori della legittima poteAB de' Punti Lunari ; I in 
Gen. il vento delli t r z  ; t in Marzo il fereno dei g , e la pioggia dei 
r 8 ; I in Maggio , la pioggia dei 30 ; L in Giiigno , la procella dei I 5 , z 
in Luglio, la dubbiofa pioggia dei z , ed il fercno dei 6 ; t in Sett. , il 
vento dei 16 ,  e la pioggia dei 30 ; a in Nov. la pioggka dei 9 ,  e xp ; I 
i n  Dec. la pioggia dei z3; .e cib procedendd, come dig!, con liberalith 
verfo gli avverfarj. Rifuka diinque f a  forza camhianre dei Punti Lunar; 
a 6 in 7 Copra di z. 

Eraminando attri Giornali , noltrali , o Aranieri , vengono de' rifultnti an- 
Cora pili favcrevoli . Per efctlnpio, nell'anno vicino 1 7 7 9  in Padova ab- 
biamo avuto 65 paraggi ; o cimbiamenri di rcm-po: di qaeRi ' 6 .Tolamen- 
tc fembrano ufcire dalla regola . Confrontando la Tavola M'eteorologica 
del Viaggio al Polo A@rale del Celebre Cap. Cook , che durb tre anni , 
del Giugno ' 7 7 2  a tutto Luglio 1 7 7 s  , in tanti mari e c h i ,  nei quali fi 
trovb girando il G l o b ,  ritrovo 1 8 3  cambiamenti, dei quali io10 14 poffo- 
no fottrarfi, ai P u n t i  Lunari:  la proporzione camhiante di queff i rirulta co- 
me xa : I . e volendo r em conto delle precedenti difpofiziopi del teinpo 
che farebbc ragionevole , fi troverebbe affai tnaggiore . 

Nelle memovie pvclentate all' Accademia di Parigi T. VI vi fono le of- 
Eervazioni di 6 anni fatte a Peking : vi fono notate 387 mutazioni di 
teinpo ; e di'queffe z r 4  caddero ne1 di iAeiio de' Punti Lunari ; 124 u n  
giorrio avant;, o dopoi 34 due glomi; 1 5  folarnente poffono dirfi fuori 
dell' influenza lunare, 

Abbiamo dunque ( aflenendomi da ulteriori prove che ho 'fatta di altre 
oflervnzioni ) per ognt modo di rifcontro un' induzione fortiama dell' 
influenza defla Luna full' Arinosfera , e nei conreguenri cambiamenti di 
zempo . 

Ora , col fondamento della Teoria , dell' Analogia , e fperiahente delle 
Oflervazioni, prendendo i rifultati di que& come corollarj , pare che. 
poiliarno ormai avanzare alcune Regole fulle mutazioni di tempo, in 
quanto dipendono dalla Luna e itabilire coll' efzmpio de' Medici offerva- 
tori i noWi A{ori[mi ~ c t e o r o h g k i ,  
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Perigci tengono il primo luofo; ed t probabile, clie quando l a  Luna 
paira per il Perigeo , fi faccia inoto di tempo letre volte pi;, di 

quello, che non fi faccia . 
11. I Novilwnj [ono pir) eflcaci dopo l i  Per@ei rt cambiare il tempo j ed 6 

pih di lei volte probabile, che un Novilunio fia qer porrare mutazione d’ 
aria,  di quello che non lo fia: e fe fi voleffe prendere queita Cora come 
un giuoco di azzardo, e G volefie Gre una fcornmcf5a Copra i dodeci 0 

tredici Novilunj dell’anno, quello che kommetteffe 5 contro I’ ,  che ogn’ 
uno di quefli 2 per far mutazione di tempo , al fine guadagnerebbe 

111. I Pfeni1un.i reguono in #erxo luogo: e la probabilirh , che v’ & in efi 
per cambiar il tempo, alla non probabilitk, Aa come 5 ad 3. 

Iv. Gli Apagei banno il warto grade di  forma : e fi pub pronunziare 
quatro vofte pih probabile , clie la Luna paffando per I’ Apgeo pofterh 
mutazione di tempo, clie all’oppoito. 

V. t i  Quart i ,  tanto i Prinri , che gli Utiim‘ fun0 muno eflaci dei quattro 
precedenti-Pypti: noti offante G pub fcorninettero pih di t contro I che 
un Qitatto muter& iI 
VI. Li due Equimxj Lunari ,  tanto I’,A]ceta€en$e, qua,ttd il n;l;mdcntc 

banno f o r m  muggiore de’ Q w t i  , cio8 , 4 probabire p i t  del doppio che cam- 
bieranno, di quello che lafcieranno lo Aero ffato del cielo, 

VII. I .brnt)?ixj [ b o  mmo pstfnti  degli Equino.rj, C- pid de’ Qlidrh’ I ~d 
oltcrarc l o  Jato del Cicle .  

VlII. Dunque in genere qidando la Luna fi trova o i r r  Cofigiunziofic 3 0 

in C)ppo&ionc o its Ruadratura col Sole , o in uno de’juoi Apfidi 0 in 
uno de’ Quattro Punli Cardinali dtllsr lua Orbita , probatilmente prodwcs U Y I ~  

lcnfibile mutazione d i  tempo. 
D u n w e  2 prolabile, che la  Luna itaj?tu‘jkz f i d e  ntritazioni di fernpa. 
Ix* I N O v h j  Pcrigei portmo una cericzza morale d i  cnmbiamcnto Parr- 

de d i  tefl&)s i CioC, o di gran pioggia , o di gran vento , perch2 di 3 $  Ji 
queite combinazioiji aypena ne paffa una fenza che cib fucceda. 

X. X F!edunY Berigei harrno an& efl una taotulil$ma forxa u t w h f  
1’Atmorferrt. Percib G vede , che il perigee , fpezialtnenre congiunto a d  
alcri Punti efficaci, nell’avvicinarfi che fa fa L u n a  di tanto alla Terra 
acquiita u n ’ i n t e n h e  maggiore di forza , o la da . Qiiindi t puh Mi- 
lire Un 31tro aforilino: 
XI- I Q m r t i ,  e gi i  altri punti Lunari, it cadono ncl  Perizro , divtntafio 

m d t o  piri eficaci; e cib ti vedd fcorrendo , e confrontando i Giornali kR- 
che del lolo nnno itampato qui fopra. 

X ~ L  1 ~ovi / t / rJ j  Jpogci Ja queita congiunzione acquifiana poco di 

* 
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forza ; poich2 tnentre ifohti ne Iianno fei grsdi e mezzo , congiunti coll’ 
Apogeo non arrivano dit. a fctte e mezzo, cio4 ne acquiitano uno folo. 

XIII. r PleniIttnj ,Ayogei acqui/?ano quab i/ doypio d i  forza : poich8 di 
cinque gradi,  che ne avevano foli , giungono ad  averne Otto copBlati. 

XIV. I qttattro princijaii punti Lunavi , /p&iaIrnente combinati infieme ,di- 
ventano [ornmarnentc proccllofi intarno gli Equinoxj , cd il Solpizio d’ Inverno e 

Mi rirervo a provar tneglio queito Aforifmo all’articolo della Ntvigazione . 
XV. I Novilunj e Plenilunj, che non cambiano il tempo, fono quell; , che 

@ trovano lontani dagli Ayfiddi. 
I n  generalc poi fi pub ilabilire altre regole ineno rigorore) ina che per 

lo piit fi oflervano aver luogo. 
XVI. Urc punto di Luna per lo pi& cumbia la dfpofizione del Cielo indo#?u 

dal P m t o  pveiedente: o quello ch’8 lo lteiio , un tempo indotto da u n  
Punto dura Gno at feguente re fono riinoti; per efeinpio il Piovofo , che 
ii fa con un Apogeo , dura fino a1 Novilunio feguente ,Q P lenilunio, fpe- 
zialrncnte ueik mefi di Ottobre, Novembre , Dicembre . 

XVLI. Se non 2 il Punto puoflrno chc cambia , lo  [ard il /u/jeguentc: e que- 
ffo fi pub affirinare con inaggior coitanza dei quattro Punt i  principali . 

XVlII.  Pare che gli ultimi .@arti, e gli Jpo3ei inclinino a povtare, o la- 
[ciare il buon tempo; ma non of0 in queflo formar un Aforifino. V. Artic. 
Barometro . 

XIX. L: rnijtdzione d i  temlio d i  raro coincide ne1 g i o m o  iJtcfo del Punto 
di Luna : ralord arttici1)a 

X X. Ogni gran pe;*iodo d i  pioggic o di ajcifitfo carninctu , e tevmina con 
qualche punto Iunava a 

X X I .  Gcncralrnciatc ne’jii mel; deli’ Inverno , ciot dall’ Equinozio di Au- 
tiinno a que1 ct i  Priiiiavera o Gs dall’Oetobre fin parato Marzo ) l e  alte- 
rationi tanto dell’aria , the delle maree [ogliono anticipare ; vcdetene una ra- 
gione nell’ Art. V. della Prima Parte . Nei mel; @ivi fuccedono dopo . Si 
pub vedere cib per efperienzn. ne1 Giornalc qui fopra. 

XXII .  Le Stugioni ~enevalmentc fi PabiliJcocono , o cambiano per tre me/;, o 
anche talora per rei, cio4 prendono un’indole. a1 tempo piovofo , o a1 fe- 
reno, nei quattvo Punti Cardiiiali dell’anno , o nci due Equinozj , o  nei due 
Solfliq: o pcr nieglio dire,  que1 tempo che G fa buono o cattivo ne1 No- 
vilunio Eqainoziale , replicando ne1 Plenilunio proffitno , dura preffo poco 
p r  tre ineG ; e [e non cambia dopo i tre incti, f‘eguiterh ancora per tre 
aftri tneG ( ” ) .  QueRo aforifino per0 fi deve modificare colla riduzione che 
110 faeta dell’anno in 8 ffagioni ( P .  1. art. z. ) di fei Cettimane I’ una :  
cgnuna di quefie niezze flagion! prende un tenore coftante dal vicino No- 
uilunio o Plenilunio. 

e pi& [pcfo fiofpone. 

XXIII, 

( * ) La medcfima ofl‘ervazEorie f u  fatta d i l l ’  Abate di Revillas a Roma . Ecco IC rue pa- 
role nel luogo qui foprr citato ( Tranr Phil. n. 466. ) .  Li v e n t i ,  cCe hanno piit co/?antc- 
mente /;#.to v e r f i  iL tempo de; dzle fiLJiTi, fino qucLLi che per LO yiir /!anno dominata . 
I n  figlait0 IIO rimnrcato La pefa c o b  d i  qzlcLli cbc rcgnavano v e r b  iL tempo dcgii> I‘ Mi- 
npv . Monjig. BianLhini aficzlra Q* a v e r p t t o  l a  p e r a  o/serQaqione per unn lungs & 
(4 ann; a Homa j ker tile ho t rovato  qide n OflervaTionc ann; ci$ante. 
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XXIII. Le lfagiorti, e le conlfiturioni &(/e anitate Sembrdno nvcr tu& pcriodo 
di 1 l . 0 ~  a m i .  QueRo 4 fondato fdla  rivoluzione dell’ Apogeo ; e mi r ikr-  
vo d’ illuff rarlo un poco meglio all’drticolo delle Piotgie  qui dopo , e A r t .  ult. 

XXIV. Parimenti Jeern6ra farfz rrtt altro cirtolo di I 8 in J 9 a w i ,  cib die  
tien@ alla rivoluzione de’ Kodi dell3 Luna, concorrendo anche tin Joppio 
circolo dell’ Apogeo col nutnero d’oro , che riconduce le Lune per gli 
ff ea giorni dell’ anno. Di cib fi trovere qualche rircontro nell’ acceiinato 
Articolo delle Pioggic , e in quello de’ Venti ,  

A h i  Aforifini fulle rnutazioni de’ Ternpi G avranno nella Term Parte ,  
dove G tratterh dei Segni Profilni di queffe mutazioni. 

A A T I C O L O  VIII. 

SI prm~cttgono, c J ;  Spianano atcuni oblietti contro i precedcltti 
Aforymi; e j rintraccinno LG ctlgioni , cbe 

d e w n o  prodz.4rre . qualch Iecceeone I 

Acile C prevedere una folla di difficolti , clie G alzeranno contro i l i  E - *  fiabiliti Afojfini f u k  tnutazioni di tempo non meno dai cavillatori , 
che per parte df perrune ancbe fincere , e ainanti del veio.  Si d i rk ,  clie 
quefie regole hanno rnolto dell‘ arbitrario ; che Ion0 forinate a calo , t e i m  
ficuro fondamento; che rnolto fi pub aver aKunto a capriccio ne1 carntte- 
&are i Punti affermativi, o negativi; clie riferendo ad un P u n t o  qua- 
lunque mutazione di ‘tempo, la quale preceda y o fucceda a1 medefiriio di 
qualche giorno , con egual fondaiuento G potrebbe valutare qualunque 
giorno della Luna o dells rettimana , effendo difficile che dentro quattro 
o cinque giorni non nafca qualche fenfibile inoto d’aria ; che cos1 ’fi po- 
trebbe dire, che il giorno di Domenica ha una tal fo rm , i l  Lunedl tin’ 
altra ec. : che quefii pretefi Aflioiiii fono vifibilmente finentiti dall’ dpe-  
rienza , poicht regnano talora per rnefi e rnefi , cioe per rnolte Lunazioni , 
Stagioni piovofe , o afciutte ,:ed intanto pafl’ano oziofi i Novilunj , i Pleni- 
lunj ,  i Perigei ec.: d i e  !a Luna nafce e tramonta per tutt i  la terra : clle 
ie aveffe quella efficacia di alterar 1’Atmosfera , porterebbe gli ff e f i  cambia- 
inenti in tutti i Paefi; m a  non t’effer influenza univerlalc, poichh {ref- 
io 1P dove un paefe reffa annegato d a h  piogee , un altro, forfe non 
rnolto rimoto, vien bruciato dal kcco : che il Sole , e la Luna  e g1i 
Afiri enendo i tnedefitni retnpre , gli anni tutti farebbero ixero POCO 
cguali; or provarfi tanta intetnperie e diruguaglianza di fiagioni ; e r e r  
tolte le fiagioni inedie; paffarfi di repente da un effreiiio all’altro ; efi’er 
cambiata 1’ indole degli anni, regnare un’ influenza inaudita di Uragani 
di Gragnuole , di Terremoti ec. ; e qual regola potervi erere in cok 
che non hanno per fe regola alcuna ? e core fimili . 

ConfeLTo, che quefte obbiezioni a priino afpetto poirono aver un’aPW- 
renza da abbagliare. Ma credo alered , clie volendofi internar c O ~  rifleifo 

in 
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in effe,  non fi troveranno poi tanto Corti; anzi per le cofe dette Iinora , 
le credo in gran parte prevenute, per le perfone almeno che, ha,nno fu- 
me e dilcerpimento. 

Prima di ti itto, non t alterino le propofizioni : non G ci faccia dire 
quello, che non fi dice n6 fi vu01 dire . Non s’intraprende qui di ri- 
chiatnare al mondo la fepolta fuperitiziofa Aff rologia . Le regole date non 
fono infallibili : noi. le diamo folamente per indizj probabili , quali rifulra- 
no dalfe offervazioni: le approfhazioni nelfe cofe ofcure hanno varj gra- 
di: b queffo un primo paffo che fi fa con metodo legittimo in queita tc- 
nebrofa materia : noi proponiamo queito Saggio , non come oracolo. , ma 
rib tono come eccitamento, ed invito nuovo, a continuare e moltiplica- 
re le oflervazioni. 

Certainente non G arrivera mai a predire le mutazioni di tempo,come 
fi fa dell’EdIif3. Dipendono queffe dal mot0 femplice di  due corpi , [a  
vcIocith rirrettiva de’quali effendo determinata , re vanno in giro intorno 
ad tin punto fiKo , 4 facile dire , quando abbiano ad incontrarfi in una 
linea retta collo Aeffo punto, come nella sfeta di un orologio fi dichiara , 
in  quai fiti il Raggio de’minuti cade Copra quello dell’ore. Sono le piog- 
gie e i venti egualmente determinati da caufe certe , quanto 1’ EccIifIi. 
Ma troppo C grande la moltitudine di que& caufe per poter conofcerle 
tutte; e conolciute che foffero , per calcolar a rigarc le loro forzc varia- 
mente combinate. Certe , e nunieratc rono le caule, chc perturbano i 
tnoti de’ Pianeti-i. e pure non v’C Matematico nC fork vi far;, chc arriT. 

, vi a computare tutti gli effetti di sbilanciamento ,\ che le forze di quefii 
pochi carpi poflono indurre ne1 folo moto di un altro Pianeta , recondo i 
varj lor0 fcontri, non eRendo per anche ben eraullo il femplice ProGlcma 
dj $,-e C O V P ~ .  Quanto meno dunque fi pitb lufingate con tante caufe den- 
t r O  e fuori della terra, atte a turbar l’aria, di prcdire per un ta l  giorno 
Una pioggia? Noi fiamo inolro lontaiii da queRa follia. 

10 veggo bene cofa vorrebbe la h o n a  gente del popo!o ; vorrebbe un 
Almanacco, come i volgari , ma che predicefle ficuramente non F ~ I O  di 
Quarto in Quarto di Luna , ma di giorno in giorno,di ora in ora, il  SO- 
le,  il Nuvolo, la caligine, it vento, la pioggia , la neve, i! tuono, la 
grandine, la inondazione, la corneta, l’aurora boreale ec,, che eta ap- 
punto I’ impoitwra delis Affrologia giudiziaria . 

N o i  qui ci fiamo riAretti a pronun2iat.e fobriamente , con quelIa riferva 
che conviene a’ Fifici , che hanno qualche poco meditato Cull’ indole delle 
core naturali , e delle core utnane, a pronunziar , dico, in generale , dietro 
alla Tcoria, all’oKervazionc e all’cfperienza , quati tempi fieno pih fog- 
getti alle mutazioni d’ aria. I n  fatti fi 6 relo determinato, e fondato quel- 
lo, che prima era vago ed incerto, che per altro da confufa oRkrvazione 
correva nell’ opiniont del popolo, f o p  i Quarti di Luna , aggiungendovi 
la confiderazione di altri Punti non ineno efIicaci de’ primi . E fi ’fpera. ~ 

chc I’aperturn, che fi 6 fatta in queflo inetwdo di predizioni , non fia per 
ener difcara nt? ai Fifici, nc! alfa gente difcreta del pop010 . 

5 c Quanto al metodo Ra me tenuto ne1 quauficare li Punti Lunari , cam- 
bian- 
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bianti , o non cainbianti ; G 2 dichiavato con candore, e COI fatto. Se a[- 
cuno volelie: cavillare fopra qualclie Punto io non vorrb fare una  qui- 
it!one. Io non ne ho poRo alcuno tra gli Affermativi , che nan avellb 
vicino un cambiamento ienfibile ; ma fe qualche Punto foffe itato erronea- 
mente poito, quefio errore ivanifce ne1 grnn nuttier0 ; poich2 in mille e 
piit Novilunj, un Affermntivo pi t i ,  uno ineno non nlteia la proporzionc. 
Cos\ gli Aflronomi ne1 deterininare i rnoti medj de'Pianeti , prendono le 
0fl"evazioni pih antiche,  fe bene fork meno 4-m /, perchi: ne1 lungo 
iiitervallo d'effe colle receuti, l'errore che vi foffe ,' divifo per tanti an- 
ni , fi riduce a nulla.  

II maggior obbietto , c!ic* anche mi fu *propoiio da quhiche Amico , tt 
cui 110 coinunicato il inio ~netodo,  pub nafcer dall'aver io riferito ad un 
daro Punto di Luna anche quelle inutazioni , clie ernno accadiite qualclie 
giorno avanti, e qualchc giorno dopo . No1 difiimulo : cos1 ho fatto , e 
non ebbi fcrupolo di farlo per queili motivi, Prima di t w o  ogni periona 
ingenua, clie voleffe prcnder la vena d'incontrzre nei regiitri di guelie, 
o altre oKervazioni di liinga Grit , i varjacambiamenti di tetnpo fuccef- 
fivainente occorfi , non potr8 a meno di riconofcere che quefii hono Ita- 
bilmente legati a certi Punti di L u n a ,  fe bene colla diflanza di qualchc 
+no ; iI che erendo cbRante ,non pub e&re caruaic. I n  fecondo Ittogo 
v' 4 I' ererupio evidente dPlle marcc , le nleerazioni delle quaIi certainente 
tengono connemone coi Punti di Luna : e pure ora prccedono ,ora rucce- 
dono dopo, anclie i n  diitanza di qunt t ro ,  o cinque giorni , come gii fi 6 
fatto rimarcare. Per quelto iuotivo PIinio , Tolotneo , e tut t i  gli Anticlii , 
che coiiofcevano la L u n a  per cagione prima delle inutazioni aeree , p n -  
gono per regola principle di oKe'ervar il terzo giorno avanti , e i l  term 
giorno dopo , tanto il Novilunio , che if Plenilunio , anzi delle ffeffe Qua- 
drature ; ficcld per tutta 13, h n a z i o n e  danno  per offervabili queiti otto 
giorni clie Plinio chiamn gli otto articoli drlla Lima ( lib, 1 8 .  r. 3 j .  ) , 
il 3 O ,  i I  7 O ,  l71x'',il KS', 11 19', i l e j o ,  i l  2 7 0 , ~  I ' Intcrlunio,clicfono 
li terzi giorni ora accennati, o piiittolto li quarti ;  il che G fpiegherh ;ne- 
glio , parlando dei P r e l q i  della Luva nella 'rerza Par te .  

M a  un dice : 'in queffa tnaniera fe .Tr voleire rifcrire le tiiutaeioni di 
tenipo a una Doinenica, o altro giorno della Cettirnana , o della Luna , 
in fine fi avrebbero rifultati a poco preil'o eguali. 

Rifponcto, che v ' t  gran difparith tra I'uno e I'altro cafo. PoicllP niu- 
',a influenza fe non dalla fupcrRizione , pub venire attribuita ai giorni 
della fettimana , i f f  ituiti , e denoiiiinati cos1 dall' arbitrio degli tioinini . La 
Cola follia del volgo pub attribuire ,Yirth par th l a re  a queiii .giorni , per 
ctimpio, a quelli clie contengono ta tetter% R\ ne'quati convenga afle- 
nerfi dal ieminare, dal prcnder tnedicina ec. i noRri Punti  di Luna 

detto , d a h  Teoria ,  e poi infinuatr dall' analogia delle marec. Con que- 
it0 fondamento fiqco fi Con0 preG a contemplare queRi Punti  ed a CW- 

care COW efperienza , fe gIi effetti corriftcondefTero alle caufe Jndicate E 
d avverts, clie niuna virsa viena da noi attribuita agli afpctti fleG 9 * 
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efiRe una vir& fifica e reale , ctimoffrrta prim N/ , corne tante volte fi 

0 pun-. 
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punti individui, come tali ; ma lolamente in quanto in efii i Luniinari 
portano a1 maflimo, o al tninimo quella forza, che vanno a poco a poco 
accumulando, nell’accoRarE, o fcoffarfi tra Ioro, o a certi r t t i  della Terra.  

Un’obbiezione fpeziola fa il ch. Sig. Horsley ( Tvan/: Vot. 63,  ) e dice : 
tre giorni fi prendono tanto avanti , che dopo un punto lunare , come 
foggetti all’influenzz della Luna I dunque per Ii  foli quattro Qiiarti ii 
prendono 24 giorni in favor dell’influenza , cinque o fei reeano fuori : 
qual maraviglia dunque, le i cambbmenti di tempo fi trovano dentro i 
‘confini dell’influenza medefima? e quanto pih , fe in vece di quattro fi 
vogliono I O ,  onzi 14 Punti  lunari? 

Cade quelt2 .obbjezione faccndo l’efame inverfo qui  fopra art. 6., cercan- 
do fe un cambiamento di tempo ha vicino un punto lunare Ho poi da- 
ta a1 Sig. Horsley queffa rilpoita diretta ( Roxier 1779. Jh. ) : non fi 
deve badare a1 nurnero de’giorni favorevoli, o contrarj , ma all’ordine 
alla fuccefione e combinazione loro coll’mdine e fucceflione de’ punti lu- 
nari . Perch& un gruppo di giorni piovofi burraicofi , ec. rifcontraG femprc 
cornbinato con qualche punto lunare ? Perchd fa fucceffione , e alternazio- 
ne di quelli va ella d‘accordo colla fuccefione e alternazione di queffi 7 
I n  fine , Ce I’obbiezione provaffe nulla contro I’Influenza della Luna fui 
Tempi, tanto proverebbe contro t’influenza Eulle maree . Conchiuderb con 
pi t  di ragione dicendo col Mairan ne1 fuo rifcontro delle aurore Boreali, 
eKer moralinente impofilbile, che un tal accordo iio I’effetto del calo. 

Si dirk forfe col sig. Holman ( &cad. Golting. 2”. I. ) clie .le Offerva- 
doni Meteorologiche allora farebbero utili , quando le mutazioni dell’arjs 
a veff ero un periodo . 

o non vi fia un cir- 
colo periodic0 delle! ffagioni varie ( e fi dimoffreri che v’& qualshe Cora 
d’analogo ), non debbono ffancarfi gli uomini di continuare le offervazio- 
ni;  perch2 fe v’C queffo circofo, col decorfo de’fecoli offervando ii fco- 
prirh; fe poi non vi fore ,  fervirrnno ie offervazioni , ceme nei giuochi 
di azzardo nei vitalizj, e in altrc core congbietturali, a formar delle re- 
&ole di probabilit’a. La leconda r! , che eflendo la Luna lola ’ per eKer 
pit vicina, e pih veloce, come fi fcorgc ddle maree piL potente a pro- 
durre le tnutazioni dell’ aria cha tutti gli altri Pianeti infieme ; degne di 
particolare offervazione fono le Pofizioni della Luna ; e percif, a queffe 
abbiamo applicato le prefenti noitre ricerche Id l e  mutazioni de’tenipi. (*) 

A due cole mi riffringo:.la prima 4,ch.e v i  iia 

Pal- 

( * ) Pervenutomi alfe mini  iI Yiuggio alLa Muvtinicd del Sig. CIianwalon 9 ~orrifpon- 
dentc dell’ Acapdemia Bcalc delle Scienzc di  Parigi, di cui  1’ Opera porta 1’ approvazione , 
v i  ho trovat9 pib d’ una particolaritb molto favorevole a quefio fiRerna . Nc ho inferito qual- 
$he tratto qua e 1 per lo avanti. 11 sig. Charivatsn $ I’unlco offerratore , che ebbia dif- 
poRo i l  fuo Giornale% conformc a1 mio penfamento , con tutri li  dicci Punti dclla Luna 
Ecco 9 come f i  cfpritpc nclla fcconda Parte all’ Articolo fpcrroote alla fcfia colonnr del fm 
Giornalc circa la Luna, 

)) Egli 5 interefante di afficurarfi, fe le rivoluzioni del tempo abbiano qualclie rrpporto 
$9 collc rivoluzioni pcriodichc dclla Zuna . Con tal mira ho poRo quefic in una colonnr 
w rinrontro allc altrc offcrvasioni, perch3 G poteffero cmpfirzrc pib facilmcntc .Vi ho anno. 
sa tato le PaE 1’Apogco > il PCrigco i Lunrff itj yal a dice la mi\nima Dcclinazione Au.- 

flrak 
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PaEamo ad efaminare altre obbiezioni. Si pot& chiederc , fe come a b  

bjamo notate le inutazioni di tempo vicine ai Punti di Luna, cos\ &ia- 
mo tenuro conto delle inutazioni interrnedie : poicld altrimenti G potreb- 
be dire, die abbiaino facto come delle Tavolette votive poRe miTempio 

a, firale e Boreale dclla Luna , e i giorni , nei q u d i  2 pani ta  a1 Sud , o a1 Nord  dell’ E- ), quatore. ,, ra re  d d l e  ofrcrvazioni, che d i  preficnte piibblico 3 e per quellc dcgli anni fcguenti-, ,, chc IC di lJepf i  rivolrqioni dr l ln  Lima f i eno  P a t e  psdfi fimprt acconrpagnute dn prd&lc 
,) @ i a f q i o n c  & tempo. 

93 Quando io dico le diverre rivoliizioni dclla t u n a  io non intendo d i  patlar folo de‘ 
72 NoVilunj e Plenilunj 9 ma ancore del primo e dcll’ultimo Quarto, coma anchc dell’ a l t re  
n fUe pofizioni rigliardo a l h  Terra ,  qitali le ho enunciate. QueRc diverre polizioni fono a l  
n numero di  d m i ,  cib che non fa  fc noli i l  t a r o  del mefc , quando que& aeKe fituazioui 
9) non ritornino due voltc. 

3) QueRc rivoluzioni pcriodicke della Luna fono accsmpagnate d a  rnutazionc d i  tempo 3 a 
5, queftn matazione c! marcata ancora pih Gcuramcntc 9 fe fi conrbinano mdte circoRanzc , 
y y  vale a di re ,  fe moltc di  qucffe fiefre rivoluzioni fi trovano vicinc 1’ UIIC al l ’a l t rc  nclfo 
)) fpazio di  un giorno, d i  due,  o dt  i r e ,  C O W  per crempio9 fc l a  Luna foEe in Perigcos 
y y  o i n  Apogco, o paRaffe 1’EqualorC il giorno ilbdo del fuo prlmo Quarto , o in a l t r r  
9, delle firunzioni iildicate. 

93 11 pop010 non conofce fe non due  forte di tempo, il  p i o v o h ,  e il fcrcno . Non badr 
33 fc noli a qucRc due core, quando fe gl i  rnnunzia u n  cambiamento di tempo . I Picci  e ,, gli OiErvatori hanno dell’ idee meno limitate , e danno a quaRn crprcfionc magpior 
J, clteniione. 

9, In  fatti  conviene rigliardare in  queRo b n f o  odmc mutnzluno dh tempo q n i  alterrrioae ,, ben decifa dell’ Atniosfcra . Qmcfie fono caratterizaate dn molre indicaeioni , che non pof- 
9, fono ingannare un uorno attcnto, che cerca i l  vero fenza prcvcneiona I c chc nor dif- ,, putn rullc pnrolc. 

folnmente, come il pop010 inrendc , un tttnpo piovw 
9 )  fo 3 clie 1ucccde a quello che clitamn un biron tempo, quando il Sole chiaro 9 E i l  Cic- ,, 10 fcoperto 5 fono anclie, per cfcmpto, I C  nirrtqioni n d l a  rlirr.(icme dcf qenro , 11 qaalc ), in quelti giorni fpirerh da UII altro punto dcll’orizzoilte dai  giorni prccedenti i o nellr 
,) diverfa forza, che f a r i  conliderabilmentc crcfciurn , o indcbolita h queRc cpochr ii%de. 
>, Convim poire anCora nelle indicrzioni di  tempo cambiato le denp c , d i g ; n i ,  la new,  I8 

9, gragnuola, il tuono, i n  fino IC vnrirzioni marcate 3 o In molre meteore, o in  pocbe an- ), Cora. Talvolta anchc potrebbe indicarfi per la Cola var in~ionc del Baromctw i c que& 
> y  iiidicazione non farcbbc mcno buom prr giuRificare , e verificare p e R o  metodo 7 mcntro 
J )  il rllcrcurio fofpefo in qucRo infiromento non b l e ,  o non fccnde, che relat ivaaent t  allc 
)) nltcrazioni fopravvenienti al l ’  Atmasfera prcffo di  m i ,  o in vicinanxa. ,, QucRo oflervezioni copra l’influcnzn degli  a h 1  dovettero f a r  una voIra parte del10 !hx- ,, ciio dell’ Anronoinia c anche della Medicina . I l5gni dell* ARrologia , qucllr dglh &a- ), vagantc e mofiruofa dell’ ARronoda  e dclla Fifica, non pcrmertono di dubitatnc. Quanto ,, alla Mcdicina 5 ce 1’ attefiano le opere de’ fuoi prim; nlacRri. Quefii numeri 9 q u d i  giur- ,, ni  critici n e l k  mslattic, quclle c r i l  queiti ritorni , e qttcRc mortalit3 , che fi rcoorda- 
,, n o ,  c corrifpondono con le diverfa rivoluz,ioni periodiclie dr l la  L u n a ,  ui provrno 9 chc  ,, i Medici hanno offervato gl i  cffett1 di q d l a  forza iiicogiiita , che agifcc Copra d i  noi 
3, fulla terra ful mare,  full’ Armosfcra, che ci  circonda tutto ci annunzi. , chc que& 
51 azionc tende 11 fificma gcneralc dell’ Univerfo Si tratta di fcoprirne i pi inc id  J diker-  
>> ncrl i ,  e conofccrc la  corrifpondenza loro collc rivoluzioni del tempo. 

>) Second0 quell’ idea , e facendo attcnzione allc divcrfc mutazioni di  tempo cot m e t o b  
13 e~polto, oro p d u m e r e ,  chc vcr;&tnilmrntc f i  rrover.2 ( dnlrno per 10 pih 1 / e , r i vo fu-  
33 qpni del tempo in coppifiondeqd colic ciivtrfi rivoltqioni dellit Lvnf C)F .nbbr?rn der: 
n r o  * 10 nhneno rtrP ne fiho #fljLNruto per pi& di die‘; unni d i  oKrrWgJonb 1A drffcrc@r* 

e. ocrificare quene tpoche 9 * 
J ’  qucRO metodo ne1 luogo ove ablla.  s i  feiitc tut t i  I W d a t d g g r  cbe nc vcrrdbere fil C O W  
1) merc;o s. all’ agricoltrwn, o in a l t re  occa(ioni . Le prove r i fu l tmt i  do un gran iiumero di 
32 orervazioni moltlylicatc in  djqcrcnt i  luoghi ci fornircbbero fc non delle cognizloni 
M CCrtC 3 a h n o  di quclle notlzic , e approfinaxioni che pomatao @crate in qyefio 
y gencrr. 33 

1 0 7  

o z  di 

3 3  QucRe indicnzioni non fono 

CEifni 
* Y  Sarebbe ilnportQntitlim0 > chc ciafculio volcfri nudiare 

Sono quelte Epofhe propoRc , e indicate ogli offcrvatori. 
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di Minerva da quelli che G erano faalvati dal naufragio ; e Diogetle con 
ragione dimandava dov’crano le Tavole di quelli che erano periti. 

RifDondo, che un tal incontro G 2 fatto adopzindo I’ordine inverfo: e 
mi riiervo anche all’ Articolo delle Procelle. E qui folamente dirb I che ra- 

ri f- 

,, ~ i f u l t e r e b b c  poi utla fpezie di  prircipj in una materia cos1 nuova &algrado 1’ anti- 
,, chlta del mondo, e canto confufa per noi, quanto ella b immenfa . Almeno farebbero fir- ,) iazi ccrti punti di cifcontro, per farnc I’ applicazione, e modtficerli occorrcndo, fccondo ,, 12 fikuazionc &I luoghi , cd al t re  circoflanzc, o relativanicntc ad altre caufc locali , t 
,, accidcntali . ,, Non v’ B dubbio, che delle offervntionr Meteorologiche iinita a quelle delle yrodu- 
y, z ior~i  del1.z natura in ogni generc, h t t e  accuratamentc da tut te  IC nazioni, fin da’pIimi ,) popoli, chc abitarono la tcrra ,  noti ci  avcil‘cro prcRato cognizioni utili , profonde J e 
y, fotCc ficure , fulle vnriazioni di  tempo , a delle fiagioni, Copra la  vegetazione e 
y, 1’ agricoltura, vcritmilc anchc,  che con quclto apparccchio, nei tempi pib illuminati, 
y, farebbe foolto qitalcllc gcnio,  chc abbracciando quelta fcric di fecoli , c d i  o l fe rvaz~or i~ ,  
,, avrcbbc malgrado la con uGone c 13 irregolarith apparcnte dclle Meteore, mcffo in chia- 
,7 ro dei principj fini, e 1 andaniento periodic0 loro,  chc fcnzn dubbio t i rne anohc in  que- ,) ita parte la natura .  

y, GI1 abitanii delle nofire Colonic fono tanto pcrfiiali dell‘ infiuenza dclla Luna , chh 
y, tion hanno al t ra  rcgola pcr ic fcmine, per IC  piancazioni , per it raglio de’ legnami , in ,, fine per tut te  1’ opere d i  agricolrura c di commcrcfo , chc  dipcndono dal tempo. 

9, Pretcndono che l e  mrraTioni d i  r@mpo dcvono f k c d e r e  nci N o v i l w j l ,  c P len; lunj ,  
comppefi li t y e  giovni che precedono o / i L ~ / ~ o i t o  nmbe p l f e  F ~ f i  : iI chc f.l I 2.  giorni , ,, o quaii la mete del mcfc; percib qncfia combtnazionc fcnza dubbio troppo geiicrale di- -,, Ycnta equivoca, r d  incer t i  pCr 1’ cfienfionc c h  ce IC dh 9 ed & una ilx?zre di fcommctl‘a 

,I qeafi eguale da ambc le parti. ,, Per me6lio acccrtarc qucRa opinionc , allictirano 9 chc dentro qucRi  tcrmini appunto ar- 
y, rivano fcmpre g l i  Vragani ,  e IC tcrnpcltc notabi l ia  Non fc ne vc,n~ono k Itrovr; non 1;) ,, fc lieno fcrittc , o dcpofic in  a k u n  lUogo i nOn fi cita nh purc la data prccifa di  alcullo 
%, d i  qucfii fatti. Allegazioni poi Cod OfCUrc un tcitimonio COS; lcggieio , b c n c h ~  tltiaiii- 
y, me, non forma fin ora alcun grada di  C C K ~ C U ~ )  palendo non crier fondat0 cfic fopra 1.1 
y, tl;it,Aizion:, [a qualc per lo piL non nafce chc dalla troppa facrlitjl dr credere fenza e& ”, minire IC core. ,, Non o b n t e  qucito GftcmJ dclla Luna , chc non fctnbra foflcnibifc net fenfo , in cui li ,, prendc alla Martinica dipcnde f o r k  da un principio vcro 7 in origine dcttnto dall’  Afire- 
,) nornia, poi alterato , Come t l I t tC  le core clle parano per le mini  del popolo. Qtlello c{,c ,, puh a w r  dato luogo a q u e b  errore dc’nofiri Marinari e nellc noRre Colonic , a ~ l t i c f t ~ .  
1y Moltc d i  que&.Pafiziool, o Rivoluzioni d c h  Ltilia,  (11 c u i  s ’ k  parlato , ti trovano d i  
9 )  tratto m trat to  riunite o avvicinarc le iinc all’ altrc, dentro trc ., o qunttro giorni ,  i>i\i 
y, fovent: nello fpazio di  fcttc. ., Le r iwluzioni  del tempo trovandofi f p d o  corrirpondcrc in qucltc ffcffc circoltanzc , i t  
y) pop010 che non fa confultar la  Luna fc non per lc h e  s a f i ,  fenzn riguardarc le  a i t tc  ,,) Pofipioni di e f f i  , a v r l  Babiliro , clic 1’ iaffucnza d i  queft’ aflro non 113 litoeo fc no11 ), neir&vitynj, e 21enilunj : per conciliare poi quean oyinione coli’ efpcr icn~a  avrh eftefi, 
22 qoa&a,iatluenz+ fino a i  trc giorni auanti, e dopo qucfic ditc Fafi . ,, ecr altro IC W e ,  e tittti i luoglii circondati dal mare, o vicini, fono i pi?, d i  tlltti  
y7 opaortrrcii3 per fornirc ofcrvnzloai propric a conofccrc qucfla influenza , o aorrifpo~idctr- 
)) z i .  Nei PaeB fituati ne1 continente il tempo pub efCcrc firavolto pcr c o d  d i r e ,  dn circo- 
J ,  Ranze locali, o accidentali, chc nlterano e 15 dtrcztonc del vctlto , e lo fiato dell’ A t - !  
?, mosfcra; quando i vcnti foffiando libcramcnte fulla fuperfizie dell’ Occano, pcrvcngono ? 

Y? fcnzs cainbiai dir tz ionc,  all’ Ifole, o al t r i  luoghi vicini dcl marc, e c ~ b  tanto mcgllo IC 
>, 1’ Ifole faranao pili lontane dal Continente . ,) Quanto all’ufo delle noRrc Colonic d i  o:fcrvare :’ e t 1  dclla Lima per le feminc , pcr 
)y le pianMzioni, pcy il taglio degli albcri, non ho intcro alcun Fifico , che 1’ approualfc ; 
2% molri anei  hanno ’fatto dcli’efpcricnzc in contrario. Io ne 110 fa t to  in f rancla  , 111 A -  
3, merica , chc m’ hanno intcramentc diffuafo d i  queRa prctcfa influenza dclla Luna ma 
,?, coder lo  ingenuamcntc, cho ne1 farlc lion ebhi I iguardo,  fe IIOA a’ Norilutlj e a’ Pleillr 
I J  lunj  : fo;fe g f i  ai t r i  Eifici hsnno fdtro 10 itarr. 
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PART. If, .A&Z V I I t  OBBIETTI E RISPO$TE.  
rif lme fono quelle che &no cadute fuori dd la  potenza de' Punti Cunari ; 
e palIo a rifpondere a quella fpeziofa obbiezione , che fi fa portando in 
memo i funghi fecchi, i lunghi iimidi, e fa gran differenza di ftagionc , 
clx? i n  un iRefTo tempo cowe da un paefe all'aftro . 

Io non nego qwRi fatti, ma. negcxgche fi oppongano all0 rpirito degIi 
Aforifmi Aabiliti, Regnano, 2 vero, lunglie ticcirh , e lunghe pioggie ; dei 
niefi tu t t i  ventofi , delle fiagioni tiitte firoccali ec. Ma io diinanrlo alrresi : 
noit Iianno qucf l i  teinpi qua'lche intervallo 3 T r a  le pioggie non paffano 
dei giorni rcreni, o in cui la pioggia incalza , raddoppia , diventa procel- 
lofa, c poi fi arrel ta?  Nei fecciii, nan cade quaiclie pioggetta , e talorz 
nnchc procellofa? Non fi anntrvofa il  Ciefo , non fopravvengono venti 
gagliardi 3 Or , f m o  q~ef f i  appunto effetti della varia impreffione ed in- 
fluenza dei Piinti Lunar i .  Si confrontino i Giornali , e  fi vedrb , c h ~  que- 
Ai inati di tempo cadono> apputito ael trovarG la  Luna in qiielle DoGzioni . 

Ma paffa nn Ilovifunio , forre anclie Perigco knza mot0 viGbiIe d'arid. 
Cib lath $en raro;iiia fia pure :e non k,manifeRa ingiultizia , e  imro ca- 
vi110 1' addurre qnalche raro cafo contro un'dperienza univerfde Z Per que- 
it0 fono core di probabilita , e di certczza CoIamcnte inorale, perch4 hanno 
delle eccezioni ,dei cafi in contrario. Regolore e progreffiva 2 la variazio- 
ne delln Calainita; e pure qunlche anno fi arrefta,coine net I 721. (I&w. 
Accad. Rq. ) Ilrgolari fono le marec diiirne. e niefirue: pure fi danno i 
cafi , ove 1' a c q m  de1 mare, ci iitovc un dito , e t m i m n o  l i  Pnnti (ti 
acqcltr . pacconta il Sandero, riferita dn1 Rinningero ne1 A m  libro del Fluf- 
fo e RifluiTo del itlare ,che ne1 J f f o  in Finndra niancb affatto il grnn Fhd- 
fo , ed nll'oppoito trc volt@ hcceCfe ne1 Tainigi dentro g ore 5 ma notabilir- 
fill10 d queflo c a b .  Ne1 1672 , i l  (1'1 1 3  Cuglio, ffavarlo IcE'Iottc combinare 
di Francia e d'Inghiltcrra prontc ad entrarc ne1 Texel per portarvi il 
ftioco afpettando 1' alta inarea, o quello cho noi diciamo Punro d' acqua . 
QiieRo inancb per 1% are ,e budb gli Alfeaci; cofa che fu afcritta 3 rnira- 
c a b ;  c fi not i ,  che qui.1 giorno cadwa il NoviIunio Perigco . C h e  occorir 
curare efwipj flranieri? Ne1 porro di Venezia nizncaiio r i b  d' tinn volta i 
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Punti d‘acqua , ed ho intefo che molti vafcelli che 1i afpettavano fwrono 
coRretti di ritornare in l i tr ia.  Per  queRi pc l i i  caii potrairi dunque dire,  
che il Fluffo del mare non dipende dalls Luna?  Sieno .pure pih frequenti 
i caG di eccezione nelle meteore ( n e  renderemo ben toflo ragione ): fin- 
ch& non fi moitri, che queAi cafi contrarj fieno in maggiore, o pari nu- 
mer0 dei cambianti , far8 fempre un cavillo l’ opporre l’eccezione aHa re- 
gola. Si danno degl’ Inverni dolci e tepidi, delle ERati frefche: e per que- 
Ao non fark jJ freddo proprio del l ’hverno,  il caldo dell’ Eltare * e que& 
flagioni non dipenderanno dalla caufa generale del Sole ? 

Quanto alla varieti delle Aagioni in diverfi paefi , molte core vi fono 
da dire E prima rifpondo , che cib non 4 univerralmenre vero;  vi fono 
ftagioni ed influenze inolto efiefe e quafi univerfali, per efetnpio degl‘In- 
verni , corne il fatnofo del 1709, delle ERati ec. 

L’anno I 7z5 fu piovolo tutto per tutte 1’ Europa , e direi quafi per 
1’Univerlo : I’ America Settentrionale non vide il  !Sole dieci o dodici vol- 
te i, le Antille fiirono abiKate dalle inondazioni; la Ktetagna ebbe perpetua 
pioggia ; i ghjacci durarono tutto l‘anno nei tnari del Nord ,.onde fa im- 
pedita la perm delta Balena; il Barometro del Sig. Deslandcs ti tennc ofit- 
natamente per 7 inefi bail0 a pollici 2 6 :  4 ,che ti l’eilremo grado di bar- 
fezza. Confrontando i Giornali fi vedr i ,  che fpefiiZmo in rimoti paefi i 
Barometri fi alzano, e G abbaffano d’accordo; e fpeiXo fi trovano gl’iflef- 
fi tempi proceIIofi., per eleinpio in Scozia in Mofcovia , a Padova,  corne 
ho rilevato confrontando i Giarnali del Sig. March. Poletii con quelli de’ 
Medici di Edimburgo , e  del Sig. Kraffr nei Cominentarj di Pietroburgo ; e 
quelto 6 oKervabile , che un’ imprefione temporalelca paffa luccemvamen- 
re da un  paefc all’ altro: per elempio li  2 5  Maggio z 736 & notata una 
gran procella di tnaeflro i n  Inghiltcrra ; il giorno feguente fi trova notata 
a Padova col medefitno vento , e colla medefiina direzione, coll’ intervallo 
delle ore occorrenti per queffa traverfata. Li rg. Ottobre 1768 inficrl. un 
orridiflitno Uragano di v e r b  Garbiao pel Territorio Veronele , Vicentino 
Trevjgiano tc. e nelle Gazzette G lelie poi che il giorno- reguente x s  
n’era Raro uno Gmile , che devaltb I’ Avana in America . Io non dico,  
€he foffe il temporale medefimo che traverfaffe mezzo il Globo; bend di- 
n3, die Vuno e l’altro forfe proveniva daII’imprefione corntine del No- 
vilunio Apogeo, accaduto tre giorni prima . La gran procella nivale de- 
gli 8 Febbrajo 1770, che fic s\ orrida appreffo di noi , infieri ne1 Medi- 
terrane0 , e nell’ Oceano , e fece naufragarc tanti Vafcelli . Innumerabili 
Eon0 gli efempj di coinuni perttirbazioni d’ aria in certi Punt i  di 
Luna. 

Ma is non infiflerb fopra quelto:confeRerb,che fpero fia il tempo di- 
v e r b  in diverti pa&, anche noti molto rimoti ; e non per queAo men0 
coinune fara la forza de’Punti lunari. Chi non vede ,che per necefith le 
fiagioni , e le Mkteore devono variare da un paefe ad un al t ro? PoicliC 
prima finita e. lirnitata B la maKa de’ vapori dell’ Atmosfera ; orrde non po- 
trebbe fupplire ad una piogjgia univerfale per tutto il GIobo . In fecondo. 
I ~ ~ g o ,  re i venti portano i vapori, le nuvole, e le piaggie in UR paefe 
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1 ;  ,postan0 via da lzn alrco ,ove percib Cat& buon tempo per necefith. En- 
t ram qui le caufe locali a inodificare i moti delle caule generali. Nella 
P t d o l a  di qua dal Gange una iola catena di montagne divide due ita- 
gioni conteipporaneatnence del tutto oppoAe a1 Malabar, e al Coromandel : 
per elempio in Giugno , Luglio , AgoRo , e Sertetnbre la colta Occidenta- 
le,  o il Malabar k a  pioggie perpetue; il Coromandel una coltante iereni- 
t i ,  perch4 il vento di Ponente accutnpla i vapori [tal Malabar ,  d ie  ion0 
d a h  montagno impediti di paKare el Coromandel. Cainbiandofi col Sole 
i l  vento, Ti cambia Is vicenda a quelle due cofle. I venti e li inonti To- 
pra tutto fanoo queffe diveriitfi . Nei Rofchi di LaJta nel!a Cordigliera 
piove almeno I 1 mefi detl’anno ,dice i t  Sig. de la Condamine; ldla Colla 
del P,dt non piove mai ,  perch4 qnivi oltrepaITano i vapori , arreffati poi 
nelle Montagne. I1 Mar dctk Pioggic, cod detto nell’ Ocenno Aolantico 
verfo 1’Affrica , L condannato a parpetua Calina, tna non renea perpetua 
pjoggia, per lo fcontro di due venti oppoiti , che ivi arrcffano fe 
infieme, e la maKa delle nubi. Veg& 1‘JRoria delle Pioggie ne1 Mu[- 
fchemtaraeck, la recente IRoria dell’ Aria, e aftri libri: ma ricordiainoci 
chhe Cali influenze non hanno nk termini fiG , n t  u n  grado certo d’ itn- 
prefione ; ma degl’ inrervalli , e de’ rinforzi, che Cempre G troveranno con- 
cardi coi Punti di Luna . Regnano per efetnpio in Etiopia i tre rnefi di 
Efiate continue pioggie d’onde 1’ inondazisne d d  Nil0 . M a  che ogni an- 
DO non piova lo ffolIb nuinero di giorni , n& colla medefima abbondanza 
d’ acqua , ne dentro gli Ref5 termini , il NiIo fteKo lo prova , che non 
inonda egiiatrnente tucti gli anni o fi confderi 4’ altezza dell’ acqua , o la 
durata , o iI coininciainento , che non k [empre lo itenb giorno dell’ anno : 
della qual xrrieth principal cagione fenza dtibbio (3 la differente fituazione 
da un ann0 all‘alcro della Luna col Sole, e fork di altri Yianeti ( *  1 

Della varieth degli anni non ineno, che de’ !Boghi diverfi della Terra 
molte cagioni va rintroccizndo il Montanari ne! Libro tante volte citato 
dell’ ARrologia convinta. I,@ 11 itioto diurno del Sole, che ieco firarcha 
quella inatla d’aria calda e rarefatta, di cui 5’4 parlato nltrove . 2.O 

mot0 annuQ del Sole , clre .produce le ftagioni oppoita negli oppoRi EtnG 
feri, ct quindi UP Quprto di L w a ,  il guafe nell’Emisfero Auffrole porte;; 
rh la gragnuola per eknpio, aerl noilro clima dsrh delta #neve. 3.0 e 4 s  
Confidera fpezialtnentc l’infhenza della Luna che muove non meno 1’ 2- 

ria , che il mare;  ed in oltre i l  Tu0 nroto in Latitudiae , da cui dipcndc 
probabiItnente iri gran parte [a varieth degli , y.0 L’ineguaglianza de! 
‘fondo, o della fuperfizie terreftre , a wi fovrnfia g u c ~ o  Oceano aereo in 
cui ii fmnano  le Metcore; d i e  qui in  pianure e volli,  18 .in mari fpazfo- 
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fi, q u i  in colline, I‘a in afprifimi gioghi di inonti G fiende , fenza verud 
na regolarick ; onde urtando i venti in quefte cod differenti fchiene di 
monti D itagnando 1’aria nelle valli I non pub non nafcere un’ infinita 
variet‘a di ffagioni nello 
ftefXo giorno nelIo ffeflo Yunto di Luna .  6.” L’efalazioni che variamente 
da varj luoghi della terra fcaturifcono , e  di tanto varia natura , qui falfe , 
la bmiminofc, qui fulfuree , coli arfenicali , i n  tanto differente copia giu- 
i t a ~  le differenti vene della T e r r a ,  ed a quell0 devefi riferire la diverfa 
eruzione del fuoco elettrico, da cui dipende il magiffero delle Meteore. 

,, 7.’ L a  volocrh lihera degli uomini concorre in qualchc parte a mo- 
w dificare le commozioni dcll’aria . Imperciocchd aftrimenti efala , dice il 
,) Montanari , una palude mentre fia d’acque copiofa e piena , da quelfo 
,, clie ella fa difl‘eccata e ridotta a coltura : diverfainente fcaturifcono gli 
,, aliti  dalla terra foda ed ornbrofa di bokhi,  di quello facciano d a h  me- 
,, defima , quando disfatto il bolco, all’aratro e alle tnarre vien iottopo- 
,, ffa : e fono ben difimili le efalazioni che da un  paefc abitato e ripie- 

no d i  fuochi s’alzano all’ario, da  quelle che i l  tnedeGino paere rende- 
,# rh quando per guerre ,o  per altri accidenti faarh refo difabitato e derer- 
,,.to. E in quelta fuperficie terreitre tutto il di fanno gli Uomini di que- 
,f fie mutazioni: a regno che  io non fo qual altra ragionz io potla ren- 
,, dere a quelli che mi dirnandano, o d e  avvenga che d a  zs , o 3 0  an- 
,, ni in circa, Geno cos) frequenti a Venezia , Q in queni contorni i tnr- 
2 y  bini che violentemente atterrano fino le torri , e le cale , che pear I’ 
,, avanti erano quafi inauditi e come tniracoli raccontati ; fe non che 
,,,confidero Ia mutazione che in queitoretnpo ha fatta la faccja della ter- 
,, ra in  queiti contorni, e per la diverfione di grandiiiimi fiumi,e per la 
>, disfatta di tanti bolchi , e coltivazione di tanto terreno ne’ monti , die 
,, prima non fi coltivava; e per le frequcnti inondazioai,che in  pih Iuo- 
,, ghi luccedono pih del confueto a caufa del prolungamento della via , 
,, con che i fiumi a1 mare ii portano. ConcioGacofachb una  tanta tnuta- 
), zione di terreno per lungo tratto di tanta paefe, che circonda Venezia 
,, fino a’ monti , ed oltre ancora , pub bene aver aperto il psKo a tal  for- 
)) te di efalazioni ) che fieno atte a produrre quelle furiofe agitazioni dell’ 

aria < che Turbini chiamiztno , ogni volta clie l’altre concaufe a cib 
,) neceffarie vi  concorrano . E chi non f a ,  quanto popolate foffero ne’ Ce- 
?, coli antichi le maremme Saneii, ove di tutta la Tolcana era ChiuG la 
2)  Metropoli, e per conleguenza quanto rniglior aria allora vi fore  della 
>J pelelite, che’non 6 quafi pih fofiibile, e d . 6  fiirnata tra !e pi i~ infa- 
*, lubri d’ Italia; m e n 3  che diverfe fono ‘a.1 di .  d’ oggi l’efalazioni di qucl 
,> terreno da quelle de’tempi antichi ? Anzi non C forfe, chi non fappia, 
,, che dovunque per Cclbbriche di fortezze, o iimili G fconvolfe gran quail- 
,, tita di terreiio v i  fi fa per inolti anni I’aria infalubie, a caufa di qucl- 
,, le nuove elalazioni, le quali Len ponno concorrere a produrrc diverfa- 

mente dal tempo paffato i venti le pioggie i rurbini , le ternpeflc ,, . 
No recato queito paffo per varj tnativi , o~rre Ie c a d e  gencrali de!Ia 

vari2 codtituzione de’paqfi, e de’tempi , Si oKcryi priina , quam antic& 

e di mutazioni in varj paeG nelIo ffeKo mere 
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b la qiterda , che fi ode come nuova a! giorno d’oggi , rapport0 atla fre- 
quenza inrolita de’ turbini e delle gragnuole: poichi! il Montanari il quale 
fcriveva que1 Libro gi i  go anni , dice , che fi facevano gli flefii Iamenti 
a1 fiio tempo, e che e r m o  gih z 5  , o j o  anni che pareva urcita a1 mon- 
do queffa generazione nuova di tempefie . Che fe vorreino cercare pi6 
addentro nelle Iltoric, troveremo che n~of to  pi& di funeffe derolazioni Fer 
ineteore prodigiore fono accadute in Europa e in Italia in altri tempi ; 
IeggaB per efenipio I‘ Ifloria delle Comete , allc quali fa luperffiziora igno- 
ranza attribuiva qua6 tutti i funelti effetti clie accadevano Copra la terra: 
veggafi norninatamente il Catalogus Puodigiorum di Marco Frufchio flarn- 
pato in Norimberga 1 5 ~ 5 .  V. anche 1’Ogfidi del I>. Lancillorto e in 
particolare la Collezio?rc Acad. T. VI. Licopene Prodigiovung ec. 

Accordo in fecondo luogo , d i e  l’opera iffefla degli Uornini e le mu- 
tazioni che inducono coi Ioro lavori nella fuperfizie terreltre polTono cam- 
biare 1’ indole e la quanti& delle eralazioni ; o d e  ti formino iiieteore nuo- 
ve , e G catnbi in certo inodo la coflituzione di un cliiiia . Dopo che gli 
Europei coltivarono 1’ America, fernbra canibiara la temperie di que1 Cic- 
10. Da una parte gli Uracani, che erano inolto rari , contandofene appe- 
na  uno in fetto anni ( BoyIe Sqjpic. Calm. ) ?  adeffo fono fiequentifirni : 
all’oppoffo il Canada che era freddifitiio e piovolifimo , or gode d’una 
dolce temperie , perchi: fi fono disfatte tante felve. arciugate le paludi , 
regolati i fiuini , piantate Citth, en nltre abitazioiii. E qui pub aver luo- 
go un’ altra cagione : poichc! oltre die per queff i mezzi ii varia I’indole e 
Ia quallth delle efdazioni , la liberth de’ venti , e de’ vapori ; il fuoco Elct- 
t r im il grande inffromento delle lneteore, avnnti la riduzione di coteRi 
terreni , tendendo fcmpre a fcaricarft ne’corpi nmidi, veniva forfe anbtbito 
dall’acque e da tante piante nelle valli e ne’bofclii : diffrntti queffi , e, 
coffretto a slanciarfi coi vapori nell’ atniosfera , forfe & quello che produce 
quaRa nuova influenza di meteore, e neli’ America , e mei noitri paeG , 
e ovunque ct metre a cultura un gran tratto di terreno. 

Ma poflo, e conceffo tutto qiieffo , non percib refla vana I’ eficacir 
‘della Luna e del Sole , iecondo le varie iitunzioni . Prova il Montanari 
cogli addotti argomenti , che non pub I’ Afirologo predirc aR’olutamentc , 
che il tal  Quarto di Luna porterh m a  tal inutazione di tempo in tutti 
i paeB . Noi non dicianio queito : folamente diciatno , che in un tal Quar- 
to di Luna probabilmente nafcer‘a u n  cambiamento : ma queito fnrh pro- 
porzionato , e inodificato dalle caufe locali ; anzi potranno narcere effetti 
del tutto coiitrarj in due diverre region; ; per eretnpio lo flefTo Novilunio , 
che quivi in Lombardia induce il  Cereno , potr’a alla Tofcana recare di- 
Totea pioggia , in aItro Iuogo un  vento,  in altro una caligine , o la cat- 
m a ;  del che fi dirh qualche cofa anche nell’ Articolo de’ Venti. 
,, Quando a un effetto , dice ingegnofamcnte i l  Montanari conwrrono 

,, molte caufe, altre regolari , altre no ; e le regolari fono piii gagliarde 
,, delle altre, onde poflano ie non reprimerle affatto , almeno per lo pik 
,, vincendole, refiltcre alla irregolaritia delle altre , 1’ effetto hccede rego- 

lato, o con poche incguaglianze . Per efernpio , concowono a! nafcimen- 
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,, to delle biade la qualirh del terreno, dell’aria , dell’ acque , la flagione 
), in che ldferninano, la diligenza dell’ Agricoltore in coltivarle, il Sole , 
), e la varia lunghezza dei giorni , le pioggie, i venti , ed altro. Di tan- 
), te caufe le pih rcgolari folio i l  terreno ,che parlando d’uno iZeKo luo- 
), go 4 iempre il medefimo, la itagione d i  fecminarle , la diligenza dell’ 
), Agricoltore in coltivarle , i moti del Sole, e la lunghezza dei giorni j le 
,, pih irregolari fono le pioggie , i venti , E Ie occulte eralazioni della 
,) Terra :  fe la irregolarita di queffe non tia grande , onde non accadanp 
), n t  grande Gcciti, n& grandi pioggie un anno piii che I‘altro , le rac- 
,, colte regolarinente faranno quaG le medefime , perch6 i l  maggior nu- 
,) mer0 delle caufe & poeente e $egolare. M a  [e una cauia ifregolare fa- 
,, r i  gagliarda , pub cavar di xegola i l  tutto ,,. 

Cosi fi pub dire,  che regolare B I’influenza del Sole e della Luna j e 
percii, per quello calde fono le Eitati ,  freddi i Verni ;  per queita ne’No- 
v j t u n j  , ne’ Plenilunj , ne’Qyarti viene afterato il mare ,  e l’attnosfera . Sic- 
come poi tutte I’Eitati non fono egualtnente calde , n6 gl’lnverni fred- 
di, e le maree fono tnodificate dalle circoitanze dei inari , dei G‘olfi , dei 
Porti ; cosi le inozioni deli’ atrnosfera vengono variate dalle coflituzioni 
de’paefi, in modo perb,  che fempre refla eefficace la cauia univerfale. E 
queita 6 quella che da me fu conteinplata , e calcolata nei fovraeipofii 
Aforifnii ; n6 F nega una grande influenza alla Terra  ifleffa. 

Per altro Itutte queffe regole anno luogo neIIa prefente coitituzione del 
Globo noffro, e ne1 corrente fiffeina, Io  non of0 garantire, che I a T e r r i  
fia per durar fempre in tale f fa to ,  ni: piire in grandi- , e  nella mafia to- 
ta le ,  Poichi fparifcono gl’irnmenG globi de’ Soli, o delle Fine, che poi- 
fono contenere milioni delle noitre terre , iinmenfe xuutazioni fi fcoprono 
nella faccia di Marre, e di Giove : perch2 dunque lion potr’a egli una 
volta il  noffro Globo iffeflo cambiar di Itato?;Io ncn dirb tanto per l’eru- 
zione, o efplofione del fuoco centrale, o pcr l’urto .delle Coinete, quan- 
to per altre cagioni anche interne . Aprono i terreinoti nuove vene di  
eralazioni , le quali ,  fpargendofi per I’aria , e nuove razze di inalattie a e 
nuove Cpezie di meteore, o maggior frequenza poKono indurvi . Verainen- 
re dopo il tcrremoto di Lisbona 1716, o piuttofto dopo quello di Lima 
I 746, diffufo per tanti paefi, .ne per anche ben redato, offervabile riefce 
in Europa l’infeffazione de’ tubbini , e delle tempeffe . Lo fcombuffola- 
meato vifibile delle montagne , e degli f f ra t i  della terra ci convince di 
prodigiok fovverfioni accadute al noltro Globo, con mutazione di mar; , e 
di continenti, fepolture di gran Citth, e di vafle Provincie. La vaiiazio- 
ne continua della direzione della calainita dimottrr iina Continua mutazio- 
n e  interna dentro la mole. I ghiacci diamantini pre& la Bajn di Hudfon 
fanno forpettare all’ Hallejo, che i v i  una volta fofle i l  1’010 gelato ; e  una 
tal iriutazione dell’afie terreffre non potrebbe certo efler accaduta knza  
un immenlo fconvolgimento delle parti pih maficcie della terra. 

M a  qualunque murazione foKe per fortire la terra , fin cbe ella reRs 
I’ianeta di un Sole , e che abbia per fatellitc una Luna , ella andrh fog- 
g e m  a delle alterazioni atmosferiche , recondo la varia fituazione fpezial- 

inentc 
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mente del fiio fatellice: il che fi 2 dimoftrato, e ,  per quanto ini fern-. 
Bra , anche fufficienreinente giultjficato . 

A R T I C O L O  IX.  

Delle oflervaxioni fatte col Barometro : / 

Rfultati rimarcabili 

endo io dare 1’Ifloria Meteorologica di Padova, comune appreflo 

fatte col Barometro. Divideib queffa materia in due articoli: l’uno rap- 
porto ai pronoflici del Tempo’, che ti traggono dai Cambiainenti del Ba- 
roinetro, e queffo lo rirervo alla Tcrza ~ a r t e :  1’altro relativo a punti di 
FiGca pih generali , e farh il preiente. 

Picfento i t  primo luogo una Tmola dcNc alterre medie deIBaromrtro di 
mere in mere, di anno in anno ,  per lo fpazio di 40 anni , drl 1725 fin 
tutto il 1764, quanto fi’ eitendono le offervazioni del Sig. March. Pole- 
ni ( * ). Egli le ha  intraprefe per l’avvifo delta Reale Socier‘u di Lon- 
dra : percib zdoprb la milura di Londra ,  e queiti numeri fono pollici, e 
decirnali di pollice, del piede Inglefe. (lueffa ‘1‘avola ptrd fervire ai Fifi- 
ci per moire vilte. lo ini contento di notare qualche rifultato principale. 

r . o * L a  maggior altezza del Barometro G ritrova nei tneh d’ Inverno , 
particolartncnre in Gennajo . In qricffi inefi foffre pure i l  Barometro i 
inaggioii sbilancj, e le vatinzioni effreme Altronde fu offervato che fi 
tiene pih alto nella nottc,  che ne1 giorno; e fi fcorge nella Tavoletta , 
che foggiiingo fulte oliervazioni fatte con inciedibifc pazienza per il cod0 
d’ t in-anno e mefi dal Dottor Chimincllo~tnio Nipote , i l  quale ha  letto 
iopia di queffo una memoria riella noflra Accadciiiia, inferita Vol. 1. de’ 
fuoi Sag@. ( Sono pollici , e linee I 6oamc di Parigi, Iopra pollici 26. ) 

V”‘ poco a tutta la Marca Trivigiana , incomincierb dalle ofervazioni 

( * ) Avrei potuto mllhiplicar le Tavolc del  Beromcrro, pcr ef. cltehdcrnc una dellc al- 
ma quefio mi avrebbe portate ad un tcczc mafime, iiiia dclle millime, con al tr i  cflretti 

TratMto9 ed i o  qui farci, un articolo; convicllc dunquc limitarmi, 

P t  An- 
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A t e z z e  medie del Bnuornetro 

ore 
d-lla Cera. 1 poll. lin. 

I 11 
111 

~ IV 

ore 
‘{ella tnattina , Poll. l i n *  

r -I_ 

I 2. 0 ,  1 2 2  

11 E .  0 ,  116 
XI1 2. 0 ,  I 1 2  

2. o , 107 IV 
V 2 .  0 ,  106 

V i  1 E .  0 ,  IO8 

2. 0 ,  I 2 6  

2. 0 ,  1 3 8  I X  

--- 

--. 

v 11 t. 0 ,  116  U L A  

VI11 -- 

- -  2. 0 9 ‘47  I X 
XI 

--J 

xi 
2. 0 ,  1 3 s  --- 

-nu------uRJ* 

I V 
VI 

2. 0 ,  io4 

2. 0 ,  I O 1  

E .  0 ,  100 

2. 0 ,  804 

2. 0 ,  I 1 4  

,+ 0 ,  I 3 6  

E .  0 ,  14% 

Le altezze dunque della notte a. quelle de! giorno fono come quefii 
numeri 1475: 1451. fi pub dunque credere, chc il fieddo contrtbuifca a d ’  
elevar i I  Mercurio ne1 Baroinetro, perch6 condenfa 1’ ar ia ,  e quefla con- 
denfata pub foffentare maggior quantith di particclle ftraniere , t ra  le qua- 
l j  nell’Inverno fi deve porre gli elementi del freddo , dei quali fi pailerh. 
nei Ceguenti articoli I 

2 . O  Nclla Tavola delle ore G trovano fe miniine altezze del Bavometro 
nelle fei ore porneridiane, che Con0 quelle del rnaggior caldo . Non cosi 
nella Tavola  dei mefi ; mentre 1’ altezza minima caka  nei men temperati 
di Aprilc e di Maggio; e i meli caldi di Giugno, Luglio ed AgoRo ,eft- 
bifcono un’ alrezza mezzana : all’oppoflo nellc ore f i  trova I’altezza mezza- 
na  nelle ore. del maggior frcddo, che fono quelle dopo mezza notte . Con- 
viene dunque dire,  che non fia folo il freddo, ed i l  caldo , che produce 
queffe diverfitjl, ma che v i  concorra qualche altro elemento Lafciando 
al Dottor Chirninello dircutere, come ha fatto , quclta materia circa l e  
ore ; quanto afle itagioni G pub dire forle, che avanzando la Primavera , 
furcicandofi una evaporazione, veemenre , fofpinge in alto I’aria ,I con che 
diininuifce la fua preGone COW ajuto ancora del copido fuoco elettrico che 
igorga d a h  terra fpezialmente in que1 tempo ( Vedete l’ articolo I .  P. 3 .  ) 
e v’introduce un ffuido fpecificamente pih feggero , qual t! i f  vapor caldo . 
Nell’ERate poi i vapori , e  gli aliti, fono tanto copiofi , e>addcnfat i ,  chc 

facen- 
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facendo un compenfo di pefo, diffruggono in parte I’effetto ora cktto,  e 
con cib il Earometro fi tiene ad una inezzana altezza ( ’ >. 
,J 3.0 L’altezza media del Raroinetro in Padova rifiiItante daIIe offerva- 
zioni di queRi 40 anni i di pollici 2 9  774 di Londra , o fia pollici a 7  
lin. 1 1 ,  6 di Parigi a1 Gto dove i l  Sig. March. Poleni teneva il luo Ba- 
rometro, quafi 30 piedi fopra il Livello inedio del fiume Brenta : fopra 
di che farb due confiderazioni . La prima 2 ,  che una incdia cod dedotta 
4 la pih vera,  inentrc la media , che fi prende tra le due effreine i 
foggetta a v3riare per tutti quci cat? che port3no il Baroinetro ad una 
eforbitante altezza , o dcpreflione: la qual eforbitanza non fi rente divifn 
per taiiti anni .  La reconda conficterazione 6 rojm i I  livcllo di quell0 pae- 
fe relativamente ad un altro pih alto o piit baflo. Gii non molti anni G 
credeva che il Barometro a1 livello del mare G tcncKe per un uiedio D 2 8  

pollici ; e credo d i e  le oflervazioni cos1 darer0 , quando G adoprano BaIo- 
metri ineno perfetti di quello fi faccia a1 prefente : e  cos\ avreniitio t di 
linea di differcnza tra Padova’ e Vcnezis . Ho verificato i n  queft’ aniw 
con oflkrvazioni contemporanee queff a differenza Copra Baronietri ben pur- 
gati C O ~  fuoco e confrontati, Con tali Baroitietri fi trova l‘ altezzi media 
al livello del mare di 2 8  pollici e z linee crercenti. Sicclic! I’altczza me- 
dia a Padova,  1 5  piedi ropra il livello dells Brenta , hrh d a  ltabilire a 
pollici 2 8  Iin. I ,  5 , e il declivio da Padova alla Laguna di Venczia d i  
piedi Padovani 30  in circa. 

4 . O  La fcala di variazione del Baroiiietro in Padova, quefia s’l f i  racco- 
glierh dalle eff reine altezze . La m a i l h a  alrezza on‘ervata dal Sig. March. 
Poleni fu di poll. 3 0 ,  62 di Londra, che vengono ad emerere pull. 2 s  lin. 9 
di l’arigi, i l  dl 27 Gcnaajo I 750 : noi I’ abbiamo offervata , li 26 Dit. 
3778, di poll. 2 8  Iin. I O ,  3 : la minor altezm ollervata dal Sig. March. 
Poleni fu di poll. 2 8 ,  56 di Londra , chc fono poll. 26 lin. y , o di Pari- 
gi, ne1 giorno H Dic. 1 7 1 5 .  La  fcala dun lue  di variazione in quelto pae- 
ft? c! di poll. 2 lin. I. Si oKervi in paffando, quanto diverro fi trovereb- 
be i l  medio volendolo prendere dagli eltremi ) poichd farcbbe di poll. 27 
l i n .  9 , piit di due linee e mezzo minore del vero. 

5.” I’aragonando li zd priini anni della Tavola ,  coi 20  Cecandi , fi ri- 
trova la media altezza dei pritni poll. 2 7 )  7 4 3  ; la inedia de’recondi ’I 

2 7,800. 12iinarcabilifimo t quelto rirultato , chc provcrebbe un ailinento di 
pefo in qrreRi anni nella m o r a  atmosfera: 5 7  inillefime di pHice fanno 

10 

due 
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due buoni tcrzi di linea, e di tanto,  in pieno , il Baroinetro fi tienc pih 
alto in quefli anni vicini. Di queRo fenomeno, e d’alcri aflini a1 mede- 
Gmo , mi r ikrvo a tratrar negli articoli fegucnti. 

PaBerb ad una Tavola che per l’importanza ho efiefa per altri 16  
anni proflimi, dopo l i  40  del Sig. March. Poleni ; nella quale erpongo le 
tltezze medie del Barometro intorno gli Apogei ,ed i Perigei della Luna 
come pure intorno le Sizigie , e le Quadrature. 

It fu celebre Accademico di Berlin0 Sig. Lambert , nrgli Atti Elvetici 
Vol. ~II.’, tra molte ingegnofe dilculifoni ful Barometro , offervb che gl’in- 
tervalli de’giorni tra la maggior altezza del Mercurio , i n  una ferie d’01- 
fervazioni, erano divifibili per il nuinero z 8  o per un rnuftipfo del me- 
derimo. Ho verificato qucffo nelle otkvazioni  del Sig. March. Polcni ; fool 
talora I‘intervallo, o I’avanzo,& il numero 14 metk del 0 8 .  Or fi riflet- 
t a ,  che il numero 2 8  rifponde appreffo poco alla rivoluzione anoinaliffica 
della Luna , o a1 luo ritorno all’ Apogeo . 

Quindi il Sig. Lambert ne1 quarto Volume degli ffefli Atti aggiunfe una 
Memoria ( De Variationibur allitudinum Barometricavnm a Luna pendentibus ) 
ove difcute direttamente il punto di queff a importanre quiff iane : Sc la Lcr- 
1zd inptli/ca ad alterave il peio dell’Atmosfeva. Poich6,fe la Luna altera il 
pefo dell’ Attnosfera, fecondo i f i t i  della rnedetima , fi deve fcorgere una 
differenza nelle altezze del Rarometro , particoIarrnente nei giorni nei quali 
paNa per il  Perigeo , da quelli, nei quali para  per 1’Apogeo . Kel Peri- 
$eo la Luna follevando p i t  I’aria , quella deve men prernere i l  Mercu- 
rio , e per conreguenza d e w  qiieffo oflervarG piit ballo: nell’ Apogeo alr 
oppoffo per la maggior diRanza, fa Luna attraendo meno l‘aria , la la- 
fciera efercitare pih liberatnente il fuo pefo Ful Merciirio, e cos\ fpingerlo 
pih alto ne1 Barometro . Molte caure incoffanti , come il freddo il caldo, 
i venti ,  i vapori , iI fuoco elettrico, ec. debbono tratto tratto turbare la 
regola di queite imprefioni; ma a capo di molti anni ,  una caufa gene- 
rale e coitante deve manifeftare il fuo effetto. 

A tal fine il Sig. Lambert prefe in efame le oKervazioni di I L  anni 
fatte a Norimbetga , e prendendo fettc giorni tanto intorno 1’ Apogeo, che 
intorno il Perigeo &!la Luna , a ciafcun paffaggio per queffi Punt i ,  ef- 
pone ,  in due Tavolette , le fornme d’anno in anno,  formando in  fine la 
fomma totale da una parte e dafi9aftra . I rifultati non foddisfecero ince- 
ramenee alla h a  afpettazione : poichP C ben yero, che di 1 1  , lette anni 
diedero le lomine parziali delle altezze Apogee maggiori delle Perigee ; m a  
i quattro altri , per una maggior quantits delle fomme Perigee ultime 
formano un contrappollo , e lakiano almeno la c r h  dubbiora . Non off an- 
t e ,  oll‘erva il Sig. Lambert queite rimarcabili particolarith , 

1.9 Che i pih gran difetti delle altczze Apogee furono tre, d i h n t i  tra 
lor0 per l’intervalfo di 4 anni ( 1 7 3 3 .  1737. 174r. ); e in  queRi anni, 
fi noti bene, era 1’Apogeo intorno agli Equiaozj . 

a.0 Che gli ecceili pih notabili delle altezze Apogee furono due ( 1 7 3 5 .  
J 739. >, nei quali anni I’ Apogeo della Luna era preffo de’Tropici . 

3 . O  Sembra dunque, che di due in due i n n i  fi cwcedano le differenze 
pili 
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tdzze pofirivc e negative del Barornet 
qucfte vicende Sulk ftagioni. ) 

. 

fono tninori dei difetti Perigei, ma arrivario pih 
fiavente. 

iI sig. Lambert, che il numero di . s i  ami ma troppo, fcarfo 
ofiatare una regola; e defidera una feria piG lunga d’ofl’ervi- 

zioni . Pcrcib , iacaraggito io dall’ efempio di queRo grand’ uomo , avendo 
in  pqtere una ferie tanto eitefa di oiliervazioni) mi fono ,foctotneffu a quc- 
fto travaglio . Ho prima ridotto, colla regola <del Eig.%ainbert( prendende 
Mamente J I in vece di 7 giorni, intorno l i  detri punti ) le oKervnzbni 
di 40 anni del sig. Mar. Poleni e queRa k 18 Tavola , die  110 data 
nella prima Edkione di queAo libro. Ora 4i xggiungo l i  3 1  a m i  feguen- 
ti delfe offervazioni mie proprie , c rif‘ulta la prima parte dclfa Tavola 
qui fotto. ErTi foddisfa a l l i i  a1 dettato della Tcoria. Poichh 

I.* 11 nutnero degli m n i ,  nei quali le altczzc Apogee del Barotnetto 
eccedono le Perigee) d inaggior pit del doppio di quello dei dil‘etti , cl- 
fendo 49 contro 2% ,cib conviene col rifultato del Sig. LmLert . 

LO Ma qui inoltre la Sonima totale dcgii erceflj {upera di molto quells 
dei difetti , coine la Tavola diinoitra. L‘ecceflo 4 di pllici 101,9,8 ;che 
divifo per 8 5 2  Apogei p i 4  in oiTcrvazione, dh linee 1,434. per u n o ;  e 
diviro queAo per iI nutncro di 5 giorni , d i  0 ~ ~ 8 7  di linea pih 
d’ 

3.0 Si rimarcheih anche in queAn Tavola le alternative dei difetti e 
degli ecceiii di 4 in L) anni ,  genetalniente, o di due i n  due cotnbinate 
COl fit0 dell’ Apogeo Lunare negli Equinozi e nei Solflizi : m a  fpezial- 
mente negli Equi&ozj, percIi2 il cutiiulo dell’aria formato cialla forza id- 
levante del Perigeo ne diitruggc, per cod dire, I’effetto. Si vede dunque 
Chc il fir0 dell’ Apogeo modifica l’itnpreffione della h n a  full’ aria .  

Per meglio efplorare la veri& di qnel2o importante punto ) 110 voluto fa- 
re un  fitnil confront0 delle altezze,Baromatriche intorno le Sirigie con quel- 
le intorno IC Quadrature ; c queffo forina la I‘econda parte della Tavola . 

A n c k  qui fi trovano rifultari favorevoli dl’azione Lunare h p r a  i l  13a- 
rometro. Poicld il  nulnero degli a n n i  yantaggiofi per le Ouadrature fli- 

pera il numero tlegli anni difettivi, corne 43 a 2 8 .  E la fomma ficale 
kdegli ecceffi fiipcra cpel[a ‘lei difetti , di pollici 216. 3 . 8 , o fia h e e  

~ 5 9 5 ~ 8  numero , che divilo per 1704 Quadrature prde  in d a m e  dk 
tin, 5t.3 per ciafchednna ; e dividendo queito per 5 giorni * ha tin- 
0,304 di ecceffo diurno, che vicne a flare incirca un terzo di linea. 

Uno degl’ iiilbarazzi j n  quefti confronti t! la combinazione finiflra da 
ana porte dell’ Apogeo celle Sizigie; dall’aftra delle Quadrature c01 Perb 
geo: in queffi cafi un’azione diRrugge 1’ altra . Ad o m  di puena , @d 
altre cagioni turbanti, fi l1aiina dei rif‘wltati anai nraiiifefli in favore dell’ 
d o n e  Lunate ropra deli’ Atritosfera . 

I[ fa dottifiino Sig. Ab. ~&i, lie1 luo OpuIcuIo degl’I@$;I ha voluto 
dioiiflicnre f6Nl;u.a queRc CotlcLuiIoni; caviltando tanto pel fitto delle oflk- 

, per ecccffo diurno tnedio dell’ Apogeo ‘fopra il Pctigeo. 
4 

Q ’(‘3- 
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vazioni , c t p  per la teoria, pretendendo che l’efliffe ( eguale al cerchio ) 
formata dalla marea aerea, non arrivi che a 34 gradi dell’ apice. Ma C 
chiaro , ch’egti ha equivocato, ponendo que@ &pice a1 Pofo : poichk PO- 
nendolo come fi deve, all’Equarote, I’elliIFe fi eRende a 56 gradi circa, 
che vu01 dire oltre la noffra latitudine di 45 gradi, e cib ger la fofa a- 
zione diretta , reRando l’indiretta non meno efficace inquanto vuota que[ 
tratto d’ atmosfera fuori per riempir quella di dentro in form dell’ azione 
primaria. Quefto affare sl pub veder difputato ne1 Giornnle di- Pifa e 
nell’ Enciclopedico di Vicenzz . 
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Apogee Difeven- 
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Altre Tavole zffini a queflc, e con rifultati analoghi, bo dato a parte 
in u n  Opufculo , che ha per citolo N o w  Tabulh Barornctvi, q?u[quc Mu- 
vi$, Patavii .  1 7 7 2 .  Una di qrieRe riguzrda le altczze del Barometro rela- 
tivarnente aIIa dimora della Luna nei 12  regni del Zodiac0 Di queRx 
Tavafa laborioiifim pongo qui i rifultati finafi. 

T@* 



Tuvolu delle altcxze Medie del Barornctro per Ci 1 8  Segtci dct 
Zodiac0 rapparto d l a  Luna. 

Ariete I ,  7 8 1  Libra I .  7 8 9  
Toro I., 7 7 8  Scorpione 1. 7 7 8  
Gemini Y.  770  Sagittario I *  7 7 7  
Cincro 1 .  717 Ca pr icorno 1. 7 7 9  
Leon I .  7 p  Acquario 7 7 4  
Vergine I .  780 Pe fci * *  778 

Somme 18. 638 IO. 6 7 r  
- 

1.0  Si korge ,  clie in pieno la Luna trovandofi nei fegni Aultrali ope- 
ra rneno fopra della nofirn Atmosfera , 11 Barornetro tenendofi pih alto , 
d i e  ;lei fcgni boreali, bench6 2 una fda decitriafefii di linea : cib 2 con- 
forine all’ anaIogia della msrea . 

am’ Ma paragonando i l  regno di Cancro col regno di Capricorn0 l’al- 
tezza baroiiietrica di quello &minore di queIIa di quefto di di p o l b  

ce ,- clie viene ad effere pih di !. di l inea.  
3.” I Segni cbe ercono dalla regola fono gli Equinoziali ,I’ Ariete, e in 

particolare qucllo di Libra.  Ma bjfngna avvertire, come bcn riflette i l  Sig. 
Lambert coniinentando qwRe rnie Tavole ( &ad. Rrr/ .  r 7 7 1 .  1, che la 
Luna  influifce lull’ Atinosfrra , non foIo per la gravitazione inquanto dinii- 
nuike il pefo Jell’aria, ma anchc col moto, in quanto tira feco l’wh in- 
nalzata , e cib in quanto 1’ inerzia delllaria inederirna non vi frnppone oRa- 
colo. QueRa inerzia pare efler qlrella che rende I’azione della Lama pih 
fenfibife di quello Carebbe fenza queno impedimento . Per efenipio , fenzn 
I’herzia. dell’aria , fa Luna perigea renderebbe i l  pefo dell‘ Atmosfera me- 
no grande, qualunque foffe il Gco dell’ilpogeo. Ma le oflervazioni di b- 
pra fanno vedere , che 1’Apogeo elfendo n e ’ h n t i  Equinoziali , le a l t m c  
Apogee fono meno grandi delle Perigee , e cib perch4 l‘aria riteiiendd 
1‘ imprefliow dell’ tino e dell’altro , che nci kgni  Equinoziali 2 la pill 11- 
bera , e la piL grande , [’aria , dico , in certo modo fi accumuls , noti 
avendo tempo di rimetterfi avanti i n  equilibrio . Cod efT’endoB 1’aria 
eIevata colla h n a  nei legtii boreafi , difcendendo queIta tira feco un 
promontorio d’ aria , che fa u n  fopraccarico nei fcgni kguenti particolar- 
mente in qrieflo di Libra ; e p rc ib  in quefio regno fi rjtrova i l  Uarome- 
tro piit alto del dovcre. 

Con cib fi rifponde anchc a quelli, chc obbiettano I’clateiio dcll’aria I 

in forza del quale dovrebbe I’ Atmusfera porG tofto in equilibrio. cod fa- 
rebbe fe non vi  oitaffe la forza dinerz is  . Daltronde il fatto linentifce 
quefta pretefa,  mentre ti otlerva , clie i Baroinerri in divcrfi climi fi 
tangono rpelh i n  n n  irteffo tempo, a differedti altezze, Ed in oltre con- 

I 

vicne 
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viene riflettere col Sig. d’ Alemberc (De Gcm cuuru Vent. ) , chc ia ragione 
dell’equilibrio non efige altro , fe non che ogni particella d’aria efaRica 
venga fpinta da forze uguali in parti oppoffe;non gih che tutte le parti- 
ceIIe dell’aria, i n  tu t t i  i luoghi della fuperficie terreltre fieno bilanciate 
da uguali forze; altrimenti non vi farebbe mai differenza d’altezza nei 
Haroinetri tra luoghi anche rimoti, come fi diceva . A quelto equilibrio 
generale olta I’inerzia , e forre una fpecie di coefione e di tenacith nell’ 
a r ia ,  che refiffe ai motj pronti , e ritiene i precedenti , fino ad un fer 
gno , fopra i quali s’ accumul.mo i fuffeguenti producendo quelle apparen- 
ti irregolarith che fi fono rimarcate. 

Non fo s’io debba rifpondere a un miferabik obbietto che pure vienc 
fatro feriatnente. Si dice: la Luna fcemando il pefo dell’ aria deve fce- 
mare nello fieflo tempo il pefo del Mercurio ne1 Barometro , e  perb queflo 
non pub dare verun indicio . Dirb col Newton ( Pvinc. Lib. In. p .  37. 
1. 3. >, che la form della Luna eflendo a quella della gravit’a came I a 
a , 8  7 1  ,400 ,  ella t? troppo tenue per farfi fentire i n  corpi piccoli , diftac- 
cati , PonderofiGini, quale k il Mercurio ne1 Barometro. La Luna agifce 
full’acque dell’Oceano perche lono amplifime e libere ; non agifci firi 
piccoli mari difiaccati, o altneno la fua azione non fi pub vedere ; cos1 
rd pure fit1 Mercurio del Barometro . I noffri inari fono foggetti alla ma-. 
rea ,  non tanto per I’azione diretta della Luna,  ch’c forfe troppo obliqua 
e riinota per e a  , quanto per la comunicazione che tengono col vaffo. 
Ocean0 e coll’ acque della Zona Torrida . E cod 4 della marea dell’ At- 
mosfcra ; effz Cuccede piir per confenfo comunicaiido coll’ aria della Zona 
Torrida , che per l’azione diretta deIIa Luna ,  febbene la grande altezza 
dell’ Atrnosfera lo permetta un poco : ma niente di cib puoifi dire del‘ 
Mercurio del Rarometro. Altro & dell’impreifione ed alteraziione fifica , 
che devono foffrire i corpi fpezialmente aniinali dall’azione delta Luna , 
di cui s’ P parlato Copra ( P. I. Art .  ult. ). 

Sopra queffe Tavole una fola Cora rimarcherbancora , ed i? queffa : che- 
tanto le altezze inedie amuali , quanto IC irregolarith fi veggono ritornare 
di 8 in 9 anni , o di 4 in y :  cib dipende dal fit0 dell’ Apogeo Lunare, 
che di 8 in 9 anni compie il  fuo periado net Zodiaco, e di 4 in 4 a 5 
paira da un Equinozio all’altro , da un SolRizio all’altro: e in 3 anni 
circa da un SoIRizio ad un Equinozio o J a  queffo. a quello . Si tenga 
queffo a mente, che ci fervita dopo per firarc un certo period0 di Ra- 
gioni. PoichC Te la  Luna modifica col Barornetto il pefo dellu Atmosfera ,, 
&ve altresi influire fulle flagioni, e M e  annate 



De1 Trmolnt$ro, d d a  Temperaturd de;lle Stdgioni e dcgdi 
Ann;: Tawla de! Cah!o, e dd Frcddo in P d o w .  

EgIi earatti deIle offervazioni Termometrich'e fi hole dare folamente N il grado del fornms freddo,e del fommo caldo fegnato in quell'an- 
no: il che non porge fe non che tenue , o fallace indizio della tcmpera- 
tura di tutto I'anno, la quale dipende da un grado continuato d' imprel- 
iione. V'4 qualche giorno d'acuto freddo o di cocente caldo; ma che fu- 
bit0 paffa; per eletnpio la notte 21-22 Gennajo 1719 fu notata a Parigi 
affai pi3 fredda di qualunque del 1709. Quando fi danno iGiornali diRe- 
fi, v'& la colonna del Termornetto , la quale cos) nuda non porge mag- 
gior .idea di quell0 che fi deadera . Verarnente la SocietA di Londra efi- 
gexa lo fomme del Termometro di inefc in inere : e in ordine a quefto 
il Sig. March. Poleni nei due pritni feffennj ha dato queRe forntiie : c 
qui Tr comincia a vedere qualclie cofa fulla differenzr degli anni , e de' 
mefi. Tuttavia queffo luine ancora 4 fcarfo. 

Prima di tutto conviene dar la defcrizionc del Termotnetro di cui fi 
valeva il Sig. March. Poleni- Ef?o era itato fabbricato da lui mcdefimo 

ra d' Amontons, by$? con aftri gradi : nelle Tranfazioni E'i- 
n. 421 ) , defcrive 1 Autore i punti fondamentali della fcala: 

colla palla irninerfa ne1 ghiaccfo il Mercurio- Ti abbaflava a PoIIici 47 , 3 0  , 
e nell'acqua bollente fi alzava a gradi , o pollici 6 3 ,  ro. Si vede, che 
fono queAi gradi be6 grrcndi . Un grado Poleniano equivale a 5 , 0 6 ~ 3  di 
Reaumut : ecco una Tavoletta di confront0 coi Terinometri pih celebri. 

6 3 ,  IO. 80. - - 
62. 

0. 3 =* 150. 

Grado deli' acqua ltollcnte 
Medio , o 
G C l O  

Cerchiarne ora di fill'are it Medio, o fia tempetato di Padova. I1 Sig. 
March. Peleni d a h  loinma totale dei numeri de€ Teriiiometro , ne' fei pri- 
mi a n d ,  I'aveva rrovato di pollici 50 : 2; ne1 fecondo feITennio lo trovb 
di $0. IZ. Ma negli anni feguenti parve andar fcemando il  caido; e cer- 
to crefcer il freddo. Poichh: tnentre il Sig.March. Poleni aveva trovato it 
pih grande abbdlamento del Termornetto a $01. 47. 44 Ii a 7  Gennajo 
173.1; fi trovb dapo giunto 8 pollici 47..*fo li 2, Fcbbraro $ 7 4 0 ;  a 47. 
4: 11 1 1  Cennajo '74s; e fino a 46, 68 li 2 7  Gennrjo ~ 7 ~ 8 ,  11 foinmo 
caldo poi 6'era trorato polkt $3. $4 li za Giugno ~ 7 a 8 .  

'I 0 0  

Fren- 



p t. 8 P. 11, Jfi. X. DELLA TEMPERATURA DELLE STAGIONS 
PrcndendoG i l  mezzo tra i due enremi delcddo e de[ freddo fi avre t -  

be il teniperaro di pollici 49, 61. Ma queIto non farcbbe affatto giuffo ; 
prima perch6 pub venire un giorno di maggior freddo e di inaggior cal- 
do, che potrebbe alterar notabilmente queita mezzo ; poi perch2 volendoti 
!a temperarim di un anno, &e dipende pih tollo da ana continuazione, 
non fi deve ella prendere da un cafo raro, 

Si & dunque fatto ia fatica di fornmare i numeri del Termometro per 
tutti queffi 40 anni : e dividendo qtieeRa fomma che riulci di Pollici 
7 ~ 8 5 6 6 .  tt per il numerq di ~ 4 ~ 9 9  giorni (omme% 1 1  giorni della tidu- 
zione dello itile vecchio allo Ail nuovo, a cui il Sig. March. Poleni era 
paffato neIl'Ottobre 1 7 ~ 2 ) f i  ha il nutnero medio o ragguagliato per ciaf- 
cun giorno, efprimente il Temperato, a pol/ici 49, 90 8 : i l  qual numero, 
fe anche nalccffe tnai qualche colpo di caldo , o di freddo effraordinario 
cJ eccedente qualunque di quefii anni, fi vede d i e  non pub reffare 11- 
terato CenGbilmente : poicht queRo ecceffo divifo per un numero cos) 
grande di giorni fi perde per qUanK0 forte foffc. 
I Prefo dunque queito numero 49. 90 4 pm il Teinperato , e moltipli- 
catolo per i l  numero dei giorni &i mefi a rifulta il Temperatb' dei mefi 

di giorni 3 1  a pollici 1547. o j .  
di giorni 30 pol. 1497. 15. 

Febbrajo comunt di giorni ~8 pol.+ I 397.  3 5.. 

Sominand0 poi di mere in mere i numeri attuali della colonno del'rer- 
mametro, io paragonava queita fomma alla fonims cppirpondente del 
Temperato ; ed erendo minore, io fcguava la difkreiiza , 0,  il dif'etto al- 
la categorja del frddo, o negativo: re la foinma era inaggiore , fegnava 
1' ecceffo ne!Ia categoria del caldo . Per efernpio la fomma del Gen- 
najo 1725 fi trova di pollici 14oz. 76 

Sottro queffa da 1147. 05 Temperato del mefc di giorni 3 I, 

Reffa i l  Freddo di Gennajo - 44. 2 9  

Rifeff iIe 2.9 PO!* 1447. 2 5 0  

- 
L a  fomma del Luglio 4 x6os, 3 8  
Sottro il Temperato '147. 0 5  

KeRa il caldo di Luglio 
In  queRa forma dunque ho fegnato gIi cccefi, e i difetti , in una co- 

lonna, in linea di ciafcun mere difiinguendo il freddo col regno nega- 
tjvo -, i t  catdo COI pofitivo +: ed in fine forninando a parte i negati- 
v i ,  e i pofitivi , avevo i l  totale del freddo, e de1 caldo di tutto l'anno : 
e fottraendo if minore da1 maggiore , il  refiduo inoftrava la temperatwa 
di quell'anno, vedendofi fe aveffe dominato il caldo, o i l  freddo : il chc 
pub eilere di oggetto non indifferenre per 1'Agricoltiirz e per la Medi- 
cina, avetidoft nello iter0 ternpo fa retnperatura di ciafcun inefe , clic 
import2 ancora pih per ifviluppare e maturare i prodotti della terra, e le 
mala tzie . 

In quefla maniera 110 fomfata la T~zvola I. col titolo del Culdo c del 
Fveddo, o Ga della tempcratura relativa di queAi 5 C  a m i  , 40 del si& 

$. $8. 3 3  dello ReKo anno. 

PO- 
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Pofeni , 16 miei . In qrrefii 1 6  ultimi anni fono gradi di Reaumur , 
avendo rifpariniato la lunga fatica della riduzione , fuorcl16 per i f  rifuIta;o 
finale che baRa. Avverto , che il sig. March. Poleni teneva il fuo Tcr-  
lnometro in camera, di cui una facciata gitarda Levante ,  I'altra Mezzo- 
dt.  'In olere I'ora dell'offervazione era i l  mezzodk , ora di caldo, bench4 
non eftremo, i l  quale cade due in tre ore dopo. Se i I  Tertnometro foffe 
Rat0 elpoito all'aria aperta, come 10 tengo io ,  G avrebbero aviiti de'gra- 
di pih forti, tanto di caldo, che di frcddo. Md cib niente tuiha I;z tein- 
peratura relativa degli anni . 

Ognuno poi con qualunquc Terinoinctro , te&ndo un 'Giornale Meteo- 
rologico, pub formare ltinili Tavole . Io cercheri, qui dopo di far qualche 
applicazione di qiieffa Tavola agli oggctti di Agricoltura e tli Medicina. 
Qui fololamente farb quakhe rifleno, che kdta agli occhi alla leiliplice in- 
fp'pezione della 'Tavola . 

Di tutti qaeffi 40 anni l'anno piit caldo ftt i l  1728 , in cui conroife il 
minimo freddo col mafirno caldo , colla inifiina elevazione del rrermo- 
metro di pollici 5 % .  5 4 ,  e in confegucnza reltb in fine if mafimo refiduo 
di caldo, coine fi vede nella Tavola .  Vicino a queffo fu I'anllo Ceguen- 
te 1729;  dal che G korge che I'iinpreffione di uti anno Cacilillentc pafl3 
ne! feguente ; i f  clie G verifica anche de1 freddo. Ne1 Teriiioinetro Keau- 
muriano, che tiene il Sig. March. l'oleni , t fegnato il caldo del 1 7 3  7 , 
come mafitno, a gradi 3 0  di quella fcala ; e mi fembra di aver vPdttto 
Gmile notazione in altri Termoinetri. Ma o queffo grado di caIdo fi  fc-. 
cc fentire i n  altri paefi; o queito Tertnoinetro era crpoffo all'aria efler- 
n a ,  e non nella camera con quello di Aniontons. Poichi. in queffo trove 
fegnato il mafillno grado del calore di qnell'anno i f  di i z  LugIio a pili- 
ci 5 % .  4 8 ,  quando ne1 r728 fu ,  come s ' C  dct to ,  di pottici 5 " .  54 ; e re 
bene tiitto il caldo dell'anno foffe notabile , non oflantc Cu ininore non 
folo del 1728 , ma di molti altri anni precedenti, e anche fcguenti. 

Crecievo di trovare il rnafiino freddo ne1 1740, celebre per I'In\ierno 
lungo: di facto la fomma fu grande ,e  piccola la fotiiina dcl caldo ; e  no- 
tabile il rigido del freddo, fe G paragona col caldo del 1728 N o n  offante  
iI rigido del freddo fu aKai pih grande ne1 1 7 5 5  , e quello che non avrei 
creduto, nel 1757. Poichi! tanto la fotnma del fieddo in tutto I' anno , 
quanto if  refduo, detratto i f  caldo, eccede ogni altro anno. Cib nafce c) 
dal progreffo del freddo nella Primaver* ( ne1 1 7 ~ 7  nevicd inolto avanti 
ne1 Marzo ), o dal principio affrettato i n  Ottobre,  e Novernbre. Si pub 
rimarcam , che un Inverno grande influifce non folo nelle Aagioni feeguen- 
t i ,  riukendo per lo piG le Stati mcno calde , e gli Aiititnni pi& frefchi + 
ma anche nell' ann0 profiimo . 11 Gennajo 1 7 5  8 , e il Febbrajo fiirono i 
pih freddi di queffi 40 a m i .  Cod I' Enate fu a r a i  tnoderata , p s i c l ~ d  il 
caldo di LUglio non fu in vantaggio d i e  di 41 fopra il tetnperato, quan- 
do ne1 17a8 avanzb 73 , e comunemente Fuol emere intorno d~ 60, Per 
altro i n  queni 51 anni i pih freddi fi veggono effere i l 1 7 6 8 ,  1776,1777 
a noi proflimi. 

Qgnuno potrh fooddisfg;re !a propria cttrkfit'a elbtninando queffa Tavola , 
a c 



1 3 0  P. II. JAR. XI. DIGRESSIONE SOPRJ IL F R E D D O .  
e farvi dei rifIeG. Si pub confiderarc il freddo ed il caldo affoIutamen- 
t e ,  ed a parte, per ciafcun anno; e vedere come vanno variando : poi 
i reiidui, detract0 uno dall’altro che inarcano la qaalith dell’ anno : c 
poeii oKervarfi , che gueRi refidui non ieinpre corrifpondono alla quanti- 
t h  aIToluta del corrifpondente freddo , o caldo, che fia. Io due riflefi io- 
li farb. 

I. Dei priini 40 anni , 2 0  hanno refiduo di caldo, e 2 0  refiduo di fred- 
do. Nci primi 20 a m i ,  due foli hanno avanzo di frcddo 1739 , 1740 ; 
nei fecondi all’oppoflo due hanno reiiduo di caldo I 745 , 1759. 

11. Per t 5  anni predontinb il caldo, che fu i l  fommo ne1 1 7 0 8 ,  e 2 9 ;  
porcia andb degradando; ma ne1 1739, e 40 i l  freddo prek il di fopra; 
e quefto freddo interrotto per 5 anni da un legger moto di caldo , andb 
fetnpre prendendo forza , ficcht 1 5  a m i  dopn arrivb a1 colmo , dove fi 
mantenne per 3 anni circa in diitanzs d’intorno 30 anni dal Cotnillo cal- 
do. Ed i curiofo do orervare, che le fornine annue de1 freddo prendono 
appreffo poco i nutneri di quelle del coldo precedente , e viceverfa . Io 
non tercherb per ora di n4 pure congetturare le cagioni di que[ta rpezie 
di periodo: baRi l’offervazione , fa quale prova non effere fenza fonda- 
mento la querela degli uoinini , che da qualche tempo corrotio annate pi?i 
fredde, e che non regnano pih quell Effati calde, che fi provavano una 
volta . Di queffo autnento di freddo parlerb ancora nell’ Articolo fe- 
guente . 

A R T I C O L O  XI. 

LXgrcfione f u l  fieddo in gemerde e Jiprta un oJevvu&!c 
* . aumento di freddo negCi anni covrenti .  

O r e  anche i l  freddo una feinplice privazione di calore , de1 che y’ 2 F tuttavia qualche Fifico che ora di dubitare ; confeffo clie non poKo 
jndurte la mia mente ad amtnettere l’opinione di moda , che profcrive 
come infuififfenti le particole faline, e riguarda come chimeric0 il  mini- 
Aero loro nella produzione dei freddi , e dei ghiaccj . Non rincrefca di 

’ 

trattenerci un poco oell’ef‘ame di queAa celebre quiltione. 
fcordati del freddo prffato , e 

badando lolo a1 knfo prefente, ci lamentiamo de1 gran freddo che fa al- 
t o r i .  Uilogna diRinguere tre ipezie di freddo : qucllo dell’aria arnbicnte 
indicato dal Termometro: quello che fa gelar i liquori : e in fine q u e h  
che fi fa fentire Fulls cute del noRro col.po. Quefli tre freddi,bench& ab- 
biano u n  ccmune principio , di raro concordano ; e per cib ne faccio tre 
fpede . I  I1 vero grado del freddo 2 quello indicato dal Termomcrro : gli 
d t r i  due fono varj , perch8 dipendenti dal concorfo di altre cagioni. 

Poich+ quanto a! gel0 , talora i liquori fi appigliano quando il vero fred- 
do kerns, ed il Tcrmointtro inoffra qualche grado di calore, e tal sltra 

Ogn’ anno, ed ogni giorno S Inrerno 

non 
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doh geIano , fe bene i l  freddo olcrepaG la  inifura c a m ~ n e  del gelo. 
Quanta a1 h l o  poi , prefcindendo anche dallo- ffato attuale dcl noflro 
corpo, da cui queffo fenfo dipnde , s’incontra una dircorddnza d.11 Ter: 
rnoinetro ancora inaggiore . Speffiniino dopo mezza, rtiittina , qu3nJo if 
Sole alto rifcalda , e  il liquore del Terinoinetro s ’ P  altato qualche grndo,  
anzi ne1 mezzodi, fentefi pizzicare la cute con vivo ftnro.  Lo ffet’io nc- 
cade a1 partir dell’ Inpernw, nello fquagliarfi che fa la neve ed il gelo. 
All’oppoffo fpeflo gela forte fenza percepidi tanto rigore. si prova un a- 
cut0 frcddo atlche i n  letto, it giorno avanti che voglia nevicare;e qitan- 
do fiocca la neve, fi mitiga il fenfo fenza alterazione del Tcrmometro. ’ 

Queffo coilante fenomeno non mi lakieia rnai ulcir di capo I’opinione, 
che vi fix qualche cola di pofitivo che fortni l’acuto del freddo. a1 l d o ,  
con u n a  qualclie materia frigorifica fottile, lpiritofa , volatile, quanto fi 
vuole, o conftfla i n  lamclle gelate, conie tanti elementi, o femenze de1 
gelo, o in nitri , Tali, ed altri corpi aculeati acidi, o alcali , che fieno . 
QueRi vellicando e pungendo la cute fanno quelh moleita renfazione che 
fi prova col freddo. E poiche Ti fperimenrc , che non pungono tanto , 
quando fi forma il get0 e la neve; c tornano a farfi fentire, quando la 
neve e il gelo fi Fcoglie ;nom ,credo& nl! pure aKurda l’opi~ione di que’Fi- 
fici , i quali tengono che quefti corpi glaciali concorrano‘ pofitivamente a 
coffipare i liquori , come tan t i  cunei; nt mi fembra che 6 a  flat0 f in  or8 
adequatainente rifpoffo ai forti argmenti  , che i l  Mun’chetnbroelr adduce 
per comprovare quritaq opinione - A h  vellicazione di certi freddi fi ag- 
giunge 1’ afideramento , che fi prova nelle dita verfo le ore del dirgelo I 

come fop0 le meridiane , Cora che non accadc fa  mattina ncl iiiaggior 
freddo; e che queffo provenga da materia falina pili toffo che da altra 
fpecie, pare clie G raccolga Aalla proprieth de’ Sali di cofiipare, e d’in-, 
dbrire . i. 

Si obhietta di recente, che fatta I ’Anal i i  della Neve dal Sig. Margra! 
( C s i ~ l C .  Chimic. T.IZ. ) non v i  ritrovc) n i t ro ,  Rifpondo, che quef?o C det- 
to gratuitamente , mentre il celebre Autore dicliiara d’ avervi trovato UR 
Voporc rhro fo .  iniffo ad alcuni grani di acido d i  Sal cornunc j il che baita i 
goidd non importa,  che i l  nitro fra in mafia, n& iI lale (percibt non ac- 
crefce’ il relo de’ liqaori) ; anzi deve erere kioIto , corne or ora fi vedih. 
Negli: att i  di Lipfia Suppl. Tom. XIV. )  2 rjferita una bilancia per pefarc 
il nitro! fPatfo3 nell’ aria ; e Ti trovb che il  crudo fnvtrroo I 740 proven- 
ne da un erceWo di queffi nitri. Melcolandoii una buona quanti& diSaIe 
qel Vcfuvio ( ch’4 Sate atnmoniaco ) con. JeIIa neve., di cui ri circondi 
un vafo pieno d’acqua ( che Ti geIerebbe Rando in ripofo ) agitandofi la 
Medeiima acqda 9 acquina un guRo ingrate), acre rulfureo ; cib che pro-. 
*a che le particelle fcjolce del Sale e v i  lono , e b o ,  affai fottilizzate 
Per paffare a traverfo dei pori infenfibili de{ vetro. Moltifiime altre belle 
fwienee iimili ports il Sig. Hcrckenroth ne118 fua Di/lhyldzio#e f d l a  natu- 

del freddo. La maniera , on& naturaltnente fi forma il gelo Per lame 
e fili 9 a maniera di rete e‘ ricamo, indica una vegetazione falina ;mentre 

foffe la fola partenza del caldo 0 del fuoco , l’acqua fi dovrebbe pidia- 
R t s  ‘ re- 
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re uniformemente . Lo Reffo dimdirano le figure de’ vapori gelati f‘uulle 
vetriate, che lomigliano alle role della Neve,  le figure dclla quale pari- 
m e n t i  portano le i m p ~ ~ ~ f i o n i  de’ Sali i quali fempre , come fi fa , affettano 
una figura regolare. Findl nente attelta il Ramazzini , portando 1’ efperien- 
za d’ uh peritiriimo Chilnko ( Ephem. Mu#. I 694 ) , eKerfi enratto dall’ ac- 
qua puriffima di Neve quantirk di vero nitro di color fofco , di guAo 
acre, folgorante alla f iamma,  ec. Lo Iteffo Autore attefia il copiofo nitro 
dell’ aria di quell’anno, pnrtato dai vcnti del Nord : e cos1 fii nell’ afciut- 
to e freddo Verno 1779. Giammai i Salnirrieri raccollero tanta quantith 
& Salpetra corne in queit’ anno. 

Si obbietta di nuovo, che collo fpirito pi& ardente , nei maggiori cslori 
della State fi forma in momenti del gel0 : obbietto fpeziofo del pari che 
yano. Si fa che il flogifiico ha la ptb grande affiniti cogli acidi ; che 
tutt i  gli fpiriti ardenti contengono un Sal acido ; onde l’acido che con- 
tiene [‘aria, 4 forfe dovuto at fIogiRico fparfo nclla medelima : legafi prin- 
cipalrnente il flogifiico coll’acido nitrofo ; ecco i l  fecreto di quella forpren- 
dente congelazione. 11 lodato Sig. Herckenroth tiene , che il principio 
del freddo Ga un alcali; e cbe queft’alcali fia il mcdefimo che queila 
dell0 fpirito di vino, dell’ etcre , ec. Alcali , o acido che fia , mi baffa 
che ci entri il  magifiero de’ fali , come tutto ce ne convince. 

11 geIo artifiziale fi forma, come 2 noto,  col Sale , ma non CernpIicc- 
mente. Col mefcolare fate in maffa,  con neve e ghiaccio in niaffi , fi 
ottiene folo un debo1 grado di freddo. 11 lomtno grado di freddo fi ottie- 
ne col mefcolare ne1 ghiaccio p e h  gli fpiriti di Sale ,  o le acque farti : 
con queffo mezzo i l  Sig. Braunio giunre a congelare il  mercurio ( ~smment,  
Yetvopol. T .  V.). Ma lo Cpirito ileffo di fale non giiinge a produrre fred- 
d o ,  le non fcioglie la neve in modo che fe ne formi came u n  term li- 
quore : e percii, gli olj, fe bene fciolgano la neve, non producono alclln 
grado di freddo , perchti non fi mefcolano. I n  fatti fi richiede la f0Iuzi0- 
ne della neve, o del ghiaccio per produr freddo , e generare deU’altre 
ghiaccio . I1 che pare indizio manifeffo , che generatore del gelo lia 1 1 1  
elemento volatile e fpiritofo, che para dal ghiaccio, che fi fcioglie per la. 
fua ufcita, in quello che G forma per la fua entrata; o pure chiatna ed 
afforbc il fuoco dal Iiquore che fi gela , in quell0 che fi fcioglie. NZ per 
altro mezzo fo concepire che fi fortni la neve e la grandine nell’Atmosfe- 
ra ,  le noli perch2 concorroii~ di cotali fpiriti in tal quanti& da inveflire 
un tratto di vapori coadunati in  una nuvola e o ne vuotano il fuoco ,o  
ne coitipano gradatamenre le. moIecu1e;ed i n  cib pub aver parte il fuoco 
iflero de’lampi e Je’ftilmini , e il caldo eilivo , che fviluppi queiti ele- 
menti in altri tratti vicini alla nuvola , come fi adopra i l  fuocq per Fcio- 
giier la neve, a formar p i t  prelto i I  geb artifiziale ( *  ). 

La 

4 ’ ) Ncl T. IV. drgli Atri E l w t i c ;  I’ Atltur del Termornetto onivcrfale 9 fafieerr 
appreffo poco con queRi argomcnti qui fopra accennati : ,, chc il Caldo ed i l  Frcddo fono ,, due materie foftrli, oppofie I ’  uha all’ altra nell’ Atmosfera , d’ un’ cgual mole c ctdutn 9 
97 c che fmno giorndmcnte fbpra la  Terra uno dc‘princlpali giqchi ddla natura : cfi’ e l k  

Pc- I 
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La qualita del ftiolo nei paefi , ove regnaw freddi fuori della propor- 

aione del clima conferma que* ipoteh . c’ Armenia non ha latitudine 
maggiore del Regno di Napoli; e pure intorno Etzerum trovb il Tour- 
neforzio ( Vidggi Lett. 18. ) un gran freddo ne1 mere di Giugno : per- 

, ch$ que1 Iuolo abbonda di fale aintnoniaco. Se in oltre il terreno Ga utni- 
do,  dalla foluzione e miRura de’ Sali forge una fpezie di fredJo artifhiale, 
e a queffa doppia cagione G deve attribuirc i rigidi freddi della China , 
&lla Tartaria , della Siberia. Ida Siberia tra i gradi 5 5  e 60 di Latitu- 
dine abbonda di SaIpetra, e infieine di acqua, poicht contierie la forgen- 
te di tanti gran fiumi, un fuolo elevatiEirno coinpatto da nitri, e indu- 
rito di tratto in tratto a gtandiniina profondih di ghiaccio perpetuo . 
Quindi if grado del freddo fti trovato i v i  di 7 0  gradi, quando quello dei 
1709 appreiXo di noi non fu che di 1 5 .  

U n  altro paefe orrido per il freddo d il contarno della Baja di Hudlon: 
fa orrore la defcrizione che ne fa Hellis ne1 fuo viaggio . I1 ghiaccio v’2 
cos\ duro, coinpatto ed eterno , che l‘ Hallejo, come ti accenrrb , fofpet- 
tava che i v i  una volta folie il Polo gelato. Irnpoifibile t! I’erporG impu- 
nemente all‘aria nell’ Inverno : un vento nivale ptocellofo vi ioffia conti- 
nuo; viiibili iono gli aculei che vibra ; e quefli fono quelti che fquarcia- 
no la cute ,  forinano in un momento IC cancrene , lacerano i polmoni 
fanno cadere i tnembri atliderati e inorti. 

Ma 11 luogo pih freddo di tutta la terra fembra eflere Ia Spitzbergn I 

Qiieita Ifola 4 cornpoila di inonticelli aciiti formati di fabbia portata da 
venti , di fali , di ardoefia , o piuttoffo di ghiaccio: paefe inofpite , e h a -  
bitabife : i naviganti. che vi approdatio di r a m ,  uon vf yoPono Jurare 
pili di un’ora 

Or quello che opera la natura del fuolo falino abitualmnte in cerci 
rerritoq, in altri lo fanno i venti , tutti quelli , che foffiano di Copra a 
Montagne o terreni nevofi 0 abbotadanti di Sali , fofiero anciie venti di 

OAro , 
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ORro,, come appreffo di noi quelli che vengonol dagli Apennini , quando 
fono coperti di neve, come negli ultimi anni ; e a Parigi , quelli che 
f’pirano dalle Monragne dell’ Alvernia ,come fu ne1 grrn freddo del I 705. 

Ma quaG per propria giurildizione hanno queffa propieti i venti Gre- 
Cal i  , e Boreali: pichi2 queffi fpirano dal vcro regno del gelo , dal paefe 
degli eterni ghiacci. Un‘ vento che fcorra Y O  miglia all’ ora ( i procellofi 
ne fcorrono fino 60,  come fece i I  turbine di Padova x 7  Agoflo I 756 ), 
in I I giorni pub arrivare dal Polo in Italia, e con doppia velociti, co- 
me t! facile, i n  5 giorni. Dnnqire dalla Groenlandia , dalla Siberia y dalla 
China potrh un vento in breve tempo portare a qualche paefedell’Europa 
meridionale , come il noftro , un acuto freddo della Lrina , del ghiaccio, 
nbn folo in Inverno, ma anche ne1 bel rnezzo della State ; come talora 
i accadiito, per efempio l i  I 8 Giugno I 721 ( &cad. Reg. ) , c l i  c4 Giu- 
gno I 7 5 8  , nelfa qual notte fi geIb la fora intorno Leyde , come afferi- 
.ice jl Muffchembroek . 

Tale larebbe I’cfietto del vento Greco e di Tramontana appreflo di 
noi per la form fola della fua origine. Ma que& venti Grecali prove- 
nienti dai monti della China2, e della Siberia, paffano in oltre fopra ca- 
tene di altre montagne nevofe , del Caucalo , dei monti Carpazj , dogP11- 
lirici , e percib foli baffano. a produrre appreffo di noi la fevizie di un 
Inverno Araordinario participandoci 1’ intemperie, che una copia di nevi 
e di fali pub generare in que1 rimoto paek un anno pih clic u n  altro. 
Tale fu 1’Inverno.del r 7 ~ 5  che fu  tutto afciutto, e pur cos1 rigido, fen- 
za nuvole, nc! caligini : tale fu l’infolito freddo in tutta Europa alla fine 
del Gennajo 2776; e quello alla fine di Febbrajo 1780. 

Quefia t! quella opinione , dalla quale , come dicevo dal principio di 
qgefto Articolo , non poffo fottrarre il mio fpirito , la inia perfuatione: l a .  
vera cagione del freddo e del Rhiaccio, d u n  elemento uno fpirito Cali- 
no qualunque Ga , che opera pofitivainente coff ipando e pungendo , o pu- 
re negativamente affotbendo il c-lore ed i l  .fuoco da’corpi . Queffa f o h n -  
za falina quando incontra nell’ Atlnosfera una  gran maFa di vapori , at- 
fora t! quando genera quelle nevi ffraordinaric con ghiaccj , come fece 
negti anni profiini 1767, 1768 1770 ne1 1779 in Tracik ed in Afia , 
e apprero di noi nell’anno 1780. 

Sopra di un certo period0 , clie tengono queni ffrani Inverni, de’qnali 
G troverh una fpecie di Cronaca alla fine di queffa Seconda Parte , ve- 
dete l’ Articolo UItinio . Qui fi deve rapportare un  fenomeno fingelare, e 
Jegno della maggior riflefione , che fi- oKerva nei correnti. anni . 

Dalla Tavola del Terrnomctro rirulta ad evidenza, che in quefti anni 
il freddo.df ann0 in anno va in pieno crefcendo , ne1 noffro paefe : j! 
che molt0 meglio fi comprova dalla feguente Tavoletta , che efprirne il 
calor medio , o fia il terpperato, di 6 in 6 anni ,, dopo i l  1725 , ridotto 
alla fcala di Reaumur ; col dovuto degrado ai gradi del Poleni fegnati 
in. Camera meridionale, e all’ora del mezzodl , e cod ragguagliatit a 
quelli del. Terrnometro. ofpolto all‘ aria libera di Tramontana come fi 
pratica . 

c d / W  
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11 Calor dunque in queffo paefe ole110 fpazio di 7 0  anni ,  fi trova die 
minuit0 di quaG due gradi 

Io voglio concedere, che fi pofla nafcondcre quaIclie non avrertito ab. 
baglio. nelte ollervazioni, nei Terinometri , nelle kale  , ne1 Gto , nell’ora 
nelIe riduzioni de’gradi , o alcro. Ma non G ofeth credo , negar tutto : 
poicht! le offervazioni h l en iane  fatte in h i e  coll’ iffefIe condizioni di 
o ra ,  di luogo, di T ~ I T I U ~ W ~ O  a h e n o  fin t w o  il 1761. danno gik p i -  
ma 1 9  iiteffo fenorneno. 

Che intanto attualtnente regni queffa diininuzione di c ~ I , ! o  , anche in 
d t r i  paert concorre a vovarlo l’oflervazionc di I’arigi , ciie fece il Sig. le 
Gentil (Mem.  &ad. 1774. pas. 688. 1 , che conferma l’ ofkrvazione pubbli- 
cara prima dal Sig. Jeaurat . Poich4 i l  Sig. le Gentil ne1 J 759 , prima di 
partire per le Indie, aveva trovato fopra tre Te rmomtr i  la tcrllperatura 
delle grotte fotto l’offervatorio, di Gradi xof.: e al fno ritorno 1773 , COR 

c reiterate offervazioni non la t r o d  pih che di gradi 9-  fopra uno dri  

detti Termotnetri, ed 8 5  fopra dell’ nltro . Rifulterebbe la diminuzione 

d’un grado circa in 1% anni , quale 8 quella che fi t row dalle olTerva- 
zioni di Padova. 

Se quell0 fenolneno, che ormai fetnbra verificato abbaRanza , aveff‘e tin 
progtefib continliato , ne1 mentre che provn clie il Corpo iffeffo della 
Terra e non rob I’ Atmosfera , G va  a poco a poco retfiedaando , ver- 

4 

6 

.rebe infieme .a confermare rnirabilinente “ta feiice ipote6 del Sig. Co: di 
Buf- 
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Buffon ful raffreddamento fucceillvo de’globi Planetarj ; poichh febbene que- 
ffo debba eKere, e fia lentifimo , infenGbile di anno in anno ( fe anche 
proceda folamente in’ ferie aritmetica e non in qualclie ferio di potenze , 
come potrebbe dare 1, a capo perb di molti a n n i  fi pub far rentire anche 
nei noflri groffolani iff rutnenti: i1 fatto certo e riffefibile . 

Ma non 4 folo: vi fono altri fatti , i quali polIono effer Iegati COI me- 
deGmo . Uno 6 quello rjinarcato fopra , d un aumento fenfibile di per0 
nell’ Atmosfera, axeltato dalle aleezze medie del Barometro , le quaIi nei 
profimi anni fi orervano maggiori di quellc degli anni addietro. Un al- 
tro fatto k una mifura maggiore di pioggia che pure fi rileva in queiti 
ultimi anni. Vi fi aggiugne un maggior numero di giorni ofcuri , nuvo- 
Ioii , caliginofi , piovofi , ventofi . In fine fcmbra notarfi un’influenza nua- 
va di malattie putride, fcorbutiche,pcr Io innanzi quafi ignore nei noRri 
kvefi, con una generale fierilita ( flcvilefienxa ) della Terra , ed un de- 
grade di bont‘a nei frutti. Vedete gli articoli qui dopo . 
quefii fatti ann&, C O ~  primo, vale a dire coll’ aumento del freddo. Poi- 
ch& il freddo condenfa 1‘Atmosfera. L’ aria refa pik denfa pub foitentare 
una maggior quantiri di vapori , e di aliti : quindi maggior pefo, ed a[- 
tezza rnaggiore ne1 Barornetro: le fieKe initcrie rendendo il cielo pih in- 
gombro ? devono anche renderlo pih fofcce, nuvolofo , caliginoCo , piovolo , 
mal fano. 

Un dotto anonimo ( Rorier Svppl. Tom. XIILpag .  342. ), riconofce vera 
la mia offervazione full’aumento del freddo , e la conferina colle offerra= 
zioni proprie, e con quelle dell’ Accadetnia di Parigi . Ma nota infiene 
una fpezie di paradoRoy ed 2 ,  che mentte va crefcendo it freddo , crerccc 
anche il caldo, in queIto fenfo, che in certi giorni d’Eltate fi f a ,  negli 
anni pih vicini a noi, fentirc un grado maggiore di caldo ; e lo prova 
coinparando le fomme de’inafimi caldi ,di 14 in 14 anni , dal 1699 fino 
a! I 754. Propone la itla idea, per ifpiegare e conciliare quefli due fatt i  
jn apparenza cos1 ripugnanti. si vale ddl’opinione del Sig. Euttro, clie 
fa la Terra avvicinarfi a1 Sole. PoichP da queftu principio nafcono due 
confegusnze: una,  che la Terra avvicinata alla forgente del fuoco debba 
concepire maggier calore,quindi il maggior grado di caldo che fi offerva 
in alcuni giorni d’ Effate; ma ,  percht! infieme s’abbrevia 1’ anno , il ca[- 
do ha poca durata , e deve cedere il luogo a1 freddo. 

Se il fatto de[I’avvicinamento &lla Tetra at Sole , e defl’accorciamcn- 
to dell’ anno foffe vero , queRa fpiegazione avrebbe un’ apparenza foddis- 
facente: la differenza di 8 giorni nella State c ne1 Verno per li noRri 
Antipodi, fa lor0 , come fi 6 offervato fopra, una differenza notabilc di 
Aagioni rirpetto a noi. Ma queRo avvicinatnento delIa Terra , ed accor- 
ciamento dell’anno C negato da dottifimi affronomi ; e fe fore anclie 
vero, G riduce a cod poco, che non pub produrre effetro fenGbiIe i cofa 
ha che fare una minorazione di pochi fecondi nell’anno cot calore e col 
freddo tanto alterato,deIIe annate? 

Non ifpiega poi, l’altro &ran fenoineno del Baroinetro , parimenti ricono- 

Altrove ( Nova Tabu/& Barontelri, in Scholio ) , ho cercato di fpiegare ‘ 

fciuto 



P. 11. All. XI. DIGREJSIONE S O P R A  1L F R E D D 3 ,  I 3 7 
fciuto dal dotto Anoninlo. Dice egli : il Sole $1 vicino artrae maggior- 
mefite i l  Mercurio, e perb lo tiene pih alto ; quafi che non dove[re per 
1’iiteKa ragione e nell’iltelTo tempo follevare anche 1’ Attnosfera , e pelb 
tenere il Mercurio pih baffo. 

In firnil modo ragionare ti deve della diminuzione deII’obliquith de’l’ Ec- 
clittica , a cui qualche altro impua  I’alterazione delle Stagioni. Qilefla 2 
una variazione Ientillima , dipendente dal Gto dei nodi degli n I t t i  Piane- 
t i ,  i quali in queffi fecoli attraggono la Terra e la fua orbita vcrfo I’ e- 
quatore. Ma tutca qiieffa variazione t circofcritta a poco piL d’iin Era- 
do, fi compie in decine di fecoli , e ie anche G faceffe t u t t i  in un an- 
n o ,  non produrrebbe effetto fentibile. 

Incalpano alcuni le macchie folari. A fimili macchie attribuifce i l  Car- 
tefio ~’e~ inz ione  dei Soli , i quaIi a poco a poco coprendoti di fcIiiumc e 
di croRe diventano opachi e pianeti. Alle inacchie attribuirono alcuni it 
pallore qualche volts offervato ne1 Sole per fino un anno intei-o . A h  
cnpiofe macchie riferifce il Sig. Weidlero i l  freddo dell’ Inverno I 7 :9  ; it  
P. Reitr quello dell’asno -164% ; e ne[ freddo fenfibile dei 1 8  Giugno 
17zr ( &ad. Reg. >, fu oflervata una gran quantiti di inacchie ne1 So- 
le. A1 difetto di inacchie attribuiva l’ Argolo il gran c a l d o , ~  il gran fec- 
co dell’anno 1632. Ma negli anni r 7 1 8 , 1 7 r 9  ,che furono cal idi ihi  e pro- 
digiofamente afciutti , fu ofiervata una frequenzr grandifima di iiiaccliie 
ne1 Sole. Senza quefto obbictto in vero grande , queit’ ipoteG delle tnac- 
chie fpiegherebbe feliccinente la migorazione del caldo orerervata in qucff i 
rnn i ,  tanto pih che fe ne otrerva un’ abbondanza prodigiofa , ed io al- 
meno non ho veduto mai tante e sf grandi tnacchie net Sole quante ne- 
gli ann; fcorfi 1 7 7 9  ! 1 7 8 0 .  

dirb una parola qui 
dopo. Confiderialno ora qualche cagione $1 vicina , e terrcna . Per ifpie- 
gare I‘ alterazione delle Aagioni ricorrono alcnini alla diitruzione de’ bofchi . 
I n  fatti at tempo de’Romani , e fino quafi a tre Secoli addietro , era 
I’ Europa tutta coperta di feIve , era tutta un gran bok0 . I bofchi impe- 
difcono Pazione de1 Sole , trattengono I’utnido e il freddo . Quindi 11 
tnaggior freddo, dicono, che regnava allora , e per cui  ti gclavano quei 
fiuini, che ora non G gelano pih Ma infieme nei tratti lavorati e colti 
doveva concentrarfi maggior caldo, e i vcnci freddi di tramontana dove- 
van0 venire arrefiati dai borclii if lea:  quindi anche in provincic pih fet- 
tentrionali, come nella Piccardia, poteano coltivarfi le vi t i  , che ora non 
vi potTono pih vivere. 

Anche queRa d una fpiegazione pi& fpeziofa che folida . Poich8 prima i 
fatti, h i  quali 4 fondata, non lono certi , tnentre anche in queRi anni 
profiimi gelafi i l  n d r o  Adige, e il noflro Pb, non che i fiumi di Fran- 
cia come ne1 1768; e pet le viti , che in qualche paefe non poffono pih 
allignare , pub cib provenire da caufe tnorali , e da diretto di coltura. It 
Eatto anzi Aa t w o  a1 contrario : il fteddo crefce , ed il calore f c e m  : 
poichh appreffo di no! nk pure t vero quello che f! 2 detto lbrra da 
quell’autor Anonimo , che vi iieno giomi pib cddi ne@ rnni proiiirni, 

Dell’ Atmosfera folare, e di quclle delle Comete 

S che 
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che nei riinoti : jI giorno piic caldo in Padova fu ne1 1 7 2 8  agli XI. &A- 
goflo, con gradi 28 di Reaumur ; quando negli anni vicini non arrivb 
mai alli gradi 2 6 ;  e come’ ho detto,  non 2 tanto il freddo degl’ Inverni  
che crefee, qiianto il caldo dell’ ERate clie fcema , e in intenfions , e in 
durata . 

Lo fvegramento perb delle Terre pub e deve aver contribuito all’alt 
terazione dell’ Atmosfera i n  altro fenfo , fomminiff rando inaggior quantit’a 
e nuova qualith di aliti terreni. I Terremoti frequencifirni poKono eKer- 
vi concorfi. Dalle terre molle e colte , oltre uno iviluppo maggiore di 
efalazioni, fi genera maggior copia di nitro e d i  queRo G genera fred- 
do , come G t provato a1 principio di queffo Articolo. Di pih gli aliti 
caldi, I’aria infiammabile , cha fi fviluppa continuamente, il fuQco elettri- 
co, abbandonano la T e r r a ,  e le regioni baf’ik , per portarfi all’ alto dell’ 
Atmosfera. Quindi fork la nuova, infolita, e in vero nstabile frequenza 
d’ aurore boreali , anche in quefti paefi Meridionali , ( nell’ anno 
1779 ne abbiaino offervato 2 4 ) .  Pare ben piii naturale di attribuire que- 
fie Aurore a1 gioco defl’aria infiaminabile e del fuoca efettrico piurtofto 
che alla caduta ed accenfione della materia dell’ Atmosfera del Sole nelt’ 
Annosfera noRra , comunque con tanto ingegno foftenuta dal Sig. di 
Mairan. 

Non oi tante ,  fe a quefta fopraggiunta di materia vuolfi attribuire con 
que1 dottiffimo hutore qualche carico ncll’ Atinosfcra noitra ; aggiungaG , 
fe fi, vuole , anche I’ Atmosfera delle Cotnece , che paffano talune in tnolta 
vicinanza ai  noflro pianeta : non ripugnerb tanto . E’ mi b a h  , che in 
un  modo, o nt$aItro, o per la partenza del fuoco , e delle foflanze ca- 
lorofe dalle regioni baffe y o per la Copravvenienza di tnaterie itraniere o 
&[la T e r r a ,  o dal Cielo, G concepifca I’ Atmosfcra noftra divenuta piii 
denfa,  coma prova il Barometro, e pih fredda , come prova i I  Terinome- 
t ro:  tutte fe altre corifeguenze s’intendono fluirne con facilit‘a e fenza ri- 
pugnanza: e’baAa, dico, a ine d’avere efpoRi de’fatti notabil iahi , la- 
fciando ad altri pih felici di me lo fpiegarli , e verificarli ( * ) .  

ghiacciajc delle Alpi , potefle produrre queR’ aumento d i  freddo nella 
Lombardia . 

Ma quefio penfiero, fatto un poco di rifleKo,non G faprebbe adottare. 
Troppo lirnitata 6 I’ Atmosfera frigida di qucfte gh’iacciaje, per effenderfi 
agli eflretni della Lombardia, e della Francia . In fecondo luogo , molto 

pih 

Potretbe venir in inente , che I’oflkrvato e vcrificato aumcnto delle ’ 

( * U n  dotto naturalifia Parroehere Braliliano, il  Sig. Camera 3 il qudc o ta  viaggit 
verfo Ir Mofcovia Y mi chiedeva di  far oflcervazioni fopra la durata de’ Crepufculi , fe 
a car0 fi trovaffe pi‘u lunga de’ tempi pairati : orervazionc clic ihrebbe lunga , c 
fernprc incrrta : intcndcva inferire , che fe il crcyufculo fi trovaKc pih lungo 9 G po- 
tefe conchiudcre 7 che l’ atmosfeta foKe diveiitata pi& alta , il che ciedeva Y o fofpet- 
tava , pater rucccdcre ycr la continua trasformazionc dell’ elernento dell’ acqua i n  qiicllo 
dell’ aria , credere; , olie fenza ricorrerc ai  crepufculi , un forte indicio potefc room- 
miniRrarne qucfio aumcnro d i  pefo dell’ a r i a ,  manifellato d d l c  maggiori altczzc dcl Baromc- 
troy offcrvatc in qvcfii rnni . 
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pi;! probabile rar’a credere che I’auinento delle ghiacciije fia pitittono cf- 
fetto , che cagione di queRo generale auinento di freddo. 

Cotnunque fia delta cagione,delta quale la fcop6rra non 2 fo rk  ancora 
matura , baRi d‘aver rilevato il fatto. Quefto fatto poi , invero rimnrcrbi- 
l e ,  ci pub porger del luine fopra altri fatti analoghi contetnpormeai\iente 
rilevati, che faranno provati negli articoli feguenti : tali fono , aumcnto 
ne1 numero de’giorni piovofi , ofcuri , caliginofi , uinidi ; autnento nella 
quantitk della pioggia; auniento di grignuolc , di venti , di tcinporali , di 
‘rerremoti : malattie nuove , fpczialmentc putride e gaftriche , ncgli uotni- 
ni , con confegaente mortalita dilatata ; cpidemie negli aniinali ; tiidattic 
nelle piante, come in ltalia de’GelG , in Fimdra delle Patare, fcarfezza , 
c cattiva qualith de’frutti , ec. Twtto queito pub e deve nafcere d a h  
~nancanza di caldo, che produce un riRagno d’urnori. 

Parfaildo delle initattie putride, recondo la Teoria dc’buoni Firici. , la 
falute dell’uomo viene mantenuta da una lodevole dofe e circolazionc di 
flogilto ne1 fangue : I’eccertb produce le malattic infIatnmatorie; i l  difctto 
le putride. Le inalatxie putride devono dunque regnare ne! luoghi , e 
tempi , frcddi ed umidi j perch4 I’ umido ruba ed allorbe il fuoco . Or 
quell0 che fi offervs negli anni correnti , come fi 2 accennato , non & 
tanto un aumento di frrddo nell’Inverno, quanto una diminudone , una 
deficienza di caldo nell’ Eitnte. Manca dunque !’anima ai nofiri umori c 
quindi rallentata la circolazione alterate Ie digeftioni ,. e le fecrczioni , 
generati rjfiagni ; e con tutto cib ecco la tendenza generale nlla putre- 
fcenza, Lo iteffo a propmione G deve dire degli aniinali , delle piante 

, 

I e della terra 

A R T I  C O L  0 x 11. 

Ino dall’ erczione dell’ Accadeinie d Inghilterra e di Francia dopo 13 S meti del recolo paffato tra te tante oircrvazioni niturali,a cui fi ap- 
plicarano quelle dotte cornpagnie , una fu la d u r a  annua delta Pioggia , 
chc cadc in un paefe : cola degna di conliderazionc per l i  prodotti delta 
terra, per la falubrit‘a delle Stagioni , per la poreata de’ fiunii ; anzi ie nan 
fall0 , la r iccrca dell’ origine delle fontane fuggerl a1 sig. Mariotte di tene- 
re queAa rnifurr regolare della pioggia ; il che fatto ritrovb che tutta 1’ 
acqua che viene dal cielo dentro I’eRenCtone de’ paefi c l ~ c  fomminiRranv 
acqua alla Senna, Cupera 9 volte la portata di qucito fiume . E le un 
Padrone volefie COflruirc una  ciflerna , ta quale dove& contenere I’aclua 
occorrente per tutto I’anno agli uG delta farnigh, degli anitnali ec.; fen- 
28 rapere la quantifa dell’acqua cbe il cielo annualinente fomminiitra in 
PiOggia; in neve , o in altra forma , non potra inai determirare efatta- 
mente ni? la capacitl della ciAerng, n4 I’eitentione del circondario , che 

’ 

S %  deve 
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deve fornir l’acqua riccrcata . Dicaii lo AeKo della capacith delle grotr- 
daje e dei canaoni, che devono icaricare l’acqua piovana da un tetto di 
data eRenfione. 

Per aver la miCura dell’acqua , clle cade dal Cielo in pioggia, neve , 
grandine , rugiada, caligine , o altro modo , fi efpone un vafo di mifura 
cognita, per erelnpio di I , z , 3 ,  4 piedi in quadro: pih ampio che effo 
6 ,  megIio [ewe a micurare le piogge piccoIe . Affinchc! I‘ acqua caduta 
non efali, 6 buona cautela praticare u n  foro e tubo ne1 fondo del vafo , 
per cui l’acqua entri i n  altro vafo rifiretto e chiufo. Allora dopo la piog- 
gia comodarnente ii mifura I’acqui in uno di queAi tre modi : o 1.’ pe- 
fandola, jl che farebbe pih efatto , fe non fore la diverfa gravith fpecifi- 
ca dell’acqua piovana in varie pioggie : o a.* fe tutto il recipiente L di 
figura regolare col fondo piano, con una bacchetta, o verga graduata 
che irnrnerfa nelt’acqua vi da le inifure note: inetodo tenuto dal fu Sig. 
March. Poleni: o pure 3 .O arendo inifure determinate di forma cubica , c 
di varia grandezza , con quefte vuotare tutta 1’ acqua del vafo , e tencr 
conto delle fielfe mifure. Di queRo metodo mi fervo io ; e tre vafi mi 
baltano : uno che ha tre pollici di dimenfine, e mi dh 2 7  pollici in cu- 

t o ;  uno di 2 ,  che me ne $a 8 ;  uno di I ; Queffo mi d‘a di tinea 

nell’ altezza dell’ acqua , eKendo il tnio recipience di a n  piedc quadrat0 j 
J Z  di queRe miiure fanno una linea; e 144 un pollice. 

In  una colonna del GiornaIe Meteorologico fi nota di giorno in giortia 
I’ acqua milurata . Si foinina L’acqua di un mere ; e poi le mifure di t z r  
mefi, che dan Ia foinma di un anno, per efetnpio 3 2  pollici d’ acqua . 
Queito vu01 dire , cbe fe I’acqua caduta dal cielo in  queffo iito non 
Eolfe CcorCa via , o fvaporata , dopo tin anno farebbe arrivata all’altezza 
di 3 %  pollici volgarmente oncie : e fe la itera quantiti di pioggia f o r e  
cadusa in tutto queito territerio 1’ acqua in capo dell’anno avrebbe in- 
nondato a queffo fegno il fuolo (. 

D a  q u e h  mifure fi C trovato la g u n  AiEerenza di pioggia da paefe 10: 
paefe, anche in luoghi lion Iontani . Ne’luoghi di inontagna e di felva, 
le pioggie fono aflai pih freqmnti ed abbondanti , e percht i, rapori vi 
fono fpinti da’ Vcnti e fcrinati dai monti e dai bofchi; e perch4 il  fuoco 
dettrico cbe in aItti luoghi CoRenta i vapori, quivi abandonandoli ii fca- 
rica volentieri negli nlberi,  e nelle piante. Nelle gran CcIve della Corde- 
Liera piove tutto l’anno: e per rendere la ferenith ad una Provincia con- 
vien eflirpare o brugiare i bofchi : cos) fanno in  Svezia ? cod hanno fat- 
to gli Earopei nell’ America . All’ oppoRo la maffa de’ vapori fi fcaricherh 
allora ne’piani: e per tal cagione forfe dopo lo sboko e fvegro de’ man- 
t i  alpini, i noffri territorj bafi fono pih foggetti a’ temporali , e fenza 
dubbio alle pih frequenti , e pih alre inondazioni . Ecco la quantit’a di 
pioggia, che cade- in varj luoghi ; io l’ho raccolta dai migliori fonti : 
quella di Napoli del Sig. Sirau, e quella di Pifa del Sig. Prof. Tilli , mi 
fu cornunicara dal Sig. Cavalier Strange Miniftro Britannic0 a Venezia 
dottifirno Gentiluoino Inglefe, e fautore generolo de’dotti i le altre fono 

trat te 
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tratte dai volutni d’ Accadclnie, o aftri fibri itampati . Quelta C pi la 
tnifura media , e‘ ragguagliata , di pih, o meno anni , fccoodo le olitrva- 
zjoni , del pollice di Parjgi. 

14.1 

Num. 
Pd. I .  d’av. 

Alba di Motiferrato - - 37. 6 3 
Altamura, terra di Bar;. - 22. 3 6 
Ariano in Puglia - - - 27. IO  4 
Bclluno, nell’Alpi I - - 47. 4 4 
Bcrgaino - - - - - 40. 8 3 
Bogliaco, ful Lago di Garda 40.10 3 
Bologna L - - - - 24. 9 4 
Brekia - - .-- - - 4 5 . 1 1  7 
Cal‘al, Monferrato - I.. ... 27. 5 2 
Cakl Franco, Tdvigiano u 38. , p  5 
Ceneda - -.. - - 54. 3 4 
Cercivento,AlpiCarniche I 80. 2 8 
Chiozea - - - - .I 26. 7 X Q  

Cocalio,Terricorio Brefciano 30. 7 2 
Coira Grigioni - - - 32. z I 
Coneghano, colli Trivigiani- 46. 2 io 
ERe, Colli Padovani - - 26.10 I 
Feltre, nell’ Alpi - - - 66. 7 I O  
Ferrara - - - - - 25.  6 6 
Fitenze - - - - - 40. o 3 
Follbmbrone, n d ’  Apennino 34. 6 6 
Garfagnana cr - - --. 92.  2 2 
Genova - - -. - - 5 1 .  7 4 
Gorizia - - - - 63. 7 5 
1,ivorno - - - - - 3 5 .  5 -.I 
Lucca -;- - - - - 47. 36 
ManG~,TcrritorioTrivigiario 44, 4 IO 

Nuw. 
Pol. 1. ,fati. 

Mantova - - - c - 28 .  5 - 
Marollica, alto Vicentine- 40. 3 3 
Milano - - - - - 34. 6 3 0  
Modena - - c - - 47. I O  I O  
Molfcrta - - - - - 21. 8 7 
Montebelluna, Colli Trivi- I 

giani - - - - - 46. 6 5 
Napoli - - - - - 35. o - 
Padova - - - - - 34. o 71 
Parma - - - L - 3 r .  7 6 
Pirano in Iffria - - - 40. I 5 
Pifa - .c I- - - - 45. 9 IO  
Polefine di Rovigo - - - 28. 8 4 
Roma - - - - - 21. 6 4 
Sacile, Friuli - - - - 62. I 12  
Schio,CoNi Vicentini - - 54. IO 8 
Sicna - - - - - - 36. 3 4 
Tolmezzo, alto *Friuli den- 

tro 1’Alpi - - - - 82. I 10  

Torino - - - - - 27. I c 
Trento - - - - - 40. I 5 
Trielte - - .I - - 32. o 3 
Valdibiadene,aIto Trivigiano 58. 6 b: 
Udine - -.I - - - 71. 1 5 
Venrzia - - - - - 33. I X  5 
Verona 7 - - - - 3s. 6 7 
Vicenza -. - - - - 42. 3 7 



Tavola della Pioggia in Pael; fuori d’ Italia . 
Aix in Provenza - -- -- , in  Inghilterra -- -- 30 . - -- -- -- -. -- 28 6 

urg .- .- -- -- -- 3 1  . - Algeri - -- -- -- -- .- 
Berlin -- -. -- -- -- 
&yeux .- -- -. -- -- ontpellier -- -- -- --* -- ZP . 9 
Eergue S. Voiox in Fiandra rig; - -- -- -- .- -- -- 16 : IO 
Reziers -- --  -- -- -- Ponlbriant in Bretagna -- -- 23 . - 
Charles-town in America - Plymouth - -- -- -- -- -- 28 . g 
Dordreckr -- .- -- -- -- 3 8  . - Snn Mild  - .- 11- -- -.I -- 22 , ...- 
Tidimburg - -- -- -- -- -- ao . Tolofa -- -- -- --’ -- -- 17 . 2 
Harlem -. -- -- -- -- -- 22 . .- -- .- -- -- 24 , - 

-- -- -- -- -- 2 7  . - -- -- -- -- -- r4 . 7 

Ley& - I- .- -- -- 
Laxafiro -- .- _e _- _ _  
Lion -_ -. -- -- -- -- 0 - .- -- .- I -  I- .-3o . 2 
Londra 

’ I  fsrifio[- - _- -- -- -- -- Peterbourg - -- -- .- -- -. 16 . I 

Waia, Delft, Hardemwick -- 2 6  . Towaley -- -- -- -- -- -- 39 - 9 

kil]a -- .- - .- -- -- I- .- -- -- -- 1 8  . 6 -- -- -- -- -- 18 . g 

Liverpool - -- --  -- -- 
-- -- -- -- -- -1 2 4  . 101 

Si pub offcrvare in queffa ‘Tavola [a grrn ctityerenza nella quantith di 
pioggia anche vicino i per cfcmpio tra Ve- 
nezia e Chioggia quafi d’ un  t e u o ,  b2ncld q:ieffe Citth lieno ful mare e 
vicine ; cosi era Padova , e il Polefine Ji Rbvigo bencht  in  poca ed  
ugual diffanza dal mare . Che la vicinanza del inare nsn  induca tnag- 
gior quantith di pioggio , lo provano q w n i  efcinpj , e le ,  Citti :Olandefi 
kar fe  generalmente di pioggia , c Pictroburgo poffa f d  insre, che non. dk 
piti a q u a  di Parigi, che n’i: tanto lontana . Bifogna dire , che fieno i 
mcjnti quelli che pih contribuifcono alle pioggie, in quanto dirigono o ar- 
reflano i venti ,  ed infaccano dentro i loro ktii i vapori , e Ie nuvole . 
CoSi Udine e la provincia del Friuli, ch’ 2 un fcinicercliio ferrato dalle 
Alpi Giulie, ricevendo direttatnente il Vento Sirocco , chc lcopa i l  tilare 
Adr!atico, relta innondata dalle pioggie ; cod Pifa fermando coi vicini 
iiionti iL vent0 di Libeccio; cosi Padova coi coIli Eriganei il veiito Gre- 
c o ,  ch’8 u n  Sirocco riflerio; cod 1’ Inghilterra inontuofa abbonda di piog- 
gie : all’oppoRo i paefi aperti , come il  Polefine, la Olianda 191rola di 
Francia, i littorali come LChioggia , Molfetta, e Livorno, lafciano coi 
vent i  tralcorrere anche i vapori , le nuvole, e Ie pioggie. 

P a r e r 6  ora ad efporre I’iltoria delle pioggie in Padova , e queRa G 
vedri come in un quadro nella Tavolu I { .  , che abbraccia 7% anni dal 
1 7 % ~ .  fin al 1796. I numcri di queffa tavola fono dells mifura di Con- 
&a adottata dal Sig. March. Poleni. Debbo avvertire , che mancando le 
mirure attuali della pioggia negli anni t765  , 66 , 67 , con parte del 
1764 , ho fupplito e r e  mifure in  queffo modo. Avendo numerato i gior- 
ni di pioggia in queflo intervallo, di incfe in mere,  gli ho comparati coi 
mcfi degli anni precedenti che anno avuto lo OeRo numero di giorni 
piovofi , ( che ricorrono ordinariamente di  8 in 9 anni ) Ho prefo la 

che pa ra  tra paefe e psefe 

quan- 
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quantith’di pioggia di quei ineG , prendendo un medio I fc v’era ( di 
rad0 ) diverfita . Cos1 credo d’efikrmi kofiato molto poco dal vero. 

QueIla Tavala dimoffra che il mefe pih piovofo di tutti quanto alIa 
quantiti dells pioggia, in Padova, 4 1’ Ottobre ; indi i l  Maggio , il No- 
vembre, il  Giugno : il  inere pih afciutto I! i l  Febbrajo coi due laterali 
Gennajo e Marzo. Ma per I’indole piovola d’un tnefe , o d’iina Stagio- 
ne, conviene aver riguardo anche a1 nuinera de’ giorni piovorj , clie tion 
{ernpre s’ accords colla quantith della pioggia . Vedete Meicorologia. apptica- 
ta a / / ’  &icoltwa ( * 1. 

Quantq alle Stagiqai, prendendole di trc in tre mefi daI Diccinbre , 
eccone i l  confront0 . 

’43 

Dicembre 146,  656 
Gennajo I 3 8 ,  141 
Febbrajo 1 0 7 ,  848 

3 9 s 9  645 
Marzo 1 3 6 ,  633 
Aprile 3 74 7 69’ 
Maggio toz , 2 7 8  

5 x 3 ,  60% 
-- 

Giugno 1 7 9 ,  861 
Luglio J 5 8 ,  9x3 

J 3 1 1  96s Agoflo 

4767 739 

Setternbre J 66 , 91  7 
Ottobre 2 0 8 ,  G x 3  
Novenibrc r 8 ;  , 45% 

5 5 8  > 98% 

L_ .- _. _- 

--. 

L’Inverno adunque 2 la itagione pili afcintta; iiriiida P la Primavcra I 
e pih I’ Autunno; mezzana I’ E k e .  Ognuno potrk fare dclle offcrvazio- 
ni fopra i mefi , o a m i  alciutti , o piovofi , clie effettivaiiiente eb- 
bero luogo in gueflo intervallo d’ a m i  . Io prcgo di rimarcare I’ aiiiiiento 
,vjtibile di pioggia negli anni profiini , fpezialinente nell’ ultimo tiovennio . 

Ma il  rifultato piii curiofo et1 oflervabile tni fembra queftci 2 che’ fiw- 
mando la pioggia caduca di 9 i n  9 anni le fonimc fi trovano quat i  
eguali. Sempre mi d pr“To che  la rivoluzione del Perigco dclla I.iina , la 
qualle G compie in 9 anni meno z iriefi in circa , dovefie far circolnrc 
deiitro gli anni medcfimi una certa quantit i  d‘ imprcGone nell’nrin : in 
Una pads, una fpecic di Circolo di ffagioni. Plinio, come s’ 4 detto acta 
)a Prima Parte , rapporta come avverato dall’ elperienza il circolo di 8 
a n n i ,  tanto per le Ragioni, come per le maree. 

Per vcdero re potefi ricavarc qualclie cofa tMIa ierie &IIC o r - .  I vazio- 
ni Poleniane, {io cercato, fe veratncnte vi f o G  quefio ritoriio di Angio- 
ni in un qiialche period0 regolare di 8 ,  di 9 ,  di IO anni : e w t o  q u a n -  
to alla pioggia di anno in anno cib lion s’incontra fe non f o r k  c a b [ -  
iriente. Ho fominato i periadi di 8 a n n i ,  e verainente v ’ &  qnalche vici- 
nanza nellc h m m e  , e moIto piL grande cke non Ga nei decennj : non 

offante 
( * ) La pieggis caduta in Padova in quefli 7 r  anni fomma poll ic i ,  cIic fmno l’ir- 

di s 1 1  ; onde, I‘i 1’ acqua noti foffc rvaporrta e corh v i r ,  eoprircbbe le pih alte torri di 
qucfin citih ; e I1 terrirorio noftro farcbbe uti profondo marc . E pule con tdntc pioggic ec- 
ccflive in 7 8  anni 5 non & gron coca ; c li vcdc, cke la pioggia d i  40 giorni , C ~ I C  lwodrtcc 
d diluvio di N d ,  fu  vcrRmeiitc foprannaturdc fe arrivb il coprirc IC pib altc montagnc 
Je l la  tern , Plcunc dcllc qual1 li alzano a z o  niillc p irdt .  
ki trc olrinii mcfi dt quclt‘anno $796 .  bono fuuppliii coi mcdj. 
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oftante non v’2 cofa che appaghi . Col principio dunque del citcolo del 
Perigeo, ho fatto pih attenzione ai Novennj . 

HannoG dunque 8 Novennj completi , i quali fi ragguagliano nclla 
quantith della pioggia proffirnamente , il lecondo folaniente andando ftiori 
della regola per effervi caduti alcuni anni grandeinente arciutti. In que- 
ita term Edizionc ho potuto aggiugnere il feeRo , fettimo, ed ottavo No- 
vennio; i l  feffo, a cagione de due itemperatiifiini anni 1770 , 1772 , G 
ritrova un poco eccedente, ma non gran fatto;e cib nulla nuoce alla re- 
gola, provenendo dall’aumento di umido in  quefii anni vicini , notato 
nell’articolo precedente : poichZ il medio dei priini 27 anni 2 di pollici 
3 3  ,63t ; ed il rnedio dei 27 anni profiimi fi trova di pollici 37, 797 : 
cib , dico , nulla off a ,  perch2 provicne da aItra grande cagione . Qtzalunque 
fia I’ottavo, alquanto fcarfo, fomiglia a1 fecondo ; c v i  pub eITer un cir- 
colo o ritorno dopo 54 anni, dopo tre cicli del S ~ O J  ( di cui dopo 1. 

I n  oltre, omettendo fempre un anno, ho difpoffo altte ferie fucceflivc 
di Novennj di quattro l’una , e fono in tutti a1 numero di 37. Dalla 
fomma di tutti prendendo un Novennio medio, ii trova di 310 jcol qua- 
le confrontando queRi 3 7 Novennj, fe ne trova 8 ,  la differenza de’ quali 
dal inedio , non dfi un pollice di difTerenza per anno i 16 che non differi- 
fcono a ragguaglio annuo per 2 pollicit 24 che non differifcono di 3 pol- 
Iici :difEetenaa in vero pochifiimo confiderabile , e da non curarfi , quanto 
fpetta alla fua influenza fopra le Ragioni, ropra i terreni , e i prodotti 
delta terra. Ne1 mifurare folamente l’acqua piovana in capo all’anno v i  
pub eKer un errore pih forte. 

Per illuRrare queRo punto, che mi fembra degno della conGdetazione 
di tu t t i ,  efibifco qui un altro rifcontro nella mifura della pioggia caduta 
in Parigi ,come ti trova regiitrata nelle Mernorie dall’ Accademia ,dall’an- 
no 1697 fino a1 1752 : net qual period0 abbiarno 6 Novennj , tre maggio- 
r i ,  e tre minori, da ambe le parti quati eguali: e prendendo il Novennio 
medio , che 4 di p. 153.  6. n& pur qui G trova maggior differenta an- 
nul, che arrivi ai tre pollici. La rnifura media annua di Parigi rifufta 
di poll. 16. I. I r .  

Comunque fio la cofa, io ptopongo la mia offervazione , di cui non pte- 
refi di forrnare una regoh. Si vedrh per6 ,che dalla medefirna non fl Ccoltano 
molto i venti ,e i numeri de’ giorni piovot . i n  quefle core fifiche non li de- 
ve afpettar mai un’efattezza matematica : baita una certa apptofimazio- 
ne ; della quale ,quando arrivi a certi limiti vicini, dobbiamo contentarci . 

Rifulta un corollario economico die 8 queffo : per vagguagh’are piit Q,! 

giupo che /ia popbile il prodotto di m a  carnpagna , /i deve calcolar t’entvata 
di un Novennio. Comunementc fi ufa il decennio. Ma Ic i prodotti della 
terra dipendono principalmente dal Sole, dalle pioggie, dai venti , fi ve- 
de ,  che h da preferire il Novennio, Vedete I’artlcolo qui dopo ful ritor- 
110 delle lfagiani, e delle annate ffravaganti per I‘urnido, per il fccco, per 
il freddo, ec. Vedtete, che ritornano a capo di 8 in 9 anni , colla ri- 
voluzione dell‘ Apogeo lunaz.e, non fob le Ragioni f i m i l i ,  ma quafi le 
giornate, e le butrafche. 

Mifu- 
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A R T I C O L O  XIII. 

Dei Giorni PiovoJi , NNVOZOJ, Seteni ec. 

I foao anche numerati Y lommati li giorni Piovofi, NuvoIofi , Nevo- S fi , Sereni: ( m i  rirparmio a’ Lettori la lunga Tavola , come meno 
importante ) : per giorni Piovofi intendendo quelli , che net Giornalc are-  
vano notata qualche milura di pioggia. Quanto ai NuvoloB ,’ e Sereni , 
vi pub elfere qualche ambiguitl, mcntre il Sig. March. l’oleni notava lo 
Aaco del Cielo folamente a1 mezzodl : or da un mezzodl all’ altto vi pub 
effer di mezzo gran cambiamenti. Di fatto a qualche giorno notaro ferc- 
no fi vede arcritta una mifura di pioggia calor g rmde ,  caduta la notte , 
o in  altra ora. Non offante vi pub effere un compenfo. 

Quaranta anni fanno xi610 giorni . Di queffi, 4 a z 4  diedero pioggia ; 
1 3 9 3  fono notati nuvolofi , o fenza Sole a1 mezzodl : gli altri 8993 fi 
compurano per fereni; o almeno non v’ C l’tncomodo dclla pioggia , che 
impedirca i lavori della carnpagna. 

Dividendo i l  fuddetto numero de’giorni piovofi 4224 ,  per 40 a n d ,  fi 
h a  i l  numero medio e ragguagliato de’ giorni piovofi per ciafcun anno ,  
e fono 1 0 5 .  QueAi fono giorni che G poffow calcolare pet perduti ‘ogni 
u n o  intorno i lavori in cainpagna . Per altro le ne1 1 7 4 3  furono foh- 
mente 85  , ne1 1 7 ~ 8  arrivaroao a 145 giorni di pioggia. 

Un’ogervazione dolorora fi prefenta in queffi anni , ed J , chc , come 
crefce i l  freddo , cos1 crefcono le pioggie in numero, ed in quantiti . Nei  
primi ZQ anni delIe offervazioni Poleniane i giorni piovofi furono aoof , 
per a n  medio IOO per anno j nei ao  ann i  poiteriori furono 2 2 x 9  , o fis 
J I X  per anno: e prendendo i l  profiimo decennio 1770-1779 , quantunque 
d.I fieno ffati  due anni afciuttifimi ( 1771, 1779 ), ritrovo 1 3 0 1 ‘  giorni 
p i O Y O f i ,  che per .un tnedio ne danno 130 per anno : di fatto nell’ anno 
J 770 furono 1 5 g  , e 1 5 %  ne1 1772 ; e la mifura dell’ acqua caduta dal 
cielo , come dimoitra la Tavola della Pioggia fu proporzionatamente ec- 
cedente. 

Si riffettn adeffo a tanti giorni FeRivi dell’anno, che fono fotfe 8 0 ,  o 
pik, con tante Feffe votive e di confuetudine ; fi vede , che non reita Is 
met i  dell’ anno Iibera per lavorare la campagna . Poicht! re anche in qual- 
che giorno di pioggia, quando qucffa 4 ceffata , fi ,pub. fare qualche ora 
di lavoro, talora le operazioni fono tal i ,  e la pioggia cosi copiora , che 
nt pure i l  giorno feguente G pofTono fare , come le opere di aratro di 
zappa, ec. 

L a  confeguenza k ,  chc i! diligente Coltivatore deve iifare tutta la fol- 
lecitudine ne1 prevenire i lavori, fpezialrnente nelle leinine : anche per 
quelto motivo in  gcnerale , petcht la femina anticipata porta p i t  copiofo 
raccolto: poichh i formenti anno tempo di eltendere le loro radici , e di 
gettar fuori, o moltiplicare le gambe chc non fono altro che tanti rami 

deb 
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I &Ila pionta : per li Minuti poi, lcgumi , forghi turchi, oftre quelto 1110- 

t ive ,  v’ 6 quell0 di prevenire la iicciti dell’ Effate. E‘ u n  inganno qilelIo 
di accufare il freddo di certe terre: anzi per queRo convicne a n t i c i p ~ ~ e  : 
bafia che la terra non fia tropFo molle, o uinida dalla pioggia . Io ero 
lotito dire ai miei Parrocchiani , che i n  Agricoltura un’ oru decide di un 
giovno un giorno d’ tdna fettimana , e quqa di un mcle , o di 11n amo ; per 
efempio ne1 taglio dei formenti, e nella raccolta de’ fieni . 

Per altro G pub rimarcare , clie gli anni , i quali rbbero pih giorni 
piovofi, non percib diedero Ceinpre la inaggior quantit‘a d i  pioggia ; per- 
clik pub inolti giorni pioyere, ina in poca quantiti . Per I’iAefin ragio- 
ne’ nei Mefi non corrifponde fempre la quanti& della pioggia al nume- 
ro dei giorni piovofi: la inaggior quantith di pioggia fi 4 trovata in Ot- 
tobie ; il iiiaggior nuniero de’giorni piovofi in Maggio. Si vede , che an- 
chu i I  numero de’giorni piovofi nei rei rtrefi pili freddi eccede quello dci 
fei inefi caltfi ; ma le pioggie di queRi fono pih abbondanti Percib 8 giu- 
dicare , fe un anno, o un mere* iia piovofo , o no, bi$yx CFer mifura- 
t a  la pioggir. 

Quanto all’effetto rulle produzioni della Terra , conviene vedere, ia 
quali ineR abbondi, o fcarfeggi la pioggia , avendo in oltre riguarda ai  
giorni di nuvolo, al grado di durata del freddo, o del caldo . Lo piog- 
gic di Driinivera , fpezialmentc in Aprile fono fcconde e defiderabili ; 
ne1 Marzo dannofe , come anchc nell’ Inverno , chc fi defidera afciutto. 
1 grin plovdi di Eltate, le i l  cielo non reRa qualche giorno nuvolofo e 
frerco, poco giovano contro le ficciri poich2 I’acqua fcorte via , o ben 
toflo per i l  gran calore fi fvapora ; percib molto pih giova una pioggir di 
not&,  che di giorno. Ma nB qui Ti fa un ‘rrattato di Agricoltura , e fi 
ovra occafione di dir qualche coli in tal propoGto ancora d o p .  

Quanto alle inondazioni, conviene conliderare, in quai luoghi , e in 
quanta eftennone cada la pioggia . Perch6 I’ inondazioni dc’iiurni vengo- 
no  da’monti, 

Dai preziort regiRri ch’ io poffedo, del ch. Sig. Morgsgni ( dal 1740 
fin tutto il 1768 ) ,  e da’fucceflivi rniei fin al 1795 , ho numerato , in 
quccRo fpazio di 40 anni 145 efcrefcenze della tJrenta ( che fi chiamno 
m n t d f i e  m n e  in queiti paefi divenuto generic0 per fignificare 1’ekrc- 
ze d’ogni fiume ): alciine effendo flate i i i i t i  , e ieinplici collnatc di fiu- 
me, m a  i) maggior numero grandi , con rotte d’argini , e gaaAo g r a d e  
di canvagne. Raro 8 l’anno ciie ne v ida  immune; e talora ne accado- 
no 6 7 , fin 8 , come ne1 1 7 7 2  , in c u i  per I’intemperie piovofa rima(e 
la Brento k n z a  navigazione I meri,e piL, e tutta quefta campagua pa- 
reva fatto inare . QueRe 1 4 j  inondazioni fi trovano diltribuite per li 
rnefi cod : Gennajo 5 ; Febbrajo 5 ; Marzo 7 ; Aprile 1 3  ; Mltggio 2.0 ; 
Giugno. ‘ 3 ;  Luglio 4 ; A g o h  3 j Setteinbre 1 2 ;  Otrobro 26 ; Novetribre 
2 8  ; Dlcernbre 9 : dotlde ognun pub vedcrn ,qua l i  fono i inefi pih,  o me- 
no fugget:i alle inondazioni , potendoG tenere 10 IieIfo di tutti i fiumi 
dells LoinLardia. Bifogna perb confeliare , ciie le fiiitnane di queiti pae- 
fi in qtlefii profiin? a m i ,  fuccedono alquanto pih rare corrifpondendo 

T s  alla 
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alla minor quantith di pioggia degti anni iAelfi , come fi 2 olrervato nel 
precedente articolo. 

Ho voluto provare , fe i n c h  nei giorni piovofi l i  Novcnnj andaffero 
del pari , come nella quantir‘a della pioggia; ma non v’c! tanto di rego- 
larid . Sono i Nuvolr per Ce troppo irregolari , e troppo difficili da no- 
tarii, per trovarvi rifcmtri certi. Pih tono fi rifcontrano le Cornme di 18 
anni . Qiieflo numero di 18 a n n i  abbiaccia , come fi accennb, due perio- 
di dell’ Apogeo, e una rivoluzione de’ Nodi della Luna ; e rnolto fi av- 
vicica a1 Saros de’caldei, o fia a1 periodo delle a23 Lunazioni . OII‘er- 
Y O ,  che i1 corrente anno 1770 , quanto all indole piovofa , fin ora fi 
raffbmiglia tnoltifiino all’anno 1 7 3 %  , che d il i8.mo addietro (cod la pri- 
ma edizione ) .  

Molto piG fi avvicinano le fomme di 18 anni fuccefEvi ; e in qrleno 
particolare fi verificarebbe la regola data da Plinio fopra il ritorno delle 
ffagioni . 

Molto avrebbe giovato per L’ economia’delle catnpagne , tanto per li 
Padroni, che per li Lavoratori , il fapere quante volte ha grandinato nel- 
le fpazio di queffi 45 anni . Si avtebbe apprefTo poco notizja di, quante 
gragnuole fi pub fondataniente temere dentro un numcro di, anni , che 
dura la locazione di una cainpagna, per farvi le giuffe detrazioni , e ri- 
levare l’entrata iopra della quale fi pub far fondo . Dorrebbero i Parro- 
chi, e i Governatori di ciafc’cun Viflaggio , anzi i Badroni , tenere qurito , 
ed altri regiffri ; che dopo uno fpazio confiderabile porgerebbero utilifirni 
luini . I1 Sig. March. Poleni non ebbe queffa cura j nZ poteva aver tali 
notizie , particolari ad ogni tratto di paefe. 

Dalle citate ofiervazioni del Sig. Morgagni , e fuCcguenti mic , dal’ 
1740 fin al 1780, ho raceolto 1075 ternporali, COR tuono , fucceduti in 
Padova: d o n d e  , per un rnedio, ne vengono 27 a41’ anno . I1 mere pih 
pericolofo r! quello di Giugno, e queflo ancora piL per le gragnuole. 

Di queffi 1095 temporali , I f7 furono con gragnuola ; e quene grn- 
gnuole col leguentc coinparto: Cknnajo I ; Febbrajo 3 ; Marzo I O ;  Apri- 
Ic 34: Maggio 2 6 ;  Giugno 3 3 ;  Luglio 3 3  ; AgoRo 125 Setternbre 6; 
Ottobre 7 i. Novembra I ; Dicembre 2 .  ( I giorni pih cricici per li tem- 
poral; fi poflono vedere ne1 Giornale Meteorologico dictto la Mcteorolagiot 
applicata all’ Agricoltuva . 1 

Ora le gragnuole de’iei mdi dInucrno , cbe fono rnche rare , non 
fanno danno alla Campagna , nC pur tanto quelle di Apriie : !e p i t  clan-. 
nofe fono qclelle di Maggio, e di Giugno, le quali rovinano tanto i pri- 
m i ,  che i fecondi prodotti della Terra , le live, e le altre frutta : com- 
prefo Luglio, un anno per l’altro, Ce ne pub temere due all’anno ; ed 
offervo, che generalmente non paffano a1 piir che 4. a 5 anni fenza gra- 
gnuola nci detti mefi. 

Devo alcresl notare, che nei pro%mi anni le gragnuole anch’efle ren- 
donfi piit frequenti : nei prirni 3 0  anni furono fofamente f y  ; e vi fu 
qualche anno anche fenza ; nei fecondi 20 anni furono pih di cento ; nt 
~ e r i i n  anno.ne andb cfente. 

I giorni 
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I giorni di neve fono notati per la tnifura dell’acqua. In  40 anni 199, 

r) fia 200 giorni fono annotati con neve ; ficchP per u n  numero medio ne 
toccano 5 per anno: Gti anni pih nevofi furooo li 1740, 1714 , 1768, 
. r 7 7 0 . ,  11 1759 pafsb quafi k n z a  neve. Gli anni molto nevofi fi credono 
a proporzione pih fertili. 

A R T I C O L O  XIV.  

Ientc a primo afpetro pub feinbrare pih incerro, e pih irregorare del N Vent0 . Pure li  quattro Venti cardinali fii poffono confiderare qiiafi 
Cofinici, o univerfali per tuna  la T e r r a ,  analoghi ai inoti dell’Oceano, 
prendendp ta cofa in fenfo difcrcto . II vento dominonte 2 1’ Orientalc , 
che fegue it Sole netfa fua rnutazione di rito da Levante in Poneate . 
Avendo riguardo alla rarefazione, che i l  calor folare produce ne1 volume 
d’ aria fottopofto ,. nafceranno due Venti obliqui dai Poli , correndo I’ aria 
i n h i o r e  pih pefante d centro o all’ Equatore, e la fliptriore fpandendoti 
per di fopra;  queIti Ref3 moti faranno modificati dalla gravitazione dells 
Luna  , e del Sole, fecondando il  moto dell’acque , le quati ne1 Aura fi 
fpandono verb i Doli, e ne1 rifluffo ricortono atl’Equatore. Qtieffi Ven- 
r i  generali non lolo devono obliquaifi di lei inefi i n  lei mefi , come gli 
Alifei d d a  zona  Trorrida ,1113 inolto pih nellp Zone teinperate per le cir- 
coitanze locali dei terrcni rerranno tanto altcrati, che appcna faranno ri- 
conofcibili. Non off ante  pet tnezzo le alrre perturbazioni Cempre avra luo- 
go la Ioio imprefione. 

Importa moltiiliino l’orervazione de’Venti , tanto per prevcdere in ccr- 
TO modo le mutazioni di teinpo, che fogliono apportare ;quanta per l’ia- 
fluenza che anno fu lh  qualiti delle itagioni , c lu i prodotti della terra 
poichP in u n  paefe altri fono piovoG , altri fereni , altri fecondi , altri 
flerili , EC. 

Per fare I’ offervazione de’ Venti bifogoa a rc re  qualche notizia delle 
Plaghe principali dell’ Orizzontc. 1 Marinari ne diitingiiono 3 2  che chis-. 
l l l a n ~  Rornbi. Sebbene talorz la variazione di una Quar t a  faccia gran dif- 
ferenza nell’ indole del Vento, non oflante qziefio nutnero t troppo gran- 
de per t’ufo prefente : baReri conofcere i quattro Venti CardinaIi , e i 
lltlattro Caterafi prirnarj , quali col Sig. March. Pden i  notereino colle 
Iettere iniziali tk’norni olcrainontani , coiiie gih fi 4 fatto ne1 Giornalc 
di fopra. 

Ma bifcrgna , JicO, conofcer i punti detI’Orizzotite , clle danno quelti 
Venti. Chi non ha p r a h  della Sfera , e  non rappin clefcrivere una Me- 
ridiana > i l  che t facile per inezzo dell’oiiibrc egual’i di  tino Ailo a v d  c 

dopo 
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dopo il  tnezzodl; potri non oilante conofcere a preflo poco la Tramon- 
tana , o per via della calainita , o per i l  inufco che fanno gli alberi da 
quella parte ( mezzo chr  nell’okura notte lolo pub fervire per ufcir d a  
una felva , in cui uno foffe fmarrito ) ,  o pure la plaga meridiana guar- 
dando il Sole all’ora del mezzodl , o negli anelli pih larghi di un tronco 
di albero tagliato ; o pure iegnando il luoga dove nafce , e tramonta i l  
Sole l i  2 1  di Marzo e 2 3  Settembre , che fono le plaghe del vero Le- 
vante ,  e del vero Ponente. Gonofciuto poi uno di quefli P u n t i  cardina- 
li , gli altri s’intendono tolto : poiche per efempio roltando la faccia a 
Tramontana , alle fpalle fi ha i l  mezzodi, a deAra i l  Levante , a Cniffra 
i l  Ponente . Parimenti dividendo per mezzo COW occhio qukRi quattro 
quarti dell’Orizzonte , fi anno i quattro Venti laterali . 

Deve poi ognuno ne1 proprio luogo fiffare la plaga de’ Venti ; per elern- 
pi0 a Padova,  i l  vento di Tramontana k quello che viene dalla parte di 
Afolo e di Feltre; il Greco da Trevigi e dal Friuli ; il  Levante dallr 
parte di Venezia; i l  Sirocco dalla parte di Chioggia ; 1’Oflro dalta parte 
di Ferrara; if Garbino dalla parte di Venda , e del mezzo de’Colli Eu- 
ganei,  i l  Ponente d a h  parte di Verona un poco fopra i monti di Rar- 
barano; il Maeltro da Vjcenza, 01 P O C 9  fopra. Cost per mezzo d alberi e 
di montagne i popoli feinplici fegnano le ore del Sole. 

Fatta cosi pratica dei punti dell’orizzonte, fi pianterh in un luogo ele- 
vat0 e libero una Girandola, o banderuola cli metallo, o pih toito di le- 
gno ,che ffia eretta verticalmente ed efattamente a pioinbo , e che venga 
liberainente girata dal vento. Si .orerver‘a , a qua1 parte la girandola iia 
vol tata;  e G dirh, che il Vento vienc dalla plaga oppoila; per efempio, 
fe q u i  a P.adova la girandola guarda verfo Vicenza , clie 4 la plaga d i  
Macfiro, il vent0 lail di Sirocco; le guarda verfo Venezia , cio& a Lc- 
vaiite, il w n t o  faih di Ponente , ec. La banderuola piantata fill tetto 
d’una  cafa , fi pub far paffare i l  fuo are  dentro di una camera,  e de- 
fcritta la Rofa de’renti, col raggio , clie vi G aggiunge , dimoffrcri il 
vento ffando in camera.  Si pub anche con un rochello nell’ aKe , e una 
mota nrl perno dol Raggio, fare , che i l  raggio giri nella faccia di un 
inuro , come il raggio di UII Orologio. 

Bifogna poi diffinguere due venti , che per lo p i t  foffiano per mezzo 
l’atmosfera, fpeffo oppoiti, uno alto, l’altro baflb . Qiiello alto , ch’E il 
vero vent0 non fi pub conofcere, fe non dal moto e fito delle nuvole; 
e per non iegannarfi, conviene riferire il  mot0 di queite a qualche pun- 
to fiffo in terra ,  come un muro , un tetto,  un albero , o altro . Speffo 
eITendo I’ aria tranquilla a baffo , veggonft correr ?le nuvole : nnai mon- 
tando folo ad un campanile, o rltra mediocre altezza fi trova wento; co- 
sl andando fuori de’recinti delle Citti , andando da terra ferma in La- 
guna ,  c motto pi& andando a Lio, fi trova vento che n m  fi fentiva o: 
certo all% piii forte. 

Regiltrando i venti , far’a bene notare il vento alto * e i l  vento 
baffo : poicht 1’ uno , c 1’ attro , c fork pih 1’ alto’, infloifce fullC 
pioggie , e fa i tempi fereni ; fpef3o il vento batk non 2 che i l  yen- 

ta 
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to alto, che riffeetuto circola indietro ; vedrento che quefio & punro ri- 
Inarcabik preKo di noi.‘ 

m a n d o  il tempo 4 flabilito,per lo pili domina per molti giorni coflan- 
temcnte un vcnto. Ma quando iI tempo 4 per cambiarfi, o cambiato, 31- 

fori  cambia prima i l  vento, e poi varia di ora in ora , e in un giorno 
fa il giro di tutto il Coinpaffo. Percib l’efatta oflervazione de’venti OC- 

cupercbbe di continuo una perfona, anzi molte. Perb C difficile aver un 
regiilro ben feguita de’venri che foffiano in u n  paefe; dato i l  quale , in 
capo a molti anni fi avrebbero cohgetture quaCI certe Copra i l  tempo. A 
tal fine, utilifiimo farebbe i n  un  orervntorio avere un udcmontetrguafo , 
clre vu01 dire, una banderuola cos\ coRruita , che per mezzo d u n  orolo- 
gio guidi un foglio di carta , in cui relti fcritto non CoIo la plaga del 
vento, mala durata , la forza ,I’ iiiclinazione del vento : tnacchina ideata , ed 
ancbe in qualclic luogo coflruita . Scnea un’ on‘ervaeione continuata per 
tutte le ore)  dS e notte, non fi potra mai avert? n4 I’economia de’venti 
in un  dato paefe, nr! molro meno la teoria Ioro in generale. 

XI Sig. March. Poleni ne1 iuo Diario notava di giornn in giorno que1 
vento, che Cpirava all’ota di mezzodi folamente , coi fuoi varj gradi di 
forza. Si defidererebbc i venti dell’altre ore ; ma non avcndofi tutte , 
per conofcer il rento dominante, 4 fork meglio prenderne una  fola . Q u i  
abbirmo numerato, fotto le O t t o  c l a f i ,  tittti l i  Venti, o fia tu t t i  l i  gior- 
ni , in  cui fpirb un ta l  vento, per qaeffi 40  aniii : e li  dinmo erpofli 
nella Tavola qui aggiunta. I 

Per non far quefta Tavola troppo lunga fi 2 poito i I  numero de’ Ven- 
ti di mere in meCe per li  3 primi anni folamente , perch; ierva ci’indi- 
zio, e di regola, per Caapt’e P preffo poco ,quali venti in quali ineii pre- 
dominino. 

Nella recondlr Tavola ronori poffe folamente le fomme annue : ed in 
fine le fornine totali degli Ot to  venti, ove negli ultitni a n n i  qualche me- 
fe d e n d o  difertivo , i nutneri riefcono minori . Confiderando queffa Ta- 
vola fi ricavano wrie notizie. 

1. II vento,G che pi& domina in queRo paere,& il Tramontana: dopo il 
Greco; in 3.” luogo i l  MaefIro.; in 4.’ il Ponente; s.’ i l  Levante; 6.” il 
Garbino i poi 7.* 1’ Offro; e finalmente 8.O i l  pih raro 4 il Sirocco . Cib 
s’ intende avuto riguardo a1 vento baKo, inofIrato Jalk banderuole &’Cam- 
panili, a cui ii rapprtava il Sig. March, Poleni ffe8o: poiche il  h o  A- 
nemofcopio non era altro, che la banderuola del Campanile del B. Pelle- 
grino, profirno alla fua cafa , il che baAa per un ta l  oggetto. 

11. I due venti di Tramontana e di Greco occupano Coli pi& giorni 
,dell’anno, che tutti gti altri fei venti iniicrne. Se vi  fi aggiuvlge il Mae- 
Aro * faranno il doppio degli a‘ltri cinque. Dunque in queflo pade i vcn- 
t i  di verfo Tramontslna fono fenza confronto pih dominanti , che quelli 
di verfo ORro. 

111. I Vcnti Boreali rcgnano nei 6 mcfi dell’ Inrerno ; gli Auftrali nei 
$6 meR di Effate . 
JV. Nci so. ami pofleriori if Greco , o Nordefi , dorninn ‘con frcquen-‘ 

La 
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za pih del doppio, che nei 20 anni precedenti. Ora li 2 0  anni p~fierisri 
h n o  quelli ne’quali prende maggior po8’effo il frcddo , ed i l  per0 dell’ At- 
mcbsfera , come nell’ Articolo del Bavornctvo , d la inaggiore fcarfezza nei 
prodotti dello Terra , come nell’ ArticoIo dell‘ Influenzu , ec. 

che queiti Venti di Tramontana, i quali fono tenuti in tutta Europa pet 
fermi eJ afciutti , apprcNo di noi fono quelli, che I portano pih fovente 18 
pioggia. II Sig. March. Poleni aveva numerati i venti dei primi dodici 
anni tnandati alIa Societi Regia di Condrz , chc foffiavano a1 mezeod) 
precedentc alla pioggia. 

V. Ma quelfo, che pih fembrcra, come 6 fernbrato a m e ,  itrano, t 
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Eccoli in queRa Tavoletta : 

N. Tramontana - -- b- -- -- 3 86 
I 84 N E. &co -- ..-- -- -- -- 

7 =  E. Levante -- -- -- -- -- 
67 S E. Sirocco 

S. ORro-- n- -- -- -- -- J 06 
1 04 

W. Ponente -- -- -- -- -- 1 2 9  

‘47 N \v. Maeflro - -- -- -- -- 
E’ dunque chiaro ’ che i Venti pih piovoli appreKo di noi fono i Bo- 

rcali’ pili di tu t t i  Trrrnontana,  poi il Greco, poi il MseRro; e i l  meno 
piovofo di tu t t i  il Sirocco,clie pur pafla per i l  vcnto pih umido. Rimini 
non 2 luogo inolto difiolio: e il Sig. Bianchi atteRa , che il  Sirocco in 
qwlla  fpiaggia I! il conduttore delle pioggie. 

Sopra qucfto apparentu paradoso\ varj riflefi fono da farG . Prim di 
tutto convien diffinguere il Trainonrana vero e legititno , dallo fpuris, 
che 2 un Oltro, o Sirocco riffeffo . Io credo benifitmo , che anche ap- 
preKo di noi i venti di Tramontana ritengano fa foro natura afciutta Q 

Ikrena : poich6 quando Cofia vero. vento Borino fi fgombrano le nuvole 
G afciugano in un moinento Ie pietre , e h fcaccia I’affnnnofo caIdo an- 
Rrale; in fatti cf kgno  di b u m  tempo . Ma I’Offro ,’ c i l  Sirocco , chc 
foho i veri kent i  piovofi‘ tyi uinidi , poichC porrano dell’ Adriatic0 ’ e dal  
Mediterraneo la inafla dei,\vapot.i caldi , fpirando i n  alto , fi riflettono 
nelfe Alpi vicine , o circolano orizzontdmente dal Goifo’ e SIIara men- 
tono il  vent0 Greco , o ripieganfi a baflb colla direzione delta Tromonta- 
na o del Maeltro; e nell’tino c nell’altrp cnfo lcaricano Copra quef f i  pia- 
ni i vapori , le nubi,  le pioggie . Indicio poi , chc tin vent0 fia Boviao 
vero, far& 

Chy i in vents iiicontrando un oflacolo, come una iiiontagna , un pto- 
montovio, una fabbricr , fi rifletta , t u t to  giorno fi prom per efpetienza, 
entrando i n  i in  c o d e  a feconda del vento , che fubito h l t a  in faccia il 
vent0 ripercoGc,, anche pib gagliardo del diretto per 1’ elaterio dell’ aria 
condenfata dal vento nelI’oRacoIo e per la doppia tnaffa dell’ aria accti- 
invlata . Cib G prova contiiluatnente a Venezia nell’ iinboccare , ufcendo 
day Rii , il gran Canale .  L’ Amtniraglio Anron , come h i v e  i l  Compilato- 
re del’ Tito viaggio intorno nl Mondo ,crede che tutti i venti di terra-fte- 
no venfi riflefi del mare; s’inrende di ciuelli che j Navigdnti incontrano 
abbordando a l k  coRe : anzi vuole che le Correnti ii7en“e altro non fieno 
che rigurgiti delle acque accuinnlatc a’ lidi da’ venti . 

che fono piavofi non fono che 
Oflri, e Sirocchi rifleffi, o tnifii co’ Boreali. QueRi Venti di Oeco o di 
Greco Ixvante  , h n o  in queRo paere i venti piovofi , nevofi , procelloft, 
utnidi Croccdi , nocivi alle fabbriche , e dle tnacchine degli aniinali . Ra- 
ro 6 d; trovare una burraka di quajche giorno ,che non venga da quell8 
parte.  Se ella & dciutra c di fola vente, ella riefce brugiante e fredtla ; 

-- -- -- --- -- 
S W. Galbin -- ---A --- -- -- 

\ 

fe fia fieddo , ed alciutto. 

Dunque i venti noRri di Trainontma 

v =  poi-. 
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p i c h h  k per lo pi& ne1 fine dell’ Autunno, o dentro if Verno : fe poi b 
di Autunno , e di I’rimavera , 2 miRa coli’ Ofiro Sirocco rifle% , e allora 
divcnta utnida piovoh , tepida GroccaIe, e per queflo fi chiama un ta l  
ten,po, Tempo di Sirocco. 

Una IirniIe f a l h  denoininazione atceltz i! Montanari , che correva a 
Bologna a1 fuo t m p o .  Non laria difcaro trovar qui tiitto queffo Paragra- 
€0 del Montanari , clie ferve a dimoltrari! la diverfa indole che prendo- 
no i v e n t i ,  paffando da paefe in paele. ( ,ARroL. conv. pag. 28. ) 

,, Quef ta  Iunga catena de’ Monti Apennini, clie lcorre il dodo di tut- 
y y  ta 1’ Italia , Fornifce abbaitanza di efpcrienze per far conofcere , che la 
,, fitmazione de’monti ha gran  parte ne1 modificare gli efTetti de’ venti , e  
,, delle pioggie. II vento di Tramontana , che alle pianure di Combardia 
>y e di I‘lomagna porta nell’ Eflate frefcura , e con I’ abbondanaa de’ fuoi 
2 y  vapori ingraffa per cod dire le biade, onde vien defiderato dagli Agri- 
,, c o h i  di quc’pacfi , pariando di Ih dall’ Apennino , nelle Marcmine di 
)) Siena cii Pifa , ed al t re ,  ardc e diffecca le biade , onde da que’lavo- 
J ,  ratori vien abborrito: ed in fatti I’ho provat0 io 1’ Eitate 1 6 ~ 6  cKer 
,, cos] caido a GroKetto, ed altri lt~oglii del Senere come in Roinagna , 
9, e in Lombardia, fi prova caldo Oftro , e ,Sirocco ; il  quale , a que’ paefi 
J, di Ik dall’ Alpi Apennine: e vicino a1 mare di Tofcana , porta pib to- 
9, flo aria freka la State ,  ed oltre 1’ ingraj’iare COI fuo frel‘co e vapori Is 
,, biadc , trovando I’intoppo de’inonti rallenta eziandio il  Cuo corfo, e ra- 
,, dunando niivoli depone fpef?;! volte i vapori f lea  in pioggie : e non 
J, me ne maraviglio, perch4 coli vien egli dal mare, e feco porta vapo- 
y, r i  m i d i ,  e frefchi, confacenti anche alle biade : ma poi feguendo il 
,, luo viaggio, e paflando 1’ Apennino, porta di qui l’efalazioni caldc 
,) d i e  il Sole ruik Ealde faffofe di que’monti eccita in quella fiagione , B 

3, con efl‘e produce a noi i l  fereno bensi, ina col {ereno ii caldo che ab- 
?) brucia i noRri raccolti. Che fe egli incontrare,  coine accader fuole > 

3 y  il vent0 che d’ intorno Tramontana v e r b  1’ Apennino s’ inviaffe , facen- 
> >  do 1’uno all’altro iinpedirnento, facilmentc fi adunano di qua da’ inon- 
J, ti le pioggie col caldo, e con e r e  anche IC tenipeflc , che dalla copia 
3) di eralazioni che feco 1’Ofiro recava , fvno cagionate : lo fleffo dir doh- 
9) bjan7o del verro di Traniontana , allor che fcende 1’Afpi in Tofcana , 
y> contrario deve feguire l’Inverno, perch2 in que1 tempo Con0 1’ Atpi 
0 )  Apenninc coperte di neve;e  qualunque fia i l  vent0 ctie le traverh ,ne 
91 Porta feco il freddo alle pianure alle qgali difcende . Ho ofiervato ne1 
7~ tempo , che io dimorava in Bologna, chc il  volgo chiama V e d  M p a -  
)) nJ in ogni flagione quelli , che portano I’aria calda ,come in effetto fo- 
1 )  no la State i Venti Awflrali, che loro vengono dal monte . M a  re di 
2, Inverno io fenciva venti caldi, che pur Moviani venivano detti , riguar- 
77 dando le banderuole e freccie de’ venti, che fa quelle Torri fi offerva- 
37 no ,  erano per lo piir di Levantc,  o Greco; mercecch? queffi venendo 
39 di fd mare portano I’aria pih temperata di quella che da’ inonti nc- 
J )  vofi dilcende ,, , 

c o d  il Montanari. Come dunque a Bologna fi chiamano Vcnti Mon- 
I tan! 
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tani t i i t t i  i venti caldi , da qttalunque plaga lpirino cos\ appreKi di noi 
chiamjnli Siroccali i venti caltii, o uindi , fe anche vengono di Tr,itnon- 
t an%,  ptendendo la dcnoininazione dalla vera c a d i  ed origine , clie P il 
vent0 di Silocco, il quale Ccopando la fuperfizie del golf0 Adriatito Cpinge , 
o direttamente , o di riNeCib , i vapori e le nubi foprz qucafte pi,iiiwc. 
SuIle cofle della Francia , della ball% AHeinagna , neII’ Inghilterrn , i venti 
firaccali o piovofi , fono quelli di Garbino o di Poncnte , p c h 2  vi por- 
tan0 i vapori d a  Copra I’ Oceano : gli Oricntali fono fereni , pcich2 tet‘ra- 
ni .  1.0 Reflo orrido e freddo Tramontana traverhto cht ha il Meditet- 
ranee, diventa piovolb all’ Affrica. 

Bifogna poi confiderare la coflittizione dell’ Italia , e della Lombardia. 
Priina di tutto le gran inontagne delI’Alpi dividono I’ Italia dal reRo dell’ 
Europa, c quali la Zona noffra teinperita per il  ~iiezzo, lrtfciando di qua  
e di 1:1 clinii dilfi?rcntifliini per I’aria , per Ie produzioni delis terra pm 
I’ indole &gli lteffi abitanti ; ma in particolare ficeado cainbiare direzione 
e i i z t t m  ai venti generali. La Combnrdia poi non d altro,clie una gran 
Valle, forrnata quindi dall’Alpe, quinci dall’ Apennino , il cui incuo 2 
prerCo a poco viene fegnato dal cori‘o del P b ,  in cui mettono , da una 
parte e dall’altro, &en 3 0  Fitiini , dircendenti dalle due cntene di monta- 
gne laterali. Queffa Valle per altto prolungz un braccio di pisnura inol- 
to availti liella Kanagna y e un’ rltra ne1 Friuli y e girn Gno in Dal- 
mazia . 

Ora ra corrente dell’aria , che forma il vcntoSirocco t niolto credibik , 
clie fi divitIa coitie in due rami lurigo le due dettr File di inontngne: uno 
a deffra del Golf0 , che fi raggira pet 1’Alpi del Friuli verlo P m e n t e ,  e 
fpello arriva a noi inafcherato coll’ apprrcnza di Greco : 1’ altro a finiRra 
fungo 1’Apcni~ino che fi riflctte , o fi rivolge a d e b  nelle Alpi della 
lAiguris ,le del Pienionte . IXndi , o Colo , o incontrandofi coll’ altra corien. 
te a deitra praduce le pioggie, e IC procclle, cho ci vengono dalle pnrti 
di Garbino, di Ponente , di Maeitro. E non fo, fe a quetia crtda non 
fia da nttribuire la direzione piit conitme dc”T’etnpora1i eRivi , che quaft 
fempre ci vengono da Gnrbino , o da una @unrta di vento prqfirno, co- 
nic In  bifciabova del 1689, 39 Luglio defcritca dal Montanari nelle Fw- 
ZC di Erlo; il Turbine di Padova 1 7  AgaRo 1756; il Turbine Veronek 
1 4  Ottobre 1768 : Tale il Garbino , o Libeccio ,era  conofcinto anche da- 
gli Antichi : crcbcvqice procellir ~4fvic1i.r . Ma poicld queRo i. burrarcofifitno 
]per tutta la f[>iaggia del Meditctranco, potrcbke penetrare fino a noi an- 
clie per fopa  1’ Apennino . E poich2 quefli Tetnporsli fucccdono per lo 
pih dopoj o dentra i gran calori d c ~ ~ a  State , poflono nvcrvi moles parte? 
i Venti Montani brugianti accennati qiii Copra dal Montanari , mercolati 
o col Garbino, o cal Sirocco doppiainente rifleno . E quanto ai  ’T‘urbiiii 
3n ifpezialitk, reinbrando qiielli nafcere pii! da vicino , pofiiamo inco4lar- 
ne anche i inolri Iaghi, che abbiaiiio a Ponente , il Genaco , il Lemxno, 
ed al’tri ; i quaIi non tneno del inare fono forgenti di procelle. 

Per altro,  come ii 2 det to ,  le procet~e IungIle, piovofe , nerole veri- 
gQiI0 da un yero vanto di Greco , mefcolato col Sirocco rifle& , si- 

rocco 
M ,  



I s p. IS. AR. XIV. DEI W E N T I ,  cnz REGMANO ILV PADOVA, t:. 
rocco porgendo i vrpori il Greco il fieddo , e i Mi per condenhrli ta- 
lora in gclo. 

‘Jn iecondo indizio abbiamo, che i venti Boreali piovofi fieao AuRrali 
riflefi, dall’offervarfi , che un giorno , d u e ,  o t re ,  avanti la pioggia fuol 
prccedere un Yento d’Oliro. Ne I’Offro n t  il Sirocco non dB immediora- 
mente la pioggia ; ma tono che ceca , e  che fi volta il- vento da  Tramon- 
tana , ecco la pioggia . Quindi 1’ offervazione popolare ne1 noff ro Paefe , che 
quando le nuvole vanno a1 mare,  6 regno di buon tempo vicino ; a11’op- 
poffa,  quando vanno ai inonti: percht il Sirocco umido porta le nuvole 
ai monti, e dentro terra,  donde piovono fopra di noi : il Maeflrale le 
rifpinge al mare,  e con cib larcia il  fcreno. Ecco, fc nom fall0 , fpiega- 
t o ,  come i venti di Tramontana fembrino. ipprelfo di noi i piG piovofi. 

E’ oflervazione Gcura cho piti copioie fono IC pioggie in Lombardia , che 
in Dalmazias un dottifirno Cavaliere,  pratico del noRro inare , mi fece 
riflettere che il venro Auff rofiroccale radendo la Dalniazia , come i fiumi 
rodono le rive cos) effo, afporra la maffa de’vapori , e caccia le piog- 
gie , prima ne1 Friuli e neul Alpi,  pofcia anche nelle pionwre Venete e 
Lombarde , come gii  s’ P accennato . 

I venti Settenrriondi veri riefcono fereni e afciutri , non folo petvlhO 
vcngono ,dalle terre ma perch& anche v i  arrivano dall’ ako ,  e percib prc- 
mono la  noRra aria , quindi fanno ordinariamente ialirc il Mercurio ne1 
Baromctro. Per quanto catico c ininacaiofo paja i l  ciclo, fe apraln u n  oc- 
chio da Trarnonrana, ben toffo fegue il fereno ; percht ,el?kndo I’aria un 
potente djRolvente dell’ acqua 1’ aria portata dal vento di Tramontana 
efiendo afciutta, afforbe i vapori e con cib difeioglie le nuvole come fi 
arorbe ed afciuga l’acqua fparfa in una  fuperficie, paffandovi iopra una 
fpugna afciutta: all’oppono i venti AuRrall vcngono con una ipugna in- 
zuppata , e ipremendola rendono utnida vaporofa , Ieggera , e piovofa l’a- 
r ia ,  perch2 faturata, che fia per forza deve lafciar cadere i l  fuperfluo. II 
Garbino fofpende la pioggia , perch&, ripiilfa per poco il Sirocco rifleffo da 
Grece ; ma non porta buon tempo fcabile : v’6 il Proverbio : Garbin0 la-. 
cia come tvova..  r 

I venti Auflrali, come r! accennb , regnans ne; rnefi di Eftate per i l  
l-‘ 

moto generale dell’aria fopra tiitto il Globo; poicht allora anche i venti 
AliJeeiz dell& Zona, Torrida fi girano dn quclla parte . Quindi , fe i l  temps 
non 4 turbdto , in‘ queffi mefi Pvanti il mezzodl , alzafi ogni giorno un 
placid0 frefco Sirocco ,il quale dura qualche ora anche dopo meznodl. La 
mattina nell’ Aurora forge un frefco Greco col Sole , che ti  va girando 
per Levante ,  Sirocco ed Offro, iiccht la norte fpira.da Pqnente , o da 
Macflro, lacendo il giro col Sole. All’oppoRo nei ineG dell’ Inverno , quan- 
do il Sole i! a1 di 18 dell’ Equatpre , la M ~ r ’ o n e  G c a d i %  anchc opprellbl. 
di noi , e domina un  vento Greco di Trarnontana. 

I nuineri, i quali di anno in anno confervano in ferie pi& di coltan- 
za Con0 quelli del Garbin e del Maeffro , I venti Aunrali fcemano ,di 
frequenza a mifura , che ,Horeal i  acquiRano domini0 . Confrontando le 
altre T a v o k  delle pioggie , de’ Mort; ,ec. fi potrh fork arguirc la influen- 

za 



P. 11. AR. siv. oELttAGO CALAibllrAl’O d€ PADOVA,  e(. I 5 9 
za ,  che ciakuno di qucfii venti pud a w e .  Qualche cenna ie n’ t fatto, 
e fe ne fare.  

Finalmente ho voluto dplorare , fe V I  foRe qualche paritk nci Novennj 
dei numeri de’venti: ma lono queffi troppo variabili pet oRervare una 
certa, regola, o mifura di giorai : difficilifiitio poi 8 il numerarli giuna- 
inente; e per queRo non fi trova un ta l  rikontro in qucfti numeri . Non 
ofiante G pub vederc , cfie il Sirocco, e il  Tramonrani anno quafi UA 
pari nu[t&*di giorni ne1 corlb di r 8  a m i :  i l  ctie , come fi 4 detto 113 
relazione col periodo dei Nodi lunari , e colla doppia rivsluzioae del Pe- 
rigeo, Ecco le due fomnre di due periodi fucceflivi di 18 coni .  

e. 

( 1807. 
( 1760. Sirocco ( ‘Ob .Tramontana . ( 3 9 7 -  

Si vede, che pel Sirocco non v’2 differenza nC pure d’un giorno all’an- 
no: pel Trairiontana fono 43 giorni in 1 8  anni  , poco rib di rlue giorni 
all’anno di differenza . Settipre (3 rimarcablle, che l i  due venti Polari , i 
cardinali , on’ervino queita Fpczie di periodo. 

Si pub anche rimarcarc dentro due Novennj feguetlti una fpezie di aI- 
ternativa di frcquenza , e  di rari t i  corrifpondente nci venti oppoRi per 
elcrnpio di Levante !c Ponente di Grew e Garbino . Nafcerebbe fork 
quefia alternativa dal diverfo fit0 del nodo della Luna , che ita 9 anni 
nei fegni ,Boreali ,e 9 nee;li AufirnIi ; poirando tanta differenza nelle dc- 
clinazioni della Luna che poi faedcillare di 9 in  g anni 1’ Equatore ter- 
reftre 2 Veggafi il inio @i/co~/o fopra i civcali d c k  pugioni ne1 Giornalc 

796* 
La flefTi 2 fa condizioneade’venti in Vcnezia ( fe non che qui riefco4 

no un poco pih .forti 1, e per tutta ’la ‘Marca Triviginna. 

A R T I C O L O  XV. 

inmnmente iinporta conorcere a1 giufto la Declinazianr dcgli Aghi so calamirati, o fiz delle Bufi‘ole ne! proprio paefe , non ’tanto per de- 
tcrminare i rombi de’vcnti quanco  per ufo degli Aqimenlori degli Ar- . 
chitetti , ed altri , per nulla (dire de’ PiIoti de’quali dede eflere uno de‘ 
principali ctudj. 

Due cofe fono certe : una che t’ Ago non rigwrda Ia vera Tramonta- 
na , [e: non chc in pochifimi luoghi della Terra.; onde per aver la linea ve- 
.ra del Nord ? fervendofi della BuRbIa , bifogna correggerla dalla Detiinazio- 
ne : I’ a h a ,  che queita DccIinazione ne[ mcdeGtno paefe varia col dccorh 
degli anni e cib l e m a  moha regola. A Parigi dii un fecolo declinnva a 

Le- 
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Levante ; a1 tempo dell’ctezione dell Accadcriiia non aveva drclinazione ; 
i n  queffi anni declina intorno 20 q a d i  a Ponrnte . Nclla ‘I‘nvola delle 
declinazioni data dal I?. Kicciolo nella Geografia Rifortnata , viene efibita 
la declinazione dell’hgo tanto a Padova, che a Venezia di 5 gradi vcrfo 
Greco . Claudio Berigatdo ne1 Circolo Pifano 6 poco pili d’ u n  Cecolo fa. 
qclelia di Padova di 5 gradi a Ponente . E queRo un fenomeno cof’nico 
non ancora hen intefo 

II Sig. March. Poleni, nella fua Lettera prima a1 Sig, Giurino, acccr- 
t a ,  che per tutti t i  rei anni priini delle rue olGrvazioni 1725-1730, I’a- 
veva trovata affai coflante di 1 3  gradi a Ponente ; le variazione vi 2 
ilata , non fu che di I O  fccondi, e quefla decrefcentc . M a  nella recon- 
da Lettrra h i v e ,  che nell’anno 1733 , in Aprile , I’ aveva trovata di 
gradi 1 3 +  ; al fine poi del 1736 era crefciuta a gradi 1 3 +  , fempre a 
Ponente . Siccht! nello fpazio di 6 anni la Declinazione era crefciuta, 
bench4 inegualmente , di 45 minuti : che darebbe una variazione annug 
media di minuti 7+.  

Ne1 di p Giugno dcll’anno 1770 dercritta una buona tneridiana in 
tnezzo iI gran cortile di q u e h  Caitello premo la Specola lopra polito ed 
ampio quadro di marnio lungi da muri  , fattafi I’efperieliza con quattro 
RuAole, t i  trovb con ttttte quattro la Declinazione a Ponente di gradi 16 
in  circa j refiando i l  dubbio di qunlche minuto a cagione della ltlirura 
breve degli Aghi. M a  queffo dubbio fti dererminato li 20 Agoffo feguen- 
te  : poicli2 replicatifi 1’ offerrazione colla Buffola iRefTa , che fit adoprata 
dal Sig. March, Poleni, chc ha un ago lungo 6 pollici , trovoifi precifa- 
mente la Declinazione di gradi 16 in, 20 Poncnte. 

Effendo poi ffata trovata dal Sig. March. Poleni ne1 firie dell’ anno 
1 7 3 6  di gradi I 3.  45’ ; ed ora effendo di zradi  IG. 20’ ; rifulta I’au- 
mento in 34 a n  di gradi 2. 3 5 ’  ; onde l’aumentv annuo , {e fore 

Per far poi queffa Offervazione conviene aver Ia cautela di adoprare 
u n  ago lung<> in una BufTola ben eradclara ; i’oi di tencAr Iontan0 il fer- 
yo, e percib la Meridiana neve ener lontana da fabbriche , &e conten- 
gono catene di ferro , e i mattoni flefi ann0 delle particelk marziali . 
Queito 2 tanto vero , che provando varie Ruffbk fulle ineridiane defcritte 
dentro i gran muri di queRn Torre delta Specoh noffra , artnata invero 
di molre grofle catene di ferro, non danno clie 14 gradi circa di decli- 
nazione, quando qticfla in ineridiane defcritte all’aperto fi trow di gra- 
di 1 8  crelcenti. 

11 di 1 1  Aprile r 7 8 0  ho reiterato I’ offervazione della Buffola ap- 
plicata ad una meridiana defcritta ne1 giardino vicino a queffa Specola 
lontana perb pib pertiche da’tnuri . h n o  prefenti iI Sig. Ab. Cetato , 
Profenor d’ Architettura , il sig. Der Chiininello, iI  meccanice noffro Gio: 
Battifia Rodella, ed altri: la Declinazionc dell’ago a Ponente fu  ftiinata 
da tutti concordemente di gradi r6 Inin. 41 : dal I 770 in IO anni avreb- 
be crefciuto min. a s ,  o fia 2.4 all’anno . A Parigi in queAi anni l’ago 
pare qiiafi fiazionario. 

n4 fpiegato. 

equahile verteb d e act emere di minuti 4g. 
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Dopo mi forfe qualche fcrupolo fcpra quefia oflervazione, per due Ino- 

tivi: uno, per effera ftata la Meridiana tirata non con 1’omSre corrifpon- 
denti della mattina e ctella fer3 , ma folo col tralporto , per lnezzo di {e- 
goafi ne1 mornento del paflaggio del Sole fiilla Meridiana firperiore della 
Specola dove pot6 infinuarfi qualche differenza : 1’ altro , perch& la lonta- 
nanza della Meridiana da varj Muraglioni e della ‘I’orre e del Circonda- 
rio , non mi parve abbaitanza grande pet togliere ogni fofpetto dell’ ac- 
cennata attrazion laterale. 

Per togliere dunque tal folpctto fu reiterata 1’ operazione ne1 rnedefimo 
bran Cortile del Cailello il dl y Luglio I 782. V’ intervenne oltre i funnomi- 
nat i ,  i I  D.r Cliimincllo , c il  celebre noRro Geografo Sig. Kicci Zannoni. 
Si applicarono pili Guffole, tra le altre quell’ iffella del Sig. March. 1’0- 
h i ,  cuffodita in quefio Pubblico Gabinetto di Macchine e grntilmente 
farorita dal Sig. Co: Stratico. Per conlenfo di tutti fir. ffimata la dccli- 
nazione di gradi 17 min. 1 5 .  Confrontata queffa con quclla del 1 7 7 0  , 
i n  1 2  acni  d’intervallo rilulta l’aunento annuo di inin. 43-,  come per 
le oflervazioni precedenti 173 6 

Fuinino 1 4  anni lenza offervarc ; onde ydli fare una nuova prow 
il dh 2, Giugns 1796. Studiofii di fatla con tuttt le cniirelc pofibili , ed 
&re la fcrupolofa diligenza dell’ ociilato D . r  Chiminello , e tiel iinflro abi- 
l if imo Macchinifta Sjg. Rodella, onorb tutta I’offervazione il N. U. Sig. 
Antonio Bollani , gioviae Cavaliere di motto genio. 

Si applicarono alla Meridiana fucceifivatnente rei Guflde , e qucile c i  
Giedero le feguenti declinazioni : 

I .  IJillTola di Londra ( regnlo del N. U. Sig. Co: Afvife 

I 770. 

Zenobrio ) Ago di 6 pollici poco i n e m ,  Gr. 1 7  I $ 5  
11. Buflbla di Bronder, PPI. $ 1 8  . - 
IIJ. Buffola antics , ma agillllima ,era in S. G o :  di Vcr- 

darn ; .mezzo ago fin al centro ,. pol. G , intcro fa- 

IV. Di pol. 3 , h V O r 0  del Facini ( artefice vdorofo in 
Vcnczia a1 yrincipio del fecolo ) 

rebbe 1 2  1 8 .  2 s  

1 8  . 40 
1s . 2 0  

1 8  - 3 3  
V. Del Sig. Rodella , pol. 33 
VI. Dello Aeffo Artefice, pol. 3 .  

II Mkdio dk la beclinarionc aituale. - --.1 - - - 1,s . 19% 
Prendendo l’aumento annuo reiteratamente ritrorato di hp ra  di min. 4%. 

nell’ intervallo di rq anni , fi hnnno ininllti 63 , i quali aggiunti atln de- 
clinizione trovata ne1 1 7 8 %  di gradi 17 . 1 5  dnnno. Gr. 1 8  . 1 8  colla 
fola diffcrenza di un  minuto e mezzo, che non 8 da curare. 

Diretno dunque con qualche ficurezza che la declitraxionc ddl’ Ago in 
Pddova 8 attualmcnte di  Gr. r 8  ?nh. yo ; e queRa fi pub tenere , pet. 
ora, coine colnune alle Citt‘a cirmnvicine della Venezia almeno; ma , co- 
tne ctcderei , anclw nUa Lombardir , a m i  aII’ Italia tutta , ed ni mari 
circoayicini . 
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Aggiungo altre ofFervazioni circa le Buffole : 1.’ i n  t w o  I’anno non fo- 

no coffanti ma foffrono delle ofcillazioni da itagione a ffagione. 1.0 Sof- 
frono una varjazione diurna: il P. Cotte ne1 1776 dh la Declinazione me- 
dia la tnattina ( a Montmorency ) gr. rp. 26’. 23“ ; a rnezzodi 19. a&. 30”. ; 
la [era I 9. z 7’. I I”. ( vedete fopra , P. I. art. 4 ) : 3.” Gagliarde ofcillazioni 
foffrono in tginpo d’ aiirore borcali, e di ternporali ; rono alterate da’,fulmi- 
ni ,  i quali calainitano i ferri . 4.. Due aghi , o buffole vicine fi attrag- 
gono e fi tuibano fcainbievoltnente; petb il Pilota non neve tener nella 
camera,  che una fola buirola . Vedete fopra gli ,4ghi 1’ opera coronata 
dall’ A. R. delle Scienze di Parigi , del ch. Sig. Ymlwindcn Profeffor d i  
Franeker Mem. pveJ VoL PllI. E quella del Sig. Coulomb, c h  ebbc I ’ A -  
c e f l t ,  Vol. leg. 

A R T I C O L O  XV1. 

In$’uenxa deUe precedent; JZaghsi f~ i prodotti 
della Tertn, 

G r i n  ragione i popoli Europei di prefente rivolti hanao i Ioro ftudj A all’ Agricoltura , quella nutrice vera del generc timano , e di tutte 
le Arti Sarebbe iinportuno, fe io qui voleili entrare i n  dettagli , e dif- 
fondcrmi in una materia,  in cui gli fiudiofi e i diletcanti abbondano di 
Lihri e di Trat la t i  cnpiolitlimi per la Teoria e per la Pratica . Dirb Co- 
Iamente una parola del gran Iume , che potrebbero dare ai Coltivatori 
delle oflervazioni Meteorologiche giunte alle catnpetlri , le une e le altre 
bene e con giudizio initituite. Pe r  elempio col decorfo del temp? G PO- 
trebbe rilevare : ( ved. la Metcovrlogia applicata all’Jlgvicoltmz ). 

Quale coftituzione , o t e m p e r a h a  d‘ aria avum riguardo alle pioggie , 
alle caligini , ai venti , al crldo ed a1 freddo, fia pis1 prupria per li la- 
voi i delle r e m ,  per roinperle , voltarle , c1 letnmarle . 

Q u a l i  Geno i inefi , in cui le pioggic fecondano le terre , le b i d e ,  e 
le piante,  o pure le pregiudicano. 

Qiiale fia I’influenza deil’aria, clie produce la cosi detta Nebbia, ma- 
lattia fatale de’grani e de’ frutti ; quale la coitituaione in cui fi genera la 
Ruggine ( il rnet1i.o ) , quale il Cavbont , quale I’Evgotto de’ Francefi , o gua- 
fZo e aiiideramento della Segafa , che diventa vcfenofa. 

Se il grano crelciuro in mefi piovofi duri egualinente e rendo inolto ab- 
bondante d i  fucco, 

Data  la coRituzione dell’ anno, in quali  terre , forti , leggiere , argillo- 
fe , fabbionore, elevate , baffe , cc. abbia meglio riurcito il raccolto. 

Quanto le Brine, i Venti , le Ruggiade , ec. nuocano ai fiori , ed ai 
frutti degli alberi; qual 4 la ffagione piit propizia per piantare , potare , 
inneffare, fpezialrnente le viti . 
, Quale ffagione a quali Cpezic d’uve fii favorevole, o contrarin ; a[ fia- 
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rir delle v i t i ,  fe furono pioggie, e caligini, o venti ,  per levare,  o rcllo- 
ter 101-0 la polvere fecondante? Se la pioggia , il caldo, il vento f i i  f dvo-  
revole n produr nuovi tralci per l‘anno l e g u m e  : formanG yiizIti tici tre 
mefi di Giugno, Luglio, ed Agofto : ma qual d la teinperatura di qiieffi 
mefi favvorevofe a cib ? 

Qtiafi tnefi influifcano pib FulIa q u a n t i r i ,  e quaiit; chi inoiti , il caldo 
dell’.AgoRo, o del Setteinbre ? Qiial t la caufa dell’ afliderauicnto di certc 
vi t i ,  che brucin le foglie , e talora i grappoli ? E’ forfe conic dellit neb- 
bia de’grani, una pioggia kguita da Sole, un difetto di lucco , un frcd- 
do fuor di tempo, un vento , e qiiale? I1 calore foal0 baffa a far buoni i 
inofli , o li ricerca u n  vento di Tramoiitana ? Le caIigini fnnno niaturar 
preRo 1’ uva , o pure marcire ? ec. 

Si vede che un nttento Agricoltore confrontando le varie meteore dclfe 
ffagioni colla felicith, o infelicitb della Ricolta, potrh pronoflicare loptn IC 
pniiatc dopo , e forrnarrt delle regole, on& variare la cultura , e prevc- 
fiire, quanto B poltibile, gli effetti di una Itagione avverfa 

Non poffb ncgare , che mille particolati nrrtizie fi richiederebbero, e cir- 
ca le meteore, e circa la qaaIith, e coltura delle terre,  per poter giudi- 
care, q u d i  e a u f i  rpezinlniente abhiano influito fulle raccolte . Io  fin ora 
ho dato le caufe piii gcnerali, ed i n  vero le p ih  potrnri , come fono le 
Piopgie, i Venti ,  il Freddo, ed il Caldo dei 45 anni precedenti. I Col- 
tivatori intelligenti , lppe~ialmente fc avef3ero incinoria delle minute parri- 
colar i t i  delle annate medelime, rotranno con queIti principj fare delle uti- 
ti deduzioni, 

Qiianto a1 Frumento bifogna confiderarc gli orto o nove tnefi , che ffa 
j n  terra , comincianJo r!alla fcinina. Se queita ii fa ftentatamente, a ca- 
gione lpezialinente delle pioggie, G corn inc ia  imle . Gli a n n i  I 7 2 5  , 2 6 ,  
2 7  furono nbbondant i ,  e vile i l  prezr.0 d’ogtii I‘perie . 11 1728 fu un nn- 
no infrlice. Si coniideri che qucffo fir l ’anno infieme il pih piovofo, c J  
iI pi41 caldo di t u t t i  queff i 4 f  anni.  Le pioggie coitrinciarono dal Setcent- 
bre r 727 , che vu01 dire impedirono le rrrzlinr . J I  Gennnro 1728 fu il 
piii umido di tutti i Gennari , quando per il forrnenro vuol efler akiut to ,  
e fu intieme i l  m r i ~  freddo, percht f u  quanto u n  Ottobre , o un Aprile. 
Continub poi a crdcere’ i I  cildo : (itch; tra I’ utnido e il caldo , la biadn 
a andb a inalc , o crebbe in etba !en23 f;ir grano , effendo piobabile, chc 
fi generaffe delta nebbia, e qnan t i th  di  zizznnin. Le pioggie di Giugno, e 
rli Luglio non permifero di hen governare il grano . Q ~ e f t a  fcarfezza poi 
fi fete fentire,  qiianto al PreLzo , ancora piii l’anno leguente chc per 
nltro fu temperato e4 abbundante. 
L’ anno I 73 1 fu quell0 della nelbiu, la quale i n  un To1 giorno anzi in 

goche ore ,  diede il gualto ai frumenti di qiieflo paefe , e quafi di tur t i  
la Lombardia. 11 pop010 non terne fe non le gragnuole : ma le nebhie fo- 
no gragnuole piii fncali . Di qiicfta nebhia del r 73 5 path  il celehe Mura- 
tori negli Annali. Molte perlbne ancora ie ne ricordano, e ne incmlpzno 
una denfa caliginc forta la inattina dell; 14 G i q n o  : la quale , col Sole 
fopravvenuto, in tre giorni fece inaturare , o pih tono difiieccare la bia- 
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ds, facendone divcntar vani  I i  grani . Pure il nieie precedentc non era 
f i ~ t o  t r o p p  piovofo, fe bene vario tra il Sole e le nubi . Bensi i l  Gen- 
najo, ed 1 1  Matzo, quando dovrebbero cffere afciutti , furono piovofifljmi . 
Per altro I i  priini giorni di Ciugno eraco i t a t i  caldi . Quanto ai Vent i ,  
avevano rcgnato quei di Punente verfo Offro ; e iI  Ai della nebbia , eo1 
precedente e fuflrguentc , aveva t i raro Off ro , vent0 caldo e vaporolo : c 
il Muratori reca per caufa d’effk nebbia un vento brugiante. 

L’acuco e In~igo fieddo dell’anno 1 7 4 0 ,  che s’enefe molto avant? in 
Primavera , fccc torto non rolo alle v g n e ,  ma anchc alle biade: quindi i 
prezzi fi alzawno un poco. 

Dal 1 7 4 6  f i t i t )  a1 1 7 5 2  le biade fiirono a prezzo alto , fpezialrnente Ii 
due anni 1 7 4 9 ,  e lo. It  Marzn del 1746 fu piovofo e molto freddo , e 
piovafiflirni i tie rneii ulcimi dell’anno precedente fopra le femine . Ne1 
3743 la fernina era Rata ffurbara d a b  gran pioggie dell’ortobre prece- 
dcnte , avendo in detro mere corninciato 1’ Inverno, che continub poi Gno 
a1 Marzo , feguita da ffagione utnida i n  Aprile, ed in Maggio ,, fottraen- 
do cod a l k  biade quello fpirito, e quella fkconditk , di cui il tepore mo- 
derato del Sole della Priinavera le dcve nurrire. Anche ne1 r7jo  furono 
ffurbati i ferninati dalle pioggie, e dal tempo freddo. 

Ne1 1755 s’ebbe il  crudcl freddo difieccante coi venti afciurti , chc 
brugiarono le tenere piante del f iumenta . Si oggiunle il Marzo piovofo ; 
quindi grandc fcarfezza . 

L annata del I 7 59 fetnbra pregiudicata d a h  fhgione fetlda che regnb 
tiitto 1’ anno precedente. AII~oppolzo il liio Inverno pafsb fenza nevi ,  le 
qtiali E credono- un ottitno imrafio delle campagile. 

Nel 1765 I’Inverno fu tepido, come una Friinavera , ed ccco per Io 
cagione oppoAa la karfczza ; perch4 il lucco della Terra fi confuutna in er- 
ba avanti il tempo. V ’ &  il proveibio Fiorentino riferiro dnl Sig. Targior i  
nella fua Alimuvgia ( in Pirenzo I 767. in 4.. libro pieno d’ iitruzioni , c 
notizic cririofinime ed utiliifirnc rapport0 all’ Agricoltura ) : !,$ando Gennuja, 
metfe et&, /e tcb hai grano, e fc/ I o  / c d a  : e rifcrifce if inedefiino , &e ii 
MagifIrato deIIa Provrigione di Firenzc foleva ne1 Febbrajo portarfi fulk 
inura della €itt i  a veder la Campagna; fe qtiefta era rerde , prereden- 
doti karfezza , fi faeeva venir grano da’ paefi foreRieri ; divcriainente , di 
afpettava buon Raccolto . 

Li quattro anni dopo furono fcarfi in tutto,parte per I’ecceffo d’umi- 
do R e i  primi Meti, e kcco nei feguenti , e in generale per 1’ccccfTo del 
fredda, che rcgnb in quefli anni.. Ma conviene ripeters un rifleflo dolo- 
d o ,  ed &, che crefcendo il freddo delle annate feinpre piL fcarfa riefcc 
la Raccolta de’prodottt dell2 Terra , come dai prezzi fempre pizl alri G 
icorge non fola nei noitri paefy , ma inolro pih in varie Provincie della 
Erancia , e della Gran Bretagna. 

L’ abbondanza del Grano Turct,  dipende dalla Primavera e dalla EAa- 
te- La Primavera ii richiede afciutta per ferninare anchc i luoglii b a n  
fpezialmente del Padovano, e del Polefine, c h  2 il Granajo di quelta Sta- 
t o :  1’ Efiate con caldo, e frequenti piqgie . Se manca Puna o 1’ a,ltra di 
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quene condi.tioni, la Kicolta 2 fcarfa; p e g i o ,  fe a tnbdue:  cib c l ~ c  COIP 

corfe nell’anno I 7 r 0 ,  in cui 1’ Aprile fu piovofifiino , 1’ Agoffo e i I  Set- 
rembre afciurci , I’Ottot.lre iooltre urnido che imprd’l di governare e lecca- 
re il poco grano clie s’era raccolto, ed anno qiiafi fimile fu il ‘ 7 5 1 .  Scar- 
fininii poi furono gli anni 1 7 6 6 ,  67 , 68 , per la ficciti dell’ Effate , clie 
produfle inl ieti le careltia di*foraggi ; ed il fieno fi foffenne fino dl’atitio 
1770 a prezzo carifiino. 

Quanto allr Yhi,  i l  iiinggior flagello d que110 de’ Freddi grandi , che le 
fanno morire nlmen fopra terra , come fit quello del I 709 e 1740 : da 
que00 provenne il prezzo delle live , c de’ vini di quell anno e dc’fa- 
guenti ,  

,, Le  viti poi, dice il Sig. Targioni , fofiono altri diraffri , principal- 
,, {mente nella Primavcra , quando hanno gli occhi reneri ; poichi una for- 
,, te brinata ( come ne1 k 7 6 5  in Aprile ) o un diaccio, ttrozza e bruccia 
#, e% occhi , pr;ncipalinente nclle bafle vallate , e  preNo a’ firirni . Le neb- 
,, bie , e le copiofe pioggie nclln fioritura delle viti , fanno un ilnrnrnlo 
,, Janno ; e fpeffe volte una Cola msttina di nebbia porta via la metir 
,, dell’ I1ra; le pioggie troppo lunghe e frekhe del Setteinbre fanno in- 
J, fradiciarc! e tnarcire I’UVP, rendono il vino herva to ,  e di poca durz- 
,, ta ,  per trnlakiare IC grandini che portano via la rjcolra di dus anni 

almeno ,,. 
La fcarfczza d’uva e cli vino del I 7 7 7 .  provenne d a h  pioggie e d$ 

freddo di Sctteinbre , come G vede nelle noitre Tavolc .  
E cos\ ognuno poria fare di f imi l i  applicazioni . Ma per ‘dikernere IC 

vere cailfe prodr~centi I’ abbondanzn , o la careltia d’ un’annata , o di 
qlialche fpezie ci i  derrace , ci vorrebbc un giornale dcttagliato, che conte- 
neKc le circoffanze itiinutitlirtie del tempo non folo di giorna in giorno , 
nil direi quafi di ora in ora I perch2 un’ora di caligine , o cii vento,  tin 
colpo di Sole ardente fopravvenuto nd u n a  pioggia ,una biina,  una guaz- 
za, 0 sltro, decide det frutti della Terra . Vedete qui Jopo nei Prono- 
i t i c i ,  le buone , o pee qualirh delle Ragioni rapport0 alla ltcrilith, o [car- 
fezza degli a n n i  . k r  altro il car0 prezzo delle biade nafce talora non 
da mancanza ilia da eilrazioni per paeG eRcri , fpezialmente in tempo 
di guerrc. 

Termino queRo Articolo con‘ un’oflirvazione d’ un vecchio e fperirnen- 
tato agricoltore. Mi diceva , che Ji rado paKino quattro anni di feguito 
fenza un’aiinata cattiva : onde cenclideva , clie chi pub confervare i gra- 
ni tanto tetnpo , e  qiiafi ficuro di vehdcre con vnntaggio. E’ poi una pro- 
videnza, che v i  fieno di qucsfle perfone comode, che confervando fuppli- 
fcano alle tnancanze ckgli anni [terili, purcld non nbufino della difgrazis 
coinline. Ne1 volgo fi accufa l’anno bikitile coiiie cattivo : cib non i: del 
tutto vano,  fe per bil‘efiile s’intenda u n  qu.arto anno  di careua. 

Se poi di anno in anno vada fceinandofi il caIore,fonte di vita ed at- 
t i v i t i  , crefcendo il frcddo, I’ iria diventancio pih perante , pih torpida , e 
nicno elaflica coiiic apparifce all’ Articolo del Barontctro , fe infiein? cre- 
fce di anno in anno jl nilmera de’giorni yiovofi, e de’ venti Boreati , c 

in 
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irr confeguenza , come r i ld ta  dall’ aumentu ne1 totale de’ Preui , va man- 
c.indo inlieme lo fpirito fecondatore della [nadre Terra  ; fegue queflo co- 
rollario pratico che f i  ddhano crefcere , e moltiplicare gli sforzi dell’ A- 
gricoltura , i lavori , e gl’ingrafli delle Te r re  , per fupplire alla deficienza 
della fertiliti naturale. Sopra di quelto Articolo ti potrh confultare la Me- 
teorologia applicata all’ Agricoltura preifo Storti +in Venezia, ove ho trattr- 
to  ampiamenre qiieffe. materie. 

Notizk /petrantit nlla Medicha : Tavda de; Mort; 
in Padova.. 

Vendo fatto conofcere fa temperarura dell’aria degli anni preceden- A ti a queffo, colle Tavole della Pioggla , dei Veriti, de’Giorni Pio- 
noli, nuvolofi , Cereni, del calds , e del frcdJo , dei prodotti dclla Ter ra  , 
itimo di far piaccre lion meno ai Medici chc ai curiofi , col porgcr loro 
un altro oggetto di rifieifr e di confronti coll’enumernzione de’ m o d  in que- 
ita Cirth, erprera in una Tavola  di mere in inere ,d i  anno in anno ne1 
iqedefiino period0 di tempo : Tavola che puh in  oltrc Cervire ad altre 
congliirtture ed applicazioni riguardo alla polizia di quef?a popolazione . 
Io tengo queffa nota daHa cortefia dci Signori , che aififfono a queRo 
Pubblico (JiILio della Sani th .  Varie cofe in effa fi pollono o reware  : 

I .  Si vcde il numero de’tnorti di mere in niefe per cia(ct1n anno; ed 
a lato la ioinma di ‘tuttol l’anno: facendo in fine la fomma di ogni inere 
per t u t t i  qiieiti anni , fi fcorge qual Ga il.ineCe pih fecondo di funerali 
ed 4 prima il Gennalo, pofcin il k‘ebbrajo , in terzo luogo il Dicembre ; i 
quaIi tre meti formano I’lnverno , itagione la rib pericolofa per l i  Fan- 
ciulli , e per l i  Vecchj. L a  pih (ana itagione f! la State , ed i l  mere , in 
cui inuore meno di gente, k il  Giugno. Mediocri,ed. eguali a preffb PO-. 
co fono la Primavera,  e 1’ Autunno. 

2. Dividendo la foinma di ciafcun mere per 45 ,fi ha il  nuinero rncdio 
di morti , u n  anno coinpenfando I’ altro,  che tocca a ciafcun inefe : e co- 
d dividend6 la foomrna totale per 1; 41 anni ,  fi ha il  nuinero medio per 
ogni anno ,  clie 2 1 2 3 7 .  T u t t o  cib fi vede efpreffo nella Tavola ( * ), 

3.  S e , ,  

( * ) Avcndo , in quetla terta Edizionc; condotto la Tavoln &’mort; in Padova 9 [iflo 
a1 p r o f i m o  anno 1 7 9 1  abbraccinndo cosi lo fpazio d’anni 7 0  j prendendo la  fomma dci prl- 
mi ; I  nnni, clla fi trova di 4 4 1 1 6 , d a  cui rifulta il numero mcdio annuale dc’morti 1.60. 
La frmrna dei 3 5 anni ptofimi & 4 7  3 5 3 , e il medio I 3 5 3 , maglior del primo d i  quaG cen- 
to per anno.  It nuniero degli abiranti in Padova non crefcc, rnzi cala * dunque crcfce 11 
mortalith. Di fatto, nei primi anni  fi rimarca come grandc il numcro di. I610 morti ncl 
1736 > per le  caufe notate.  ma quefo numcro negli anni pofariori rlcorre tre o qllattro vol- 
t e ;  e fegnalato fu 1’ anno 1 7 8 9 ,  che diede 1 1 5 ;  morti, quafi il doppio dell’ ordinaria. Se 
ne pub incolparc in parte I’orrido invcrno di quell’ anno 9 c principakncatc il Vajaolo, pib 

fa- 
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3.  Se, coine G ha dai Calcoli dell’ Auitinetica politica , in ogni popola- 

zione, di ogni 2 8  perfone prefe in confufo , ne inuore una all’ anno ; 
n1oItipliGando il detto numero annuo de’inorci 1 2 3 7  per 2 8  , rilulta la 
ppolazione di Padova di 34636 aniine ; m a  clla 6 ininore ; dunque ne 
:nuor una di 2 6 ,  forre di 2s.  

4. Gli anni pih [ani furono iI  1739 e I 766 ,  nei quali inor) un  quarto 
meno di gente, che ncl numero inedio . Gli anni 1%; inortali fiirono il 
1736,  in cui i inorti afcefero a 1 6 1 0 ,  nuinero che eccede i l  inedio di 
un  terzo del medefiino ; p o k k  i l  I 743 , e I 762 , clie eccedono di u n  
quarto; ma infigne fi trova jl 1789. 

5.  Si trovano degli anni quaG eguali ne1 nomero de’inorci: per cfem- 
pi0 i l  1728 e I 745;  i l  1746 e I 765 ; i l  I 751 e I 769 ; diflanti rrx loro 
in circa per anni 1 8  un piii un ineno , coine anclic t i  1741 e 42 I col 
r 7 5 8  e 3 9 ;  o pure prandendo il doppio cl’anni , ciot in circa 36  , fi 
raflomigliano 1 7 2 5  , I 760; li I 7 2 7 ,  I 764. , ec. I n  lomma pare clie le 
,rivoluzioni, o leinplici , o iiioltiplicare dell’ Apogeo e l’erigeo della h- 
n a ,  facciano ciicolare un’itnprefione marcata anche Tu la falute c vita 
‘Jegli Uoinini . 

6. E da notare che quefli Punti Lunari ogni quattro anni e tnezzo fi 
ritrovano nell’ Eguatore , ne1 punto della ti iafinla impreriione rapporto a 
tutta la T e r r a ;  ed una volta nel Cardine Coltliziale efiivo , cioP ne1 p i n -  
to dclla inafirna ilnprefione fopla noffro cliina j ed altrettanto dopct 

folflizio d’ Inverno , a1 punto dclla tiiiiiima imprcfilTI\,ne . Ora fcorreii- 
do queRa LiRa ,ti vedrk che dopa 4 in 7 a m i  ritornano i numeri gran- 
di e inolto fiinili de’rnorri; per efempio 1 7 a 5 ,  1 7 ~ , 9 , 1 7 3 3 , 1 7 3 6 , 1 ~ + i  ; 
pofcia, 1748, 752 .3  I 7 5 7  e 5 8  , 1762, 1764, I 769. Ben 2 anche ve- 
ro, che degli anni fd i ibr i  fi Ihccedono itnmediatatnente fino a tre, e ce- 
s’L dei inoibnii; ina i l  quarto,  al pili tardi , cambia indole, e porge e k r -  
ci;Lio ai Preti ed ai Medici , 

Venendo poi a f3re qualc11e applicazione per indagare I’ influenza , che 
ponbno aver avtito le ltngioni Copra la I‘alubrit:i, o infalubiitA di queiti 
anni , veramente riefcc dificile difcernere qiiatche cola di precifo. Dipen- 
de la quan t i t i ,  la quaiit‘a , e l’efito delle inalattie da molte c n u k  parti- 
colari , tnlora occul te , come fiirebbero certi iniafmi venefici fi7ai fi per ~ ’ a -  
ria . ,, C’ efperienze chimiche anno diinoltrato I che nell’aria d fpai lo tin ,, acido iiniverlale ; die quelto acido t! vitriolico, pih abbondaiite i n  cerri 

7, rnefi I 

ifcrocc &I corrente I 7 9 6 ,  avendo rapito pili di 6 0 0  f rnr ia l l i  : m i ,  itella totaliti , forza 3 
di rico1lolcci-c in quelti pficriori  c profimi anni 1111 aumento di mortrliri. l’ub qucRa pro- 
venire in firall parte da caufc niorali, mollczzn in  unn clan‘e, tnedta ncll’ nl t rn  , vizio in 
tu t tc :  ma Ron ; irragioncvoic Cofyettaro chc v i  coiicorrn la  caul‘a fificr tante  voltc accen- 
nata . voglio dirc , I’ altcrazione dell’ nrinosfcrr 3 cogli sbilanci I C  Rayioni 1’ bumento del 
frcddo? pcfo, torpor 9 c iiigombro dell’ ambicntc, dci giorni ptovofi 3 nuvololi 3 cal~gi~iofi B 
vctltl lrrcgolari , cc. poichk tali cruf‘c tendotlo tiitte infiema P indrbolire i temperamenti. 
B dn ttitio qucRo ilOn potrcbhc anclie provcnirc quclla dcbolczza c mancnnza dt encrgia c11e 
ecncralmclltc li offcrva 11 giorno d oggi tiegli ntlinii I e carettcri degli uomini rcfi ormtti 
qual? incapaci di  olxrc forti 9 d i  feric appliciz~oni d i  fiiidl f d h u i i  anchc nelle l‘cicnee ? 
Tptcld I;crii sforz,i clie f i  vedoiio, EUJ~O eiuttolts sonvullioni di cfaultioue ? chc vcra CoEILI * 
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paefi, come ne’ Pirenei i che fulle coffe del mare domina I’acido ma- 
rino; che le tnefiri devono i lor0 cattivi effetti per lo piii ad una fo- 
prabhondanza d’acido fulfurofo volatile , atreffato dal color nero che 
tinge l’argento. I chimici conofcono , clic l’aria 2 infetta di mialini 
arknicali ,  quando vedono i metalli vicini divcnir friabili , e andar i n  
polvere, o i l  ratne acquiffar lo fplendor dell’ argento. Efponendo all‘ a- 
ria de’ fili di (eta ; tinti di differenti colori , dall’ alterazione di queRi , 
fi potrebbe conofcere qual fia la natura di queffi mialini cht rignano 
in certi tempi nell’atia ,, . ( &tie. Ob/cuu. Enciciop. ) . Queffa k n z a  

dubbio 6 la caufa di certe epidcmie che fpeKo infeffaiio ccrte contrade 
particolari. 

Parlando folo delle Meteore, le quali fenza dubbio influifcono fulla co- 
fiituzione de’corpi, e lulle malattie, converrebbe avere un Giornale aKai 
minuto di tut t i  i catnbiamcnti dell’aria , dell’ umido, del fecco , della qua- 
l i t & ,  forza y durata de’venti ,  del caldo , del freddo , qualiti , copia , o 
fcarfezza d’alimCnti ec. Sulk noftre oKervazioni generali non G pub fare 
che qualche rifleffo generate. 

L‘anno 1736 fu affai niicidiale . Riinarco toffo , che vi fu grande 
fcarfezza , e cattiva qualith di pane , a cagione della Nehbia dell’anno 
precedente L a  rnaggior inortalith fu l i  lei m t 4  ultimi dell’anno, che fu- 
rono molto afciutti. Ne1 Settembrc e ne1 Novetribre mor1 il doppio del 
contingente di queAi meli; e la pioggia non fu il term del dovere . I? 
Caldo,  che avea corninciato in  Marzo fu grande in Luglio , e in Ago- 
fio , e ~’eficfe fino in Octobre . D e i  Venti dominb a proporzione il Po- 
nente coi due Laterali Gaibino e Maeitro : taltncnte clie in Novelnbre 
occuparono 22 giorni , rert fpefib pioCel!Ofi ; in Dicembrs giorni 36. 11 
Levante  in tutto I’anno non lpirb che quattro role volte . FinaImente 
quantunque fcarfa foffe la pioggia di quelti ineG , i giorni fereni furoil0 
pochi : foli 8 in Luglio, 5 in Agofto, z in Setternbre , I in Ottobre, 7 
i n  Novembre, 4 in Dicernbre: tutti gli altri ritnancnti a{ nutnero di 157 
riwfcirono, o piovoG, o nuvolofi 

C;Ii anni I 7 2 4 ,  e I 739 furono fani piii di tutt i ,  e fiirono afciutti,  tila 
~ ’ I n v c r n o  fu freddo; i Viveri in abbondanza : regnarono i Venti & Le- 
vante , che dunque parerebbero Calubri . 

Lafcio ai Medlci, ai quali Cpetta , fe vorranno fare altri confront;. IO 
non p o ~ o  omettere qualche rifleco fopra il mi0 principale argotnento , 
ch’6 que110 dell’efficacia dei Ptinti Lunari . 

A tal fine da qiieRi pubblici Regiffri della Sanitk ho fatto I’ Earatto 
dei tre meG primi deli’anno I 7 5 5  ( perch& fi potelre fare il confront0 col 
Giornale del Sig. Temanz i  dato di fopra 1, inarcando i l  numero de’ morti 
di giorno in ’g io rno ,#me  fi vede nell’annelTa Tavoletta , In cui oltre i 
giorni del rnefe, fono due colonne, una che efprime i t  numero de’ rnorti 
di ciafcun giorno per qualunque lpczic di malattie , l’altra gli Apopleti- 
ci,  Epiletici , o in altro modo colti da niorte rcpentina. 

Confrontando queita Tavola , fi vedri che in generab il  niimtro de’ 
morti va alzando a abbaR“ando appreffo poco colla Mnrea , clic vu01 dire, 

0 ,  que[ ch’8 peggio , caliginofi. 

colla 
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colla regola de' Punti Lunar i  . Si pub in oltre rimarcarc I' impreGone de' 
Venti acuti , e dei cambiamenti di tcrnpo . Ancke le morti repe,ntine fi 
accoinpagnano volentieri con queffe iituazioni critiche della Luna . Tutto 
queRo G vedrebbe pih cliiaro, fc: I' Effratto foKe pili effero . Ma io noli 
cbbi tempo, nP comodo di farlo ( * 1. 

Bifogna richiarnarfi p r i m  la forza de'rnoti piccoli : poi che la Luna 
coll'aria dtera gIt unrori; ma I'aria fola alcerata ,o ne1 pefo, o nell'Ela- 
t x i o ,  o nella pu r i t i ,  baffa per alterare i f luidi  e folidi Rei3 de'corpi de- 
boli ,  fc i fan! fie% fe ne rit'entono. L'ar ia  Icggiera E flofcia non pers 
piii cos\ vigorokmente ful  polinone non pretnc i vart , laccia r a r t t r f i  
I'aria interna, e i fluidi : con cib ecco ritardnta la circolazione ; e cib bo- 
Aa o ad eitingttere con un riffagno una perfona , o allireno a 11rodtirlc: 
peh languore , o htomi  pericolofi . Ed ellendo IC= fibre rilafciatc dall' 11- 
mido caldo Groccale, $1 di forza vi vuole a tendere i tuufcoli : ccco il 
inotivo della ftanchezza che ti ~ F Q V ; L  in tal teinpo : un nuotatorc ncll'ac- 
qua tepida non potrebbe refiRere ; atjgiugnetc 1' alterazione dell' elettricith 
nell' Attnosfera e nell' iRcRo corpo uinano , d i e  fi icceh in tali teinpi j e 
facilmente ne capirete le confeguenze . 

(*) No attozzato una dlKcrtnzioy, nella quale efaniino con cura quefie mnteric .qui dirb 
folamcntc , che li Morti in piciio a cielo turbato, c tempo rotto,  fano a quclli i n  reiiipo qiiie- 
to c fcreno, conic 104 II 8 3  chc vuol dirc circa un qiiinto di pih , n ia  'le m o m  rcpentitic 
fono come 6 ad I .  La f ic f f i  propordone fi ??ova Rppreflb poco a Uarooictco h f f o  c cr lantc  , 
cd a Baromctro crefccntc c$ alto.  E pcrcld IC prrtnrbazioni di tempo, c IC dikere del l l n -  
gometro, vanno dietro i Punti Lunari, r c h n o  i Mcdici rvvirati di  qiicfli tempi pcricololi ,  
per provedervi. Alrrc tnie Tavolc fi trovano flanqme iihl libro dcl Sig. Ab. I)ertholon dcfl' 
Elct tr iLi th dcl C o u p  tintnno , ec. coronato dall Accadcmia di Lioiic per 11 1 7 7 9  e flanipa- 
00 ivi ne1 1 7 8 0 :  qiieRe Tavolc s'eficndono coi lor0 rifultati da pag. +48 fin 486. IO IC 
nVeVa poitc in una Memoria mandata per il COllcorfo r 7 7 6 ;  1' Accadcmia e i l  Sig. Ab. Ber- 
tllolon Y con pubblica diclihrazione , ha  riconorciuto clra I' Autor i g r i o t p ,  d d l a  cui Alemoiia 
Sonfclra d' aver t r a m  queRc Tavole ( d i  povr pe t r t f ta r ia  ) , foil i o .  

I1 5ig. Dottor G;aco?no P c n d r ,  abilc Medico incmbro delln nofira Accndemia delle Scieii- 
ZC, y a  pubblicando Le O f l c r v q i o n i  Merlico-McreouofoSicI,e di Padoyra con dQttc riflenivni 
c nc ha gib dato i due quijiqucr~nj yrofimi a1 1796. 

A R- 
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I vapori aderendo alla cute turban0 l a  diafora , alrro fonte di languori ; 
e portati dal fuoco elettrico dcnrro i folidi rtefi ,coI concorfo delle altcra- 
zioni or ora det te ,  deltano una tenGone molerta ne’ foli.ii , o quaG coiiato 
alla divitione, che d fa fentire con doglie, ipezialrnente nelle parti difct- 
tore, ed altre volte affiitte : o pure forfe , coine ii fii Sig. di Sdiivages 
( Magazxiito To/cano T. I .  P. 11. ) ingegnofainente conghiPttura , I’ urnido 
dell’Atmosfera afforbe i l  fl uido Elettrico interiore , inotore e aninlatore de’ 
nervi,  de’ iniifcoli , e di t u t t i  i tnoti del corpo liman0 . Q u a l  che fia di 
quefle due caufe,  ognuno pub fentire , fpezialinente i mal affetti , 11112 
certa flopcfazione, ed atonia,  prodotta ne1 proprio corpo da caufa itranic- 
t’a, occulta, e penetrante, nei tempi fCollVolti e procellofi . Sono queffi 
fegni p i G  ficuri delle inutazioni dell’ Atinosfera , clie i Barometri ; e i ilia- 
lati fopra t w o  fe ne rifentono. c’; qualche perfona, ed io ne conoko, 
che rifente yeriodicamente di inere in inefe delle tiitbazioni feinifcb5rili , 
fenza alcuna caufa manifella, fuorch4 le iinprefioni della Luna. Dalle fi- 
tuazioni varic di queita rdpetto a1 Sole,  e alla ‘Terra , e  loro inati ,come 
nella I. Par. s ’2  cercato di fpiegare , dipende, 1’ ufcita pih , o meno copiofa 
del fuoco elettrico o de’ vapori , I’uno principio att ivo,  I’aItro paflivo, e 
materiale ,delle altarazioni attnosfericlie , e infieme ,o  in conkgiienza , delle 
turbazioni degli altri fltiidi , ed anche de’ folidi , e inolto $1 de’ corpi corn- 

p i t i  di varj vaG ,e  canali , iipicni di varj fiuidi , quali Cono i corpi aniniali. 
Non conviene difprezzare qucfle core, ilia piurtoffo fluctiarle. I1 Princi- 

pe e padre della meclicina Ippocrate, prefcrive I’ oflcrvazione delle ffelle 
e delle flagiorii nell’erercizio di queRa piofefione, Codiitz poi 1’ Affrolo- 
gia media in clilpregio , eguale alla precedente fuperltrziofa aintnirazione , 
At a’ternpi noffri richiainata alla luce , e  poRa dentro a quei difcreti con4 
f ini  , in cui deve eflere contcnura, Tut t i  quelli, clie rcrilI‘ero effeineridi 
Epidemiche e Norologiche , i l  Rainazzini , I’ Ofhianno, 1’ Huxliam , ed al- 
t r i ,  riinarcarono, di tratto in tratto le iinpreXioni degli ARri I1 fu sig. 
di Sauvages, celebre Medico di Montpellier , fece difenderc una Tefi  
pubbka dc I?/li+cntia Aflrorum, che fu trakritta per i I  mcrito qiiafi inre- 
ra nell’ ArtiLolo di qucRo titolo nell’ Enciclopedia ; e certo inerita quefio 
e quella d’ en‘ere letti da’ Medic;. 

A chi poi non 6 noto I’ Aureo libretto de Imperio Solis uc Lund in cor- 
pora birrnand del celebre h t o t n e d i c o  del Re  d’ Inghilterra Sig. Mead? Ma 
io tenm clw il libro vcnga piti letto, clie ponderato: poichf! contiene cole 
afi‘ai riflrffibili . Dopo di aver dimoflrato, colla Teoria della Cravitazione , 
la imprefione del Sole e della Luna fu i corpi terreni, pa ra  a dichiara- 
re  i generi delle tnalattic, o aflezioni corlmree, che devono rifentirfi dal 
corfo periodico della Luna ; e clie le ne rifcntnno, lo pmva con efeinpj , 
e fono : I .” I’ EpilCpJid ; t ,O Ia Mntria ; 3 .’ Vcr.tigini ; 4.’ Aflrioni I f f  eriche ; 
5.’ Paralip ; 6.” R e g o h  delle doiinc , fl140r binnco , Emorrugic , airche ne’ tndJ- 

chi ; 7.’ Lllcese ; 8.0 Dolori di veni; 9.” J’ma , c di$coltd di  rrhlira j IO.‘ 
Pebbvi Epidcmiche ; I 1.0 Pc/?ilcnre ; 12.0 Cv$ nei morbi acuti ( * ). 

( * ) Una Bran diRicolta, clie s’ ilrcontta r i rc i  IC Criii , ne1 dedurne la  dipcndcnza I’oro 
dall’ azione dcllo Luna, b la v a t i e t l ,  o incoRmza d i  period0 , iiclla maturllcione lor0 + E 

Y D3 

non 
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Da altri Medici e ProfeBori prefianti mi vienc conferinato, che due ge- 

neri di malattie fpezialincnte, dipendenti , come pare , dalla qualita , e 
quan:ir$ degli tlinori, foffrono dei periodi analoghi a quei della L u n a ,  le 
Cefalicbe, e le Cutante . ,, lli tutte le malattie, quelle che mi ion0 p a r k  
,, coriifpondcre con pili di regolaritb a’ periodi Lunari  , fono le cutanec 
,, ( dice I’ Autore dell’ Articolo citato :Inj?ueitce des JIlfves ). Reltai fingo- 
,, larmcnte forprelo d’una Volatica , di cui ho dettagliato 1’ Iftoria ne€ 
,, Giornal Medico, hprile 1760. Ella copriva tutro il  vifo, ed il petto del 
,, paziente , occafionava un fdlrtico e corruccio inlopportabile , talora do- 
,, lo r i  vivifEmi : neIIa vecchia Luna prefentava uno Cpettacolo orribile : 
,, t u t t i  quefli fintomi dutavano fino alia Luna nuova:  altora difparivano 
), a poco a poco: il vilo fi rifcliiarava infeniibilinente j cadevano le cro- 
,, ffe , che antlavano feccandofi, fino alia vecchia Luna ; cd allora tut to  
,, ricominciava da capo;. Io rono ffato teRirnonio per pi i  di rre mefi di 
,, queita alternatira.  Ho vcduto la ffeifa cola iuccedere frequcntemcnte 
,, nella rogna; e inolti ann@ o l l r v a t o ,  che la rogna s’ au;n~.ntava verfo 
,, i1 Pleni!unlo : anzi , anchc quando era guarira, verfo que1 tempo ricom- 
>, parivano alcuiw puflule , che G difipavano in feguito piodicaii iente ,, . 

Uopo altre olT;.i vazioni deduce queff i Canoni Terapeutici : ,, d ie  nelle 
,, malottie foggerte ail’ influenza detia L u n a ,  aIlorchE le pofizioni , o ~t 
,, F a G  cririche fi avvicinano, bifogna applicare qualche ritncdio nttivo , e 
,, adattaro, chc poKa prevenire , o ininorarc l’inten(ith dei fintomi B i b  
,, gna affcnerfi da ogni riinedio ne! tempo del rdddoppiamcnto : ne1 tempo 
.,, dell’intermifilone iervirfi’di riincdj opportuni . 140 io ipguito con moito 
,, iucceflb qt ie f lo  inetodo nclla cur3 clella Volatica efpoffa qni fopra. Vie- 
,, ne alricucato , clic i medicaincnti & t i  per le Scrofole , declinando Ia 
,, Luna riercono aKai inegivo, che in a h  tempo; chc nellc aiTezioni delfa 
,, tell& , de’ nervi , mil’ Epilepfia , i m a l a t i  provano del lollievo C O I ~ ’  rlfo 
,, d=’cefalici , nervini, anticpilcttki , fomminifirati nei cambiamenti d i  Lu- 
,, na , ec. ,, Eforto gli iZudioft c f i  incdiLina a leggere e quelto , cd altri Ar- 
ticoli cclativi dell’ Enciclopedia , co:nr c,.;/;, A~ia , A t t m o J f e m ,  ~auometro , 
Kcciiflt, cc. A h  non vorrci sbigotiiili , le  con tanti a l t r i  ffudj che devon0 
h e ,  rrccoinando loro anche ut1 poco di Jo t t i im Sferlca , con qualcbo 
notizia del cnrfo de’ Piaacti ,  c delic Stelle.  

noli potrebbe qiicRa diflicoltl lcvacfi confidurando i l  vario fito dofl’ Apogeo c del Pcrigso 
eollc P ~ f i  dclln Lnna ctl n l t r i  fnoi Punt i  ? siccoltlc tln quefla caufa dipeiidc princiyalnentc 
1’ anticiparc , o pofporre clic f‘iiiIlo IC A l t c  Marcc , c le-hlozioill dell’ At la  ? E le fic(ro nor 
potrh dirli dcll’ incoltanza delle Rcgole dcl lc  donne L ConfitlcraiidoG in oltre I temperamcn- 
I d ,  cd nitre circoitanzc indiv idui l i  ; comc IC pofii,ioIii dc’ marl , per Ii  fcnomeni del FIn& 

del K i f l u f o ,  II q p l c ,  it.bl)cnc tlipcticicnt+ dil uoa mcrlefina ciufa 3 porc tanto rarh Ra 
Mare a h h i c r  
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A R T T c o L o xvw. 
UJo delta precedenre dottrinn per l d  Navigazione : 

Catalog0 di sarie injgni pvocelle 

atclie cenno efi gih fatto per mezzo a h  difcuflione delle dottrine Q e delle orervazioni tneteorologicl1e di certi teiiipi piit per icoloG per 
le procelle grandi ed ellefe per lungo Fpaeio di luogo e di durata , relati- 
vi olle inarcate Gtuazioni della Luna e de1 Sole . Tutti quefti Punti L,u- 
nari hanno dell’efficacia a turbare I’ Oceano e 1’ Attnosfcra ; in% principab 
ilkenre i Novilunj, i Plenilunj, gli Apogei , e i Perigci , ipezialmente it 
concorrono infieiue 6 e fopra tutto fe quelta comhinazionc fuccede intorno 
gli Equinozj ed i SalItizj ; come i n  tali tempi accndono IC pih alte e le 
piii ftravagonti iniree , che in tutto il reRo dell’ enno , cos\ fogliono ac- 
cacirre anche le pi& terribili procelk dell’ aria , 

Cio era noto anche agli antichi, e paofi vedere Qratio ( O~ie zr. lib. I . )  
Tbrncio bacchante m q i s  fk5 inrcrl/rniu vcnto ; e in Plinio a1 lib. 11. c lih 
XVII.  E che Cerviflk tal noriiia di regola per fa  Navigazirtnc fi conofce 
dai teiiipi fiflat; per uprirr c cbirrdere il t ~ r ~ ;  e da Ccfare ( lib. IV. d t  
Bello Gallico ) il .quale nella lua  lpcdizionl: i n  Inghilteira , cercb ad UR 
t e m p  iI vento, e Ir innrea favorcvolc, conofcendo che i PIcniIunj pro- 
ducvno neIl’Oceano i p& alti flus e coll’nIteraLione & :queiti pricolofc 
burrafche ; e ne1 ritomo fchivb il tempo cleIl’ Equinoziv ; critico per [e pill 
f i rane  perturbazioni del inare . 

D ~ r h  qui u n  breve Cntalo!g di alcune infigni biwnfchc occorfe colla 
coiicorrenza de’ Puuti tunari  , bench4 in us1 niilncro infiiiito pocliillim 
fieno da eccettuarc * 

Giovnn ni Childrey , I’ Autore d ~ l l . i  BrifalztaiLz &zconis,z nellc Trrnf .  F i b  
ibf. n. 64. ne ha raccolto alcune di antiche.  

L’nnno 1 2 5 0  , i t  di I. di Ottobre ( dice l-lolinread ), CUI dar 13 volrn 
della L u n a  , v i  fu  una  f p v e n t d x  inonrlazione del ~iiire , clie fece uti 
male irifiriito in Ollands, nei niarafi dr~lla b’iandra , nclla Proviacia di 
Lincoln, c mell’c fotto acqus \VinIclshen. S i  dice a1 tempo Acf lb clie f,i- 
ccva un vciito orribile i. e la Luna era i n  Pcrigeo. 
L‘ ailno I 5 3 0  , addl 5 NOV~XII!JW, Icgti1 quelIa inondazione , per cui fit 

fatto qucflo diftico : 
&no irrdcno , po/? / e f i ~ ~ r i n ~ i l l c ,  Novenibris 
@tint4 , pat laifis Zclartdia tota lrtG iiirdis, 

e la Luna era i n  Perigeo. 
L’rnno addi  1 3  Gennajo , i I  mare ( dice il Michcl n e h  fua 

Cronacx ) IIrppc gli argini a Sanvich , inondb tutto il p e f e  all’intorno, 
ed a&gb molto !xitiatlie , eKendo la Luna in l’etigco. 

L‘anno 1 5 5 ~  addi  30 SctteinLre (dice Stow ), ci fu una ffiana inon- 
dnzio- 
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dazione del Tamigi , a caufa d’un gran vento e di una dirotta pioggia ; 
e la Luna  era i n  Perigco. 

L’anno 1 ~ 7 0 ,  primo Novernbre , fi alzb grandemente la marea ad An- 
verla ,  e fopra tutte le cofle di Ollanda, che fece un guaRo infinito ; e 
la Luna era in Perigeo. 

L’anno I 1 9 2  add1 6 Settembre ( dice Stow 1 ,  un vento S. W. foffib 
per tre giorni impetuofo,reffb afciiitto il T a m @  per tratto di 200 paffi ; 
era il  Novilunio. 

L’anno 1600 addl 8 Dicembre ho trovato quella annotazione i n  un. 
Effimeride di quell’anno di Autore ignoro , il quale come pare , fi trova- 
va i n  Venezia,tfove lo Scilocco fa pib rigonfiar il mare: I n w h i i o  Vent- 
tiis 6 pedum tempore /c iuocco.  Verarnente fu queita un  acqua dorbitante e 
ffraordinaria in Venezia , e poche forfc arrivarono tnai a qaefloi regno. 
Ne trovo menzionate nel 1434, 1445 ,  r g r 7 ,  ~ ~ 3 5 ,  ma fenza d a t a  de’ 
giorni ; trovati i quali fcomtnetterei che fi trovano combinate con qualche 
irifigne Piinto Lunare , come fu quelta del 1600 col Perigeo. 

L’anno, idor l i  z 6  Ottobre,  fu una gran tcmpeRa per vcnto N. W. 
c la marea pih alta del conrueto in ORenda: era Novilunio , 

L’anno r602, tra l i  23 e 24 Febbrajo nella h K o  Iuogo fii una flrnor- 
dinaria rnarea, e un terribiliffiino vento di maeffro, egualmente col No- 
vilunio. 

L ’anno  1604 ad& I. Marzo parimenti in ORenda il vent0 fpirava 
forte da N. W. con una tempeRa orribile , per cui fi alzb 1’ acqua tal- 
mente che per pih di 40 anni non era atrivata a que1 iigno . Fu dopo 
u n  Novilunio Apogeo . 

L‘anno 160- a ’ t o  Gennajo, vi  fu  una grande inondatione ne1 fiume- 6 

7 
Severn , mentovata nella Cronaca di Stow , chc fece un- gran inate neb  
la Corltea di Sommerfet, e di Glocelter ; e In Luna era i n  Perigeo . 

L’anno I 643 addi 2 3  Gennajo, dice una Cronichetta di Ollanda che 
fu una marea ffraordinariarnente grande ne1 paefe di FriGa , che fece gran 
danno alle dighe; et1 a Goes vicino ad Hacrling i corpi morti erano but- 
t i t i  fuori della Terra : la Luna era in Perigeo. 

L’anno 1611. 23 Febbrajo,dice l’iffeffa Cronaca,che vi fu una inarea 
alt i i l ima in Frifia che ruppe le dighe: Luna Perigea . 

1653. a A g d o ,  altiGma marea a Favershan colla Luna  Perigea. 
I 658. z?, AgoIto, con vento fcirocco procella orribile E altiflima marea 

1661. il giorno di S.. Michele, i l  Fiutne Severn portb grandimma inon- 

1663. 24 Maggio , 1’IRoria della ffagione itainpata dalla Societi Regia 

1669. 19 Settetnbre a Weymouth , tnarea nlrifiina , hafppettata a’ rnnri- 

I 670. in3 Febbrajo , marea altifiina nelL fpiaggia di Kent col’ Plenilu-+ 

colla Luna  in Perigeo. Mori que1 di il Prorettore Cromvvel , 

dazione col Perigeo della Luna a 

marca una grandifirna tnarea a Londra col Perigeo della Luna.  

nari , che non fapevano que1 ni correre il Perigeo Lunare .  

nio Perigeo. 
E fin 
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E fin qui i l  Childrey, che forinb queRo Catalog0 a propofito delle rna- 

L a n n o  5 8 9 .  ai 27. Settembre giorno del Plenilunio, orribilc pioggia 

590 .  I Norernbre, comincib i I  diluvio d’Italia : ai 2 N Id. 
732. 26 Ottobre, inondazione a CoRantinopoli con terrernoto : ai 23 

I 1 8 3 .  7 Gennajo , inondazioni dell’ Oceano e del Mediterraneo , il di 

1490. IZ Luglio,  procella a CoRantinopoli, che atterrb 800 cafe con 

1509, 14 Scttembre, uki ta  del mare a Coffantinopoli, affogb I 3 inillc 

~ ~ 4 1 .  zs Ottobrc,  per1 la flotta di  Carlo V. rotto Algeri per la pro- 

~ $ 5 9 .  3 1  Ottobre, inondazione a Venezia : ai 30  NL. 
I 5 8 8 .  2 0  Agoffo, pcri di procella iiella Manica la f.iinofa floeea di 1% 

lippd 11.;  ai 21.  NL. 
1648. I 7 Marzo , fu rbaragliata la flotta Veneziana nell’ Arcipelngo d alln 

tcmpeRa , in cui per1 il valorofo Capitan Generale Giaiiibatiff a Griinani : 
fu il giorno i n  mezzo tra i l  Peri e o ,  e il Novilunio Equinoziale. 

zcterrima , Luna Perigea /ub Nosiluniurn . 
3707. 2 6  Noveinbre, dalla gran burraka I’acqua del mare ftl portat3 

30 miglia dentro terra ,  per teflirtionio del Sig. Derhm Thco/o,g. Phyl ,  Lib. 
IV. cap. 15.  e novo il J?leniliinio Perigeo. 

I 7 1  8. l i  I 5 Agolto , ,giorno dell’ Afiunzione, o la fua vigilin , i n  cui fir 

levato da’ Vencti I’ all’edio di Dulcigno , una gran burrafcn fecc rompere 
Una gran parte della Flotta Veneziana ch’era i n  quella rada . E queita 
f t l  tra i l  Plenilunio dei IZ , e 1’Apogeo de’ 16.  

I 742. 21 Setternbre , tre giorni dopo il Novilunio Equinozirle ,come ri- 
ferilce il canpilatore del viaggio dell’Ainmiraglio AnCon , contro I’ afpetta- 
zionc de’ luoi Diloti che G credcvmo gi i  ficuri, trovandofi all’ ancora ne1 
Porto di Tinian ne1 m a r  Pacific0 , foopravvenne quell’ orrida burrafcn,  clie , 
lev6 il  vafcc~to il Centtirione dall’ ancora e IO caccib s’i Iungi neII’ Ocenno 
mezzo difertato; cndde que1 di precifo I’ Apogeo . E’ noto clie in  que’ 
giorni fleffi rcgnb il ternpa burrafcofo onclie in quelto pael‘c cos\ lontnno. 

I 7 5 % .  2 3  Scttembre , 4 riferita nelle Gazzette d’ Jnghilterra una burr%- 
h, per cui i l  Capitano Dees ne1 Cuo trngitto alla Giaininaica fece naufra- 
gio all’ Ilola T u r c a :  il fuo Vafcello eKendofi fpacceto i n  due parti, rgli 
con parte del fiio equipnggio s’era a gran ffento hlvato  attrappando la 
cotla,  dove futono cofirerti gittarfi per terra per non cfhr portati r ia dal- 
!a furia del vento, Era il giorno dell’ Equinozio, e i l  Plenilunio inliernc . 
Noi qui abbiaino avuto una Ginile procella , 7 giorni Jopo , fotto i I  Pe- 
rigeo. 

I 760. 5 Diccinbie, gran procella ncl Mcditerraneo, a Genova partico- 

ree . Ponb aggiungerne infinite altre ; per efempio : 

con inondazione del “revere. 

Perigeo: ai 2 8  PL. 

ficffo del Perigeo. 

3000 perfone rnorte , il  di ReKo dell’ Apogeo. 

perfone i l  di itefio del NoviIunio Equinoziale. 

cella corninciata col Novilunio dei 2 0 ,  e ne1 Quartale.  

N 703:  26 Novembre, nota il  d ig. Mead ne1 citato libretto : Proc:l/a 

lily- 
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larlnente . Accadeva l i  6 I’ Apogeo, l i  7 il Plcnilunio. ( Mer de la Lan- 
de Yiaggio d’ l ta! ia  ). 

Due procelle funeilifime pofiamo ricorclarci vicinifinie a noi I’ una dei 
IZ, 1 3 ,  14 Marzo 1763 , I’altra dei zt Marzo 1768 ; nelle qua l i  peri- 
rono anche ne1 noflro Golf0 tanti Vafcelli . Nella prima il  Novilunio fi 
coinbinb coll’ Apogeo ; nelln feconda col Perigeu; e mi ricordo che ofi‘cr- 
vando io cosi vicini i t  Novjlunio, il Perigeo, 1’ Equinozio ( 1 8  , 1 9 ,  2 0  
Marzo ) avevo fami~iarinenre detto agli amici che teinevo itnininente,quaI- 
che grave huirafca , del chc ridevano ; quando fopravvenne due: giorni do: 
po que1 fiero e lungo vento,  di cui funefta k la rimembranza. 

NeIIa Cronaca Meteorologica data da! Ch. Sig. Targioni nell’ Airnur -  
gia , nelle tante procellc, inondazioai, e ineteore ffranc clie v i  fono rife- 
lite ’ non di rad0 fono mmzionati i concorrenti Punti di Luna;  e rnolto 
piL i e  ne troverebbz voleitdo aver In pazienza di calcoldrli. 

Ma che occorre ricercare l’iftorie ritnote? Scorriaino per poco i t  Gior- 
nalc qui foopra fiampato del Sig. ‘Femanza, dove col grado del vent0 io- 
no contraffcgnate le procelle. 

La procella di quafi  7 gisrni ai priml di Gennajo fu unita at Perigeo 
Fucceduto al Pleniliinio hlRiziale . QiielIa dopo la met& del inere di + 
giorni fucceffe all’ Apogeo dei i g .  

I n  Fcbbrajo il vento dei 14 ftt col Novilunio Apogeo ; quello dci 33  
fotto il Plenilunio Peiigeo . 

I n  Api’jle ti trova i l  vento feroce c q u f i  continuo dal Plenilunio veri- 
gee fino a1 Novilunio Apogro di Maggio. 

La burrzfca dei IO Giugno forre col NoviIunio, e pure col NoviIunio 
quella con vent0 e pioggia l i  g Luglio . 

Si vcde poi il vcnto li  24 Agoffo tra i l  PleniIunio e 1’ Apegeo; quello 
dei I O  Setteinbre dopa il Novilunio Perigeo : la  burrifca orrida li 6 No- 
venibre due d i  dopo il Perigca,  e coincidente appunrino col Novilunio ; 
ed una eguale in Dicembre ncll’ iftelJa rircoff anza , 

1-1~ voluto provare anrhe I’ordinc inverfo. Qtiindi ne1 Quinquennio d i  
oKyvazioni del Sig. Tenianza 110 numerate di fcguito 46 procelle . Di 
queffe appana tina ita fuori de’Punti Lunari:  pih di 30 fono anneNe PI- 
le Sizigie, e agli Abfidi: le poche rimanenti, parte ai Quar t i ,  parte agli 
Equinozj Lunari  fpezialmente . 

L a  ffeffa p r o w  ho tcntato nei GiornaIi del Sig. March. PoIeni;ed ho 
numerato 8 r  procelle nei priini 18 ann;, poictid mi fono ifancato di an- 
dar oltre. Di queffe 3 appena furono fiiori della poteffh di qualclie Pun-  
to Lunare;  7 occorferero nei Q u a r t i ;  IC alrrc tutte furono vicine ad uno  
dcgli altri P u n t i  piit cffioaci , o feparati, o combinati . Efarrrinato il Gior- 
nale del Cap. Cook ne1 fiio viaggio di tre anni c mezzo verlo il polo 
Antartico,  trom che in  mari cosi difparati foffe’erfe 3a proceIIe , e queflc 
tutte legate ai Punti  Lunnri . 

lo  farei tentato di+ sfidare cliirrnque a produrmi dal1’IRoria qualche pro- 
cella grande,  intendo eIlcfa di luogo e di durata , e per cos\ dire Colmi- 
ca , ( poicb$ Don cur0 i temporali partjcolari 1 ,  Ja quale cornputando , non 

fi tr0- 
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n trovaKe profirna ad alctino di queffi Piinti Lunari  congiunti , o d iv iG  : 
e fe [’Ifloria non fegna i l  giorno, pur chc indiclii il inrfe , appreflo PO- 
C O ,  fi potri agegnarl0 con poco errore - E. g. 4 fcritto nell’ Itloria Vene- 
t a ,  che I’anno 1570 la Flotta CriRiana,y partita da Candia i n  verfo Ci- 
pro apprefTo Ia tnet‘a di Settembre, dopo di aver dato fondo ncl Porto di 
CaRel RolIo Tiille cone della Czrainania , reRb sbaragliata tu t ta  da  ficra 
fortuna di mare. Dalle circofianze fi raccoglie , che cib accadeffe in Ot- 
tobre ; e dal coinputo trovandofi , che li  7 di queffo Mere correva il I?+ 
rigeo dclla L u n a ,  li 1 3  il Plenilunio, fi pub con ragione coiigettiiraie , 
clie queita burrafca accadelTe circa li I O  di Ottobre tra l’uno , e l’altro 
Punto di L u n a .  

Io non olcrei avanzare,  che quefti rifcontri poteffero fervire, co~ne  gli 
ccclifi, per verificare qualche epoca ricercata dell’ Ifforia pili importante. 
Ma niuna notizio a1 mondo reRa per feinpre del tiitto Rcrile. Mi riflrin- 
go all’ utilith dell‘avrenire : poich4 abbiamo ridotta la cofa a queRo regno; 
chc ticcome da qui a mille anni ti pub predire un’ ecclin’c per una tal‘ 
ora,  cod fi pub predire per una taI lerrimana , e fork anche a tempo 
pi0 riffretto, che..Ceguirh una procella ; e cib con una probabilith iiiaggio- 
re trenta voltc che 1’oppoGto b 

Almeno ti vorrh conccdere ,the fi rono pofti dei tcrinini ad una cofa , 
finora trarcurata, o contenziora , o renuta per olcura , ed incerta ; il clnc 
n qualche car0 pub ea‘erc di confcguenza non ineno nell’ Agricolcura , e 

sella Medicina , come G r! inoff rat0 (I clie nella Navigazione . PoichP ficco- 
me il coltivatore per le opere della cainyagoa, i l  medico per certe tnaIat- 
tie, cod rnolto pib il  navigatore, prevenuto e in afpettazionc d’una bur- 
rarca, fiifgta e quati certa dcntro i limiti di poclii giorni y pub ben p e n -  
iere delle mifure per ikhivarne le confcgucnzc, tencrii, o correre in ua 
Porto , o pure lungi dalle Terrc, cc. 

M a  G dirh , clie le cib CoKe ,converrebbe in tali cafi tralakiare le ope- 
re defla cacnpagna, fofpendere le fpedizioni inarittiine , e i viaggi , le 
inarcie clegli ekrcit i  , ec. 

Io rirponderb due core : prima , chc le coiitbinazioni p i t  critiche, mine 
fmo dei Novilunj Perigei , Equinoziali, o Solfiiziali non fono cos1 fre- 
quenti t n2 pure prele colla fatitudine di un giorno, poicht noti accadono 
ehe dopo 14 meG cost in largo, e rigorofamente folo dopo inolti a o n i  : 
pcrcib non farebbe gran danno fofpendere per alcurii giorni un’ operazione 
cos1 raramente. M a  in fecondo luogo io dico ( tralafciando , che la c o h  
finalinenre 4 non di necefith,  ma folo di probabilith, ed oltre clie la for- 
tuna ajuta gli audaci ) quando v’6 necefllita di operarc , noli v.6 rime- 
dio. Conviene imitare il gran Potnpeo , il qual dovendo condiirre a KO- 
ma affainata i grani della Sicilia, euendo i~ mare forte rurbato , e i Pilo- 
ti ditnofirandogli I1 pericolo , pronnnzih que1 inagnanimo d C t t O T  tion 1. AC- 
cefario chc io wioa ,  2 ncccfmio chc i o  vada. 

Puoi i dell’ urgenie necefit‘a , poichZ 1‘ efperienza ditnofira i funefli cafi 
di qlIelli , clie non ebbero queffc oflervanze , o conviene fofyendcre di na- 
v;gare , c antkipare,  o ahlieno munirfi bone, e prepararfi contro la fortu- z iia e 
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n a .  Servano almeno quefii Aforifmi Meteorologici , col Giornale che in 
confeguenza ti appreiteti, per fervirmi delle parole del Verulamio in tal 
propofit0 , / in minuJ ad prddicendun fidentircs , /ahem ad eligendum cautitlr . . 

Se la me& d’una carnpagna, le fa vita di un [Jomo, fe un naviglio 
fi I tlva con queffe avvertenze , farebbe queRo poco frutto de’noflri itudj ? 
Anzi n s n  ne. lo vedere di migliori. M a  non vorl.ei, che le mie voci fof- 
fe,o come it. predizioni di CaRandra, per fatalith non wnquam credit6 
Teficris . 

A R T I C O L O  XIX. 

Del rjtorno dcltc Stagion;, e delle annatc flrauaganti. 

A quaii uguafe quantita di pioggia , chc ordinariamente cade in ua L pefc di p in 9 a n n i ,  come fopra ii t orervato, rn’ ha fatto penfa- 
re , chc ~011’ ifleffo periodo potrebbero ritornare firnili anche le ff agioni, e 
le annate . Percib ne1 Giornalc d’ Italiu ( prcfo Milocco , Luglio I 77” ) , all‘ 
occaGone di queIIa piovofifiima annata , publicai una Lezione fopra queRo 
a r g m e n t o ,  limitandomi allora agli a m i  piovofi. Applicai la IIeRa teoria 
agl’ Inve rn i  ltrani net dircorfo aggiunto al mio Giounale &?o-Metcorolagico 
1 7 7 7  ; e pofcia agli arciutti Rraordinarj , all’occafione dell Xnverno I 779 
ne1 difcorlo del Giornale dcll’anno r 780. Per coinpiinento di queffo Trat- 
tato riaffumerb brcvemente qucRa materia. 

§e la h n a  ha qualche influenza Mle  ffagioni, come feinbra provato , 
il ritorno delh medefiina ad una pofizione uguale o proama ,dovri  con- 
durre una qualche fomiglianza di Ragione. 

Ometcendo i ritorni meflrui a! Novifunio, Pfenilunio ec. i quali pure 
alterano i! tcnpo con ijitijglianza a noma‘deIla ffagione, due periodi d’ 
anni fono principaltnente da confiderare. 

I1 primo periodo, e pih noto anche al popolo, 8 quell0 che fi regola 
COI nutnero cl’orc, o coi Ciclo Lunare, che a capo di r9  anni conduce 
le Lune per Ii medefirni giorni dell’ anno, colla differenza di poco pili d’ 
un’ora, d ie  qui iion 8 da curare , Pare dunque che il prirno anno del 
fecondo Ciclo dovrebbc eKer fimile a1 prirno del p r h o  Ciclo , il fecondo SI 
fecondo, e cos1 degli altri. Di fatto efaminando i regiff ri de’ Giornali Me- 
teorologici v i  fi troreri fpeffo inolto di queRa tiiniglianza , e il dotto 
P. Cotte dell’ Oratorio , Mcteorilla dell’ Accadeinia di Parigi , oKcrva la 
firniglianza ( Vedete Journal des SavanJ , 6 Rorier r77g ) , non folo 
negli anni , ma nei meii ancora , tra il  1 7 7 9 ,  1760 , 1741 , 1 7 2 2  , 
1703 , chc diRano tra foro coli’intervallo di 1 9  anni . Lo ReKo oflkrva 
del I 7 7 8  coi diecinovefimi indietro ; cod d’altri , Onde queffo Ciclo di 
19 a n n i  ci pub fornire q u a l ~ h e  rcgola lul ritorno delle annate e delle 
itagioni . 

Ma 
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Ma queffa foiniglianza degli anni dieciiiovefini non pub erere erncta , 

n8 pure ‘per I’azione della Luna , non clie per altre cagioni influenti , 
per la differenza di circoffanzc, e particolarmente per il tito diverlo degli 
Ablidi , i  qriali ci danno un  fecondo periodo di anni non poco dlverlo dal 
pritno; e queRo 2 molto da confiderare. 

Se la Luna gravitando cagiona una iiffole e diaffolc non fide nc lk  
acque dell’Oceano , ma in tutto i[ corpo della terra,  in t u t t i  i fluidi, i n  
tutti  i Iolidi, e con cii, furcitando una diverfa trafpirazione ed evapom- 
zione nefla terra ,  altarra lo Rato del cielo, e le irnprefioni dd!’ Atinosk- 
ra , fecondo le pofizioni fue proprie , e varie combinnzioni col Sote , cunfor- 
lne a i  lioffri principj ; fimile alterazione deve feguire par t ico l~r t i imt~  i l  
Gto degli Abfidi , e  CpiegarG non folo di m d e  i n  mefe n d  ogiii pdl’laggio 
per li  detti punti, ma anche di anno in anno conducendo quelfa tal icti- 
prcflione, che fia proporzionale al fit0 pili o iiieno favorevole dei tncdcfi- 
mi .  Molto importa in qual fit0 del Zodiac0 G ritrovi il Perigzo dcl ld  h- 
n a .  Li i i t i  pib efficaci corn gIi Equinoziali rifpetto alla terra tutta , ed i 
fdfliziali rirpetto ai climi particolari . Poicht eflendo i l  Perigeo imminente 
ad un clirna , come a1 noflro quando i in Cancro,  mqiGme Te fi cainbini 
colla mafirna declinazione della L u n a ,  il Nodo effendo in Ariete, ficco- 
me produce maggiori marce , cos) pare che debba aticlie maggiorrnente 
alterare per graa tratto 11 nofira Atmosfera ( denando anchc forfe una 
maggiore evaporazione cia queffa parte 1, e per riflefib, o per equilibrio , 
fuccederh alterazione firnile agIi an t ipd i .  

Ora la rivoluzione degli Abfiifi Z,un,iri fi coinpie in anni 8 , e giorni 
3 1 1  , otneNe le minuzis, che vu01 dire tra gli P c li  9 atiiii . S o p  d i  
cib 2 dr farfi qualche rifeffo. 

1.’ Effkndo quclta degli AbGdi f i J Y k  la tnaggior combinazione i lell~ for- 
21 Lunare ,  fi avrh un prriodo rnarcato di 8 i n  g anni nelle annate;dcl 
quale abbiamo una gran prefirnzione nella mifura d e k  pioggia, nellc al- 
tezze del BaroInerro, nci venti , nelle proceJIc , in una parola, netl’efpe- 
rienza. Per non parlar delle ofi’ervazioni inie, il Sig. Poitevin , dottifiino 
Accadernico di Montpellier , oflkrva il ritorno della qunntita di pioggia 
del 1767, di poll. z4 .  1. 3 ,  7, a1 1776 di pA1. 24 1. I , I 3 ; e le piog- 
gie di Noverxibre r766 ritornarono net Srrternbre 2 7 7 5 ,  e quellc del Di- 
c e n h e  1777 corrifpondono a quelle del Febbrajo I 7 6 8 ;  dopo la rivolu- 
zione di 8 anni ,  e IO in&: ch’2 qttalche cofa di curiofo ; e un tal 1‘1- 
torno I’ ho incontrato FpelTo nella lunga h i e  delle oxervazioni tiofire di 
Padova. 

2.’ Queffo period0 di 8 anni e niefi c\ quclla che altern la regola dci 
’ 9  anni: poiche compiendofi due volte neIIo fpazio di 17 anni ed 8 me- 
fi , abbiamo una diff‘erenza di 1 6  mcfi dal Ciclo lunare d’ anni 1 9  ; e gli 
Abfidi fi trovano a capo di quefio, due fegni , o 60 gradi,  lontani Jal 
fit0 in cui erano quando coinincib i l  detto Ciclo, che fa inolta diverfith 
ndl’ imprefinne che poll’ono fare le Lune ,  bench6 rltornitio per li mdefi- 
mi giorni dell’anno. M a  perch2 le Lune aItres1 anno la propria eficacia 
que19 a diRutba un poco 1’ azione degli Abfidi , che nota pub ritornare ugur- 

z z  le a 
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le a capo degli 8 anni ,  e I O  tnef , per non parlar ora della differcntc? 
itagione rapporto a1 Sole, o fia de’rneG diverfi , nei quali ricoiriinch Is 
detta rivoltizione. Q u e f t a  2 la cagione per cui le annate (prendendo an- 
ni interi ) non poflono eifere del tiitto h i l i  n* per l’uno , ne per l’al- 
t ro  periodo. 

3.’ Bifogncrebbe afpectare u n  anno ,  in cui ambcdue quelli periodi ri- 
tc:naRero da capo infiein:. I n  1 3  anni G compie lei volte ii periodo di 
8 anni e I O  tnefi, con poca differenza : i n  5 7  anni gira tre volte il Ci- 
clo lunate;  ma con difcrepanza di 4 anni dal p r i m 0  . Non onante , per 
1’equipollenza de’ fegni oppoRi , o paralleli del Zodiaco, in 4 a n n i  facen- 
drJfi u n a  i n ~ z m  rivoluzionc Incirca degli A%di , qualche tnaggior lorni- 
glianu di itagione potrh ritrovarii nell’anno 5 8 .  Doppiando il periodo di 
5 7  , fi h a  I 14, ne1 q u a l  nurnero d’anni ti coiiipimo I 3 rivoluzioni degli 
Abfidi a poco preni, . Dunquc I’anno 1 x 5  potrcbbe rapprefentare i l  pih 
efnttamctnre di t u t t i  I’anno prirno precedente . Se avefimo oKervazioni 
ant iche,  potrefiwo fare di q w R i  rircontri ; qualcheduno le nc potii  fd- 
re nella Cronaca degli anni Itravaganti qui dopo , ,e  ne Iio fatto ne1 
rnio Driccorfo f o p  ~ l i  JIcciratti, indicato qui fopra . 

4.. Per altro fi troverh della lomiglianza gfanJe negli antii di numero 
molriplice dei detti periodi : come il I 8 , i l  z 7  , i! 36 e 54 , ec. ( L-. 3 x I 8 ), 
rapporto agli Abfidi j e t o ,  3 9 ,  5 8 ,  ec. rapporto a1 Ciclo Lunare : que- 
flo fi troveri verificato nella Cronaca; e nelle noflre Tavole  della piog- 
gia ,@del Barometro, ec. 

5 .  5ifogna notare che ilPerigeo e 1’ Apogeo , o fia la linea pegli AbG- 
d i ,  palla cia uti Equinozio all’altro, e da un SolAizio all’altro tra 4 anni 
e 5 ; e da u n  Equinozio ad un Solffizio, o viceverfa , in  E aoni .Ora il Gto 
d’un Equinozio 8 uguale a queIlo dell’ altro , ( V p g . 1 ~ 5 )  e deve fare trguale 
imprefione ; e del pari effremi h o  i due Solitizj. Diinque la .fomigIian- 
za degli anni p u b  ricorrere dopo 4 ann i ,  anzi dapo z anni ,anzi  di p i h ;  
perch8 gli Abfidi iefl ino due anni di feguito dentro due fegni pronimi E 
laterali t a n t o  ai SoItIizj che agli Equinozj ,pub ritornarc dopa z anni una 
ffagione tmilc, non folo, ma pub durare duc anni di fcguito un’impref- 
Gone di utnido , dj afciutto, di  freddo cc. Per 1’ ifleRa ragionc, in vecc 
dell’anno nono , potrB Gmile fuccedere I’ottavo , come fpefiffirno s’incon- 
rra nella Cronaca: e per queno Plinio cogli antichi fiKa il titorno delle 
inare e delle Aagioni agli 8 a n n i :  oAonis m n i ~ .  

ConfeKo , che tutto queflo produce un poco d’ ambiguit’a n d o  ff abilirc 
avanti , qual far5 per eflcr I’ indole d’un anno avvenire; non offante ab- 
bianio fempre t iwa ta  una regola di afpettazione * Se uno ruole arreflarfi # 

per finiili incertezze, non fabbricherh inai finema nL in Fiiica, nd in Po- 
litica. Per queRa ragiona fi dovtrebbe ripudiare le regole di Keplero , le 
leggi del nioto accclerato, e dei projettili , le regolc del Harornetro per 
mifurare le altezze, e qmfi tuzta la Meccanica , e la Fifrca celcRe ; poi- 
chk in tutte queRe cofe s’incontrano deviazioni da1 rigore delle Tegole * 

Anche la famola Corneta afpettata ne\ 1 7 5 7  col periodo di 75 a m i ,  ri- 
tardb fino al ~ 7 5 9  ; e quelto non toglie p che il [uo periodo medio n m  

fi% 
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Ba di 75 anni .  I Gftetni abbracciano le m a r e  , e i generali andamenti 
delle cole. Si confideri per eCeinpio i l  fifteina ful cod0 delle nazioni trac- 
ciato da Platone, e da Vico: fe I’ifloria di qualche popolo difcorda da 
quei principj, farh forfe inen vero il piano di quefii grandi filolofi ? In 
Filica fopra tutto dobbiaino contenrarci di approflimazioni . 
6.’ Ma 2 da  ritnarcare quello , d ie  fi 2 accennato, Tu1 Gto degli Abfidi 

nei fegni Equinoziali , e Solfliziali , particolarmente nei p r imi  , qve 1’ aziun 
della Luna , coiiibinata colla form centrifiiga della rotazione dinrna , piom- 
ba colla maggior forza rulla terra , full’ Qceano, full’ Atmosfera . Quivi 
dunque devono nafcere i maggiori sbilancj. Percib quando gli Ablrdi lu- 
nari fono in queiti G t i ,  nafcera ffravagnnza di ffagione, e di annata.  E 
perch6 da un Equinozio al17altro paffano gli Abfidi in 4 anni , quindi 1’ 
offervazione di Plinio , che le ftagioni CoErono ad ogni quattro anni una 
fpecie di ardore , di effervefcenza , d’intetnperie , di ffravaganza ( tcmpr- 
patrr ardovrs /jm habere qwdviniE annir lib. XVllI.); quindi andie  la que- 
rela dcl volgo fopra Vanno l.i’c$’o , come infelice , e di mal augurio ; il 
che ne1 fenfo det to ,  intefo cioh un quarto anno ( bifeitile, o no ), non 
& lenza fondamento, per’ la ragione detta ( * ). 

7.. Di qual natura, poi debba riufcire la itravagnnza di queiti ann i ,ne i  
quafi gli Abfidi della Luna fono nei fegni Equinoziali o SolRiziali, noli fi 
pub dire le non forfe dietro le oflervnzioni. L’ effetto principale dell’im- 
prefione Lunare ,  oltre lo sbilnticio dell’ Atrnosfera , deve d e r e  una piir 
eopiofa evaporazionc j quiadi I’intemperie piovofa degli anrii umidi che ii 
troveranno t u t t i  in tale cornbinazione , c o m  dimofireri la Cronaca . 

8.’ Colla evaporazione , e trafpirazione dclla terra, unita allo sbihncio 
dell’ Atrnosfera , nalceranno venti pih itnpetuofi ( io lono d’ opinione , chec- 
ch4 fe ne dica , che i venti abbiano la 1or.o prima origine cfr elplofilme 
di vapori con annlogia al veilto deli’eolipila ) : I venti , che giocano la 
magg!or parte nella qualith delle ftagioni I fcinno di queffi effetti. PoCiono 
accuiiiulare in 1111 paefe, in un gran tratto,  i vapori , e  cagionarvi eccef- 
five pioggie* come s ’2  dctto. Ma poflono altrcst, anzi devono nell’iReKo 
tempo vuotare ,  lafciar in  afciiitto un altro gran tratto di paele, ed ivi 
regnerh la Gccith , come fti nell’anno 1779 qmfi i n  tutta Europa . I 
venti Oefi poflbno recare dalle iegioni glaciali o da forgenti particolari 
una yuantiti di fp i r i t i  lalini, i quali le incontrano raccolta gran m a r &  di 
vapori , proilurranoo abbondanza di nevi e di ghiaccj, come ne1 I 770, e 
1779 in Tracia ed in Afia; o non trovando raccolti vapori pradurranno 
un freddo afciutto, ma Araordinario, come ne1 r 7 5 5  , e appreflb noi ne1 
1779, proaino. I n  altri anni ,  o per rnancanza di venti , o fe vengono 
d a  uti tltro paefe brugiato , produrranncr akiutto (P cnldo intollerabile. 

Tu t t e  perb queffe ftravaganze cii  pioggie , di afciutti, di freddi, di car- 
di tengono ad una radice , e regola principalc, che dipende dal fiio 

( * ) La fimiglianza del quarto anno pu3 nnclic provenire dall‘ nvanzott dopo tie anni s 
Loll’ Epatta , una Lunazionc , clie fi chiam2 cnr lo t i / i r ica  j ficchC IC. Lune ritornrno ne! 
qllarto anno P C ~ Q  CIAC per 1’ iRcni giornr dell‘ oiwo prim0 la diffcicnza effcndo appena dl  
~ I C  giotni. 

de- 
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degli Abfidi della Luna . Un’ abbondante induzionc d’ekmpj fi trover& 
nella Cronaca feguenre degli anni flravaganti , in cui ad ogni anno fi ci 
piire notato il t i r o  dell’ Apogco Lunare, a1 quale t feinpre oppofio il  Pe- 
rjgeo , che f i  deve confiderare ancora di pib. 

P. s. 

Dopo d’avermi votto i/ capo ( non pcrd inutilmcnte ) con tut t i  qtzrjZi Cicii, 
tlltimamente ( nel Luglio 1 7 8 0  ) , mi Jono avdJa to  d’applicare alla Metcorolo- 
gia il Saros de’ Caldri , ch’ 1 il noto period0 di 2 2 3  Lunazioni , che riconducc 
le Ecclifi d i  Luua d o p  I 8 anni , I I giorrri , e 8 ore circa , compicndo quaf? 
~ a t t a m e n t e  le tre rivoluzioni,, delle Siz;Sie, degli J b j d i ,  c de’ N o d i ;  e ri- 
conducendo percid la Luna da capo per S $eja {erie de’ Punti t u n a r i  , 608 

poco diiiario nella Pagione {olare. 130 confroutato IC qualitd d i  quebe z z 3  Lune 
[ucceftvamente corJe nei reg. cnti pcriodi ; e di farti vi bo incontrato in generaic 
m a  gran jrniglianna . Qu@a dunquc 2 la Regola , the dbbraczia tutte le &ego- 
l e :  e credo che /ia f a  mlrggiove Jcoperta che J? potefle fare i n  Mcteorologia per 
#lo della V i ta .  Ne ho dato i n a  Mcmoria a parte ( Giornale I 7 8 r .  1 . 

NE. Qualche anno delle feguenti Cronache pub effer equivoeo per la 
maniera di nilmerare gli anni apprefo divcrfi popoli, e fecoli ; ma al pih 
pub kambiarii coll’onno profirno rntecedente , o confeguente . 

Mi venne poi fuggerito un altro ciclo o period0 di itagioni , ed C di 
3 7  anni, ed abbraccia due periodi de’Nodi Lunari a capo del qual ci- 
clo , ti rifcontra grandifiina fomiglianza nelle annate . Veggati il citato 
mio DiJcou/b {opra i circoli dellc Stagion;, ne1 GiornaIe &rO - Metcero/ogica 
f 196- 



C R O N A C A  P R I M A  

Ann i 
A. c. 
I 796 Diluvio d'Ogige : 1' Apogeo in 

1528 Diliivio di Deucalione : Pe/ci. 
1219 DiIuvio Faraonico : Ariete .  

24% Inondazioni in Koiiia: Libra. 
44 Anno della tnorte di Cefare ; 

tra inolti prodigj le inondazio- 

J z62 Terremoti , e inondazioni : 
Cancro . 

457 Inondazioni in Francia, in Bi- 
t inia ,  ec. con crollo di mon- 
tagne : Cancro . 

479 Rotna affogata dal Tevere : 
Pcfci . 

5 2 0  I n  Settembre piove 20 giorni 
continui ; i fiumi d Italia e 
di Francia fanno itragi : Lf- 
bra.  

$70 Inondazioni de! Tevere , e in 
tutra ltalia ; Aurora Boreale : 
Ariete . 

$86 Le noffre Cronashe danno un  
diluvio, che cambib fa faccia 
ai Vcnezia , delle paludi 
Adriane, gIi alvei e Ie foci 
de' fiumi : altri Io pongono nell' 
anno feguente : I' Apogco i n  
Pcfci , circa , Filia/i ( De' Vc- 
neti primi ) pone queito di- 
luvio in cui I' Adigc cambib 
let to,  ne1 589 :e queRi poffo- 
no elfer i I3iluvj poRi da 11- 
tri Scrittori tiel $ 9 0 ,  e 59r. 

s 9 6  I1 Ronifacio Iflorico di T r e -  
vigi riferifce in  quefi'anno 
un* iuondazione inufitata i n  

Capricorno . 

- ni : Vergine. 
D. C, ------------ 

Anni 

tutta !a Marca , con maIat- 
tie , cc. G e m h i ,  Cuncro .* 

637 AbSiRameato della Citt's di 
Malamocco ; efcrefcenzc d' A- 
dige ' Si Tevere ; fi teinevx 
un diliivio univerf'le: Sagiff. 

647 Venti * inondazioni , tcrreino- 
ti  ; Capvicovno . 

676 Pioggic continue : A y i c t e .  
682  Pioggie e procefle continue: 

Capricorn0 . 
684 Venti I teinpefie, inondazioni : 

Avic te  . 
690 Diluvio in Combardia : Sugitt. 
7 1  6 Inondazioni itrane in Roina : 

7 9 z  Siinili : ~ a n c r o .  
820 Le pioggie gunffano tutti i 

858  Grandi cfcrcfcenze del T c r e -  
re : Sap'ttuvio. 

8 7 6  Itiondazioni , con Comete t 
Capricorno 

883 Procelle e inondazioni in Frrn- 
cia : Libra . 

887 Grande inondazione a Coitan- 
tinopoli : PcIcI'. 

yo6 Pioggie grandini, inondazio- 
ni , con una Corneta: J r i e # c .  

94.1 Inondazioni 3 e contagio ne' 
bcff iaini : Pc/ci .  

I 0 14 Inondazioni , particofarmcntc 
in Ingliilterra : Cancra. 

103  I Pioggie , procelle , fame, pe- 
fii(enze : Gemini. 

1086 Inondazioni in ItaIia, e Ger- 
mania : Vqginc . 

I r 70 lnondazioni in Gerrpania:&ietc. 

Libra. 

grani  ed i frutti : Yerginc. 

Anni 



J 84 CRONACA PRIMA DEGLI J N N l  PIOVOSI. 
Anni Anni 
1175 lnondazioni ne’ Paefi Ram : 1432 Inondazioni in Germania e 

Vergine , Libra . alxove : Capricorrzo . 
1221 Pioggie di mefi in  primavera , r4+6, Inondazione ne1 Nord ; nelfa 

in  Polonia: Sagitt. fola Frifia aKor bi 300 villaggi . 
3230 Pioggie continue , inondazioni Gemini. 

in Frifia che affogarono de’po- 1449. Inondazioni in Tolcana : Libra. 
poli, t i  IO Feb.: s d g i t t .  1456 Uragani, e inondazioni in To- 

d e .  1467 Anno piovofitlitno: Libra. 

Pefci . 

1250 Inondazioni in Ollanda : , A- k a n a  : Cuncvo . 
1 2 5 0  Strane inondazioni in Spagna . 149 5 Nell’ Autunno pioggie e fern- 

pefle continue in Lombardia, 
I 264 Inondazioni in Saffonia . Libra .  e ne1 Lazio: leCitth e i T e r -  
1268 T i e  mefi di continua pioggia, ritorj dcllo Stato Venero pati- 

con careftia , nella Marca Tri- rono danni immenG con molte 
vigiana : Pefci. perfone affogate : Sagit. Capric. 

1 2 8 1  Inondazioni a Roma : Verginc. 8 $ 1 5  Dilavio in Roma ( I J  Nov. 1 :** 
13 14 E h t e  tutta piovofa tnotbofa, Ariete . 

con fame: Cancro. 3 ~ ~ 8 ,  2 9 ,  30, 3 1  , 3 3  EAate con- 
1321 ReRa quafi fotntnerfa la Cittb tinua , con pioggie, procclle, 

di Venezia : ,Ariete. inondazioni , terremoti , fame 
3 3 3 0  Per le inondazioni del Pb pe- pcflilenze (ne1 r 52.9 furono 4 

rirono in 0;tobre , I O  niila Comere ) : I’slpogto Lun: corfi 
perfone ne1 territorio Mmtova-  i/Pgni da Libra ad A r i e t e .  
no e Polefine; 8 mila in Ci- ~ ~ 3 4  Polonia abbiffita;recco ne1 re- 
pro , ove la pioggia durb 2 8  ilo d’ Europa : Cancvo. 
giorni eontinui di e notte: in 1541 Anno dopo il fccco del 1540 , 
Ifpagna pure diluvj : Arie t e .  burrafcofifiino fpezialtnente in 

3 3 3 3 Diluv j in Tofcana ed altrove : Autunno ; per’l la flotta di 
Verginc . Carlo V. lotto Algeri : Pefci, 

1 3 5 2  Diluvj in Tofcana: Capricorno. &jete, 
J 3 J 8  hondazioni in Scozia : Cancro . 1557, 5 8  , 59 : Inondazioni flrane,  
J 3 69 EA ate piovofifima : Vevgine . con ficcitk di met? trammezzo, 
1391 Pioggie e inondazionidopo una careff ia , ec. : Capvicovno I Ptfci . 
. Coineta : Prlci. I J 64 Pioggie , nebbie , fame, in Lorn- 
1401 Effate tutta piovofa: Arit te .  bardia : L i h a .  
J + O ~  I n  Aprile Rrane inondazioni in x6oo Replicate, inondazioni a Ro- 

Padova afportano ponti, rom- m a ,  ed altrovc. Libra. 
pono le mura della Citti; ne1 1608 Inverno d‘ inmenre nevi I fe- 
Prato della Valle s’alzb l’acqua guito da inondazioni in Au- 
xt piedi: Libra. tunno : Vergine , Lilra.  

r4z1 L’Ollanda mema loin-) I/crg. I 61 L , c I 3 Anni piovoG , c tempe- 
Rofi in tutta Ieafia : Pejici 
Av ic te  . ’ Libra. m d a .  

1 
1427 Invcrno d o h ,  in  cui h r j ro -  1614 Secco grande in principio, poi 

uinido eccef ivo : Gemini.  

2.1 

I 42 z L’ Italia , 

no gli alberi: Aricte .  
Rnrii 



CRONACA SBCONDR DEGLI A N N I  ASCIUT’TI. 
Anni Anni 
161 7 Orribili inondazioni in Spagna j J 693 Anno procellofo in Italia , 

pih di 5 0  mifa perfone vi pe- China , Meriico , ec. : ,4rictc. 
rifcono : Li6ra . $ 7 0 2  Inverno dolciniino in  Italin : 

1624 Anno infelice ) d’ orrido In- le pioggie coininciarono alfin 
verno , di pioggie in Autun- di Febbrajo , e durarono piii 
no :  Cancvo. di 4 mcfi j un intervalto di 3 

~ 6 6 6  , e 67 Anni procellofi in Eu- mcG di ficcirh brugib tutti i 
ropa , c in Afin : A v i r t e .  raccolti ; fcguirono altri 4 me- 

1680 Venti ) procelle , inondazioni fi e piti di pioggia: A r i e t e .  
in Elvezia ed altrove: t i b r u .  1728 Anno tutto piovofifimo : Pc- 

1683, 84 Anni fiinefli per IC pro- Jiii A)* ic t c .  
celle * pioggie inondazioni , I 7 3  3 Strvagantc per le procelle : Libr. 
mtteore Arane in Effate : Pc- I 746 Anno di turbini e terremoti : 
/ci ) J r i e t e  . Ariete . 

r 6 8 8  Anno metnorando per le pro- 1 7 ~ 4 ,  e 5 7  Anni di pioggic, fred- 
celIe e pioggic in tutta la ter- d i ,  ficcitl, terremoti : Ariete . 
ra ; in Padova per lo fpazio 1761 Inverno temperaro e tepido : 
di 8 meG non fl vide i t  Sole J r i e t c  (come it  702 intervallo 
che rei, fette volte ; ne1 f‘c- d’a. 6 j Z g x 7 )  prima, e poi I 783  
gucnte anno ci fu la NcbGia a. 8 1  dopo = 9x9. 
che guaffb i frumenti e i frut- x 7 7 %  Piove I i  priini cinque mefr 
ti : Vcrg., Libra. 

J 8 5 

quafi di continuo : A r i e f c  + 

C R O N A C A  S E C O N J D A  

Degli nnni a fc;utti . 
Anni 
A. C. 
1528 L’anno i[ten“o del Diluvio di 

Deucalione viene poflo 1’ in- 
cendio di Faetonte , vdc a di- 
re un’ infigne Gccith con calori 
enremi,  e terreinoti fotto un 
Re di TeKaglia Faetonre : 1’ 
A p o j e o  della Lulta intorno / ’E-  
quirtozfo di Prirnavcra + 

909 Y 8 ) 7 Tre anni fenzn pioggia 
aI tempo d’ Elia iu PaleAina, 

426 Di Roina 328 , mofto G & pa- 
tito per l’afciuttore con ter- 
reinati . 

179 Ecx meflbus nunquaw pluif J H I  

Anni 
D. C. 

7 9  Siccirh , e Coineta ( Dione ), 
3 56 Secco di tre anni ( S .  Gird.).  
36% Sotto Giuliano Iiiip fecco in 

Aria cd i n  Africa, con terre- 
inoti ( Evagrio ) 

4 p  Sotto Marziano Imp. ficcit‘a e 
cnrefiia , con terremoti ( Eva- 
grio >. 

$93 Siccith foinrna di y meti . Si 
dice che i l  fecco durb J an- 
ni:  fcgu\ inondazion di locu- 
ffe defolatrici in  I talia.  

5 9 8  Secco di p ineri ( Ciaconio). 
6 74 Efireino afciutto I pofcia inon- 

A8 Ann i 



$86 CRONACA SECONDA DEGLI A N N 1  JFCIUTTf. 
A m i  Anni 

dazioni , procelle , terremoti muojono di fame gli animal1 
( Cuff. Accad. 1. 

676 Per tre anni non piove tnai , I 3 7 1  Crandii'rr:no feccore in ERate. 
Coineta ( Ricciolo Cron. coin. ) . xqoo Crudo Verno in Francia ; fiii- 

763 Dopo un gran freddo, i l  fec- 
co iiiaridilce tutte le fopti. 1 4 3 7  Inverno l e m a  freddo, fioriro- 

765 Fuochj. in cielo, fecco infolito. 
838 MFeeore igcice, venti ardenti; 1418 Da Giugno a Diceinbre non 

mno fertrliilimo ( Collezione piove mai.  
Accademica . ) 1445 Nella prima porte dell' anno 

per 5 ineG non piove tnai. : 
ro67 Afciutto, careilia , peRilenza 1458 Gran Gccith ne1 Bolognefe , 

( ibiii. ), dai 29 Giugno fino ai zoSett. 
I $04 Frequenza di Mepore ignite j non cade pioggia. 

fi pub lupporro kcco ( Frysk. ). r46o Cos\ daI principio di Maggio 
J s 3 5 Caldo eccefivo ( M. S.) . a1 principio d'Agoflo. 
I I 3 7 Siccita efirema in Francia, fuo- r468 Gran fecco feguito da inonda- 

chi fotterranei inefiinguibili per zioni . 
tre a m i ;  eruzione del V e h -  1472 Farnofo fecco di tre anni in  
v i 0  ( coil. Accad. ) . OIIanda, neIIa Svizzera , ec. 

r r  59 Dal prinio di Maggio fino all' i bofchi li accendevano fpon- 
ultimo d'Aprile feguetite man- taneainente . 
ca la pioggia in ItaIia ( Si- 1477 Di nuovo calori eitremi, fiu- 
gonio ). mi afciutri , fame, 

1165 Venti caldifimi, che feccaro- x497  Da Pafqiia fino ai 1 3  d'Ago- 
no le pianre. ffo afciutto in Tofcana. 

~ 2 0 4  Effate calda e fecca all'effre- x joo  Dalli 23 Dic. prec. fino ai 18 
mo . Marzo non fi vide ne1 Ferra- 

1 2 8 5  siocit'a con terremoti in Italia , rele neve ,  nh pioggia. 
ieguita da un Inverno dolce I 5 0 3  Per 4 i~ieti d' Eftate non pia- 
con diluvj. ve i m i  ; f q u e  un Inverlio 

1 3 0 1  Inverno caldo. . dolce come una Prlmavcra , 
1341 Crudele Inverno. ma fecco , con terremoti , e 
1344 ) Siccith feguita da freddo ec- Comcta . 

41 )ccfivo, da Primaveta piovo- I 306 Dopo diluvj d' acqun, eitremo 
iifiiiina ; di niiovo tla fecco con fecco i n  Venezia in Inverno, 
terremoti ; di nuovo pioggia con terreinoto . 
di tre meG i n  Tokana ( Vil- 1y09 Ai 7 cii  Maggio , dopo cinque 
lani  1. ineG tl'afciutco cornincia n pio- 

r35z Diluvj, venti ,  caldo ecceaivo vere in Tofcana.  
in Tofcana. X J Z ~  Afciutto e frefco in Gingno ; 

1358 Verno alciuttiffimo e freddif- caldo eccedente in AgoRo . 
limo, 1134 Europa tutta inaridita , ftinr- 

1363 Dal fecco tanta pcnuria di cht la Polania , che fu abbif- 
foraggi in Germania , chc fanta dalle pioggie . 

la maggior parte. 

mi Cccchi, Coineta. 

no gli alberi . 

9 9 9  Alciutto con terremoti ( i v i .  ). 

, Anni 



CRONJCA SECOiVDA DEGLI A N N 1  JSCLUTTI. 1:7 
Anni A m i  
1 5 3 8  EAate ardcnte, f iumi ak iu t t i ,  

Mereore ignite , termnoti .  
rj40 Anno del fainofokcco di cin- 

que inefi , per I’infcrizione Mi- 
lanekt : fiinilc era Ih to  l ’anno 

r655 Anno afciutto con terrcmoti , 
e Ixuffe .  

1 6 7 9  ) 
r66 . f  ) Secchi Iunglii  . 
1668 ) ’ prccedentc , in ctii ( dice il  Lu- 

nario de’ Contadini : 780 1, dal- 
1 6 8 1  ) 
I 681 ) &eecco~e di 4 mcfi ne1 Veriio . 

In fcincnte del grano fino all’ 168G ) Grandi afciutti in  Tofcana .  
altia lemente noli piove m a i .  1691 &an fecco e freddo ne1 Ver- 
Seguirono caldi micidiali in E- n9, kcco e caldo nella Stare 
itate 4 arfero le relve Cponta- W Loinbardia . 
neatlienre ; le ghiacciaje dr.11a 1694 Anno alciuttifiiino inLomb.irdia. 
Svizzera fi lquagliarono afl*.It- 1696  Secco d’ Eitate in Tofcana. 
t o  ; tion inancarono terrcmoti : I 700 Maggioe Giugno skiucti , i v i .  
u fi n o t i ,  clic v i  fu una lerie 1 7 0 ~  Neve gencrale Pritiiavcra tut- 
di cinque anni con afciutti di ta afciutta , caldo intollerabile 
mefi c nidi , interpolati da i n  ERate ; in queRa Marca 
inefi di pioggia : ne1 154% fi c h i  3 Maggio fino ad Ottobrc 
fecc la ricolta in Maggio. non piove che u n a  volta in 

r549 Nevaj e ghiaccj ; Autunno AgoAo; feguirono inondazioni . 
aricio, kguito da  cinquc lncfi 1704 Piaggi.i fino a LugIio; dopo , 
di pioggie - .. afciutto fino all’ Ottobre; drr 

1 5  5 1  , e 52 Inverno caldo c afciut- Ottobre fino n Gcnnajo piog- 
t o ,  Priinavera piovufa, Enace 
ardente e lecca. 17ro Secco di tre in& in ERate in 

1556 Colla Cotiieta ( che t i  crede ‘To rcn n II . 
quella del 1264, c devc litor- 171.4  , e i f  l’ih mcli in  principio 
narc ne1 1848 ) calori ec- fenta pioggia , che poi fu ec- 

151.9 Secco da  Maggio a Novcrnbr.3. I 7 1 8  barnofo iecco di 9 tnefi, ; L I P -  
1604 Ne1 Verno , che fu frcddifi- G in tiitta I’ Europa con cnl- 

tno, tre i t ie f i  h z a  pioggia in do ccceflivo; ful fin d’Autun- 
Tofcnna . no inondnzioni : caldo finiile 

1110 . 1724 Sccco con eccefivi caloriy p i  

alcititta e caldiiliiiia in tutta 1 7 3  3 , e 34 Siccitk d’ Invertlo, fit!- 
Europa . mi afciut t i  . 

1632 Secco e caldo ffraordinario: 1’ 1 7 3 7  Inverno akiut to ,  caldo eccef- 
Argoli L’ attribuifce a mancan- 
z;i di inacchie ne1 Sole. I 1 7 4 5  ) Verno lung0 e rigido, E:late 

1643 I n  Dicembre frcddi, poi terre- 1746 ) arciurtifima . 
iiioto , poi caldo eccefivo In 1 7 f r  Stcco grandc nella State.  
State. 1 7 5  5 Inverno afpriGmo ed alciutil- 

Fie - 

cr f ivn .  .. ’ cerriv i . 

r607 Dopa la Coincta, recto effic- ne1 1719.  

161 5 Freddo cccefivo , poi Efiatc dirotte pioggie . 

t ivo la State - 

I 64 6 Siccith eff rema - f i l l10 . 
A a  z Anni 



3 8 8  CRONACA T E & Z J  DE3 G q A N  F&EDDI. 
Anni 
1756  Gcnnajo e Febhrajo afciutti , 
I 759 Ciennajo e Febbrajo afciutt i .  
I 760 Primarera arida . 
J 762 T u t t o  l’anno afciutto. 
J 77+ Gran recco, e caldo nclla State. 
1777 ) Cornincia nella China la fic- 
1776 ) c i [b ,  che dall’AGa pats6 all’ 
3 7 79 1 Europa , e durb in circa due 

anni : qui furono qaattro mefi 
k n z a  pioggia. Si offcrvi, che 
dal 1718 e 19 fono 58 anni,  
che ricomincia il quarto p r i o r  

ficciti di tre inefi in  Ei ta te .  

C R O N A C  

A m i  
do del Ciclo Lunare : cost dal 
’472  e 73 fono anni 306,che 

* contengono efattamente 1 7  ci- 
cli di 1 8  anni , divifibili per 
19 , coll’avanzo di I , che rf- 
coinincia i l  period0 . Mdto 
dunque P da notare qucito pe- 
riodo . Altri anni fi combine- 
ranno col moto dell’ Apogeo 
di 8 in  9 anni:ed il fit0 dell; 
Apogeo ti rincontrerh’, per fa 
pib , prelTo gli Equinozj, Q i 
JolRizj . 

A T E R Z A  

Dei gran f redd i .  

Gli anni notati coll’ afleriko eb- 
bero I’ Inverno fenza freddo. I fon- 
ti , da qudj  110 tratto quefii anni , 
fono la Collerionc Jccademica ( Vol. 
VI. Y. Stran. ; due articoli negfi 
A t t i  di t i p j a  ( Vol. V. SuppI. ) del  
Sig. Kvafft. e d’un dnonimo ; il p.  
Landlotto ne1 fuo Hoggidi difingan- 
nato : il Fryskio , Catalogus pvodigio- 
rum; il Sig. Tavgioai nella Cronaca 
infarits nello fua Alimurgiu : il Moa- 
t e r o l o ,  Cioriaca MS. di Padova : g!i 
atti delle Accademie, i libri de’ Fifi- 
c i ,  ed altre lfforie. Non tutti que- 
i t i  Inverni fono defcrftti in dettaglio : 
din3 alcune particolaritk efprere Ja- 
gl’ Ifiorici negli anni fcguenti . 
Anni 
A. C. 
176 Memarato da S. AgoRino , 

anno infigne per I’ Inveriio 
gelido e nevolo a Roma,  ove 
le itrade, ed il Tevcre , fu- 
rono chiufe dalle nevi e dal 
ghiaccio. per 40 giorni. 

hnn i  



CRONJCA T E R Z A  D E I  GRALY F R E D D I  I 189 
Ann; A m i  
D. C. 

3 3 5  Freddo afpro fin a Luglio. 1344 Nevi da Novetnbre fino P 
Ca3iod . Matzo , freddo eflremo , iii;t 

620 II ghiaccio dura 300 giorni. fereno. 
Frysk . 1363 Verno fredditliino , anno fec- 

763 Sotto I' Imp. Coitantino Copro- chifitno in  Germania . 
niiiio, geld il canale di Co- 1492 Gelofli la Laguna con tutti i 
Aantinopoli, ed il Mar Nero: cannli di Venezia : pedoni , ca- 
i l  gliirccio , cominciato ne1 valli, e carri vi vanno fopra. 
mere di Ottobre , fit groflb , ~ $ 0 3  Po gelato, regge le artiglierie 
dicefi, 3 0  braccia , la neve PI- di Papa Giulio 11. 
t a  in terra 50 piedi : ne1 dif- I 5 1 2  Neve fino in Maggio. 
gel0 i ghiaccj, fpinti dal ven- 1563 Frrddo generale ; in Fiandra 
to , abbatterono tratti delle per trc mefi fi pafsb coi carri 
inura della Citti. 

859 a e 60 Gcla la Laguna i car- 1594 Reno, Schelda , Po la La- 
ri vanno a Veneaia. guna di Venezia fi ghiarcia- 

864 Di nuovo fi gela la Laguna. 
874 Neve ftnifurata dal I Nor. 3608 Anno memorando in Padovr 

fopra la Sclrelda. 

rono. 

. fino all' Equinozio di Prirna- per le nevi. 
vera ; tnolti uotnini ed anima- 
li perifcono. 

892 Neve fino in TvTarzo alta 'Nn' 1734 , e 3P  Clan fi.eddo in 01- 
piede; tiiuojono y i t i ,  pecore , landa. 
ed api. 3740 Fatnofo anno per 1' Inverno 

9 9 1  Ghiaccj rla Novembre a Mag- 
gio i Itagni e fiumi gelati , 1749 Nella Svezia , nella Frifia. 
piante inaridire. 1 7 5 0  I n  AtiRria , Boemia , Ingrilr . 

1069 Sopra i fiumi gelati palfano 1755 Due volt@ fi gelb 18 Laguna 
gli eferciti. di Venezia , poitando gli LIO- 

1 1  1 8 ,  e 19 Ghiaccio in SaNonia , m i n i ;  e fu Ccnza nevi. 
fino a Giugno. 1767 , e 68 Qwfi per tutta Euro- 

I I 3 3  Si gel a i l  Po da Cremona fi- p a ,  fegnacarnente in Francia. 
no al mare ; neve iminenfa I 770 Anno timile al 1608 (con fi- 
coprc la. firadc ; ogni fiuine e to equivalente dell' Apogco 1 
rufcello gelato c fino i I  vino d' itnmenfe nevi . 
indurito ; \e quercic e IC noci 1776 AI fin di Gennajo criidele 
A fquarciano , indi  fi feccano freddo di pochi giorni in tut- 
cogli olivi , e le viti; care- ta I' Eiiroya . 
f i ia ,  e nell'anno feguecte ne1 1 7 7 9  Iininenfe nevi in Tricia  , ed 
territorio Padovnno gli uotnini 
G pakono d'erba.  1788 U n  de' irrafiini freddi : Cos]. 

L\ groni, s 5 braccia ;gelafi an- 
che il vino nelle botti. 

1 G ~ q  , e E T  Sitnilc. 
709 Painofo fieddo . 

criido e lungo . 

in A h .  

3 2 1 6  Si gela i t  Po ,  ed il ghiaccio il I 795. 

If 



193 CRONJCJQ T E R Z A  DEI GRAWFFREbDL . 
I1 Sig. de la Lande dcfcrivcndo I’ lnverno 1795. ( Magazin Et&op&jqge 

Vol. I. N. III. ), reca .varie cronachc d’infigni Inverni,dalle quali pofliamo ag- 
giugnere aIta noltra f i  feguenti: 1 2 7 2 .  1 2 8 8 .  ,364. 1436. 14Po. ISZZ. 1584. 1597.  
1621 .  1638 1672. 1677. 

Da pregiatfi ancor p h i! la nota dei gradi precifi di freddo v .  offervati a Pari- 
gi ( ful  Termometro di Reaumur ) negl’ Inverni del cadence fccolo. 

1 7 5 5  ’ 
1 7 5 7  

1 7 6 6  

I 768 

1 7 8 8  
‘79  5 

1 7 5 8  
1 7 6 3  

1 7 6 7  

1 7 7 6  
1 7 8 3  

Due core in  quelta Cronaca degl’rnverni fono da avvertirc : r.0 che diverfi 
di quefti freddi poffono &re local;, riaretti ad una fola provincin; 2.0 che ne1 
nurnerare gli anni vi pud efer cquivoco per due motivi: 1.0 per l’epoca diverla 
di cominciar l’anno nelle diveri‘e circa. e provincie i 2:o perch& I ’ tnverno ab- 
braccia due a m i ,  cornincia per 10 pih i n  Dicernbre, e feguita i n  Gcnn?: gli 
Scrittori variano ne1 notare or l’nnno precedente, ar i i  feguente; per e einpio , 
qui fopra nota il Sig. de la Lnnde 1’ Inverno 1788., che fu veramente 17Sg : co- 
me d notato da altri: cod pajono due, quando t un folo. I 

NB. L.a gioflezza de1 ghiaccio per 
poitar prii dipende Jall’ ciIenfione , 
e dnlla groKezza: in poca eflenfione 
t5 pili for te ,  perchd forma una Cpecie 
d’arco fdlevato : in grantle elfen- 
iionr la tratta liinga IO rende piii 
dcbole . Per altro , Olao Magno 
adottato cfa Hatnbergero, del ghiac- 
cio del Nnrd dice , chc groflb due 
pollici poteva portare un lioino ; 3 
pollici un cavaliere arinaco; 4 in 5 
pollici una coinpagnia j, tre o quat- 

. 
tro palmi un’arinata . Qiiando ne1 
1693 ti gelb il Tamig i  i n  modo che 
v i  an t lavano fopra IC carrozze , la 
Societh Reale- fece mifurarc ta grof- 
fezza del ghiiccio , e la trovb tfi  I r 
pollici lnglefi , che fono appena IO 
dclla tnilura Veneta. I1 Sig. Teman-  
za fece mircirai il  ghiaccio di Vene- 
zia del 1 7 5 5  , c lo trovb 1 5  pollici 
Veneziani . V. Mairan D i p  S w  la 
glace Par. I I .  [en. 111. 

Fine della Seconda Parge. 
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P # A R T E  T E R Z A ,  

A R T I C O L O  r. 
Dei fkgni del Baromervo 

Opo che il  TorriceIIi cbSc inventato il D:ilometro, in  cui 1,i co- 
lonna di Mercurio dentro i l  tubo virne rquilibrata d a  una  co- D Ionna d’aria di egual diainetro pretiicnte fulla fiiperfizie del Mer- 

cuiio inedefiino e fiefa in alto fin d6ve v ’ 2  a l i a  peltnte ; Ottunc GLieii- 
ckio fu fork il primo a d  oKervare , cha i I  Meicurlo non G faffentava 
feinprc alia rnedefirna altezza ; e perci2, conchiufe che il per’ tlrll’arin 
non era fetnpre eguale : olicrvb in oltre , chc qucfte variazioni del Baro- 
rnctro e del pcfo dell’aria, erano per lo piit vicine a delle inutnzioni di 
tempo , Chiaiub percib il fiw Uarometro il Profitfil  dt l  tcinpo . 

Qtielto non 2 il liiogo d a  cntrare ncl dcttnglio dclla Tcoria ,e f l i u t t u -  
ra del Barometro, che fanebbe materia tli un g r o G  libro : I’iitromento & 
abS,5afianLa noto anche a1 popolo. Se uno fi proponere di far una ferie di 
OKervazioni fotrili , cettaiiientc dovrrbbe procu;.irG dci h r o i n e r r i  petfetti , 
1% Rruttura de’quali d defciitta nei libri di FiGca di MuIlckernbrorchio , 
di \Volfio , e Copra tutti nell’ iiifigne Opera del Sic. De Luc intitolata : 
Eecbcrchts fiw ICs modi/icnfions dt [‘atmoJ)bdve Vnl. 2 .  4.. Gnuwe I 772. h‘on 
trattandofi die d~ dTei vare  le variazioni connilfie colle mutLiLioni dell’At- 
mosfeia per ufo delta tiicdicina e dell’ agricoltura , potranno rupplirc anche 
&i Barometri colnuni, fe non rono peGini. EffenGo confiieto di fegnare 
le altezze del Bnrometro in pollici e Iinee del p‘! di I’arigi , ii ;\vvcita 
che la carrolina , in cui kgna ta  In. fcala de’ Gindi , ihe  il hlcrcurio 
fcorre alznndofi c abbaflanduft, fin. pofla ill fito, cio2 riclla vera dil tanta 
cIalla fuperfitie del Mercurio ne1 vafo. I n  oltie oflervsnllofi , clic i l  Mer- 
cario quaiido tcndc ad zlzarfi fi gonth e fi :.,,;,mtl,i , 311’oppo(lo quahdo 
tende ad a b h a h r f i  G f A  roncavo , I’iino e 1’aItrb indicantlo una certa 
adererrza del liquore alle pareti del Tubo , giovcrh avere tin tubo , che 
non f ia  di doga troppo grofl’a, nk di crlflallo bianco, che conticne luolta 
inagncGa ailhi attrattiva del Mercurio , itla uli verro comune, con tin lumc 
Oiiiciente d’una buona linen di pollice di Parigi aliiieno ; ed in f ine , chr  il 
Meiicurio fin defecato e pirga[n col fuoco ne1 tub0 ificflo de[ Baronietio. 

Efiendo lo fcopo nofiro di cfporre i fegni delle mutazioni di teiiipo 
dartino qui p i i i n d  qrelli del B.irviuetro. 

1. IA 



19% PAR. Ilf. ART.  I .  DEI SEGNI DEL B&OMET&O. 
I .  La regola generale 2 ,  che quando I’altezza del Mercurio varia no- 

tabiltnente , fegue rnutazione di tempo. 
2. L8a difcefa grande e lubita del Mercurio indica gran vento; e k il  

Mercurio fcguita a calare, crefce il vento,  e la procella. 
3 .  La  difcefa grande, ma lenta , indica offinazione di tempo rotto , cd 

eRefo a l’aefi diffanti .  
4. L afcefa fubita e grande fa forpettare buon t e m p  di corta durata , 

fe pur riefce; poichi i l  Mercurio avendo olcillato coll’ aria , trafportata da’ 
venti , ben toffo difcende, e i l  tempo feguita catt iro.  

5 .  Se l’afcefa 2 lenta e grande, d da rperarfi buon tempo ffabile , per- 
ch& indica [‘aria andarfi afiettando in tutte le parti, ponendofi in equi- 
librio tra i luoghi pi t  rimoti. 

6. Quando il cattivo tempo fuccede fubito dopo 1’ abbaffarnento del 
Mercurio , fara poca Cora ; e cosi dicati del fereno , fe vien toffo dopo 
I’ alzametiro. 

7. In  un tcinpo aKai caldo , il calar del Mercurio annuncia tuono e 
temporale. 

8. In Inrerno I’elevazione del Mercurio indica freddo e gelo j e in 
tempo di gelo I’ abbaff‘arti inoRra difgelo ; alzandofi in  tempo di gel0 , pre- 
dice neve;.in EAate pure a tempo rotto alzandofi ininaccia gragnuola. 

9. Un’ altra regola generale data dal dotto autore dell’oll’ervaaioni Me- 
teorologiche di Milano ne1 Cufg , 4, che quando il  Mercurio fia coflantc 
circa i l  punto vdriahile, che fi dirh qui d q w  qual Jj3 , i l  Cielo non 2 nt 
fereno, nk piovofo, n8 rotto, ma fi tiene in  uno Rato indifferente tra il 
bello ed il cattivo tempo ; chc fe dop? e h f i  foffenuto alquanto all’ al- 
tezza del varlabile, abSaNa fenfibilmente fotto,  d certa fa pioggia , o il 
vento;  fe innalza fopra , t! certo il bel tempo . Queffa  regola fi offerva 
generalmente anche appreflo di noi . 

Quindi ne1 cattivo tempo , vedendo ex. gr. la fera i I  mercurio , che 
calava, far ne1 tub0 la punta , che vu01 dire principiare ad’ alzarfi , fpc- 
rate per i l  giorno feguente il buon teinpo , alineno una p u r a .  

M a  tutte queffe regole patifcotlo inoltiTiine eccezioni per le tante cau- 
le influenti nei moti del Barometro, che qui dopo accenneremo. Si dan- 
no gran pioggie, temporali con tuoni , fenza che il Merturio G tnuova 
pnnto o poco : e  i l  Sig. March. Poleni nella relazione di due SefTennj fpe- 
dita alta Regia Societ‘a di Londra , fcce una curiofa orcrvazione . Nuine- 
rh i giorni di pioggia da una parte qiinndo il  Mercurio c a b ,  e dall’altra 
quando non c a b :  e fono 

Mevcuvio dgcendc Mercuuio arccndr 
Prirno Seirennio piove Giorni 3 7 8  - - - 2 I r  
Sccondo 3 8 0  - - - 206 

4 * 7  Somtne 718 - - - - 
Ove 6 vede che appenn jl doppio di volte fccc pioggia crIando il BA- 

rometro , che crefcendo . 
NOII 
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Nan oflante I.. Quando fi tede calar il Barometro fpezialmcnte per 
Iinee, ii vedc che t pih probabile chc piova , del doppio di quello chc 
crefcendo. a.* Nota il Sig. March. Poleni , clie piovendo ncl crefcer del 
Baroinetro, la pioggio dura poco , e Copravviene preito i l  buon tempo . 
3." Ne1 Baroinetro conviene offervare la  mutazione pih che il Cenro c\elIa 
mutazione; e ritorna la regola prima, che i l  cambiainento de1 Baiontetro 
in qualunque Cenfo indica mutazione di tempo la qual inutzzione dcve 
eKer intefa, conic abbiarno dctto di Copra , di qualunque notabile cambia- 
mrnto ,  di venro, di pioggia , di k e n o ,  di caligini , di gelo , diC~,clo , in 
pack  , o fuori di p a c k  , Ji gradi di veernenzn e di form nelle meteo- 
re,  ec. 

Per attro per una dovuta giufiificazione del Rarometro dcvnno eKer ar -  
vertiti i n m  dorti , chc i l  Bsronr:'tro ,corne porta il fuo nonie , 1t074 mifirra 
fc n m  la pve@one de1l'~ftmoJfcrd ; cd t Io10 per acciiiente , c in coilre- 
guenza del variato pero dell' Airnosfera , clic diventa fegno delta mutazio- 
ne di tempo, la q u d e  ordinariarntnte deve regu1t-e la diradazione o con- 
denfazione , cio2 la variazione del prfo cicll'aria . E dico ortlinariainente , 
perch2 la regola non t conante,  ne pub ell'erlo , atterc le tante cagiuni 
che pofIbno crefcere , o diminuire la prefione dell' aria ftd Mercuric,. 
Scorriaino le priiicipali . 

I. Siccoine I'acqua fdfa , o pregna di qnalunquc altra mareria difciol- 
t t  in eiTa ~ acqiiiRa un inaggior pefo rpecifico ; cos1 pili pcfanre divcnta 
l'aria , quando in efl"i per una  lpczic di Cottil foluzionr rono incorpoiati 
i vapori acqiiei, ed altri al i t i  terrcni , ficcht I-winino come a n  terzo flui- 
do onwgeneo . Allora con qiielta equ.ibile diflii(ione I' Atinosfer.1 refla 
trafparente e f'ercna ; e prel'cindcndo d a  altre tcirbizioni riefcc pi& pefan- 
t e ,  oiide il Mcrcurio ne1 Brroinetrs in t e r n p ( ~  coltanre e kreno fi l o k n -  
t a  alla mnggiore altczza 
Ma fe per qualunque cagione le particclle dell'acqua vengano a diflsc- 

cnrG dallt? particellc dell' a r i a ,  e radunnndofi in mollecule maggiori , co- 
Inincino a difccndm rip:gliando l a  propria natura di acqtri i fino d a l  
pri:no diftacco, e tendenza a11a difccfa, d e w  il corpo d'ari:i reffare Col- 
levato alineno in parte ,  da quelto pefo ffraniero , che in  effa difcende , 
Gccoine cietta la ragiona , e lo dimoffrn l ' ingcgnda erperienza del Leib- 
nizio ( * ) . 

B b  Ne1 
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Ncl difporfi if tempo alla pinggia, nell’atto che i vapori G difpongomo 

alla difcefa col diftaccarfi dall’aria, e radunarG infierne, lion pcfano pih 
tanto fu I’aria iffera;  queffa percib diventa piti leggiera , meno preme il 
Mercurio ne1 vafo del Barotnetro, e per cib il liquore ne1 tubo cala ,  co- 
me fpcflo fi oKerva , qualche tempo, u n o ,  d u e ,  o ‘tre giorni innanzi le 
piopgie. Talora poi non piovc calando il Rarometro, o perch8 cala per 
le altre caufe che G diranno, o perch4 i vapori fono portati i n  altri luo- 
glii da’ venti , o perch8 il Sole di nuovo, o altra a u r a ,  l i  difcioglie. 

I n  fatt i  non G dcve creder qwRa la foIa caufa, nZ la principale , n6 
la pih potente delle variazioni del Karometro . Poiclq! ponghiarno una del- 
le iniflime pioggie che GaG n’otata appreKo di noi ,che dia quattro pollici 
di acqua; eITendo il  pefo dell’acqua a quello del Mercurio come I : 14 

j l  Mercurio ne1 tubo dircenderebbe A di 4 pollici, ciot di 48 lince ; chc 

vu01 dire linee 3% . Or2 le variazioni del Baroinetro appreKo di noi fi 
effendorio per 20  lince e pih. Non pub dtinqae eKer la maf ia  circolante 
de’vapou la lola cagione della variazione del pefo dell’aria , e indi del 
Barometro . 11 Sig. Daniel Bernoulli ( A3. F r d v .  T. ZZI. ) calcola tutta 
I’acqua fparfa nell’ Atmosfera di 7 pollici d’altezza a1 pdi : anzi di tutta 
lo variazione del Barometro offervata per efenpio a Zurigo di linee 1 6 ,  
per le ragioni ivi dedotte, ne affepna 7 alia tnutazione rli  caldo , y a i  
vonti ,  c 4 role ai vapori . P P I ~  il preRante Sig. Lambert ( Mem. ~ c r .  
1768 ) ritrova dalla velocith del fiiono , ( di 1040 piedi per fecondo ) 
che , alla fqerficie della terra,  la qaantit i  delle particelle Itraniere , mc- 

fcolate coll’aria pura nell’ Atinosfera, fono - , o Ga un t e rm di tutto it 
volume, e confermb queffo rifultato coll’efperienze clie fece full’evapora- 
ziotie, trovando, che tin piede cubico d’ aria , perznte in iflato naturale 
640 grani ,  iinpregnato di vapori pefava grnni 982. 

11. La  kconda  cagione dei rnoti del Darornetro 6 i l  variato calore dell’ 
Atniosfera. hnz i  il  Sig. di Sau$ure nei fuoi Saggi fulI’lgromctro I 7 8 3 .  
foflicne con niolta forza, che il  variato calore fia la principale cagionc 
delle variazioni del Barometro: per l e  offervazioni un grado del Tcrmo- 
metro Ccala di Reaumur, variando in  tutta la colonna d’ aria,  porta una 
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fcorra per un foro ayerto, bench8 il vafo Ria fcmpre picho : cofa illafirata vieppiii d d  v i -  
lorofo Sic.  Cap. Lorgna nclla fila bclla Memoria chc fu coroiiata dall’Accaden1iz d i  Multo-  
va I’aiino L 7 6 9 .  E in fatti lion pub fallire il principio di ni~tura,chc un mamcnto , if, 7rd.r- 
l e  s’impicgn in ttn e f i t t o ,  non ptli Jlienderfi in nn aitro ; come q u i ,  il  fooyrappiu d~ pcfo 
che relta a1 corpo grave clle difcendc per I’ acqua, dctrntto i l  pcfo d’ un volunie cgualc J’ 
acqira, e tc fi vuole qualclie particella, clie fi confunla iicl fupcrare la  rcfificnza e cocrenm 
dcll’acqua ifleifa, impiegandofi a far difcendcr il corpo, tin chc difccnde, non pub aggra- 
vare 1’ acqui . No difefo 1’ cfpcricnza dcl Lcibtiizio ancllc contro le oppolizioni pit ingcgiio- 
fe del Sig. De LUC 1 Giornale rli Moden.?, Vol. V. 1 7 7 4  ).  ‘Ivi pure 110 provato , clic 1 ’  i- 
p o d  del Sig. De L U C ,  il quale fpicga le variezioni del Baromctro col nicfcolimcnto ncll’ 
aria dci vapori ( per cflccrc qucRi a cagionc del fuoco clie tengono ynito, piit r n r i  e leggc- 
x i  ) IIOI! i fufficiciite . 



P A R .  111, ART. I .  DEI SEGNI DEL B A R O J f E T R 3 .  

rariazione di 2 di linea ne1 Baroinetro: Vrdi . L’iria G rarefa per il 

caldo, e fi condenfa per il freddo: non iinporta fino 3 qaali l i m i t i  , cliz 
fono quafi indefiniti. Karefatta I’ aria diventa p;h Ieggiera ; coudrnfata piii 
pefante. Dunque una colonna d’aria acquiffando , o perdendo gr.idi di 
calore, premeih ineno, o piii , la colonna di Mercurio con cui fi cqiiili- 
bra ne1 Baroinetro , che percib dircenlieih, o afcendcrh. QiindT per I i  cal- 
di Sitoccali , o Auffrali fuolz il Mercurio calare : eci 6 oflervazione co- 
Aante,  che nell’ Inverno fi foitenta a maggior altezza che nell’ ERate’,  
perch4 in quetla 1’ aria 2 rarefatca dal caldo , in quello condenfata daI 
freddo. 11 volgare i n  teinpo di caldo firoccale e piovolo G duole dcll’ariz 
pefante. Tucto all‘oppofto illora l’aria k pih leggiera : ma per queffo 
rppunto,  perch4 incn p e h ,  rende pili pclanti i corpi noRri , la refpira- 
zioni. pih g a v e ,  non ajutando i polmoni a rifpinger il fangue al cuore , 
iiieno fortitica i vafi, e lafcia dilatare gli utnori e I’ aria inclufa , ed in 
oltie eflkndo l’ainbieiire umido, tende Imguidi c inolli i vaii e la cute ,  
provoca, ed aflotbe il fuoco elettrico nerve0 , che da il vigore , ed il 
mot0 animak ”. 

Corne poi quelta variazione del Barotiietro , nata d a h  rarefazione dell’ 
aria per i I  calore, fia legata colle nuvole, collc caligiiii ( V. Snufiire c h e  
nega queRo effetto ) col ciel piovofo, lo dimoffra prima la ragione, per- 
cliC direntanrio I’ aria fpccificamcnte pih leggiera , non pub foffentare pih 
i vapori , divenuti in conCeguet~z~ pih grnvi  ; poi 1‘ ellwienza della mac- 
china del Voto altrove dph, ovc t i  vcde nell’aria pregna di fuino va- 
por& ad ogni effrazione o diradazione formarfi Is. nuvola , e queffa ca- 
dere lafciando liinpida l’aria rimaiia ; coi rietltrar poi Jell’ aria eRerna ri- 
forger la nuvola, e con niiova aria difiparfi , e di nuovo Iafciar il rere- 
no. I6 fereno tanto pub eKere , fe l’atia C pregna di vapori , e percib 
pefante, quando fieno equabilmente e fottilmente diffufi , quanto , fe i 
vapori fono caduti in  pioggia c anzi allora I ’ar ia ,  come pih pura appari- 
ice anchc pi& limpida , quando la prima ipecie di lereno contiene u n  
fottil’ veto cli caligine indizio di buon teaipo , e che inipedifce anco la 
buona riufcita dell’erperienza colle lenti caultiche I) 

Ma tanto fu l  variar del 13arometro ,che Tu lo Itato del CieIo per quc- 
fia cagione , molti riflcfi fono da farii . Prima v ’ i  l’elnterio dell’aria 
che produce una forza potenrifima di preGonc . Se I’aria rifcaldata non 
ptelf’e dil%onder[i , il  calore auiiientarido I’ elafticit? , prernerebbe vieppih il  
bfercurio, e lo farcbbe alzare e difpcrderebbe i vapori i n  luogo di la- 
Ccinrli ragunare . I n  fecondo luogo poflbns i vapori itefi per un grad0 
inedcGino di calore acquiltarc niaggior clafiicith dell’ aria , e diradarfi in- 
vece di condenfarii : e poflbno all’oppoffo per un graJo di freddo perder 
tiitto I‘ elaterio e qllindi condenfarfi i n  gaccie. 

11 lnoto pih natorale d‘un tratto ci’aria rifcaldata rarefacendofi , P di 
efpanderfi  ; e percht G Tuppone piti denfa I’aria d’intorno , porterh tutto 
il  inoto all’ alto , e d  i v i  G fpandcrh h i  l a t i ,  Rumentando il pefo deli’!aria 
circo fiantc: qucrta diventorh pill denfa,  o pil‘t pefaiite : il Mercurio quivi 
fi a1 zeta,  inentre chc neil“ altro Iuogo ii abbafibria i ma preflo fi fatk un 

19s” 
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circolo , e una cortente d aria un vents verfo il centro del luogo ,ore 
]’aria 2 dirddata, per reflituirvi l’equilibrio . Sembra quefio il moto pih 
naturale;  m a  ne paflono nafcer altri quafi opyoiti. Poicht [’aria pib di- 
radata , e percih pih arottigliata, fe tia premuta per di fopra ,pub efpae- 
derfi anche dai Iati ,  forpingendo I’arid vicina , c produrre un vento op- 
poflo , dal centro; quindi render pih leggera la colonna. 

P u b  \’aria prrffo terra rifcaldarfi , rarefarfi , nlleggcrirfi : ma all’alto delt‘ 
Atmosfera pub farG un cornpenfo nella Itera colonna , o per u n  ventu 
alro, che vi accuinuli c colnpriina dell’aria portata dal di fiiori , o per 
un  freddo foptavveniente , come quando , e dove fi forma la gragnuola: 
o pure raffreddato prdfio terra un tratto d a r ia ,  rilcaldarfl il tratm fupe- 
riare o per fermentazioni , o per l’azione de’ raggi folari in una nube ; 
e nell’uno e nell’altro cafo, ne1 total della colonna riiiranere i l  pefo d’r 
prima. 

Da queffi riflefi G fcorge , cha pub catnbiarfi la denfit‘a dell’qria , fen- 
za che i l  Baromcrro re n’abbia a rifentire: e all’oppoffo pub il Rnroinctro 
far inoto, fcnza che ne fegua pioggia , o cambiamento di teint’o ( *  ). 

ZIT. La terza cagione , che col pefo dell’aria altcra il Baroinetro , E il 
Vento.  1.’ Un vcnto, clre incontra u n  oflacolo , o di inontagnu , o di  
vento oppoffo o d’altro, i v i  accumula e condenfa l’aria , con cib In 
rende piit perante, e far& alzare il Meccurio. 3.0 Se due venti partono da 
un luogo, verri a faifi una fpczie di vuoto fopra il 13aroiiietr0, e il  Mer* 
curio tneno premutr, dircendeti. 3.” Un vento Briuontalc  gag1,iardo di- 
Auiba la prcfione diretta dell’aria fopra il Mercario ; tanto pili che an. 
daiido per cangente ti fcoffa da terra,  e procedendo realmentc tende all‘ 
alto ( 6 t in riflefIo giuflifimo clic mi coinunicb a bocca il ch. P. Bccca- 
ria >. Cit i chinro per le leggi de’fluitli in inoto ,et1 2 provato dall’efpe- 
rienze fopra accennate del Sig. Bernoulli: quindi foffiando venti furiofi fi 
vede per Io pih calare il Meicurio. 4.” Quando i l  Mercurio cala in fret- 
t3 , fi dcve afpettar vento ; pc.ichP il vent0 n a k e  da uno sbilancio a’ aria 
tra due lunghi : I’aiia piii reranre ,o pili elaflica d e w  fcorrcre verfo que1 
Iuogo, dove incontra mcno di rcfiffenza. J.* Se pel6 quelto sbilancio na- 
fca tra due luoghi rimoti , licclifi il luogo dell’oflervazione ti trori tramoz- 
zo, potrh nafcere vento fenza notabilc alterazione di Barometro , I’aria di 
queflo luogo confervando il inedrfiino tuono, e pefo, DaIIa direzione pui 
del vento fi potrh arguiic in quale de’ due luoghi tiaG l’aria rarefatta . 
6.’ Dal Baromctro fi conofcerj., fe Io sbilancio dell’aria , chc produce un 

Y e n -  

( * ) 11 Sig. Df Luc’aveva e fc luh  1’ elaterio dell’ a r i a  per crcr libexa di’ hqm, dall’ in- 
fluir f d  Barometro. 11 Sig. di Bcgtlelin nellc memorie d i  Berlino, 1’ ha rimcffo me1 fuo drit- 
t o ,  perch2 1’ aria di fotto non 5 l i l i e r i  dat pefo dcll‘ a r i a  foprafiantc, per 11 caldo dovreb- 
be it Baromctro la matt ina,  Icvato il Sole clic r a r c f l  1’ aria , abbaffarfi j e pure cofiante- 
mente Gaaiza, e clb  a cagione tlcll’eIatcrio crcfciuto pcr 11 calore ncil’arin; e 1’ effctto non 
ieguc fe non due ore circa dopo inezzodi, quando 1’ aria h a  yoturo ampiamentc fpandsrfi c 
rarchrfi 51 allora una rarefazione fimilc ( per 1’ equilibrio dell’ Atmosfera dcve farfi d a h  
gartc oppoita, e percib il Mcrcurio cala coflnntemente anchc dopo la m k z a  nottc V u e h  
fpecic di marea dlurna ne1 Baromctro b provata per una Iunga ferie d’orcrvazioni dal Dottw 
Ghnincllo mio Nieotc e cpmpagno all’ OKcrvatorio , c comc li rcdc fcliccrnentc fpicgm 
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vento , fia feguito d3  rarefazione, o condenfazione , appreNo di iioi , o p u r  
altrove. Poiclit! ne1 p r i m  calo i I  inoto del Baroinetro precede i l  vcnto , 
ne1 recondo lo fegue. 7.. [Jn vento che vrnga dal l ’a l to ,  ajuter i  la prcf- 
fione dell’aria ful Mercurio ; all’ oppoflo , fe lpira d a  ba l l j .  Quindi appref- 
fo noi i veri venti Alpini, Eoreali, o MaeRrali,chls da quelle alte tiion- 
tagne dircendorio in queff a VaIle dclla Lornbardia, fanno per lo pih a k a -  
re i l  Baroiiietro; i firoccali, che fpirano dal baffo all’alco, Coltenendo I’a- 
r ia ,  fanno deprimere il Mercurio: cib chc neve intenderfi k n z i  la coli- 
correnza ci’nltre caiife, ciie tuibino quefto eEetto . 

Conic poi i t  vent0 porti l e  pioggie, e i fermi,  [embra non difficile da 
interrderli, confiderando, che i venri coll’aria portano i vapori e le nitbi  
da un luogo ad un d t ro :  il  che k noli f o r e ,  nei continenti ove fcarf i  
forgono i v:ipori, non fi avrebhe quafi  m i  pioggia . Vi piib effkre una 
certa agitnzione d’ariii , che fcuuta dalle Cue parti, o lor0 intcrfiitj le p t t i  
eterogenee ad eflh , e le faccia uiiire tra loro efl-endo oinogenee, on& fi 
forinino in rnoHeculc , indi in nubi , ed in gocciole , di varj gradi di 
grandezza fucceflivatnente e all’oppoffo cKendo i vapori congregati , pub iin 
niiovo inoto nna diverfa agitazionc difiparli ; e certaiiiente fernbra chia- 
ro che repiitando ad accumularii in certo fpazio nuvole a nuvole , por- 
tate dal vento, ed arreRate da inontagne , o da bokhi , ed alcra , i va- 
pori per iina Ipczie di attrazione G unifcano, G formino, collie G 2 det- 
t o ,  a poco a poco in gsccie, e diano le pioggie . In lolnina fi accordcl.j 
almeno, clie i vcnti portano di luogo in luogo la inateria delta pioggia . 
Poich+ dificile i, volendo eraininare qrianro 2 dctto dai Fiiici fino ng\i 
ultiini teinpi , intendere la forinazione della pioggia, i l  inigiRero , o eco- 
nornia de’ vapor i .  PoichZ parreva che fi richiedelle priiiia t in  diflbIvcnte ~ 

che faceKe rcioglier I’acqua in vnpori , e quelti difiindeifi , incfcolarG , e 
aderire d‘entro gl’ interfiizj dell’ aria ; pofcia una lpezie di incftruo per f.iili 
precipitare, e ritornare di nuovo in acqua . Si diccvn , d ie  I’ aria den[.* 
elaitica e perante tienc i i i  tiifobluzione c ports i vapori; che Faria  florcia 
e leggicra li lafcia cadcre. Ma qual  6 la c d a  c l ~ e  rend? I‘ aria pill , o 
m n o  d c n h  , pih rigida , o piii flolcia, piit o meno elaltica ? La prcfenzn , 
o 1’ nbfenza de’ vapori ? Si cmniiictte un ciicolo vizioh. 11 caldo ) o  il fmi-  
d o ?  l%ttoiIo; ma anclie qui li trovano gran diAicolth, nci computi di ra- 
rchzione , ohe il  calor der Sole pub Jarc ai vapori, piit chc all’ aria : e 
poi come quefto pot& aver luogo neIIa divertiti delle rtagioni ? In  foiiiiun 
n d l a  di cliiaro li vedeva in  tutta Ia furniazione delle tnetearc , non cho 
nelle folc pioggie , avanti la inirabile fcopwtn. del fiioco Etetcrico atmosfe- 
r im che forfe 2 i I  rolo, ii quale fgorgaudo d a ~ a  terra netl’wia vi  porti 
i vapori , e fcaricandofi altrove,  li  l a k i  cadcre , forinatdo IC vaiict nie- 
teore acquec , conie *fi dirh I’iii in  dcttaglio ne1 feguente Articolo . 
IV. Or qiieRo ilteno ftioco Elettrico pnb ad  un tempo inRt1ii.e ncl GI-  

ronlrtro et! ell’cr confiderat0 per l a  quarta cagione delle fuue alterazicmi . 
Poichd ment re  fcatut.i{ce, e fi vjbra copiol;imcnte dalla tcrra , 1’ aria , che 
ripiigna a fargli ff rada , ne d e w  eKer I;>fpinta e hfientata  ; puindi i I  Mer- 
curio dikccndcri ne1 Barolnctro. Ma quando il m c d e h o  f imo  s’2 a i m , ,  

ti n 
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un fentiero , ed arriva a rcaricarfi i n  altro Iuogo allora abbandona i va- 
pori che feco t r i t t i  avea ,ondr le pioggie; e lafcia in liberti l’aria di pre- 
mere con tiltto il fuo pcfo, ctie pcrcib fa falire it Mercurio; il qual iiioto 
con cib indica il fereno, Qwl to  t il vero knfo ( del P. Reccaria) in  cui 
agifce I’elettricith ful Uaromctro ; non come per cquivoco vuole il  Sig. 
Changeux ( Rorier Awil I 7 7 8  1, perch6 i l  Mercurio iRe KO efettrizzato 
ne1 Karometro reffi pih alto,  ch’8 altrz Cora. 

QwRa & la regola o caufa generale: ma perch2 non fono da elclndere 
le altre cagioni prima erpofk, le quali porono concorrrrc in  vnrie guifc , 
conperare, o controixrate e full’aria, e fui vapor i ,  nafceranno varie CC- 

cczioni alla rcgola fitera , e G oflerveranno non di rado ne1 Rarometro 
delle irregolarita e 

Quando 1901tinaziune del cattivo tempo mecte gli uomini di mal umo- 
re , cotnune 2 la querela, che I C  pioggie continuano ,e che i Barornetri al t i  
a1 bel tempo ci builano. Convielie ripererlo: i Baromtri  da per loro non 
moffrano fe ncii la prefione i n a g g i o r e , ~  ininore dell’aria ; e fdo per ac- 
cidcnre la pioggia ,o il fereno. Una  cagione puA render pefanre iin trat- 
to &aria , e  un’altra coadnnare i vapori in pioggia . Vn frelldo , o un vento 
accurnula e condenfa l’aria ropra un Iuogo, quindi il’Mercurio ti offerva 
alro: m a  nello OeKo tempo il  ftioco elettrico kguitando a fgorgare da una 
parte, fcaticatfi dall’altra , produce le piogge continue fcnza alternzionc 
del Barotnerro. Molto pih potrlt durarc col Mercurio alto un tempo nuvo- 
tbfo, o caliginofo re il fuoco atmosfcrico non trova In f l rada per difipar- 
ii : c: allora i vapori fief5 incorporati accrefcono il pefo dell’aria.  

in 
u n a  lettera a1 Sig. Senator Ifolani , pofcia nella Tefi folenne dcll’anno 
1 7 7 1  dirnoffra il modo di rendere familiare I’clevazione del Mercurfo in 
un tiibo a 4 0 ,  70, 80, e fin a I rlr pollici , e pih: fenoimno chc , fco- 
perto a cafo ne1 fecolo paflhto , fit tanto amtiiirato dall’Ugcnio , dal Boi- 
l e ,  dal WalliGo, e tanto poco feliceinetite fpiegato. 11 P. Afclepi infegna 
come facendo pall‘are it Mercurio a varie riprere dentro i tubi per var j  
fliiidi , fpezialmente, olio eJ acqua (purcli2 pcih refli pur0 d’aria fi fac- 
cia reffar lofpelo ad  sgni grado d’altrzza , e queflo per mefi ed ann i  
anche a difpetto di qualche fcuotimento del tubo. 

come per via 
di attrazione , adefione , temporanea indurazione , ricorre ad  una fpecic 
&ar i a ,  etere , o altro fluido, penctvabile ai tubi cornuni , e itmpenetrabile 
ai trtbi [ohcnjivi, a cagione di quei vela di fiuido per cui fi fece paff‘are 
i1 Mercurio. Di qaelta opinione fit priina i I  Sig- di Mairan ( Air. U, 
Sea. I I .  C. 7,. l 9  e fu confutato dal Sig. De Luc ( Tom. I .  p. 108 ). 

O r a ,  i l  P. Afclepi nella Tefi poffcriore alia lettcra , procura con queRo 
principio di rpiegaro due fenotneni de’ Barometri comuni ; 11110 parKiC01al.e , 
ed 6 ,  che bagnando anche leggcriiiente l’internr, del tubo , o il Mercurio 
flelfo, con ifpirito di vino , il  Barornctro caricato reita rernprc pih baffo 
del dovere : la ftelTb accade col mador,e ct‘ a q u a  , d‘ olio, o d’ altro fluida. 
I1 dotto Padre attribuiva quella dcpreGone ad un vaporc claffica , che: 

I1 fu P. Afclepi ,dorto Lettor di Mattcinatica ne1 Collegio Romano 

EkMe poi tutte le altre lpjegazioni addotte da’E‘jlofofi 

s’ in- 
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s'innalzi da quella tinta di fluido , ed occiipando la parte v w t a  del tubo 
tenga un poco pili baKo il Mercurio. 

L'altro 5 u n  fenomeno univerfale nci Barometri tiitti clie variano par 
una fcala di z pollici I pic, o iiieno , *kcondo i clitiii : poicli2 all' Equato- 
re queRa variazione non eccede 4 linee; e a1 Noid arriva a 36 , o fin 
3 pollici : variazione , che, fecondo il P. Afclepi , non G pub intcndcre n i  
colt' intervcnto de' vapori , ne coll'elaterio catuSiato dell' aria , nt! coi ren- 
ti  , n t  con altro inezzo cognito . Ricorre percib a l  fuo element3 niiovo 
dell' aria pertetrabile : it abilifce verro i I  polo i l  f m t e  pritiiario di qiieff o fliii- 
d o ,  il quale nell'ufcire cia tetra fcaccia 1' aria coinane , iinpenetiabile a i  
re t r i  e prerncnte i t  Mcrcurio, onde queflo d ikendc ,  e cib inolto piii vi- 
cino aIIa forgenre, che nci clitni pi& vicini all' Equatore : in quelti cliiiii 
perb converii fupporre akri fonti Cyarfi qua e IP del medeG~no fluido che 
facciano timil gioco fiifl' aria coiticine e f r i i  Barornetri 

Per non parlare del fenomcno de' tub; lo[pcn/ivi , volentieri accordo 1' 
uf'cita d a h  terra di molti eff luvj ,  e vapori , ordinaria , e flraordinaria , 
getierale i n  tutta la fupcrfick del glob0 terracqueo , c particolare i n  nlciini 
tempi c Iwoghi. Da queRi e m t i v j  provengono ~noltifiimi effetti ncll 'ai ia  , 
di caldo, di freddo, di vent i  , fork gli Uracani  , originatwentc in  fatti 
tutte le [neteore , non pat lo dell'aria fiKa , dell' aria tnefirica , dell' aria in-  
fiammabile delle pdudi ' koperta , e tanto feliccmente i l luf l rnta  dnl Sig. 
Co: Volta. I1 fuoco elettrico 4 da tu t t i  conofciuto : eOo atTetta le p a i t i  
del Nor3 particolarinente , tefiiinonio le ourore boicali ; ego tielie grandif- 
fitna sfKniti colla materia tiiagnetica , clie in vero ha la priiicipale Corgen- 
te nei PoIi , m a  che non inanca d'altre vcne fparlc qua e li Tu1 iefio 
dells terra . Perb , per ifyiegare IC rariazioni generali dci Garoiietri io 
mi contenterei di queRi elernenti , friiza ricorrere ad un fluiito niiovo e 
miffcriofo , qual  6 qucfl'aria penetrabilc del Sig. di Mairan , c tiel I?. Allle 
p i ,  E cib fia dctto occafionaliiiente; e bafii ctci fegiii del B n r ~ : n e t r o (  * ) 

A R T I C O L O  11. 
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ed in mille oggetti naturalmente G prcleritano , nei quali ti vedera if 
fatto, ma poco o nulla G capiva la connefGonc avanti la fcoperta dell’ 
EIetcricifino Atmosferico, P bene preineccerne una fuccinta notiria dietro 
atle traccie dell’ ingegnofo P. Beccaria 

L’ EIettricifino & una delle due , o tre Icopcrte mirabili di qucRo feco- 
l o ,  che da cnolti anni ha giultainente occupato ed occupa tuttavia I’at- 
tcnzione de’ Fifici. E’ queito una lpecic di fecnndo fuoco , che fernbra dif- 
ferenie dal cognito fiioco elementare , e rparfo pih , o ineno per tiitti i 
corpi terreflri , tendenslo fempre ad equilibrarfi ove Ga sbilanciato , e che fi 
cccira fpeziaImrnte collo firofinamento. S’ C peib crovdto, clre vi fono due 
c1aG di corpi e1cttrici:gli uni elettvici per or ig ivc ,  i qiidi  frcgati fornilco- 
no i l  fuoco elettrico , e perch; ite Cono prcgni refiffono a ricevcrne al- 
tronde, come fono i vetri, le refine, la [eta , l’aria , ec. : gli altri fono 
elettvici per participazione , e quati paGvarnente , poich4 non foocnminrflra- 
no,  ma rolentieri ticevono e ttainandano il  fuoco elettrico; e tali ran0 i 
m e t a l l i  , l’acqua , i corpi umidi , la terra,  ec. 

Infiniti e mirabiii fono i giuochi che ti 4 farto fare coll’arte a queffo 
fuoco: ma tutti fembravano ogcetto pih toll0 di curioGta , finch4 qualche- 
duno in Venezia pensb di applicare qiiefie elperienze~ alla mrdicina , il 
che poi s ’ t  praticato con iniglior fucceKo altrove. Poi il Sig..Franklin in 
Ameiica, iI S i g .  le Monnier in Francia , c  diflintarnenre I’cfiinio P. Bec- 
caris a Torino , rarvifando ne’ v a r j  fenoaeni del fiioro elettrico varie ap- 
parenze delle ineteore, divifarono e forinamno u n  filterna nuovo , e ccr- 
fainentc tnolro rafTomigliante a l  vero , dell Elettricifwo ~ t m r . r j k i c o ,  i l  qua- 
le in pochc parole fi riduce a quefto. 

L’ aria ,  come IC refine ed i vetri , ti trova pregaa di fuoco elettrico , 
ed 2 elettrica per origine. La Terra  pure ne1 fuo ratlo corpo conteaendo 
tamre varie (pezie di corpi , 8 plena di fuoco elettrico. Qielto fuwo , dice 
il P. Beccaria , lempre da alcllnt diverre parti , c in  diverfi tempi dall’ 
iffefla parte, G difpiega dalla terra con\ alciina differcnza di forza contra 
dcll’aria, che per effer in origine elettrica gli forma un ritegno , e t in2  
chiufiira. Quando le differenzc del fuoco fono tnaggiori , IiccliZ giunga a 
forinarfi un  bonduttorc ,e  citcolare liberamente da  luoghi di forza maggio- 
IC a luoghi di forza ininorc, allora 8 ,  clie il Cielo ti annuvola , Iatnpcg- 
g i n ,  fulrnina, tuona , e ne accadc proporzionatamente pioggia , gragnuo- 
l a ,  neve , o altro. 

Quando tali differenze lono minori ,ficcht il poco fiioco sbilanciato non 
giungc a formarfi u n  fentiero tra termini di forra ineno ineguale ; allorn 
le fovrvbbonda nelta terra rifpetro all’aria, rpiccia terra , e pene- 
trando lentamenre ti artigge all’arir dell’ Atinosfera ; fovrahbondando nell’ 
aria , lentamenre fi diigiunge dall’aria, e fi fparge nella terra. QueRo & 
il circolo gener ale del fuoco Attnosferico . 

Enendo l’aria per originc Efettikn , fi come i vctri e IC refine hanno 
quefta proprieth rhe traggono a fc i piccoli colpicciuoli deferenti , come 
foglictte metallichc , bricciolc di filo , ec, j rifpetto a’quali lianno alcuna 
piccola differenza d i  fuoco elettrico, gli appianano , gli uaifcono , ed in 

ccreo 
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certo modo gl’ incollano alla loro fupctfizie ,cd nnche dopo che hanno con 
&i accornunato il loro fuoco , gli rattengoho; cos\ l’aria attrae ed unifce 
adle h e  inollecule IC mollecuie de’ vapori , rifpetto a’quali fi trova avere 
dcune ineguall inifure di fuoco elcttrico, e gli ritiene mche dopo acco- 
munato con e% i l  proprio fuoco. 

Qualora I’ elettrkiti aerea , vale I dire la diffcrenza tra il fuoco elettri- 
co d d a  terra ,ed il  fuoco clettrko dell’ aria , progredjrh a piccdli gradi,  e 
uniformemcnte , per ampio ed alto fgacio dell’ Atmosfera , progredirh fi- 
milmente. lo fcompartimcnto e la tenuit&\ de’ vapori ; e qiiindi formeran- 
no un Cielo pi0 o rneno vaporofo. 

Quando, e dove I’elettricith aerea progrcdid molto diflarmemente , iv i  
l’aria molto difformemente s’ imbeverh di vapori ; e per tal modo fi for- 
meranno in nuvoli difgiunti, potendo in oltw effervi varj capi , o ,fonti 
di elcttriciho : e qucfti nuroli pofTono durare molti. giorni fenza dar hiog- 
gia, perch& ciafcun camponeace vapore della nuvola rcfla a%Ro alla fun 
particellr d’ aria . 

>Ma re il fuoco efcttrico inforge da terra pih copiofamcnte , e veloce- 
mente ( come fuccede a1 calo de’Piinti Lunarit) oltre la parte d’eKo che 
s’ affiggeri all’aria , l’aftra parte relidua former& una corrente libcra, che 
trarrh ne1 fuo fentiero pia copiofi vapori , t i  unirh pih ampiamente 7,trarrk 
altri nuvoli difgiunti, porr‘a cialcun vapore in fcrie per formarfene i l  con- 
veniente condutrore, e difcorrenda pr tutti liberamente , e progrcGva- 
inente, pot& difgiungerl! d a h  particelk dell’aria , potth addenfarli , for- 
marne pioggia , gragnuola, neve , fecondo IC altre ‘circoflaaze delle itagio- 
ni, e del luogo: con cib, e dopo cib poi renderh a1 Cielo i l  fereno , ed 

Siccome i1 fuoco elettrico forma in alto [e nuvole, e condenfando i va- 
pori in inane da pon potcrfi pill [oflentare , e fcaricandofi in conduttori 
piL aperti forma It pioggie ; cod preffo terra forma le nebbie, la guazzn , 
la rugiada , lo briha. Si vede le gocciolette loro -dirigcrfi particolarmentc 
a certi corpi , agli fpigali 

Uopo queff i lointnarj principi cd effetti dbll’ elettricifino acre0 , pafiamo 
a dir una parola delle fppezie particolari delle meteore. 

jl limpid0 colore cileffro. 

all& punte: t u t t i  indizi di elettricifino, 

A R T  1: C 0 L 0 111. 

Dei TcGpovali . 
Tcmporali n m  ‘Tono dtro , che l’eflctto ’Tu’ vapori, e hll’ aria , a‘ un.rr I correnre di fitoco elettrico tra dac termini, clie fono due diverfe parti 
glob0 terracqueo : il netrlbo, e i f h i  rami, fono it fcaticro , che con 

i vapori deferenti fi fa que1 fnoco , per ifpanderfi ad egualiti tra i due 
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pande s’ ingombra , ii abbuja , fi flraccia , i marinari alpcttnno u n  turbine 
jinprovvifo. Tal & 1’OccItio di Bue della montagnu dcllu Tavola a1 Capo 
di Buona Speransa; veduta la qual nuvoletta i marinari appena hanno 
tempo di atnrnainar le d e ;  tanto 4 pronta la procella. Di fiinili ne ho 
vedoto qualche Volta in tempo eRivo e variabile, venire da quefti nonri 
inonti Euganei di Venda , o di RevoIone . E’ comune opinione ,die fqua- 
gliandofi la aeve ,  col fonrminiffrare vapori all’aria , o dallo fprigionarfi 
1’ aria fiKata i n  e r a  , produce i venti , che foffiano da qualche parte. Dun- 
que donde vengono accumulati i vapoti , d‘indi tira vento a proporsione, 
I vapori vengono particolarmente day monti, che fono rikrbaroi di acque 
c di materie elcttriche , come t? dirk, e fi vedono da  eili alzarG i futni, 
come da caldaje, o da fornaci ; giungerfi glob0 a gfobo , nuvola 2 nuvo- 
la e forinarG il neinbo. I1 vento coinincia a foffiare , quando , e da 
quella parte, che tuoqa, e lanipeggia (.’I. OfTervb in oltrc i l  Mariotte, 
clie i1 vento prodotto dalla caduta dell’acqua iion E , re non la copia 
maggiore d’ aria itrafcinata feco ddl’ acqun fieffa . II fuoco elettrico 
nell’ efpanderii, e neil’attraere altri nuvoli difgiunti a1 netnbo pritnario , 
fpinge i n  giro un grnn volume d’arin , e produce i l  vento tcmporalefco 
pih, o meno impetuolo, e chc pub diventar vorticofo colfo fcontro d’altri 
nuvoli, e d’ altri venti. 1 venti fcanibievolmentti ajutano i l  fuoco elettrico 
a proclur [e meteore acquofe, e forre anche le ignee , ~omminiltrandogli 
la materia col portare da’ luoghi donde f’ira , e f o p  i quali paira, \in’ 
aria iinpregnata d’sliti e di vapori. 

Avanti i tetnporali fi ha queffa apparenzn: nuvoli denG, arcuati ,  arn- 
montidelati che fi alzano vdocetnente dall’ Oiizzontc fenza diflaccarfene, 
che jnfifiono ad ampia e buja bale che attrnggono a Te gli altri nuvoli 
Zparfi, o g i i  efiitenti, o allora tratto tratto nafcenti y, o in cielo, o dalla 
terra.  Se un nuvolo in apyarenza teinporalefco non ha piede anche i 
noilri contadini diconu per efperienza che non 2 pericolafo ; poichG finora 
tion ha forgente in terra , donde trarrc abbondanza di fuoco elettrico , e 
lion ha termin? dove fciricarfi. Ma fc da qiialclie diffsnza fi forma un 
vaAo nuvolone, come fi detto fe s’alea verfo i l  zenit , e G abbuja, e 
t iae  a le da Iato e di iotto nuvoli cenciofi ed ngitaci , allora alpetta ro- 
v e k i  di pioggia con vento proporzionato , talora , come t? d i d  , gra- 
gnuola y cc. 

1 .nuvoIi fparfi non fono da tenicre : bend fe coininciano a legarG con 
flrifcie di lattiginofi vapori; prcfto G forma un tronco , o corpo di nuvn- 
l i ,  bdena ,  tuona,  e fi fa i~ tempo. Chi i; 6 trovato rnai  fu i monti, o 
ne1 piano, in mezzo a quakhe temporale come pih d‘ una volts mi rot1 
ritrovato io,  rente manifeffainente una certa vibrazione , che Fuotc I’ in* 
timm de’ fluidi e de’ fdidi ,e per mezzo a rovefci di pioggia it rifciara vici- 
ne le faette; e tat irnprefione fi rente anche in cafa non che in rafa 

cam- 

( * ) Cib s’ intcnde~ formato e avviqiuandofi il tencpo&i poichk avant i t  Qn che i l  tcm- 
yorale 2 lontano Y Ofiiervo pcr lo pih IC bandcruolc voltate P duella parte , e ‘1’ aria cola fi 
dirige, come a cent,ro, o portata dal fuoco cleitrico, o per ricmpirc urn9 fpecie di vuoto , 
chc v i  fi f J .  
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cahpagna . Nell’orrido turbine delli I 7 Agoflo I 716 : che dal territorio 
Mantovano fino alln Maremma del Friuli; per lo fpazio di 60 miglis che 
fcorfe in ona fula* ora di tempo, fegnb una  tettifima e itrettiriim’i itri- 
fcia di itragi, non v’era n6 pioggia) n4 fultnini, n2 tuoni, n4 faette, n 2  
lainpi inanifefii : bend con alcuni pezzi rari di ghiaccio , o grandine 
prodigiola , per mezzo ad un orrido rutnore , v’ era t i i i  muto balenare con- 
tinuo: ondc molti lo credettero un vortice col fuoco , coitie d o r  ne nc- 
cade, tanto pib che ft videro dopo quafi brugiate le piante tenere e le 
frondi ( effetro dello sbatcimento ); ma in fat t i  era i l  fuoco elettrico,clic 
per mezzo alle agitatifiirne nubi balenava. 

Siccome il raettare e ftrlininare , cli? fa un nembo , indica abbondanza 
di fiioco e l e t t r b ,  e percib tempo brurto e pericolofo ; cosi facttando , c 
fufiirinnndo il fuoco G fcarica , sftinla il nuvolo , finarrike i’arcuatura , e 
kingliefi il temporale: nnche i t  volgo c o n o h  da queno regno, fc fia , o 
no il rctnpo sfogato. 

U n o  dei b’enomeni , chc ptonoftica Temporali , C ii caldo eRraordinaria 
ed affannofo. 11 caldo non eccicz veramente il fuoco elettrico : pichi3 li- 
qirefacendo zolfo, colofonio, pece, e ~ .  fe fieno tentiti ifohti, non fi v e d ~  , 
in e f i  vcitigio d‘cfettricitk , quando non vengono toccati da corpo effra-. 
neo. Bend il  caldo f a ,  che il fiioco elettrico cccitato dnlle cagioni ordina- 
rie e da’Ctioi propl-j forniti , fia pih fircilinente eccitaro , rei?! pih ifolato , 
.pih racchiufo encro i funi l imit i  , c per13 r i c h  piit eficace ad opcrsre 
Per ciuello la macthina Efertrica opera gagliardainente , quando ?aria 2 
rnolco afciutta, ed opera Ianguidacnente , quando C tempo uraido e fci- 
roccale ; perch& il fitoco eletrrico tiova nei vapori umidi dei condurtori 
e fi k a p p a ;  ch’P il rnotivo accennato altrove , per cui n d l a  Zona Torri- 
da , paefc utnidiiGw, anche ne’cont;npnri e netie moiitagne , non riefca 
di deltare I’ clettriciritio. Qindi i Teinpornli pih orreadi Cono qu:lli, che 
fopravvengono a’ca1d1 grandi , et1 R lunghe fisiirh . Ai Tcinporali priiui 
fogliono nei glomi kguenri fcicccderqc altri rn+co itnpetuoli , qusli che i 
prihi con inirig.irc il c a l h  ngevofiI?ern Ia v ia  ai’ fuucol elettrico per cir- 
colare e JlfGparfi. All’oppolto il caldo, che fi iilantiene dopo i Tempo- 
rali, indica continuazione di cattivo tempo , offando alla difperfione del 
fuoco elettrico. 

A R T T C O L O  IV. 

Delk Nuvoln: grandinof;, piovcfe, neluo/; , cc. 

E un nuvolone di color bujo , tetro, verdaffro, che contenga un certo s hftrrro e bollimento, G alza ,  e G svvicjna, 5 da remere la Grdgnuo- 
la ,fpezialinenre fc fi rente qwlche tuono d t o  alto. I\ boltimento non 4 
fe non i l  cutnolo degti fcoppietti del fuoco , il calor t w o  dells f‘u3 coria 
che trae e denh i vapori; il tuono alto indica il Gto della~nuvola n e b  

c c  = re- 



rcgione dell‘aria, ove fa freddo a bafianza per forinar i l  gelo ; & o  pure 
polcld le gragnuole nafcono fpezialmenre dopo i caldi efiraordinarj .che 
foinminiflrano inateria a1 temporale , i v i  G fciolgono que’ nitri , que’ 
fa l i ,  que’ tali fppiriri glaciali, chc fannofi emer atti ad afforbire il fuoco, 
o colt ipare , e quindi produr il ghiaccio delle gragnuole ne’nuvoli vicini, 
che reltano Ipogli di fuoco, e T1 gelan2 ne1 modo che t i  fanno i gelati. 

Se nei inefi d’lnverno i nuvoli fparfi fi rinifcono coprendo tutto il Cie 
lo con certo chiarore roficcio, rdra indiL;o di Nevc. Que1 chiarore , viGbi- 
Iifimo anciie di giorno, ma pih ri!n.ircabile nelle tenebrk dells notre , non 
i alcro che i l  baicnare del fuoco elettrico , il q d e  o abbonda negl’intet- 
fliq de’vapori componenti la nube, o pure trafcorre dai’ vapori , o nube- 
cule eleitrizzate aIIe ineguslniente elettrizcate , ne1 qual moJo Cernbrana 
generarfi le Aurore boreali, Ne1 giorno 7 di Gennajo dell’anno 1 7 7 0  ef- 
fendo il Cielo coperto d’uqn ntivolo bronzino, per mezzo [a rubiconda ca- 
Iigine chiararnente ofl’ervai con qiialche alnico fpeffe fcintille di luce : e 
quando con tali nubi bianco-rolTiccie rimetle il fieddo, allora cade la ne- 

Di Effate , di Prirnavera , di Autuclno , ( in ogni- ffagione ) Ranno per 
giorni interi (parre e dirgiante pel Cielo delle nuvolette . Finalinente G 
fcorge alcun ainpio ram0 di nuvolo fyiegarfi leiitaniente t fcoppia talora dr 
elIo un tuono: in tin i i tante fi cambia la faccia del Cielo , il ram0 lento 
gta fcarre, gik sfuma ti lega co’nuvoli +kini , furina con efi un corpo, 
s’ellende a’ lontani , tun0 il Gielo S’ingombra ; ed ecco una pioggia tran- 
quilla; il tuono non effendo rltro che un effetto di refiflenza nell’ aria,  
che viene aperta e Cpezzata da una forgenre di fucico ekctrico accumw- 
lato;  ciO fatto, 6 fortnato il Iuo fentiem deferente , fegue il fuoco a cir- 
colare liberamenre, abbandonr i fovrabbondaoti vapori , che cadono in 
pioggia , Cenm alaro fufurro. 

Finch4 fi veggono nuvole da lontano diflefe , coine fafcie orizzontali ,J 
dodo delle mo-ntagne, quelto t bzn indiaio di pioggia , m a  nc)n tanto vi- 
cina : poich2 i l  fuoco elettrico pragredi(ce leniarnente . Ma qupndo i m6n- 
ti fuinano , fpezialrnente in  tempo gii rotto, come fornaci da carbone , at- 
lora C kgno  che iI fuoco, fpiccia in copia dal loro feno; e queffi fuini ag- 
glornerandofi alle ciina de’riionei , fornianlio loro quafi un cappelto , danno 
la pioggia atolto viciiia . Bnde jl proverbio : quando nronie Morello porta it 
cqpei io prcndi il mantello. 
1 Ne1 mar Pacifico, wver te  if Sig. di Bnuguenvilla neP fuo viaggio ,chc 
le procelle non s’incontrano re non all’avvicinarfi delle terre e dell’ifo- 
e ; e quando G vede una nuvola denfa e filTa all’Oriztonte, queflo 4 fe- 
gno di terra vicina; quefia t un’offervazione cornunc de’navigaoti : negli 
alti inari bpn rare faranno le procelle. L e  terre , e i monti , o mandr- 
no, o chiarnano il fuoco dettrico , veicolo ed anima dei vapori ,delle QU- 

vole dei tcmporali . 
Sznza il magifiero del fuoco elettrico non faprei come fpiegare il pronto 

arrivo d’una pioggia , o d’ u n  nelnbo, che fi vede lontano iniglia c mi-. 
glia, e cib tator fenza vente. Vib finte dall’rlto di queh Specola ho fatto 

vc  , come fu la notte fegiiente d i  detto giorno. ) -  

q u e h  
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queRa oflervazione; e la feci trovandomi nella Iagunn di Venezia , ove 
fpcITo fui rorprefo in pochi ininuti da pioggia che credevo lontaniriiina in 
inare ; e mi ricordo, clie trovandomi fiilla Lanterna di Livorno ~ fcorgene. 
do in  mare tin nuvolo nembofo ,che pareva fontano dieci iniglia , fcefi ve- 
locemente per palfare il  porto prima che FopraggiugneG; ina gih era fo- 
praggiunta nei, due rninuti appena in cui feci la, fcata: non c’era ve‘nto: 
come dunque  cih? Perch8 il fuoco elettrico partendo da un gran tratto 
d’aria nuvolola, il che fa in un iltante e qaafi  (imultanearnepte in parti 
diffanti, e i n  arnpio ‘Tpazio, abbandonando fP patticefle tfelr acqua , che 
teneva hrperc: , le lafcia precipitare. Cos) dopo lo fcoppio d’un tuono , o 
d’un’ fullnine, cade all’improrilo un diliivio d’ acqua : perch& .i vatorf’ 
atlno perduto le ale, chc li loflcntavano : cos\ s’ 4 nocato, che nell’erutio- 
ni del Vcfuvio , che rpeflb involgono torrenti di Caettc , foprivvengono abif- 
fi di pioggia , come in  quella del I 7 3  7 (. rvat+Y. Fil. n. 4 . ~ 5 .  ). Si fa , 
che la pioggia iReKa fcintilla , e nri gran rcmporali trovandoG< elpoRi ,cod 
me ko talors provaro, fi rente o pizzicare dalle fcintille: eleitriche.. Nal. 
rn&e di SectetnSre r773 , FcriKero le Gazzette , che nella Gothin Orienta-A 
l e ,  in un dihe t to  chiarnato Slcara, l i  2 %  cadde un’ abbondantifima piog- 
gia, cui fuccedette un calor affAnnofo, che diirb fino. slle 6 ore dclfa fe- 
fa  ; tomb allora a -der delta pioggia ,ma aiTai fingolare ; dafcima goccia 
ne1 cider fiilla terra ,  gittava filoco; che Fe cib foffe avvenuto di notte , 
fi avrebbe veduto acccfo t w o  que1 diffretto: aveva tuonato e lainpeggiator 
tutto que1 g;orno, e tre giorni dopa fiirceflii in un pare vicino c *mm- 
tuofo u n  fortifitno terrcinoro: e cofa pih notsbite rifcrike i l  Perradt dic- 
tro i I  Krantzio ( rt/ai~ de Phyjque T. rv. ) ,  che ‘nell’anno 1 3 0 5  , che fu 
freddiflimo, cadde una gr~gnuola infiammata., che cagionb molti incendj. 
Ma 8 fuperfluo- oinai accumular efcmpj per cotnprovare cola nota , e ri- 
eonofciuta gi’a dai piti coiti Fitofbfi. 

Solatncnte tiacer non poffo fa bells koperta dell’ ornati&no* Sig. Cmto 
-A.lefTandro. Volta , Pat hie Comafco~, ed ora Profenore bcn .deer, di FiGb 
ca Sprriincntale nell’ inGgne univerlith di Pav.ia . Egli h3 Icopertol 1’ aria 
infiammabrli? delle paludi ,  In quale p e d  forge non Folo dalle paludi ma 
da futta In terra uinidr c grana copiohmente. Q i e W  aria 2 pur fulmi- 
nante: e quefla razza di fiiftnini non farebbe iinpedita dai Conduttori * re 
non che i l  fuoco elettrico concorre ad accendere I’ aria infiiminabile . 

,Queltot perb 8. do avrertirc a giuflificazione de’ConJuttori i n  qudche ca- 
-lo qnkffro., 1 t )  

Un’ a h a  oflkrvazione ho Ja fare circa le iiuvole grandlnore , turbinok, 
tmporalefcl~e.  Nei temporali ventoG e turbinofi rari Tino i ruoni: i l  fim- 
eo elettrico invetlend0 tutra la &nube , la fringe e- la aggira , e cen tib 
produce un certo rotnore inuto e continuo; ina non fi conglobr per fulrni- 
ndre. All’oppoRo i teinporali fewa vento a b h n d a n o  in tuoni , e faette. 
-La‘ gagnuola vicne tanro cogli uni , clle cogli aitri , ma pili fpei~bicon 
‘yento, cQn-navr>le mtte cci agitate; i n ’  tal pare chej i~ fuoco pa@ da 
awai iuvola ala allna, lalciando crifipllwarfi i a vapori ; e 1 le p o i @  .delh 
prima dr Qndt!., cdmei s’+ 4 accednato‘ qui b p r a  ,, profex*. la g W F o l % .  

Una 
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Wna nuvola unira e uniformemenre effefa , pet quanto paja nera dark 
b e d ,  come fi dire,  copia di tuoni c di pioggiaj a ma raramente grandi- 
nera . 

A R T 1  C O L O .  V.? 

, 
Ella prims edizione , queffo ArticoIo verhva fui f d m i n i ,  fcii luogki N peritoh$, fui Conduttori. Avrndo ampiamente trattata dopo queRo 

materia nelle inie Memoric /opra i Celtdujtori , riftampate ncl I 778  dall’iffef- 
iD Librajo Storti , con un’ Appeodice di Ngove Conjderaxionz dell’ anno 
1780; credo pih opportuno pilrlare delle ore, nells quafi hgliono cornin- 
daft?,  e. finire le pioggie, i venti , i temporali i e mi limiterb ancbe ia 
queffo ). avendonc detto aflai nella Mcteorologia appiicata a[/’ Agricoltura 
. -s..” Motto pib regnano le pioggie in teriipo d i  giarno , che di, nnttc : 
qucfla offervazione 2 confrrmata con quelle del Sig. Mcfier dsl 3763  81 
~ 7 7 ~ :  trova che i n  queRi dicci a m i  a Parigi le pioggie di giorno fiirooo 
~ 3 ~ 4 ,  quelle di natte 740. Scmbra cib provenire , o Jalla niaggior elet- 
tricitii ne1 giorno, o piuttoRo dalla rnaggior evaporaziono , ed anche dal 
maggior calore, clie dirada l’aria ; Is qual cagione ultima potrk Cpiegara 
anclie il rifultato kguente.  

die 
aelle ore delfa mattina; cib ch’8 conf‘ermaro da D. Aritonia d’ Ulloa , il 
quale ne1 fuo viaggio at Pcrb attcfta; chs a Qnito , emendo le mattine 
tranquille e ferene , le fere fono per regola t u c k  inondate da iiioggie pro- 
cellore. In fatti due o tre ore dopo if mezzo& t i  h a  il rnaggior calore 
deih giornara : I’aria diradata lafcia caderc, e coadunarfi i vapori , d’ 011- 
de IC pioggie e i teniporali 

3.O Ma in qucrto*paefe cib ftlccede piit a v a n t i  i l  So1Rir;io d’ERate ,chc 
dopo > fpceiahenze in A p r h  ed in Maggio ; perch6 durano ancora le not- 
ti frefche, e fi richiedono piiL ore per rircaldare l’aria : dopo del SolAi- 
zio, anche IC notti fono tepide; e il frcfco iffefi) della martina coopcra o 
condenrdre i vapori ; quindi i teiitporali della martin3 nei tncG di Lvglio8, 
AgoRo e Setteinbre , .prevalendo perb fempre le ore Pomeridianc ,<?in ‘par- 
ticohre. per li  tdrbinr . 

+* In  generde , Gccome s’C divifo fificamenre 1’ anna in 8 Ragiopi 
( ‘P. 1. Art. 2 . )  , ed una hnazionr! in 8 articoli , cos\ deven dividerc in 
8 parti il giornn, tanto Solare, che Lunare . Le quattro par,ti principdi 
fi prendona dalw levars, tratii~ntare , e  paR*ap,gip per il Meridian0 di fopra , 
e di fotm, dell’uno e dell’altro Luininare : le altre quattro parti fubaftw- 
# p i ,  e, i n  vero mew nfiervabilir , fono alla metk delle quattro .prime ri- 
Ymzrc.cabiti per li nioti del Barometro , come a Terra ,ovt li trova i f  meCio 
c4or del giorno, .Nonu, ove cide A masisno grrrdg di cslda, ec., 2 i  I ,  

3.O Pih frequentemente piove nelfe ore delfa fcra , dopo mezzodl 

I .* spec- 
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3.8  SperCo le pioggie, ed i venti cominciano o finifcono la tnattiiia 

Ia cera, a1 ineztod\ , alla rnrtza notte ; e delle altcrazioni fi fcorgeranno 
a mezzo cammino Era queffe ore , negli Articoli detti di Temn , No- 
na,  ec. . 

6.” Ma Gngolarinente devefi aver riguardo a1 Ievare, e tramontar deIIa 
Luna,  e a1 T w  paKaggio per i l  Metidiano di fopra e di fotto o per 
meglio dire, alle ore del voltav cirll’acqua , .quqpdo la iiiarea coinincia a 
crefcere, o calare, il che anticipa un poco 1 detti punti , come ibbiatno 
mohrato nell’ Arcicolo del FluITo e Rifull‘o. Queh 2 una regola fondatif- 
fiina: io 1’ho verificata, e la verifico ogni giorno per IC pioggie , e per li 
venti per il Ioro principiare non meno, che pe’r il  fitiire. Anchc i terre- 
moti palono gcneralinente affectarc certc ore. Percib, eKendo notizia uti- 
lifima per li Viaggi , per le Qperarioni , ec. iiel Giorrzale A)?romrteorologkq 
ad u h  del popolo ,che ho Ia pazienza di dar t  ogni anno (dopo il ~ 7 7 2 . 1  
pongo giorno per giotno l’ora del Levare , e del tramonrar della Luna , 
che krve anche per lapere quante e qudi ore ij avranno di chiaro di 
L u n a ,  ec. 

7.0 S ’ 8  offervato a Venezia , che nelle ore ’del crelcer dell’acqua , o 
del Flurib i temporali durano cii pili, t fono pih pericoloG ; quando ca- 
lando l’acqua, I’aria infieme e le A ~ U V O ~  vanno gih ne1 mare a lecon- 
da c fi fciolgono. 

A R T I C O L O  VI. 

llri Terremoci , e dell’ Acque Profeticbe e 

Giuochi tragici, che iI fuoco clettrico efercita ncll’ Atiiiosfera ,, li fa I egualinente, o peggio , ne’ tuoglii fatterranei , quando i v i  comincia a 
sbilanciarfi e preparitfi all’ ertizioni . Devono anche fotrerra i corpi roprab- 
bondanti di fuoco clettrico, c m c  i zolforofi , i bituininofi , per cagioni or- 
dinirie,  o eftraordinarie fofiegati tra Ioro , per via delle vcne di acqua 
trainandarne nellc caverne , e quindi produrre i terrernoti , le ukite  eff ram 
ordinarie de’fonti, i rumori , i tiioni , i fulrnini , in una parol2 i tempo- 
rali lotterranei , de’ quali nel ptirno articolo fi fono addotti efempj . 

Vi r h o  certe Acque , o Fontanc profetisht , cas\ dctte, ptrcld COI low 
fgorgare itnprovvifo annunziano i vicini catnbiamenti di tempo ed anche 
IC procelle . MoIti di quefii Fonti e Laghi enuiiiera coll’ iminortile Vallif- 
nieri i l  P. Deccaris nelIe rue Letterc . Io ne aggiutigerb due di mia CQ- 
gniizione perch5 not1 lontaai dal luogo della mia  ndcita , e non nomina* 
ti I che io fapp ia ,  dagli Srrictori i) Uno 4 nelle, colline Vieentine due mi- 
glia in circa diflante da Mntoflica vcrfo Maefkr9,’pOCO lungi datla Chiera 
Yzrrocchialo di Molvena, chiarnato dagli Abitanti il Bifoccio perch* ip 
fatti abbraccia due follti. Quando il  tempo fi Upone  alla pioggia , anchc 
dopo lunghe ficcitb , sbocca sll’iinprovviro qtieflo fonte, anche rimafo feC- 

co ? 
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C G ~  rieinpiendo un buon canale di acqua torbidifima , la qhale con gran 
rumore fi precipita nella valle vicina . Gli abitanti ne attehdono preffo 
pioggir . L’ altro t un pozzo profondo ne1 piano ,diRante due miglia. in- 
circa dal prirno, verro ORro preNo l a  Chiefa Parrocchiale di Wflarafpa , 
neffa corte delf’ottiino mio Amico Sig. Giukppe Pigari , Cirtadino Victh- 
tino. QieIto pclzzo prdlo alle mutaaioni di tempo, bolle , e fa un romo- 
re cos\ ’grade ,  che gli abitanti del paere fe ne fpAventano . Cos\ fan’Bo 
rnolti Laghi nella Svizzera , tiferiti dalfo Scheuchzero. I n  Ativole , vil- 
laggio fottn AColo Trivigiano, v’l! un pozxo  di C& Zon, che a1 muover 
del tempo fa u n  romore terribile: lotto queite ville paKa i l  Sile , la cui 
acqua talora fi a h a ,  e fa degti kherzi ,come il fiuine fotterraneo di Mo- 
dona Queffe eruzioni d’ acque fono finiili ai gonfiaaienti del mare , e de’ 
laghi che annunziaao Temporali e Terretnoti c prodotti dallo Rcffo prin- 
cipio del fuoco elcttrico, che Iotta per ifpiegarfi nell’ Attnnsfeta . 

Sembrano le meteere affetetcare i luoghi rnontagnoii ; e cib non fool0 per 
il fir0 ifofato, per la figura acuminata, per la fuperfizie afpra , per l’aria 
pih fottile , e perb meno refiffenre a1 fuoco medehno ; ma fpezialtnentc 
per eilire rerbatoj de‘corpi rolforofi e Calini , p d  de’ inctalli , poi delle ac- 
que: corpi tutti fingolarmente efettrici , o come originarj , o come defe- 
renti . Percib a giudicare del Tempo ,conviene particolnrmente riguardare 
i monti, m a  cib fpczialrnentc influifce fiill’oriizione de’villcani , e de’Tcr- 
rernoti. Sembrino queffi tanti colpi replicati dcll’efperienza di Leide , o 
come il Sig. Mzrcii. Poleni la chiamava I’Ejj~erimento tremerrdo . Speffo 
accotnpagnati vengong i Terrcmoti da tuoni cla fi l lmini , e da procelte in 
aria.  Ma jl piir norabife 6, che fembrano infierire i l  pib fovente Tulle co- 
ffe montuore c petrofe dei mari e dei laghi , non dirb perch4 anche qui 
entri la caraffa d’acqua, con cui fi fa I’efperienza del treinito 5 ma per- 
ch* i venti , o le alte maree , tracnandano dell’acqtia netk vene e nei 
canali fotterracei, Ia qual acqui , o ferve d i  veicolo e fomite a1 fuoco 
elettrico, o di a m ;  o accende e rnerte in fermentazione d e  marerie in- 
fiammabiii, come fi fa bagnando la cake viva , o pure”, come nei rent i  
artifiziali delle farnaci , cadendo porta nuov’aria, e produce i venti fot- 
terranei motivi o compagni de’ Terrcmoti. 

Quanto ai Terremoti delle rnoatagne foncane daf mare , bifogna riflet- 
tefe , che i monti fono fcolatoj e riferbatoj delle acque piovanc , o fufe 
dalle nevi, e fono i n  oltre kdc di minere,di piriti, e d’altrc materie in- 
’fiatnmabili . 

I1 fu Sig. Bouguer nelIa fua Relaziane del Viaggio aI Peth A t .  3. par- 
Ja inolto dei Terremoti ,  che fono farniliari in quelle contrade. Lafcia in 
dubbio , ci6 che pretende un autorc di que! Paefe, chc i Terrcinoti ab- 
biono cerfe ore tragiche e ’marcate , che fono quelle detla balTa inarea: 
a1l’:oppoRo il. Sig. Chanvalon ne1 Viaggia alla Martinical nota molti Ter- 
r c h t i  occorfi ncll’ or$ dell’ alta marea : e il Terremoto cIIe diff ruffe Lima 
‘li 28 OttObre I 746, arrivb alfe tte defIa mattlna ,ora della pima acqua. 
Confer2 per aftro il Sig. Bouguer ,che i Terrernoti fono ivi  pili frequenti 
dopo I’ Equinozjo di Autunno, cio6 dopo IC alte maree , le pioggie e le 

pro- 
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procelle equinoziali ( come in generale anche in queiti Cliini noltri). Dal 
clac G pub conchiudere i n  panando quello , c;he G P wcennato altrove , 
ciae anche queff i fenomeni poKono overe dipendcnza dalle cagioni colmi- 
che , dall'azione de! Sole, e in particolar della Luna. 

Non To poi le fia fatto, o che'folarnente G oITcrvi per gli effetti lut- 
riiofi , che i Terremoti lernbrano infierire fotro le popolate CitrA , partico- 
larmente Gtuate alle rive petrore del mare.  Se cib fo0k vero , farebbe 
tin efempio, non diro col Sig. Roulleau dei pcrniciofi effetti dclla locieti , 
(che  in fatti le non FolTtro le cafe,  non perirebbzro tantc rnigliaja di per- 
{one fotto IC rovine dei Terreinoti ), ma certo fawbbc un cfeinpio di qutl-  
lo , clie pub I'opera ukiana ne1 cambiare la natura,  e ne1 dar occafione 
a fenoineni maravigliofr . Poich4, fe i Terremoti foKcro afihti  particolar- 
mente alle Citth numerofe, cib non, potrebbe avvcni re  , fe non perchi! i 
laltricati delle firade, e delle cafe ,  e gli ko!i untuoii , cra% e fecciofi che 
produce Una gran pnpolazione , fi opponeNero all' ilfcita del fuoco elettri- 
CQ terreflre; i l  quale percif, rirlchiuTo deritro, e loetatido cogli aI t r i  cerre- 
ni efflurj fcuoteni il terreiio fovfanarite .* Di fatto i Itloghi paludoG lion 
fogliono eRer molto foggetti a' Terrcmuti  , perch2 iv i  tiell' acqiia , nell' er- 
be,  nelle piance, t row un fentiero libeto i I  fuoco elettrico da i'aricarfi . 

Una Citti, clie fore fondata [ti pilafiri, e volti, con opportuni fpira- 
g!! :"F$rebbe forfe iminunc cia' Terreinoti . Venezia forfe va rneno efpolta a 
qucffi' dif$firi, per le acque , e pet i inolti Icgnaini inipiegati nei fonda- 
nent i :  ,Mi paTe d'aver letto, che il Tempio di Diana d' Efero, i l  qualc 
fabbricato f u l '  ColIe fpeffo rovinava per l i  Terreinoti , ruggerito dxgli Ora- 
coli di fabbricar\o a1 baKo in rerren mollc, non mi fovvien bene re anche 
con un groffo Arato di lana lotto i fondaihenti , reRare poi libcro da 
quefle rovinc.. 

Quefio,i! cacto: la*Citti di UJine Capitlzlc del Frinli , come atteffd i! 
beneinerito Citcadino di e r a  Sig. Antonio Zanon ( Lett. Tom 7. PUR. 136. ) , 
ha quattro profoiidifimi pozzi cd anticliifiimi , ed altri fornici , ineiiiorati 
ancora dall' Ifforico Pallsdio , ed efaiiiinati con ciira dal Montanari ( Aifuof. 
ccrcvifitif) , I  i qudi  per antica trodizione fono i ta t i  fatt i  in ternpi , ne'qua- 
li quella 'Pfovlncia era frcquentemente flagdlata cia' Terreinoti , per dare 
sfogo a'venti  roottcrranei , il chc fcinbra aver fortito buon effetto. Ui fat- 
ro ne'giorni del fuucitifiimo Terreinoto di Lisbona , da uno di qucfli pozzi 
ufciva L'arin con iltraordinaria videnza ; e dagli fpiragli di qiiello, di S. 
Crifioforo fi vedeva fpinta I'acqua all'incii in forma di pioggia ; lo che 
per altro accade anche i n  tempi rciroccali j e iI Montanari atrefla d' aver 
rrovata quell' q u a  pregna d' aria , dalla q u d e  purgaia , fi t rovavt  poi 
del10 Relfo pefo e natura chc l'acqua della Roggia vicina ( ' ) ( * ' ) . 

D d  AR- 
- 

( * ) I figni &' Terrcmorf, da anticlii e d.z inoderni Auroti regifirati, fono quefii : In- 
tumefccuza dcl mare fcnta vctlt i  ; caliginc ne1 sole ; trlor caligina puzzoleiitc 1 p n  freddo t 
w yran caldo con bonnccia j \1na firifcia di forti1 nube in ciel Fcrcno rl p r i w f p i o  ,dclla nor: 
10 j I' acqur torbida de' pozzi con odor di  d f o  j gli augclli J e gli o n i u d  partdl ; r61ef1 

lor. 
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A R T I C O L O  VIL 

Segni delle mtltaxioni di t m p o ,  cbc dd il So le .  

U e R a  materia dei Pronoflici fu molto confiderata dagli antichi , e ne 
TeofraiZo , Pli- Icrjflero ex profeflb i inaggiori Filorofi, AriIlotele 

nio, 
Q 
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nio, otrre i l'oeti Filoiofi ; ed 1 in  fatti u i ~  oggctto utilifiino e curiofir- 
Gino dclla Fifica 6 e: fi vcqgono qucffi fegni raccolti con cura,  particolar- 
merite dagli Scritcori di Nnutica , come verificati Ra lunga ofrervazione . 
Canvien conferare cht i Marinari, i Contadini, i P ~ f i o r i ,  avendo occa- 
eone di vedere il Cielo, ed intcrcIl'e di ofGrvarlo , rono in iflato di co- 
nofcere , e prcdire i cainbiaiiienti di tempo ineglio de' Filofofi . I1 Fitico per 
tanto,  dati i facti , devc cer'care di rcnderne ragione . Per coinpinirnto 
dunque di quccto Saggio idle rnurazioni tli tcnrpo , ho voliito i n  queita 
Terza Parte fare una raccolta kielca di que& PronoItici , procurando d'in- 
trodurvi il  furnc della Fifica e delle congliietture ragionevoli , fin d o ~ c  
s' eitentle In inia rcarfa cognitione . 

I n  generale 'quelti legni t u t t i  ne1 Cielo, negli animali , negli altri cor- 
pi , nakono  dall'inCorgere , o dileguarfi i vapori , dalla crelciuta o fcema- 
t a  trafpirazione de'corpi, principalinente dal gigco del fuoco eletrrico , e 
tutto cib tiene ai punti della Luna .  

Gih fon efpolti , oltre gl' indizj del Barometro , i fenonicni de' tempi che 
nppariicono iielle nilvole; pafkrno ora ad altri oggetti del Cielo;ove pri- 
ma t prcfentano IC apgarenze ne1 Sole , defcritte a inaraviglia con altri 
fegni da Virgilio ne1 1. delle Georgiche . Poffiamo dividere in due c la f i  
y e A i  fegni; cioZ del cattivo tempo, e de1 buon tempo. 

Dd 2 I 

-- I O  Sett. h. 1 7 f .  piccola fcoffa. U. Q: -- 17 Nov. h. r6 piccola fco[r3 . -- 11. h i .  8 1 .  det to  yiccole li'offe. 
2 7 8 1  ? Gen.  11. I). f c o r a .  N L. 

-- 3 ~ g . 0 ~ .  h, zo +. fcoffr gaglistdo. -- 4 detto, 11. 5 #, n. i: pih forte PL. q. 
3 1  detto, Icggcra. 

7-@ Mar. h. 7. n. f. U. Q. Auk 
7 Sett. 11. 7. 11. f. N L. 
a Nov. 11. 8 .  9. N L. Pctig. 
I Mag. h. S O .  fCOff3 dubbiofa. 

3 0  detro 9 h. a * *  9. P L. 
3 0 Sctt. h e  9 ) .  dopptr I'O(F1. P t. 

--* I Nov. 11. 4. f'coffa . P L. q. 
r 7 t s  1 9  Ludlio, h. S. 11. r. PL. 
-.- 1 6  Dec. h. 11. koKa gayliarda. N L ,  
1786  6 Aprilc, 11. 6. 
II- 

17.87 16 Luglio , h. 14 +. , NL. -- rg-10  NOV. In nottc .  U. Q. -- [-a. DCC. 3 piccole fc0fl.e. 
1 7 8 8  1 1  Ottobrk, h. I &  #,fioffa f0r tc .P i .q .  

Dcc. h. 9 .  fco(rc j. da R lmini N L.q. 

-- * I  dectoy 11. 4 a.  11. I: rconi  grandc.  
rerig. U. Q. 

17 $9 3 x Mar. 11. 1 3 ,  fcoffa furtc. Bor. V. Q.,  

( ** ) Per lettera del dotto giovinc Gentiluomo Sig. Carlo dc nubcis Udinefc,  fcppi chc 
l a  fera del profitno ~9 Marzo r 7 8 4 .  ulle OIC ~ 8 ,  ltaliaiie d a  t re  di  q w R i  pozzi coniincih 
a rptigionarfi molt' 3113, anzi un vero vcnto coli romorc cd impcio tale, clie rirpingerr in 
su corpi d i  trc libbre di p e h  gettativi dcnrro: il Barometto era dircelb nun ( o h  1 UdinC, 

, ma da  per tut to ,  cd i l  Terrnomctro crcfiiuto fcnfibilmcrrc I kgu\ la  notte una gran burrafca, 
c S'  a creduro rentire una fcoffa d i  terrciqoto , non Colo a Udina,  ma anche a CaRcl Fran- 
co net Trrvi@nO, chc mi fu annunciato 11 giornb dopo . Pare quindi chc tanto k b u m -  
fche dell' atmOSfCra, chc IC concufioni terrene abbiano una Cagion comune, ch' & uno fVi- 
Iuppo d' rrir c di efalasioni a mcfcolata at fuoco Elettrico. 

-- 7 Nov. 11. 9'. 11. f. U. Q. Apog. 
1 7 y 3  1 1  Dcc. 11. g. Icggere TcoKc. Eq Afc. 
I 7 9 4  6'7 Giugno , h . 5 .  6. due fcoffe P.Q,Ape -- 14. I I .  Nov. 11. 9 .  fcoffa con furiofo Ven- 

1795 19 Mar. 11. tn .  rcolih dub, NL. 
, 7 9 6  r 8 - r 9  Gene 1,. ,, q,  p L .  -- z Pcbr. 11. r f .  con rocc lh .  Apop. 
-3 s a  Ott. 11. I I. due rco& violence. Pcrig. 1, 

t o .  U. Q.. 
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I fegni del cattivo tempo ne1 Sole fono : 
r .  Se if Sole ne1 levare tramanda avanti dei raggi. 

2. Se levando fi dirnoitra r ib grande de! rolito, o ruolto * o d e .  
3.  Se Leva roKo, e quafi polverofo , con treirrore confufo ne1 difco ; 

4. Se nafcr con raggi fpezzati e pallidi, o con nuvole ofcure, e nere 

50 ’% nafce patlido, c fenu lume. 
6. Sc dopo n a t o ,  fi nafconde-. 
Sono tutti qt.lefii S;zgni d i  pioggia o di teinpeffa ; percht tutti fono in- 

dizj di v a p o r i ,  ed aliti giofli e denfi, e in  parte agitati dal fuoco elettri- 
c o ,  che cerca t’arft de’ferrtieri per I’ Atmosfera . 

7, Se I! Sole trainorita , come il volgo dice, in facco, ciot dentro g rd -  
fe nuvole, licchP ,non fi vcgga arrivatu all’ orizzontc , dopo Itagione bUo- 
na , i l  tempo %fi vu01 rompere. 

8. Se tramonta affai ronb, fe pallido , fe con varj ofcuri colori fe 
nebbiofo, fe con cerchj interi , 9 fpezzati, (e con raggi vibrati , cc. mi- 
naccia pioggia , o vento,  per la medefitna raglonc de’vapori forgenti , CD 

gi8 forti, c ingroffati nell‘ Atrnosfera. 
All’oppoffo Segni di Gnon tempo laranno : fe i t  Sole nafce o tramonta 

chiaro, p r o ,  e lucente;  fe mentre leva , le nuvole fi allargano, e van- 
no a Ponente;  le dopo i! cattivo t~:nipo,Cf fa vederc la fera trqmontan- 
do ;  o anche  k la parre del Cielo a Ponente fi 1noilr.i roCl‘a. 

Perch6 t u t t i  queRi fono indizj o di vapori Ccaifi , fparli, at tenuat i ,  o 
che Lbno per difziparfi le nuvole. E qui non difpiaccia die fi dicn URB 
parola dei varj colori , che prefenta ii Cielo. 

Si f a ,  che la Iuce i? compoffa di fettc raggi diverlamente colorati , i 
quali hanno diverfa forza &i rifraagerii , paffando per mepi  di diver& 
denfit: ; pih rifrangitili Ion0 j $I deboli, i violetti e vicini i all’oppoflo i 
rofii e gialli , come PiL for t i ,  fono trieno rifrangibiti , ed anche meno ri- 
Elefibili. fi’ Alfejo difcefo ne1 fondo de! inare i n  una Carnpana urinatoria, 
ammefl’o un raggio del Sole fopra la mano, la vide rofea , mcntre l’acqua 
marina gti appariva di color verdc. Cib vuol dire , che i raggi di color 
verde coi pih deboli fono riflefi dall’acqua del mare ( pih denfa della co- 
mune,  che Iafcia pamar tutti i raggi ) , e lafciava pafare i ro f i  , come 
pib forti, che iriiprontavano fu!Ja inano il color roreo. 

Quando i f  Sole * alta vicino ad effo fi vcde il Cielo quafi giallo , 
percht la Iuce dovendo traverfare ineno fpazio d’aria paffano tutti i rag- 
gi anchc pih deboli , i quali modificano un  poco di color roKo. Quando il 
Sole C appreKo l’oritzonte davendo la luce traverfare i l  doppio d’ aria,  
pariano foli , o in rnaggior copia i riggi piic forti , cioh i r@i c i giatli , 
e quindi i i  colore pih roRo del Ciclo da quella parte , in confront0 del 
r C b .  

I1 color bianchiccio del Cielo, copcrtp da tin vel0 di caligine in temps 
fiabile , indica un grin nuincro di vapori attenuatifimi ,che riflertono ogni 
Carte di raggi poicht la miAura di tutti i colori fa il bionco . !k quefti 

Y I- 

*- - 

moico pih, fe la roffezza Cari ofcura , nera , pioriibini. 

Zquarciate , ccnciofe; indto peggio le di varj colori. 
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vayori fono crafi e confiifi, nafce i I  nuvolo, cio4 difetto di Iuce e h n -  
do \a  Iuce intercetta , e rimandandola al difopia delle nuvole. 
Come i l  vetro peRo in polvere , e la fpiull1a dell’acqm , cod le bolle 

d4,vapdri percib detti ora Vtfcicoluyi , cii vnria grandezzri , TpdIe ,  m a  di- 
fordinate i n  una nuvola riflrttendo ogni forte di raggi efibircono il color 
bianco ; e tali fi veggono le nuvole dall’alto delle montagne, come tanti 
veli di cotone a f9rma di onde,  e talota anche da terra,  alle parri ‘op- 
pofle, o difcoEtc dal Sole. 

Quando i vapori fpno fcarfi nell’ Atmcsfera , coiiie dopo le pioggie , ap- 
parifce il Ciclo d’un bel color cilefiro pili o ineiio carico ; perch? trapafla- 
no i colori anche pih deboli, come fono i turchini e i violetti , e quefli 
poi anclie fi riflettono +le particelle dell’aria ffeffa, mentre i raggi rof- 
fi , e pih forti oltrepamano, e varno fuori dell’ httnosfera. Anzi un Tur -  
thinone carico ne1 Cielo , indicando foinins rarith e leggerezza d’aria , per 
tal motivo non 4 lontano da indicare pioggia. 

Siccotne i groa  e fpeG globi di vapori intsrcettando la luce fanno il 
nuvolo, cos1 atteniiandofi e diradandofi Iafciano pariare i raggi pih forti , 
ciot i rofli: e quindi il rnffo nella kra indica ferenith: motto pib, fe ap- 
parifcano i coluri violetti, o turcliini. 

QueRa Teor ia ,  oltre I’ottica di Newton che ne flu il creatote, fi pub 
vedere egregiainente fpiegata ndle Nore , die i I  preitantifliino 1’. Bofco- 
victi pore a t  qiimtn libro del  f ir0  clegante Poema Latino degli Ecclifi , 
fpiegando que1 Color rotiigno chc fi vede nelh Luna EccliflAata 

A R T I C O L O  VfIFC, 

di cattivo tentpo Jono: 
e la Luna ntiova a v i i  le coma ofcurc , groKe , e nral terminate;  

Se apparirk con cerchi intorno torbicii , negri , vefdaflri ; e inolto peggio , 
fe faranno fpezzati e laceri. Se i primi Tono fegni di pioggia , queffo d 
kgno di v o n t i ,  e di procclle, hen  cognito a’nivigaati .  

Se nlette Area,  o Alone, cio& cerchio tianco e rdllo,  dh vento: 
La Luna toWa proinette vento; 1 %  h n a  palticia, pioggia . 
~ q n o  Ai brcon tempo 4 la Luha pura e lucida,  fpczialinente nuova 3 0 

v e r b  j l  Plenilunio: poicld isldlca purita d‘ aria E 

queno non breve. 
MoIti giorni delIa Luna. fono marcati quafi critici , e  tino le ore iRefc-: 

II dottifitno P. Declia~ks ( De ttuuig. 1. I .  ) dP quefia regola : fi noti il 
vento, CIIC rpira tre ore i n  circa dopa i t  Novilunio; fe que00 leguitx fi- 

CFPO la regola : cio&‘il. Yento c1.1 I’lenittlnio hguitando per rre giorni 9 d ie  
V U O ~  4, @J ai 1,8 della Luna, regnerk fino li 2 7  , cio& fino vcrfo il fi- 
t i e .  Se qualche vent0  G frsppone , queffi dne vcnti foffierznno a v k n -  

e pt.Vcii3 biton tetllpo 

I no a! terzo giorno, dtiieti fino tluodeciinn . Ne1 PleniIiinio torna 

da 
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dn , dominando qnello del tcrzo giorno. I1 dotto Baglivi nelle fue Diflcr- 
razioiii d i  una regola rttnile. 

T u t t o  cib C prefo dagli antichi , da Plinio , e da Tolomeo nominata- 
mente ,  i quali dividono turta una Lunazione in Otto articoli ,dividendo, 
come abbiamo fatto noi, q y d f i  per rneti i quattro Quarti . Kiconofcono 
prima fa inafirna forza nei N,Jvilunj e ne! Plenilunj; poiche cos\ 4 det- 
tat0 dalln cofiante onervazione. Per indidio poi delle inutazioni ,pendono 
il term qiorno, tanto ch? precede, quanto che fegrie , e i I  Novilunio , e 
il Plenilunio. DiconQ dunque, clie fi of’lervi nell’ora del’Ngvilunio o de1 
l’lenilunio i I  vent0 che fpira; poicht! fe perrevera fino al terzo giorno , 
dureri fino al term giorno avanti i l  Toiido; e fe un vento fpira ne1 Ton- 
do,  e dura tre giorni, durerh fino al t e rm d\ avanti la Luna nuova; fe 
un altro vento fi frapponc, non dura tre giorni. Lo neKo dicafi del re- 
reno,  o della piogcia * 

Tut to  cib fi riduce dl’offervazione del quarto giorno qualificaro da Vir- 
gilio per alltore o iirdice Certi$mo . E cib v tiol dire , cl7e fe ne1 terzo , quar- 
to ,  o quinto giorno ( in cui fuolc manifeffarfi I’ azione perturbatrice dell? 
Luna ( *  ) ,  ) I’ Ar nosfera prcndeta una cefta imprefione , queffa 2 pcr 
durare o tutta la Ltina, c) alineno rnezza ; avverrendo che I’imprefione 
della Sizigia feguente pub i i ianifcfiarfi  qiialche giorno avanti nrt qtlavtafe ; 
ne1 che fi vecle, che gIi antichi travvidcro confiifamente la verira fitca 
di qwl te  core, ne1 marcare i tre giorni legtienti, o precedenti. 

Ho vofuto verificare queRa regola del quarrto giorno ( s’intenda difcre- 
tamente,  ciot o i I  terzo, o il quarto,  o quinto ) nei Giornali del Sigr 
March. PoIeni j ed eccone i l  rifiiltato. 

Delle dodici Lune dell’ anno ’ 7 2 5  , O t t o  , cio0 quellc di Gennajo , 
Febbrajo , Marzo ( fereni ) Aprile ( pinvofo ) Giugno, A g o b ,  Settcm- 
bre, Dicembre ( afciiitti ) orervarono a bafianza la regola . Nrgli attri 
quattro mefi f a  regola tenne fino a1 Plenilunio: con che fi vedc doverfi 
effa dimezzare dal Novilunio a1 Plenilunio , e dal Plenilunio a1 Novi- 
Iunio. 

Ne1 1726 e b e  luogo la regola intera parimenti per orto rriefi, mezza 
nei quattro altri. E per non crear troppo tedio a1 lettote con una lunga 
enumerazione; nei 6 anni che ho efaminato , d d  I 7 3 5  fino a1 1730 , di  
74 Lune ,  appena quattro rompono la rcgola circonfcritta e dinrezzata; e ‘  
pih della ineti la confermano per tutto l’intcrn mere ; Gcchd non t da 
difprezzare. Cib vu01 dire,che quellr piega che prenderh il  tempo ai pri- 
rno quartale dopo la Luna nuova, durer‘a ordinariamente fino a1 fecondo 
quartale ; quaitro cik incirca avanti i l  Plenilunio; e COS\ dal term a1 
quarto ; qirindi i l  proverbio: quurta , qninta quahii , Iota luna lu l i s ,  /i de- 
cima f ~ e r i t  dqualii . 

A R- 

( * ) Al fur in mur j t a  qzhta  in povro: nntico proveibio de’ marinaj > e vnol are , 
che ne1 giorno che fa la Luna Don c’ h ordinariamente pericolo j ma clie pericolo v’  8 ntl 
rcrzo, quarto, quinto giorao, cioh nell’ o t t ~ n t :  o grrartrle . S’ 1 rcduto fopra iL cafo dcl 
Comodor Anfin. 



A R T I C Q L O  IX. 

t 

E le flelle perdono to fplendore fenzr apparir in Cielo nuvoli , & 

2. Se le Rclle appajono maggiori del folito, o pih fpcffe, h regno clie 
il tempo G cambia. 

Anticainente verlo li 2 5  di Giugno narceva 13 Canicola , cioC potevi 
queRa Stella vederfi la rnattina avanti il Sole, che fi chiama narcere Elia- 
co . Ora n a b  un inefe dopo ai 3 5  Luglio , ( effeiido avanzata pih d’ LID 
Segno per il inoto cognieo delle Fifre chc le fa progredire un grndo in 
70 anni poco piii , e I’inciero cerchio in 3 5  ,mille anni ) , e non t van0 
I’oflerrare in queiti giorni le qualir’a attribuite dagli zntichi a quelta riel- 
l a .  Dicafi lo Reffo del Soltione. Vi  8 rotto una ragione fiCca . Poich4 ino- 
Aradofi la Canicola ofcura e caliginora , dinotava copia di efalazbni e va- 
pori nell’ htmosfera , c per cib ltagione mal Lana fino all’ Autunno ; all’ op- 
poffo, fe appariva rXplendcnte e feretia. L’effo fervente del Snllione non 
2 che il curnulo del caldo eAivo 2 e perch8 ella fine di Luglio col colmo 
del cddo, e fiio declinare , comincia la Jkorzda parte dell’ Ellate , di que- 
i ta ,  dall’iinprefione che lakia la nuova, o piuna Luna vicina , G pub 
forinare il pronoflico. 

3 -  Stelle cadenti con frcqucnza Fono regno di vent0 : dicafi anche di 
pioggia , fe fi vuole: baffa cllc fia indirio , o di aliti copio$ , o di fuoco 
Atinosferica, che infolitaincnte fi a h a  dalla terra. 

4. Cod pure i fuochi f d t u i  , che per lo pi& apparifcono in tempo rotto 
e fciroccale . 

J. E i‘fuochi di S. Elmo in mare ,  che tninacciano fiwtuna. 

regno di procella. 

* 

’ 6: I baleni vcrfo 1’ Orizzonte fenza nuvolc , fcgnano bison tempo, e 
caldo . 

7. 1 baleni da Trrmontana , vent0 ; & I  rndzzodt , rento e pioggia; 
come anche le balena do varie yarti dell’Orizzontc. 

8. Se lampeggis e tuona , temporale : fe i tuoni fuperano i Iampi , 
vento ddla parte ove tuona 2 tna fc i Iainyi fono pih dei tuoni, indica- 
no pioggia. 

9. Tuoni  dell? fera,  teinpora1e: tuoni delta rnattina, vento : tuoni di 
mezzodl , pioggia . 

IO.  11 tuono , o rumore continuo, moitra turbine , o grave teiiiporale 
vicino ; e s’t! gih fpiegato. 

I I .  Arc0 celeRe veduto la rnattina, o verlo Ponente , indica pioggia : 
vedrito la (era, 11 trainontar del Sole, cioE verfo Levante proinette buon 
rctnpo 

x 2. L‘ Arc0 lnolto carico di colore, o doplio , o triplo, tnoffrando gr in  
dcnfith di v a p i  far8 fegno di pioggia; rnolto pii! Te replica lie1 giorno . 

J 3 .  Cli 
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I 3. Gli doni intorno del Sole, della L u n a ,  e delle Stclle, moftrano gi'a 

formate delle itille o vapori concreti, che feparano i colori , perb fegni 
fono di pioggia, fe non fia la, fera ne1 cader della rugiada , i cui vapo- 
ri concreti rono baG ; c percib fi dice: Ccvchio vicino pioggia lonfana . 

14. Quando la pioggia fumi , o cadendo nell'acqua forma b o k ,  4 fe- 
gno ,  che la pioggia farh Iunga e copiofa; perch2 indica nuova continua- 
ta evaporazione, e nuova ufcita del fuoco ekttrico , clie porta in alto i 
vapori . 

I 5 .  Le nebbic che cadono a l  baffo , e f~ fpargono Copra i campi,  indb  
c a m  buon ternpo, dopo le pioggie . 
16. Se dopo piccola pioggia , fi moffra una nebbia come fumo appreF 

To terra ,  C fegoo , che verri tnolta pioggia. 
1 7 .  Dopo tempo rotto , fe viene.una caligine , moftra il tempo acco- 

modato. 
I 8: M a  fe dopo tempo buGno viene caligine , e fi a h a ,  cioi! lafcia nu- 

volo , il tempo preffo fi rompe . 
19. Tue Caligbi, dice il  Proverbio' Veneziano , yam0 una pioggia : if 

Muffchembroechio lo conferma nella fua FiGca n. 320. 
20. Vedendofi PareIj, o doppj Soli in cielo, formanciofi queAe imma- 

gini , come ben avvisb I' Hugenio, in cilindretti di ghiaccio , FoichC na- 
fcono fempre dentro o prep0 L'lnverno, pronofficano neve, e freddo. 

21. L a m p  d'Inverno, regno di neve vicina, di vento,  o procella. . 
2.2. Le nuvole , fpezzate tn globi , die G dicono pecorcilc , indican0 yen- 

to , e ncll'Inverno neve. 
23.  L' Orizzonte tutto netto , iicuro indicio di buoii tempo , fe fenza 

vento , o con folo tramontano ; gli alrri vent i  prelto fporcauo I' Oriz- 
zon te . 

24. Se calmato nella notte qualclre vento frefco, fegue fiulfar de[% gicp 
no una forte brina, e che queita fubito fi le+ in> nebbia, querta tal neb- 
bia 4 peflifera per I i  corpi, e per le catvlpagnc; C regno infallibile di gga- 
ilarfi i l  tempo : La ncbbia /idla h i n a  , porta I' a q u a  ! ' a h a  rnattina : I !e 
brine dannofe fegucno eolfa Luna pieno in notti ferene d' Aprile , e di 
IVIaggio. 

2 5 .  II vento d'oRro e firocco (fuori delfa State in cui 2 annivcr[ario)' 
porta pioggia , lion a1 fuo corninciare , ma a! fuo finirc: AriRotile,, e 
I' efperienza . 

A R T l 1 C O L O  X. 

Li E(l'eri organici , e le macchine animali ,hanno  una tal compolizio- G ne di folidi e di fluidi, che un grado tale di tnoto coffituirce i I  lo- 
ro buono flatu, un grado a'ltcnto Ii fconccrta. Per eKe1.c i fluidi mobilif- 

Gmi 8 
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f i& !e fibre irritabiliflirnc , fentono facilineate le mutazioni dell’ aria am- 
biente, e n e  foffrono le iinprefioni , o clie varj il fuo pcfo , o la qiialibh, 
0 l’elaterio . ZI brio, il buon umore, 1’ a g i l i d  della perfona Ti fcorge ne- 
gli uomini- rani in un’ aria pura ed elaftica . All’oppolto I’ aria lcggiera , 
tiinid3 , torpidn , m t t e  il Ianguore ne1  cor;^^, e quindi nell’aniina . 

Le perfone delicate, inferine, Q vecchie , fentono affai piii prontarnente 
le nlutazioni di tempo delle perrone robulte. In generale ancora gli uoini- 
ni fcoRatifi dalla pura n a t u r a ,  haqno i fenrorj oqiifi , languidi, e floki ; 
0 diflratti in mille altii oggetti , non dilcernono le imprefioni dell’ a r i a ,  e 
fe per ricmpire con frivol0 intercalare ‘rlna viiota cohvcrfazione ne parla- 
M) , cib fanno feaza intender n ien te  n 4  delle cagioni , nZ dcgli effetti. 

M a  gli anitnali,  che conlcrvano i loro infitinti naturali , i lor0 organi 
pjh acuti, ne alterati dz pravc conluctndini, fentono prima di noi IC irn- 
prefioni , che fopra Ioro fa 1’ Atinosfera cangi‘ita , e ne d d n n o  kgni  ina- 
nifeffi. 

Poco s’intendeva in queili fegni, attrihuiti pcrcib a una cert,z divina- 
zione naturale, fino alla nrtova fcoperta cteI frioco elettrico animale . Qucl- 
lo fgorgando dalla terra,  e Fpandendofi nell’aria, d e w  invadere c fcuo- 
tere le delicate macchine di cui parlianio , ed i n  oltrc poitando feco in 
efle vapori , effiuvj , e fitiidi aeriforiiii di varie fpezie , deve affettarte 
diverfamentc ondc efcano in nuovi moti ,e fecondo clic la n w v a  imprel- 
fioi;e riefca Ioro grata , o  Inolefla, drano fegni di allegrmza o di tneRiiia , 
di I‘chiamazm o di filcnzio , di mom o di qtiiete conic ii:otnntlofi i l  t e m p  G 
fcorge qua(i in  tmte le lpezie degli animali , k n z a  ccccttuare gli Uornini . 

L’elettricifino poi aniinale ed in te rno ,  che probabilmcnte & I’ agente vi- 
talc,  e i t  grande Rtoincnto de’ inotj organici , dcvc efiere modificato tanto 
dnl fuoco elettrico eflerno onde : q u i l t  i nuova form e vigore , qrianro dzi 
vapori e dall’ iimido dell’ Atinosfrra , i l  qwle come grandc aflorbente o 
dcferentc dello iteffo fiioco, Io chiama fmri  , c ne fpoglia la macchina 
miinale. Quindi i l  languore ne’ rem14 fciroccali ed. umidi : ficcome I’ umi- 
d o ,  partato dentro gli organi, fpeziaIrtieiite fe altra volta oReii, o alme- 
no con nuova agitazione , praduce le doglie. 

Coinc proceda rutto queffo rndividnaincnte , cio2 con qnai niodi il fuo- 
co elettrico G Jelti,  conic gli n l i t i ,  c vapori altcrino gli aninidi ,  non co- 
nofcendo noi I’organifino tninuto delle par t i  pih foteili di cKc tnacchinr , 
non posamo I‘piegarlo: ma fi fcorge il iiiovcntc , e  la trnccia gencrale di 
quefii fenoineni . ’ Ecco per tanto i k g n i  popoIari delle tnutazioni di tem- 
p o ,  chc vengono, noli tanto dal Pocta Arato chc priino gli h a  raccolti , 
quanro dalla cornunc ofiirvazione , eccoli dico come fi prcfcntano nlla 
rinfufa . 

I. Le not tok,  che la k r a  cfcono da’nidi per tempo piii del folito , ia 
tnaggior 1lulnero , e rolano pi& Iontano i n  Gknzio , prefagifcono il le- 
guente gioi‘no fercno e calJo . Ma k entrano ride cafe , o ffrillano, 6- 
goificano catt ivo tempo. 

2. Civetta che garrifce iiel cnttivo tempo, annanzia fereno . 
3 .  Cornacchie clie gridano Ia iiinttina, Ggnificnna buon t e m p .  

EC 4, 11 
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4. I1 Corvo che grida tre o quattro volte allargando le ali e giocan- 

do nelfe foglie, dinota fereno. 
5 .  L e  Anitre, e le Oche che fvolazzano in  tempo fcreno , e  fi attiif- 

fano fpefl'o nell'acqua , o che volano , t gridano , fignificano pioggia e 
tempe R e . i 

6. Le Api , non fi allontanando molto da' loro alveari , pronoRicans 
pioggia ; e q u e h  vicina , fe ritornano a cafa avanti tempo. 

7. Se i Colombi ritornano tardi alia Colombaja , dinotano pioggla i 
giorni feguenti. 

.8. Le PaKere che garrikono aKai, e fi chiamano aflieme I dinotane 
pioggia e vento. 

9. Se i Galli , e le galline fi rivoIgono pib de1 folito nella polvere , 
fignificano pioggia ; come anche Ce cantano i CdLi la {era I e fuor di 
tempo. 

IO.  I Pavoni gridando la nottei:/l;;ntono la pioggia. 
. 11. Le Kondini volando rafopcqua, e toccandofa fpeNe volti? toll' ali 

e col petto, Ti credono indizio di cattivo tempo. , 
ZZ. Quando le tnofche .Con0 pih importune del folito ,il tempo fi rompc. 
1 3 .  Quando i niofciolini avanti il trarnotitar .del Sole fi unikono infie- 

me, e formano una colonna vorticofa , moitra.no buon tempo. 
14. Qyando gli Uccelli marittimi, ed aequatici fi ritirano ollo fpiaggia, 

o alle paludi, indican0 mutazione di tem;)o a e burrarche g r a d  . 
15. Le Grue volando in alto con filenzio, e con ordine , dinotano fe- 

reniti ; all'oppono fe vanno in difordine , o tornano addietro gridando, 
moRrano rento I 

I 6. I Delfini faltando per il mire tranquillo, dinotana vento da quell* 
parte, donde vengono. 

I 7. Le rane che gracchiano pih del lor0 folito ; 
18.  I rofpi chc ekono la Cera dalle loro tane in quantih; 
19. I vermi ufcendo fuori della terra, e gli fcorpioni fui muri; 
7.0. Le formichc, portando le tom uova fuori de' buchi ; 
ax. Le talpe, che rivolgono la terra piL del folito; 
za. Gli afrni crollando , e battendo 1' orccchie ; 
23, I porci rompendo le canne , e fcuotendo i manipoli; 
34. I ford , quando Aridono, e fi ritirano nelle cafe ; 
z 5 .  I cani rivofgendori per terra, c gratrandofi co' piedi davanti ; 
16. L e  Jncche guardando iu. alto, e odorando in certo modo 1' aria;  
27. Quando il bue G lecca il piede davanri ; 
38, @undo i buoi, e i cani fi corcano ful  deitro lato: tutti indizj di 

29.  Cos1 pure quando gli anitnati .Ti csngregano iniieme; 
30. Quando le capre , e le pecorc Cono pih ard2nti al pafcolo , e non 

3 1 .  Quando gli augelli ritornano tardi a1 nido a n n u ~ z i a n o  pioggia 

E forre ,altri fegni, noti fil popolo, e raccolti drgli fcrittori. 

pioggia . 

vogliono la f'eera itaccarfene ; 

Y k i n a  

Pa- 
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@arb. in fine un altro riflelib fopra i l  fhoco elettrico. Setiibra que& do- 

verfj vibrare pih copiofamente dal [iiczzo della T e r r a ,  o dall’ Equatore, 
ove la rotazione del (;lobo riefce pili rapida, i t  caloie pih grande, I’eva- 
porazione pikgopioh; e indi fpanderfi verfo i Poli; Q pure rifcendo dai 
Poli , come materia magnetic3 , tencte all’ Eqnatore , e come c ~ u e l l ~  di- 
rjge gli aghi delle buKole,cod la materia elcttrica le macchine degli ani- 
mali. Q\iando quelto fuoco e k e  in copia tnaggiore , allora & f o r k ,  ci)me. 
portano alcuni pronoltici ,chc i btioi , ed altri aniinali fi corcano colla fac- 
cia volcata verro quella parte , e  che le oche colle ali  aperte corrono vev- 
lo oRro. Anche d a l  fkiido del inare efcono torrenti di materia elertrica, 
doride nafcorro i movimenti dcll’acqna marina, e i gonfiamenti ,che prono- 
fticaiio le pioggic , e le procelle. Ecco perch4 i pefci guizzano, ed elcon 
fuori ; e perch4 gli augelli acquatici , lotto le inutazioni di tempo ,. fuggo- 
no alle r i v e ,  e dentro te r ra .  I vapoii promofi!, e aderenti alle pennc, 
ai pc l i  , alla cate deqli aniinah , fanno d i e  fi fcuotano nella polrere , o 
facciano al t r i  inoti : t provato, che I’elettricita accrefce 1’ evaporazione, c 
la trarpirazione ; qnindi 4 fo rk ,  che nei inoti di tempo, I’acqua de’ pozzi 
acquilta nn odore incfirico, diventa fiorcia e come vapida: anche il vino 
per& il fuo fpirito. Convien dlro che tutti i corpi , come pih volte ~ ’ 4  
detto, ,quando i l  rewyo 2 in mor0 ( cib che fuccede coi Punti Lunari ) 
ti trovino rlettrizzaci, In una fpezie di ruttore e di trafpirazione con ptr- 
dita della pili rottile loitanLa. All’oppoRo, quando il tempo rende at bel- 
IO, i [ *  vino , c I’acqua i i tef ls , acquiffta rnaggior v i  $’, f‘piriro e fapore. 

molche. L a a  iriilleltia di queflr , norabilmeiite importuna in ternpi fciroccdr 
c piovofi , proviene in oltre dal rifugiarfi’ che fanno dentro i cetti psK: 
cnlcto efferno, e per trovar alimento ne1 iudore de’ corpi noRri. 

Mdto  piii debhnoj  r i i en t i r f i  gli infetti, coin& le a I ,  le formiche , le . 
, 

I 

Altri SegrtP, 

A fiamrna dclfa I u c ~ r n a  fe fcintiIIa , o fa iI  fungo‘, mofira tempo, 
1 piovofo . Cos1 anche 

2 .  La fuligine che cade dai camini;  
3 .  Quando intorno le pentole 8 ’  vede accefa la+ fuligine come’ g r a d  di 

xniglio , poich8 queRi fono indizj di aria fciroccalc ed umida.. 
4. Le bragie pih arderti del,  ldieo, o die fenzn: vento hanno la fiam- 

ma agitata tnoflrano vento I) 
5 .  Lab fiamrna tranquilla, e diretta tnoitra rereno .- 

/ 6. Quando ti rente il luono delle campane Ra lung;, k regno di r e f ~ -  
to ,  o di mutazione di tempo; in CattivojapprerCo dis noi , fe s’ ode di 
verfo Levante ; in buono , le di .  verfo Ponente . 

7. I! rumore, muto de’ bofchi , <  il fufurro , fa fpiuina del’ mare i f ’  CoIor 

. 

8. Gli. 
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8. GIi odori buoni o cattivf, condenfati , fono regno di mutadone di 

tempo, perch& o gli effluvj efcono in tnaggior copia , che C indizio di 
elettricifmo crefcentc , Q non fono elevati dill’ aria , indizio che I’ Attno- 
sfera b torpida e leggiera. 

9.  Quando fenza veilto apparente fi muavono le tefe de’ ragni , e Ie 
foglie degtl alberi , 2 indizio di vento , e forre di pioggia perchi m o m  
firano efpirazioni gagliarde e fottili della terra. 

IO. Molco pih , quando fi formano turbinetti di foglie e di paglia da 
terra all’ alto . 

XI. La frequente Lutazione di vento con agitazione di nubi minaccia 
burrac‘ca . 

1%. L a  mancanza, o troppa copia di rugiada , moitrando grande eva- 
porazione pronofiica pioggia; cod la brina graffa a ch’C una ruggiada 
gela [a,. 

13. 11 [ale, i marmi i vctri, qualche giorno avanti la pioggia , s’ inu- 
in id i &on0 ; 

‘x4! 1,legni , 1;. porre , gli arnladj crefcono , 0 crepano ; 
, si. I calli, le cicatrki dolgono. 

Tut t i  quefii fono fegni di vapori acquei efalati della terra e condotoi 
fenza dubbio dal fuoco eleteico, che allora fpiccia in. maggior copia e pe- 
netra tutti i corpt; qulndi fono bagnate le pietre,  inzuppati i legni, e it 
fale fi fcioglie. Q[iando fi afcingano le Tpietre , C regno di buon tempo . 

r6.,.All’oppafto in tempo’ inSlinante alla pioggia G , v e k  diininuire 1’ ac- 
s u a  fie’ vari , e ne’,fonri ; perche P umido- vienc portato via dall’ effluenza 
del fuoco elcztrico. 

17.  E certamente mirabile t il ,  fenoineno , chc dopo grandifitne e lun- 
ghffimo pioggie, fi vede tal volta la terra qunfi afciutta, le Rrade f t m p  
fango, e le mani diventano aride; quefio 6 indizio di pioggia , che vu01 
continuare, perch8 8 regno che B continua, o Ir r‘innova abbondante I’u- 
k i t a  del fuoco elertrico che rialta id v a p r i  l’,urnido caduto. 

I 8. All’oppofio dopo qualche piccola pioggia ii fa talorn un grandifimo 
fango :‘ quefto t indizio di buon tehpo , ,perch$ dinota cctflare L’evapora- 
zione . Pictre aJciutte , e terra tlmida, buon tempo : terra afcifitta, e yic- 
$re Icmidc, pioggia. ---. 

lono pih gagliardi ,< c piti 
continui di quelli, cke principiano di notte. I venti che cambinno a fc- 

el giro del Sole , ‘ fono regolari , e percib buoni ; all’oppolto quelli 
biano contro it mot0 del Sole, come irrcgolari , fono fofpetei . 

BO. I1 tempo  COS^ buono , come cattivo che fi fa di notte poco dura ; 
c generalmente le notti bno meiio ventofe del giorno, come meno piovo- 
fe: ‘Sercn di  nottc, e nuvole Jpzzate, non durano. 

z r.  Bora Jhtcntrionale non arriva a1 terzo giorno : Proverbio Veneziano ; 
w e  per Bora s’intende un venro burrarcpro di Greco, 

z t ;  Ghiaccio di venti orientali, ne1 iuo ptincipio fignifica dover  molt^ 
durarc it freddo,, come fu nell’anno 1770~ 

23. Se tuona in Dicembre , ii pa6 afpcttatc ancara tempo buono c 
tcmpcta to. ~ 4 .  Quarag 

\ 

19. I venti che incominciano di giorno 
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24. Quando tuona per tempo i n  Priinavera , nranti  che gli alberi ab- 
bido le foglie, fempre fi deve idpettare un rieorno di fwddo. 

3 5 .  Se non Ti caiirbia il yento, non (i caiiibia il teinpo . 
Queiti apprenL poco lono i fegni delle mutazioni d’ aria ; it2 non mi 

faccio inallevadore di tutti. Plutarco ne1 Problema , ove G dirnanda , per- 
ch* i l  Caval10 , ch@ & fuggito dal Lupo, riefca pih veloce , rifponde: for- 
fe perch6 cor. un atto folo , ilia forte , h a  acquiitato 1’ abito della velociti: 
tutfe perctie era nato agile e ve~oce: forre finalmcnte perch8 non 2 vero 
nientc . Dubito, clie quefl’ ultima rifpolta pon’a farfi a qualchc pronoltico 
volgare d&l tempo Per efempio fi trova fcritto , clie quando d a l  frtrcto 
della querciq G genera una moka ,4 prefagio d’anno fertile ;che fe n’efcc 
un ragno, 2 regno 8 anno pcitilenziale ; fe G cliiede i I  perch2 , G pstra 
ben rifpondere, iwchd non I! vero niente. Lo ffeiro quafi vorrei dire di 
niolti dctti popofsri fipra ccrti giorni critici de’inefi; ma anche fi clcvono 

, rifpettarc i proverbj popolari , talor fondati in oOkvnzione, e in ragione. 
Per efempio ii dice ,the {e piove il giorno di Santa Crocc , 3 di Maggio , 
o il giorno di S. Giorgio, 23 Apri[e , 0 l i  I 5 Giugno , fefia di S. Vito ,ec. 
ne1 p jmo  cdlo fi perdono le noci , ne1 recondo i fichi ne1 terzo I’uva: 
cio pub elrer vero in  qualche fenlo , intendendo uno fpazio di giornj all’ 
intoyno ., poich8 ta pioggia in tcinpo CIie [e piante fiorifcono , e lono per 
legare,  mix fipprenb ne; derti giorni rifpcttivamente lava loro la 
polvere fecondanre, e perci6 rende fiepiti i fiori. 

aIIe &?utnze delle flugioni, fi polrono of- 
ferrare quefli lcerli : 

Se la terra , c 1’ aria. abbbnda d’ inletti , verrni , ragni,  locultc , cC. ; fe 
’€a doce ha piti foglie che frutti; re v ’ 2  grbnde abbondanaa J i  fave , di 
ftutti , di pefci; fe 12 l)rimavera, e Ia Statc fono troppo umide ; fe IC 
brine, Ie riebbie, o 10 rugiade vengono fuori di t tmpo ; l’annata r i c h  
fierile. Gli appni f‘eegni dinotano fertilitb . 

q ‘AQ& gli anitnali fernbrano profentire fa fcrtilita, o la fierili<a . Si di- 
ce ,  chr quando gli ucce\Ii a lctliere larciano i bolchi , e l’ifole , c fi riti- 
ran‘a a’caitipi, a’ viltaggi, alle c i r r i ,  4 regno di anno tterile, 

b i ~ d m o .  Mblta neve ptomertt? ann0  fertile i inoltx pioggia anno fferilc . 
E’inverno nrvofo e piovdo a n n u n z i a  \in’ Eflare inolto cild?. L’Inverno 
tcpido 6 cattivo. I T u o n i ,  e T~all.rporaIi d’ Inverno fi credono portnrc 
abbondaaza , fercilizzahdb [e Terrc., Priinavrra piovofa jmrn abbondanza 
di fieni,  e d’erbe inutil i l ,  m a  careflin di grano . Sc calda v i  farinno 
f iu t t i ,  ma poco rani ; fe fredda e fecca, p c h i  frutti , p a  uva , paca 
h a .  Se fohnlente alciutta, pochi f r u t t i ,  ina buoni . Sc frefca , tutti i 
f ru t t i  t rrdivi ,  

Efiate e pr i rnawra,  umide infieme, o anche Eecche , minacciano care- 
A i a .  Se I’ Efiati: rara recta , poc\ii grani , e tnotte inferinith , niolro piii 

:!e b‘rb af3’ai calda . Se frcfcs difcretninente, biade tardive, m a  copiofe , c 
iIap,ion TaItrbre. 

L’ A ~ t i c n r r o  rereno annttnzia I’ Invcrno vcntofo ; umido e piovofo gunk8 
!e uve nurt,a le fcmjne ,, e tninaccja fcarkzza; re troppo caldo, a troppo 

~ Q ~ n , t a - a l ! t  rfktalita gencm . 

iirddo , iiialCano. In 



aaz. PAR.  III. A R T .  XI. ALT R I S E G N T .  
I n  generate la [unga intemperie delle flagioni , per vento, per fecccp ,, 

per urnido, per caldo, o per freddo, nuoce alle piante, e agli anima#. 
U n z  ffagione per lo pih coinpenfa 1’ altra di pioggia 
L a  Primavera , e I’ ERate umide fogliono efTer feguite da un Autunno 

fereno : Inverno piovofo, Primavera afc’titts ; Inrerno ak iu t to ,  Priinovera 
umida ; Autunno fereno , Primavera piovofa QueAa altcrnativa fi vede 
verificata generalinente ne! Giornile di 40 a m i  del Sig. March. Poleni *. 

Vedete la citata Meteorologia applicata- all’ Jfgricolttlrd 
Io. non mi effendo dl piii fopra i prefagj , e pronoRici dei Tempi ; co- 

me d i f i ,  Cr poOona vedere nei l ibri di Nautica , e  notatamente in un vo- 
lumctto di Agoff ino Nifo Rampato in Venezia I 340 in 8.’ CO! titolo AM- 
gu/!ini Nipbi de vevi#mis tempovum Sigttis Commentariolui , per altro prolif- 
fo ,e  picno d’ inutili ripetiztoni , VirgiIio con elegant4liini verfi ha defcrir- 
to i principali ne1 fine del I. Lib. delta Geoi-gica j PLinio ne1 lib. 2 8 .  Ma 
tatti anno prelo dal popma di Araro, medico e ARIonoino di Soli nellz 
Cilicia, che mile in  verG la dottrina sferica di Eudoffo,circa l’anno 2 7 0  
a v a n t i  Criffo. QueIlo Poetna, che abbraccia due parti , cioZ i Fenrmeni, 
o delle coffettaziooi , e i Pronojiiici , cioC i fegni delle mutazioni di tem- 
po,  f i i  ItirnatiGino. appreffo gli anrkhi ; onde vennc  illuRrato da .un gran- 
djffiino numero d’ int~rpret i  Greci , de’quali dh il Catalog0 per alfdbeto it 
P. l’etavio nel1’U;anologio : fu tradotto. in Latino da Cicerone , da Cera- 
re G‘ermanico, dn Avieno , e da altri poi . Dunque febbene uo verfo di 
Virgilio , per merito poeLico, vaglia pib di tiitto il  poein3. di A h t o ;  poi- 
cht perb Virgilio 4 neHe inani di tutti., e che- Arato tinalinente 4 il fon- 
te pili antico e pili+ copiofo dei pronoffici dei tempi, e che il fuo Poema 

I n o n  C tnolto comune, flimo di far piacere di dare qui una nuova Tra-  
duzione dal Greco, fatta per fuo efercizio, e divertimento dall’ egregio gio- 
vine  Sig. Antonio t u i g i  Bricci, Veronefe inio difcepolo ( ora Vubblico Con- 
fultore della Sereniaina Kepubbtica Vciieta (”) ) ; la qual Traduzione fe vor- 
raG confrontare con quella crudifinla de! Salvini , e confiderate I’ aridit l  , 
fconneaone, e ofcurith in, iilolti. luoghi del teRo Greco credo che fr tro- 
veta molvo pIaufibiIe,e di rnofto miglior gun0 e fpirito del Tu0 originale. 

Si connette queRa feconda Parte del Pocma colla. precedente , cui ter- 
mina Arato coll’ indicare il fucceflivo, nafcere, apparirc , e fccomprrire del- 
le CoIlclfazioni, che d a n n q  la ,milura delle not t i ,  e varj fegni ai navi- 

o afciutto. 

ganti : Poicbi da per tuito rnolte coft g l i  Dei agli uomini dicojio.. Circa i Se- 
gni dunque profegue Arato. i n  tal guifa t. 

I PRO, 

(*) QucRot ep;rcgio giovire ,ticolmp d i  tutti i.  talcrwi ed ornrmenti, d’ una capacita da mi-- 
niRro di Stato ,d i  pari cuorc, pieno di onorc, di bencficenza, di tutte IC rmabili qualita, per1 
ne1 fior dell’ ct l  h a ,  nell’ luge di  h a  fortuna, per una febbrc perniciofa di quattro giornl 
3 dl 3 0  Agono 17:6 ,  d a n n i  3 5 ,  cornpianto da tutta. Venczia ,, in particolare daii Signori 
del Governo . 

GiR dieci annL ( 17 Lugio 1776. ) era mancato il d i  h i  Zio materno, Sig. Antonio Gio- 
f i f a  h/l; 3 Matematico. della Sercnifs, Rcpubblica 9 in eth anc!i’ alFo frefca di  63 pnni cir- 
ca) uomo grandc e Cod0 ,, anch‘ cffo mio prcciofo Amico : tali pcrdim fono ineitimrbili . 



I P R O N O S T I C I  

D I  A R A T O  
T R A D O T T I  D A L  C R E C O  

DAL ’ G I O V I N E T T O  ‘ S I G N O R  

A N T O N I O  LUIGI  B R I C C I  V E R O N E S E f  

N O n  zredi t u ,  che quando a noi 1d Luna 
‘Sottil d i  coma appar doll’ occidentc , 
Ne anntlncia il rominciar del novo mtle? 
Now vedi  t w  , che qlrando in terra [parge , 
Picciol’ ombra gettando, .i p r i d  vai , 
A d  accgarl; carre a1 quario giorno? 
E chc all’ottavo 1 p e l f 0  , allor che moflra 
L a  metd del /Ice rzrolio? E a mcxro il melt, 
.@ando l o  /copre inticr? cbe d jh , yrendendr 
Or m a ,  or d t r a  faccia, ella ditnojlra 
Sempre qual fia del meje il d i  chc Jpunta? 

Moprerunnoti ancor, per giro inirro 
Dell’ A n n o ,  quri del Sol dodici Segni. 
L a  flagion d i  piantar, qaclla d i  ararc 
J I  vinnovati campi 2 gid da Gioue 
Molfrata in ogni ~ O G O  : e molt1 aiicosa 
Prejaghi in nave fi4r delle piouofe 
Tempeflt o a1 Fer0 A t u r  yonendo mente, 
0 agli ajlri, G ~ C  d d  mar forgono al pvinob 
Comparir del mattino, o della nolle ; 
poich? tutti g f i  lcorre in capo all’ anno , 
Menire ii gran calic J14o compqcc , il S o h  , 
Or vicino pafando dll’uno , ed ord 
,All’altro, or quando jorp,  cd o1.a quando 
NeL mar r’attufa . E jempre alfri dive$ 
Tt+ vedrai riiguardar SI‘ Alba narcenlc . 
Cono/cerai tu pur coteje co/e, 
PoichE ad efe concordi ognoru lono 
Del Sol fiarnmante i diciannovc Cicli. 

N,? wen la notte, quanta in Ciel dflerru 
 all' ampia Zona all’ rdtinto Ot ionc . 

, 
L’ @rem0 delle notii chiaramente 

2 0  

33 

E a1 



3 5  

I PRONOSTICI Df ARATO. 
E al vab6ioJo Can,  ni  men di  Giove 
E di Ncftuno le ofirvate / fci le 
Molfrano all’ uomo le v ~ n t u r e  coJe . 
Y c ~  f fgdiu il lou corJo , e [e mai penji 
B’qFdar la tu5 vita a fvagil nave ,  
Siati fu tutto a GOY d i  pris trovdrc, 
@anti f q n i  e yvt.[;lgi alle LuvvaJche 
Dd mar [on pop; ,  e ai tempeto/i venti . 
Da cid lieve fatica , e immcnjo fvutto 
Vienc all’ uom che coJante oftrva il Cie lo ,  
Poich’ cgli al lovray?ur d’ atra tcmpfla 
La flla vita non J o l ,  ma que& ancoi-a 
Di mohi altri Jalvav pud col luo Jcnno i 
E parecchi fuu v$i a tuar lor nabe 
sotto notte Jtrena in fido parto 
Temendo alla mattina il mar turlrato: 
Bench? il male prevgo or tavda i l  tcvro 
Ciovno , or al qtrinto , cd or giugne ivnprovvijo j 
Cbc giLi Dio non concrfe a noi movtali 
Di tutto antiveder, ma molte coJe 
Giacciono ancora agli occhi nopri acculte , 
Di cui pur , quando voglia , egii Len puelfo 
Ci donerLi i fcgnal i ,  eggli, il cui N~cmc 
Per I’ mivcu[o AJarJo apcrtamcnte 
Giova all’umana .ffirpe ivc tanti modi. 

L’ ammezzata , cre/cente, e picna Luna ; 
Mohi il Sol qsando nafce, e quando il Cielo 
Cede d l a  notte; c* molti ancov vedcrnc 
D’ altrc coJc fi pon la notte e’/ giorno . 
 ell' atirca L u n a .  Or J’ una,  or d‘ allva luce 
DaLla /era vedrai tinto il Juo vrl to ,  
E temperato con divcrJe formc 
NC/ fide principio , al tcvzo giortzo, e al quduto. 
Da lei conojcevai del novo mefe 
QtjaS / a d  la flagion : clla fesena 
Fia ,  / e  fattile e pctra a noi j i  mo/tri 
~ t /  tevzo a!) la Ltcna j afai vcnto[a, 
S’ella f a d  Jottile, e intorno li,ar[a 
O’a/lai carco voI/or; ma l e  dal tcvzo 
Al quarto di nc manda tin debol lumt* 
~ o l l e  Goma [puntdie , irnrncnra piaggia 
Cddrd [i i campi , o Jpired sriiocco . 
Che Jc menando il germ di, ne moJlri 
Non trernulc, o all‘ ivsD voltc le cornn , 

2Molt i  in oltue c i  dd ficuri indixi 

O/Se.vva [opa tutto ambe IC Coma 
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I PRONOSTIC1 D1 ARATO. 
Ma yicgatc fgiralmente c qrrinci e quitrdi, 
A l i a  matfina ndrai  foflar Poncriti.  
Chc / e  dritta cod conduce pure 
Pn Cirlo ii quarto giorno, avrai  /a/flctte 
Non ncll’aria /i formi orrrlil turbo. 
Cbe [e il corn0 Joprano 2 bene arcato, 
A t t end i  Tramontana , oppur Scilocco 
S’Z rivolto n/ l ‘ inr r i .  Ma quando iHiero 
I1 rerchio cbc la cingc , apparc r g o  , 
Temi j e ra  buwafia , c yiir la tcrni 

- Q+mto pih quei rofor /omi$ia af foco 
Ne‘ Plcniluni , e Q4nt ti , e quarrdo crefce , 

E quando riede a f a f c c ,  ancbc l’oferva j 
Chc il j h o  color i i  m t n m d  , dci mel; 
1,’ attdamento qual ,fiu. S ci dunque trcttr 
S i  mo/7ra chiaro, d i  fercni aceenna, 
Sc iutio ro fo ,  picn l’aer d i  v c n t i ,  
Se in qualche yarze O ~ C U Y O  , immcnfa pioggia, 
Ma no,? tut t i  f i  pontro ad o p i  giorno 
Que/li {cgni veder. Een quei che a1 terra 
Scguono, c al p a r t o  d.i la  nova L u n a ,  
Soglion atrchc Jtcfvirla ai primo quarto , 
0 qrrci del primo Qwarto a MCZZO il me/? ; 
Come d i  mezzo il mere al quarto ef?rcmo, 
.A cui f i d e  pur. l; mqflra ii tcrxo 
0’1 quarto d i  dci giri /j,irante meJc. 

&be /e a p i l a  d i  ccrchio inlorno pola 
A l a  Luna tu ved i  un‘aja J o h  , 
Jttendi pur Lonaccia in/cmc c vent0 , 
M a  quand‘ clln fi Iquarcid , orrilil verrtr , 
E quaado ji dilcgua intcra calma : 
Che /e doppia compare, ab; qual temp@ 
S i  d rve  pawirtar: ma qrinnto f a  
Maggior , J’ d l ~  lard trylice ? c qttatrtr 
Se / a d  w r a  ? oppirr /t /c]irarticra,ji F! 

Di/ta L u b  poira i ,  ?*-.a piir dt‘/ sole 
Jiat i  a cor d‘  0ftvv.w I’ orca/o e I‘ orto. 
PoicbP j e p i  p i &  ccrii t i  porta in v o l t 0  
Coli qgatido attiifas$ in /en0 a!/’ O l d C ,  

Come quando da lor  forscr l o  v e d i .  
N o n  /ia d,tnque d t l  Sol  diflinio 1‘ orbe, 
0 w r i a i o  da  AivcrJi jolrbi , 
Quatido m d e r t .  aV,:aj* di Ri  {ernto 5 

Ma ~qo’on;l:.o d‘ oglli macckia ardd e fiamnrtggi 
€bc Jc p r o  c o d  l ?  uccoSlic I’ora 

T a i  G O ~ G  antiv8der dnl rnflruo corro 
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E26 I ’PRONBSTICI DI AR AT0 . 
Che Jcioglie dall’ aratro i forti Luoi , 
E fe {crvro d i  nubi in rndr nalcondc 
Ylacidi i ragqi /uoi ,  tranquillo pure 

. L’ attendi all’ apparir del prim0 albore . 
M a  fc concavo‘in vipa apyar riel ciclo , 
Menfve de‘ ra.gl [uoi parte Scilocco , 
Parte f:ri/Ge Tramoniana, e il mezzo 
Dell’ orbe fuo riluce , allor fohxtta 
L a  pioggia , o 11 vtnto t i  / a d .  Mu p r i m  
Oferva [e del Sole i rai ,’ chc rn ir i ,  
Ytnlort dnl Sole i@e’lfo, o p p r  alironde , 
Che gran pro ne irarrui . E /e t‘accorgi 
Che il {uo rofor fi J tnda  in qualche parte,  
Sicchi le n u l i ,  ch’ei fi tira addittro,  
Deilo .fieflo color compajan i i n i f ,  
Credilo pur [egnal d’ $ante w n t a  , 
0 s’eyli P nero , di  vicina pioqgia : 
Ch,e j e  d’ambo i color conf‘ll/S e t into,  
Tu vedrai lrr Faxion del ven fo  in preda 
E dei nembi dcl par.  M a  quando i rai 
Del Sol che {orge, o chc ,‘attufa in m a r c ,  
Formino un grnppo fofo infiernr accolti, 
Od impediti /en da  k t f e  nuhi, 
J A l  cambiav chc faranno in notie il giorno, 
Od in giorno la notte , immenfa al c o t  o 
Piogsia jjiargendo and.*aono ambo quei ~ i o r n i ,  
N2 quando innanzi a lu i  forger tu vtdi 
PiccoIa nnbe , che a’ /uoi rai ji* /irusgc , 
Della piogpia il penjet- lafcia. Ben qt4ando 
Gvande intorno di h i ,  cbe dal mar foqc,  
Cerchio fi Jenda a liquefatto eguale 
Cbe {crmando poi  v a d a ,  o quando in tempo 
Di verno a1 tvamoniar pallrdo appaja , 
Ln-hgar i i  potrai d ’ w  d i  jercno . 

Ora p u r ,  poicbi avrd piovuto il giorno, 
Fia bene rimirar q‘tai n u l i  in Cielo 
Accompagntno il S o l  cbe i n  mar fi afcondc ; 
E [e nt‘re le v e d i  d lui  f a v  .r)elo, 
Menire di qua di Id tra lor9 li,ar/; 
Komponfi in mezzo i r a i ,  certo mc$icr; 
L a  dimanc tcr avvai d ’ r f e r  caperto ; 
Ma /e jcarco d i  nubi il Sol ji &gna 
Neil’ acyue d’ Qccidente , o / e  l e  nub; 
Che vicine ,pli /on q u a d  cgli parte 
MolfrnnJi roll;, i l  non dri  d i  pioggia 
Nc la nottc temer, nt 1’ altro giorno e 

c 
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I PKQNoSTICI DI ARATO. 
.Ad Oflro, e d’ Ajfnei portano il nome. 
Sta ne1 mezzo il Prejcpe , il cui lplendorc, 
Quand’ anche intorno il Ciel tutto fercna , 
Invi/ibil ci giace. Or quando inlieme 
S i  unifcono tra lor quelle due ficllc, 
Di tempga non lieve allora tutte 
S’ inondan le campagne: e quando pure 
Nero il Prefepe appave e IC due pelle 
Rfplcndon t w e  d’ un color fimile , 
Dan di piogxia [egnal .  Ma Je la fi’ella- 
Dd PreJepe , ch’ 2 volta a Tramontana , 
Debolmente fiamrneggia , e in /ottrl nube- 
Si avvolge , e 1’ &nel ch’ 2 p$o ad Oflro,, 

Tramontana all’ incontro , allor che il p r i m .  
Vivid0 , ed il lecondo appar nebbiato . 

91 mare ancor , quand’ ? gonfiato , e i lidi 
Che mugghiano da h g e  in c r q o  f u o n o ,  

Scrcni f a@,  e rimbombanti, e i rnonti 
Che rendon dalle cime a@o fragove, 
Saran di vento indizj . I/ vento p w e ,  
Quando verro I’ ajiciat f o  ailn ’mpa,zzata* 

EJer crcdi cagion ch’ei pap il mare. 
Le folaghe non men volar pel Cielo 
Sereno, e in branchi numero/i i vcn2i 
Incontrar ttl vcdrai ,  e fief0 ancora 
L’ anitre agre/fi , ed i mavini fmerghi 
RaKgirnrfi per 1’ ondc , e poi coll’ale 
Day nei lrdi corrcndo, o pur  le n d i  
Stenderp in Gima dcgli e c c d j  monti. 
i)ci c a d i  ancora le canrite barbe 
Danno fcgno d i  vento,  allor chr moltc 
Nuotan qua e Id del mar tranquillo a galla. 

OJerverai , da cui vcnzono i tuoni, 
E i Galeni d’ Elate ,  e d’ onde vcdi 
Sptfc lfelle dal Ciel per %czxo all’ ombrc 
Della, nom cader , dietro /e fle//i. 
Lajciando pien d i  fimzrneggiante allorc 
Che fi moltt* cader da varie yarti 
Ne vedvai contro ad alti’e, attendi allord, 
Xutte jorti di zrenii: efl con)@ 
Spireranno c o ~ i  cbe 1’ aom notare 
Non l i  yotvli,  Ma quando or da Lcvantc 

=z$ 

Chiaro j? m q r a  , vento d’0Jh-o nttendi 2 3 0  

E gli  Icogli mavini allor the a tin tempo. 33 f 

Mettendo Pvida 1’ aghiron rivola , E40 

B venio pur [oflur da quclla parte 
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I PRONOSTICI DI ARATO. 
8 v  da Scilocco , or da Ponentc, ed ora 
Da Tramontaw avvien cbe Jcorru il bwpo , 
Ben a ragione in mexro a1 mar paventa 
I1 Naviganle allov, non lo  forprenda 
Qui burra fco/b mar,  Id pioggia irnrnen/a : 
Cod /pe$ Prqciar weggonj? i lampi 
Sopva I’ onde turbate . Avvienc ancora 
Che innanzi la caduta delle pioggie 
S i  mo/trino nel Ciel [parfie l e  nubi 
I n  /ernbianxa dr v c l i ,  oppur cbe doppia 
Iridc il Cielo abbracci , o rhe qualch’ J j r o  
Dimoltri I’ area fi6a macthiata c jcuua . 

SycJo i palujri ed i rnnr.int augelli 
Ba-gnanj? , non mai larj , irr /en0 all’ a c p e  ; 
Spefo IC rondinelle ai laghi ititorno 
S i  mirano alcggiar , Gattendo 6’ on& 
Col ventre s i  chc in alto fa1 lo /yrirzro; 
0 1’ fnfelicr razxa dei ranocchi , 
Cibo dell’ Ldre , in  mexzo ai flugni s’ ode 
Graddar neI /uo mctro dire  6’ {!fato : 
SpcJg aitcor /id mattin trdar s’afiolta 
dl  ,blitario gilfo; e lit loqnacc 
Corvaccbia al fovraflav delle bttrrdfihc 
O m  /i vcdc Jid ciglion d* un lido 
Ch;,iav la t q a  al Jkolo , o m  ndl’nndc 
Dd capo f i n o  agli omcvi ttdffasji, 
Or tutta imnerfia gir nuotundo, cd ora 
Rqgira$ coii molte intorno all’ acquc 
Gofamente graccbiando , I lovi amora 
Pria che ne/ mexrodi cada la yioggiu , 
dlratido il rnitro nl Cicl j i ldaito 1’nrir.c , 
E le formicbe j k o i .  traggon veloci 
rutre lor uova dcii6 cave buchc. 

~ ~ c g o . / ;  ancor p c i  n~ur i  all’ improvvi/o 
Gir lnpeigiando i b r . i d ~ i  , e q d  IombrizLii , 
Che viJccre foo dctri dclla tevru; 
E IC galline ancor, chc bnn J;slj afai 
Spidoccbiarfi Col becco , e gir chiosciando 
Come fa 1’acq~a fc Jull’ acqiia gocciu 
Le razzc pur de’corvi, c le famislic 
De’ g:r.acci [oglion dar d i  pioggia indixi , 
Qualor mg?ran/i aecolti in groji branchi 
Fnct*ndo il vcrio dc’harwieri ; c i COrVi 
Colla v o c e  imitay .r) odon fovmte  
Le /Itft* goccie ddl’ ilfante pio.g$ia , 
Oppuu gracchiundo its b@o doppio ttrorre 
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T PRONOSTICI DI ARATO. 
Empire i campi d i  nojofe Pvida , 
Fovte battendo le folte a l e ,  e fpcfo 
1 domt$?ici gvacci, e gli  anitrini 
Dav con lor ale ne'gvondaj dc' te t f i  
E I'airone con acute Pvida 
L'acque dal Ciel chiamav. Di que/li fegni 
N o n  rigettarne alzun , qualor la pioggia 
Hai desio d i  olervav; n t  / e  IC vno[che 
Jppinzino k t  cavni oltve il cobme 
Dijioft di langue, o Je fetcnti 
Si condenjfno funghi a1 lume intornp 
Deli' accela lucevna in notte o[cIcYa ; 
N2 [e la d i  lei luce , allor che regnq 
L a  Jagione tuv ta ta ,  OY tende in alto 
CompoJamente , ed OY fioppiar le jiamme 
Fa qual1 Lolle d'aiqua , e dalla cima 
Gem Joitili rai:  ne /e in gvan frotta 
N e i  bol/or dell' Eflate andav nuoiando 
L'arritve v e d i  , o /e  pavecchie ofleuvi 
Scintille intorno a pentola, o trtppiede 
Po/li ftcl foco; o f i a  i cavboni accej 
SparJa la lieve ccnere vimiri 
Di tai favil le che Yafernbran m@io 

Pon mente ancor, quando la pinggia o l e r v i ,  
Se olcura nubt j i  dilfmda iniorno 
D i  gran month d e  faCde e l'alte cime 
,Ai)pajan a!' ogni nellia intanto pure , 
0 ~ ' u m i l  nuvolctta fopra iC mare 
Si v e d c ,  in alto no, ma chc a livella 
Dcll' are,  che in mur /on , /i fchiaccia e prcrnc. 

Oflcrva ne/ /even della tempella: 
Ma [opra tutto il guavdo a k a  al Prerepe , 

ctli d intorno fi raggird il gvanchio, 
E mira /e d i  fot to  intatlo e puro 
E' d' ogni nebbia , e allor vicino [pera 
Pella tempfla il f i n .  Le chete j a m m e  
Delle lucerne antoya, e 1a fiotturna 
Civetta che ilt lvanquillo e bar0 modo 
scioglie fua voce,  fieno a te [egnali 
Cbe la ternpga omai /i [cioglie e pafu 
Allova pur la garvda covnice 
L i h  [tcll' irntrunir verjitggia e graccbia 
E i corvi f o l i i a y j  i lovo canti 
Raddoppian prima da /e lo l i  , e poi 
S' unvcono gridando in groji brdncbi ; 

Nella ternpga del fereno, e i Jtgni 
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II PRONOSTICI DI ARATO, 
E in p id  numero ancor pendon le pcnrie, 
Pieiri il corpo d i  v o i c ,  al  los pollajo . 
Ccrto alzun crederia che f i a  di lo r0 
Menafer f c f f a :  poichP ogrrun ~i gridit , 
Che Jernlra gorghrggiar , or di  fiondoja 
Arbout. intosrto la cor tmia ,  ed oru 
In cima a q u d ,  sit ci6i pojano j e vanno ,, 
E tosnait /enza prir batte,. lor  alp. 
hnatizi la bonnaccia aiicor le ,qrw 
J r d i t e  tutte una carricsa ifitfa 
Stendono in 114nga riga; e addictro mai 
Non le vedrai tokar , quand’ 2 /crcno . 

Ma [c* dcgli apri all’ in~provvi/o il chiaso 
I’rme J‘orJuJihi, non per den[e nrcbi 
Chc lor /orgono - incotztro , o per la Luna 
Che lor pafl d i  [o~l io,  od aitra ncbtia; 
Ma lrlnguidi C O J ~  1; moflrin, dove 
Scintillanti e m n  pria , non par bid qugo 
Per Je*qno di [ercn , mu di trmpejla. 
Cod pur ,  quando unite in un Jol loco 
Miri  parecchie n i i b i ,  e Jopa lava- 
A r e  ancor , d i  cui parte addietvo torn#, 
Parte olivepafa j e qwando I‘ochc a/  paPo 
S’ afreiiano lpaqendo alti clansori , 

Di notie canta la j’aial cornacchia 
Vecckia di nove etadi, c quando i gracci 
Gridnn f i b 1  t a r d i ,  e ne1 rnaftrn j v o l a z z a  
Pqpolawdo il fripiguel/o ; e quando vcdi 
Fuggir da waez20 il may tutt i  g l i  augelli, 
E sicovro ~ercure  in cave L14chc 
L’ovchilo , e I’ prrieo; e a parmi i graccl’ 
.AI for rpido tomar dal paJco ajciutto. 

Lc liondc pecchie andar di bianca cera 
foraMio vcdrai , nia indu/lrio/c 

Star fabbricatrdo il rnde cntro lor Cclle; ‘ 
NP alto delle gru le  lunghe file 
C O ~  bell’ ordin Jejuir la pefa v i a ,  
Ma volando tornar weloci addietvo. 

Portarji i litwi rapt i ,  o le lucerne 
&der fercnamentc, t IC lor flammc 
Scoppiar Jplendendo in  alto,  oppar giacrre 
Nelh ccncre alciutta ajciutto il foco, 
Del tempo t i  f idar.  M a  che ti  dico 

. Di burrajca t! gsan fegno , e quando in tempo 

NOH licn.qi, ul lovraffar d’  afisa procdla , 

N; qrrnndo per lo  Ciel  p!acido v e d i  
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I PROEOSTICI DI ARATO. 
Quanti delle Fagion fono i fegruli ? 
Dalla cenere vi le  in Je rapprtfa 
Ofervar la lufera antor yotrai, 
E la neve nolt men dalla Iucerna, 
Che il luciguolo avrd /parfo dintorno 
D i  certi [ r p i  Jomiglianti a migiio: 
Cos2 pur dal carbon vivo I ' i lfantc 
Gragnuola , /e infocato egli fi mo/lri, 
Ma il f o c o ,  che dentro arde;di fuor fia 
Copevto quafi da  iottilc nrcle. 

E i caricbi di frut2.e elci frondofi, 
E d  i ncgri lentijchi hats lor {egnali, 
Cui notar z' cultori ban per coyume, 
Pevcbb lovo d i  man I't$ non fugga . 
Gli elci oltrc modo carichi d i  gbiande 
Predicon dell' Inuerno afpvo il rigore ; 
Ma quando non /;ern carchi a di[wai@Ya, 
Oa11' @ivo Jeccore allor non toccbi . 
Veggonp i campi biondeggiar d i  {piche. 

F fu t t i  i1 lenti[co, e ognun d i  que/ii parti 
L e  trc JaJion dinota , in ch' i .  divqo 
I1 tempo dr l l 'avare:  il primo /hole 
Della pviwba aratuva , ed il Jkondo 

Dav certi legni . A quei ,  che il [uo Ienti/ca 
Incurvato vedvd per molte ghiande , 
Piena r a j a  lard di ricca mere, 
Mezxana , a chi ' I  vcdrd d i  alquante , e poca, 

La fqwilla p t w  tre volte dl 'anno Jorge 
Simili /cgni a dar della ricolta j 
E tutlo ci3 che 1' arator ofeuva 
Nel frutto del lcntijco, anco net bianco 

Tre volte all' anno /a01 porgere i {id 43Q 

Della Jkonda, e della terza il terro 4 2 5  

34 chi carco il vedrd d i  pochc ghlande. 4 30 

Fior d i  rquilla p o d  vedcvt. apevto. 

Pria che I' Eficvie Plejadi dal maue 
Sorgano , tu vedrai v o h v  per Sar in  
(?ran numero d i  v e o e ,  allov dirni 

Siccome f a  que1 turbine d i  v d p e .  
Le pecorc c o d ,  le /crofe , e capre 
@ando /i voltan dalla monta , c amme@ 
Dopo aver molti marchi , untor d i  n o v o  
Son proftele 't coperte , a/i)ro c crudde 
Come le uc/pe, predirunno il vcrtto : 

43 s 
Ma quando ne,? calar del freddo J u t u n n o ,  

Che fovrafla 1' Irt-rievno , e che prcziyila , 440 
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I PiRONOSk”IC1 DI ARATOl. 23 P 
Ma qiJarado qu@e co’juoi pari tavdi 
S i  tnrJchieranrro, il povcro rnortale 
Ne1 /go cmre godrd , perd che a l i d ,  
Chc non ha legran onde [caldar le rnembrlr, 
~ n n u n r i a n o  cosi [errno il verno 
Godrd puv delle gr:b , che a r i a  Pagiortc 
Yengono in folla , I’ urnfor matwo , 
E ’ l  n o 8  maturo pili , che C O J ~  il vemo.  

Ven.qono, e a den! branchi, il pigro inverrro 
Indugio non fard:  ma fe in diverio 
Tempo, n2 a ji’orrrli , e in piccid copia ,e tardi. 
Compariran nell’ aria , dlor I’ indugio 
Giovesd dell’ inverno all’ idtine opre . 

Quando i buoi dopo il fezondo &tunrra, 
E le pccore il fiiol cuvdn coi picdi 
Ararrdo contro Eorca it miifo at Cielo,. 
&en IC Plcjadi allor Jcendendo in marc 
Recano un crtrdo e tempq?o[o Cuemo. 
Nola molloa adunquc il fuol rcavin, cbe allom 
Arpra arriva 1’~nverno oltre 1’ @to , 
Nernico ai lieti colti , ed d e  piante : 
PiuttqFo neve afai ruc’waj~i carnpi 

S i  vegga biancheggim, ondc nttendendo 
Coda il mltor de’ canipi un anno lieto .. 
Non iivia o didc , i tou piil cvinite jIrYle 
Si pre.gan. per l o  ciel t ra lor prnili ; 
Poich2 indirio h di [t’cco e peril anno. 
Ne’dei bratichi d’augci , chr in &n/a jblla. 
naii‘ qolc pirm bar v rgp i i f i  ai pi t rr t i  
Dell’o/ute al verris, gpdc dei campi 
L’ ahitator, che tema rI let1 gl‘ itipiiibra 
Non la mefc podnca avcnc c loglio 
Per ljrcitd : ben &gii j?@ aiigelh’ 
Gode il caprar * qimado iu gralrp q ) i a  v a n m  , 
GFe Ipcru 14n annual. di rnolio 1r;rtte. 
Casi mi fveraturati rromirii c r ~ m i i  

Che Jon fra i y i k ,  Jarno a conoJcer tu t t i ,  
E a vb&r tqfo in brtona parte pronti. 

Cowotro in Jietta a . ~  p&o /or gli agmll i  ,- 
E dml gr~’gSt diz )$ ,  d alla tcrrn 
cotlt c o r m  a&qgiati ,  ,inpenre molti 
Srlwzarto y t v  /a  via montoni E ugtrelii;. 

Sestre toJo le g r ~ :  she [e per tempo es 2’ 

4 64’ 
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S t d t  crljct iion mcor [COppidta e liinga rt.70 

Viviam drgli a l t w i  dairni , e qid{egnali 4‘8 r 

I,? tetnpej?e il pflor prcvedc , qiiarrdo 
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I PRONOSTICI DI ARATO. 
E quando pur tra lor fcroci calci 
Si dan con quattro ptedi i colt intcri, 
E i counuti con due ,  e quando a pento 
Gli movon dall’armento , e a1 lor prefep, 
Gli guidan [ulla /era a forra ,  ed e@ 
Ruminan I’ crba da per tu t to ,  e i rnoiti 
Non curau dictro lor [cagliati [afl. 
L’ i minenti procelle anche il lifolco , 
Yo/chP quand’efl con Ia lvcia lingra 
Del piede anterior iamlono i’unghir , 
O+&ajanfi a dortPlir Jul lata dej?ro, 
L’ antico agricoltor allora jpera 
Direrito I’ arar . Le vacchc vert 
Quando fdl’ imbrunir del cbiaro giorno 
Con contintci mgggiti alle tor palie 
Tornano infiem racoltc,  I quando a forza 
Lajciano le  giovcnchc i doici prati ,  
Jcctnna d i  woler palcev! innanzi 
La tempflu cbe vien. Ni Cc capretSe 
A v i d e  tropyo delle ghiandc d’ e k e ,  
N2 i porci cbe /i volgon nel pacciumc. 
Son d i  [ereno indiz i :  e quando pure 
Solo e romih il lupo urla da lunge, 
poco temendo de’ villafli , e [cerade 
Qua1 chi CercIi ricctio ovc pofarj, 
J g l i  uomini vicino, a1 cevto primd 
Cbe fptlnti il terzo d2,  larger vedrai. 
Fieva temp@. Cod pure i [egni 
TIctti d i  vento,  di tempeji’a , e pioggh 
Avveuat i  vcdrdt o il giorno q c f l o ,  
0: que1 dictro , od i& t W X Q .  A n z i  gi i  f i f i  
Strldsnti [orci allov cbc in di  fereno 
S’ odon jaltabellar d i  ddnra in guqa , 
Ed i cani, che 
Si veggono rd/p 
.Ai vecchi o$crvator /on d i  tcmpf/la; 
Ea qual p a n 4 0  fovraflu, ancke veduai 
renire il granchio fuor pell’acqua a terra , 
E i domqici topi udrai coi piedi 
&rar il picciel lor cov i l ,  bramando 
Col [onno d i  fuggiv 1’ @lmte pioggiu 
E que’topi indovinan la tempepa . 

3~ nm lprexrar tai Lole: utile e doice 
E‘ ’I natav molti f c g n i ,  ( $e @ai drrc 
Fdnfi injieme a prediv ladpefo f f e f to ,  

E I i; avator dai luoi cono[ctr rude ; 

[ ~ o l  cotle due zampc 
non / enw j&o 
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I PRONOSTICI DI ARATO, 
Empi il tuo cor di f i e m e ,  e 8’ ancbe il term 
Ofervi , di jduc ia  . Ognor dell’ anno 
Cbe grd pafib,  di noverarc i /egn; 
Ti ranrmertta e confrontu {e il to1 giorrto 
Vicne lott‘ aFro che ji leva , o corcu , 
E qual fegno ne diu.  M u  pid ti 
Utile I’ ofervar del mere ch’ entra 
E flnqce, ambo i quarti. I$ i canfitai 
Hanno dei mep, the vicini fono , 
Qsand’oito notti il Ciel dublivJo e incerte 
Giacc per lo mancar dell‘ awca  Luna. 
Cbe quando injeme avrui cotqpe core 
Ofervate ad ogni anno, allov potrat 
Breiuier $a/ Cieio fallaci /cg& e 

, 
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