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Jld pitxfens juvahh ne&endo & tmnsfevendo ohfevvattones ürús m 
fjfam aliorum 9 & inde novas commoditates eliciendas* 

P A C O N E D A V E R V L A M I O r$\ fuo Vvhm P f atigmntif 



A.CHARJAE B E T T I 

C O M I T ' T 

?VB ? / E K ( m . A C A m 

O P T . M E R I T O 

ilíllllüil J?r¿re/,n¿ 4e¿. .. Non ego re m e is 
Chartis mornaratn ftíebo. Uoratiií^JOdeS. 

I L S I G . 

A L N O B I L E S I G N O R E 

C O N T E Z A G C A R I A B E T T I 

F R A N C E S C O G R I S E L I N I 

¿ O W le P¡flote y colle quaíi da' moderm Scrktorí vm^ 
gúno ad autoremlt Perfonaggi a d d h i ^ e h Opere 
loro m rendendok di pubklica ragíone , Joglionfi, pev 
la maUgnitd de tempi y ríguardare quit fafi i delta pié 
[moderna aduta^one, yuai codici delta bugia colk di* 



X i v . X 
nj'ífe del vevijirnth accortamenté ¿mmantata 5 voi hen^ 
Nobíle Signar Conté ̂  avete avato ragt&ne, tenacemen-* 
te hifí/lendo y perché d/etro i l vojlro Nome non ne pti* 
nefft una in fronte di queflo volunte fecondo delle Dif* 
ferta7¡on¡ 5 che vado pubbUcando fu / rami dtverfi d i 
economía 5 e ¿ induñrta 5 che i l Setificio cojlituifcono r 
e non v i fiete arrefo alie mié replicate ijlanrte chf 
dopo la promejfa di fcrivevla in modo amichevole- e' 
confidenTiale * 

Sará fedele 3 Signare r alia mia parola / henchí 
fentg tema di contravvenirvi dir poteffi^ che le molti-
plici voflre letterarie produxiom v hamo acquiflato di* 
f i n t a e verace fama per ogni dove i l vero fapere J í 
f i m a e pregia : che i l frutte degli utili ftuáj 9 a qua-* 

l i V Í applicafte in qualitá di bmn cítíadino 9 di uorne 
onefto e virtuofo^ v i é contraJfegnato\in fui te nel fu& 
piA vivo lume : che per cjfe le Reali uéccademie di 
Francia 9 di Spagna 9 e di Svetja f e quaíi futre le 
pié illuftri ragunan^e Italiane di eletti ingegni^ ed i n -
teft al maggior progrejfo delle Science, e delle buone 
A r t i 5 fonof% afcritte ad onore t avervi per compa-
gno ne loro geneyaji sfor%i r che fervifte Id Fatría 
ed i l Sovrano nel laboriofo incarico d i Segrefario d i 
coáefta pub, jiccademia di j i gViCúnurá r CommvrCi* 
t á j í r t i ¡ nel qudle fra le molte mi l i cofe quellíf uti* 
Itffima promovefe di redimere le ampse Vallf déllá 



X V . ) ( 
Provincia 9 le quall fra mn moho con magnifico a 
'Veramente Romana mprend'mento convertiré faraniw 
tn ufíUJfme pr a ferie : e che per fine in que fia nobi* 
h uffi'zío si v i adoperafte 5 che la MaefiJ del Princi
pe Serenijfimo difce fe ad onorarvi con fuello per voi 
Jempre gloriofo Decreto ¿ e col dono di quella ricca 
Medaglia 5 che mi fono fatto lecito di porre in fronte 
incija alia prefente mia Lettera < 

Lafcio giudicare a chiunque quanto relativamente 
á tutti quejli fat t i avrei potuto dilatarmi con ifiudia» 
to giro di fraji^ e di modi j oltre che , Signore 9 voi 
hen fapete fopra quanti altri io faccia filentio per ub-
bidirvi ^ n i lafci libero i l corfo alia mia penna . E 
Ctd tanto pih volentieri 5 che altri e totalmente diverfi 
fono i motivi per cui ho defiderato í onore, che alia 
fine mi riufcl di confeguire dalla vojlra grapioja con* 
difcendenxa * 

Le erudite note^ di cui é arrie chito i l voftro leg~ 
giadro e gentile Poema ful Baco da Seta , la dotta 
DiJ[erta%ione fu quefio prodotto con altre quattro let~ 
Uve al f u Antonia Zanon 5 le quali maggiormente 
tendono ejfo Poema ad illuflrare, non foto mi fommi-
niflrarono l idea del mió laboriofo e lungo lavoro > 
fna di grande ajuto mi furono ancora ad ejfettuarne-
lo . giufto dunque 5 che ció fappiafi da tutti , neU 
la guifa ftejfa cV ¿ doverofo 9 che io pubblicamente v i 

9k • • 
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ringYa-x ĵ di avermi voi preparó ta nella detta Opera 
huona por%¡one de/ material/ y che mi occorrevano 5 i 
quejli d/fpofii in guija , che indarno ahronde avrei 
eos/ potuto r/pefcarneli . Tal é i l primo motivo f ar 
eccone i l fecondo. 

Sprexgatore V. S* lllujlrifs. di quetle pie cióte e 
vi di colé geíofie , che invadono i cervelli Jconcj e bal* 
%ani de fa l j i letterati in ifeorgendo akri ver Jare fuglí 
argomenü medefimi 5 che prefer eglino a Jvogliere ̂  voi 
iutt al contrario non Jólo mi animafte a percorrem 
¡a carriera da me intraprefa fra i malori cui vadef 

Joggetto in un etd avantata ^ ma di p/ü ave te avu-* 
ta la generojttá d interejjarvi affinché f impreffime de* 
g l i feritti miei Jegua Jotto g l i occhi -üoftri medejmi. 

Quejf atto magnánimo del vojlra euore hen fat-* 
to non dovea per me effere tac'mto f .maffme che eos 
d vado fiema y che trattandofi in ejjt Jopra oggetti r 
ove- v i con/hiero per mió maeftro e guida y avrete la 
hontct y emendandovi g l i sbagli r e le inavverten%e m 
cui pojja io ejjev caduto y di parre eos/ /' Opera mi a m 
grado di effere compatita dalle anime ben na te , dat 
Fubblico illuminato e íawio , 

Tanto /" onefid mi a dovea fignificate a vot y Sí* 
gnore' y ed infierne al Pubblico medefitm y per ejentav* 
mi adejjo ed in avvenire dalla tace/a d* ingrato . Con* 
tentó dungue £ avev adempiuto quejo mió indijpenja* 
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bile dovere^ altro plh non rgftaml ^ che fupplkave V* 
§ . lUufirifit delta fontmuatione del favor vofiro 5 che 
da tanü annl m¡ fate godere 5 e che fpero non per* 
jdere, che al finiré ¡n me delta vita • Egti cojiituifce 
tutta la mia gloria 9 i l mió mdggior contento, e maf* 
fime perché mentre io quid verutu atque decens CU'-
ro , mi viene ejjo fav&re da un uomo iiluftre ? e 
che foltanto curat guid dignum fapienti 3 bonpque 
fft jf*) p 

M I L A N O net Gennajo delf a n m i j S p 

[orailus JLIb* i , 5p E p l ñ . íy> 



NOI RIFORMATORI 
D E L L O S T U D I O D I P A D O V A . 

AVendo veduto per la Fede di Revifioneved Ap-
provazione del P. F. Ercole Pflvoni Inquifitor 

Generai del Santo Officio di Verona nel Libro inti-
tolato 11 Setificio 5 o Mamorte Dodeci dt Francefco Gr¡~ 
Jelim fopra i dlverfi yami Georgki^ e $indujtria^che 
lo coftitmjíono M*S* 
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Noftro, niente contro Príndpí , e Buoni Coftumi, 
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Copie aliePubblicheLibreriedi Venezia, ediPadoya^ 
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( Niccolo Barbarigo Ri£ 
( Alvife Contarini fecondo Kav. Proc, Ri£ 

Regiftrato in Libro a Carte 58 al Num. 6$iM 

Davidde Marchejini Segret, 

Regiftrato in Libro Privilegi 
deli'Univerfitá de Librari e Stampatori. 

Marc Antonio Manfri PrUr* 



M E M O R I A Q . U A R T A 
O V E DOPO ALCUNE NOTIZIE PRELIMINARI SPETTANTI ALLÁ 

STORIA NATURALE DE* FLLUGELLI , SI ESPONGONO I MOBÍ 
DELLA PIU' FACFLÉ' E MIGLIOR EDUCAZIONE DI Q.UEST* IN-
SETTI ; COME PRESERVARLI DALLE MORBOSE AFFEZIONI CUÍ 
VANNO SOGGETTI NEL CORSO DELLA LORO ES1STENZA , E 
COME RACCOGLIERE , E BEN CONSERVARE LE UOVA O SE-

JMLPNTI DE* MEDESIMI . 

Jn eo ( Bombyce ) .tam mires mHamovpbofes fucesdunt} 
& natura opificium ita elucejeit , ut nectjfc 

Jit fmgula ejus n)it<e momeata 
perpendere. 

MALPIGHIUS D i í s . epi(t. de Bombyce ad R e g i a s 
Societatem Lon4inenfem . Lond. 

1 N T R O D U Z I O N E 

Ove ft da contó del piano che fia ferbalo ntlla 
prefente Memoria, ] 

m̂ ŵ i v5>>v<¡5>% vá»* 

| * * | S f * * ^ la v a r í e ^ grandííTima , che regna nelle imm-
I * * » merabili famigüe degl' infetti , ed i cambiamenti 
? | * ^ * > > * 5 * * * § cui vanno foggetti nel corfo della loro efiftenza, 
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ Á ^ oggetto di maravígÜa fotto g l i o c í h í di colo
ro a che ad oilervarneli intraprendono , la mente de* Fi lofof i altre 
ancora in cffi ne contempla , ed elleno ugualmente intereíTantí e 
í o r p r e n d e n t i . V i feorge primieramente fíabilite dalla Sapíenza ado-
ralsile del fommo Autore della Natura i e m i g l i o r i leggi poíTibilí 
per la loro confervazione e .propagazione nelle vaftiflíme regioni 
á ú V aere , della t é r ra , e dellc acque . Ravvifa poi , che fe a rap*. 

Tom. I L A 



% M E M O R I A Q . U A R T A . 
porto al! ' uomo , n ' ha di voraci , d i f t rugg i to r i , maleficí e fchifo-
¿ i , d 'altronde grandiffimo é pur ü numero di que'che ai popoli? 
píü che a k r i da Junghe oí íeryazioni a m m a e ñ r a t i 9 arrecano confi-
iderabiliflimi vantaggi { a ) * 

E tra quefti u l t i m i , per diré íb l tanro di alcuni pochi , qual 
Jervigio ad alcune popolazioni Americane non preña T acudia^ 
occorrendo agí1 individui delle medeí ime viaggiare nel maggior bu-
j o della noite .? Tenendo queft' infctto fulla pairna della mano , 
cgli qual accefa fiaccola manda infinuamente p iu chiarore di que!. 
Jo , che fcaturifce dalle volant i terreftii lucciole, e dalle minunf l i -
me marine fcolopendre , le quali ultime a' navigami peí faifa 
elemento prefentano ? fcintillando , grato e va^h i í í imo fpettaco-
lo { h ) . La mignatta cura i l fangue .cmorroidale dal corpo umano, 
e lo libera fovente da gtavi malori , Le común i cantaridi fommi-
niftrano ali* arte medica la parta de' vefcicantí ; le fcorze delle 
chiocciole calcínate danno un buon eíficcante , e da a l t i i infetti e 
r e t t i l i ritraggonfi puré o t t i m i far machi . . Per al n o contó due o 
.tre forta di bivalve conche del pelago producono perle é malgarite^ 
e fpeíío per la grandezza , nettezza, e Jucentezza di tale prezioíi-

, che quella pareggiano de' d i aman t i , e d1 altre gemmej. Da cer-
tune poi fi ottiene i l píü dilicato bi0b , tú a fare nobil íf l imi co-
ílofi lavori d' aguglia propriflimo . I I coral lo ro l fo , articolo di r ic-
co commercio , cd i l ne.ro lucente antipate ^ for; opere di efilifíimi 

^ Veggafi la OiíTertazione di Linneo C «?//# Amtmta Accademkh$ Tom, 
i n . ) inmolara ; Cu i bon., i e la prefazione di R'aumur ai primo Volume 
dcüe ÍUe MpiMOf/í per fervire alia flana degl' infetti . 

C ¿ } íl Sig, Senebier nella fuá'prefazione alia vesüone Francefe degü O-
pufcoli di Fiírca aairpale del Sig. Ab, Profefs Spallanzani da í' ouore .de!ja 
ícopcrta di qi íeüo vi vente fosforo .all' Ab NolU/ della R. A . delle Scienze 
di Parigj , mcntre e giuíl if icato plenamente che a noi l i appattieoe , anche 
per confefílone dello íteílo Sig. Ab. Nollet. V e g ^ f i la noftra Diií. Francefe 
Sur ia Scoíopendre marint luí [ante impreíTa in V c n e z í a ; ja traduzione latina 
fatta da h'tnnen ¡ t quanto ne dice lo fteffo Sig, Profefs, SpalUnzani , al cap. 
x x u . della pare. x. della fuá traduzione i taliana del hbro di Bonnet in t i ío -
lato ; L a comemplaz'one della natura . I I Sig. della Caudroniets ha offervato 
quefto fenómeno in aílai m a r i ; e benche g l i feíle nota la cagione, donde de
r i v a , perché giá pubbíicata in piu opere, amo, fenza chiarirfene con adatra-
te ofservazioni» di attribuire efso fenómeno ad uno fviiuppo della materia 
fosfórica inerente nc l l ' acqua marina , Veggafi da cib qual capitale fi deggia 
fare di una picciola Memoria di detto Autore , ch' e ftata inferirá anche 
tradotta in Italiano nella poco giudiziofa raccolta degli Opufcoli interefsanti 
í l ampat i a Mi lano dell ' edizione lo i t , T o m . x i y . pag. 107. confarcinata 
da l l ' AW. Amornti d* Oneglia, 



M E M O R I A Q Ü A R T A , , J 
m a r i n í p o l i p i , al parí di que*, che formano le madr ípore , retí^ 
pore , fícoidi , car icoidi , ed altre pietrofc produzíoni , che non fe r i 
za forprefa íi mirano raccolte ne'gabinetri , con g rav í dirpend; e 
cure i f t i t u i t i dar Sapienti delía Matura * Da una íbrta di gallinfec-
t o , che v ive fugli e l ic i^ viene la grana detfa C h a m e s u n akrcr 
reca que l í a , ch' é conofciuta fotto i l norae di Coceo' Polonico ; un 
terzo produce la lacea , cd i l cimice , appellato Cocciniglia , che 
v ive f u i r Americana Opunzia y a p p r e í k la materia , che tinge iíi 
un colore moí t i f l imo piú brillante e vivace dt quello che g l i A n * 
í ichi traevano dar pícciolí turbinat í murici , c dalle' bernocc©Iute 
porpore. N o n fono da traíafciaríi le api induílriofe i l cui a l i 
mento raccolto da eífe ne' fioreilini di var íe fpecie di piante cam--
peíír i e prateníi y elaborato pofeia nelie loro vifeere ^ cambia í t 
parte i n mefe v e parte in cera . P i i i pero che a l t r i meritano 
attenzione i bachiy che col ferico loro prodotto ricchezze ad ag í 
procacciano aglt abitanti de' paefi , ove fan pruova 5 ed al ie nazio-
nr le meglio addeftrate a far ufo d' eíío prodotto ner diverí i lavo* 
r i dr cui h fufeettibiíe ; l o che febbene t r ip l ich i per ío meno i í 
fuo pr imo valore , nonoí íante defideratifíimo e gradito l a rende. 

D i quefli u l t i m i infetti davendo noi tratrare particolarmente 
Bella prefente M e m o r i a , ecco ií piano che abbiam divifato feguí-
re » r . Ant iporremo alcune brevi prel iminari no t i z i e , fpettantr al*-
la í loria natura le de' medefimi . 2.- Verranno dietro fubito i pre-
c e t t r c h e la l o r a piu faciíe e mig l iore artif íziale educazione r í -
guardano , dando c o n t ó infierne delíe principal i malattie cuí vannoa 
foggetti . 3. Si te rminerá coli 'efpofizione der metodi piú approvati 
d i raccogliere e confervare le loro uova o fementi . O í í e rvaz ion t 
a p pura t e , congíunte ad infegnaraenti di cauti e diligenti Scri t tori , 
Bonché diverfe preferizioni dr aícuni Sovrani' per la buona riufcita 
dt quello utiliffimo- rama di campeftre economía f faranno la no-
fi ta guida nella ferie des de t t ag í i , ove ci converra entrare relativa^ 
m é a t e agli oggetti , che fi fono indicati . 



4 M E M O R I A Q U A R T A . 

P A R T E P R I M A 

Contenente dcune brevi notizje fpettantr alht flan» 
natmale de Bacbi da Seta. 

i . i . 

D IvciTi P o c t í , cd a l t r i antichi autoci Greci e La t ín i avanza* 
roño g\k, che le api potencio riraanere organixzate, quali C% 

moftrano % mercé la forza dclla fermentazione e putrefazione d i 
carni ed /OÍTamcnti di giuvenchi in queí lo cafo fvíluppandofi dal 
raarciume, conw'nciano cosí a gpdere del dono, de lk v i t a ( a ) l a 
pochi ed e legant i f í iml v e r i l c¡6 cflendo- ftato cantato anche Vir
gilio ( ¿ ) non é perí) raaraviglía fe i l melifluo Vida im i t ándo lo 
i n tale fantafia nei fuo notiff imo lat ino Poema ful Bómbice at* 
t r ibuí fea a quefto v ívente fomigliante origine , purché i v i t e l l i 
p r ima di eflere ammazzati fiano-ftati nodr i t i per venti g iorni ed 
altrettantc not t i di foíe foglie d i moro { & ) . Bensi é curiofa cofa3. 
che fiffatto modo d i generazione equivoca , quantunque meíío i n 
ridicolo dal Romano Gcorgofilo Vanone (d ) , non folo fia ñ a t o 
reputato poíTibile da Pier Ga¡fendo ^ dal P. Onorato Fabri , e dal 
P l i n i o Bolognefe Üfifse Aldavrando {e)^ ma che a l t r i ccrvelli p iá 
iaimaginofi ancora v i abbiano lavorato fopra con invenzioni nien^ 

€ " > Vcgganfi citad c recati parecchj dei paííí di queíU dal Rtdi , nef 
Saggio dt efperienze intorno generazione degP Infetti ] Suc Opere Tow. U paM. 
32. e feg. ediz di Venezia 1741. preíso Tf iVf^ . 

( ^ 5 Georg. Lib . 4- . 
Cc> Styod fi fpes gmer'ts defteerit om*ih ubique 

Semm^que aruerint Jovis imptacabilis ira ; 
Sicut Apesx tsnsri j&parantur cade juvenci 
Hic ¡upersccedit tantum labor '• a**6 j * venen t 
Bidenoffue dies, bidenafque ordíne noéhs 
Cramini arcendus pajist, probibendus ab undit *, 
Inter ea in flabulh tantum i l l i pi iguia mor i 
Suffic 'tant folia , & luSlent'r cortlce ramus , 
Vifcera ubi c<efi fu-trint UquefaHa y videb/s 
Hombycem fra&is condenfum erumpere cetis p 
Aftjfúe globo tato tinearitm efferverc tergo, 
£ r vejufi futres pajfim concrefetre fungos.* 

Vida, de Bombyce can. 1. 
^ dy Col termine di E^ÍXS» . R . K , Ubi x u cap. v. 

L a ftoria del Bómbice di Auíorc non t alrro c&e m CÍW* 
mentó dei Poema del f ' / ^ » 



M E M O R Í A Q ^ U A R T A . 5 
teraeno chímeriche e í b a v a g a n t i . T a l é quella di Atanafia Khchs* 
ro9 i l quale fcriffe ( a ) r che i ferici bachi fogliono nafcere foven»-
te dagli ovieini di q-ualunque infetto peneiraco neli ' interna foñan -
z a , e ncr fughi de' gelfi . Tale F altra di Gtrolamo Cavdano , ch« 
for tke g l i fa in numcrofe turbe dalle fbglie de'gelfi ftefli, efpofte 
a i cocenti raggi del fole (^) ; o l t reché v i ebbe chi regiftró eflcrnt 
fíata in quefto modo tradotta la razza dali ' Afta i n Europa ( c ) , 

Senz'anche le ineontraftabili ragioni , c k decifive fpeticnze , 
colle quaii dal celebre naturaíif ta Tofcano Francefco Redi (d) 
vcnnero confútate si moñruofe idee , íarebbe aííurdo íl penfare , c 
pcggk> i l diré , che i filugelli , rifpetto *ir o r i g i n e , cd 2t\ modo 
di r ip rodurñ , poteííero ícoftarfi nel menomo che dall ' ordine c o 
fíante ed uniforme determinato dalla natura per tute' i v ivent i al
meno dclla claíle cui appartengono. I n eífa tut t i provengono dalle 
uova ,onde ñ fcaricano le loro madri immediatamente dopo i con-
)ug) eo'marchj dello fteíío genere e fpecie; nel qual atto cflfe uová 
fecondate rimangono , e mefli g l i cmbr ion i , che v i ftanno r i f t re t t i e 
ravvi luppat i in i ñ a t o di r ó m p e m e le buccie, c di liberamcntc dií^ 
piegare le loro p a r t í , 

I L 

Non é detemtnato affolutamenté un pumo ji¡fo deíP anno 
per lo foiluppo de Bachi da Seta . 

PE r l'ufeÍTa de'filugelli da ' loro uovic in i non a v v i naturalmente 
un tempo determinato nel corfo deü ' anno. Gia é no to , che 

nelle regioni dell ' India oriéntale piu v k i n e al Gange i l fole i n 
t u t t ' i rnefi rifcalda con uguale a t t iv i tá e forza Fatmosfera, la ter-
teftre foperficie, e >e organizzate produzlonf dei duc regni a n i m á i s 
e vegetabile che v r allfgnano. Le piante cosí di una perpetua ver-
zura v i fi trovano amraantate, e g l i animali van pieni ognora d i 
vigore , e di v i t a . N u l l a ofta a quefti 'i r iprodurfi céleremente 9 
€ fempre di feguito , mentre a quelle cadendo le vecchie Ibglie 3 
toftamente fie fubentrano di novelle . D i U fegue , parlando qu i 

C « ) y[vndus fubíaraneUs lib. x i t . 
C^1) Neila fuá Opera de ¡ubtUitaie. 

> l i Francefe Perotto citato dal Sig. Coo. Fcttt neila nota 5 al Can
to 11. ai fuo Poema del Baco da Seta. 

C<0 N:l^' opera íua tcüé cítara ¿ella medefima edizione pag-114. «c. 
A ü j 
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particolartnente de filugelli, che nel tracto appunto di un ann<> 
fi poíTa almeno per fei voite intraprenderne l 'erl uca?sione , o :n f i t i 
a t a l occorrenza preparati , oppur diverfamente profittare del pro-
dotto. di que*, che abbandonati alie cure della natura na feo no % 
crefeono, s ' inc r i fa l ídano % divengono farfál le^ e le nova depongo* 
tío fulla corteccia de'tronchi e delle ra mora de^ge l f ico l le cui fron» 
d i eranft gia a l i iuentat í ^ N o n cosí per6 fotto a l t r i c l i m i di lem» 
peratura. meno calda , e d i piu variabile co í l i t uz ione . I n qucftl 
ficcome alcuni Fif ici (a) potettero ( per meglio ftudiarnerli ) alie, 
vare tre volte íucceíEvamentc delle famiglie di efli an imale t t i , en
t r o i l l imi t a t a fpazio d i tempo^ nel quale i detti alberi continua-
no fra noi ad eflere frondofi j cos í ^ per contrario ,, u n i a d u f l r í a g i u -
dizioCamente intenta a non ruinarne la vegetazione col t r ipl icata-
mente^ o almeno duplicatamentc s f o g l i a r n e l i é gia pervenuca, ec| 
attual mente. íi adopera si ad accelerare ^ come a ritardare. lo fchiu-
deiíi delle uova de1 fílugelli medefimi per modo che foltanto fie-
gtta dopo ch'entrata la primavera. comindanO' i mor i gia 'fpogíi 
e fpariui peí r i g o r i della precedente vernale ftagione^a r i n v e r d i r e » 

§ . I 1 L 

F r í m a comparfa de l Filugello ufeendo dalF uovo fottm 
Ü afpeito d i bruco , e deferi^one delle partz 

efteme: d e l medefímo „ 

COmimque pertanto ÍI adoperi ^ rafpetto fotto di cui fi moííra2 
i l filugello ro t t a che: ha i n mena di un quarto^ d*̂  ora i l 

picciolo gufcio %, ove prefiííeva egli é quello- d i baco rampante 
Súbi to nata i l fuo. colore é ful igginofoj non ha maggior lunghez-
za di quattro i n cinque linee 5 vomita dalla bocea fotti l i írime fi
l a , col mezzo delle q u a l i , nonché coll 'ajuto delle fue gambe ftri» 
fc iar fi arrampica ed attienll alie foglie de%eiíi d i cui ama cibar-
í i , e raoílra ua capo- aífai v o l u m i n o í a rifpetta at re í lo della: mole 
del fuo corpo 

D i g iorna i n g io rna va egli- crefeendb , cangia di colorito nef»-
|a pcl le j fv i luppa ognor meg^lio undici anelli o incifure (*} in c u l 

£;> malptghi y LevvenaecMo y J&aftmuv fono i principal! tra: i Naturaliíli 
cke í tud iarono i Bachi da Seta», 
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div l fo tu t ío i l fu o corpp m í d e a m o ; lafcia vedere in amendue í 

í ianchi d i quefto -nove punti nericcj per lato che fono g l i or i f ic j 
delle trachee ( * ) per le qualí refpira , ed altre cofe prefenta, tut-
te delinéate c deferirte efattamente dal celebérr imo Malptgbi , 
é i cui puré abbiamo una dimoftrazione del la grandezza, che va i l 
baco fucceífi va mente acquiftando dach'efee dalT aovo fia al punto , 
ove ceíía da quefto pr imo ñ a t o . 

T r a queÜe part í cí lerne é da confiderarfi la coftituzione del ca
po , i l cui cranio fia atraccato immediatamente a l pr imo anello . 
E ' quafi ro tondo , ma depreíío alqnanto principalmente nella parta 
fuperiore, e formato di due oval i sferette , frammezzate da certa 
porzione angolare , traente alia -figura romboidale ( * * ) . Da quefta 
pende una carnea zena , che a placeré dell' animale ri traendoíl i n 
fe medefima, fi nafeonde alquanto fono i l c r a n i o , e fpeífo fporge 
i n fuori , tirando feco i l labbro, fe dir non vogliafi l ingua , che 
pende fopra la bocea . Sotto ta l parte , la cavi tá della bocea apre-
íi ampia , e fi chinde col mezzo di due oííee raandibole Pén
dulo r a l t r o labbro inferiorc della bocea í le í fa , ed alquanto acumi-
naro , ove fimula i l m e n t ó , -va munito ne l i ' e í l r emi tá di un acu-
m i nato fíiio, Quindi da amendue i lati pendono pu ie , fituati abbaf-
f o , due fodi procefli mafcellari , che fi m i l mente a piacere del i ' an i -

•maie fi allungano f u o r i , e fi ririrano entro (****) . Nc:lla parte ante-
.riore poi rimbalzano inore di qua , e di la fei diafani g i o b i , che 
g l i occhi fi giudicano; e da queíli in íbrevífTima di í ianza giaccio-
no due procefli mammi l l a r i piú grandi dsi teíié mentovati , .ed e-
gl ino corredati di peí i . D i q n e d i , ma piu b r e v i , va íparfo anche 
i l refto del corpo , e fono in -a l t r i íuoghi b ion di , in a k t i lucidi , e 
maggiormente a l l ' intorno degli orificj del le indícate ü i mate . I n 
fine ¡1 diforto del corpo (icflb va fornito di braccia , e di gambe 
(*****) . Quefie ultime , al numero di otto ,e procedenti dal feño , fet-
t i m o , ot tavo o nono anello , vanno á rmate di due ord in i d i 
adunche unghiette , difuguali in langhezza , ma tutt-e di fofianza 
oííea e folida (******) . Le altre provengono dal primo , fecondo e ter-
zo anello , e terminano con una fpecie di mano cónica , armata 
di tre piccioli a r t ig l i della medefima fofianza, ove quel di mezzo 
k píu lungo degli a l t r i due Jaterali . 

CO Ib'd, s ŝ s.s.s. ecc. e F ig . 3, I&d. fíg, 4. e 5. e ¿ . 
C***} lk¡d, fig. 5.6,7. e 8. C****) MM' 7. e 8. l id . fi¿. 2. 
C******} ibid, fig. ic, 11, e ix, C***«***) Ü 'd . fig. p. 
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Tale apparifce i l bómbice c í l eno rmen te nella fuá priraa C<MI-

dizíione di bruco . Al lo ra , fccondo V enfarica efprefllone di alcunt 
A u t o r i , « paragonabile ad un fiore r inchiu íb ael fuo bocciolo, di 
cui acció r i ievif i la bellezza e T art if izio delle p a r t i , deggion fchiu* 
derfi i petali , allargarfi le foglic e difpiegaríi g l i organi vale^ol i 
alia fuá rigeaerazionc i n un molt ipl icato numero d* individui defti-
nati alia propagazione e perennitá della fpecie , I I Francefc M . d i 
ReaumuY , le cui oífervazioni c dottrine van d' accordo in queño 
propofito con quelle del fu Filofofo di Berna Haller , avendo r i -
guárdalo ogni bruco come 1'uovo della farfalla futura, paragona i 
di iu i feguenti fvi luppi al diipiegarfi del pukino entro h buccia ^ 

§. IV. 
Dell o fvefthfii, che fanno i bacht da Jeta fuccejpvamentf 

delle pelli , o primi inviluppi , e fenomeni che 
acwmpagnano tai loro mute , 

DAnno a c i ^ cominciameMo i noí í r i bachí a^quanti g iorni d®-
po nati con lo fveftir-fi de He loro fuperiori fpoglie piú v o l t e , 

c tai replicati difpogliamenti comunemente diconfi mute . T r a 
f u ñ a e 1* altra muta regna un cerro fpazio di tempo , e que í lo 
piú o meno foleci to, o ta rdo, fecondo che abbiano prefo maggio-
r e , o minore nodrimento, fecondo 1' a n g u í l i a , o ampiezza d e ' f u i , o v e 
fono educati,e la coñ i tuz ione de ' c l imi piu o manco ca ld i , piu © 
manco frcddi. Dopo di eíferfi appieno pafc iu t i , colti eglino qualun» 
que volta da torpore o fon n o , che n i a l a tm da certuni pretendefi, 
feguitano quindi i fegnali prefaghi di eífe mute . 

Confiftono queñ i fegnali a divenire lucida e trafparente la 
l o r o pelle ; a rigoníiaríi nel capo e d imover í í con fopraífahi , * 
cercar f i t i foíto le foglie , ove nafeonderfi, a contrarre akernativa
mente g l i anelli , nonché a dimenare Jungamente le braccia , e le 
gambe , con che di fvefiirfi fanno forza,, C Í 6 comincia dal cranlo 
e poi dai l a t i , che hanno delle linee quafi neraftre, indicanti del-
l o fpoglio i l p rogre í fo . In fine per isfafciarfi del t u t e é , fi raggrin-
zan eglino alzando la parte di d ie t ro , ed impiegano tutta la forza 
de' vifeeri 9 e de' mufeoli per ufeire dall ' apertura della pelíe g i á 
nel principio formatafi ,c quindi pegl ' indicati sforzi fufficientemen-
tc dilatata. Speííb in quefti u l t i m i sforzi vomitano dalla bocea fi-
lamen t i fo t t i l i i n copia5i capi de 'qual i appiccati qui e q u á , c o m e 
fe foííero tante funi tefe , col mezzo di quefte raddoppiano i detti 
«forzi per megl io , e piu p r e ñ o l iberarí i dalle proprie fpoglie . 
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§ . v . 

Ojferüazjom fopva le pelli dt cui fi fpogliano i bachi da 
Jeta , e rifle¡Jioni in t a l pvopofito . 

Saminandofi con buone lentí le pelll di cui queíF infetti van-
nofi fpogliando , avvien di rilevarc che cadauna h come im 

r.Üuccio avvogliente Taltra di cui rlraangono coperti . N e ü e fteffe 
sgevolmente íi fcorgono i veftigj delle ftiimte , le tracce d ' ogn i 
ruga , d 'ogni m í n i m a protuberanza, e fin le guaine dei p e l i . T a -
! i fono appunto , come le fpoglie dei mar in i croftacei , e fpecial-
mente degli aftachi ? degli fcampi , de' granchj , delle fquille , 
de'gamberi , ecc. ; donde vie piú manifeíta appare la femplicitá 
cortanza ed uniformitá delle leggi di natura in im indefinido nume-
co di vivenr i , e che ^etci6 difporre porrebbonfi fotto uno íleíío 
o r d i n e , benché molr i vivano e fi propaghino in t é r r a , m o l t i nel-
la falfe acquc marine , e m a í t i i n queile degli ftagni, áz laghi , 
€ de' fíumi 

E ' noub ' Ie p o i , che i l capo del noftro animaletto ufcendo dal
la fpcglia che r i cop r iva lo , acquifta tofto un volume qaattro v o l -
te maggiore di quello che fembrava avere ; facto , i l quale prova 
evidentemente , che fe attefa la di Jui fleffibilitá e mol lezz i pote-
va eífer contenuto neM'aftuccio , ove anteriormente flava locato , 
trovandofi poi i n liberta , egii mediante i l fuo elaterio non folo 
r ip ig l i a la naturale propria figura, ma che anco mercé i l diífecca-
mento deH'aria acquifta coníiftenza e durezza. 

N o n é da o m m e t t e r í i , che fe la nuova pelle, di cui i bachi 
•ricomparifcono v e f t i t i , fia piú biancaftra di quelia che depofero , 
egli h fegno cortante della loro fanitá , quando per contrario i l 
moftrarf i tinta di colore giallaftro fa Ibfpettare, che aífaliti fi t r o -
v i n o da quefia o quelia delle malattie , che fpeCTo nel cocfo delle 
l o ro mute g l i a í f a le , e circa le quali parleremo a fuo luego ( 
X X X part, I L ) con qualche abbondan«a . Finalmente é da riflet-
t e r f i , che i l fucceífivo fpoglio de 'mede f ími , non che di a l t r i ana-
logh i infetti , é forfe i l rifultato d'una delle finali cagioni della 
natura rteíía, un efpedifente da lei efeogitato per la loro fuífiilenza 
fin al termine preferitto. Come t n a i , dice uno fiimabile Autore (//), 

C.O B e t t i , Nota al canto 111. del citato fuo Poema . 

Tom. I L B 
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potrebbero digeriré la quantita di cibo che confumano , fe femprfi 
contiauaíTero a v i veré colla medefima v o r a c i t á ? E perci5 ¿gli ag-
^iunge , efícr naturale i l fupporre , che per non foccombere alia 
í roppa ripienezza appunto d i cibo cadano negl' indicati Janguori ; 
donde p rov iene , che intanto d i ' c f f i non mangiano , confumano 
quel foverchio che hanno p ig l i a to . Con ragione per5 , íc r ive na 
a i t roNatura l iza ( a ) , 11 argomenta che la peíle fatta dura ed inca-
pace di maggior efteníione , con v i en che f i rompa al crefcere no . 
tabile degli animaletti ^ lo che accada e per i ' aria efteriore , che 
Ja di í íecca , e peí nodrimento ch 'el la r iceve , ! ! quale non ¿ in pro-
porzionc aH'ingrandirf i del corpo fi 

4. VI. 

JDet numero delle mute de FJl t tgel l t , ^ e fe ahbianvt 
degli j ie j f t divevfe fpecie „ 

N On tut t i ¡ fenci bachi camblano la peüe un uguale numero 
di vol te . E" quadruplo nella maggior parte,e t r ip lo in cer-

t i tale can.bian-iento; lo che fecegli di í lmguere in due fpecie diver-
f e , chiamandofi pera6 gl i u l t i m i da'Lombardi T r e o t t i , o del T r e , 
Quc í l i fono Aati conofciuti da non pochi f c n t t o r i , e parlando de
g l i flcííi , oh re d' a ver detto eífer /orza , che abbian eglino una 
pelle di meno degli a l t r i , aggiunfero che fi moftrano di minuta 
í l a t u r a ; che dopo la terza muta impiegano nel mangiare , e nel -
2o fputgarfi tanto tempo , quanto ne mettono g l i a l t r i fpogliando-
f i nuovamcnte ^ che hanno pelle luc ida , trafparente , ed ontuofa ; 
che amano i l monte , fono piú dil icati , c piú nemici del caldo ; 
che vogliono le foglie ten ere, che recano una feta i ina e nobilc ; 
che accoppiate le farfallc procedenti da quefta fpecie con quelle 
¿e i comum bachi , nacquero piccioli bacolini , che avevano irre-
golarl , e fenza ordine le loro mute , e che mentre credevafi do-
ver efíi v i veré ancora Jungo tempo , f i rinferrarono in un fo t t i -
¡ if l imo bozzolo non piú grande del frutto di un fufmo ( ^ ) . 

T u t t o ció prova una diverfitá di fpecie fra i detti T r e o t t i , e 
^ue' da quattro m u t e ; altro non eífendo che accidental! var ie tá 
e ceífanti nelle fucccíTione delle riproduzioni , i ' avere alcuni pelle 

C'O Lijlsr neile note al Goedarf. 
C P Betd i ibid. 
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fcianca , a l t r i ñera > a pezzata di blanca e ñero , roflartro e ver-
daftro ,; ecc. Siccorae a lunga andaré mancano tah accid^ntaht^ 
net corpo de* bachi 9 cosí ne ceíTano anche cert' altre rapporto ai 
co lor í , e alia ftruttura, e maggiore o minore confiftenza de ' loro ' 
bozzoli , onde diftinguonft fotta i n o m i áh camo^ni r fpagnoktu w 
smnafoni % cent ¡ni % ecc» 

V I L 

Idea fommaria delle partí interne d¿ bachi ¿ de liquori 
che h moran o ¡ e degli ufi ed offi'zj Jelle 

une e del I? altre*. 

Sí a n o pertanto i n o í í r í bachi deU'una y o deiraltra fpecíe, co-
meché ¡n quefii ed i n quelli y tranne la grandezza, é uguale 

l a flruttura drlle pai t i efterne y cosí puré non regna diverfita al-
cuna in quelle interne., Potendofi ricorrere in ogni cafa agí i Auto-
r i fopramentovati 5S che v i han verfato fopra diffufamentc, brevi 
ma pero fufficienti faranno i dettagli anatomici e fifiologici , che; 
andremo íbggiungendo circa le medefime... 

Xagíiata* la cute y o la p r ima pelle del baco , ne geme ut* 
umore flavo fudiccio, che al calore della mano y o di Heve fuoco 
concrefee a maniera di croíla ^ E1 probabile y a fentimento def 
IVIalpigki y che tal umore der iv i dalle officine de l l ' a l imento ,e chff 
per opportuni meati o vafettr capiti e difpergafi nella cute 9, com 
che alia fuá nutr izione ed accrefeimento contribuifea 

Sotto l a p r ima pelíe a v v i una membrana roffaíira mucofa, k 
q_uare dal delta Antore fi giudica effere l a feconda ,, di cui 1'infec
to rimane veftito dopo fpogliatofi dell 'altra y ü perché , fe c i ^ fia,, 
come fembra probabil i f í imo y deggioti8 t rovarv i f i fotto anche le due 
altre y benché non fiano difeernibili onde fi va fveílendo nel fuO' 
p r imo ftato di bruco » Ind i viene un fiftema dr fibre carnofe, le 
q^uali d inendoní i per l ungo , pes? traverfo ed obllquaraente le une 
fopra le al tre , . e donde íi partono i mufcoli infervienti al moto 5> 
diñenfione ,e conneffione delle parti yche coñituifeono- i l totale del-* 
l a macchina del baco * 

Sotto le dette fibre , deriva fm d a i r eflerne diciotto apertura 
delle ñ i m a t e a trachee (*} un uguale numera d i propagginl d i va-

00 Fig. 14 nella Tav. I . 
B i | 

i 
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fi5 e queíH al lungandoñ ferpeggiano per tuí te le partí del corpo ; 
A l t r i a guiía di retí in diver íb modo intrecciandofi , ed anofto-
mizzandoL formano come i polmoni del i ' infet to,ed altre diraman-
dofi in vene ed arterie , vanno al v e n t n c o l o , a l cuore,ed alie re-
í l an t i vifceri del baífo ventre. 11 colore di quefti vafi é cerúleo o 
p l ú m b e o , pagliefco, o m i ñ o non di ra do di dorato . La foftanza 
é membranofa . L ' umore o fangae ,che per entro v i trafcorre, h 
VÍ te l l ino ,c ioé gial laÜro ed'acquofo, né di que'globuli c o m p o ñ o , 
che in a l t r i animali gl i fanno acquiftare un colore rubicondo. L f v -
venocchio delineo giá di fíffatti vafellini , ov ' egli fcrive , che t ro
vad di tale colore ; ma a l t r i oíTervatori avendo cercato in vana 
di riconofcerli , penfano che quel Natural iza abbia potuto , circa 
queft 'art lrolo , aver prefo abbaglio . 

Lungo i l do r io , tra le mentó vate fibre mufcolari e i polmo
n i , giace i l cuore , da non al tro rapprefentato che da un único 
tubo , i l quale fi allarga in cont inúate ovali , che dal capo fi e-
fíendono lungo tutto i l corpo fin a ü ' e í l r e m o della coda (*) . V i -
vendo l ' an imale , regnano nello ftcfifo i mot i di M o l e e d i a í t o l e j 
Joché indica i l paífare e ripaffare che fa per i u i 1' umore circolan-
te nelle a r t e r i e , e nelle, vene , le quali diramanfi net modo fud-
detto pei p o l m o n i , neli 'omento , e nelle altre país i del corpo del 
baco , 

D ie t r a i l cuore fi prefenta , di mole infigne , i l ventricoí© 
(**) , e quefto puré diftendeíi rettamente dalla bocea fin a l l ' aper tu
ra d e l l ' a n o . L a parte fuperiore , ove íi concuoce i l cibo , va 
compoí la di fibre longitudinali e trafverfali , ed ella puré va i r r i -
gata da 'rami venofi ed ar te r iof i , che partonfi dalle trachee. Quel -
la di mezzo é membranofa, e forma come un f i í k m a d ' i n t e ñ i n i j 
1' inferiore di teffitura fíbrofo-carnea , e fparfa per entro e fuori 
di tuna la fuá foftanza di vafell ini icorofi , coíliíuifce i l retto y 
cioé quella parte, ove raccolgoníi g l i eferementi , che in ufeendo 
affetrano la figura fefagona (***) , tale quella eífendo deir eftrems 
porzione di quefta vifeera , 

M i rabile di effa mol t i f l imo é l ' a rchke t tu ra , ma puré non v i 
cede quella,aflai cofpicua in ambi i l a t i d e l ventre, dei ferbato),ovfr 
íi aduna i l chi loíb umore,che cambiato rimane a íuo tempo nella 
materia della feta. E g l i n o , donde par tono, difeendendo, riafcendendo , 
e tornando a diícendere fin alia meta del corpo , terminano i n un 

OO Fig- ibid* C**) Ibid* C^O Fig. 15. C***^ Fig- H ' 
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inteftlnetto cieco, di cui non é facile ravvlfarne tutto Tart i f iz io s 
attefa la fragüe confiftenza , e la grande íbí t igl iezza della membra
na che lo compone, irrigata quefta da vafellini tracheali ( * ) . 

Le fperienze i í i i tui te fopra i l detto ferico umore hanno fatto 
conofcerejche ñropicc iando nell'acqua eííi v a f e l l i n i , ov 'egl i é con-
tenuto , la intorbida ed ingiallifce ; che leífato i n quella non íi 
fcíoglie , che non liquefafli , e che neppure concepifce fiamma . 
A l r re pro ve feguentemcnte praticate da M. di Rea imav , quindi 
replícate ed ertefe dal Sig. Francejco Gal l t - B ib iena , comprova-
rono ugualmente , che acque imprégna te di vari fali o meftrui , 
tanto fiífi , quanto falini vo la t i l i , nonché di efpreíií , e né tam
poco l o fpiri to d i v i n o , non attaccano i l medefimo umore in con
t ó alcuno . Bensi vennc fcoperto con a í t re maniere di oíTcrvazio-
n i , ch' egli é di due quali tá , una coíorata di giaílaftro , l ' a l t ra 
¡ impida e trafparente come i l c r i f ta l lo ; che non c' é altro che un 
m e ñ r u o fali no ed oliofo , mefchiati infierne , che ad ifciorre va-
g í iano amendue tal i folia 11 ze; cofa che per una parte oíTcrvafi ac-
cadere anche nella feta giá formata , a l lorché dagh artefici fi fac-
cia bollire nell 'acqua, ove fia ña ta meíTa i n diííoiuzione fufficien-
te quan t i t á di fapone. 

T i m e ta l i cofe ben efaminate , ne reflano due alere , degne 
pur anche di confiderazione . Qt-iefte fono e la materia conten uta 
entro i l cranio del faaco, e la fpinale midolla . Dalla prima deri
vando la feconda , ílaccafi queíía , invoita fono adipofi condotti , 
i n due r a m i , che cominciano al di fotto dcgü occhi , e r iunendoíi 
poi in un folo , continua cosí fin al forame delT ano * Per tutts 
tale lunghezza non n ' é pcr6 uniforme la foftanza . El la é come 
una cordicella, la quale per V intero corfo appunto di fuá lunghez
za fia riunita da oval i nodoli . I globicelli intermedj hanno puré 
ovale figura , e dagli fieííi partono i nervi che per i l corpo deil'a-
nimaletto diramanfi . 

§ . V I Í I . 

Degli ultimi momenti del Filugello nel ftio prtníú 
flato di bruco. 

D E t t o cosí brevemente anche delle par t í interne , e ío ro ofíízj 
nel ferico baco , veggiamo adeífo quai a l t r i fenomeni egl i 

CO Fig. ié . e 17. c 18. 

B ü j 
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efibifca nel pochl giorni che perfifte fot ta tale afpetto , Eg l í cibaíi 
cotí voracita , mangianda tanta in un giorno r quanta peía r e 
eotanto f i nut re , che a c q u i í k un volume tre volte maggiore di 
cuello, che aveva per l o i n n a n ¿ i T a l e voracita lo rende pid che. 
m addietro foggetto a morboíe affezioní , e non di rada fia a r i -
manere turto i l fuo corpo , dentro e fuon > indurato m guifa, che: 
fembra convertito in calce » o p ia meglio i n una materia gefsofa. 
L a piü menoma cofa l a fconcerta „ un ambiente caldo e loffocato-
lo. mette in una ñato- funefto . N o n per5 ccr t l odori r e quello 
fegnatamenre deil' aglio r han forza r contra quanto da taluni ffc 
fcriííe d i condurlo. a l deperimento 5, e nemmeno ficcome fu fpe-
rimentato ^ l a danneggiano que deil' aíTa fétida , d e l f oppio , ecv 
Bensi piu. allora che in altro tempo c i ^ accade , fe gli fr g i t t i ad. 
doíío del fale, a del tabacco in guifa che tucate rimangano le aper-
ture del le fue trachce , oppuc fe íiano umettate con olio, ed altre 
roaterie ontuofe I n t a l cafa egli muore convulfo ; comeché cosí; 
vengagli tol ta l a facolta di refpirare . I n tutto i l coifa ddla vira, 
di quefti bachi ficcome k indizio di mal eífere lo fcaricarfi d* 
efcrementí affai l iquidi, ed acquofi ^ cosí a l l ' incontro t un fegnale 
d i fanitá i l vedere lo rterco loro duro e negro di figura fe lago-
ua ? e quafi fteliata ( * ) . M a dopo T ul t ima muta IL colore fu 
cambia i n verdiccio ^ non si preílo 9< a cagione del fuo q u a n í i t a t i -
v o diííeccafi r c reíla come bagnato. da certo umidore ? che fáci l 
mente corrompendbfi tal puzzore acquifta fin a gravemente inco
modare queñí animalett i medeílmi . A n z i i ' u l t i m a giorno i n cui 
apparendo aggravati ed infermt tralafciano d i cibaríi %. fempre piu. 
vanna fcaricandofi degli efcrementi ,,, onde han ripieno i ! ventre „ 
e quefti mefchiati con icorofo umore colori to come i l melé 

Allora* notomizzato i l baca trovaft che le due parti del fuo* 
canalc degli al imenti , quella cioe 5. che- riguarda- la certa e c o r r i ó 
ponde a l l " esófago , e T a l t r a , che corrifpondendo agir u k i m i inte-
flini finifce al podice r fonofi riftrerte m forma di piccioh tubi ,s 
onde da taluna / « / W ^ f i appellana {a) (**) Ne l tempo medefimo 
m-rafi ( ^ ) efteriormente cangiata i l colore del corpo. deil5 anima-
letto , cofpicua eííendo ful dbrfo certa lucidezza. e diafaneita con 
q^ualche tintegg,iamenta di flavo x e di purpurea pe í tratto. del fe-

C * > F i g . 15 e Fig . 14. e-. 
daj. Bibiena-) fuá. Leñera ib id . pag» joe*. 
C**) F ig . 16. 17- e 18. 
{ b ^ Wiatpigbi Qde Bombyct > ibid. pag. 1 ^ e feg;. 
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c o n á o e terzo anello , c di efíb puré apparifcono macchlati i l quin-
t o e 1' octavo, nell ' atto fteíío che le anella intermedie , n o n c h é 
le e í k e m e appendici del -corpo prendono una t inta biancaftia foíca* 
11 ventricolo che in tale c i r co íUnza fcorgefi alquanto depreffo , 
v i en detto , che con altro plü non r i manga che un umorc delU 
natura di que i lo , che notammo cíifiere fotto la pr ima cute d i í u i , 
« qual t rovafi anche i n a l t r i v ivent i del msdefimo genere. 

§. IX. 

Modo ferhato dal Vilugello a coflruhe i l b o g ó l o h i tu t 
Mee trasformarfi i n aurelia o ninfa , e qual i ta 

^ Javoro d i ejfo ¿OT^OÍO. 

T N quefío ñ a t o di cofe, i ddppj ferbatoj del ferico « m o r e del 
filugello , trovandofi pieni zeppi del medeí imo , e per tanta 

tfuberanza non potendo egli a meno di non ícaricarfsne , f i met-
t e , dopo grande ag i taz ione , in movimento arrampicandofi per 
ogni dove t r o v i ramufeoli , bacchette ed altro fu cui falire . R i n -
v en uto fito opportuno od adempiere la faccenda cui natura lo í í i -
niola 9 comincia a rigurgitar fuore da una certa , direm n o i , per 
modo di comparazione , trafi la , o filiera che ha fotto alia boc
ea ( * ) , i l detto umor ferico fotto la forma d i fo t t i l ñ a m e , appl i -
cando 1' eftremitá del filo , ove £Íü cómodo g l i to rn i . A l con ra t-
t o dell ' aere quefto filo , d i fuá natura g o m m o í o , to í lo addenfan-
dofi 5 quindi ' I baco Tit ira tofto i n dietro i l capo ed i l corpo , e 
variamente dimovcndolo in arco perpetua i l f i lo í l e í í o , q u i e qua 
appiccandone dei brevi t ra t t i conché , fenza mai romperlo , lo 
difpone in modo , che intrecciato a guifa d i í h e t t a rete , forma 
i l p r imo ordimento del fuo lavoro . 

Efcguita fiffatta orditura , fituafi sl baco nel centro della me-
defima col la parte diretana del corpo , e tenendola ferma ed im« 
mobile oe' fe i anelli poílet ior i 5 cioé fin dove arrivano í piedi , 
ra entre pu6 dimoverc 1' altra metá. del corpo fteíío liberamente , 
quefta dur que ora egli al lunga, ed ora raccorcia con varj g i r i per 
m o d o , che arriva per via di continúate fpirali circonvoluzioni 
A formarfi a l l ' in torno un abituro di figura sferoidale 5 che diciam 

C*") T a v . h fig 6 hy o fig. 9. p e, x . 
C*^ Pjg. 9* a b c . 
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/V holgólo . Ha efíb quefto di particolare , di eflere come circon-
dato a l l ' interno di una fafeia, rifultato ella del meccanifmo i m -
piegato nella formazione del medefimo . La parte fuperiore di ta l 
lavoro apparifee , come lo é di fatti , una forte di lanugginc, che 
no i diciamo bena \ la materia che v i fta fotro piu legara , piu 
fina e comparta, la quale dal M a l p í g h i fi riconobbs divifa in íei 
l amine , coftituifee propriamente la feta ? e la terza , ch' é piú 
groíTa e molle , nominafi ca tar lo , 

D i queíle tre materie d i v e r í e , reputafi, né fenza bnonc ragio-
n i , che ferva la prima a difefa del filugello da al t r i a n i m a l i , e dalle 
ingiurie eíierne nello ftaro d' inazione in cu i é per entrare, e Tu l -
t ima a rendere m en o acceífibile i i fu o individuo al troppo caldo , 
ed ai foverchio freddo, 11 Lcvvenoccbh , attefo i ' ombreggiamento, 
che fcorgefi di quando in quando nel mezzo delk fila della feta , fof-
¡pettó che di due, fcambievolmente conglutinare, foffero quefte dop-
piamenre comporte; e non folo di c\h af l ícuroí í i , ma in olere feo-
p r i 9 cha da molre piü , e turre minutiíTirae vengano pur qusí le 
f ó r m a t e . Da ció quel celebre Natural iza ne deduífe la lucentezza 
della feta ; e di fatti i l Sig. Con. B e t t i (a) y verfando fu quefto ar-
í i co lo , dice anch' eg l i : fe m i confideviamo , che quejie fila non fo
no monde , ma piatte , vedremo , che la luce, i n cofijjata fuperficie 
cadendo , p iu fortememe viftetteft , ove a l contrario e nelle l a ñ e , e 
ne l in t feorrendo ne corpi piccioli , ed infierne rotondi , non ne pud 
ffffer rifofpinta? 

Che che íiane di á h , ín tan to non fenza Üupore da' Fificí 
fi confidera i l bozzolo del baco , e non folo rapporro alia figura, 
m a rifperro anche alia iunghezza. del filo , che coftiniifce le fetofs 
lamine fuddetre del medefimo . A l riferire del M a l p i g h i , feguito 
i n ci6 da M . Finche e da M . di Reaipnur, arrivan fino a ^ g o 
piedi Bolognefi di Iunghezza, o come Lionet a 9 0 0 . Eoyle le ere-
de lunghe 300 ulne , e non leghe come talun g l i fa diré ; falfitá 
p iú fpropofirara anche di quella che trovafi ne l l ' arricolo So j e 
dell ' Enciclopedia Francefe , ove ñ a ferirro : che avendo alcuni 
attentamenre efaminara la fe ra , che conriene ogni bozzolo , aflicu-
rano , fen^a efagevave , che bafterebbe per formare la Iunghezza 
d i fei miglia Ipg le f i . 

C " ) Nota 8 al Can. i V . del fno citato Poema pag. ip i . 
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§. X. 

Nm tuttt i FfJugelli formano i loro higoli in un modo 
uniformee di uno jieffo colore , né tmti 

igualmente ft avvolgono in q u e l l i . 

A N n o v i deí ferlci bachi , che colti da ín tempeíHvo freddo , o 
da íove rch io calore non vagliono a teflfere in to rno a fcfteíii 

i i bozzolo , ove raggrinzati fi cambiano in aurelie . A l t r i , o per 
le dette due cagioni , o per eflcrc malaticc; , divenuti lucidi c du-
ri ne' piedi , non vaglion perci6 a f ó r m a m e l o fe i n qualchc modo 
íbccorfi non vengan© dall ' uorao nel modo che fia indícalo a fuo 
luogo . Alcun i lo teífono di fola borra , e dicefi faloppa , e íe ne 
t rovan che v i lafciano un buco in €íma , cui perció daííi '1 norae 
di pippa . D ' a l t ronde in luogo d'eíTervi nel bozzolo un folo baco 
fs ne trovano due da neífun tramezzo feparati , che di qui fi ap* 
pellano doppietti ^ o doppioni, ed ebbevi chi anco ne vide tre i n 
una fola celia racchíuf i . 

I I Libavio , ohz attefta queft' u l t imo fatto , f&ticafi ancora a 
rendere ragione dei var i coJori de' bozzoli , e perché cosí diverfa-
mente tinteggiati fe ne veggano , Crede egli , che la diverfitá ne 
provenga dalla maggiore o minore fortezza del ve rme , e deducen-
do i l colore vcrdiccio dalle foglie del moro , co i l ' i f h b i l i r c , che 
quelle non furono bene cangiatc in feta , dice , che una maggiore 
concozione , diíTeccando que fio fugo , lo tramuta in gial lo , e che 
diventa poi blanco col l ' aífottigliarfi e farfi piu puro , I I Sig. Con . 
Berti ( a ) , da cui non fi ammettc fiffatta bizzarra teoría , refta 
p e r i u a í o , con fot tato dall'efpericnza piú volte rcplicata, che con 
qualche fondamento potrcbbefi avanzare ; „ che la congenita n a -
„ tura dei diverfi bachi li conduce per neceflítá ad una Yimile va-
„ r ietá fra di l o r o , nonmeno di quella che fcorgefi negli alberi , 
„ m o l t i de quali , benché della tteíía fpecie , come i l pero , i l 
„ pomo , ecc., formano fra di loro coftantemcntc var ié i n colore 
„ le frutta 

C « ) Nota 12. pag, 17P al terzo Canto tlet fuo Poema 

Tom, I L C 
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§• XI. 

Ojfesvaxjonl anatomkhe e fifíologicbe f u l baco tcfio che 
trovaft c bits Jo nel fuá boTgolo 9 e come j ] 

fangi m aurelia . 

R lnferrato nel modo che fi é detto i l filugello nel bozzolo , 
e giá , formándolo , r imafí i vuot i i vaíi dell ' umor ferico 

che contenevano , perdono colla lurgidezza i l loro pr imo vo lume , 
Que' anco delle trachee divengono uguaimenre raeno apparenti , e 
g l ' in teñ in i dal fondo del ventricolo fi m o í l r a n o t i n t i di colore 
ranciato . I I moto del cuore con tarde pul faz ion i eftendcfi dal l ' al
to al baíío del lungo tratto ch' egli occupa • tutta 1' abitudinc del 
eorpo dell' animaletto diviene piü contratta e rugofa , d i maniera 
che piegandofi in arco per tutta la íarghezza , e lunghezza delle 
fue anella, eífe rughc piü patenti fi rendono ? mentre appar i ícono 
di colore purpureo le appendici dell ' ano , 

Trafcorfi cosí tre giorni , nel tratto de' quali trovafi giá com-
piuta la fabbrica del bozzolo , i l baco ? bcnché nel detto modo 
.contratto , puré tranquillamente ripofa . I I fuo colore r i torna car
neo v i tc l l ino ; nel fito dcgli orifizj delle trachee f i fa vederc cer* 
ta linea violácea ; cd una macchia t r i angola re , che nclla parte 
fu pin a df l dorfo fcorgevafi nel fecondo e terzo anello , diviene d i 
colore purpureo slavato . Le unghie delle zampette de' piedi fi r i -
l i r ano in dentro , le gambe f i aí íot t igl iano per modo , che foltan-
to ne rimangono g l i efteriori integumenti . Cosí l i pr ima v i f i b i l i 
or i f iz j delle trachee ílcíTe fembrano divenuti aííai piü anguñ i e 
minu t i ; ed i vafi di queíle trachee internamente íi trovan o aver 
cambiato i l proprio colore i n piombaceo , o cerúleo , e nel loro 
c í l remo eífo divenuto argénteo . 11 ventricolo efinanito e refo de-
preílb , aí íume un colore giallognolo fudiccio ; i te íl i col i , nel ba
co mafchio , prima o fcu r i , e poco o nulia v i f i b i l i , fi manifeí lano 
al pan del pene. Redan quai erano i vaíi de l l ' omento , e dove i 
vafc l l in i dcrivanti delle trachee con quelli arrivavano a congiuo-
gerfi ed anoí lomizzar í i , acquiftano un color rofeo 9 mentre parte 
di que' ferpeggianti per la fo fianza del ventricolo veggonfi e fíe re 
di colore v i t e l l ino- , e parte v a r i c o f i . C i ó che giace al íogato nel-
la cavi tá del cranio , vien i rrorato da un fucco acquofo e giallo
gnolo , e per fine v ' ha luogo a difcernere fotto la pelle del baco 
fíeffo un involucro craíTo e denfo, 
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Stando cosi le cofe nel quarto giorno dopo 1' impngionamea-

to dell' anímale nel bozzolo , nel qual tempo i i battiraento del 
fuo cuore é piü tardo di prima , e piu trovafi refa minuta la 
mole del fuo corpo , egü , eolio fquarciaríi della fuá pelie eñe* 
riore , efee da quella n d brefe tratto di circa un minuto e diecl 
fecondi , íbt to un al t ro afpetto , un' aitra figura ^ ch' é di aureiitt 
o ninfa ( * ) » 

Tut te le dette , ed altre part ícolar i t^ non: poche vennero da í 
M a l p i g h i con fomma pazienza ed accorgimentó avvertite , ed i l 
Gal l i -Bibiena fcopri okre di ci5 pofteriormente ? che aíTumendo i l 
baco tale figura , eolio fpogliarfi della peile fuddetta ,. fi libera 
parimenti di una membrana che n* é la continuazione , e di cui 
le interne pai t i teílé indícate 5 nonché i vafi t racheal i , ricopertt 
andavano. Q_uelia chejammantava efle parti tubolofe, rimane eva
cúala parte per la bocea , e parte peí forame del podice ; i ' altra 
che avvoglicva le trachee, viene efpulfa per le efterne diciotto 
apertut e delíe medeíime , nove per cadauno de' fíanchi del baco 
come giá accennammo . A l l o r a tut t i tai vafi divengono in ogn i 
fito della loro eftenfione diafani ed argentini { a ) , . 

§ . X I I . . 

Defcvizione delíe p a r t í efterne ed interne de l FHugello' 
due g/orni dopo i l Juo cambiamento i n aurelia. 

LA figura efleriore delT aurelia ( * ) , la quale r come vedrafíí 
nel profeguimenro , altro non é che l ' involucro , o larva, 

d' un infetto a lato r accortafi quafi a l l ' ovale , r.é ha tnaggior lun-
ghezza della meta de 11' animale quando era bruco , Da una banda, 
oltre i l capo , annoveranfí otto anella ognor piü decrefeenti fia 
air u l t i m o . I I colore degli ñeffi alia prima é dorato ; i l perché 
1' infetto , come g l i a l t r i della fuá fteíTa claffe, venne detto in que
do í ía to anche crifalide dalla voce Greca Kp/eras , che OYÓ íignifi-
ca , Ta le colore por diviene feuro, ma lungo tutte le anella me-
defime eftendefi una linea di colore cedrangolo . 

Pretendcfi 9 che 1' infetto non refpiri i n quedo flato che in» 

C*> Fig. i<7. Tav. í. 
C » ) Vedi la letrera citara di queíT ulritno Autore pag» 502. e ¿05» 
C * ) Tav . 1. fig. 19, 

C ij 
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fenfibilmente ; ch^ egll fia alia condizione di certi anfibj cd a l t r i 
animal i di fanguc freddo , e dei feti di t u t t i li quadrupedi e bipe-
di mcntre trovanfi nell ' alvo materno , ne* quali i polmoni non 
godendo della refpirazione , e dell ' efpirazione, e paffando i l fan-
gue per un forame ovale aperto al lora nel cuore , circola quindi 
ne' vafi i n fiftema contrario a queilo di cui gode dopo che g l i a-
n i m a l i han cominciato a refpirare dell ' aria che Ji circonda. Reau* 
mur ha fatto in tal particolare eccellenti oflervazioni . D ' altronde 
poi é notabile nell ' aurelia un certo t ra íudamento di umore , r l 
quale deriva da un depofito del medeíirno ^ che torbido c deníb 
giace immediatamente al di fotto della cute dell ' aurelia íieíTa . 

Siffatto umore fi rileva in tagliandola per riconofcere ed efa-
minare le interne parti ch' ella ricuopre . Innanzi per6 dell ' cíame 
della medefima , avvien di fcorgere tefa nell ' intermedia parte di 
quella una ferie di mufco l i , i quali nella cont inui tá degli anelli , 
che turto i l carpo dell ' aurelia coftituifcono , non vanno uni t i m 
modo che i n linea retta procedano , raa connettonft piegati negli 
compartimenti delle incifu-re cosí ,che porzionc dell' anelio inferióle 
entra .nella caví ta dell' al tro che g l i fuccede , Le loro fibre gode
ñ o della fteíTa direzione. 

Cade poi fotto ifpezione un integumento adípofo , fparfo d i 
rainutiíTimi canalicoli , che bianchi alia prima divengono, pofeis 
rubicondi . Si ravvifano feguentemente i ferbato] dell ' uraor ferico 
al fommo depi'effi, i rapicciol i t i e r idot t i ad eífere puri veftigi d i 
ci6 , che innanzi fi moftravano . 11 ventricolo fimilmente appari-
fce contratto e r u g o í o . Ne l mezzo i l fuo colore é rofeo , ne' l a r i 
raífomiglia a quello dalla carne alleííata . Abbonda internamente 
d i certo fugo concreto , denfo ^ ed avente i l colore del niele , m » 
infipido affatto. D a l l o íleíío íi diramano g l ' inieftini tenui , ed 
eglino ferbanti la loro propria ed antka figura; i l reí lo unitamente 
al cuore v i rimane ez iandio; raa quefto con moto raro e tardif-
f i m o . 1 t e f t i co l i , nel mafchio , cominciano ailora a renderfi v i í i -
b i l i , ed i l pene,, che da qu^'f i parte, emula come un vafo linfa» 
t ico . Nelle femmine parimenti apparifeono gl i o v i d u t t i , ed anncfíi 
a quefti g l i uovic ini difpoíti in lunghe file ,e tu5t i di una foíianza 
traente al colore cenerognolo . NeíTun oífervatore ha meglio del M a l p i -
g h ¡ delinéate quefte ovaje, e Reaumur iíleíTo atteíla c¿re non fi pu¿-
aveve arca ta l particolare una guida p i u r ifehiarata, né p i n ¡¡cura [ a )* 

C^) ^leÁjQÍrer four P kiftaire des Injeftej Ttm, | . Mtm* il ptg- /ef> 
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X I I I . 

Continua'zjone des principal i fenomeni ? cbe van infovgend* 
ancora nelíe interne parti delf aurelia fin prejfo 

il momento della fuá ttamuta^ibne 
in farfalla. 

C Orrendo la í h g i o n e calda e propizia , diecí g iorni continua 
i l fílugello a fuífiftere nello flato di aurelia , apparendo di 

giorno in giorno in eífa a l t r i curiofi fenomeni . Trafcorrendo detti 
g io rn i le fue anella van divenendo ognor piú folide , e quafi car-
tilaginofe . Le parti fotto g l ' i n v i l u p p i , ove fpecialmente flanno 
le antenne , e le gambe della futura farfalla , fi moftrano maggior-
mente protuberanti ; e notabili fono in ambi i lat i del capo certe 
picciole rigonfiate macchie, indicanti g ü fottopofti occh i . 

Per contó poi delle parti in terne , quelle , ove cofpicui av-
vien di rilevare i cangiamenti , fono le feguenti. I mufcoli , c le 
fibre, di cui nel modo fuddetto va foderata la pelle dcgli a n e l l i , 
avendo perduta la loro eiafticitá e robuftezza, quindi i rami delle 
trachce , che v i ferpeggian entro , trovanfi ognor piü divenwti 
m o l l i e fíacidi, e refoíi maggiormente lucicante i * acqui í la to color 
argentino. Apparifcono totalmente chiufi g l i orificj efterni delle 
mcdefime in guifa da riufcire impoflibile per eííi i l menomo i n -
greí ío dell 'acqua . I pleífi reticolari delT omento , acquiftata aven-
do una tinta pagliefca , e laceratefi le membrane , non regna piü 
i n quelli la cont inui tá , che avevano . Cosí *! ventricolo fatroíi 
ognor piü ftretto e breve nella fuá mole , appena arriva ad eífere 
apparifcente . Le fibre fi mirano contratte ; 1'eíbfago fconcertato 
c r o t t o , e quindi ogn 'a l t ra parte di quefta vifcera ravv i luppa t» 
cd infierne ftrctta. Solo dali 'eftrema porzione del ventricolo fteíío 
vedonfi dipartire certi vafi o i n t e í l i ne t t i , che a cagione di un fuc-
co , onde yanno r i e m p i u t i , alquanto rigonfiati ü moftrano , ed e-
gl ino terminati da una raembranofa vefcichetta , r iempiuta , fcrive 
i l M a l p i g b i , di íaniofo umore , e di efcrementi. I I Bih'ena 9 che 
verificó quefto fatto , diftingue di effe due foftanze la qua l i t i {a)9 
una piü femplice e leggera , c 1' altra aífai piü grave , aggiungen-

C^D Veggafi la fuá giá citata lettera pag 

C i i j 
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d o p o i , che tentara queft' ul t ima ín varíe guife, t rov6 fra le aítre cofe, 
che P acqua forte v i produce efervefcen^a , e che ind i le concilla un 
vofjo v iv i j f imo colore . 

I n fine la parte genltale del mafchlo fcorgefi divenuta piú 
viGbile e grande , e lo fleíTo anche nella femmina , veggendofi '1 
canale , donde diramaníi g l i o v i d u t t i , piú ampio e rigonfiato , e g l i 
uovic in i aver giá acquifíata una t inta zolfurea ; i l che con piú 
a í t re notizie ancora íbpra quefta vi ícera ci riferbiamo a diré i n 
profeguimento . 

§ . X I V . 

Ufe ¡ ta del Fi lugeí la dat fuo bozgolo , cambiata la f u á 
f igura d i Aurel ia i n quella d i Farfal la* 

C Irca i l nono giorno della dimora deir aurelia nel fuo i nvo lu 
cro , fe apraíi quefto ed ella ftcíía r avviene di poter fácilmen

te disbrigare , imraerfo in un liquore denfo , e di colore r o í í a í W 
t e t r o , la futura farfalla . V i f i riconefeono principalmente le a! i 
le gambe ílrette e rannicchiate, e fi vede follevata daí capo alquan-
to la pel le , che ancora la involve , e cosí una fquarciatura nella 
pelle ñeíía lungo la fchíena , dalla qual banda per lo piú n d 
dodicefimo giorno ü forza per affatto fpogíiaríene . D e p o ñ a dun-
que al _ fine la fpoglia d i ninfa , mirabile quindi h la maniera ,., 
con cui T a n í m a l e , cambiato di figura, tenta s bu car fuore dal boz» 
zo lo ; i l che folitamente accade di buon mat t ino . 

Si pretende da certuni , e tra quefti dall5 Abate Pluche { a ) 
che fempre egli efea dalla banda acuta, per la ragione che in for
mando i l bozzolo íleífo tralafcio da quel canto appunto d' incrocic-
chiarne í l ret tamente le fila. A l t r i per6 ofiervarono, che fpeííb pur 
anche forte dalla banda ottufa . C o m ú n que fía, M . di Reaumur af-
í icuró , che i l filugeíío valefi degli occhi ad efeguire quefb opera-
z ione . La loro ftruttura é ta le , egli dice , che muni t i a l i ' i n to rno 
di denticelli fínifíimi , ne recide i fili un dopo l 'alt '-o , agendo g l i 
íleffi appunto,come la l ima ful legno „ P iú verifimile per^ fembra 
al Sig* Cor Be t t i [ b ) , che non folo cogí i occhi y ma facendo an
che grandi í í imo sforzo colle ungulate fue zampéete anterior! , e 
cozzando col capo nelle fila giá inumidite , e refe lafche per v ia 
di una certa fíemma, che va bomicando, aprafi i ' aure l ia , cangia-
ta in farfalla, cosí 1'ufeira dal fuo involucro» 

0 0 Aurore afsai noto delfoper.i jnci toUta : Lo Spatasoía del l ai Natura l 
U* Sua Letrera al Znamn pag. t%6í 
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XV. 

Defmzjone delle pavti eflerne ed interne del Filugello 
nello flato d i farfal la , e principalmente deW 

ova j a nella femmina . 

DOpo mcífo fuorí i l capo,e parte del vcntre dalla cíctta apertura, 
nel l ' ufcire frontando le gambe ful margine della í k í l a , ne 

ícarcera cosí '1 re flan te del fuo corpo. La prima cofa , che fa el
la , h di fcaricarfi peí forame dell ' ano di un certo umore efcre-
menticcio a foggia di fango marmorino , e di acqua c re t ácea , e 
fpeífo lo fchizza cosí , che imbratta i l bozzolo medefimo. D i poi 
la farfalla moílraf i ftupida , f i ferma immobile finché fi t r o v i afciu-
gata della umidi tá che la r i copre. Succeíl ivamente difpiega le ali , 
4 battendole con moto t r é m u l o , fentcfi certo r o n z i o , che da talu-
ni bombo appellafi, Queí la farfalla é del genere delle F a l e ñ e , ed i l 
totale fuo volume h allora circa la meta minore di quello che 
aveva eífendo aurelia « 

Agevolmente sn queíle farfalle fi d i í l inguono i mafchj dalle 
femmine , avendo eííe piü di quelli iungo e túrgido i l corpo , e fe-
gnate nonmeno le anella d'intermedie e glabre zone , Negl i uni e 
11 el le altre é perb di fiffatte anella uguale i l numero, non ecceden-
do in tutte i l numero di o t t o , comprefovi 1 'u l t imo , che ne forma 
come la coda. 

I I capo é grande , t munito da ambi i íaci di una conveíTa 
porzione d i femisfera, la cui fuperficie, interfecata per traverfo da 
mol t i f í imi f egmen t í , t rovad provveduta d i tin prodigiofo numero 
d i cr i f ta l l in i , forraanti 1' intero degli occhi medefimi, Levvenocchio 
a r r i v 6 ad annoverare tai cr i f ta l l in i , e í i ccom' egli afcendere l i fa 
i n tu t t i a 623(5 , bifogna dunque che piu di tre mi la nervi ot-
t i c i , da quel l a t o , procedenti dal cervel lo , fi adoper iño a render-
l i , nella loro fomma, aggiuftati organl della vl í ione , 

Fra i detti occhi , cioé nel mezzo della fronte de l l ' an íma le , 
f i dipartono due antenne, che mobi l i nelle loro bafi , e compoí le 
d i rainutiflime vertebre , pof lbno, a piacere dell ' an íma le fteíTo , 
volgerí i ed i n c u r v a r í i . Parimenti t ra g l i occhi pea do no al di fot-
to due corpi di colore pagliefeo , d i f t in t i dal M a l p i g b i col nome 
d i labbra della bocea, cui fono anneffi. Quindi fuccede i l m e n t ó , 

T a v . 1. fij. zo. e ti. 
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guerní to t u n ' a l l ' i n t e r n o di lunghi p e l i , indi '1 e o l i o , dalla parte 
d i fotto del quale avv i '1 petto o torace , donde partono, a! nu
mero di f e i , tre per ogni banda,le gambe deU ' in í c t to . La í b f h n -
za di quefte é cartilaginofa ; hanno le loro ar t icolazioni , co' piedi 
provvcduti di ugne , e quefte aflai piü lunghe che non erano pr i 
ma effendo 1' infetto veí i i to colla fpoglia di bruco . Dalla banda 
del d o r i o , e al diíbtto di due procefli cartilaginofi , í tanno impian-
tate 1c ali al numero di quattro , due per canto. N o n effendo pro-
porzionate alia g r av i t á del pefo del corpo del l 'animale, t rovad d i 
qui neü ' incapac i ta di vo la re . Se alcuni fpiccar i l vo ló colle ftcffe 
furon v i f t i , fe a l t r i fe ne offervarono con due fole , chi lunghe 
chi corte, o ÍVniíurate, tu t t i tal i fenomeni non deggionfi ad altro 
r i fe r i re , che a puré c mere mof t ruo í i t á , o paffaggiere viziature in 
querte p a r t í . N e í í o ftato loro naturale,Ie due maggiori tra le det-
K ali efeono dal d o r i o , le due minor i dagli ooieri , e tutte van» 
no copeite di piumicine, che fornite di certe fcanalarure ritraggo-
no i l proprio nodrimento da un tronco comune , ove innumerabi» 
l i eííer v i denno i vafi , onde nutrafi la penna. M i r a b i l cofa h 
roffervare col mirofcopio la loro varietá , e molto piü da coníi-
derarne i l numero. Se da Levvenoccbio fi aíTerifce,ch'eíTe fole a l i 
ne contengono piü di quarantamila, quant'altre mai n'avranno i n 
turto íl reflo del corpo , che ugualmente ne va guerní to , abben-
ché peí6 quert'uln'me fiano piü brevi e minute ? I I colore k can-
d i d i f f i m o ; toccandole anche lievemente colla punta di un d ¡ t o , c a » 
d o n o , o refíano appiccate ful medefimo,come una forta di fariña e 
11 M a l p í g b i le defcriííe e figuró prima d 'ogn'al tro con efattezza, 
avend 'o í l e rva to ,che altre forgono come a fiocchi da un único can-̂  
nonceí io o t ronco , che altre han le barbe da ambi i lat i , altre 
da un f o lo . 

Queft ' if teíío grande Oí íe rva tore ha puré deferitto e fígurato con 
fomma índuftria Ja particolare ftruttura delle individualí par t í dei 
f e f l i , che allora ben ifviluppatí efiftono n e l l ' u l t i m o degli anelíi , 
tanto del mafchio, quanto della femmina ,e cosi le c o m u n í c a z i o n i , 
c g l i attacchi loro mufcolofi colle vifeerí interne dell ' infetto , coi 
l o m b i , r o v a i a , e d i vaíi di cui va ella corredata,non che a l t r i a* 
qualí fta conneí fa . 

Per concepire ó h con qualche aggíuftatezza , i m m a g í n í a m o c i 
la ferica farfalla femmina divifa i n due partí uguali e firnili per 
vía 41 ua piano ( * ) , che paffi tutto al dilungo del fuo dorfo , e 

Tev. I, ííg. xi- 0 £ c e i 9 * ¿ f c d . 
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é á íuo ventre. A-nnovi da cadaun lato di qucíio piano quattro ñ-
l a r i di uova , che fimulano come quattro fiiz« di perlctte , o di 
que' ro fa r ie t t i , o corone che diconfi cavalieri, 

A v v e g n a c h é detti uovic in i f i t rov ino cosi difpofl i , non fi 
pe n fe ra che poífan eíícre infi lat i T uno aU 'a l t ro , ma piuttofto i n -
col la t i fucceflivamcnte punta a punta da qualche materia gelatino-
í a . N o n h per6 nemmeno in quefto modo. Realmente ftanno con
ten ut i i n v a f i , o come fcrive i l M a l p i g h i i n certa fpecie d' inte-
Üini eftremamente fot t i I I , trafparenti , e che fenza dubbio hanno 
u n ' e l a í l i c k á , che co í l r inge ciafcheduna delle fue par t í a modcllar-
ü f u l l ' o v ó l o , ch'eíTa r icopre . D i la v iene, che nel pun to , ove íi 
toccano due uova , fembra che fi attcngano infierne per via di un 
ü l e t t o , o di un po' d i co l la . I I canale , o i l vafo íi contrae per 
o g n i dove l 'uovic ino non lo sforzi ad eífere dilatato . 

G l i otto v a f i , che cosí racchiudono le uova , vengono chía -
mat i dai M a l p i g h i medefimo ora le trcmbe, ora i r a m i , ed ora i 
vamufcoJf, o ¿ ranche dell 'ovaja. ReaumuY {a) ák agli fleííi dinorni-
nazioni fimili, ed appella pur anche ovaja un canale (*) che ter
m i n a a l l ' ano , e c h ' é breviíf imo i n paragone dai predetti . 11 fuo 
d i á m e t r o é piü grande di quegli di due uGvoli ,onde tan t i nc pu6 
am mettsre uni t i infierne per due branche (**) nelle «quali é d i v i f o . 
AíTai preí ío al punto di divi í ione ,, ciafcheduna delle due branche 
41 parte ella ílefla in due a l t r e , di cui ognuna íi fuddivide in due 
altre ancora ; c da fiffatte divifioní egli é donde nafcono le ot to 
t j rombe , o g l i ott© vafi diafani 9 ne' quali g l i uovic in i fono 
contcnuti . 

Reaumur che a giuíía ragíone efalta e conferma sí belle e d l l i -
cate of íervazíoni Malp igh iane , aggiunge la verificazlone anco del
le feguenti: Che da un lato de l l 'ova ja , un po* innanzi alia fuabí -
furcazione , parte una fpecie di vafo che íi rende a due corpi d i 
figura ovale ( * * * ) , la cui fo íknza e d i l colore raflbmigliano a quel-
10 de' nervi . Che talvolta in luogo di quefti due corpi non n ha 
che uno della figura^ di un pero , o di una u l i v a . Che dai tronco 
11 quale va dall 'ovaja a quefti due corpi , o a queflo corpo di fi
gura ova l e , parte alcun poco a l l ' innanzi un altro corpo (****) pia 
picciolo di figura ugualmcnte ova le , e che gi t ta nella fuá cfiremi-

C O Wemoires psur/efw'r a / ' hijiolre des infrBes, T o m . I I . Mem L p a g . g z . 
í*) I b i J . H . O. C**) Ib id . q. q. c**0 íb id . c, / . C***0 Ibid, g. 
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í a certe fpecie di vuot i c a n a l i , ma le cui eftremitá trovanfi turs» 
t e . L ' i l luñre Natural iza Bologneíe penfa, con veriGmiglianza 9 
che da quefti corpi íi i b m m i n i í í r i qualche l iquorc a i r o v a j a , 

Dair.alíro canto della medc^raa, e piü preíío all* ano a v v i 
un altro corpo (*) , che folo é piü voluminofo degli a l t r i i n 
fierne d i cui fi ¿ p a r í a t e . Malpighi lo par agón a , per la grandez-
za c figura, ^d .una perla. Innanzi per6 di far conofeere tutte le 
fue dipendenze fa d'uopo ramraentarg Je difpoíizioni á d k p a ñ i te-
fíé ind íca te , poiché ce la faran rilevare per iraportantiflima alia 
fecjndazione del le uova, Primieramcntc una é ,che Tovaja íi rende 
fin a l l ' a n o , e che per 1'ova ja (**) e per 1' ano cgli é per dove le 
uova fteífe deggion ufeirc. Secondariamente , che V apertura, nella 
quale s' inferifee la parte genitale del mafchio , é un'apcrtura par-
ticolare , .che giace in qualche diftanza , e al di fotto dcll ' ano . 
per dove paíferá dunque i l liquore feminale del mafchio a feconda-
re le uova ? La parte , che fi paragona ad una perla oe 
inoftra ja fttada. Se aprafx queíta fpecie di perla , o di vefeíca 
la quale ha .della foliditá , trovafi nel fuo interno un picciolo 
grappolo di finque o fette bolle attaccate ad un pedicolo . D a 
wna delle due cime di quefta fpecie di vefeica partono due rami 
.che fono due tubi v u o t i , uno de' quali (****) va a renderfi a l l ' o-
ya ja , e 1' altro (*****) alia parte (******) , c h ' é deílinara a rice-
veré i l mafchio . D i qui Malpighi riguarda la parte , che ha la 

•forma di una perla, come la matrice della farfalla f emmma, e d i 
cui rneglio fpiegheremo 1' officio dicendo dell* atto del conjugio del 
jpafchio 9 di cui fubito c i facciamo a par lare . 

XVI? 

P * l con m i ó delle feviche far falle femmine cd loro mafchj ¿ 
animalculi offervati nel prolifico liquore di quejf «/-

timi + ed altre particolarita interejfanti circe 
la feconda^one delle uova» 

11 abbiam detto in quale flato d i ftupidezza le farfalle tro» 
vanfi roílo che ufeite da' loro bozzoli vengono percofle da i 

raggi della luce , e dall ' aere d* i n t o r n o . Rimeífe che alquanto ft 

O««*0 Ibid. fc, c *«*««>) U i d , L» 



M E M O R I A Q ^ U A R T A , 27 
l l a n o , comed ié natura e 1* inftinto le ftimoli r mirafi 11 mafchio-
batiere le a l i d i tempo i n tempo y alzare fa cima del íuo di retro 
c tener ía ricr- vata i n alto *• I n queíía attitudine cgli cerca la fem-
m i n a , ed avendola rinvenuta , fi r ivolge in- guifa 9 che poíía ap-
pilcare la punta del d í re t ano a quella della medefima parte d i 
le í ( * ) . Seguendo al íora i l con/ugio , la marrice della fcmmina 9 
cioh la parte di efla , che nel parágrafo precedente s' indicó fot to 
i f nome di perla ^ riempiuta rimane di m umore mucofo s che i l 
MalpígBí paragona alia tifana dr orzo 

D a taluni íi pretefero rifulfanze di un fantaftico fogno d i 
Levvenocchio , e non eíiftibili realmente i minu t i vermiccl l i , ch'e-
gíi íc r ive di avere feoperto in detto liquore fpepmatieo de1 mafchj» 
Ebbevi chi fin ne a í íegn^ le dimenfíoni f aíreverando1 aver eglino 
la í anghezza d i circa i l femidiametro' d i un capello • I I celebre 
Baker racconta , che prefo uno di queíí i mafchj , appena ufeito 
dallo flato dr aurelia r ed avendogli dolcemente premuta p iu volte 
fa coda $ ne ufcl i n un momenro di tempo una picciola gocciola 
d i liquore bianco traente al b i g i o . ^Iggiunge che mefifa pronta* 
mente queíla gocciola ful talco o porta oggetti del raicrofeopio ¥ 
c mefchiatala con un por ds acqua , rimafe gratamente forprefo i n 
vedere quantitS di piccioli an ima lcu l i , che v i nuotavan per entro, 
ráp idamente «. N o i abbiamo5 rifarte queíía fperienza y e quanto a l l s 
figura non v i ravvi fammo differenza da querdelineati da! no í l ro i l -
íu í l re A m i c o i l Sig. Profes* Ab* Spalianzani f che g l i avvenne d i 
feoprire ncT l i q u o r i , ove abbiaíi ten uto i ^ fuíione fe m i ed a l t rc 
p a r t í di vegetabili r Baker dichiára ^ che convien praí icare fiífatto' 
fperiraento innanzi che la ferica farfalla mafchio fia ííata accoppia-
ta colla femmina , gsaeché dopoí i f conjugio pin non ha. luogo i i 
prenarrato fenómeno Avendovi noi per5- r iconoíciute le dette mo-»-
lecule y o corpicciuoli femoventi anche dopo efío conjugio ^ne i n * 
fsrge* dutfque i l dabbio fe o foííer eglino connaturali e rifiedcíTero 
nel l iquore fperm át ico della farfalla r o nel la gocciola d* acqua eos 
cni elfo l iquore era fiato mefchiaio y ovvero fe derivaflero dalla 
fa l iva umana r che non pu5 a meno di mefeerfi a lT acqua ftcíTa 
tenuta in bocea finché fi r i fca ld i . K i manga la foluzione di quefio 
dabbio aí: fullodato chiar i f í ímo Profcííore , a lur deî  quale non 
V ha p iu efperto i n cotat genere di delicatiffime prove» 

Comunque perranto fia y r iguardo a quefto punto , e d' a l t ron» 

D 
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de t io tabi le , che, durante i l conjugio di cui parlafi , 11 battimento 
dt l le d i ne mafchi non ceíía interpolatamente di farfi vedcre . I» 
M a l p h b i , ch'ebbe la pazicnza di annoverarne le ^ i t a z i o n i , r -
levolle centrentafei di n ü m e r o . Quefti movimenu fi fuccedono g * 
un i agli a l t r i con grande preftezza ; dopo di che i l m a f c h i nma-
«e come morto clrca un quarto d' ora , ed akune vohe feparaíi 
dalla fuá fpofa . I n capo al detto quarto di ora , fe egh ftpara-
to dalla femmlna fi riunifca ad effa , o fe connnuav, a ñ a . 
u n i t o , fembra r ipigl lar vigore . R.commcia a battere ^ a l i pre. 
ü a m e n t e , ma quefta feconda volta non le abbaíía , né mnaU 
za che trentafei volte . Moft raf i non pertamo v i v o t gajo ; 
tiene le a l i mcdcfirae diritte mentre la fpofa le ha pendente f i 
nalmente viene un nuovo tempo di ripofo , dopo ¿ 11 
mafchio non dá che pochi feguiti moviment i alie a i . Que-
fío tempo d i feflc e di pkcer i dura talvolta aífai alia lunga » 
ma al ' incervaíli di ripofo divengono fcmpre pm lunghi . La *en> 
mina cambia fpeíío mari to> fe le fi prefenti , ed ha Corza di ío-
fícnerne replicati g l i affalti . L o fteffo y che che ne dica Goedan ? 
fa i l raafchio , ed eglino per fino a tre volte accoppiati con nue
ve farfalla han vigore di renderlc tutte ugualmente feconde . L e 
a u t o r i u del Poeta Vida e XiFolfrancefchl, che han voluto liberare 
i ferici bachi dalla taccia di Poligami > non vaghono a fmentu^ 
1' efperlenza. , 

E ' bensi da d i r é , che i l l iquore prolifico del mafchio , pene* 
trato che fia nel ricettacolo ( * ) , che ha la forma di perla peí 
canale ( * * ) che ve lo conduce , v i é ntenuto e f o m é n t a l o , don» 
de paíía poi per altro canale di comunicazione ( * * * ) ad afpergere 
g l i uovic ini ; nel qual modo egli l i vivifica e feconda a mifura che 
pa í íano per 1'ovaja (****) . Q.aando la femmina ha dato comin^ 
ciamento alia fuá geftazione, fa ella ufeire di tempo m tempo del-
le uova peí fuo ano ; ahre avanzano nell ovaja íleíía per occu-
pare i l poí to da quclle lafeiato ; e cosí da preíío i n appreíTo (*****} 
ü forma un vuoto nella bifurcazione dell* ovaja medefima . Ta le 
vuoto rimane ben t o ñ o riempiuto dalle uova ch' efeono dalle t rom^ 
be per entrare nell ' ovaja , verfo la quale vengono fp in te . A l l o r -
c h é quefte fanno ftrada per eíía , i l liquore g iá in ferbo nella ma . 
t r ice , c che capita apparentemente a poco a poco, e continuamea-

C*0 F í g . 2j n . C**) I b i d . k. I b id . 
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te ad irrorarncle peí canale di comunicazione , le rende feconde 
COSÍ un tempo eífremamente c o r t o , quafi un i ñan t c , bafta per 
far cangiare lo flato di quefte u o v a , per cambiarle di í t en i i m 
feconde ,g iacché una ferica farfalla fetnmina ben prefto pu6 fcancarü 
d i tutte queile che poflbno nella fuá ovaja fteffa effere contenu-
te ( * ) . T u t t o ció che fegue nella generazione va ripieno di tanta 
marav ig l i e , che non fi dee avcr ripugnanza ad ammcttere quefta, 
A v v i d i piú : le offervazioni del noftro fommo Naturalif ta I ta l ia
no forzano, al diré anco di Reaumm , che ne 1c r i p o r t a , a fot* 
tofcvivevvifí ; tanto fon elleno belle , ¡emplici , e giudi^oftjftme e 
deciftve . 

§ . X V I I . 

Sperimentt ed offeyva^Joni del Malpfghi fulla fecondatitne 
delle uova delle feriche far falle. 

P E r íntendere i l valore di queile offervazioni é da faperfi , che 
diftinguere fi poífono le uova delle feriche farfalle , che t ro-

vanfi fecondate , da quelle che non lo fono , anche innanzi di ef
fere arrivato i l t empo , ove i l picciol baco dovrá ufeire dal fuo 
gufeio. Elleno hanno prima un colore gia l la í l ro traente al zolfa-
r e o , e fono rotonde. Quelle , ove g l i embrioni mancheranno di 
fchiuderfi , quelle che non fiano r imaí le fecondate , non íi vedran-
no ferbare i l loro pr imo g l a l l o , raa perderé anche la ro tondí tá , 
e farvifi da un canto una picciola foífarel la , un incavo . Per con
t ra r io le uova fecondate non perdono giammai la rotondezza, non 
duran o glalle gran tratto , ma un colore acquiftano traente al 
violet to . 

I I Malpighi fpar6 i l ventre di una ferica farfalla femmina , la quale 
dopo T accoppiamento col asafchio avea cominciata la fuá geftazio-
ne , Eftraííe da cffa la fuá ovaja colle fue tube, ed ogni loro altra 
dipendenza per far i l tutto delineare.Le uova,che contenute erano 
nel íe tube, confervarono i l colore zolfurco , e di ven ñero alquanto 
fchiacciate; ma un o v ó l o , che trovavafi n e ü ' o v a j a preíío 1'apertura 
ov1 ella comunica colla matr ice , rimafe ro tondo,e piglió nel cor-
fo del tempo ordinario i l colore violet to . Quefto era fecondo , 
g l i a l t r i furono r invenuti fterili. 

C * ) Ibid. fíg, 24. e 25. 
D i l ¡ 
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Síffattá ofservazione re íU confetmata da quella che fegue fd* 

pra una faifalla perita di morte naturale . I I ventre della fíeflat 
fembrando al noftro Oífervatore p iu tú rg ida ái quel che dovea ef-
fere , lo aprí , e t rovo l lo eftretnatnentc r ipicno di u o v a N o t b 
nelia cima dell' ovaja , val a d i ré preíío T a ñ o 5 delle uova violacee. 
I I rimanente del tronca di eíTa ovaja formava un tumore . Men-
tre ch' egl l occupavafi ad e ñ r a r r e dalla medeíiraa le uova feconda-
te^ t r o v ó una fpecie di picciolo in te í l ino , che pareva formato da 
qualche fugo condenfato . I n tale intcftino ci eran contenute delle 
uova, violette . L a qual i tá della materia % ed i l color y che forma-
va quefta in te í l ino congiunte ad altrc circoftanze y. hanno fatta 
conghietturare a l M a l p i g h i , ch" cgli era fo rma t» dell ' umore p r o l i -
f i c o , che dalla matricc era paííato neU* ovaya s e chr eravi í i adden-
fato. i n un moda ftraordinario . Que í l a conghiettura parvegli av-
valorata da a í t re offervazioni. D i fatti t r o v ó un fucco fimilc a i r a -
pertura efteriore della parte della femmina , e vide di tal forta d i 
umore prolif ico rotolato i n i fp i r a l e , che pendeva. d a l f e í l r emi tá 
d e i r uretra di alcuni mafchj . Quel lo di cui h& certczza fi h T 
ehe le uova violette erano nell* ovaja ~ 

A confermare che \ \ h egli do^ve le uova rimangono fecondáte,,, 
riferifce i ! Ma lp tgb l le offervazioni y che fomtni ni Arate gí i ven ñ e 
ro da ua altro. fperimento «. Prefe una ferica farfalíá femrmna^ che 
dbpo una langa; congíunzione cot mafchior a vea cominciato a? 
paftorire A p e n ó l e i l ventre traffe dalle tube le aova ^ che v i 
erano contenute , le quaí i non aveano toccato i l tronco dell* o v a -
ja y e le confervó . IL loro colore giallaftro non; í í cambio in v i o -
le t to 5 e divennero concave „, e fu vana ogni opera< per far i f c h i u -
¿e re dalle íleífe i . bacherozzoli mediante- un dolce calore T e n t ó 
u n a l t ro fperimento,, i l cui buon efito avrebbe d imo í í r a to ció che 
le precedenti oíTérvazioni aveano almeno refo probabiliffimo E g l i 
a i n a í E ó delle uova c o l f umore proliffco che avea fpremuto dallsí 
matrice a di; quello che poté trarre dalle part í de l mafch io- L e 
uova nonollante rimafero fíerili Se foííera rimarte fecondate , 
yebbe- ¡ l a t a : quejia^. dice M . . di Reaumm ( a ) , una* fpevien^a bem 
felice / mtt iM cattivo efito tmUa pvova conm F idea c M un evento 
p i h fonunato avrebbe. d i tmf l ra fa . Se fia certa,, che neirovaja é lad-
dove i l raafchile fpermatico. umore feconda. le uova % é cofa adun

c a ! Memoires pom fervir a: P' hijime: des Infecies ; Tom» z, Mgm» 
« « o 
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que evidente , che per farlo agiré efficacemcnte v i occorrono delle 
c i r c o ñ a n z e . Que í l e peí í b p r a m e n t o v a t o Sig. Profes. Spallan^am 
r iufcirono for túna te . Nel le fue DiíTcrtazíoni di Fifica animale c 
vegetabilc ( a ) egli fcrive , che fe afpergendo di femé le uova d i 
fuelle farfallc che nafcono in primavera una vol ta fola a l l ' anno 
ebbe un cfito infelice ne' fuoi tentativi , a l l ' incontro ripetendo 
T efperienza ful le uova fcaricate dal baco da fe ta , ebbe la com-
piacenza di vedere eífe uova di gialie ch' erano farfi violette , ed 
i n capo a qualche fettimana daré alia luce i teneri bacherozzoli , 
ottenendo cosí ad arte cinquantafette di qucfti animaletti . Se c í o 
k, v e r o c o m e , per i ' onef tá e verac i tá dell ' Autore , fembra non 
po t e rñ dubitare , ecco rinvenute le circoftanze, le quali, dice Reau-
tnur nel luogo citato , che non ft trovevanno mai quando la 
matura medefma mn applichi ejfa i l pvoUfico umore fulle uova. 
Ecco cosí che la F i f i c a , e che le fperienze cominciano a r ifchiararci 
fopra uno dc'maggiori t r a i mifterj della gran Madre . C o n ragio-
ne per6 i l fommo Natura l iza Bonnet d i Ginevra , ammirando la 
detta ed altre fperienze del celebre Sig, Spallan'zani , lo chiamo fuo 
novel lo MalpfgJfi ( ^ ) , -onore grande per luí particolarmenre, non-
meno che per i l genio di que' della noftra N a z i o n e , i q n a ü s ' i m -
piegano i n iftudj si n o b i l i , e si degni delFumana ragione r ifchiarata. 

C O T o m I I . parag. C L X X H . Modona ín 1?. 1778. 
> I I Sig. Ab. Prrfefs. Spallanzani h andato ancora piü innanzi col le 

fue fperknze fulla generazione, avendole eftele anche íugl i aniraaii v i v i p a r i . 
Injettando con un üíoncino i l Uquore prolifico di un eagnuoío mafchío nel] u -
tero di una cagna j ai t ivb cosí a fecondare uno dejle uova di qucí la , onde 
prolifico ella poi a fuo tempo partorendo un mafchio Si racconta che quefto 
grande efperimento fia í t a to venficatc da un dotto Cavalicre Padovano , roa 
noi non abbiam veduto ancora aulla di pubbhcato in tale propofito . La cofa 
merita maggiori contermc 4 e che i l detto í p e n m e n t o fia in mol t i rnodi va-
r iato e replicato . I I maggiore tra moderni A natomici , i l fu celebre Marga-
gm priroano Prcfeísore in Padova , i l quaie parlando del modo della genera
zione degíi an imaí i in una delle fue Auatonn he iezioni dice va , latet & re-
manehit ¡n natura arcams , fe vi veíse adefso , fe fofse certo che una v iv ípara 
pub efser ingravidara col femé di un maíchio della fuá fieísa fpecie introdotto 
nell' ú tero con un í ifonrjno. onde da quella vifeera pafli per le tube FaJnp* 
piane al l ' ovaja , farebbe le grandí maravigl ie . Le confeguenze delío fpenmen-
10 r i f e r i t o , t r ó v a t e che lia ve ro , íono grandií í ime ed interefsanti. 
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X V I I . 

Qual f ia a un di pveffo il cuantitativo delle nova di cus 
f t fcavicano le feriche farfalle , e quale i l 

grado della loro fecondita. 

F Econdate, mercé i l loro naturale conjngio, le uova nelle feri
che farfalle non tardano a fcaricarfi delle medefime in repli

cad ínterval l i , tra cu i come f i diííc ( § . X V I . ) , non lafciano di 
ammettcrc nuovi mafchj fe ad efle f i prefcntino, onde meglio affi-
curarfi della fecondazionc dcgli uovicini , che loro rimangono nel 
fcno . Nelle geftazioni dimovon elleno 1' eftrema parte della coda; 
i l che facendo , a l l ' efpulfions di un uovicino i ra mediata mente un 
al tro ne fuccede . Si é detto che quefte uova in ufcendo vanno co-
perte da un certo g lu t ine , donde viene che appiecate , c come i n -
collate rimangono alie matcric cui cadono fopra. 

11 numero di eíTe u o v a , fecondo i l Malpigbi , é di 51^ , 
514 , 445 , ed anche 339 . I I Sig. Con. Betti [ a ) le offcrvó per 
lo piü 400 , 4 2 0 , e non mai folamente 116, come Goedavt fup-
pone . A n z i per divcrfe prove reeentemente praticate in Ifpagna 
ed in Italia dal i ' ex - Gefuita Termeyer ad intento di riconofcere la 
feconditl di quefti animaletti in confronto di quella de' ragni ( ¿ ) , 
egli t rovo quel t an to , che accio veggafi i n un colpo d' occhio ab-
^iamo ñ i m a t o ridurrc nella feguentc tabella . 

C o Nota 2f. pag >oo. al canto TV. del fuo Poema ful Baco da feta. 
C¿5 Veggafi la Memor, I , di queft'Autore fulTutile che pub ricavarfi 

dalia feta de' ragni; nel voi. x x x t . della prima raccolta in r?.. di Opufcuii 
intetefsaati ílampaía in Milano prcfso Galeazzi pag% 47. fin. alia 56. 
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t/6o la Ifpagn», da fe.T.mine edúcate zzi ü ebbero uova s í S a 3 

- 407 - - - - - - - lOláOJ ' * 

da femmiae non edúcate 4*^ - - - - - - ' - 103185 

/ d a f e f n m m e m e í r e adeporreN ^ X81454 di CUÍ feconáe t j ^ o t 
\ . le uova lopra rami di Gelft J * 

17^0 > - - - - - - - - » - . - 489 - - _ , / - . » - 11 j a j i di.cai feconde 111044 

1; 71 a Genova - - - - - - - - - - 344 uova Spagnuole 8^104 di cui feconde 85311 

Da femmine xhiufc in ^ _ _ 11103 di cui feconde j » 9 3 1771 a Faenza ( cartoncim ) • 45 

Q u e í U feconditá , abbenché ne' filugctli fia mol t i f f imo al di 
í o t t o d i quclla de 'ragni , co 'qua l i ., fecondo che íi diñe , Teyme-
ger , per le fue pazze e non .or ig ina l i idee , fa confronto , non-
oftante é grande,e maggiormente farebbe po¡ confiderabile , fe tut-
te le uova de5 filugelli í leíü nafceífero , e fe i nati non foggiacen-
do a di fa íki e infermitá riproduccííero , e fe la riproduzione feguiífe 
fempre ogn' anno nella ragione crcfcentc come, per ftar baíTo , d i 
uno a dugento* 

Senza andar qui fantafticando fopra la caufa finale di quedo 
fenómeno , e {lando neí noftro aí íunto , ci r ldurremo dunque a 
d i r é ' , che fgravatefi le feriche farfalle del pefo dellc loro uova , 
fchizzano fuore dal diretro di quello fteífo umore efcrementizi© 
marmorino , che prima anche de* loro conjugi evacuarono * I I L i -
bavio lo giudico ora per diarca , ora liquamento deile inteftina , 
ed ora una temeraria eífufione del femé , con dir anco che fia 
tíeiía foílanza del l ' uovo . M a H Sig. C o : Betti ( a ) é inclinato a 
crederíó p iu t lo í ío un rimafuglio d i , feccia degl* inteftini , la quale 
tuita non dpveafi evacuare dalla madre prima del finiré del la fuá 
geftazione ; análoga ín certo t^odo a quella , di cui fi l íberano g l i 
umani bambini , ufciti che fi t rov ino dai feno materno, la quale 
dagli Ana tomic i dicefi meconio , _ 

Qa-) Betti ibld. pag. 
Tom. I I , E 
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JÍhrí fcnomeni notabüf neíle fevictte favfalle cejando J ¡ viven* 
i ed alquanto dopo Mcbe .la loro moy/e, 

F Econdato che fianno le feríche farfalle mafchj g l i uovícini ncí -
le loro ftímniine preí iñenti , ílono altro non rimanc , che i l 

ccíTare di efiftcre ; l o che avvicne. pur anclhe alie femminc deppflo 
che abbiano i l pegtio della futura prole ,. 11 Malpigéi xtfkvvh , á\s, 
Ja iemmina íHiuore prima , a l t r i cog i t en© che innanzi di lei ma^n-
chi •! /mafchio, e non pochi aflicjiranq non avervi certezza alcuna 
riguarder a t a l fano. 

. E ' ben cofa íbnprcndcnte , che fe fi mozz í ' I .capo alie farfal-
•? ..'Je mafchip e €emínina n c l f airo dc'tloro fponfali , fegüitano tutta-

v ia i ' opera cominciata , e ne fegua delle uova la ftcondazione . 
; .Xi..l*£€.k.„MohYto fioyU. i i i - . i l . p r i m o ^ - che not6 porzionc di >ialc 

fsn-omeno nelle fue efercitazioni circa f utilita delia Filcfofia (a) , 
íéd j l piú volre cirato Sig. G/jZ/y-JB/^/f^ ^erif icollo in un modo 
aífai piú eftefo ( ¿ ) . Imperócché fe JI ¡primo yide i fuoi papillio-
n i vivere a tefta recifa per alcun .tem.pO .a guifa dclle «lofphe vuí-
g a r i , e di qualch 'a l t ro inferió .alato i l fecondo ne oífcrvb pro-
traere la vi ta fin al décimo quarto giorno anche d i AgoíVo., nel 
qual tempo i l M ^ / p / ^ / avea norato , che le feriche .farfalle ben-
ché in íftaro di fanitá non v ivonp piú di dodici g iorni . Se al 
Boyle accadé oíTervare, che i l mafchio dopo i l í ag l i o della teí^A 
;ricufa fempre of t inátamente d i accoppiarfi col la f emmina ' , quando 
quefta, eziandio decpüata , ^mraec té j j en i f l imo ' i l mafchio r iufcl 
per6 al Fifico ^olognefe di operare in modo , che i l mafchio r i -
mafc alia ieramina coñgiunro dopo decapitato , recidendo i l capó 
pr ima a lei 5 col lafeiaré che dopo riceveífe i l mafchio , decapi
tando indi anch ' ' e í ío immediatamente . I n fine fe i l Boyh dalla 
farfalla femmina fenza capo , e 0ata in accpppiamsnto co l 'ma fch io , 
otrenne molte uová , f&iza peró afficurarfr fe foffero feconde ^«iritl-
contro i l Bjfaena accertoffi , che molte dclle fteffe lo erano , ben-
ché nate da una madre , e da un padre ftad ael i ' azione dcc¿» 

- ~4 • - - - '- ^ • 
Part. i l . fez. i . 

C¿) Lettera di quefl Aut$xe ibld, pagt ^07. t feg* 
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Se queHe prove apportar poí íano lume , come Boyh prete? 

f e , alia cc tnuné dortrinar' dcfla^ntcefl í tá d^ir influflTo per pe ta r M 
fenfo , e al moto , ne decidera ii rifchiarato ^ Lcggitore ». C o n t c n t i 
noi di averie r iporrate , quaí fonc/ ftáte r i f e r i t e , imporremo fine a 
quefto breve faggio delia ftoria naturale del Baco^ da feta , per en
trar incontanenre , fecondo il n o ñ r o piano , i h ar|gomento piü u« 
ti le , qual é quelio delf artificióle educazjone di queft* infetti. ^ 

F I N E B E L L A P A R T E P R I M A ' , 

11 
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P A R T E S E C O N D A 

CONTENENTE' LE REGÓLE ALL* ESPERIENZA APPOGGIATE PER 

.A MIGLIOR EDUCAZIONE DE* SER1CI BACHI . 

X X . 

Scjbpo da pvefigerft intmprendendo quefla educa ĵone* 

, * * •* * * * * * * * * * 

| * * ^ S E g l ' i n f c t t i íi fviitrppaflcro tu t t l dagli uovicini , 
h***% che avvolgono i loro germi 5 fe tu t t i arrivaffcro 

l " * * * ^ ^ ^ * *§ a r iproduríi nel confidcrabilc, e fempre crefccnte 
^ ^ J , ^ n u m e r 0 dcgl' individui , ond' é ricca ogni l o 
ro íucceíííva riproduzione , eglino anzi che offerire nell ' indefini
to numero^ dc'iorcr; generi-re ípeci« i l p i i í u r i o f o • e fivariato t í a 
g l i fpettacoli del!' Üniver fo , v i coflituirebbono per contrario un 
bullicame i m m e n í b di efleri v ivent i , ed ingorabrante totalmente ^ 
con irreparabil danno degli a l t r i corpi organizzati , le vaftifftme 
rcgioni dell ' aere , della i e r r a , e delle acque , 

D i qui fembra poterfi ben diré , che la Sapienza a d o r a b ü e 
forfe intanto abbond6 efuberantemente 3 riguardo alia propagazionc 
d i queft 'ordine di v i v e n t i , in quanto cb* e g l i n o , attefa 1' efi l i ta 
c dilicatezza delle loro ftrutturc , doveano fottoftare plu che a l t r t 
alia forza e violenza fpeflb convu-líiva degli elementi , a l i ' inco-
fíanza delle fiagioni , alia continua perfecuzione degli an imal i d i 
maggior forza c vigore dotati , nonché ad a l t r i raoltifíimi acci-
d e n t i , capaci ognuno di far l i agevolmentc períre in tut t ' i mo-
menti affegnati alia lo ro efiftenza , e fpeíío a(íai prima , che fia 
arr ivato qu t l l o , ove i l propr io i í í in to g l ' inv i ta aü* atto , donde 
rifultane degli ftefli nelle loro pro l i la r iproduzione. 

I bachi da feta , di cui t rat t iamo , andando da un canto fog-
getti piü forfe che ahr* infetti alie dette vicif íuudini , e g l i uo-
m i n i eflendo d' altronde ftiraolati dalia premura di aver a proprio 
piacere cd i n quantita le preziofe fila che recano , psr cosí acere-
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feere í vantaggi rifultanti dal comfnercio delle mdefi t i ie , qujndi 
colle piu -follecke cure intraorefero de bachi ftefli 1'educazione 
ne i r idea di a l loníanare al piü* poífibile dslle caüfe occaíionaji g l i 
fconcerti per cni raancano e per i feo no innanz í che i n v o l t i fi fiano 
ne' bozzo l i , di cui eííe fila 1' inteíTuto ne formano. 

Ta!e idea cadde in mente da prima ai popoli^ pi¿ v i c in i al 
Gange . Benché cola i filugelli nafcano , vivano , / i nc r i f a l id ino , 
fi cambino i a fatfalie , e depongan© le uova fu i t ronchi ed i ra-
m i de mor í , e quindi fi propaghino fenz altre cure che quelle 
del!a natura, nonolbnte v ' ha chi vende di queíV infcttl giá ufeiti 
dalle uova fteffe per quindi poi effere particolarmente a l I eva t i .Con 
maggior attenzione adopcrofíi círca i modi di eíío allievo per ogm 
dove poi venne trasferita de ' f i lugel l i la razza , cioé nella. China 
ed in a k r i regní e provincie deli* A f i a , e quindi dopo i l 525. 
dcl l ' era noftra vulgate anche in E u r o p a . A n z i qui egli i dove 
fucceílivamente ognor piü cercan do fi raffinare fopra eífa educazio; 
ne , fin venne a* giorni noí l r i introdotto r ufo del T e r m ó m e t r o , 
ne luoghi deftinati ad efeguirnela , onde non íi erri -riguardo 
a' gradt del calore , che ía d 'uopo mantenervi a l migl iorc Jncre-
m e n t ó di quefti v ivent i in t a t ú i periodi del loro v i v e r e . 

Se queílo raffinamento fia utile , o n6 ; fe deflb convenga i a 
tutte le ftanze d i varia ftruttura , ed in vacie fituazioni. ed afpet-
t i lócate ; fe tale recente Galiiea invenzione fia o non fia da con-
t i n u a r f i , non é qu i luogo da decickre . Bsnsi fará fempre ottfma 
cofa, che ognuno , i l quale voglia applicare a detta educazione, 
f i fludj femplificarla al piü p o í f i b i l e , attento a tutto ci5 , che 
poífa cagionarvi feoncerto per parte del luogo , del fito , della di 
l u i maggiore'O minore ampiezza , cómodo , poli tez za , e si riguar-
do a quefto , come rapporto a tu t t i g l i utenfili neceífarj a l i ' e fe« 
cuzione della m e d e í i m a . 

X X L 

Dei luoghi per P educazjone de bachi ^ e de* primipali tva 
g l i upenfiii occowenti ad ejjettuavnela * 

P Ochi farebbon quell i certameríte che íí dareíibero a l f educazio
ne di queft' i n f e t t i , fe j come prefenve un Autore Francefe, 

fi doveíTe avere tre fale per cambiarli dall ' una all* aitra nellc lo
ro tre eta, e tenervi in eííe i canniccj , uno pleno , f a l t r ó vuo-
£0 di abitatori , acci6 poteífer egí ino falijre e difeendere da' mjdc* 

E i i í 
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fimi d a l d i b o ínvi ta t i . Con infinita pió fcnfatezza un eradito pro-
feííore Brefciano áí c ivi le archi íe t tura , i l -quale ha fcritto fuWeco* 
nomta per la fifatura delie fete (a)% parlando de ' luoghi per la detta 
cducazione , infegna , che la ñ ru t t u r a fia moho folida e poli ta ; 
le fineftre in poco numero , e p i u t t o ñ o picciolc ; che fiano beit 
difpoííe e corredate deploro ferramenti cfterni di legno , e guernite 
internamente di vetr t o tele j che gl1 ingrefíi facctaníi larghi ed 
a l t i a fufficienza per libero paífaggio , e facile trafporto degli ar* 
nefi ; che in fiffatta forta d i ftanze meglio v i convengono i cam* 
m i n i di v iva fiamma che le ftuíFe , producendo qitefti mig l io r ef-
fetto per ventilar V aria ; che le volte real i coí l rut tc di matt ont 
cot t i c calcina fono piu appropofiio dei foffitt i di Icgname, e che 
v i fi lafcino fotto e fopra foramí e fpiragli da apriru e chiuder í i 
conforme i l bifogno * N o n la íc iaremo di riferire quanto anche i r t 
tale particolare viene prefcritto dal Sig. Co : Beni ne' feguemi ter-
m i n i ( ^ ) „ C h i fabbrica di pianta una cafa coIT oggetto di ed'a¿ 

carvi i bachi , v i faccia le mura grofle con fineftre da mezzo» 
giorno a t r amontana , ed anco a l é v a m e , quantunque nú ttm* 

5, p o , che v i fono gl* infctti,dcbbanQ fiar cbiufe . P i ú di tutro ít 
,3 tengano alte al poííibile , e fe fono fotto ií tetto , non fi co* 
$3 pran mai , ohre le tegole , con i m a t t o n t , o íia , come fuol 
?, diríi tra noi , alia mgefuata , mentre in efli un caldo fofíbcatO 
,V di continuo fi prova , ch' e i l maggior flagello delle famiglie » 
5X Sarebbe anche bene, che i I colmo non andafle da fcra a raezzo 
55 di , mentre a que íU eípofizione fo^l iono le cafe confervarc i í 
5, caldo piú a lungo ** *, , 

Convenicnti fiffatti educatorf per le g rand í fiíandc , íi dovr^ 
oflcrvare da* par t icolar í , t fpeciaímente da poveri v i ü i c i , che le 
fíanze 5 le quaíi f ceg í i e ranno .pe r tale íaccenda, ftano almeno di una. 
onefta capacita; ben imbiancate, e colle fineílre munite di buone 
Jmpannate di carta , oppurc d i tela ordinaria coíorr ta i n ve rde . 
C o n v e r r á fa rv i ííuccarc i buchi tut t t per cui animal i infcfti v i 
poteífcro a ver acceílb , far raflét tare i l cammino fe nc aveffe bifo
g n o , le cosí avere ben p r o p r i o , accomodato ed a l lc f t i taogn 'a l t r ' or-
digno occorrente al bifogno , e principalmente un numero com
petente d i canniccj , co* l o ro palchi , fu cui educare i bachi f 

A > II Sig Ab. QafpAt* T u í b i n t , la cur Opera col!* índicato tirólo fi* 
í lampata in Brefciá^icl 1778, prcíTb Fierro Fefcevi in 8, Vedi pag.xvi. e fcg» 

C í > Sua kucra 111» ad.Antonio Zannon pag. t^tf» 
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non G m m t ü c le rexi ( ^ ) , o , come diconfi , gvigiie per tenerli pro* 
priamenie <: t rasfc i r i r i i , guando fia d' uopo , íbpra a l t r i caaniec). 
N o i di quefti; adot t iamo i ' ufo , cfcludcndo totalmente le t avo le , 
atccfoché oJtrc di effcr elleno pefanti , e non facili perció a ma-
neggiarii , jcontraggono poi col tempo ¡i piú molefto fetore di 
muf fa , e che fi aumenta in cífe quanto piü f i adoperino, e v i 
fuífifte ad onta anche d ' o g n i attenzionc i n ben neuarle c iila« 
varícj, - , . 1 

•Efíí canniccj deggion , come annuncla 11 nome , effere for* 
ir .at i di canñucee paluítri , ed efle intclajate i n modo , che f o r m i -
r io un tutto avente orto piedi i n langhczza , e quattro i n larghez-
za , alto tutto i l telajo circa .un pollice e mezzo , aífinché i ba-
.chi non pofíano cadgre giü dal canniccio ( , 

i l palco ., da taluni anche appellato cafteUo ( * * ) , fu cui adat-
tare ^fifatti canniccj, dev^ clTere formato di quatt io ftanti o colon-
ne di íegno ( * * * } afficurate infierne, c i ic l le debite diftafime-aü'al
t o , e al baflb da convenevoli traverfe . Convien che dette colonne 
/ ¡ano per tutta la loro lunghezza di buchi per r o n f k car v i entro 'ro-
.burti p i v o l i , fu cui appoggiare dei baíloni. capaci di fofte-
ncre paralleli g l i uni ^ g l i a l t r i i canniccj medefimi. 

Riguardo alie re t í fumentovate bifogna averne di due forta f 
cioé di picciole e grandi . Le picciole han da eííere ta l i (***** )4 
che i l teJajo leggero,fu cui deggion eííere tefe, comprenda nelle fue 
dimenfioni ogni quarta parte del canniccio . H o n deve avere mag-
giote altezza e larghezza di mezzo pollice , e tale dev* eífefe la- t ra-
veifa da adattarvifi nel mezzQ^ affinché jriefca p iu confiñente . La 
rete f ia ordita ü refe , e teífeta d i fpago tfottile i n picciole ma
güe , non dovendo fervire a l paífaggio per quede che di bachi an* 
cora m i n a t i . L e grigiíe poi maggiori (****** ) la m e d piú delle 
precedenti in quadrato con traverfe incrocicchiate ^ faranno forma-
te fu di un telajo avente l a larghezza d i un pollice c mezzo colla 
groííeífa d i tre quarti d i pollice . La rete fi formerá di folo fpago , 
e con maglie ta l i che poffano dar paíTaggio ai bachi ílcífi , perve-
.nuti che fiano ad avere i l maggior loro v o l u m e . 

O l t r e ta l i utcnfili fará d' uopo avere delie fcatolettc di abete j 

O ) L ' ufo di q u e í l e ^ afsai an t íco «el la noftra Jtali* , parlandone d i ef-
fe .gl i Autor i fra noi di piís vecchia data, che ferifsero fuireducazione de' ba-
t h i , come i l Polfrancefchi % i l Gorfuccio ed altri a f sa i . 

t « y T a y . i i . fig f . ( « 0 'bid. fig. 9. C*»«) íbíd. A B G D . 
íbiu. fig. 10. X'«•*«* ) Ibid. fig- i l . C ««**«« ) íbi'd. fis» «• ' 
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dei caneQrelli, ed .iltre minute cofe , circa le quali , nonché- <JegIí 
indicati ne diremo 1' occorrente á* füo luogo , per non cadere ira 
foverchie ripetizioni . Cosí anche fia neceífario a ver provveduto 
fin ckir anno avanti un convenevole quantirativo di foglie "di mo
r o , non avendo tralafciato di farle feccarc , e riporre in luoso 
convenevole, per fervirfene , occorrendo , ncl modo cfie fi'difá , 
Nuj la fi aggiunge circa la p r o v v i ñ a di Jegná fecche ; ma bensí 
ricordaíi i l non trafandare un p5 di rtorace polverizzato , alquand 
vafi di buon aceto , e dei ccrini per farne ufo al b i í b g n o , 

§ . X X i L 

D e l l a fcflta deih aova o fementí de bachí, 

I NnanzI per?) a tutt* i detti ed a l r r i minu t i prepara t ív i fi a v r l 
dovuro penfare alia buona provifla dclle femeíin de' noí l r i i n -

íceti , affinché ne provenga dé' medefimi , nella quant i tá che fi a-
v rá divifato , buona , fana e vantaggiofa la fam-igiia de educarfi. 

Ebbevi chi g i á , e trovanfi anco actualmente di q u e l l i , che per 
mighorare le fete delle loro filande , cercano fementi fo re (ti ere , e 
ne ían ven i re con grave ípefa pur nnche da a fia i lontane región i . 
v^embra per6 che la maggior parre íiafi circa tal oggetto al fine dif-
mgannata . Se le fementi fpedite da paefi diftanti arr ivarono a fal-
vamenro, cíTe nonoftante non riwfcirono a feconda delle fperanze 
al parí di quelle trarte dalle provincie della noftra Italia poco d i ' 
flanti, come farebbe , da un .cant-o , dal Piemonte nella Romaona , 
c per un altro dal F r i u l i nel baflb Veronefe . Dopo i l pr imo" an
no fi riconobbero degencrate, e non recare i bachi nati da quelle 
che uaa feta o uguale , o fpeíTo in minor copia ed inferiore in 
^ u a l i í l alia naz iona í e . Sia dunque , per con tó del provvedimeotG 
della femente , un precetto dedotto dalla ragione , e dalla fperien-
7 a , 1'averia del proprio paefe , e da farfalie , che avve¿¿e al c l i 
ma dello ík íTo , ed a fomigliante colrura , quafi in proprio conna-
turale albergo daranno neíle loro fuífeguenti r iproduzioni uova me-
gl io condizionatc e feconde. 

E perché molto importa che ta l i fieno, dovrebbe ognuno va-
Icrfi di quelle proccuratefi fotto i proprj tetti , co' raodi , c colle 
avvertenze , che nella .Parte terza della prefente Memor ia verran-
no indícate . Siccome per6 g l i educatori de' ferici bachi non t u t t i 
poflbno j r p v a r f i nel cafo , ed averc j ' p p p o r t u n i t á d i ci6 fare , e 
dov;cndo in confeguenza comperarc effe fementi lia c o l o r o , che íi 
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ETígfcliiaao in queña forta di traffico , fia dunque neceíTario 51 non 
©mmetterc a lmeno, ínt ianzi di íarne u f o , le feguentí offervazioni . 

i . Che i i loro colore fia ccncrognolo fcuro , e piú meglio 
v i o l á c e o . 2. Che fchiacciatene delie granella fotto r u n g h i a , í i raa-
n i fe l l i contenuto in qyelle un u m o r é vifeofo e tenace. 3. Che fia-
no sfcrkhe e ben condízionate . 4. Che infufe nel l ' acqua , o nel 
v i n o comune, reíi t iepidi alquanto queííi l i q u o r i fotto i raggi del 
ío le , cadano in fondo ai vafi che l i contiene. Secomdo fiífatte ot« 
í e i v a z i o n i Taran no dunque da rifiutarfi eíTe fementi i l cui colore 
£ia gial iaflro o bianchiccio ; quelle che fi veggano affoflate e de-
•preífe , comeché o derivanti per lo pm da farfalle non fíate 
accoppiate, o perché patirono fiando troppo ammucchiate n e ' v a f í , 

-i>ve ven ñero ferbate, o perché tai vafi fu tono allogati in fiti t rop
eo freddi ed u m i d i . C o s i devonfi efeludere quelle che fi m i r ino ga-
Ifggiare fu i detti l i q u o r i , e le altre che in ifchiacciandole fi t ro-
va í te ro non conteneré umidore alcuno , o che di eífo abbondando-
me ibffc troppo l iquido e feorrente . 

4. X X I I I . 

fQuofJthattvo d i fogíie d i mori da averft i relativamente 
al ia quantita delle fementi provvedute . 

L Tefauvo {a) preferí ve dodicí piante per ogni oncia di uova ; 
ma egli non ifpicgandofi con cfattezza circa tal particolare non 

fe ne la meglio che p r i m a . U n Autorc fraacefe infegna di bnicar^e 
la foglia ad -un gelfo , d i pefarla , e pofeia di farne i l ragguaglio 
con turto i l reftante della piantagione , proporzionalmente alia 
groíTízza dcgli alberi per faperne la prccifa q u a n t í r á . I l S i g n o r C o : 
B e t t i nella feconda delle fue kttere al fu Antonio Zannon ferive 
( ¿ ) , che fe ne computano fedeci facchi fecondo l 'u fo del T e r r i t o 
r i o Veroncfc, e che i piú t i m o r o í i , per meglio a í f icurame la par-
t i t a , ne a í fegnano v e n t i . L o fídío fi fupporie ad im di pttfTo anche 
a l t r o v e ; ma conviene oífervare , che -quinto maggior quánt i tá d i 
uova íi prenda ad educare da una (Ufía faroiglsa , tanto meno di 
foglia f i p o u á computarvi i n ragione di oncia3 e ció a cagione 

C'O Sereide , canto j . 
C6) Dict ro i l íuo Poema pag. z66t e 267. 

Tom, 1 1 F 
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che mol t i píú baclii perifcono, ove fe ne aUeviuo ta copia; qua«* 
do per contrario r i t r aggon í i i n proporzione da peche uova p iá 
b o z z o ü , perché piu ver rn i eos) avvien di condur^re alia loro ma-
t u r i r á . N o n potendofi per ramo determinare una giuíía quantita di 
fogüa , ai te Toe he talvolta fe ne cancano di molta 5 e tal aJrra fcar» 
feggiano, nel fuppollo per t an to , che Ja flagione, o Iaaria artefat-
ta non foIJeciti , o r i tardi o l t i e dovere i l nafcijnento de'bachi , { i po
t r a fía bilí re preflb poco , che v t n t i facchi di foglia occorrano per 
o g n i oncia ad unSoccio d i due once* che ad uno di fei fe ne pe-
t í a per ogni oncia aífe^nare d i c io t to , e cosí fedici ad uno di dic-
c i , e dodici fol i fe a r r i v i talvolta alie v e n t i ; giacché in «na edu-
cazione tanto eflefa rade volte mol t ip lkando le perfone infervien-
t i in una dovura proporzione, e non avendo i bachi la neceífaria 
fervi tu ed a f l í íknza ebe riebiedefi nel loro buon governo , peri
fcono perció in mo í to nuecero. 

Die t ro quefta regola abbiafi riiJeífo anche alie feguenti , che 
quj vogliamo reg iü ra re per non averpe piu a far replica* j . Che 
Tufo della foglia de' gelíi ftJvatici píantaci in a lber i , o in fiepi é 
piu fruttuofa e fana di quelia degli annel ía t i per almeno tutto ií 
t rat to della vi ta de'bachi , che procede fin paíTara la feconda loro 
dormizione . 2. Che qualunque fia ja foglia di gelfo a n n e í h t o , 
bafiardo o fclyatico , non i i dovra m.ai porgerla a' bachi ftefli fe 
non afciuttata ai piu poffibile nel cafo che foííe ftata raccolta ba-
gnata dalla rugiada, o dalla pioggia . 3. C h e , ponendola fulle loro 
m e n í c , abbiafi l 'attenzione di efcludere tutte le foglie mar c i t e , an-
nebbiatc, arruggini te , macchiate o in al tro modo ofifefe e .contamí
nate, at tefoché quefte non folo danneggiano i bachi n d h falute , 
ro* ípeíTo anchs l i cpnducpno al ^eperimento. 

§ . X X I V . 

Tempo e modo piu acconcio di far ifchiudeve 
h fementi , 

FAtt í i dettí p r o v v c d i m e a t i , VÁ ommeíTe íé indícate dífpofizío-
n i , r ivolgeraffi 1 ' ecónomo alie cure da averfi fchiudendofi a 

fuo tcqipo le fementi . Solevafi g i á , conforme fi t rova f e r i t t o , pre
pararle ajlo fviluppo daí 20. ai 2y. di A p r i l c . Sia che Taífe del 
noftrp pane ta vada fenza intermittenza cangiando di pofizione 
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(¿e), Tía a í t r o , pare che prcfentemcnte i gelfr fíano piu tardi a r í-
veñ i r f i de líe loro novellc fronde, ohre le dilazioni , coi dan luo-
go le frequenti v a i i t t á , che per varj m o t i v i in ío rgono nel i ' a tmo
sfera a l l ' apr l r f i della primavera. 

La migliore regola farebbe di lafciar sbucciare le femenri de* 
Bachi .naruralmenre y cioé col mezzo del folo tepore dcü ' a r i a , e 
con temporáneamente alio ammantarfi i gelfi Üeífi della loro verzu* 
r a ; ma fe peí cambiamento del t empe , e de 'venti fopravvenga im 
i n t e m p e ñ i v o freddo, neí quaF cafo f gcrraogli d e ' m o r í reftringonfi 
e tralafciano di cacciar fuori le foglic mentre le fementi de'bachi 
fíefiTi quando han no cominclato feguitano a fchiuderfr, fi cade alio-
ra ncll imb?.ra?zc? come poterlr nodrire,- Si pyó ingegnarfi facendo 
efo de Me feglie feccate de* mori giá meífe in feibo,. dopo avernele 
jnumidi tc alquanto; ma quefto mezzo non falva dalla difeordanza 
€he feguirá nell 'ordine delle fequen» mure fe ío fchiudimento dellc 
aova fteííe non centinui che interrottamente, c come a falti . 

V a r j fono i mezzi fin ad ora penfati peí evitare tale difor-
d ine . V ha di quelli , che r i corda n o i' efporre le fementi al fole 
dopo invoFte in un panno l i n o ; ahr i preferivono che rinchiufe ira 
picciole fcatolette fi mettano fotto le galline covanti ; da certuni 
§?infinua ti fárle fchiudere col mezio del ealore de'domeftici lef-
ti , e ponendo tra i materaccj e le col t r ic i p i erre tcnute prima net 
fuoco ; ed avv i chi propone i l calore deile comuni flufe , o di 
fuelle fabbricate fecondo il método delTlnglefe Pramkl/m , o efí 
elali dagli ordinarj cammini ove il fuoco fia manten uro i n HK 
modo rególa to ed uni forme. 

l í n Autore iftruríiffimo» qiferta materia (J) fa conl ldérare 
re f le r flato infegnato dall'efperienza, che le uova degli animalt ap-
pena nafeono i n gradi j o ^ á í calore, ch ' h un terzo di quello dell8 
acqua bó l len te , , e che perifeono abbruftolít i ne'gradi ico* Aggiun» 
ge percio , ch'é r come di fatti r piú conveniente e ^ficuro i l ricer-
care uti grado di eíTo calore cont inuo, moderatOyed eguale. Que l -
í o deila coyatura delle ga l l ine , ugualmente che del letto pu5 fácil
mente martcarcj e eesi 'i procedente da ftufe di egni maniera' pu^r 

1*7 Cío fi pretefe da M , Technif'katrfm della R Accaderaia delié Scienze 
é'x P a n g i , e da a l t r i grandi A Oronomi e Matematici del prefents í eco io , fea* 
xa tralafciare i ! celebre M» di Bu ¡fon Epoques de la naeurt, 

C¿) Bei t i nota 8. al canto I I . ib id . pag. 162, e 163. 

F ij 
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di leggeri reliar ifcemato, o venire accrefciuto , donde megusglkir* 
za nello fchiudimento dellc fementi ? o h r e c h é peí foverthio caldo 
avviene fpeffo che i bachi uíccndo dalle uova arficciati e rofíl f 
deefi g i t t a r l i v ía aí íolutaraente , e perderne cosí gran numero » 

N o n cosí col mezzo del calore del corpo uraano in iñuo fa-
no e robufto; imperocché egli faole mantenerfi nel grado 92.a ua 
d i preflb, e per poco che fia minore dc l l ' e te rno vena í f i a confe^ 
guire un grado medio t ra i l fettantefimo ed i l centeí imo {a} » 

§ . X X V . 

JDella m a t u r a delle uova d i bachi coi me'^gp 
áeir umano calore * 

L meglio eíTendo dunque di far ufo di que fío naíuraíe calore, í i 
divideranno le fementi in once da metterí i ognuna in a l t re tsant í 

pezzi di tela ufata per f ó r m a m e piccioli pacchett i , i q.uaii fi r ipie-
gheranno in guifa ch'ella íi t r o v i al l a rgo . Si a v r á poi preparara 
una tafea di panno comune fatta a íbggia di cintura ; e quefta im» 
bottita di contonina al di dentro , a v r á cinque o fei divi í ioni per 
r i p o r v i in ciafcheduna uno dei detti pacchetti . A ü d e r a í i i tale fpecia 
di cintura a quaíche fanciulla di quattordici o fedici anni , fa<. 
n a , quieta e non applicata alie dome ft i che faccende a (finché I s 
por t i indoflb tra le due giubbe i l giorno , e la mesta d i notte i » 
mezzo alie lenzuola del leito in cui dorme ^ 

E* ftato feritto , c tutta via i l foftiene d ' a l cun í ^ che non con» 
viene incaricare di tale faccenda fanciulle giovani che íi t r o v i n o 
ne ' loro m e í t r u i , poiché i bachi nafceranno ma la í f e t t i , e vedranno* 
fi perire . - Q u e d ó peró é un pregiudicio fígliuolo d e ü ' i g n o r a n z a ^ 
cui non conviene hadare, Quel t a n t o , di cui íi deve aver cüra % 
confiñe a vifitare dopo i l terzo giorno le fementi meffe negl* indi-» 
cati pacchetti , ed a trarle3 fenza che prendano- grand' aria , dagli 

(«) E veramente difficile avere rermometrr cosí" precifi , m« non impoíl i -
bile. Veggaíi Crafofd n ú opera fu l calore anímale ; ii che ha dato luogo a M . 
Muge lian di coftruire dei termometri y il cui tubo non t che di fette pollici s 
e che nonoítante poííono fegnare fin la vintefiou parte di ogni grado della 

fea la di Tamenheit ; i l che corrifponde alia- 21, ooo.mapafte di Reaumur 

S ~ ot2 ü « a Memoria di efso M. MagdUn .hafli in feguito di 
40 x 125 4S 

que Ha di lui afsai nota fu i Baromctri piu fenfibili 
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ñcffi a l lorché fcorgafi cambía lo i l l o ro colore namrale i n ccncro» 
gnoio chiaro , E g l i é qucí lo un fcgnale d«l v ic ino fviluppo de* ba-
cherozzoli . 

Si r iporrann© allora le dette feraenti , r lparti te fimlímente i n 
oncie nelíe giá indicare featoleite ? o in ceftelle d i v i m i n i ben i n -
t e í í u t e , con íbprav i allacciato intorno a ciafcheduna una copena 
di carta groffa, nella quale fi pratieberanno dei f o r i c e l l i , acciocché 
i baehi 5 quando fpezzate abbiano le loro buccie , poffano ageval-

mente uícirfene fuora. Per alletrarli a i r ufeita fi adatteranno fopra 
eííe coperte di carta o delle foglie frefehe d i moro , o di que lk 
fecche e inumidite alquamo 3 avvertendo infierne d i non lafeiar 
mancare nel luogo dell ' educatorio i l piú benigno calore affinché 
feguane lo fviluppo che fi attende, e felicemente íi c o m p í a . ce
ñ a n t e oflervazione, che i ve rmi nati adagio riefeono megl io : che 
fe i m o r i affrettinfi a veflirfi d i foglie 9 ü puó dopo col calore 
pareggiare g l ' iníet t i giá nati , non mai rifcaldarc le uova perché 
nafcano furiofamente. C h i fa ufo del t e r m ó m e t r o fuoíe proecurare, 
che rifcaldi 1'ambiente della ftanza fin a'gradl 16 , c anche j o ; 
ma queft'ultimo é forte d i t r o p p o , benché fi a f í e v e r i , che i l caí
do pió violento non nuoce mai alio fchiuderíi de'bachi 3 fuorché noa 
fia troppo chi ufo e íopprcíTo» 

§. xxvr. 

Cure da avevjt neí nafcítñento de* bachi f 
ed atten-zjoni per paveggiarne h 

famiglie, 

PE r quefto il nafeimento de 'noñi ' infetti r íchiede a t t enz íone par» 
ticolarrffima , si perché tra efíi pochi vadano a male , come 

p t r averl i con uguaglianza , val a diré che il meno poífibile ere* 
fcano i m p a r í d' eiá . Veramente fi ftentera mol to a riufcire c i rca 
queft' u l t i m o a r t i co lo , e m á x i m e ufando della cora une m é t o d o , c ioé 
traendo fuore da t inta la maí ía dells fementi covate i bachi che 
andranno prima n afeen do , e que'che pofeia fuccederanno , C i 6 
porta un difpendio di tem p o , che ar r iva non di rado a due o tre 
g i o r n í . V i rimedia alquanto la preferitta d i í l r ibuz ione delle femen
t i fteffe ncl quant i ta t ivo di un' oncia per fcatolino , o c e f t ino , 
g iacché non ammucchiate,cd in confeguenza fermentandovi meno-, 
di quí riufcirá minore la difeordanza nel nafcere degli an imale t t i . 

E perche que l ia ferapre piú fcemi 7 i n luogQ di dar loro da 
F i i j 
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cibarfi alia gagliarda , fecondo che da qualche Autore fi prefcr íve^ 
ci6 facciafi adagio, e ben ifminuzzato con affilato co l t e l lo , f o m m i ' 
níftrifi 1' alimento ai p r imi n a t i , e CGSJ profeguafi finché fe ne a-
v r á adunara la maggior parte i n certi larghi caneftri , fenza tema 
che poffano andar a male per fiffatta breve añ inenza . N o n íi la-
feino mancare di convenevoíe calore , cioé almeno di gradi 2 ¿ , 
e coraggiofamente fi g i t t ino v ia tu t t i que' di colore rofficcio feuro^ 
fegno certo del fobbollimento de' loro germi ncHe uova ed annun-
z io di un v ic ino deperimento ; e cosí tu t t i g l i a l t r i che tardaffero 
a fv i l uppa r f i , quando non abbiafi 1' oppor tun i t á di vcnderli ad al
t r i , che aveífero piü tardí pofta a covo la femente '9 nel qual cafo 
gioverebbe a quefti la compera , e indennizzarebbc i venditori di un 
danno non per tu t t i indifferente . 

D a quefto d e t t a g í i o , ch' é appoggiato alie piu caute fperien-
ze , ne viene la fegucate aííai attendibile regola : Che ft abbondi 
nella covatura delle fementi , ponendone , per efempio , una o 
mezza oncia di piu ; e c'ib per equiparare meglio , e piu vicina-
mente che fia poífibile la perdita , che potra farfi de' bachi nati 
da uova fobboll i te , e di que* che tardi foíTero ad ufeire dalle pro-
pric bucee ; oltre che quafi fempre avviene r che tra le uova prov-
vedute ve ne abbiano di vane, ad onta di aver ferbato , per ice-
verarnele ^ le cautele gia ( x x u . ) indícatee. 

§> X X V I I . 

Del metíere t BacM nati fu i cannkej , e comí m d m l í 
fin a¡la puma muta *• 

R Accol t i nel detto modo g l i fvi luppatín bachi non fi t r a í a -
feiera di accrefeere un po* piu i l calore nella fianza , m ^ 

fempre in proporzione del minore o raaggiore aumento di quello 
¿e l l a fíagione; t e r m ó m e t r o quefto '1 ptu g i u ñ o e fincero dell ' edu-
cazione de* bachi medefimi .. Quindi fenza perdita di tempo íi co-
minc ie rá a far ufo delle picciole fra le deferitte ( § . x x r . ) retí , 
gittate fopra cadauna fufficiente quan t i t á di ben tagliate fógiie dj-
moro . Sovrappofte leggermente ta i reti ai caneftrelli contenenti r 
ragunati bacherozzoli , non tralafcierano efli di paíTare per le ma* 
glie delle medefimc e di fpargerfi per le foglie . A l lo ra cogliendo^ 
quelíe , fenza toccare gli animalctt i colle dita , affinc di non dan*-
Bieggiarli o turbar l i i n modo alcuno % f i porra i l tut to infierne fü' 
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i preparati can ni ce; ( * ) , adattando poi quefti nel caftdlo ( * * ) ¡n 
guifa , che foftenuii dalle traverfe foprappoíle ai p ivo l i ( * * * ) fitti 
ne' buchi praticati lungo le quattro colotme del medefimo, regni 
la diftanza di un piede o poco p iú tra V uno e 1' altro canniccio. 

F i n al momento del fopore da cui faranno prefi i giovanetti 
backi innanzi di dar íegno della loro prima muta , lo che fegue 
<i 'ordinario quattr* o cinque g iorn i dopo i l loro nafeimento, i l pa
i to giornaliero fia ogni dodici o quattordici ore con foglie , fe fia 
poflibilc , di m o r í felvatici , colte da poco s ed in ncííun modo 
íobbol l i tc e vizze . Ogn i volta che fi andrá egli loro fomminif t ran-
do , facciafi ufo delle dette picciole re t ice l le , r inettando, tofto che 
faranno fa l i t i ful'<í medefime , i cannicq , c fgombrandoli afíleme 
dai franturai ddlc f o g l i e , cd immondezze che iafeiate vi avef-
í e r o . 

§. XXVIII, 

D d l a prima t delle akre mute fin dopo la qnarta, e gdverm ¿4 
¿verff de' bachi , riguardo a l ciharli , ed al tenerli caldi 

allorche v i fi prepavano, e negf intervalU 9 che 
paffan daW una alP altra, 

Lt rove g iá (§* iv .par . i . ) abbiarao índicato i fegní preceden» 
t i le mute , cioé i l fucceflivo fpogliarfi , che fanno queft* ia -

fc tn delle loro p e l l i . Senza dunque replicare i l g iá detto , bafterá 
qu i r a v v i f a r e , i * Che co l t i i bachi dal fonno , i l quale ad o-
gnnna di effe mute precede , abbiafí 1* attenzionc di non muover. 
l i , o in altra guifa flurbarii . 2. D i non aumentare af íb lutamen-
te , duranti tai fon n i , i l calore nelle ftanze 9 poiché ogni accrc-
feimento dello fteíío , anzi che ajutarli a ceífare dal fonno o le
targo , ed a loro agevolare , come pretendefi da alcuni poco av« 
veduti Scrit tori ( a ) , lo fpoglio della pelle , peí' contrario induran
do la fteífa, glie lo rende piú faticofo , moíefto , e di lungo in* 
t e rva l lo . 

E ' cofa impofí ibi le determinare i l precífo tempo che fpendo» 
no i bachi ne* loro fon ni € mute , e cosí puré la durazione dcgli 

00 Tav . I I . % . 2 . C*0 Ib id . fig. i (***) I b i d . fi». u 6. 
C'O Uno di queiií h 1* Aurore ddl* iftruzione tradotta dal J'rancefe in I t a 

liano , e ftampata nel ij66. Milano dal l ' Agnelti fotto i l citóla.' V arte di 
tnoltjplteare la Jeta . íftdi, a pag. iiV. e I v i l l . 
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xatervaili , che trafcorrono dall ' una a l l ' a l t r a . I n alcuni anni per-
M o n o ne' íonni due giorni , in a k r i tre , c quattro ancora re-
gnando nebble, í empi foverchiamcnte freddi ed umidt , e vencndo 
Cüftoditi con neffuna regola e d i l igenza. Rapporto agí ' ín terva l l i 
t ra le mute , fon eglino puré var iab i l í , cioé ora ohrc i ! terzo , 
0 quarto giorno , ed ora , maíTimc ne' due u l t i m i , di fette, o t t o , 
nove e dieci g iorni ancora . T a l i diíferenze dipendono czianniü 
¿a l i a cofí i tuzione dclP aere , dal grado di c a l o r e , che loro d i a f i , 
dalla fituazione ed ampiezza dclle ftanze di educazione , ñ o n c h i 
¿a l ttraperamento de* bachi medefimi. I fcgni del finimento del le 
tnute i n bene fono i l nuovo colore traente al biancafiro , che 
hanno i bachi fpogliatifi -ddla apelle ; i l volume in tutte le parti 
á i v e a u t o maggiore , e fegnatamente quello del capo , í iccome an-
«hc l o a lzar í i che fanno , quafi , dice un Autore , come fe me-
ílraíTero d i eíTere cambiati di l e i t o . 

Dopo la feconda rauta ció íi fata piü frequenremente che 
i n n a n z i , at tefoché cibandoíi di maggíor copia di foglia , quindi i 
risaafugli della flcíTa fermentando infierne co' loro eferemeníi , e 
cagionaado un fetoce n o ú m e n o ad efli molefto che p e r n i r i o í b , ren-
de tal ca r rb ia tnen t» ugualmente neceí fano che íbllecito , 

A d cífettuarnelo íi procederá nel modo (bpra indi cato (§ . xxvn ) , 
faeendo ufo peró dellc reti piú gran di giá defentte e figúrate ( * ) , 
comeché i bachi íi t rov ino allora ben crefeiuti , e vadan ognpra 
p iú aumentando in grandezza . N o n fi tralafci di a«fportar fuorl 
4clla ftanza., c g i t ta re , alquanto diftantc dalla medefima , i íet idí 
¡ « t i Icvati dai cannicc),e di ben tenere quelli po i i t i e raondi, ed 
anche r icambiar l i fe fía meftieri . Dípende in gran p a « c da t a l 
c u r a , e da un fiftema ben regdato nel quindi pot alimentare i 
fcachi fteííi , la loro m i g ü o r c pofíibile riufcita . Si dovrá dunque, 
per con tó di queft' u l t imo ár t ico l o , aver prefente . i . Che le fo-
g l íc í iano ben afciutte, né cádute in fermentazione per effer fíate 
t roppo cálcate ne' facchi . 2. Che ricevute dai viMici , fi d o v r á 
portarle in luogp a í c i u t e o , coperto e verwi la to , per fuííeguente-
xnente ílcnderle fopra íluoje , e poi a l l a rga r íe e r ivol tar le j r a t to 
t ra t to cop Xorche e raflrel l i d i legno. $, Che fi potra continuare 
a nodrirc i bachi con foglie felvatiche fin olí re la meta delT ínter» 
Val lo díetro la feconda muta , cominc íando poi all* accoftarfi della 
terza a pafturarli con foglie di m o r i anneftati de l l í var ic tá m i g l i o -

Tav 11 fig. f. 
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ú , polchó di maggíor dinienfione d i quelíe dei non foggiacciuti 
a l i ' inncf to , c contenenti p iú copia di fugo , ed egli raffinato e 
gentile^ confegucntetnente ne verran i l avor i de' bachi fteííi , o i 
l o ro bozzoli piú carichi di mater ia , ed cíTa di un f i lo pin lucido 
e fine. 4. Che nclla quiftiorae fe convenga , o fe fia indiffcrente , 
o perniciofo lafeiar cd l e foglie de' m o r í anche le loro frutte o 
m o r e , o fe fi deggia evitare,che fe ne cibino eolio (lacearle dalle 
foglie fteííe , fará queft' u l t imo i l migliore parl i to , certo eííendo , 
che i bachí cibandofene di troppo , mafí ime quando fono mature , 
lo ro cagionano una perniciofa diarea . 4, Che i pafti dopo la fe« 
conda muta fiano di -fei in fei ore .; dopo la terza , ne* p r i m i gior-
n i , ogni c i n q u ' o r e , e ne* feguenti ogni quattro , fempre per6 ap-
preña t i con mano difereta , ed a ven do i * avvertcnEa , per T inten
to di pareggiare i baehi ,al piu poflibile , di porgare maggior c i -
bo ai piu tardi nel crefeere, mefli quefti fu d' un canniccio a par
te , ed in minore quan t i t á a que' che fopra a l t r i canniccj d i f t in t t 
f i vedranno crefeiuti , come dcggion eííere i n quel periodo del la 
lo ro efiftenza . 5. Che dietro la quarta muta non fi adoperi , fe-
condo che da certuni fi preferí v e , cioé i l c ibar l i fenza m i f u r a , ed 
j ] fecondare l a loro .voracifá ; ma fibbene per contrario diafi lo ro 
da mangiare a poco per v o l t a , ed in mifurat i i n t e r v a l l i , come da 
u n ' o r a a l T a l t r a , maffime ver T u l t imo , lafeiando che poíían fae
ne digeriré i l cibo antecedentemente prefo ; nel qual modo tran-» 
«.quillamente pafferanno al punto della m a t u r i t á , ch' é i l divenire 
f r a f p a r g a í i , e del colore della feta . Anche i Chiflcfi ferbano que-
fío método , ed ognuno che abbia buoni J u m i i n tale materia non 
potra non approvarnelo al pari di ci6 che fecero i p iú cauti e 
di l igent i A u t o r i , che quanto da noi ricordafi prtfcr ivono qual pra-
tica lodevol i f l íma . , c .da non trafandarfi ne l l ' a l l i evo di qutf t i*ut i tó 
infett í , 6. Che lo fteíío riguardo , i l quale avrafli per i l cibo , fi 
i o v r á pur avere acció nelle ftanze ad eífo al l ievo de ft i na te non 
manchi quel tepore ^, che .po0a farli profperare . Si m i n o r i i l fuo-
co proporzionalmente all* i o v i g o r i r / i della ftagione , onde alia fine 
Jevatolo del tuíto?5 e fattafi Ta r i a calda da fe, non accorganfi, per 
cosí d i r é , le famiglie di una ta l varierá . . „ E ' , dice i l C h i a r i í s , 
§, Sig. Co . BtftJ ( a ) , di tanta confeguenza quefto p r e c e t t o c h e 
5, dal buon ufo del fuoco nelle ftanze de' f i l u g e l l i p i ú che da a l -
9, t ro fi crede fíabilire la loro fanitá , ed i l vantaggio della fe ta , 

C« > Sua lettera ad Antonia Zannon pag. 272, 
Tom. I L G 
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3S e la dovuta economía della foglia : giacché poco farebbe aHc-
„ vare i verrai fani , vegeti e v i g o r o í í , ma che aveíTero viífuto co-
„ si lungamente in una fpecíe di fcívaggia liberta , che non pa-
„ gaíTcro con i loro l a v o r i i l difpendio del cibo giá con fu m a t o , 
M e 1' opera di chi in torno ad efíi fi fa t ic6 . A n z i e l l ' é una ofifer-
„ vazione cortante, cd avvalorata dall* efperienza, che i vermi da 
„ feta, i quali oltrepaíTano di mol to i g io rn i del naturale lo ro 
„ vivere per la mala dirczione de' cuflodi , i n luogo di porgere 
„ piú di lavoro , l o minorano d ' a íTa i , onde i l danno ri torna dop-
3, p ió , e per V inut i le difpendio del tempo , e del cibo , e per 
„ la minor quan t i t á del r i c o l t o . " Aggiunge queft' Autore , per 
modo di paragone , che come nella prima muta dovrebbcfi avan
zare i l calore fin ai 20. gradi del t e r m ó m e t r o Reaumuriano , ab-
baíTandoIo poi ai 18 , che nei noí l r i c l i m i I ta í ian i é i l piú pro-
porzionato alia naturale cortiruzione , e mig l io r effere de' bachi . 
Si follicitarcbbero a mangiare , e crefccrebbero con maggior fani» 
t a , lo che ^ piú conveniente di quel tanto che a l t r i prefcrivono 
i n tuono magi í l ra le , c ioé di cominciare 1' educazione con gradi 
26 di calore , e terminare coi 24 ( a ) . Riefcono i bachi t a lvo l -
ta , ma per lo piú fallano , o almeno fe ne ha una mortal i ta 
m a g g i o r c 

§. XXIX, 

Ahre avvertenze da averfi peí buon govemo d i bachi 
cifre h fuddette, 

M A ne* p e r i o d í , che preccdono e fuíTeguitano alie mute , non 
bafta i l ben ricambiare i l letto , ed i l canniccio ai bachi , 

i ' eíartanié ntc nu t r icar l i^ come fi ^ dct to , di giorno e di notte , e 
di tenerli rifcaldati con tale modic i tá , che i n luogo di foffrirc 
anzi ne r ifentano vantaggio . Fa d 'uopo i n oltre eífere follecit i , 
perch^ 1'ambiente , che l i c irconda, non f i addenfi , e carico d i 
vapori g r a v i t i l o ro addoflb foverchiamente, producendo riguardo ad 
«íli la piú mole ta e travagliofa foí íocazior te , 

Per d i r a d a r l o , correndo la no t t e , fi gi t t í fopra una pietra i n -
fuocata deU * ace to , o fi ufino a l t r i femplici , e poco o niente co-

C « ) Modo di colrivare i bachi da feía della Signorar Qecili* Modín* 
N e g ü Opufcoli della Raccoita Amorefti Toip, I . ediz. i» 4. i a Milano. 
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floíi fuffumigi, che qiiefti attenueranno T aere r i n c h l u f o , e lo pu-
rificheranno col renderlo infierae piu leggeto . L o ftorace i n lacr i 
ma , o calamino , od altra materia odorofa , come t i m o , rofma-
r i n o , bacche di gínepr0,ecc. giovano pur anche. D i giorno p o i , 
fe faccla bel tempo , e rifcaldi ' i f ok co' fuoi raggi 1' atmosfera, 
non abbiaíi t imore di aprir la porta della fianza dell ' educatorio , 
onde vie mcglio 1' aria interna mercé V ingreflb di quella efterna 
rinnovata r imanga. 

Colgaí i tale cong íun tu ra per vifitare meglio i canniccj 9 ed of-
fervare lo ftato de* bachi , gittando via incontanente tu t t i que'che 
f i trovaffero malaffetti , moribondi e affatto íenza vi ta . A l l o r a 
p iu che i n al tro tempo fi fpazzi e ripulifca effo luopo educato
r i o , cd acciocché non fi alzi la polvere dal f u o l o , v i fi fpruzzt 
fopra , con un vafe i r r igator io , deli* acqua , ove pur abbiaíi me-
fchiata fufficiente porzione di aceto. Se poi chiufa la poma , c le 
fineftre , ed abbujata, come di not te , la ftanza , convenga nel fer-
v i g í o de' bachi adoperare i l lume , non fi faccia ufo di lucerne da 
o l i o , e fe fia poflibile , ncmmeno di cándele di f e v o . Ardendo 
materie ol tre modo untuofe e craífe turbano col loro fumo V a m 
biente ; i l perché da c o l o r o , che ne fíano i n grado, fi adoperino 
dei c e r i n i , o f o t t i l i filamenti di canna , o di pino impecciati o 
invernic ia t i leggermente di r ag i a . Si fa i n oltre , che cadendo 
o l i o , o a l t r i untumi fu i canniccj , reftano incomodati i bachi 
dal l ' odore che n 'efala, c che perifeono pur anche fe loro ne ca
da addoffo . 

N o n ommeí í e le indícate ed altre picciole diligenze , fi a v r l 
i l placeré di veder profpcrare quefti an ima le t t i , e andar efenti dal
le morbofe aífezioni , cui tanto vanno foggetti . 

XXX. 

Delle pvincipaU malattie de bachi da feta» 

Iverfe fono le malattie da cui i F i luge l l i r imangono aíTaíIti 
nel corfo tutto della loro efiííenza fotto 1* afpetto di bru-

c h i , c quefte i n efli piu frequenti e mic id ia l i maíTime dopo la 
terza m u t a . Certe derivanp dalle variazioni del tempo ed intem
perie della ftagione alcune dal tenerli con immondezza , da l l ' a -
verne troppo poca cu ra , dal cibarl i fenza regola ed economía , c 
fpeífo con foglic corrotte , umide foverchiamente, arrugginite , ed 
i n a l t r i modi guaftate \ ed altre dall ' aver o le loro uova , o i 

G i ) 

D 
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bachi fatto foggíacere ad un calore troppo forte , foffocante } ecc. 
D e l caratterc ed índole di eííe malattie , e maffime de' í in tomí , 
onde vengano precedute ed accompagnate , loro cfíttti e cura , pe? 
quelle che ne fono fufcenib i l i , nonché come preveni r le , ne parle-
remo con qualche d iñ inz ione , e col mig l io r ordine , che per n o i 
fia poflíbile ferbare , feguendo g l i A u t o r i , che appoggiati a l i ' e ípe-
rienza fondatamente ne srattarono, 

§. XXXI. 

Malattie provementi das pregtudkj nella femente, 

P E L L E N E ' B A C H I S O V E R C H I A M E N T E L U C I D A ; 

QUand© ír veggono i bachi aequ iña re una í l raord ínar ia lucf^ 
dezza nella pe l í e , onde diconíl lufavolí-9 conghie t tura í i , e 

non fenza buona ragione , che le loro uova o íbbbol l i rono per 
mancanza d i attenzione i n chi le ferbd , o che íofírire f i fecero-
un grado di calore troppo forte per farle fchiudere . I bachi ftefli 
COSÍ lucidi mangiano alia prima co l ío fteffo appetko , come i p iu 
fo r t i e f a n i , c crefeono quafi nello fteífo modo , pero colta d i í -
ferenza , che fi a l íungano fenza ingroflfaríi a proporzione . M a 
quando fi- avvieina i i tempo di fare íl bozzolo , t rovan í i fenza' 
í o r z a , e fenza gomma , divengono duri e roífi , e qualche giorno' 
dopo marcifeono c muojono . Se i ra cííi abbiane alcuno , cui rí* 
manga ancora bafievol forza per comínc ia re i f bozzolo ftej3b,noii 
arr ivano perí? a compierlo , e mancano dopo aver gittato tra i 
r ami delle fraíche al cune bave i n u t i l i . 

I I calore di un fuoco moderato, ed i p ro íumi poflbno giova» 
re agl i attaccati da fiífatta raorbofa affezione ; ma non h fperabiíe 
gran profitto . Anticipatamente fi conofee la loro difpoíizione a re-
flarne affetti d^ una goccia di acqua vifeofa , che láfciano cadere 
inuanzi e dopo la terza muta . D a alcuni perció dicefi quefio ma-
le del fegm , ra a non fi dee confondere con quello che annuncia 
la loro calcinazione , e di cui fi d i rá a fuo í u o g o . 

G I A L L U R A S E M F L I C E . 

V A n n o fóggettr i bachi a diverfe fpecie di giallura da var íe-
cagioni prodotta , come vedrafli p iu i n n a n z i . SpeíTo per5 

^nehe g ia l l i apparifeono y forfe per efalcarfi ^ a rootivo di fover-
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chio calore la gomma ferica ne'fuoí v a í i , fccónda ella eflendo d ¡ 
fal i alcalini v o l a t i l i . L ' A b . di Sauvages penfa, ehe i bachi íkífí s 
di GUÍ non abbiafi avuto rattenzione di rimefcolarc le u o v a , con-
fcryandolc, ed efíendo meflé a c o v o , í iano i raaggíormente fufcet-
t i b i l i di tal m o r b o , per eííere in eífi r i m a í l o foífocato i l trafpira* 
b-ile vapore. A prefervarneli non f i íbl leci t ino col fuoco nelle l o 
r o mute , nc fe ne accrtfca i l grado con violenza , come da 
m o l t i poco íAra t t i f i fuole. 

Mali derivanti dalla cattiva qualtta della foglia» 

I D R O P I S I A . 

E'Cagionata dalla foglia umída e bagnata dalla píoggia o dal
le rugiade, o daU'uraidore del terreno, donde nfulrandone un 

fugo troppo acquofo, e di elfo rimanendo foverchiamente imbevute 
le vifceri di queft' infetri , apparifcono oltremodo gonfiati e t r i f t i . 
Scrive i l Sig. Cor Betti \a) , che i l migl iore rimedio fara i l fe-
parare todamente g l ' m f c r m i dai f a n i c r e d e n d o quefto Au to re , che 
le malattie de* bachi í iano per la magg ío r paite contagiofe» 

A T R O F I A o 

I Segni di qneí lo mafore fono 1' aggr inzar í í e r impicc ío í í r í i de l 
bach i ja íFer rando le foglie ed i l canniccio. Viene prodotto daum 

fucco acre, e di poca foftanza,.qual é recato da un cibo di foglia 
munta ed a b b r u c c i a t a » F u buon rimedio {h). i l fuoco di p i n o , o d i 
ginepro accefo nella fianza; ravvivando l 'elaft ici tá della fibra diede 
l o r o vigore d i purgarfi del venéfico y che col cibo ricevettero dea* 
t ro i l corpo . 

D 
I B R O P I S I A C Q M P L I C A T A C O N G I A L L U R á . 

E r i v a fímilmente daí porgere in cibo a'bachi foglie ferruggí-
nofe ed arrugginite. 

L a groí íczza di tale alimento r igurg í tando nel liquore , che 

0 0 Anmt. 2Q, pag, t%t, a l Canto xw^ del f m Poema* 
C£> A a . t i , pag, 183. c 183, *t deíto Canto * 

G i i j 
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tiene ín efíi luogo di fangue , lo fporca, ne rallenta i l moto , e 
produce la gonfiezza colla giallura nella p c l l e p n oltrc i l c ibonon 
rimancndo digerito , marcifce nelle budelia , e pofcia l iquido efce 
dal ventrc affatto putrcdinofo. L ' aceto h i l nmedio mcgho indica-
to ín t a l ©ccafione. E g l i difciogliendo i fali di cui ' i detio umore 
t rova í i i m p r é g n a t e , e rendendolo fott i ie e feorrevole, cosi potran-
BO i bachi megiio fcaricarfene . Poco perb é da íperarfi da que* 
r i d o t t i in tale ftato fe non m o ñ r i n o dopo due o tre menfe nota-
bile migl ioramento . 

G I A L L U R A C O N L A N G U I D E Z Z A E R A C C O R . 
C I A M E N T O DE1 B A C H I D E T T I A L -

L O R A f A C C H E . 

UN* acqua acida e vifeofa col penetrare ne* due ferbatoj del 
fer ico, c frammefehiarfi coir umore gommofo , onde i bachi 

denno formare í fili fetofi coftituenti i l boszolo, ove s'incrifalida-
no , non folo fi oppone alia concozione di cíTo umore , ma da luo
go ancora ad un genérale r i laf íamento , e poi a l l ' increfpamento, 
delle parti tutte de' medefimi in guif^ , che allungandofi prima^ i 
lo ro piedi , e poco dopo cftremamente raccorciandofi, rnuojono i n 
fine fu i proprj let t i . A fentimento dei piu foggiaccion eglino a 
ta l mortale feoncerto: i . dall* aver mangiata della foglia raccolta 
umida e cuílodita i n luogo parimenti umido e mal proprio , 2» 
D a l í ' eííer ella piena di fibre amare e fp iacevol i , c t roppb mor v i 
cie de* m o r i g í o v a n e t t i ; e maffime quando i bacbi hanno meft ierí 
di un cibo perfettamente fano e fo^o . 3. Per aver lafeiaro t roppo 
ammucchiati queíVinfett i fu1 loro l ^ t t i , o per negligenza, in r i m u -
tandoli , di averli nodr i t i con tr^ppa abbondanza . 4. Perche i n 
luogo di trafportar lontani i le t t i tutte le volee cheoccorra cangiar-
l i de' medefimi , fe ne a v r á fátto un muecbio nella íleíFa ftanza, 
ove fi a l levano.Evi tando tutte ta l i cofe fi p reveni rá un malore si 
f u n e í l o , per cui non v^ha rimedio manifeftato ch ' egli fiafi , 

D I A R E A . 

NOn fi pu6 imputar ía che a l l ' aver dato da raangiare ai bachi 
infieme colle foglie di moro anche le frutte di ta l pianta 9 

d i cui ne vanno g h i o t t i f l i m i , e fe ne cibano con piacere. Sark be-
ne dunque fcgregarle dalle foglie fteííe , e raetter in ficuro per tal 
con tó le famiglie che fi allevano . 
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§. X X X I I L 

Infermita derivanti nebacbi ferkt daiP intemperie 
della flagione , 

L E U C O F L E M A Z I A O M A R C I O R E . 

A pioggia , la nebbia , i l vento marino di fuá natura umido 
inducono tal rilafciamcnto nelle fibre della pelle de* bachi , 

che di qui ftagnando , o almeno ritardando nel moto i loro umo-
r i , ne avvicne che fi rigonfi c divenga lucida la pelle , mentre 
t r i f t i , e fcnza moverfi non lafcianodi fcaricare raarciume dal cor-
po . L ' a r i a cangiandoíi i n dolce e fetena mi t igherá i n parte i l ma-
iore , ed una mifurata dieta congiunta a profumi di t i m o gitta? 
to fulle bracee , fcaccierá dal corpo de* bachi íleífi i ' umidore , e fa-
rá ceñare i l v i z i o di quel fluido (a) . 

R I L A S S A M E N T O D E L L A P E L L E . 

' E l dettl tempi umidi c piovofi ci fono de 'vermi da feta, che 
muojono con tu t t i i fegnali di una perfetta falute. Gonfer-

van eglino la fteíía forma , c tutta la bianchezza della pelle che 
aveano;di modo che neífuno íi pu6 accorgere della loro indifpoQ-
zionc e morte che levandoli dai canniccj . I Franceí i l i appellano 
tripes c movtf'blams. I I corpo degli ftefli, pr ima che muojano , h 
flofeio e fnervato , onde potrebbefi conghietturare , che la l o ro 
perdita provenga appunto dal lungo r i l a í íamento prodotto d a ü ' u m i d i -
tá . 11 traduttore ed illuftratore dell ' operetta inti tolata / ' arte di 
mol tip lie are ta feta f e r i v e , che tal malattia va accompagnata 
da circoftanze a l u i cognite , e che mettono della diíferenza tra 
eíía ed un' al tra prodotta dalle fteííe cag ion i . Ec co quant 'cgli of-
fervó tagliando uno di quefli v e r m i . La pelle di que' ch* erano v i -
v i non f i contraeva , e pochlf l imo fu eco gaftrico aveavi nelle bu-
della r i la íTate, c ripieno di c i b o , fpecialmente verfo la tefta, con 
uno fterco duro dalla banda del l 'ano . La linfa era di un colore 
g i a l l o , bello c u a í p a r e n t e , come ne' bachi piu degli a l t r i f a n i , e d 

Ca> Bett i , nota i j . pag. 18 ihid, 
i,0 Pag. L X X X . Milano prcfso Agneili 1766. 
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a vea lo fleflb movimento e c í rco laz ione per quanto fe ne po té 
giudicare dail'ifpezione del vafe í c o r r e n t e lungo la fchiena del l ' in« 
f e t t o , nel quale fcorgevafi con vivace moto di fiftole e diaftole 
cfaminando un baco informo d i fiffatto male . Sarebbe ella indige-
ñ i o n e , che deííe cosí la morte a' queft' infetti ? Quand* anche ta l 
foíTe , farebbe fempre un effetto del r i laffamento, e dell ' l imiditá . 
I cadaveri di qmñi bachi colpi t i da! detto malo re di ventano n e r i , 
onde da' Francefi diconfi volgarmente campelans . 

4. X X X I V , 

MaUttia accidéntale mortífera per impedimento 
deüa vefpira'ztme . 

QUeíla h caglonata da particelle di tabacco , da fale , e mate-
^rie ontuofe, che cadendo addoíío ai bachi otturino le í l íma te? 

o i t aperture delle loro trachec. Se fiano tocchi in un folo ane l lo , 
guarifcono; fe in due , tre o quattro , dopo due g iorn i marcifco* 
n o ; e fe per turto i l corpo , muojono convulfi , e come afFogati 
nel breve tratto di due minu t i ( a ) . Come educando quefti bachi 
pcoccurar abbiafi d i evitare ta l accidente fe n ' é decto nel § . XXIX^ 

§. xxxy» 

Malattie cagionflte dal troppo calore nelle ftan^ 
educatorie, 

T R A S P 1 R A Z I O N E S O V E R C H I A . 

kUefta ¿ dannofa a fegno, che a poco a,poco i bachi confuma; 
^ O g n o r piu a l lora avidi di cibo 5 ' indurano, fannoíi inflefl ibil i 

cr t lcono a gran paffi proporzionalmente alia loro etá , G i o v ó i l 
bagnarli fo t t i lmente , o lo fpruzzarli con acqua di rofe bianche , 
Ja quale mi t igó in efíi quell ' incendio, accomodandoli di ora in ora 
con aprir le fincftre .della fianza educatoria ad un ' a r i a i iovella e 
•tepiperata {b) 9 

(a°) Betti% nota 16. pag. 182. /¿/V. 
C )̂ Nota 20. pag. 18a. iindem* • 
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A C R I M O N I A N E G L I U M O R I . 

I L fuoco,che cosí fpe fío e volentieri tengono i víil ici nelle ftan-
ze de bachi da feta , le riempie pofcia col fumo di particelle 

acri-faline vo ian i i . Q u e ñ e penetrando per T abitudine del corpo , 
e per le lateraíi ftimate deH'infetto , g l ' inducono la viziofa acri
monia di cui qui parlad,donde g l i umori vengono mcfíi in tumul
to1. 1 fegni fono una rabbiofa contorfione , ed un colore della pel-
k inclinante a quello del v ino ro í fo . 11 rimedio fará di cfporli ad 
ana pioggia lenta e fo t t i l e , la quale colle dolci fue partieoie tem-
peri eíía acrimonia de' f a l i , ed allenifca V afprezza della fibra (a). 

M A L A T T I A D E L L A C A L C I N A Z Í O N E , O PRO-
F R I A M E N T E D E L S E G N O . 

Segni annunciatori di fiffatta morbofa affezione fono dífatti cer-
te macehie nere fparfe talora fulla loro pelle,e tal altra l i v ide , 

che cominciano a farfi vedere fulla fommi tá del capo, ne ' f i t i don
de efcono le zampe , ed intorno alie ftimate, o aperture delle t ra-
chee lungo amendue i fianchi di quefti animal i . Siccome non d i 
rado t a l i macehie a í íumono fpeffo anche un colore c r e t áceo , o ten
dente al roflaftro cannell ino, cosí que ' t ra Francef i , che intendono 
p i ú , per diftinguerlo dal i 'a l t ro malore di cui abbiamo par la to , che 
appelian puré male del fegno ( § . X X X I . ) , dicono ai bach i , chs 
ne vann'affetti , cannellini o cannc l la t i , mentre g f I ta l iani l i d i -
í l inguono propriamentc col nome di calcinati , attefo che di fatto 
i i loro córpo in cambio di caderc in corruzione o puzzore s* i n -
éura fin ad apparire di geífo , o di calce. Paflano a quefio flato 
coH' indur i r f i nell 'at to fteífo di coagularí i c feccarfi i loro umor i , 
eoprendofi infenfibilmentc e focceííivamenté , come di una muffa ár i 
da , polverofa e bianca quanto la n e v é , onde fembrando inzucche-
rat i v 'ha chi l i dice anco w o / c W / W , per la fomigiianza Che han-
no con certa confezione che da'ciambella) modellafi con preíTo po
co la fteíTa forma , 

Vanno foggetti i bachi a tale calcinazione in qualunque degi* 
Lnterva l l i , che regnano fra le loro mute , ma principalmente dopo 

O } Nota 20. pag. liz, ibid, 

Wdm, I L 
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T ultima ,ed avvien anche di r invenirne eos) calcinan ne* loro boz-
zo l i íb t to la figura di ninfe 5 c di védeme ufeire mezzo calcinati 
da* bozzoli üeífi cambiati i n faifal le . T a i bachi impietrat i ritengo-
c q io ík f íb atteggiamento e figura che avevano a l lorché rertarono 
co l t i da tal m a l o r e e d i loro cadaveri pofíbno in quefto fiato d' i m -
pietramento per iecoli in te r i nellc collezioni di curiofe naturali prc-
duzioni e fíe re confervati . 

N o n v 'ha A u t o r e , che abbía fer i t to fulle i n f e r m i ü di fiffatti 
animal m i , che tralafci ' i notar quella di cui pa r l i am©; ma b 
maggior parte o non f i arrifehia ad aíTegnarne la cagionc, e me-
no ad ifpiegarne i fenomeni , p varia confidcrabilmente nelle opi-
n ioni circa l ' a l t r ' ogge t to , 

L ' A u t o r e Francefc tefíé neminato dell ' iftruzione che ha i n 
fronte, / arte di moltiplkare la Jeta { a ) , deduce i ] primo da un 
calore umido e íbífocato , e probabilmente mirto di efalazione 
•Aggiunge poi ? che aveiido avuta la curiofitá di affaggiare colla 
punta della lingua Fumore di un bacho con quefto male , da l u ^ 
tagí ia io per mez^o mentre cominciava ad indurarfi , ed avendolo 
t r ó v a t e m o l i ó acido,fofpetta quindi che la detta intemperie d'aria 
poíTa far i ív i luppare in eíTo fugo l ' a c i d i t á , e qusfta farlo coagula
re in guifa che tenendo lontana la carne dali ' infradiciarfi , vaglia 
nonmeno ad indurarla talmente 5 che non vada piú foggetta a cor*» 
ruziqne.. 

Poco peí 5 tale fpiegazione foddkfacendo g l ' indicati fenomeni , 
¡n tal cafo non reílaci che 1 i por ta re quanto ingegnofamente é ftato 
a v á n z a t e dal Sig. Co : Bettt in quefto propofito. Detto da quefto 
Autore (^) che quantunque abbiavi m o l t ' i n f e t t i ra í íomigl iant i a l 
baco da feta nelle loro parti , e di vifeeri i n ugual modo difpofte 
c ravvivate da un fangue fomigliante , e cc , nicntedimeno non ef-
fendo tale malania propria che di lu i ,pare dunque che quefta non 
poífa nafcere che da una cagione eftrinfeca , ed appunto i n lu i fo-
¡0 capace di produrre r impie t ramento ,0 calcinamento di dette par,» 
t i che n ' é IVeffeíto, 

Indicata i ' incongrui tá di poter ía riconofeere neU'ar ia , nel caU 
d o , e nel freddo , moílrafi per contrario la ragionevolezza , che 
a v v i facendola derivare dal cibo , non come cibo a tüt t i g l ' in fe t t i 
comuae? ma come cibo di m o r o , e proprio foltanto de' bombici „ 

C * ) Pag. L X X I f l . 
Befti Ibid. pag. 184 e feg. 
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A recarne pruova i l medefimo Autore fa oflervare , che ne' bachí 
i quali vanno calcinandofi eíTendo notabii iff imo un amtnaflb d i 
biancaftro addenfato umore ra í íbmigl iante nella qua l i t á e natura a 
quello che regna nella corteccia, e nelle foglie di detta planta , dun-
que a queíío fia lecita rifondere la caufa d i effa morbofa affezio-
ne . Quando per t roppo copia , o fpsffezza , o per languidezza 
degli ftornachi de* vennicel l i , o per al tro ignota m o t i v o , non íi 
t ramutt bcne , o plu raeglio non íi aíTottigli cfattamcnte ne* l o r o 
corpi detto fugo , e confervi la propria natura concrefciblle , per 
ta fe anche , cioé o per cretácea r o per calcaría lapidcfccnte dal 
LiBavio 5 e da a l t r i A u t o r i confiderata y e che d i eíTo ne reftino 
caricatr i l o r o reftanti uraori , allora qiMifti divenendo* poco fcor-
revolr ne'propr; vafi r ed arreflandovifi e ftagnando , ecco rifultar-
ne t gradi diverfi del malote del quale íi parla ; i l qual malore* 
finalmente íi ftabilifce e manifeftafi in una concrezionc ed indura-
m e n t ó d e i r a n i m a l r , quando^ maí i ime per v ia del foverchio calore 
abbian trarpirato^ dal fuo- corpo tutte le particelíe f o t t i l i ed acqui» 
do fe neceíTarie all* económico modo della di l u i efiftenza in iftato 
fano . 1 1 meccanifmo per cui le carni ed altre parti m o l i i desqua« 
drupedi,.e de'bipedi diventano oflee i n certe morbofe affezioni , v i e 
ne at tr ibuito dal celebre Medico Petip {a ) ¡ ad un aná logo pr inci* 
p i ó , facendo egli vedereyche no» v^ha materia alimentofa dei due 
regni a n í m a l e e vegetabile^che non contenga delle p a r d e ó l e c a í c a r i e » 

Ole t ro quefta teor ía^ , la cui efpofizione ÍÍ! é da noi r if t ret ta 
i n angufti l i m i t i , riefee facile al Sig. C o : . B f « / f di fpiegare ogni ' 
circoftanza di quefto morbo c. „ O í f e rva f í , egli f e r ive , che i l cal-

do favorifee a tale induramento)e ch* egli n*é , per cosí diré , i l 
5j íb r ie ro .. V e g g í a m o per5 rcome quedo' concorrere poíTs-a far c i 6 , 
5, e come i l freddo ne lo impedí fea »• I I calore della ftagione ri«> 
„ c h í a m a i fughi r e folleva* dalla t é r ra maggior copia di umore , 

ed un caldo piú? grande fa che le foglic ed i r ami ne fieno 
„ píü pregni , . onde chi d i quelle ft cibera , d o v r á r iceverr dentro 

d i fe piú umore d i quel che foleva, ed atto píü fará a r i fent i r-
„ ne g l i efFetti. 11 caldo del fuoco nelíe ftanze fa che i ferici ba-
5y c h i manginor piü- del loro bifogno , e piú' umore ricevano den-
„ t r o di íé confiderando ancora nello fteffo tempo , che quefto 
„ violento calore diíTipa i l p i u fottile , c rimane nel corpo i l p i i 

C«> Nel fuo libro fulle malatrie delle- oífa , ed in fuá Memoria fu i r hir-
pietramento delle carni tra quelle della K. Accaáemia delle Scienzc di Pariei. 

H i i 
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„ g r o í í o , ed atto a quagl iarf i . Come T i pub daré clie fi unifcano 

amendue quefte cagioni , e che tutt i bachi ne rifentano , ecco 
come i l male fpeíío é epidémico ed umyevíale ; ma come in un 

, calor di ftagione , o di foco, altra f a m i g l i a , o per la fituazio 
ne della camera o per altro accidente di ana freíca notturna 

" pu6 patire minor caldo , ecco come una famiglia pub eí íerne 
„ affetta, e l ' altra n o ; e come piá m una parte che tiell ' altra. 
„ pub fcntiríl maggior c a l d o , ecco come un baco penfca, e l ' a l -
„ t ro no ; ma come finalmente le foglie di un medefimo m o r a 
„ altre fono plu pregue, e altre no di que ñ o fugo , ecco come. 
„ i n una famiglia dallo fteflb cibo pafciuta , varj ne' diverfi ba-
„ chi 1' affare . I n fatt l fono piú ripiene le foglie d i primo get-
„ t o , che noi chiamiamo di pola , che quelle de' mor í del fecon» 
w do , o terzo anno; piu quelle de' raori giovani , che non fonc. 

quelle de' vecchj; piú le vifcofe ed aranciate delle tenerc cime , 
che le verdi de' t r o n c h i . Giova dunque raQcogliere , che q u e ñ o 

„ fugo latticinofo e fígevole , refo duro dal calore maflimamente 
„ e concreto , formi quefto maravigliofo morbo , i l quale , co-
5, me avverte i l Val l i fn ier i , confifte non in un vero impietramen-
„ t o , ma in. un ingeífamcnto di ftraniera mater ia ,e fenza i l con-
„ corfo de ' fa l i figevoli, o di a l t r i chimici principj formato , re-
3r fiando i vermi feccati ed i n c r o í h t i di un fugo con den Cito della 
„ natura del geíío ; i l qual fugo fcrobra che piú fácilmente non 
?> poíTafi altronde ri.peterc " . 

A convalidare i l fin qui efpoílo con prove di fatto , f i rife-
rifce che in una v i l l a ove grafía va i l malore della calcinazione ? 
avvenne di oífervarc : i . Che le camere,ove fi educavano i bach i \ 
erano aííai bafle , e molto foggette al caldo , accrefciuto poi dal 
foverchio foco accefo . 2. Che la malattia era fcoppiara dopo la terza 
muta . 3. Che i bachi dalla. íleífa col t i erano ftati pafciuti mo l to 
addietro , e qualche poco innanzi di fogiie di mor i , piantati i 
p r i m i in terreno alto , e di una foglia poco rigogüofa , e i fe-
condi in luogo aífai umido e mórb ido pollo a t ramontana, i qua-
l i aveano foglie larghe , che noi diciamo di calma , e morvida 
fuori dell ' ordinario . 4. Che tagliati dei ramofcelU di quefti u l t i -
m i mor í , fchizz6 fuori dagli ílefíi molta copia di umore l a t t i c i 
nofo , che al calore della mano fi faceva crifpo e tenace , e che 
aífaggiando f i riconofceva per molto cauñico ed acre ; i qualí mo
r í tanto eran vegetí e rigogliofi , che da' terrazzani del paéfe d i 
ce van fi lat tarolf , $. Che fpezzati mo l t i bachi appena i n ero Ha t i y 
f i vide loro nel venere la foglia fparfa tutta per entro di materia 
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blanca a maniera di mlnut i f í iml granelli di arena , che dal Sig. 
C o : Bettt, e da quanti a k r i erano prefenti a tal offervazione pee 
quella fteffa della calcinarione fi riconobbe. 6. Che induran i det-
t i bachi confervarono un g rav i í í imo odore di moro , e ricordava-
no quello fteflfo , che fentirebbefi nella fiattura di un ramo di que-
íía planta. Tale ul t ima colle altre offervazioni del lodato C h í a -
rifs. Aurore plaufibiliíí ima rendono la teoría e le deduziom fue che 
brevemente abbiam voluto qui riferire ( a ) . 

V ha chi ferive , che tale malattia diviene contagiofa fin le 
a fare la femente fi fcelgano bozzoli di una famiglia , ove t rovan 
fe ne fiano di calcinati { & ) , 1 v i l l i c i pretendono effer ella epidé
mica da un anno a l f alero , e che appeñate ne rimangano fin le 
camere ed ¡ cannicc), ma la fperienza non lo conferma , e la ra-
gione nol perfuade . Pu5 ben daríi , che continuando ad educare r 
bachi eolio fteíTo método , e nelle ík í í e camere , ove per la loro 
anguílezza e fituazione fufliftono le cauíe occafionali del^ malore y 
non if jontlnuino i bachi fteííi in quelle di andar foggetti al mede-
fimo . T a l é ¡1 fentimento non folo del Sig. Co : Beíít^ , ma an
che di a l t r i Scri t tori non pochi . A n z i uno di queft' u l t i m i d i 
ce ( c ) : Che le íkffe uova divife fra duc perfone faranno una di-
verfa riufcita , fecondo la maggiore o minore capacita di - colui y 
che le térra in cura , cioé che uno non a v r á netnmen bigatto at-
taccato dalla calcinazione , mentte appo 1'altro accaderá di^ feor-
gerli quafi tu t t i i n f e t t i . Che di ci5 annovi m o l t i f l i m i efemp); che 
incoJpate certe camere,. come produttrici di eífo male , per a ver v i 
dominato i dieci e i vent' anni di continuo , non era valuto i l 
lavare , o anche rinnovare le mobiglie t V irabiancare le paret i , i l 
imitare la femente , ecc. , feguendo pero fempre lo íleíTo método 

C ^ D Non ci b ignoto che ¡l P. Toderinl in una fuá Difsertazione í U m p a t a 
m Modena per i l Sogliani 1'anno 1770 , trattando full' induramento de' ba
chi , crede che 1' opinione del Sig. Co: Bettt non íia abbaüanza- provata , e 
ir.ove centro della m defima molte difñcoiíá ; come fa anche contro quella 
del Valí i fnieri , Secondo lu i 11 fiftema dell ' Ab. Sauvugts, che deduce la calci-
r azione de' bachi dalla corrtizione deW arta dalle nos tve efaLizioni reja mena 
atta alia lora refpira-i.ione , fpieg* ¿ff-11 bene le circoflanze tutíe quante di 
fiffatto morbo) e bene fi accorda col fenómeno fuccefso in Vignola , fopra d i 
caí eíso difeorre . Non é qui i l luogd di convalidare la fentenza del Sig. Co: 
Betti da noi abbracc iá t a , ma laíceremo ad ogni Filofofo i l giudizio in q a e í l * 
diverfitá di parere ; con la fiducia che le ragioni addotte in contrario toglis-
re rvof?- ci pofsano la gloria, di un favorevole g iud iz io . 

l í l m z i o n i Qajiellet pag. 97. 
Cc^ Aite di mcltíplicare la feta pag. ixxr. 

H i i | 
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neir allevare e nodrire í bachi . Che venuto poi altr ' uomo p ra t í -
co , e raolto piu intelligente del pr imo , quefti valendofi degli 
fteffi utenfili , di uova ord inar ie , ed anche provenicnti da b a c h i , 
tra* quali n erano di ca lc inan, quafi operaííe per incanteGmo, non 
ebbe netnmeno un falo baco c a l c í n a l o . 

Se sí o no íi dieno rimed) contra la calcinazione , a l lo rché 
abbia cominciato per i fegni ad annunciarfi , variamente fi opina* 
I I citato M . di Caftelleí infegna ( 0 ) , che al p r imo indizio con-
vien aífrettarfi di dar loro i l cibo , e fpalancare interamente le a» 
perture delía camera per meta , regnando un bel tempo . Che ind i 
fi por t i a l l ' intorno delía medeíima un fafcio accefo di brujera aro
mát i ca , profumandola per un quarto di ora col di lei furno, e fe» 
guentemente con quello di ftorace, terminando col nuevamente c i -
bar l i . Che tutto c\h dev* efíer efeguito quand' eííi non dormono * 
Aggiunge quefto Autorc pur anche di eíTere pervenuto a forza d i 
fperienze a feo pr i re un antidoto , i l quale unito ai profumo dcllo 
fíorace riefee o t t imo rimedio a preven iré de' bachi la calcinazione. 
„ Si f p ruzz i , egli dice , con aceto e con v i n o , mefcolaro infierne 
5> i n uguale porzione , la foglia di gelfo , e loro íi diftribuifea 
„ prontamente al p r imo accorgerfi del malore . Colgaí i , per quan-
?, to le circoftanze l a permettano, o i l momento i n cui moftra-
„ no d i voler addormentar í i , 0 quello i n cui f i r ifv egli ano per far 
3j mangiar loro la foglia cosí acconciata . Aggiungeí t , che coi 
3, mezzo del!* acido dell ' aceto eíía diftruggc 1' umore peccante e 

fortifica i bachi medefimi ; che operera puré con maggior ener-
,5 gia contra i l male 5 fe neU" aceto c nel v i n o , prima di fpruz-
5, zarne le foglie 5 fi faccia difeiorre un po* di fale 9 Che faluber-
,5 r ima h anche preparata col folo v i n o , fe lo ro diafene per un? 
5, p a ñ o o due dopo la quarta muta 5 a l l o r ché divengono langui-
55 di 5 o m o ñ r a n o inappetenza 5. quantunque non appaja ind iz io 
3, che vogliano calcinarfi 5 non vedendoíi neí letto aícun baco bian-
„ co • Vuol f i che fiffatta lo ro inazione dopo l a quarta muta fia. 
55 bene fpeffo un fegno che íi calcineranna dopo a ver fatto i hoz-
55 z o l i ; i l perché ad ogni buon fine fia neceí íar ia dar l o r o la fo-
55 glia acconciata colP aceto e col v ino5 ufeiti che í iano del quar-
55 to fonno 5 al menomo indizio che apparifea deterioramento Ét.. 

N o n é nuovo 1* ufo delT aceto r che ricordafi da M . d i Ca~ 
j i e l l e t qual fuá feoperta * A l t r i diverfi A u t o r i ne hanno parlato 9 

C«> Ibid. pa^ p8, e 
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proponenio etlandio 1' affutnicare le ftanzc con eíío , gittato fopra 
pictre infuocate , conforme adoperafi utilmente anche in altre infer-
n u t á provenienti da foífocazione ecc. , come a fuo luogo fi r icor-
d6 . A v v í chi propone eziandio , per prove fatte con efito felice, 
ii gi t tar i bachi , per cui f i tema d i calcinazione , i n un ramajuo-
l o sbucciato , acciá {aliando 1' acqua pei forelini presamente r i -
mangano cosi i n non jungo intervailo afciuttari , Che che di ci6 
f iane, V jefpcrienza é la fola che puo decidere fu quefti fatti ; on
de frattanto fía remo a l l ' aíferzionc del Sig. C o ; Éettt ( a ) , non 
avervi al t ro r imedio a prefervare i bachi dalla calcinaziotte; „ che 
i , i l tenere alte le camere e con mol t i fo r i che v i menino frefeo, 
„ e loro dando la foglía de' gelfi giovani e rigogíiofi , quella del-

le c i m e , e la mórbida nella l o ro prima etá , riferbando 1'altra 
„ de* vecchi e matura alia fine , cioé quando a (Tai mangiando, fo-
3, no anche i n cafo di fentire maggior danno " . N o i aggiungia-
m o : i . Che ne i rammini f t ra re la foglía vadafi ognor con mano 
piuttofto parca . 2 . Che >quefto método fi ferbi in ognuno dei pe-
r iodi , che paí íano tra una muta e i ' altra , ed anche dopo V u l t i 
ma • 3. Che i l calore nelle ttanze fia moderatiff imo. 4. Che i fuf-
fumigj col!* aceto, e co l l ' erbe fecche fiano frequenti , perché 1' a-
r ia fi confervi nelle fíanze medeí ime diradata , in movimento , né 
v i regni foífocazione.a 5. Che quefle ftanze í iano comode , e fem-
pre i n ragione del quantitativo dei bachi che s' in t raprenderá ad 
educare . 6. Che i le t t i fi cambino di fotto ai bachi colla maggio-
re frequenza poffibile. 7 . Che per fine abbiavi propricta e nettez-
za i n tu t t i g l i menfil i infervienti a l l ' educazione . Operando cosí 
non folo f i vedranno i bachi andaré indenni dalla calcinazione, ma 
anche dalle altre morbofe affezioni cui van foggetti , e principal
mente a quelle di cui non abbiam o m m e í í b di render con tó , per-
{ché 1c p i ú frequenti e di maggior importanza . 

X X X V I . 

j )e l formare i bofebi per la/ciar andar i bacbi al lavoro 
de* loro bo^zoli. 

R E f i efenti al pii i poffibile queí l ' infetti con un buono ed efat-
to regime dalle dette infermitá , ordinariamente dopo i l fei-

C O Nota 24. pag. 187. al terzo Canto del fuo Poema. 
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t i m o , o 1' ottavo g íorno della loro ul t ima m u t a , ü troveranno 
v ic in i al momento di ricompenfare co' propr) lavori la fatica , € 
la diligenza ufata ¡n allevarneli* Domandano pe í6 ancora qualche 
aíFíílenza ; i l perché torto che fi cominci a vederli divenirc di coló» 
re di paglia , Jo che fara trc o quattro giorni prima , non traía» 
fcseraííi di preparare ad aver pronto i l bifognevole per formare i 
boíchi infervienti a l l ' efecuzione di quefti lavor i . 

E ' ña to raccomandato di formare effi bofchí di piante bea 
fleche di t imo , di lavanda o di altre piante odorofe , mentre da 
certuni fi prefcrivono i farmenti di vite , o ramufcoli di moro . 
Giova peró aífai piú , che fiano di ordinaria fcopa filveítre , o di 
amerino^ felvatico (z?), arbufto queft' u l t imo da fiepe, i l quale fpan-
dendoíi in piccioli ramofcell i , avvien percio , che i bachi poffan® 
fia g l i angoli de' rnedefimi bcne ailogarfi , e con piú di agevolez-
za operare . Prepára te perianto tai frafche , quando pofcia i bachi 
faran divenuti m a t u r i , i l che fi coaoícerá dall ' apparir eglino luc i -
di , e del colore della í e t a , e dal vederfi inquieti , fi carabieranno 
toí ío di can ni ce j 5 adattando queíl i in modo nel palco o caftel-
lo ( * ) , che tra i ' uno e 1' aUro abbiavi la di (tanza di circa on
ce diciotto . 

> Sparía addoflb ai bachi un po' di foglia , H foprapporrá ad 
ogni canniccio la griglia a.larghe maglie ( * * ) con fufficiente quan-
t i tá di detti ra mi di fe o pe,, o di amerino ; nel qual modo üabi l i -
t i lí detti bofebi r imarranno. Si uferá 1' attenzione , che tai ra
mufcoli non fieno troppo f i t t i , e ció affinché i bachi fleffi abbia-
no la comodi tá di afcendere e fpargerfi fra i medefitni . T r a i l 
cannicc io , la grigl ia , , ed i l bofeo , non fi oceupi piü di un piede 
di t r a t t o , lafeiando libero lo fpazio di fei once tra i l bofeo ed i l 
capniccio di fopra . La griglia fu cui pofa eííb bofeo , fi attacchi 
con uno fpago forte per ciafcun angolo al telajo del canniccio fa-
periore . I bachi , che cercano ove filare i l bozzolo, afcendono psr 
la griglia nel bofeo, e g l i al n i reftano a mangiarc . Stiafi in at
tenzione quando quefti non abbiano piú foglia per prontamente 
lo ro fomminirtra^n^e a n e p r a i l che facciafi abbaíían.do nel r i c i n o 
buco inferiore i quattro p ivo l i coi r ifpet t ivi legni fofteneoti ' i can-
piccio , E* facile comprendere , che la grigl ia del bofeo, efíendo 
atiaccata negli a n g o l i , r i m a r r á allora penfile. 

Súbito fparfa fopra i bachi la fog l i a , fi r i a l z i *1 canniccio coi 

C«) T*vt IU fai. C Miel, fig, 5, 
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r e f p m m legni foftenent; 1' altro , che ímmed ia t amen te gl í fovra* 
fía , cacciando i p lvo l i nel v i c in i fuperlon buchl ; ed in tal mo
do i bachi continueranno a falire al bofco quando dalla natura fa-
lanno í l i m o l a t i . . 

E f l i bachi cííendo fa l i t l al lavoro , f i leveranno le gngl ie m 
fctto 5 affinché ¡l bofco coi bozzoli abbiano aria per ogm parte , 
e riraanga i l palco o caadlo fgombro da ügn immondezza . 

§. xxxvn. 

OJfervazJoai indifpenfabili da non ommetterfi la/dando andaré i 
bachi Jtille felve , per evitare gP inconvenienti , e 

fcemare a l pojfibile i l numero de* doppioni 
delle faloppe ecc. ^ 

T ) E r cako l i i a t t l con ogni diligenza é forfe utlle piu d' ogn' al-
X t ro i l mé todo cfpofto di iafciar andaré i bachi fulle fra-
fche. M a non per quefto d o v r a n n o ü tralafciarc queiie oíTervazioni 
e düigenze , che neeeíTarie fi rendono a far riufcire nel msglior 
modo poíTibile tale operazione . Due fra eífe fono le principali u-
fando si i ' anzidctro come ogn' al t ro m é t o d o . 

1. Che maturandofi i bachi talvolta quafi d' ímprovv i fo per 
troppo calore , e non trovando , ove formar i l loro lavoro , íi 
accorciano e r i t i rano nei piedi fatti iucidi e duri interamente . Che 
fe aliora meffi fopra le frafche fiano inabi l i ad aggramparfí , e 
cada no in t e n a , a l l ' incontro pofti r i f t re td tra barbe di grami-
gna , o entro cartoccj di carta , fia cosí riparara la loro impo
tenza , o per lo meno evi ta to , che non diano bozzoli ib!o o rd i -
t i 9 come dicefi , di matta feta , o forraino di quelle coceóle , ap-
pellate volgarmente c a r í a t e , che compoí le foltanro di vana borra 
inú t i lmen te adornano le felve • 11 foverchio calore nelie í lanze 
edueatorie ák cagione a íiffatto difordine.. 

2. Che nel Iafciar andaré g f infetti al bofco face i a fi in mo
do , che m o l t i non cí vadano infierne , e ció per aver i l minore 
poíí íbi l numero di doppioni e di faloppe* N o n per6 conviene ca
ri ere j i e l f altr* oppo í lo , giacché g l ' infetti ftefíi , dopo i t i errando 
per t rovar foglia , c fatto un inutile difpei.dio di filo, alia fine 
s' íncrifal ideranno con non aver teífuta á l t ra cofa piü che una tela 
fot t i l i í í ima , e di neflun contó . Che pero fia fempre meglio pec-
care piuttofto nel p r imo che nel fecondo difetro . Che fe i bachi 
yeniflero macuri tptti ad un t r g t t o , né fi potefícro Iafciar andaré ai 

T m , I I , I 
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bofco o p ^ r t y n a m t n t e , ed i n quel punto che piú gíoverebbe , fía 
ncceífario r i tardar l i un poco c©ll' aprir le fineftre delle ftanze dal
la banda di tramontana , c cosí proceurarfi un cómodo intcrval lo 
per a l i e v a r l i . Che in fínc íl fchivino al pofílbile i luoghi umidi9 
g iacché i bachi divcngono i n cffi v i l i , c non ferrando con for-
za la bava della feta riefeono i bozzoli di una teflitura lieve ed 
inuguale • 

| . X X I V I I L 

Del vero íempa di [iaccm i hoTgoU dalle hfcaglie. 

A LIorch¿ i vi l l icí vcggan i n v o l t i i bachi ne' bozzoli , ad al* 
t ro piü non penfano che a sbrigarfene 9 prontamente ven* 

dendoli o ne' mercati ftabiliti all' cfito di queil i , o a' conduttori 
di filande , o pur a* commcíTi di quefte, qualor efíi mcdefimi non 
abbian fornelli per la trattura , né íi t r o v i n o i n iftato di appí i -
care a queft1 oggetto . Ordinariamente non tardano tal vendita che 
t r e , quattro o al piü cinque g io rn i dopo falkí i bachi fulíe fra-
fche , prevenuti efíi v i l l i c i che col ritardare piü oltre , perdendo 
del loro peío a col feccarfi 9 di qui eglino « o n potranno non foífe-
r i rne difcapito. 

D i f i fa t to pregiudicip h per5 facile riconofcerne la f a l í i t á , 
oflcrvando che a lafciare i bozzoli ftcfíi nel bofco 9 com* ¿ di ce-
flume , f i tr.ovano piü m o l l i j e mcno r icchi di feta di que* rae* 
col t i dopo i l debito tempo , c ció perchi i l baco non pu5 per 
anche averne terminata la coftruzione . Per reliare convint i di ta
le ver i tá bafla aprire jqualunque di efíl bozzoli céleremente rac-
c o k i ; e troverafli in que l lo , come i n tu t t i g l i a l t r i r inchiufovi '1 
baco non ancora cambía to in ninfa ; cambiamento , i l quale noa 
fegue, che dopo eíTer r i m a l l i i n l u i yyotat i del tut to i ferbatoj 
delF umorc ferico ed aver compiuto interamente i l fuo l a v o r o . 

Che per6 nella i i t i l cOrdinaz ione del fu Reale infante di Spa-
gna e Buca di Parma D . Filippo ^ i í i i íui ía a regolarc i l Setificio 
nel fuo Stato 9 fi comanda efprcffamente d i non levare i bozzoli 
dalle frafchc íc non almeno dopo g io rn i otto {a) \ nel che e í í a O r -
dinazione perfettaracnte combina cogli antichi Iftiwti della Comu-

C<»3 Sotto i l tüolo j 9 nu$v Regdammf ecc. pag. j . n. t i , Parma. 
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n\t\ á l Bologna , approvati dal Pontefice Benedetto x í v . , c coi i 
parecchie prefcrizioni d i a l t r i Sovrani d' I t a l i a i piii applicati a 
far r i í io r i re ne* loro D o m i n j i l ramo d i esonomia fu d i mi anáia» 
Rio v e r í a n d o , 

Raccolti dunque i bozzol í t i e l f indicato lempo , non fi man* 
chi d i ben diftenderli fopra afciutte ftuoje; d i tcner l i ra luoghi 
írcfchi , e non domína t i dal l ' u r a i d o , at tcfoché ammonticchiat i fi 
r i fcaldano, fobbollifeono 3 e piü fáci lmente n€ sbucano -fuere k 
farfalle . A l l o r a non fe ne r i tardi piü oltre la vendit* , c que'che 
ne avran fatto acquifb non pcrdano tempo eziandio ad uccidere 
le crifal idi , nonché a dar mano alie akre operazioni da cíegnirí i 
innanzi la filatura de' bozzoli fteffi , e circa le c ^ z l i ampianrente 
í r a t t e r e m o nella quinta M e m o r i a . Pr ima per6 d ' impor fine alia 
ptefente non tralafcieremo un punto di fomma importanza 9 c íoh 
I erpofizione del mé todo migl iore d i raccogliere e ben cnnfcrvarc 
k fementi , onde averne di buone e ben cuíloditc per r innovare 
k femiglie da educarfí n c l f anno v e a t w & r 

D E L L / i P A M T E * 
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M E M O R I A Q U A R T A 

P A R T E T E R Z A 

CONTENENTE IL DETTAGLIO DEL MÉTODO MIGLIORE 
PER. PROGURARSI BUONE E SI CURE SEMENXI 

§ . X X X I X . 

Scelta de boT^oli , donde aveve le farfalle per r 'ítjtmm 
buone fementt ed ahre avvenen^e da non om* 

mettevfi circa quejf oggetto *. 

* * * * * * ^ 
&* * * * * * *y 

C § « * § O l o r o che creáDnfi píü addefiratí nelíe praticft© 
delT artificíale educazíone de'ferici bachi , t rals-

/ ^ fcian per5 foventc di far quel cafo , che relac i -
v ^ . - ^ J ^ J ^ v a m « n t e alia fuá importanza merita la raccolta 
deile uova o íementi de' raedefimi , ed i l modo di ben confervar-
nele . Per non mancar al piu poífibils circa tal oggetto , fi badi 
raccoglicndo i bozzoh Tulle felve, di mettere da parre que' delle c i -
me,, g iacché piü for t i c fani a cagione del l ibero voí teggiar i v i 
tkir aere , che pcrmife a' bachi i l fabbriearneli compiutamente. 

T r a quefli poi fi faccia una nuova fcelta dí que'che comune-
mente diconü veaU ^ ú o h p i c c i o l i , pa í i i d i , ben g r a n i t i , í k e t t a m e n -
te teííuti y e contraffegnati da un cerchio concéntra lo nel mezzo r 
col i 'avvcrtcnza pero d i rigettare anche q u e í l i , fe le farfalle fbucaf-
fero da cfíl languide ed inferme . 

Dopo fifFatta feconda fcelta ne occorre anche una terza r cioe 
i l fegrcgare i bozzoli racchiudenti le farfalle f cmminc , da que'che 
avvolgono i mafch). Quefti u l t i m i fono rotondi in ambe le ílre
m i t a , mentre g l i a l t r i , oltre di cííere piu l u n g h i , trovanfi nell 'e» 
fíremitá ra en o puntit i . Le femmine di fatti fono piu lunghe d i 
flatura de' mafchj , ed hanno anche i l ventre di raaggior a m p i e n 
za fs deggion entra lo fteífo racchiudere la prole * 
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N o n s' han no da efcludcre da tale fcelta i bozzol í faloppe, e 

doppioni, venendo accertato da l l ' e fper íenza , che quando fiano con-
fiftenti ,e ben perfezionati fogliono daré robufte e fecondc farfalle, 
la cui fe mente produce bachi di ottima q u a l i t á , c quefti fabbricato» 
r i di bozzoli b u o n i , né dopp}. 

Fatra cosí la fcelta degli fteííi, devonfi tu t t i fpogliarli del laloro 
bo r r a , la quale opponendofi alia libera ufcita delle farfalle, le ren
de per lo meno deboli , attefo g l i sforzi replicati che v i debbono 
impiegare , e per cui talvolta perifcono . 

Oí r re tutte ta l i cofe non fi t ralafcieiá di regiftrarne t r e altre 
ancora di grande importanza . i . Effere pericolofa cofa ed affatto 
inut i le la pratica di c o l o r a , che infilzano i fcelti bozzo l i , poten-
do cosí agevolmente accadere di uccidere le crifaldi pungcndoic e 
trapaííandole col l ' ago , 2. Che contribuifce m o h o alia robuí lezza 
e profperitaí delle farfalle fteííe, fcelte a ritrarnc le fementi , che 
la lianza fia afciutta e cuftodita con luce piuttorto debole, mentre s 
come a í t rove fi d i í í e , fon elleno dclla claíTe delle falene o nottur-
ne, 3. Che efcluíi fcrgH di carta, foglie fecche , piccioli inteífuti 
di cannelle e d i paglie, ecc. fu cui mertere le farfalle dopo che fa-
ranno r ima í í e fecondate da' raafchj, onde v i depongano le uova r f i 
tengano in vece alleftit i dei pezzi di panni l in i bianchi vecebj , ma 
mondi e p o l i t i , i quafi fi difpiegheranno e affiggeranno a loro cem-
po a tavoíe t te fatte appoña di legno f o t t i l e , ed a piano alquanto 
i n d i nato , come fi dirá meglio nel feguense pa rág ra fo . 

§. x x x x , 

DelV accoppiamento delle farfalle fevt he , e delle 
cautele da ferbarft civea t a l par-

tkolare * 

A diverfíta delle opinioni íntorrio aí t empo ,c í1e durar dee Pac* 
i coppiamento delle farfalle ,eccita non pochi dubbi. Alcuni A u -

t o r i 1'han r idot to a f e i , a l t r i ad o í t o , e tal un i a dodici o re . Sif-
fatta incertezza di fentimenti fa che neppurc fi poífano fiííare re
góle fieure in tal propofito. Tut tavra per o í fervaziani fatte, eíTen-
do piü certa , e piu cómoda 1'ultima di dette o p i n í o n i , ferva ella 
dilnque di direzione alie perfone impíegate in tale fkccenda, purché 
íi fludj di feompartire in due parti ugiiali la norte brevi f f ima, ed 
il" giorno in q u e í h ftagione aflTai lungo col l ' anticipare alcun po
so la fe r a , e col r i tarda re alquanto la mat t lna 1' incombenza d i 

1 i i j 



j o SULLA RACCOLTA E PROVVEDIMENTO 
acGoppiare le farfalk , le quale viene eosi a cadere nelle ere fre* 
fchc , e le piü opportune all*intento . 

Si proecuri che ogni mafchio non ferva che alia feconuazio* 
ne di una fola femmina , e regolato con ogni cura 1* accoppiamen-
t o , anzi che abbandonare la fianza , conviene fpefib vifuarla per 
offervarc i nuovi nafeimenti delle farfalle, per accoppiarle i n n a n z í 
che imbrat t ino i bozzo l i , c prima che le femmine v i depongan©* 
le uova . A l l o r a non lunge dal fito della gran t avo l a , ove íi far^ 
feguire efíb accoppiatnento , fi abbiano difpofti i pannil ini , di cut 
tefté fi diede cenno, fulie picciole afficelle forman t i un piano dol-
eemente inclinato ^ efeludendo totalmente i l método 9 da taluni an
cora feguito , di appendere efli pannil ini alie pareti , foccedendo* 
fpcflb , che le femmine cafchino prima di avere depoí la tutta la» 
fe mente , trafeinate dalla mole del peíante loro ventre . 

Si leveranno di mano in mano i mafchj , che abbandonati 
dalle femmine % e trovandoll fc io l t i 9 d i í lu rbano co' loro in^u ie t i 
r a v v o l g i m e n t i , e col m o l e ñ o ed inceííantc batt imenta delle a í i l a 
fecondazione delle farfalle, che fono tutt1 ora congiunteo. ' 

Le frequenti vifite della fianza ferviranno ugu al mente a g i t t a r 
«ia i mafchj , che avranno adempiuto ¡1 lo ro offizio , e cosi le 
fcramine, che fcaFicatefi delle loro oova andranno fucceíflvamente 
morendo; a rimettere f i i l e iele altre farfalle baftevolmente fecon* 
date, hadando in fiffatta circoftanza dal rimovereqpelle che v i ftaf* 
fcro deponendo le propfie u o v a . Serviranno parimenti dette v i f i te 
ad impediré che i mafchj s' introducano fulle tele deílinate foltanto 
a ricevere la. femente , giacch^ a l t r iment i s' incorrer^ nel danno di-
perderé quelie delle femmine che attualmente la d e p o n g o n o e che 
í e m p r e perifeono; in un fecondo furt ivo accoppiamento . Colle fre
quenti vifite per fine fia precifo incarico T imped i ré , che le f o r m i * 
cae od ah r i infetti , f o l i t i in t rodur í i t ra le farfa l le , e fulle tel& 
coperte di femente , non ammazzino le prime , e non crafporelno ^ 
a diftruggano le uova * 

§. X L I . 

Dgp modú di cmfirvav le femmpí dbpo- raccolte , 

TErmina ta la produzione , e lafeiato prendere alie uova i l IG-
ro naturale colore feuro al v io láceo traente , íi piegheranno 

le te le , e íi r i po r rá la femente cosí invol ta in fito fie feo, ove íi 
la fe i era fia a l i ' Agofto 3 acciocché f i ftagioni a dovere Verfo po í 
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la Ene di tal mefe , fattafi la í lagione meno ardentc , e nclle ore 
mtxxo calde del g i o r n o , íi riprenderanno le tele , e fpruzzatele a l -
^uanto di v ino colla bocea nella parte oppoí la alie aova , fi la-
feieranno per l o fpazio di un' ora cosí piegatc , af&ne d i rendere 
Huido i i glutine che le t k n e applicate fulla tela ; indi tenendo la 
tela fleíTa follcvata alquanto i n aria , con un cucchiajo d i labbro 
f o t t i l e , ma non tagl iente, f i di í laccherá la fenjente feaza pericoio 
d i fchiacciarne o ferirne le granella. 

Separata co&i dalla tela 5(1 laverá con v i n o di buona qualita , 
e fará pofta ad afciuttaríi per quat t r 'o cinque g io rn i i n una fian
za fopra una t e l a , coprendola con carra , aífinché non v i corran 
í b p r a le mofehe, c non contragga v i z io di polvcre . Cosí monda 
da quefta , e da ogn' altra materia eftranea , íi r i po r r á i n luogo 
temperato ed afciutto 5 c non mai in cantifre ? o i n a l t r i fu i u m i -
d i , come fi cofluma , malfime al tempo di efítarla , da* mal iz iof i 
ii-ivenduglíoli di t a l merce per renderla piú peíante . 

Per guardarla con íicurezza dall ' umidore , e dallo rifcalda-
®iento5 viene ícr i t to dall ' A b . di Sauvages di metterla i n pezzi di 
groííe canne tagliate da un capo , e dali ' al tro de lo ro internodj , 
turato poi qucí lo e quello con tela di maglia rada , affinché non 
firaanga in tutto priva di aria , e fobbollifca . A l t r i propongono 
vafi di í l a g n o , con coperchj forati di m i n u t i f l i m i b u c h i , e chi d i 
ce di ferbarla i n bot t ígl ie di vetro da teneríi chiufe con pezzuolí 
d i fina fpugna , o in facchetti di pel le , lafciato ne'recipienti ií vuo-
€0 che bafti ad agcvolarne i l r ivogl imento da faríi una o due v o l -
«e al mefe o L a femente fatta fecondo le date r e g ó l e , e cuflodita a 
dovere, nafcerá perfettamente in iftagione opportuna , ufandofi nel 
riconofcerla le avvertenze da noi altro ve ( § . XXII. P, I I . ) , nos 
fenza cognizione d i caufa , ind íca te , 

%. XLIL 

Se ft pojfa vinmvellaYe la ¡emente , e progetto avan^atí 
in tai particolare da un moderno Scrittore. 

LA fproporzione tanto í enf ib i l e , che t rovaf i tra i l paífato ed Ü 
prefente , si riguardo alia raccol ta , relativamentte minore de* 

b o z z o l i , che per i l calo maggiore , che queíl i danno nella crattu-
ra della feta , é principalmente riferibile a quefte due cagioni , cioé 
al cat t ivo mé todo di farc la femente, ed al fuo naturale detmora-
memo * n Sarebbfi per ú h defiderabile , dicefi ín una l í h u z i o n e 
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•pubblicata nel 1780, ¡n tale propofito dal Regio Ducale MágíHra
t o di M i l a n o , u che fi acrendeííe a quefta indu í ina in piu luoghi 
,3 d'aria falubre ? ove i bozzoli ricfcono di qual i tá perfetta; fareb-
„ be poi di fommo urile , fe alcuno penfaíTe a preven iré col l ' i n -
5, troduzione di fementi efiere quel decadimento cui tendono le v€-
„ getali ed animali produzioni e í b t i c h e , cioé ñ r a n i e r e , e non na-
„ turali de] no í í ro paefe. U n genio inveftigatore potrebbe accerta-
„ re colla mol t ip l i c i t á de' tenrativi un mé todo íiabile a benefizio 
„ deija nazione, determinando la qual i tá delle fementi piu oppor-

„ tune 5 e fiííando i periodi neceííarj per tale cambiamento; ma fb* 
,5 m i l i vantaggi non Ci poífono fperare dalle perfone che v i íi ap-
5, plicano foltanto per farne commercio. „ 

R¡guardo alia prima parte di quefto problema, cioé a lTint ro
duzione di ícment i eftere per migliorare queíle nazional i , e quin
di le n o ñ r e íete , noi come dkhiarammo ai t iove ( X X Í I . par, 
I I . ) fiamo accertati pienamentc dietro le piu aecurate e replicare 
fperienze da uomini i l l u m i n a t i i i m i in quclla materia 5 della loro co-
fíante degenerazione e camb'amento nel la qual i tá ed índole di quel-
le n o í l r a l i , c non gia co l l ' andaré del tempo , ma fobito dopo an
che i l primo anno. Circa poi r a í í e g n a r e un método come írtdurre 
una migl íor ia in quelle della propria regióne , c a o qu in to é iiato 
progettaro da M . di Cafieüet giá l ípc i to re fulle Filande aegli Sta-
ú del Re di Sardegna { a ) . 

Det to da queí l ' Aurore di c fíe re con v i nt o per 1' cfperienza di 
quanto eglí propone 5 abbenché poffa fembrare a taKino í h a o r d i n a -
yri©, e promettendo che niuno a v r á a pentiríi di eííerfi arrefo al 
fuo i nv i t o , foggiunge poi ne' feguenti precifi termini : „ da una 
5, fola partita di bozzoli fi .trafceglieran quelli , che fono doppj , 
j , di un gíal lo pa l l ido , ben for-niati, e di una grana fina ed ugua^ 
55 le . Si piglieranno puré de' bozzoli femplici quelli , che fono i 
55 piu bianchi a in modo che fe ne abbiano cínque libbre e mezza 
95 di quefti per ogni libbre quattro di doppj . In ambe le fpecie fi 
55 fepar-eranno colla maggiore aecuratezza i mafchj dalle fetnmine, 
5, per metterli feparatamente fopra delle tavole in maniera , che 
55 i bozzoli bianchi aventi Tuno de 'capí ponturo, e i doppj fimií-
35 mente formino due d i v i f i o n i , e que 'del l 'uno, e dcU'ahro qolore 
,5 aventi cntrambl i capí rptondi ne fo rmino due altre , con efee 
9, íi avranao quattro d i v i í i o n i , trovandofi i bozzoli doppj piü for-

C « 5 Sua iftruzione ful modo di coltiyare i gelfi, i bachi d» fet» , Tori-
no 177S. pig. 67, c feg. prefso Soffietti. 
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„ t i , conviene agevolare 1' ufcita alie faifalle , togliendo vía col 

temperino da entrambi i capí un coperchietto . . . Si r ipbrranno 
„ i i i í i to feparato le faríalle mafchj , e le fatfalle femmine , che 
9) ufcitc faranno da' bozzoli doppj . OíTerveraífi lo fteflo rifpetto 
5j a' b ianch i , a fine di poter fomminiftrare alie femmine di queí l i 
$, alrrettanti mafchj di quegli ufciti dai bozzoli doppj , ed accop-
55 piar quindi i mafchj de'bianchi colle femmine de' g i a l l i . 

„ Indarno fi ricercherebbe i l modo e la ragione , per cui ' l 
rlnnovellamento del la femente, che proponed , a l lo rché fi veg-

„ gono degenerare i bozzo l i , puó produrre nella razza loro un cam-
5, "biamento felice. I I cafo ha contribuito a tale feoperta fot fe an-
?, che piü delle tante ricerche fatte. Quando fi dié principio alie 
5, fperienze fatreí i , non penfavafi che a cavare una femenza da una 
59 q u a n n t á di bozzoli affatto diverfa da quelli che in c\b Ci ufano, 
5.5 per faperc fe ne feguiííe alcuna mutazione ne' bachi che fe ne 
5, íarebber p i o d o t t i , e veramente fi t r o v ó , che fomminif t rava una 
5, fpecie di bozzoli a {Tai m i g l i o r e , con c u i , fecondo i l f o l i t o , pu6 
,5 quindi farfi la femente. Queflo rinnovellamento per al t ro non é 
3, piü neceflario, fe non quando íi vedeflero di nuovo degenerare 
,5 i bachi . Che fe venifle o p p o ñ o , che facendofi la femente fi va 

a nfchio di r i t rovare nelle raccolte una maggior quantita d i 
bozzoli di tal forta , rimane fciolta quefta obbiezione col far 
oíTervare, ch 'eg l i é ce r t i í f imo , che que 've rmi da feta , i quali 
fanno i bozzoli doppj , fono della líefía fpecie di que'che l i fan-
no fempl ic i , N o n hanno i p r i m i al tro di pü , che un vigore 
aííai piü grande del vigor degli a l t r i . Se vengono bene a r i n -
chiuderfi due e talvolta tre in un bozzolo medefimo , e' non lo 

„ fanno perché o per la ftrettezza del fito5 o per effeiTi troppo a v v í -
„ cinati Tuno a l l ' a l t ro fono cortretti incrociccihiare i loro fili. V a 
9) crafeuno lavorando allora dal canto fuo fenz' altra difeordanza 
w che quella deü ' avvoglimento della teffitura de' bozzo l i . „ 

Quefto progetto merita di efifer venficato da piü d 'uno . Se fi 
t r o v i , efeguendolo, che poffa veramente eííere r innove l l au la fe-
mente, come ü afficura, anzi che aver danno dai bozzoli doppj , 
per non pó teme r i t r a r r e , nella l o ro trazione al fo rne l lo , che po
ca feta, e mo l t i ftrufi, oppur poco utile per non eífer buoni che 
a far bavella, maggiore al cont rar io , fenza perderé queíV ult ima , 
otterraffi anche 1'altro, infinitamente piü impor tan te , che ne vie« 
ne promeíTo ed accertato. 

. F I N E D E L L A M E M O R I A Q U A R T A * 

Tom. I l ic 
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S P I E G A Z Í O N E D E L L E F I G U R E C O N T E N U T E I S Í E L L E 

T A V O L E C I T A T E N E L L A M E M O R I A 

P R E C E D E N T E , 

T A V 0 L A l 

Che ha delinéate le princtpalí partí efleme ed interne $del bacQ 
da feta in tutt* i periodi del la fuá efijien^a. 

F & l ' D Apprefenta ¡I baco da fera in i Hato d' infecto r a m p a » . 
J L V te» c indica uno í l i lo adunco che ha ful i ' u l t imo a. 
ne l lo , e J-, .r5.r,tr, .r , .r5j-5J3J-, k aperturc efttrne dtlJe fue 
trachee 3 che ha nove per Jato , 

Ftg.z, 11 baco medefimo, acció fi vegga i l di fotto del fuo ven» 
í re coi f u i , ove I k n n o impiantate le fue gambe e le fue 
braccia , 

Ffg. 3. 11 forame efiemo di una íb 'mata veduto col microfcopio , 
s 9 s , r , r é i l contorno dclla íteífa fatto ad anello. N e í l ' i n -
í e n o r e di elfo contorno fi diftinguono due piani di fibre 
rcttc , fia le quali a v v i una feparazione . 
La teña del baco. A A due fpecie di calotte che compon-
gono i l c ramo, e e due corpi della forma de' capezzoli , 
chc traggono la origine dapprcífo ai denti , ^ í ^ d u e den t i . 

t ' Z - 5* Efla tefta veduta per difotto , ove le letrerc , tranne ee, 
che mdicano i detti capezzoii, combinano con quelle della 
fcguente. 

Ffg, ó. Veduta , parimenti al di fo t t o , della tefta del baco da feta. 
A A i l difotto delle due ca lo t t e , che compongono i l era-
n i o . dd i due d e n t i . ee i due corpi in forma di capez-
zol i che hann* origine preífo i denti . / (Ftg. 5 .) i l labbto 
fuperiore vir to per difotto ; lo che é permeífo per v ia 
dell ' allontanamento de dent i , ^ , / , / tre c o r p i , che compon-
gono infierne i l labbro infer iore , f che fembrano fervire a 
ritenere la porzione della foglia tagliata dai denti , ed a 
cacciarla ver i l fondo della bocea . Le part í coniche 
fono t n o b i l i , come picciole dita , che poífono avere a l t r i 
uCi diverfi da qucl l i d i cont r ibu i ré a chiudere la bocea, a 
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cacckr abbafíb glí alimentr , nonmeno che rapporto alia 
filiera * k [fig. 6) un filo che viene dalla f i l i e r a , 

W l g . j , Due denti v i f t i fcparatamenre coi mufcoli che fannogli a g i r é . 
Fíg,%, Dente delineato pii\ in grande , e vif to a l di íopra , ove le 

denteliature fono raegÜo indícate*-
Ffg,p* E1 quella parte del labbro i 7. e 8 . ) , che forma la fi

liera crtrcmaraente ingrandita f e veduta feparatamentc . p 
il corpo della filiera. o la fuá apertura , che íla i n cima 
ad una fpecie di becco , A filo ch' efce dalla filiera , 

Ftgrio» Moftra due delle gambs, o man í anteriori del baco , d i -
raoílrate in piccíolo ed al loro fito neíla F i g . 2, Q u i f i 
veggono in grande, a\ a e la loro bafe5 c ,c la parte me
dia , d , d la parte eftrema terminante in figura c ó n i c a ' , 
ove frovanff á rma te di tre unghie e e adunehe delie quali 
quella di rtfezzo é rnaggiare di quelle lateral í 0-

F/g* 1 Íc, Due gambe , o piedi dirctani fotco una forma che l o r o 
é p̂ íTai ordinaria 5- e che ÍI fa che ptendano quando f i pre
mano ver ío la loro o r ig ine , a \ a é la bafe della gamba, 
b\ b diverfe piegature della medefima, c ,c i l fito ove la 
g^mba, dopo eíTer andata d imínuendo fi aliarga per for-« 
mar la pianta dei piede , , contorno del d i f eo , 
che allora forma i l piede ^ f c a v i t á , che giace p reño poco 
nei mezzo di detta planea . La fuá fuperfície , ch' é attual-
mente in vifta 5 e che parrebbe eífer i l difotto j é ü difopra 
del piede che cammina 

Figo'iz,' E* una delle gambe della figura precedente , che i l baca' 
da feta ha raccorciara , ed al piede della quale ha fatto egíi 
prendere un ' a l t r a fo rma , ^ ^ bafe della gamba 5 / / cavi-
ta , ch' é ftata a l íungata , - e che íVa fegnata coile medefime 
lettere nella figura' precedente, d , d' le unghiette r ivo l te 
fin verfo la detta. cavi tá , / j le carni che ftanno al di fo t -
to^delle: u n g h i e t t e c che poco fr lafciano' vedere , ma che 
ufciranno in fuori , quando camminando for metan no l a 
pianta del piede e 

Piede i n iflato di camminare 5 ^ bafe della g a m b a , / / 
la cavi tá fulla quale le unghiette vengono ricondorte , /j 
le carni che fporgono in fuori al di la delle unghierte , § 
a l di fotto delle* quali ftanno ; formando'a l iora le carni l a 
pianta del piede ..-

E*g* i 4 ' E ' i l baco aperto per lungo nella meta del ' ventre , e l a 
cui pelle h ña ta fparara d i ambi i latí per far vedere * 

• K- íj; 



pleffi, dellc trachee, e de' bronchi che appartengono ad ogni 
í l i m a t a . Si fono lévate le par t í , che nafcondevano queilc 
che fi voleva che foííero i n v i ñ a ; le quali parti lévate fi 
vedranno nella fig. 16, 

a , b groffe trachee , che vanno in linea ret ía da una 
ftimata a l l ' altra , e che fembrano fare da cadaun lato 
come un vafo continuo » 

h i l fito , ove quefti due bronchi íi riunifcono i n un 
t ronco , che va ver ib la tefta T . 

plefli di trachee , di cui g l i un i vanno a g í ' i n t e í H * 
n i , a l t r i alia pelle, e m o l t i a cene parti in ter ior i« 

d eíofago del baco tagliato i n A , 
e 1' ano . 

d i l canale infero , che forma lo ñ o maco 5 e 
g l ' inteftini , lungo tutto i l quale c' é un v a f o , chs 
probabilmente fa la funzione di vena, o di arteria». 

f indica uno ftrangoiamento di queí lo canale. 
g indica un fecondo ftrangolamento , la porzione del 

quale comprefa fra g e / é rotonda. 
b é ancora un altro ftrangolamento procedente da una 

parte r igosf ia ta , 
Ftg* 15. Efcre mentó di baco di figura e fago na , ojodellato com' h 

i l forame inferiere delT efofago o canale degli a l iment i f 
come i n <? nella precedente figura . 

Fig* 16, Rapprefenta le parti interne del baco fuuate ne' loro ve r i 
luoghi . I gran ferbatoj de l l ' umor ferico , o i vafi delía 
íeta v i fono aíTai cofpicui 

V S , V S . Queí l i ferbatoj o vafi ,, che fanno diverfe c i r -
convoluzioni , f i vedranno ancora meglio efprefíi nella-
F i g , 18. . 
/ la parte delicata dt ciafchedano di quefti vafi , che 

tu t t i due paralleli , c quafi contigui vanno a render í i 
alia filiera , ch' é attacata alia tefta T . f utto ció che 
fcorgefi qui fenza forma ben di í l inta fra la pelle e i 
vafi ferici , appellafi dal M a l p i g h i corpo mueoío , e 
da M . di Reaumur adipofo , ed é fegnato i n alcuni 
fiti g , 

Ffg> 17. Mof t ra principalmente due por z ion i dei ferbatoj della fe» 
t a ; ma fi feorgono m e g l i o , che nella figura precedente , i 
lacci co' quali termlnano . 

d la ftomaco . V S pomoní dei detti ferbatoj^. 
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Í T , lacci che formano quefti vafi dalla banda d e i r a n o , 
s x , in quefta figura , c nella i d . indicano ancora un 
laccio formato dai vaii diíFerentí de' vafi ferici , e r ipie-
n i fpeflb di un color denfo e giallo , e M . dt Reaumut 
oflervo ch' era di color roiTo ; nel quai cafo recavan© i 
bachi una feta di colore bruno roflaftro . 

Ftg* 18, Rappre íen ta i due ferbatoj della feta, veduti fe parata mente. 
T . L a teíla , ove vanno a renderíi nella filicra . S , Sr 
P r imo gombito , che fa ciafcheduno di quefti , dopo di 
eflcrfi diretto quafi parallelamcnte alia lunghczza del cor* 
po . V fe con do gombito , che fa la parte S V , dopo 
eflere ritornata fin i n V . Y indica con una lineetta 
panteggiata i l gombito fatto i n Y dalla parte , ch' é d i -
fcefa da V in Y . Z é i l fito , dove i l va fo , dopo cíTef 
r i tornato verfo la tefta , prende un' infini ta di circonvo» 
íuzioni , che formano una fpecie di lacciuoli da Z ffno 
i n K . 

Fig. xy. Afpetto del feríco baco dopo che fabbricato i l bozzolo 
cambiafi in ninfa . 

F i g , 20. 11 baco u fc i t ó , cambiato in farfal la , dal fuo b o z z o í o , 
F i g . z i , Baco cambiato in farfalla di feíTo mafcol ino , veduto dalLt 

banda deüe gambe. 
Fig. 2 2 . Bachi mafchro e femmina in accoppiamento. L a farfalla 

ha i l ventre píu grande perché npieno di u o v a , come 
anche nella fig. 2 4 . 

F i g , z$ y che rapprefenta delineata r conforme le oíTervazioni dcí 
Malpighi y V ovaja con ogn' altra dclle parti anneffe alia 
medefima. 
a b c á y abe d gíi otto raml , o le o í to trombe deíT é* 
vaja , che fembrano altrettante filze di globuli di rofarj 5 
iní i lat i dietro T uno F a í t r o , come, dice i l detto A u r o r e , 
i cavall ieri . O , H 1' ovaja . La cima H é quella che 
fi rende a l f a n o . La cima O h fuella , che Ci divide i n 
due rami , fono i due ra mi principali , che s' infe-
rifeono nell ' ovaja , e ciafchedun de'quali fi fuddivíde i n 
due a k r i , che dal canto lo ro pur fí dividono in due af-
í r i rami o branche , e f é un corpo quakhe volta fem-
piiee , e tal altra comporto di due cotpi p i r i formi , che 
É rendono nell* ovaja , g a í t ro corpo di figura di pero 
fimbriato da un lato , che ir attlcne ai pt ecedentí , / i 
corpo della figura f e del colore di una perla , che 

K i i j 
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p'tghi prende , con aíTai verlfimigiianza 9 per la m a t r i -
ce , c canale o condotto r per cui la matrice / / co
munica co i r o v a j a k altro canale , per cui la m a t r i 
ce comunica, colla parte L dclla femmina , ch' é quel-
la che riceve la parte del mafchio . E g l i é per que-
fio canale k > che la materia, feminale pao eflerc eja-
culata nella matrice / / d o n d e per i í canale pu6 pene
trare nell ' ovaja , p p p ferbatoj che contengono un l í -
quore , i i quale per r verfar poííono nell* ovaja. Qiiefto 
liquore appiccaticcio ferve ad afpergere le uova , ed a met-
terle i n iftato di attaccarfi ai corpi s fopra. cui la ferica. 
farfalla femmina le deponga.. 

T i g . 14. MoRra una farfalla femmina i n atto di fcaricarü delle: 
fue uova.. 

Tig* 25. Alquante uova,, accio vcggafi la loro grandezza. 

T A V O L A I L 

Che: ha i n fe r i ü n h t g i l u tenf i l l nece/farj aJP a l llevo • 
de' F i l u g e l l i 

F ¡ g . i». Imo í í r az ione dei palchi o caílello- per adattare i n eíTo 
X - ^ ad opportune dillanze i cannicej. 

F i g . z * Forma di un cannkcio ben f á t t o . 
F / g . 3. Modello di una delle traverfe fu cui appoggiare i canniccj , 
F/g.4. Picciola rete intelerata per cambiare i bachi da uno fopra 

un al t ro canniccio dopo la pr ima muta,, 
F /g , 5.. Rete piú; grande per valerfene feguita la feconda muta s, 

fm poi al finiré del l ' intcrval lo dopo^ l a quarta muta. 3, & 
andando i bachL fulle felve 
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M E M O R I A Q U I N T A 

CHE VERSA SULLA, TRATTURA DE'BOZZOLI AL FORNELLO , COL

LA DIMOSTRAZIONE DI VARI GENERI DI FORNELLI , TORNJ 

ED ASPI PER TRARRE LE SETE SI A DUE , COME A QUAT-

TRO CAPI O FILI , INCLUSO ANCHE IL DETTAGLIO DEL ME

TODO D* INCROCICCHIARNELI ALLA PIEMONTESE, NON CHE 

DEL SUCCESSIVO INCANNAGGIO DELLE SETE MEDESIME , E 

Q.UINDI COL MEZZO DE* VARGHI O FILATOJ DELLA LORO 

TORCI TUR A PER FARNE PELI , TRAME , ED ORGANZINI . 

J a m f a r a t amatas trabes dnBufque mtcantes 
Stamine, quod mol l i tondent de ftiph'e feres 
Aurea lanigerce carpentes vellera fy lv¿e . 

CLAUDIANUS^ de Confulatu Prob. Sz. Onor . 

I N T R Q D U Z I O N E 

^ (-ÍT'óP" *^ ̂  *^ (/ 

X J ( V * ) ^ A l buon mé todo jfcrbato nel l ' educazione de'fi-
§ ( * § ) ^ ^ ^ w ) § * ( f Iu8E,?,'5 ^ ricompcnla che vienfi a confeguire %)éS3^33 l̂ conrifte nella, reta derivante dallo fvogiimento 

^ ^ . ^ ^ ^ ^ y del le fila de' lo ro bozzoli ; ncompenfa , che 
tanto piu crefce, quanto maggiormente la feta medeííma riefca leg-
gera, di fila ugua l i , robufte, belle e Incide . La ricerca ed i l fuo 
prezzo va fempre in ragionc comporta di siffatte qual i tá ; i l per
ché acci6 i l commercio interno ed cfterno , col divenirrte p iu 
rápido ed a t i ivo , g iov i al pubblico ed a' p r i v a t i , € confeguentc-
mente a l l ' aumento del ben c iv i le nelle Politiche Societá , ove 
le c i r c o í b n z e mettano i n i l h t o di applicare a tal oggt t to , 
vennero a gara replicatamente emanats leggi fovrane , c pro-
tniilgase infierne ordi nazioni e i f t ruz ioni a p r o m o v e r é q u t í l o ramo 
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i i economía per modo , che al fommo pervenga deíla perfezlone, 
d i cui piú poflíbilmente poíTa egli eíTer fuícet t ibi le . 

D i v i f a quefta Memor ia i n due partí , nella prima dunque , 
non dipartendoci dallo fpir i to dei detti rifpettabili documenti (a) , 
diremo quai eíTer deggia una magnifica filanda , e quale una ad 
ufo domertico e pr ivato ' . Parleremo dei metodi da ferbaríi per la 
fcelta e preparazione de'bozzoli alia t r a t tu ra , giuntavi la deferizio-
ne delle macchine a ció occorrenti , e di qui procederáíTi a dar 
con tó di que'della trattura medefima, fenza omraettere la figurara 
rapprefentazione de ' fornel l i , a fp i , ed a l t r i ordigni , si attualmente 
in ufo , che propofti di frefeo ad intento di fempre piii tnigliora-
re ed accelerare tale í avoro . Nel la parte feconda poi enneremo 
nel dettaglio di quan ío convenga per 1'incaonaggio delle feíe dopo 
t i r a t e , tanto di quelle da riduríi a peli t o r t i , e a trame , quanto 
ad o r f o ] , ovver organzini col mezzo de' vatghi o filatoj ; e ter-
mineremo coll indicare teorét icamente ed in pratica 1'azione , e F 
effetto di fiffatti edificj , come volgarmente íi appellano, per la piü 
poffibile efattezza di tale operaz ióne , donde la maggioj: ricerca e 
valore delle fete medefime , 

E*. quefto i l piano , che per noi fia ferbato nella prefente 
M e m o r i a ; e di cui perció fia agevole r i l evare , in rifleíío alie co-
fe fulle quali dovremo verfare , tutta 1'importanza. L ' i n t i m a co-
gniz ione , che abbiamo, della riarettezza de' noftri lumi cí difani-
martbbe certamente dalF entrare i n s í diffidle carriera, fe d' al tron-
de i ' amor nazionale , e quello de.l' umani t á non c' incoraggiífe a 
prefentare al pubblico medefirao quel tanto che dopo lunghi ñuáj 
nc fappiamo, e ci avvenne di poter raccogliere ; contenti appieno 
di eíTere compatiti dalle anime generofe e beo fatte; e piu conten
t i ancora fe in tutto non foddisfacendo g l i umamí f imi leggitori y 
a l t r i poíTa, con piü lismc ed abbondanza d' in^egno , fupplire alie 
BQÍlrc mancanze. 

Tra quefti en t raño principalmente i l celebre Manifeílo pubbhcato nel 
1724* per ordine di Viitorio Amadeo Re d i Sardegna, 1 Ordinazione del R. I . 
d i Spagna Quca di Parma D. Fihppo nel 1758.; non pochi Oecreti del Seña
lo Véneto , e delle íue Magiflrature ;del R f>. Magiftrato Cameraie di M i -
lano » e di a l t r i Principal! i ta l ian i , non tralafciata un* Ordinazione del Pon-
tefice Lambertmi Benedgtto X I V . , relativamente a leggi emanate dagl iOff i -
zj della fe ta di Bologna, ed altre vigenti nei ^.egno di Napoli , i n Lucca , 
i n Firenze, k Genova, ed ai t rove. 
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P A R T E P R I M A . 

§. L 

Del le pih ptccole e grandiofe Filande r'ifpetto al 
ioro totale , 

FILANDA appellafi un corpo di fabbríca , la quale ríunifca m 
fe i l u o g h i , e le macchine occorrenri , i . a preparare i boz-

zo l i per la trattura ; 2. airefecuzione di cjuefto lavoro ; 3. al go-
verno c confervazione delle r ifuitanti fete , da ridurfi po¡ in altrc 
officine rifpettivamente alie loro qual i íá di fine, fopraffine e finiíü-
me , in trame ed organzin i . 

Siano quefle filande picciole , o fpettanti ad una privata fa-
H i i g ü a , che vogiia foltanto applicare alia trazione de'bozzoli , ot-
tcnuti mercé 1' ali ievo de'bachi fotto i fuoi proprj tetti 5 o degli 
aííittajuoli campeftri ad eflfa foggett i , o í iano vade e m a g n i í k h e , e 
condotte da cap i t a l i í l i , che abbiano rnodi di fare grandiofe compe
le de'bozzoli medefimi , tanto peí6 n e l l ' u n o , quanto nel i 'ahro ca
fo 3 fará fempre da aver riguardo a l ia í i tuazione e compartimento 
della f abbr í ca , a f f inché non v i manchi cofa 3 la quale venga ind i -
cata dagli oggetti fuddetti. 

F ia or t imo i l fituare le picciole pr íva te filande dentro i r i -
c ínt i delle cafe dominicali di qué*cui apparterranno, ftendendo i l tut to 
ds pertincnza delle fíeífe in una línea retta procedente da levante 
a ponente. Quelle grandiofe c magnifiche porrann ordinarfi in c-
g^al m o d o , m a riufcírá piu u t i l e , e di magg ío r ficurezza adogni r i 
gua rdo , che 1 luoghi a}ie fteífe fpettanti fiano difpoíli in un qua-
drato xnckdcnte un ampio cortile5ove abbianvl di turt i le porte , 
e ch'cgh di una fola ed única t rov i f i provveduto, per 1' ingreífo c 
regreab degli uomíni , degli anTraali , dei carriaggi cd al t ro , che 
potra occorrere agí i ufi e biíogni deila filanda. 

T a i luoghi ridüconfi a que'da r i po r r e , e fare la fcelta de'boz
zo l i , nonché da uccidervi le crífaíidi col mezzo delle macchine 
meglio adattate a tal operazione ; in un depofito di corJbelle di 
afpi co ' loro tornj o tela) , muni t i de ' lo io giuochi ed a t tezzj , n o n -
che d 'a i t r i utenfili diverfi alia trattura infervienti ; nel grande por-
tícaíe per refecuzione di eífa trat tura ai fornelli , i n tina loggia 

Tom, Up L 
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coperta, ove lafciar afciuttare le fe te prima di levarle da olí a f p í ; 
i n í i a n z s , ove riporle ridotte in ma t t a í f e , e prepárate per i fulfe» 
guenti lavor i altrove , e cosí in convenienti luoghi da ferbare g l i 
f t ruff o ñracci della filaíura per farne poi quegli ufi , che conver-
ra meglio al proprietario. V i dovran poi avere, tanto al pian ter
reno 5 quanto i n quello fuperiore, altre ftanze per abitazione d gí i 
impiegati nella fílanda , cioé m i n i ñ r i i fpet tow, cuílodi , fervenri e 
facchini ; uno ftudio e repofitorio , ove dai capo direttore tengafi 
regiftro di tutto quel tanto , che riguardi 1' amminil trazione eco
nómica del luogo 5 i'efattezza ne' l a v o r i , e cosí puré un luogo da 
tenervi la caifa del d a ñ a r e , per i l pagamento daYarfi ag í ' imp iega 
t i , nonché per le compere de'bozzoli , ed a l t r i art icoh occorrenti 
che lungo farebbe qui tut t i '1 voler l i ricapitolare . N o n dovranno 
tampoco mancare nel corpo della fabbrica magazzini per ta o'ami , 
banchi ed al t r i capí b i fognevoí i ; depoíiti di legua da bruciare ne!-
le ftuffe , fotto i f o rnd i i ed i c a m m i n i ; pozzi di acqua buona da 
bere , e da cuocere le vivande , e ben tenute conferve per quella 
da adopcrarfi nella trattma 3 ed ove acquií l i , fe non í ' ave í í c , la 
q u a h t á , che per Tufo le íi conviene , Finalmente , fe grande e 
confiderabiie fia la fílanda, abbiavi anche una fagra Gappd la ,ove 
g iomalmente , dietro i l Santo Sagrifizio , s1 i m p l o r i ful iavoro da 
faífi la benedizicne de l i 'A l t i f f imo . 

, Una fobbrica di tal forra fia bene piantarla proíTimamente 
al l acqua fia di fiume, o di lago , e fare che vada circondara , 
cílendo poffibile, da un canale dedotto dalla üeíTa , cui bafti un 
fclp ponte per^ valicarnelo precifamente nel fito della fuá indicata 
única porta d ' ingr t íTo . La fponda di fiffatto canale verfo la cam-
pagna fia pianrata di aiberi da ufo , poiebé oltre di eííer ut iü 
riufciranno vantaggiofi eziandio alie c i r c o í h n z e della fabbrica me-
defima , col mantenervi frefeura ed ombra nelíe ore piu calde del 
g io rno . 

Le mura maeí l re dell ' edifizio , nel fu o compleí ío , abbiano 
confilienza e robuflezza ; i tetti vadano efattamente coperti di re
g ó l e , o di embrici , offervando che le acque fcolanti da' medefimi 
capitino in grondali praticati nella fommi tá delle muraglie a mag-
gsor prefervazione di que í t e . Le fineíire ed aperture fiano muñ i r é 
tutte internamente di buoni ferramenti , e qudle riguardanti al d i 
fuon^della fílanda, cioé verfo la campagna, non manchino in o l 
tre d' inferí ate. U n pór t ico ben fe lc ia to 'g i r i a l l ' intorno di tre la
t í dell ' interno cortile a guifa di que' de' ch io í l r i monacali ; i l 
gua r ió dalla banda di mezzo giorno fia di oneí la altezza,ne abbia 
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appartamento alcuno al difopra , attefoché deftinato alia trattura 
delle fete, a ü ' i m p l a n t o fotto i i medeí lmo de ' fo rne l l i , co ' l o ro cam. 
m i n i e c c ; i l che piú ampiamente fia detto ( § . V . j a fuo luogo , 

I I . 

DeJla condicione del? acqua da avevft nella F U anda per ufo 
della t ra t tura de' b o ^ o l i a l fornelh , e cojimtjone 

s 
delle vafcbe o ferbatoj per averne pronta 

a l b i fo l io 

Tccome non dee mancare buon'acqua nelle filande pegli ufi do* 
meftici e neceffarj agí ' impiegati nelle fteíTs , cosí non dcv' cf* 

fer pr iva in conro alcuno pur anche di una , la quale nefca o t t í -
mo disolvente della gornma , che tiene unite le fila , che le galct-
te o bozzoli coftituiicono . E ' queflo uno de' primar) oggetti , cui 
ha d' aver in veduta chmnque voglia una fílanda i f i i tu i re . 

Per ottenere un facile fviluppamento de'bozzoli íleffi l ' acqua 
dev' c fie re dolce e mórbida ( a ) .. T a l f qualita trovanfi nauiral-
menre in quella e de' laghi , e de' fiumí , e particolarmente fe 
difcendendo da lontane part í venga agitara da frequcnti ed alte 
cadute, o dali'azione delle ruóte di piü m u i m i , che incontr i ncl 
fuo cammino . 

Deefi ributtare 1'acqua del tutto fangofa ed i m m o n d a , l a qua
le fa perderé alia feta la fuá lucentezza, ií colore e la morbidez» 
za neceííaria alia perfezione delle drapperie d' ognl maniera o 

Le acque di forgente , e dei pozzi troppo fredde , t natural
mente crude fanno riufcire la feta afpra al tacto , e r í g i d a , e che 
fáci lmente f i rompe alia pro va deli ' incannaggio Correggaí i la fuá 
crudezza col porre nelle vafche , donde fi dee di mano in mano 
eflrarre , una buona quantlta d i rami di moro , o uno ftrato d i 
paglia di frumento , o di fegale per 1' altezza di circa q u a t í i o d i 
ta , tenendo i l tutto ful fondo con foprapporvi delle pierre , efclu-
fo efpreííamente qualunque pannello , ed ogn' altra materia graíTa 
ed ontuofa . Quante piü in numero faranno le vafche , e quamo 
piü ampie e foleggiate , tanto maggiore fará della feta la riufcita# 
O v e quefte fiano p í c e i o l e , ogni fera almeno fi r ime t t e rá la quan-

( « 5 1 ftruzione pee ben filare la íeta data fuori dal R. P. Magi£l ra t# 
Gamcraie di Mi lano pag. x« i n 8. 1780. 

L i j 
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t i ta di acqua , che fi fará eftratta durante ia giornata"; c quando 
cffe vafche fi vcggan lorde, fi r ipul i ranno , 

C i 6 riguarda a! bifogno di acqua fiffatta per le picciale filan-
d e ; ma in quelle g rand ío fe , ove i l lavoro delja trattura fia con-
Cderabile e con m o l t i f o r n e l l i , fi dovrá rialzarne i ' idea , prepa
rando i detti ferbatoj o vafche , o conferve negli angoli de i i ' am
pio cortile , e dtftanti dai por t ic i quatito convenga per p o í e m 
girare liberamente a l l ' i n t e r n o ( a ) . 

Per co í lmirne l i fia d' uopo determinare la grandezza o capa
cita di uno deí detti ferbatoj ; la quale d o v r á computar í i a pro-
porzione del confutno di acqua in un giorno per ogni caldaja d i 
fomello M o l t i p l k a n d o i l refultato per i l bifogno abbondante d i 
fei g iorn i confecut ivi , ne verra di qui la fomma del quantitativo 
deli* acqua ftefla di cui un folo ferbatojo dov rá eífere provveduto, 

A l l o r a delioeata i n carta ia fuá forma , che potrebb' eífere 
rotonda oppur ovale , comeché le piu refirtenti . e riportata i n 
grande ful piano del co r t i l e , íi fcavi '1 terreno nd la profonditá e 
larghezza, che baíli a l divifato intento , oífervando , che per oc-
cupare minore fpazio nel cortile potrebbefi tenere efifo ferbatojo 
pmt to í t o profondo che l a rgo , non aífacciandofi oüacol i di forgenti 
od altro che c ió impedifeano , 

Preparati i fondamenti di tutte le muraglie ín giro , e de con-
trafforti volgarmente detti /peront , e diftefo ful fondo uno ñ r a t o 
d i creta ben battuta ed appianata, v i fi fovrapponga, a l l ' altezza 
d i un braccio,, un piano di piecre di covfo diligentemente raurato* 
con calce e fabbia groffa comunc ; e cortruifeafi tal piano in mo
d o , che riefea pendente di qualche oncia verfo i l centro del ferba-
toyo . A l d i fopra íl feguiti a diftendere due o tre fuoli d i matto-
n i cott i , larghi e g ro f f i , alternando le loro commet t í t u rc , fecon-
cío T a r t e . D i poi tutto a l l ' in torno , alzato un muro a fcarpa di 
pietre comuni , e fuddivifo quefto con otto contrajjortt internati nel 
terreno , ferviranno unitamente col muro fteífo a foftenere 1' ü r t o 
del terrapleno. Die t ro al muro ed ai contraífort i fi cont inucrá pur 
anche a mettervi la creta fin al l i v e l l o del piano del cor t i l e . 

Afciut to ebe fia W detto muro ,. fe ne c o a r u i r á contra lo fteíL 
fo un a l t r o , groíTo in fondo oncie fedeci per lo menoy e che va-
da dimiauendo fin alie dodici verfo la cima . Sia egli di mat toni 

TuFb.ini- V, eeonomiaper la filatma ¿elle Cas ecc, Brefcia 1778. per 
P/ríre Tí/irov/ m 8. pag Ix, e feg. . ^ 
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Ben cott i e bagnati , e murat i di l igentemeníe con impafto di v i v a 
calce for te , fabbia ben lavara , c mattone peílo , i l tutto fo t t i l -
mente crivellato . Quando fia efeguito quefío muro a dovere , po-
traf l i rifparmiare la fpefa d i tale intonacatura . Bensi f i a eífo c 
l ' a l t r o fia ot t ima cofa i l frapporvi la folita creta. 

Avendoí i adoperato cosi riguardo a i l ' interno del ferbatojo 5 al 
di fuori de l l ' o r l o fupcriore dello ftefíb íi fará un muricciuoio co» 
perto di laftrc di p ie t ra , acci6 v i ferva a difefa , e perché aicu-
no non v i precipit í entro . A l l ' intorno v i f i pratichera un felcia» 
to di c iotol i di fiume per la larghezza di due o tre braccia , e 
queí lo pendente verfo un picclolo canale, in cui capitando le acque 
piovane reftino dtvertite daü ' entrare nel ferbatojo medefimo , e 
fiano tradotte altrove fuori della filanda , Q u e ü e del vic ino lago 
o fiume, le quali dovranno tenerlo r iempiuto , v i íi faran capita-
re per un altro canale, ra a coperto fotto i l piano , e che le con» 
duca precifamente nel corpo del ferbatojo medefimo . 

Quefte ^cque col mezzo di trombe idrauliche di legno o di 
cuojo, fi faranno paflare a poche psr volta in altre piccioíe va-
fche, ove fi porrann ' in fondo di quelle matcrie giá ftiperiormente 
indicate , che mig í io r i all* ufo viepiti le rendono, 

Per le grandi filande fi eonfigliano i defcritti ferbatoj, poiché 
cosi uni t i ognuno ad Una picciola vafea , potranno fomrniniftrare 
i l bífogno i* acque peí corfo di una fer t ímana a l l ' intero fervigio 
de' fornelli di quelle . Rífcrbato intat to i l fecondo per la fert íma
na vegnente, e cosí procedíndo col terzo , e col quarto , quindi 
íi r i t o r n e r á al p r i m o . I n taJ modo vuotandofi i vafi íucceflíva-
mente , fi a v r á i l cómodo , c i l tempo di r ine t ta r l i e r ipurgar l i 
da' fedimenti calati nel fondo, fe quant i tá fe ne foífe adunara.CO
SÍ la filanda medefima non fi trovera mai fcarfa di acque buone e 
prepára te aircfecuzione della trattura de* bozzo l i , 

I I I . 

Del la pYeparaxtone de' h o ^ U , e fofforaxjotte deíle CftfaUii 
che vacchiudono col mei^o deíle ¡ iufe urñide e 

[ecche y e defcrh¿one di que/le, 

DQpo i detti preparamenti fpeitanti alia fcelta ed appafecchio' 
delle acque , i conduttori di filande dovranno rivolgerfi a 

prevenire T ufeita delíe farfaíle da 'bozzoli comperati , a í ímcfi i i n -
capaci non rimangano della t r a t t u r a . 

L i i ) 
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A tal operazione áee precederé la dillgenza di feperarc fra cf-

f i bozzoii que' marci t i foltanto dai fani e buom , acció quefti da-
g ü a l t r i non rimangano lordati e macchia t i . 

l n paííato proccuravafi la foffocazione di dcttfe crlfalidl efpo-
nendo i bozzoii ai cocenti raggi d d fo le ; ma si fatta pratica ven-
ne generalmente abbandonata per 1' incoftanza delle íUgion i , e per 
diverfi a l t r i m o t i v i , che lungo farebbe, c poco utile i l notare , M , 
di Reaumur in un volume degli A t t i della Reale Accademia delle 
Scienze di P a r i g i , e nel T o m o I I . delle fue Meraorie per herviré 
alia í loria degrinfet t i , avendo propoí lo i'effrcacia dello fpir i to d i 
teberinto , e di a l t r i odori fo r t i ed acuti per amraazzare le tignuo-
le ed a l t r i bacherozzoli dello Reíío ordine ne'Ioro i n v o l a c r i , fi h 
di qui vedato inforgere certo M . di Bovifon , P íe te Francefe dell ' 
O r a t o r i o , ad afficurare la llrage de 'medeümi per le crifaiidi de'ba-
chi da feta coll 'ufo della canfora. U n mercante Goraafco , ed uti 
letterato Piemontefe intraprcfero in I ta l ia ad appoggiare qnefto gal-
lieo ribobolo colle loro fperienze; ma la Societ.^ Pat r ió t ica di M i 
lano , prefcelti tre de1 fuoi piu nfchiarat i A l n n n i a verificar ne le , 
t rovarono quefti incongruo, poco Ticuro , fpeí íb inefficace ed anche 
perniciofo tal método per via di prove meglio diretta , piu cauta» 
mente efeguite,ed affacto decifive. N o n fe ne ottiene ficuro e fácil
mente reffetto , che me icé ai due mezzi da' Vicent ln i piu di un 
fecolo fa efcogitati , ed a t u t t i notiíTimi della ftufa u m i d a , e della 
fluía iecca, 

Confifte la prima in un picciolo camerino , ove p o í í o n a 
foleggiare ( termine abufivamente u/ato ) piu di trecento i n 
quattrocento libbre di bozzoii per vol ta e con t r ip l ica t i caneftri 
a v v i *1 tempo di loleggiarne tre voltc per giorno , I I muro fu
cú i poggia T o r i o di una caldaja ( * ) di rame o di ferro per farvi 
b o l l i r entro 1' acqua col roezzo di un fornello praticatovi fotto 9 
dev' eífer alcun poco inclinato dalla circonfcrenza al centro , ac-
ciocché fe 1' acqua fteíía , bollendo , gorgogli in ondate , ed i n 
i f t i l le , poíía ricolare nel vafo . Attenzionc de ve ufará , che 
la fineftra di cíTo camerino fia ben chiufa , né día ufcita al vapo» 
r e , per i l qual effetto fi duplicheranno le impofte . T r e ore per 
lo raeno deggion rimanere i bozzoii in quefta (lufa , ed i l bolli-» 
m e n t ó dell 'acqua v 'ha da continuare fempre , Una mezzT ora d i 
piu aí í tcura la mor te delle crifal idi , c qualche fpazio di tempo 

(*> Tav, 111, 
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imggüore no« pregludici i n ver un con tó al filo de' bozzoli . Si le-
vano indi l i caneftri cogli fteíTi, che nigiadofi al lor apparifcono . 
Qualche ora dopo raffreddati,fi trafportano ove convenga r ipo r l i . 
l i pavimento di cotto é preferibile a tavole ed a canntccj. Stravol-
gonfi leggermentc i caneftri fenza toccare i bozzoli finche non íi 
í r o v i n o interamente raffreddati ; ed allora fi í k n d e r a n n o ful fuoío 
perché fi riafciughino e riprendano confiftenza. N o n íi porteranno 
alia t r a t tu ra , che dopo paíTati quattr' o cinque giorni ( a ) . 

La ílufa fecca é un camerino quadrato, ma i l pajuolo o cal
da ja , comeché non ad ufo d i conteneré acqua, ha i l fondo in a l 
t o , e la bocea ña, bene cementata fopra i ' o r l o o piano del muric-
ciuolo del fo rne l io . Sopra eííb pa juolo , i n una altezza proporzio-
nata , abbianvi g l i fpazj , ove riporre i caneftri , non í iano i n 
altezza fucceffivamente piü di tre , e cosí avendovene i n tre l a t i 
nove fo l a j , contenenti in altrettanti caneítr i diece migliaja di boz
z o l i , la fomma dunque fará di novanta migliaja per ogni ftufara. 
L a notte avanti fi accenda i l fuoco fotto i l pajuolo, quindl la mat-
fina di buon ora con nuova legna n rifvegli finattanto che íi fen-
ta un calore che f e o t t i , ma non abbrucci . A l l o r a difpofti i cane
ftri a lor luogo , fi t roveranno, dopo quat t r 'ore , fol i tamente mor-
t i i b iga t t i . Qiielia ftufa, rapporto alia ftruttura , cíTcndo aná loga 
alia precedente, fuorché n e ü ' a v e r i l pajuolo col fondo a l l ' i n su , fe 
ne ommette percio i l difegno dimoftrat ivo , come poco neceífario 
per i noftri r i fehiarat i l egg i to r i . 

tTaltata la ílufa umida da certuni ( ¿ ) , come 1' o rd ígno p iu 
adattato , e piü utlle alia foffocazione delle crifal idi , fenza verun 
pregiudizio de' bozzo l i , e d'altronde aecufato da a l t r i , per produci-
tore nel filo di quefti d i qualche difetto , la quiftione íembra de-
cifa da i l ' u fo refo quafi comune di quelia fecca [ c ) . 

Pretende un Autore Francefe (d) di aver t rovato un forno col 
cui mezzo rimangono eftinte ne'bozzoli le crifal idi entro i l breve 
fpazio di quaranta minu t i a l l ' i nc i rca , fenza che i l loro filo poíía 
foggi acete ad ale un nocumento . E g l i perb delía coftruzione facen-
don e un ciarlatanefco m i í l e r o , fenza dunque fermarvici fopra paffe-
remo a riferire fuccintamente i ' idea di un' altra di t a l i macchine 

0 0 Letrera del Sig. Go BartoUmeo Soardo d i Bergamo, nel Giornalc d* 
I ta l ia ú ' I f tor ia naturale, Agricohura , ec. T o m , t i . pag. 6. 

C¿) B e t t i , nota t i . pag. 197. al Canto i v . del fuo Poema ec. 
O ) Conftans de Cafte i i e t , fue i í h u z i o n i ec. pag. 153. 
Ĉ O Tur&ini , ibid. 
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propoí la dal celebre architetto Sig. A b . T m b h i , che avreítio oc* 
cafione ancora di citare nella prefente M e m o r i a . 

( * ) Sceko, per coftruirnela , un fito conveniente nella filan* 
da , e gittatevi le neceflarie fondamenta , fi diftenderá un fuolo d i 
groffi e iarghi mattoni , o laftre di toffo fopra i l l ive l lo del pian 
terreno. Si dderiva fu queílo fuolo la circonferenza di un forno 
A , avente la larghezza piu di tre braccia, e ripartifeanfi nella 
fiefla orto buchi o forami diretti B , B , al centro del forno me! 
defimo , affiché queíli con altrettante canne verticali G , in té rna te 
nelle mura , comunichino per ogni lato in una fta/fza fuperiore 
£. E . L altezza del forno fia di circa due braccia, comprefo i l pa
v imen to , e la fuá volxa D f Sopra quefla abbiavi l ' indicata ftanza 
Junga, per lo raeno, .quattro braccia per ogni ver fo , e v i fi conti-
mimo le canne con fottiíi mattoni adartati a coltcllo nel l ' interno dí 
queíia fin al di fopra della fuá volta , che fia d 'uopo coílruirc di 
matton. meffi m piano a feconda della curva della volta medefima. 
fZ l ne4.coftruiíá molto piú groffa e confi. 
« en t e nella d i í k n z a d. caca un braccio. Tut te le canne G ,C ,C ,G 
rimarranno apert^ e libere tra i l vuoto delic due volte . N d í a m -
biente interiore della fianza fi fermeranno diverfe fpranghe di ferro 
attraverfo per frapporvj piü ordini di canefiri Tuno dall 'a l tro con-
vementemente d i aan r i . Per in t rodurvi t a i c a n e f i r i , f i ¡afeierá in una 
delle partí fufficiente apertura , e quefia corredata di due m o b i l i 
porticelle di legname forte , e fia bene che queila interna , dalla 
banda immed.atamente della fianza, vada tutta foderata di ladre d i 
ferro. Cosí puré anderá munijta , da uno dei detti tre l a t i , la boc
ea o porticella de fo rno , i l quale in oltre a v r á la propria caona 
del cammino per J'ufata del fumo aH'alto del t e t to . 

Le muraglie di mattoni recingenti la fianza fi terranno erof-
fe a r t a once qumdici . M a accioché i l calore neli ' interno della fiu-
fa molto p.u venga accrefeiuto , ed acquil l i la poffibíle veeraenza , 
pratjcherafli un buco o forame rorondo largo intorno un braccio 
trel mezzo della conveíí i tá del fot topoílo forno , e nel pavimeqto 
m \ o éi detta fianza, cui fi adatrerá una caidaja piut tol lo grande 
dl ra1"ie»L0 dl ferro fufo, o alero coperto cóncavo di queft' u l t imo 
metallo ben battuto a raartello , cimentando l ' una cofa o 1'alera 
d intorno con tale tenace luto , che non poíTavi per verun modo 
a ver paífaggio i l f u m o . 
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Tütta in univcrfale la ftrutrura di qucfta ftufa fi potrebbe mu

rare con mattoni di creta, ed intonacare coa terrazzo c calce mi -
fía a groíía rcna. Accendcndo i l fuoco nel íb rno , circolcrá la fiam. 
ma ed i l fumo per le canne dellc partí , e peí vuoto tra le volte 
fiiperiori, infinuandofi per tute'i forarai lafeiati nella circonferenza 
del forno medefimo fotto la caldaja rovefeiata , e rifcaldcrá con 
tal /orza 1'interiore del!a ílufa , che fi avrá i l vantaggio di foleg-
giare presamente , bene , cd in un tempo medefimo aífai maggíor 
numero di canertri di bozzoli che col mezzo de' forni o ílufe co-
muni fovraindicate . La fpefa non fará lieve , ma non trafcenden-
te per le grandi fílande, ad ufo dellc quali potrá, ben introdurfi , 
attefoché rinvenzione ben iftudiata e riñettuta riufcira certamentc 
vantag^iofa ed vutile,9 

I V . 

Cautele da non tvafandavft fofocando , > dopo fo fócate le 
CYÍfalí4$ ne* boTgoli col Pufo del le defetitte ¡iufe 

fecefó , 

DTverfe fono fiífatte cautele, tra cuí la princípale é di cogíiere 
tal grado di calore , ch' eflinguendo le crifa l idi non giunga 

ad abbruílolire la fuperficie de* bozzoli (a) . 
Per impediré poi T immediato contatto del fuoco innanzi di 

metter queíii alia coítura, fi copriranno i caneftri con fogli di car
ta inumidita , con foglie di vi t i , o di altre piante , fervendo i l 
loro diífeccamento a conofeere la fbgionatura convenevole. Ma per 
ottenere con buon fucceíío Teífetto che fi ha in veduta per via di 
tale operazjonc, giovefá levare dalla ftufa o forno akuni de' boz
zoli pofti nel mezzo de' caneftri , perché tagliati colle forfici , G 
n lev i mercé oculare ifpezione fe le inchiufe crifalidi eñinte real
mente v i fi trovino. 

Finché i bozzoli rimarranno nel forno,laperfona deftinata ad 
afíiftervi non fará divertirá in altre incombenze . 

Appena eftratti i bozzoli dalla üufa, due milita fi ritrarranno 
dal porli fotto groffc coperte di lana. La prima fará di far mori-

, , . J ^ > Iftrozionc per far filanc la Jeta pubblicau 4al R. D. Magiíkaw di 
Milano cap. 2, *» 

Tom, t i M 
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re pieriamente le crifalidi coll' azfone piu continúala e veemente 
del calore , che mantengono , e fi comunicano i bozzoli ftefli . 
L'altra di confervare piü fácilmente duttíle la gomma che lega i 
loro fili, la quale troppo fi coagula peí pronto fuo diíTeccamento. 

Oltre d i c i ó , levati i bozzoli dal forno , non ft manchersi 
ücmmeno alie feguenti diligenze, i . D i collocarli, fubito tratti dal
la ftufa, nelle ftanze a tal uOpo deftinate , fopra tavole o gratic-
c), 2. Pcró preferifeaníi , fe fia poífibile , ai detti graticcj o ta
vole dei grandi telaj , cui fiano tefe reti di cordicella , cd ognu-
no di q u e i adattato fopra buoni cavalletti. Cosi reftefanno i boz
zoli meglio inveftiti anche per di fotto dall' aere feorrente nel-
la lianza, 3. Queíla fará ben afciutta e ventilata, coll' avvcrtenza 
perb di tencre, per quanto convenga , le fineílre chiufe in tempo 
di pioggia , e verfo i l tramontare del fole , aífinché non fentano 
l'umido deíla notte; riaprendole di nuovo ogni mattina a due ore 
di fole in modo , che í bozzoli non raai ritnangano percoííi dai 
fuoi raggi; i quali rifcaldandoli rendono ediffic¡le i l loto fviluppa-
mento nell* atto della trattura . 4. Ne' prirai venti giorni , dopo 
terminata la foffocazione , fi rivolteranno foffopra due volte ogni 
giorno, ed una volta almeno in appreíío ,togliendori, medíante tal 
cotidiano rivolgimento, i l pericolo di rifeaidaríi e rauffire. 

i . V9 

Nuova /celta de bozzoli dopo fiufati , che ir}* 
nart'zj cbt pajftno alia trattura , 

TUtti fanno, che in occafione della trattura dc^bozzoli, dalia 
malíntefa unione de* peli fortj di certa qualka degh ftefli co' 

peii deboli d'un'altra , non fi pu6 ottenere che una Teta imperfet-
l a , fporca, difuguale di ñe rvo , di luftro e di filo . Inconveniente 
fiífarto non (1 pu6 altrimenti evitare, che mediante un'cfatta fepa-
razione de' bozzoli medd imí , la quale efige in chi deve farla una 
perfetra cognizione delle qualitá loro naturali ed accidentali, 

In ogni filanda ben regolata, e maflime in quelle grandi, dee 
rlguardarfi queíla fcelta come un oggetto di necesaria economia , 
waffime fapendofi per cfperienza, che neila fucceffiva trattura fi r i -
chiedono diverfi gradi di calore nell' acqua per ifeiogliere la gom
ma piu o meno tenace di eííe varié fpecie , altrimenti quando al-
euni bozzoli fi filano, altri fi confumano. 

Tale feparazione dovrá cffettuarfi fopra tavole quadrilunghe , 
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guarnite di un orlo all ' interno, c di capacita tale , che oho per-
fonc ( nelíe grandi filande ) , e non piú poffano fiar fedute a cia-
feuna , (juattro da uno , c quattro dalf altro lato . Sotto la la
v ó l a , e di traveiíb fi collocherá una ceña di conveniente altczza, 
e di lunghezza tale, che fporga akjuanto in fuori dai due lati del-
la medeíima . Del le dette otto feparatrici, le quattro migliori ü 
adageranno ai quattro angoli deli'accennata certa , per far paffa-
re in queíh la prima fpe cié di bozzoli fini , ch' cíTe andran fe pa
rando, e quegli altri della fpecie medeíima > che le feparatrici fe
dute loro a flanco verran ad efle trafmettendo perché fiano mcííi 
infierne y avvertendo per6 di riconofeer prima fe a dovere fuñe 
flata fatta la fcelta • 

Sopra la tavola debbono eííer poíli tre piccioli caneílri , due 
per gittarvi i bozzoli doppj , e i l terzo per que* ponruti . A l t r i 
due caneftri fi difporranno ful fuolo a portata , e a difpofizione di 
ciafeuna coppia di feparatrici , dovendo fervir T uno a riporvi i 
mezzo fini , o vellutati , c T altro a mettervi que* detti fahppe o 
slape . Su la tavola, e nel mezzo per quanto fia lunga , non íi 
raetterá fe non que lía quantita di bozzoli , che crcderaíTí ncccíTa-
r i a : cosí facen do fi fará altrcsl piii cómodamente , e con maggio-
re facilita la feparazione . Alia quale conviene procederé metódi
camente , paífando da una fpecie a l f altra , cioé fu due o tre pu-
gnelli di bozzol i , che ciafeuna feparatrite tircrá dínanzi a fe , c 
fi preleveranno in prima i doppj , ed f puntiti , pofeia i guaftif 
indi le faloppe , fuceflivamente i vellutati , o mezzo finí , di mo
do che non fopravanzino fu la tavola che quelli della prima fpe
cie. Queft* ordíne llanca meno la v i d a , e da adito a fepararc 
con efattezza , 

A v v i chi preferive i l contraííégnare í caneílri det bozzoli con 
i numerí notati fu le canne de' cammini per cosí riconofecre 1' a-
bilitá delle filatrici , e poter da IT Ifpcttore alia filanda correggeríl 
quelle che mancaíítro di abiíita , o non cfcrcitaíícro bene i l loro 
dovere ; la quale cautela, con altre che poteffero venire efcoglta
re , accio le fete riefeano ben fílate 9 anzi che tralafciarfi faranno 
lodevoli e degne di ricompenfa. 

M i ; 
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Del luogo della irattura, tanto nelle pkaoh , ^ « / ( j nelíe 
vajie filande, ^ ^ / / ^ fitua^one de fornelli. 

INnanzi per6 di dar contó dclla trattura , cgli é da dirfi della 
particolare dirpofizione del luogo dov' eíFettuarfi si nelle medie», 

teri che nelle grandi filande. 
Nelle prime fia un pórtico protefo in linea retta piur o meno 

Junga , fecondo i i numero de* fornelli 9 che fi vorranno fotto di effb 
collocatc, e queílt piantati in tale diftanza 1' uno dall' alrro , cha 
rimanga i l cómodo per la diftribuzione conveniente de' tela) o tor-
ni anneíli a cada un o de' medsfími; e cosí anche peí paííaggio l i 
bero delle donne ttattrici . 

Fabbricandofi dei fornelli femplici , cioé con una fola bocea 
da fuoco ed un folo eammino , od altri in varj modi compofii , 
coras piú oltre ( §. i x . ) verrá fpiegato , dovraífi di qui variamen
te collocarli. La difpofizionc di que* femplici farl in due file , cioé 
alia deftra , e alia finifira del pórtico , o in una fola linea fe 
fofs' egli rifiretto ; nel qual cafo fi appoggeranno al muro . Quei 
duplicati , o in diverfo modo compoíli íi diüribuiranno nel mez-
zo del portfeo fleífo ; ma in tale circoftan^za dovi á egli cíTcre di 
conveniente larghezza , appunto come nell' altra delle due file , 9 
ú h perché le corfive ed i viali riefeano meglio piaticabili , 

L'altez*za del pórtico Ha difereta , mentre foverchiamente 
lev ato fariavi pericolo , che all* occafione de'temporalí cacciatavi 
fotto dalla forza del vento la pioggia , e la gragnuola , ne feguif-
íe notabil danno nelle fete actualmente in lavoro fugli sfpi. 

Non abbia poi effo pórtico al di fopra alcuza volra o foffitto 
piano , ma fia coperto di un fempliee terto di ta volé a mezza 
battufa, ben commeíTe ed inchiodate in guifa , che le infuocarc 
volanti favilíe della fuliggine nell' ufeire col fumo dalle te fie dei 
camraini , e rima fie fopra le tegole o embrici , non pofíano" infi-
nuarfi tra la fenditure delle tavols raedeíime , e cader poi fulla 
fu pe r fie i e delle acque nelle caldaje de' fornelli, o ful le matafle av-
volte fugli afpi de'tornj , con pregiudicio aífaí maggiore deli'altro 
tefié indicato . Tale fia preíío poco i l luogo defiinato alia trazio-
ne de' bozzoli nelle prívate filande . 

Trattandofi poi qual dovrcbbe eííere in una a fía i grande c 
ffag|U4rdfi¥ol€ 3, capace > per cfsrapio % di cento fornelli % fcgueuda 
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noí circa querti dettagli i l celebre Architetto giá c i tato ( a ) , ceco 
abbrcviati al piu poflibilc i fuoi infegnamenti in tale propofito. 

1. Che detto luogo proceda da oriente ad occidente , coll' av* 
vertenza che tuito ií muro della. fchicna del pórtico fia rivolto al 
mezzo giorno , coficché tutt* i vani degli archi cd architravi re* 
ñlno aperti ver i l fettentrione. 

2. Che in eflb muro di fchiena fi apriranno due fineílre per 
ciafchedun fornello ; la prima poco al di fopra del pavimento, cd 
ella munita di proporzionata inferrata , e de' fuoi interni ierra-
menti di legname , e 1' aírra in alto a piombo della predetta , e 
che abbia una ribalta amovibile di legname da poter alzare e 
ribaflfare col mezzo di una corda , fecondo i l bifogno. 

3. Che cosí '1 primo ordine di fineftre fervirá a dar lume 
agli afpi , ed al libero cor ib dell' aria nsl luego , e r alero gio-
verá a dar efito alie umide cfalazioni dell' acqua della caldaja, non-
ché al fumo , i l quale per íiniftro accidente potéis' eflere cagiona-
to da' fuochi de' fornelli . 

4. Che nclla coftruzlone ed alzamento de' muri , e de' pilaftri 
di fiffatto porticale di trattura , v i fi formino nc* fui piíi conve-
nienti le píceiole canne peí catnmini dei fornelli ; ed clleno habi
lite con calce , e ben Iffciate ancora ncl loro interno , affinché 
vadano men foggette a riempieríi di fumo T e nc riefea piú age-
vole i ' ufe i ta . 

5. Che coftruendofi tai canne alquanto ritorte r raentré cosí 
renderan del fumo fteífo ancora piu facile i ' efito , d' altronde ap-
porteranno minore impedimento alia regolare inflexione delle tra-
vementa del copertume . 

6. Che tutto i l pavimento o fuolo di quefto luogo di trazio-
ne dovrá lénerff inclinato di qualche oneia> verfo le im.boceature 
degli archi de' portici , facendofene i l felciato di laílre di pietra , 
o di mattoni ben co t t i . 

7. Che dalla parte del muro , e fotto a tuttl i fornelli , fará 
bene farvi un terrazzo continuo , alquanto piú elevato del pavi
mento, e pendente verfo ¡a corfiva di mezzo per dar feolo all'ac-
que , ed altre immondezze traboccanri dalle caldaje , avverrendo 
di praticare lungo 1' eñremiia piu baíTa di detto terrazzo un pic-
ciolo canale, che le riceva e mandi fuere nel cortile per a lu i 
canaletti rttraverfo , o coperti fotto al pavimento * 

C -O T m B i n i i b id. p&g. x xv. e h g , 
M i i j 
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8. Aggiungafi , che fe i l luogo di trattara foffc lungo aífaí , 

farebbe meglio collocarc feguitamente tutt i fornelli 1'uno dopo 
1' altro dalla banda del muro , lafciando in liberta i l rimanentc 
del pórtico per la coríiva . Che in tal guifa le bocche de' medefi-
mi troverebbonfi tutte cfporte ad un' ana di forza uguale , o fpi-
rante dal mezzo giorno,o da tramontante che cosi puré gli afpt 
rimarrebbcro meglio coperti e difefi dal muro foffiando gagliarda-
mente i l vento , e cadendo groífe pioggie. 

p. Che non avendovi campo fufficiente alia diftnbuzione in 
linea retta da un íblo lato di tutti gli occorrenti fornelli 5 e do-
vendofi perrió collocarne anche dall* altro , fi difporran queft' ul-
t imi uno per ogni pila.Qro , aííegnata perció maggior larghezza ai 
p ó r t i c o , affinché ncíca piú cómodo, e peí qual effctto pratiche-
rafli '1 vi ale in modo che rimanga luego ai fornelli medcfimi. 

10. Che diverfamente duplicati quefti o congiunti infierne 
fulla íleífa direzione nel mezzo del p ó r t i c o , e diritnpetto all'aper
tura di ciafchedun arco , nel qual modo riufcendovi due corfive , 
una per banda , fi fará allora i l pavimento pendente dai due l a t i , 
fcavando un altro canaletto anche ai pié del muro per dividere piii 
fácilmente lo feolo delle acque . 

11. Che ci6 difpofto in entrambe le eftremíta del porticale 
da oriente ad occidente, íi potranno aprirvi due porte di medio
cre grandezza , da tenerft m un i te di raftrelli di ferro , comecbé 
iftituite foltanto ad accrefeere i l corfo dell' aere fotto i l medeümo, 
c per renderlo piu grato alia vida . 

12. Che univerfalmente i l tetto di eflb porticale fará provve-
duto , come tutti gli altri della fabhrica, di grondali di ferro a 
di rame per raccogliere o deviare le acque piovane ad effetto , 
che fcemati rimangano gl* incomodi di coloro che deggian paííarc, 
e ufeire dal di fotto del medefimo . 

§. V I L 

Progetto chca ¡a quaVita de materiali da adoperarfi 
nella coJhu7¿one de fornelli * 

NEIla fabbríca de' fornelli da trarre le fete non yengono ge
neralmente impiegati altri materiali , che cortt mattoni e 

calce. Siccome per5 queíV ultima , per 1* intenfo calore del fuo-
co perde con facilita la nsturale fuá forza , ed a poco a poco íi 
riducc in polvere, cosi non folo prefto quefti fornelli reftano fefíi 
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nelle par€tl, mcntre in efll fcemafi '1 vigore della fiamma , ma 
dalle aperte fenditure trapaíTa fuor anche i l fumo , donde le fetc 
tírate fugli afpi graviflimo pregiudizio ne ricevono. 

Ognuno pu6 aver oífervato, che i fonditori di metalli íi fer-
vono per lo pita di mattoni crudi di varié crete impártate e me-
fcolate con iílerco di bue5 ch'cífi dicon luto , o anche di una fo-
la forta di creta frammiíla a pelo di cañe , o cimatura di panni 
lani per formare le loro fornaci o fucine , le quali cosí mirabiN 
mente rcfiñono alia piü eftrema violenza del fuoco , e lungo tem-
po iniatte íi confervano . 

Parrebbe dunque a propofito i l ferbare tal método nella faci-
tura de' ferici fornelli ; ma in diverfo modo almeno non íi man-
chi a quefti precetti . i . Che i mattoni cotti fiano ben piani e 
raffilati, 2. Che fi commettano i 'wn 1'altro con creta , ma leg-
germente . 3. Che colla fteíía s' intonachi leggermente 1* interno 
del forndlo . 4. Che poi 1' efterna intonacatura di cíTo fia di cal
ce mefehiatavi della polvere di mattone cotto pefto . 5. Che do-
po afciimo tale intonaco fia ben lifciato colla cazzuola , giacché 
cosí rimarrá i l meno poífibile danncggiato dail'acqua , continua
mente verfata dalle caldaje . 6, Che col detto cemento fi unirá 
efatíamenre Torio dalla celdaja ñcíTa all ' orizzontal piano del for-
neilo medefimo pr@cedendo fu di cíío piano uguale V intonacatura» 

V I H . 

Della flruttuva de fornelli femplki , e cenno fopra uno ch* é 
palo prefemato alNllujhe Accademia Agravia ecc, 

di Gerona, 

E* Tanto nota V archltettura de* fornelli femplici per la trattura 
dclle fete, che noi ftimiamo inutile réndeme un precifo con

tó , maffime che meglio lo diranno le figure rapprefentatc nelle 
Ta volé , che appofte ad illuftrazione della prefente Memoria an-
dremo in feguito citando. Solo b irte ra qui dar cenno d' uno , che 
-prefentato nel 1773. da Giamhattifta Invemi^J Miíanefe alia 
pubblica Accademia d' Agricoltura ed A r t i di Ve roña , e ricono-
fe i uto da eíTa, che ottimo era per la trattura delle fete sí a due, 
come a quatrro capí o fili , ne pubblic5 a beneficio coraune la 
ftampa , rapprefentante di efifo forneilo la pianta , i' alzato , e lo 
fpaccato , 
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( * ) A , é i l fito delje bocche del fornello in planta . B , 

uno fpiraglio largo once ( a ) una c mezro , alto once t re . C , 
interno del fornello Jungo once trentatre . D , canna per lo sboc-
co del fumo , larga once una , alta cinque , fortendo per la lun-
ghezza di once appunto cinque . E , canna nella groííezza del ma
ro di once dieci in quadro . F , vafe per 1' acqua fporca con gra-
tugia nel fondo largo once orto in quadro. G , circolo la CIH 
meta é cavata nel piano del fornello per mettervi entro i l bremo 
coll* acqua netta , avente i l diámetro di once fedici . H , muro , 
cui íi appoggia i l fornello , groíío once fedici . I ( * * ) , profpetto 
del fornello, alto once venti , e largo ventifei nel fuo t o t a l e . K , 
bocea per legna e carbone , larga once otto,ed alta fette con por-
tella di ferro. L ' altra bocea per eftraere la cenere larga once ot-
t o , ed alta cinque. M (***),.fpaccato del fornello avente nel fuo 
totale la lunghezza di once cinquantacinque . N , flanco della boc
ea marcata K ( nella fig* 2. ) . O , fianco -della bocea fegnata L 
{ nella detra fig. ) . P , fpiraglio indicato B ( nella fig. 1. ) . Q , 
graticola di ferro larga once otto , e lunga once nove qual vedeü 
in C ( nella fig. 1. ) . R-, canale nell' interno del fornello, dove gira 
i l f u m o h r g o once una c mezzo , c cosí parímenti alto . S, can
na per lo sbocco del fumo , fegnata D ( nella fig. 1. ) . T canna 
nel muro, com' h moflrata da E ( nella detta fig. ) . V , (****) 
fpaccato del fornello per traverfo . La caldaja di quefto fornello va 
adattata nel giro ovale dimoftrato nella pianta (fig. 1. ) , cd eífa 
avrá fei once d' altezza , 

I I praticare j , come in quedo femplice fornello, anche neglí 
altri '1 focóla re cotn una férrea graticola che lo divida in parte 
fuperiore ed inferiore , la prima per mettervi le legna , c 1' altra 
perché v i cada la cenere, fara femprc la cofa mígliore; 1. perché 
cosí '1 fuoco fteífo moíío meglio dall' aere mantet rá la fiamma u-
guale e veemente. 2 . , perché fi potra far ufo di legna di tagh'o 
corto ; e 3. , perché nel cafo di penuria di quefte v i avrá luogo 
a valerfi anche del carbone. Se fi doraandi perché la parte fupe* 
riore della bocea da fuoco fi preferivá munita di una porticella di 
ferro da chiuderfi , ci6 é per impediré da quella 4* ufeita del fu
m o , i l quale nuocerc potrebbe alie fetc full' afpo . Con eífa por-

CO T a v , v. Fifi , r 
he 'mifme - f k i dannsfft d i quefio fornello fofta fecondo t i ptede Veronsfs 
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tkella refta dunque dunque plenamente foddisfatto ad un articolo im
portante della piú celebre tra le Sovrane regolazioni che abbiamo 
folla filstura dellc fete. 

§. I X . 

Dei fornelli compofíi. 

V ' Ha diverfe forra di fornelli compofti , I . ove la fituazione 
di due o trc degli ftefli fia combinata in modo, che una 

fola canna di camraino ferva ad evacuare i l fumo di tuit i . 2. ove 
un folo fornello con un folo fuoco , un folo cammino , una fola 
caldaja fia fufficíente all ' andatura di due afpi . 3. ove tre ed an
che quaítro fornelli muniti tutti delle loro caldaje ed attrezzi agi-
ícano con un folo fuoco, onde abbiafi cosí un triplicato ed anche 
quadruplicato rifparmio di legna . D i tutti é queña la piú utile 
invenzione . 

Riguardo ai fornelli di prima forte farebbe foverchio parlar-
ne , perché facile la combinazione ad ogni mediocre intelletto. Per 
que'della feconda fpezie, é deíía piú volre ílata progettata in Luc
ea , in Firenze ,e nello ftato Véneto, ma folo con difegni, e cosí 
•últimamente anche in Milano daü' Abate G/rolamo Ottolini di Ce
r o , per cui dalla Socierá Patriótica iñituita dalla fu Anguila MA
RÍA TERESA di gloriofa ricordanza in qaefta capitale déli' Au-
ihiaca Lombardia ottenne egli in dono un medagüone d' oro 
coll ' emblema della medefima . 

A j í * ) indica la bocea del fornello. B , l ' interno del me-
defimo avente in lunghezza once trentadue ( ¿ ) . C , la caldaja , 
ch* c lunga once ventifette , larga dieci , e alta qua í t r o . D , una 
lailra traforata con parecchj buchi , la quale da paffaggio all' acqua 
per tutta V eflenfione della caldaja ftcíía , non giá ai bozzoli da 
fvoglierfi . E , moftra i l cammino. F , F , i fiti per le donne 
trattrici . G G , que degli afpi. H , H , la fituazione delle filiere , 
adattate piü alte deli'acqua oncie due e mezzo . 1 , 1 , poüi , ove 
tenere i 5 bozzoli -di feorta , come a fuo luogo fia fpiegato per 
T economía, finezza ed uguaglíanza della fe ta . L , L , que' delle 
donne voltatrici . M , indica i l flanco della bocea da fuoco , ed 

C *> T a v . Vi . 
(.<* } -A mi fura del piede Milanefe. 

Tom, I I , N 
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N quelia del la ccncrc. O , é un ritaglio di muro tenuto ad on
de tre neli* interno piu gro0b 9 conché i l fuoco afcendendo fotto 
la caldaja, e dilatandofi a campana fará 1'effetto di mettere al co-
perto 1c gambe del le donne trarrici dal troppo arderé . P , é i i pro
filo della lartra forata pci paííaggio ádV acqua nella caldaja , e Q, 
i l fito da riporre dell' acqua fredda per ufo del le trattr ici . 

Senza fermarci fu i grandi dijetti , che potranno in quefta 
macchina rilevarfi ponendola in ufo , e per le fproporzionate di-
menfioni dellc due calda je unite in una , e per cííer ad entrambe 
comune la ftcíía acqua ? oltre al non avervi rifparmio di legna , 
ch'é i l punto maííimo da cercarfi in que fie combinazioni , fenza , 
dico , fermarci fopra tutto cih, paííaremo pinito lio a diré de' foi> 
nelli compofti del terzo indicato genere, ove ha faputo diílinguer» 
fj rarchitetto Sig. Ab. Tmbini . A noíira amichevole i (lanza a» 
vend' egli ampliara 1' idea fuá della combinazione di tre fornelli 
(a) fin ad aggiungerne un quarto, pei quali tutti ad un tratro 1er-
Va un único forno, con único fuoco , cd agente quedo coms per 
riverbero, noi oi affrcttiamo a comunicare al PubÉlico sÜnge^nol^ 
ritrovato , come íla eípreífo nella Tavoh v 11. (*j qui folo ag-
giungendo quel tanto che 1' Autore medefimo ha fentto per mag-
gior intelligenza della íiruttura ed ufo di tale macchma. 

Quedo forno avia la fuá bocea (*} A , un folo camminoB , 
ed una canna D . EíTendo i l fuoco fituato nel cent o del forno fi 
fpanderá ugualmente in tutte le fue parti. La fiamma cosí ní l ret
ía e fomentata del continuo con poca quantitá di legna riícaldc"» 
H forteraente le pare.£i del forno B , e dei fornelli all ' in tor
no , c diverrá fempre pi^ intenfo i l grado del calore. Tutti eííl 
fornelli faranno chiuíi efteriormenre, ed avran una fufficicnte aper
tura C C per ciafcheduno , difpoda nell' interna circonferenza del 
forno B , ed un vauco libero fotto ad ogni caldaja E nel qual 
vacuo potrá circolare ed introdurfi la fiamma , di qualunque fpe-
cie e qualitá. foflero le legne dolci , o f o r t i , o minute , tagliate f 
o non tagliate , che ven i fiero pode di man in mano nel forno • 
L'altezza di quedo fi fará quanto fia alto i l piano fupenore de' 
fornelli H H . Sul convefío del fornp medefimo, accib nemmend 
tale fpazio vada inútilmente perduto, dov.ri collocarfi una caldaja 

Í O T u r b i n i , Ibid. pag. x l i r . 

C*0 A eorrifpondono le l emre * tune tre le figure nella Tavofa V) cit a tn . 
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granáe I , murata al di fopra delle ahre caldaje H H mínor i , che 
h ftaranno ^ in t e rno . Eíía grande caldaja fia íbrnita di altrertanti 
tubi quanti fono i forneili , oíícrvando che fiffatti tubi íi tro-
vino inferiti verfo i i íuo fondo, con una chiave di^ metaílo L L , 
e turacciolo per aprire e chiudtre ogni tubo. QudV aequa fi con-
ferverá fempre calda , e fervirá per rimetiere nuova acqua netta 
nelle picciole caldaje , allorché convenga cangiare quclla íporca e 
fuccida, afciuttare e r i pul i re le caldaje íkffe dopo tertninata la fi-
latura della feca di un afpo , per ricominciare i l iavoro di altre 
mataíTe. 

A tune le interne aperture de'fornelli fi raííetti con raaeftría 
un ufciuolo di laftra di ferro nel fico ce, che fia mobile,e fi pof-
fa? col beneficio di un uncinello di ferro,aprire e chiudere a pia-
cere al di fopra del piano del fornello. Servirá quefto a regiftrarc 
i l calore forto le caldaje.Un fitnile ufciuolo,o ferraglio dovra por-
fi anche alia bocea del forno A . E perché fi r i t rovi fempre e 
inantengafi 1'acqua calda, o almeno tiepida nella^ grande caldaja , 
anche per la mattina vegnente , fi fará paííare in qualche modo 
proprio un alrra lamina di ferro anco al cominciamento della go. 
í a , o canna del camraino per una fenditura orizzontale ; la qual 
lamina ftará chiufa folamente in tempo di notte . Cosí ancora fi 
chiudera col ferraglio la bocea del forno A , avetido giá prima, 
riempiuta di nuova acqua la caldaja, ed anche tuite k altre pic
ciole caldaje de'fornelli. 

Con quefto nuovo método di coílocare e combinare ad utr 
único forno parecchj forneili in giro , fembra foddifatto appieno i* 
articolo principale del rifparmio della legua , oltre di ortenere al-
t r i conhderabili vantaggi, c ioé , che ne' luoghi di trazione delle fi-
lande fia oceupato eos! '1 minore fpazio poífibile , e rifparmiata 
noúmeno conftderabile fpefa nella coftruzione dermedefimi. 

§. X . 

Della /¡ruttura delle caldaje , ove ¡l dar cenm 
anche di alcune recememente propofte col 

díjiintivo di caldaje di con* 
trajjondo . 

NNeir utiliflimo Maniíeño del Confolato di S. M . Sarda pub-
blicato nel 1724. ove , come vedtemo a fu o luogo, raccol-

le annovi eccellenti rególe per la fi latura delle fete , ecc., visas 
N i j 
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prefcritto (a), chs le calda/e o pan bacini dovranno ejfere ovafe * 
fottili e profonde un quano di rafo { b ) con coperto di affi attorno 
h medefme. Riguardo alie fteííe íembra quefto i l precetto miglio-
r e , ma non pertanto diverfi Filofenct, fpinn daU' amore del na-
zionale ben pubblico, hanno propofto raetodi di renderle ognora 
p¡ú adátate e proficue per l'uío cui fono deíbnate. 

Vvha dunque chi lafci6 fcritto , che farebbe aííai proprio i l 
farle larghe d' imboccatura, piuttofto riftrette di fondo , e di non 
moka profonditá, poiché cosí le f pon de riufcendo obblique, potria 
la fiamma meglio girarvi aU'intorno ? e piú preflo rifcaldarfi . A l -
t r i , e fu queftt si nobile Sig. Co. Cario Bettoni dell' Accademia 
Geórgica di Brcfcia e di piú altre dell' Italia noftra, ne progett^ 
l'anno 1778. di munite con un' amovibile lamina ricut vata , che 
egli nominó contraffondo , e di cui rali fe ne promettono vantag-
giofi effetti nella trartura , che in un opera ? qual é la prefen-
te , faria forfe riputato a mancanza i l tralafciare di réndeme 
contó . ( . 

Quefti vantaggí confiílono (c) non folo a falvare le tnani del-
le donne trattiici da fcottature , onde divengono fquamofe , gon-
fie , impiagate , e malamente valevoli al í avoro , ma anche a 
rendere non pregíudlcato in contó veruno 1' interefle di chi fac-
cia trarre la feta . Ad ottenere tutto ció , i l mcntovato fveglia-
tiflimo Cavaliere, c degli fíudj ui i l i coltivatore generofo, ha efco-
gitato due mezzi, uno femplicifTimo, i 'a l t ro comporto di cui ae 
rechcrcmo pavtitaracnte uila fufficiente notizia. 

X I . 

Caldaje di contraffondo femplice. 

Onfifíe quedo ( * ) contraffondo in una lamina di ferro bene 
^ ftagnata , meno larga due oncie e mezzo, e meno lunga un* 

oncia della caldaja in cui dovrá adattarfi. Sia eíía lamina incurva-
ta al i ' in f u , e vi íi metra inclinata cosí, che dalla banda dell'af» 
po fíia immerfa un'oncia fotto la fuperficie dell'acqua , e fi fpro* 

C ) Pag. 4 n. 5 1724. Torino preflb Valet ta . 
O ) Sonó oncie tinqtie e mezzo del piede Parigino detto di Re* _ 
Cí) Fenfieri fu i fornetli da feta ecc. , 1777. Brefcia peí Pietro Vefcwt 5. 

¡11 OttaVO. 
C O T a v . v i u , fig. 1* e fig 2» 
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fon di dal canto del la filatrice fino alia diftanza di due o tre dita 
da! fondo dclla caldaja fteíía . Due piedi lunghi, e due piedi corti 
baftano per tenere in tale inclinazione l'anzidetra lamina , cui h 
piacciuto di nominare contraffondo .Egli opera in modo, che l'acqua, 
quando é calda aífai,corre confinuamente dalla fponda della calda-
j a , che riguarda l'afpo , a quella dirimpetto , i bozzolr diftaccati 
vengono condotti dail' acqua corren te veríb la fponda della filatri
ce, dove raccolti fi fermano , lafciando ifolate e libere le quattro 
roíette di quelli , che faltellano attaccati al filo: cosí efleado la fi
latrice coftretta d' intingerc ogni momento le dita ncll'acqua quaíl 
bóllente per fepararli, fi fcotra meno dell' ordinario . Quefto é i l 
beneficio che ne ritrae la donnar quello della feta deriva pol dal 
reftare diftinti e lontani i bozzoli attaccati dai diftaccati perché 
quefti non immifchiandofr con quelli , la filatrice, e i i foprainten
dente diftinguono meglio i l numero di que' che fono a lavoro , e 
quefti effendo liberi , fi rivolgon meglio, né fi rompono si foven-
te i loro capí , perció tolto refta interamente 1' impedimento degli 
a l t r i , e quindi '1 bifogno di sbarazzarneli, 

Oltre di ció non facendo piú meftieri di levar in frett* colle 
dita, cha teraono le feotrature, que' bigatti cui giá fi é tratto ogni 
buon filo, non v' ha neppur nfchio di levar talora con effi alcun 
di quelli , che la filatrice follevata dalla continua briga di fepararc 
1 bozzoli che ripofano, da que'che lavorano, c avendo le dita fa-
ne, e meno torméntate , e perci6 piú atte al maneggio, pu6 met
iere tutta Tattenzione e induftria in quelli che fi fvolgono , e di 
tal modo fila si bene a quattro , come a due capi . Una fola la
mina di lata produce quefti vantaggi ; al che fi aggiunge , ch'efla 
modera i l ragguardevole danno della feta,cui non di rado foggiace 
peí calore foverchio deii*acqua , e ci6 perché opponendofi alia ver» 
ticale falita del bollore, ed obbligando T acqua bóllente a far un 
giro prima di arrivare ai bozzoli , le da campo di diffonderíi e 
frammifehiarfi con quella che non bolle : cosi temperata nel calo
re , s'avvia placida e piaña verfo ía filatrice, attraverfando i boz
zoli attaccati fenza offenderli e fturbarli. 

X X I I . 

Cal da je e contraffondi formatt in moda di verfo % 
ciofr compojio . 

Embra che i l fuccidume , di cui rimane impregnata 1' acqua 
nella calda;a ,derivi dai grafli umori , che tramandano i bigatti 

N i i j 
s 
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troppo cottl , c fembra altresJ , che riaiarrebbe tolto tal inconve
niente fe eglino appena fveftiti della loro feta , cadeífern e reftaf-
íero in fito poco caldo , e ín acqua íkgnante , la quale comuni
ca íTe, i l piu che fi pu5, con qaella , ove i boz«oli galleggiano r 

Attefa la ragionevolczza di tali fuppofiziom , facciaíi la cal-
cíaja (*) profonda fette once in otro dal canto della traitrice ,6 tre 
once del lato ddl'afpo. 11 fuo fondo fia un po' conveíTojC rettan» 
golari tutte le fponde fuorché quella dalla banda d' eífa trattrice , 
che potrá eífere fcmlcircolare (**). I I contraffbndo da metterfi i» 
fiffatta caldaja fia efattamente come i l gik deferitto, fol che laddo-
ve termini verfo la trattrice, deve la fuá lamiera ripiegara in gi& 
ad angolo retto, e con c\h formar una fpon da alta tre o duc on
ce, la quaíe per6 vicino alFangolo abbia una fenditura orizzonta-
le alta un'oncia, e larga c lunga otto o dicci. Tra fiffatta fpon
da del contraífondo, e quella della caldaja verfo la filatrice , deve 
rimanere uno fpazio largo tre once , e lungo quanto la caldaja 9 
che reitera come una fofla chiufa d* intorno , la quale chiamerafli 
íomba de htgatti ^ per la ragione, che quefti rotoíando giü per F 
inclinato contraífondo , e cadendo in fuella foífa , fe ne reftano in 
effa immobili , finché con un adattato cucchiajo traforato fi vo-
glia levarneli. Con altra picciola fattura , confiRente ín murare 
per di fotto i l fondo della caldaja in quella parte , ch 'é deHinania 
a tomba , togliendofi effa cosí all'immediata azione del fuoco y i 
bigatti calativi fopra non fi cuocerebbon tanto , e meno untume 
per confeguenza trafuderebbero * 

Ma a vie meglio togliere fififatto inconveniente , e far ceífare 
o minorare almeno anche un a l i ro , che proviene dalla polvere, c 
da quellc fporcizie , che per quale fiafi cagione poífono galíeggia-
re ful pelo dell'acqua, viene fuggeriro da 11' Autore alrro ripiego , 
Quedo é di fare una caldaja due o tre d ita piu larga del le ordiña
rle (***), coll'a v venen za che queíro ecceífo entri fotto la ta vola ^ 
che fta dinanzi alia trattrice , e rimanga ivi nafeofo •,. Per fiffatta 
caldaja, piu- larga delle altre, fi potrebbe ufare i 1 predetto contraf-
foííáo, e farne un ahro ancora un po' di verfo, i l quale ü ripkgaí-
fe in verfo contrario deiranzidetto con una fponda cosí alta, 
come quella, ma tutta unita,,e con due fponde traforate fu i fían-
ch i . A l livello poi deiracquar, fi vorrcbbe, che: una- o due baches» 

Tavo la chata v t n . fig, e 4. Fi¿ 
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te lifcie di comiólo orizzontalmente tírate e ferme fott©Torio del-
ia tavola fuddetta fervidero di barricata incontro i bozzoli , fenza 
puoso impediré i l Jibero corfo dcü'acqua; la qual entrando in quel-
la parte di caldaja nafeofta fotto la tavola , v i recherebbe piar fe-
co, e Jafcierebbe le fporcizic gaileggíanti le quali poi per un ca-
naletto introdotto di fianco traboccherebbero fuori <Jclla caldaja,e 
cosí rimonda la corrente, profeguirebbe i l fuo giro tra la fponda, 
€ quella della caldaja. In quefto nuovo contraífondo la tomba de' 
bigatti farebbe i'angolo, o i l feno, formato dalla fponda ripiegat* 
in fu , e delíe due picciole laterali traforate; ove ftando i bigatto-
l i lontani dal fondo della caldaja, o fuori del filo della corrente , 
che pafferebbe in alto, poco fuccidume le cotnunichcrebbcro. Cavan
do pofeia i l contraífondo ful fine del lavoro , fi caverebbero pur 
con efíb tutt' i bigatti caduti e rimafti nella tomba . Queño con-
trañondo potrebbe adattarfi anche a qualunque altra caldaja delle 
úfate . 

Tanto qui bafti circa quefta novella ínvenzione. 11 farne ca
fo , 1' effettuarnela in pratica potra afficurare dei promefíi vantag-
g j . 1. Salva le mani della trattrice. 2. La libera da molta briga, 
iicché fila meglio d'aífai. 3. Ella ed i l foprantendente alia filan-
da diltinguono meglio i l numero de' bozzoli che lavorano . 4. La 
faa rimane piu bella, e ne va fmarrita meno, 5. Modera i l bollo-
ce deli'acqua . 6. Riíparmia le legna fo r t i , e permette forfe le dolci . 

%, X I I I . 

Noti^je general* arca i mtglmt metodí della trattura delle 
fete, ed avvevten-ze da ferbarft circa la feorta de 

boTgoli da filare ^ come valer ¡ene, qualun
que fia i l método , che vogliaft 

praticare. 

MA la íh-uttura de'fornelli, e delle caldaje,tanto fenza,quan-
to munite dei detti contraffondi, non fono le fole macchine 

occorrenti alia perfetta trazione de' bozzoli . Quello che piü eíTen-
zialmente vi giova , é la difpofizione del telajo, o tornio, o caval-
letto , comeché la miglioria di eíía trattura dípenda da uno ftu-
diato col loca mentó delle fue parti tutte, e dalla comporta e fimul-
tanea azione di alcuni ordigni , o giuocbi , come diconfi , ch'en
traño nel totale della di luí compoíizione , si tirando le fete a 
quattro, o a due foli fili, che comunemente capi fi appellano; ií 
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quaie ultimo método é i l migliore, peí render« che fa le fete ílef-
fe piü pregiate , mentre dal vo)go reputafi V altro piú económico 
quantunquc tale non íia . 

Due fili potendo eíTere feguiti dall' occhio della don na tratíri-
ce coftantemcnte , agevole quindi ríe ice alia mcdeGma V adempire 
le operazioni, che meglio rieícono alia loro incrocicchiatura ugua-
glianza e nettezza , di cui diraífi a ra píamente ne* due feguentí 
paragrafi, Ció non ottenendofi affolutamente dalla trazione a viuat-
tro capi, di qui le fetc in tal guifa tírate fono di minor valore 
di quelie a due fili , né tutte come queíi' ultime capaci della piá 
perfetta riduzionc ad ottimi ed eccellenti organzini . 

D i queft' ultimo método adunque , i l quale ha reíb riccrcate 
piu di tune le altre le fete del Piemonte , onde vennc efficacemen. 
te raccomandato c fuggerito ne'loro rifpcttivi Stati da alcuni giu-
diziofi Sovrani d' Italia (a) avendo noí di vi faro di paríame in fe-
güito con qualche abbondanza , non tralafcieremo perció di dar 
cenno innanzi di alcune generali avvertenze, volcndofi feguire Tu
no o 1' altro di cfíi metodi. 

La prima é che per confeguire 1* uguaglianza della feta 
ü r.jchiede una ícorta fufficicnte e proporzionata alia qualitá ác hoz-
zoh , fenz^ la quale non fi potra mai giungerc ad otteneie -le fetc 
perfcttamente .glatc. 

Chc^toílo che i l calore deü'acqua nella caldaja fia propor-
zionato a* bozzoli , con entrovi l i bigatti viví o raorti , fe ns 
pona in efla la quantitá occqrrente a mifura che fi vorrá filare 
la feta piu o meno fina . Che purgati e ridotti colla feopa alia 
pura feta , fi leveranno ad uno ad uno in quella quantitá che po-
traffi, qpoaendoli all ' afciutto nella parte del F a (Te , che reíla fotto 
la mano defira per poterfene agiatamsnte fervire , avvertendo di 
prefervarli dalla macerazione íbverchía , che fegue , lafeiandoli per 

CO Veg^afi 'i Manifefio del Re di Sardegna del i ' í \ . , fotto il titolo • 
Regpl • per la fi/atura de" Coccbettt; ¡a n.uova Regelaz oae del Duca di Parma 
Rag. ; /' Ifirurjont del R D . Magilkato di Milano pubblicata nel 1778. fot
to il rifólo.- Infirtuazione di filare a due. capi . Belie e provvide l^g^i vi hau 
anche in ral propofito del Setwto Venero affinche la trazione del le fete a due 
capi fi diffonda in tutte le Provincie del fuoStato principalmente del Friul i , 
BaíTanefe, Vicentmo Veronefe per le fete del Lago, Krefciano , e Bergataa-
feo , nella qual ultima Provincia fifíatta trattura ñorifee , congiunta ail' cc-
ccllenza natura le delie fue fete. 

,Qb-) Veggaíi- la cjtata iítruzionc Milancfe foíto i l titolo-' Modo d i pfoccw 
fArft e d i adoperare la [corta „ 
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fie o quattr' ore ammucchiati ed oziofi , e fchif^ndo akresl di r i -

, p o i l i neir acqua fredda , che gl' incrudilcc , e nella calda che loro 
inerva i l filo . 

Che fe la fcorta riefca abbondante , . ficcome avviene quando 
i boszoli fono di buona quali tá , pochi ad un tratto fe ne porran-
no nella caldaia per non incorrere i l pericolo di troppo macc-

f g r l i , 
La feconda avvertenza confiftendo nel modo di valerfi di det-

ta fcorta, dunque in tal propofito abbiafi per regola : Che la trat-
tt ice avvezza ai maneggio de' bozzoli da ridarfi in feta fopraffina r 
dovrá ágilmente attaccarc ai fili che lavorano un bozzolo per vol
ts , o al píü diie fe biibgnino. Che non ü rimecceranno nuovi 
bozzoli nelia caidaja, fe non quando íi avra di giá preparara la 
fcorta , altrimccti con ver ra fermar 1* afpo nel tempo che fi pur
gan o colla feopa, o come volgarmente fi efprime queíF azione col 
diré fi fcovinano. Che alio diíiaccarfi del bozzolo dal lavoro , íi 
levetá dalla caídaja, dond' é chiaro lo feopo e fine, per cui divie
ne ncceíTat ia la fcorta , cioé per ottenere una lodevole ed indifpen-
fabiie feguentezza deila feta . Che fará bene che le fanciulle di te-
eera ctá colf efercizio della mano franca e difinvolta íi avvezzi-
110 , lo che feguirá fácilmente , alio fpiritofo maneggio de* bozzoli 
nella caldaja, c l i ripartano ágilmente ad uno ad uno a' rifpettivi 
i i l i o capi . Che cosí evitandofi d' attaccarne un fafcio per volta , 
( difetto comune alie provéete ) íi fofterranno i due capi uguali e 
paralleli , ed i fili incrocicchiati fenza romperíi , né ílorcerfi , e 
fenza inclinare piü dall' una parte che dal i 'a l t ra , caricheran 1'af
po di feta fcgusnte, netta , luílra , ed efente da tara , Che prov-
vedutofi per tal modo ali* ineguaglianza della feta 9 che pu5 pro
cederé dalla mancanza di una fcorta proporzionata alia qualitá de* 
bozzoli, ü potri con franchezza afferire , che tale difetto non pro
cede d' altronde che dali' inefpertezza, o dalla negligenza deile mae-
fíre , che ora filano a dodici , ora a otto , e talvolta a foli quat-
tro bozzoli, e che attaccando non di rado troppi fili ad un trat-
i o , den no poi ftrapparne aleuni di feguito ; negligenza condanne-
vo le , che non folo pregiudica alia fcguentezza , ma anche a tuíte 
h altre lodcvoli quali tá^ che de ve averc la feta* 

Tom, l i , O 
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§. X I V . 

DHtiCtdaxtone del precedente parágrafo, ove detto del grado di 
calore delP acqua , e cofa ¡la /' incrockcbhmento 

dé fili i vecafi la defcriz¿oné del telajo o 
temió alia Fiemontefe per la trattura 

della feta a due capí * 

R Efo contó giá ( § , x . ) dclla forma e dimenfione della caldaja 
prcfcritta nel Manifefto del Confolato del Re di Sardegna, i l 

primo oggetto, fu di cui é da parlare relativamente alia trattura ^ 
confirte ad accennar i gradi di calore convensvoli a difciorre la 
vernice diverfaraente tenace in ogni qualitá diverfa di bozzoli , 
Soltanto in tale propofito pu6 avanzarfi , che un maggior grado 
di calore abbifogna per filare Je galctte njorte che je vive ; mag-
giore ugualmente per Je ecceflivamente ftufate , che per fuelle íof-
fócate a minor grado di fuoco ; piü per .quelle di collina che di 
pianura, e piü .anche per le fane , che per le ímperfette e difetto-
fe. Si fa, che generalmente fi pecca Jacendo ufo deli'acqua troppo 
bóllente, poiché 4 i fatti eífa increfpa la feta , Ove mancano le 
preventive cognizioni deve Ja Maeíira trattrice fupplire colla pra-
tica e diligenza ftudiando di adattare ad ogni qualita quel grado 
ái calore che .meglio convenga per i l facile ed opportuno loro .fvo-
glimento, e per daré alie bave fetofe de'bozzoli quell' incrocic-
chiatura , o torte che richiederá la qualita de bozzoli da un can
to , e dali 'altro la xondizipne dei fifi Jn cui íi vorraano ridiirre^ 

Le tratirici piü efperte danno a quefte bave , ora quattro in 
fierne, ed ora maggior fnumero, ( fecondo i fili che yoglian tira
re , ) circa un'oncia raifura di braccio , d' incrpcicchiamento , c 
fanno modificarlo appunto in proporzione della groíTezza e qualita 
del filo che dovrá rifultarne . Le piu diligenti tra eíTe traítrici 
contano i punti per far riufcire la torta diípari ; la fanno a colpí 
di mano pimtofto che colie dita ? tenendo je bave una tefa 1' a|* 
ira lenta, 

Ma perché a tirare la feta in que fio modo concorrono all ' a» 
bilith. della trattrice anche tutti gli ordigni componenti i l tornio , 
o telajo annefib al fornello, ecco i l fito opportuno di darne la pift 
cfatta deferízione, e qual appunto egli é alia Piementefe , non a-» 
vendovi fin ora macchina meglio invéntala per i ' efecazione mi* 
gliorc del lavoro circa cui trattiamo. 
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La fig. A ( * ) rapprefenra la donna trattrice , e B quelía 

che fa girare 1'afpo ful quale fi avvolgono le mataííe, C , C , in-
dicano i quattro piedi foftenenti i l telajo, o quadrato , lungo quat-
tro piedi, alto circa due, e con? eíft piedi dal canto della trattrice 
medcfima. E , E , fono quattro pilaílrelli detti fantim dar Piernón-
tefí, due de'quali foftengono r a fpo , e i due altri la fpada o va 
e viene, I pilaíírini foftenenti V afpo deggion cííere diftanti da 
que' che portano i l va e viene Qnc% due piedi liprandi \ a ) af-
finehé la diftanza deU' afpo dalla caidaja poífa condurre i l filo pli\ 
afciutto, e meglio condizionato fuü' afpo ( ^ ) . F , moftra i l per
no dell'afpo medefimo ful le di cui ale van le raatafle , che non 
dovranno avere maggior giro di once 48 , né minore di 40 , con 
querto puré, che tutti gli afpi di una filanda íiano di una ftefla 
mi fu ra ( c ) . G , é i l manubrio dclT afpo ; H , i l fuo perno , i ti 
cima al quale T e al di dentro del pilartrello avvi una Jirella di 
legno con ventidue dentr, che inganzano- in que' di una ruots 
appelíata campana? da* Piemontefi o Quefta , fcgnata K , va attac--
cata ad un pezzo di legno rotondo indicato L , in cima al quale 
c* é un alna ruota , o campana M di venticinque denti , che in-
ganzano in que' dy ua altra Jielh o pagnúne con denti; trentacin--
que {d )* Sopra di queíía fia un eccentrico O ,? ch- entra con una" 
punta ríbadita in ifquadra^ entro un; buco' giacente neli' eftreraitl 
del va e viene fegnato P , i l quale' d* altronde entra puré in un 
teleretto, dove ha la libertá di andaré e tornare fopra una rnedefi
ní a linea. Q_, Q , accennano due fiíi di ferro- ricurvati in aperti 
anelíf, e che diconfi guide , o5 uncinetti r ne' quali la feía paíía 
partendo dai foricelli praticati in una- lamina di ferro S 5 pe* quali 
dalla trattrice s'introducono le bave incrocicchiate componenti i fili 
fleíTi 5. nello fvolgere' i bozzoli nella caidaja T del fornello r poco 
piu fopra della quale eíía lamina di ferro derta fili era íta fituata • 
V conrraíTegna i fili compoíU di parecchie bave o filetti incrocic-
chiati [b ) nella parte Y fra la lama o filiera r e gli uncinetti , 
per formare la matafla Z»- Segué por ( * ) la dimoí\razione Fig, t* 

C*y NeUa Tavofa t x 
C«D 11 piede liprando di Picmonte e once 12.» che fono ig, def piede 

Parisino detto di Re. 
C t>) Arricolo v i . pagine 5. del Manifíílo Savojardo:, 
Cf") Ibid. arr. 4. 
Ca') Ibid. n 1 C 1 ? ) ibid. n. 4.-
C * ) N í l l a T a v o l a %. 

O 1 \ 
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del picciolo fcopino a , col quale fi sbattono i bozzolí b allorch^ 
cominciano ad eííere rifcaldati, e ció per trovare le bava ; i l che 
in termine deli' arte dicefi fare la battuta . La fig. 2. rapprefenta 
i l piano della prima ; la 3 é quella parte del relajo o cavalletto, 
nonché deli' afpo che fi vede in faccia \ la 4 i l dinanzi d' effo 
cavalletto ; la 5 c i l pagnone o ruotella di trentacinque denti 5 
cu i va aggiunto i ' eccentrico O ; e la fig. 6 indica una mano pie* 
na di bozzoü . 

Ta l é i l tornio Piernón tefe , circa cul , febbene fia ñato ten* 
tato di aggiuíigervi dei raífinamenti, tanto da alcre Nazioni Italia* 
ne , quanto da' Francefi , fembra nondimeno ch' egli nella fuá 
fempiicita porti fopra tutti gli altri '1 vsnto d 'ecce l lenzaProccu» 
reremo , benché fuccintamentedi dar ció a conofcere ne' due fe? 
guenti parag^afi. 

§. X V . 

Splegaft piu effenxtalmente cofa [ta /' ¡mvoctatura- delle bave r 
che vanno Jvolgendoft da' bo^oU per formar le fila, 

che deggton. andaré ful? afpo e vagunarfi, 
in matajfe*. 

OGgni ftlo di feta h comporto di pareechi ElettI , Le fila piifc 
fine compongonfi con quattr' o cinque filetti infierne incro* 

cicchiati , fvoglientiíi ognuno dal dintorno di quattr' o cinque boz-
solí . Se ne poffono far anche di filetti venticinque o trenta \ lo 
che efige un íimil numero di eí!i bozzolí , allorché fi abbia d ' ñ o 
po di coafcguire una feta di tal eccedente groffezza . L ' incrocia-
iura ferve ad uniré queOi filetti fopra fe medefimi , « a. non for
mare appunto che un folo fiior i l quale , metcé di quefta operan 
lione , acquiíla tutta la confifleoza necefiaria per i 'ufo , cui é de*» 
fíinato ... EíTa glí rotonda e deterge ín guifa , che neííun grumello 
o bava puo paliare full' afpo; qualítá< ncceffaria per formare un, 
perfetto orfojo . I fili piu finí s' incrocicchiano fin diciotto in ven-
t i volte { a ) ) e fe ne acerefeono le incrocicchiature in proporzio 
ne delle loro groffezzc. 

Cltre íiffatti incrocicchiamenti fopra fe medefimi , avvi anco» 
• ra una maniera di fargl' incrocicchiare feparatamente quando van* 

C « 5 Ib id . n. 4* 



M E M O R I A Q U I N T A ; to? 
m ful!* afpo per formare le mataífe ; e qui é dove ña i l punté 
fondamentale deila perfezione , che i Piemontefi hanno dato^ aile 
loro fete, e del crédito che le ftefíe hanno acquiílato, e di cui pur 
godono quelle ancora che con ngual método fi tirano da altri po-
poli dell' Italia { a ) , e le migliori certamente per non aver perdi-
ta neíl' ineannaggso , nonché per tutte le altre operazioni , e fe-
gnatamcnte per quella di formar le catene pegli ordimenti dclle 
ítoífe , e iavoro deile medefime ful meíliere. 

Detti incrocicchiamenti deggion formare una fpecie di 'Z¿g'7¿g 
fuU' afpo talmente irregolare, che un filo non poíía trovarfi addof-
fo immediatamente ad un altro neila fteíía direzione , attefoché la 
feta proveniente da' bozzoli attualmente nella caldaja , la quale al
tro non é che una gomosa duttile y non eífendo afciutía s' incolle-
rebbe fopra un altro filo fe ella v i reíiafle corabaciata per la fuá 
lunghezza ; i l che in termine deli'arte dicefi capo combaciato * E ' 
dunque cofa di fomma importanza T evitare íiffatti combaciamenti 
di fili ad intento di agevolare I ' incannaggio della feta , ed impe
diré lo fpez.'amento de* fili íleffi , che non poííon eííere ritsniti ^ 
che per via di nodi , i quali nel Iavoro tnaíTime del le ftoffe leg-
gere , come de'.femplici cendadi fchietfi ,e fimili , non poten do ya-
ficare t í a i denti de' pettini ftni , producono nelle dette íioffe un'in-
íbffribile brutrezza , ed altri difetti coa degradamenio del prezzo j 
di maniera che fe foffe pof f ib i l e trovare una carena , o tela , la 
quale non aveííe a leu o o di tffi dífett-i 5 avtebbeíi íicurezza del la 
teífuura di una íloífa perfecta , e di poter efitaTnela con crédito 
delia manifactura , ed milita maggiore del Mercadante 

11 método Piemonttfe toglie gl' inconvenienti giá indicati , e 
principalmente la diíficohá del!' incannaggio , voleado preparare le 
fete non folo per organzino , raa anche per trama, ed impedí ice 
ancora la cagione di quell^ impatinamenro che dicefi vitYaggio \ 
difetto i l piü comune, ed i l piú i i bel le di tutti , che fegue nella 
íTattura della feta medefima . 

E" i l vitraggio una difpofizione viziofa dei fili fu 11' afpo, ca-
groftata dal movimento del va e viene , la cui variazione ripetuta 

5 Veg!»aíi T eccelletite Qperetra italiana* int irolata vOfleivanjonS-fall* ar
te della tratturo- della jeta dei bozzol i , ove fe ne dimoftra í ' importanza, e 
che la march'ina dt cta fi (ervano- i Piemontefi per l a trazione é la [ola che 
convenga Hei i ' a i t i co lo Soj* étVC Enciclopedia Francefe fe ne reca un picciolo 
d l r a t to ma per capire tu t to l 'arnfizio del método Picmontefc bafterá qncUo 
che andremo regi í l rando i n q u e í t o , e nel fegumte p a r á g r a f o , : 
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tropDO fovente gli fa trovare nel medefimo fito , ed attacca , o h 
combaciarc in guifa 5 che T incannatura k femprc diííicoltofa , cd 
i l calo della faa confidcrabiliííimo» 

I I moviraento dei tornj , che non hanno né rucia ^ ni pa-
grtoni p«r condurre i i va e viene , ma folamente una corda fenzí 
fine , c confeguentemente un folo giuoco , non é poffibilc , che 
poíía produrre i l medefimo effetfo , che producen o ruóte íimili a 
quclle, di cui va provveduto i l tornio Piemontefe r cioé un mo-
vimento jeftremamente moltiplicato e variato r e che contiene in 
fe medefimo una irregolaritá. rapprefentativa, nonmeno che produt» 
tiva dei tig-T^ag, che non púa derivare che dal compleffo del le 
ruóte ch' eíía macchina Piemontefe munifeono. 

11 pagnone ddl ' afpo di fiífatta macchina ha , come fi diíTs 
( § . x i v , ) , 22, denti 5 ch*entraño,, cacciano e fpingono que' di una 
ruota 5 non parimenti di 22 denti , poiché cosí produrrcbbe un 
tnovimenío f e m p i i e t m a di denti 25, Tale irregolaritá nel nume
ro de* denti ne genera neceíTanamente un altro r che da' Piemontcfl 
viene appellato un giuoco a cagione appunto di quefta irregolaritá 
medefima * La ruota del v £ e viene- di 3 y. denti riceve i t moto 
da un* altra che ne tiene 22 'y aitra irregolaritá , che un altro-
giuoco coílituifce ,. Ora querta irregolaritá di moto y mantenendoíi 
cfattamente^ mercé la corrifpondenza> tra i l va e viene , e 1' afpo, 
che gli di\ la feofsa r produce un moví menta intégrale , i l cui ef-
fetto é d'Knitare e di feguire,, nella disfacimento del bozzolo lo 
fteífo meccanifmo che dal baca venne impiegato a comporlo - E l 
la é di fatti cofa coftante, fecondo i Natural i fti e gli Ar t i f l i 
che la feta coftituente i i bozzolo v i e filata in fpiral! íimili a 
quelle che i l tornio- Piemontefe fa formare ful fuo afpo , e che 
coníeguenteniente V operazione di fiífatto tornio é. una imitazione 
della natura r di cui i* induflria. del baco , i íhuito dalla medefima 5. 
n 'é i l pototipo ( * } • 

Generati gl ' indicati due movimenti nel moda che fi é dímo» 
ftrato,, fon por eglino mifurati m guifa , che innanzi che poíía no 
ricominciare áoná". fono partiti V afpo dee fare ottocenfettanta-
cinque giri . Ora non é poflibile , che ^durante f intervallo di tanta 
quantitá di g i r i , poíía accadere che i l filo, cui 'í vento del i ' afpo 
fa afciuttare, prenda, i l medefimo fito^ da lui oceupata comincian» 

C*> Veggafi la Fig» 9. nella. Ta vola L di queñe volume fpetunte- alia* 
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¿o íl dctto numero di giri , poiché egli dev* effere cñremamentc 
afciutto. 

§. X V I . 

De/ tela) o tornj annejfi al fovnelh per la trattura de* bozgoU 
con movimento a corda , efcogitati in Francia per 

raffinare ful tornio Vismontefe ^ e di quello 
principalmente di M , di Vaucaníon. 

D A quanto abbiamo efpofto círca 1' cffctto del tornio alia Píc-
montefe rifultano due cof@ : la prima , che non foggiace a 

veruna difputa, cioé che la fcta la quale va fuli'afpo dee continua
mente inciociarfi ; e la feconda , che tali incrocicchiamcnti non 
poflbno eflere operati con un movimcnto femplice , nía bensi dop-
pio e comporto di due giuochi, quai trovanfi defcritti nel Manife-
fío del Confolato del Re di Sardcgna Vmorio Amadeo dato a (lam
pa nel 172,4. 

Si comprende giá íubitamente , che queño ruotaggio fiabilifce 
da un canto la continua idcntitá d' ogni movimento deirafpo , e 
.del va e viene in fsmedeíimo , non potendo paflar un dente di-
nanzi all altro , e d altronde puré la corrifpondenza e recíprociti 
fra queíli due movimenri. Si andrá particoisrizzando, e fplegando 
le proprieta loro col fare un picciolo paragone delíe nuove mac-
chine con quella de! Piemontefi^ 

Quefte macchine , una inventata in Italia ( a ) , una feconda 
in Francia da M . di Vaucanfon ( ^ ) , merabro delia Rcale Accade-
sria deííe Scienze di Parigi , la te iza da M . Rouviere , e la quar-
ta da certo M . Mafurier ( c ) , imitano in quaíche modo quella 
di Piemonte^ed in fatti coll' ufo delle Üeífe fi fanno , fvoglien-
do i filetti de' bozzoli, i medefimi primi incrocicchiamcnti di cui 
fi é parlato , tra la caldca e la lama di ferro o filiera / L ' afpo 
ed «I va e viene fono quafi la fteflfa cofa, come nel tc.nio Savo-
jardoj ma in luogo di efíer mo/Ti a r u ó t e , v i occorre foltanto 
una corda ed alcune puleggie ; ed in vece di un moto compofto 

_ . C O defcritta e figurata nelle par. n i . deüe macchine prefentatc alh 
Societá Patriótica di Londra per incoraggire le arti e «lefl ieri . 
_ . C ^ ) Veggafi una fuá Memoria negii Atti deli' Accadcmía Rcale deile 
veienze pag 141. anno i?4p. 

Cf > Eaciclopcdie Are. Saje pag. 274. fol. g. 
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non ne han che uno folo affatto femplice Ma prccifamente tale 
differenza di moto , uno comporto ed a ruóte , e 1' altro femplice 
a corda ed a puleggie , egll é ció appunto che fa , che i l primo 
fia coftantemente uniforme in femedcíimo , e nella corrifpondcnza 
ddl ' afpo al va e viene , e che i l fecondo fia ineguale in detu 
corrifpondcnza; donde nafce la perfezione del la trattura efcgüita 
per vía dd moví mentó a ruóte , e f i m perfezione di qucllo che 
operaíi foltanto col moto a corda ed a puleggie. 

Comeché cofa niente utile , non ci perderemo a rifsrire i 
procefíi fatii da' Francefi medefimi a quefte loro macchine iñituite a 
nfinare fui tornio Piemontefe , e cosi nemmeno nel rilievo de' loro 
mafílmi difetti { a ) rifuhanti appunto dall' ufo deila corda , e del" 
le puleggie . In Piemonte ü ftudfó céreamente prima d' ogn' altro 
luogo per i ' incroduzione nel tornio fteíTo della corda fenza fine , 
ma riconofcíuta come un mezzo per nulla atro alia perfezione del
la trattura , quindi nel piú volee citato Mamfcfto Sardo vejla on» 
tibiamente proibito Pufo di cavalletti a corda 

Vanean fon che pubbiicb nel 1749 ( i l fuo tornio a cor
da , dopo duc anni di prove fu 11 o íkiro in una Filanda di Atibe-
ñas, v i riconobbe eífi difetti , e maífune quelio del vitraggio. Per 
evitarnelo dunque , ed infierne par anche i ' inuguagtianza ddT ia-
crocicchiatura derivante dalla- maggiore o minore tenfione delia 
corda fenza fine , aonc^é da un regíftro col cui mezzo potefs'ef-
fer regolata in tutti l i fuo i punti dalla trattrice , conforme la qua-
litá de' fiii da tirarfi , ecco quali fece riforme , a che quindi poi 
efpofe nel 1770 { c ) , Situó quattro picciole ruóte fopra una me-
defima linea , ed elleno attaccate ad uno dei piíaftri di dietro del 
tornio* La prima di tali ruóte, che ha 23 denti, é fiífara alia 
cima dell' albero o affe delf afpo ; eíía indenta con un* akra ruora 
di 25 , fopra di cui ne fta una térza di 22 , la quale ha un cen
t ro comune, e che gira ful raedefimo pernio . Quefla ruota di 22 
pe mena 001 un' altra di 35 , che fa agiré le guide con un mo-
vimento di va e viene, mediante un filo di ferro lungo circa un 
.piede, xerminato nelle fue eftremká da un cerchretío i n forma di 
janello , di cui una attienfi alia ruota , e 1' altra ai tronco , che 
porta infiííe le guide . M . di Vaucanfon ha dato a quefto tronco 

C O Si poíTono leggere per diílefo nel citato articolo dell ' Enciclopedia, 
^ ^ ) N l á . pag, 4. 

Msmoires ds C A c c a i m l c Jioy/i le} i}fct t C<? ) idem ib id . an: 1700» 
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unn forma di fíe rente dalla folita , cd una pofizione piü vamaggio» 
fa. Le dctce quatcro ruóte deggion cíTcre di cornolajo tagliate per* 
pcndioolarmente al filo del legno, non avendo che otto in nove 
linee -di groííezza , occupano di qui pochiflimo fito , e fiando af-
fai diftanti dalla caldaja rimangono cosi al coperto dal vapore 
<kir acqua calda cfiftente nella medefima . „ La proporzionc, ícri» 
3, ve queíío Accademico Parigino, con ci6 da me ílabilita fra i l 
„ moto dcll' afpo e quello dclle guide , é tale , che 1' afpo fteíTo 
j? ía 875. rivoluzioni innanzi che i l filo di feta ritorni al mede-
„ fimo punto , dond 'é partito , cioé a d i r é , che i l filo cangia 
5, di pofizione altrcttante volte nella mataíTa innanzi di ricaderc 
5, ful primo. Siffatta trattura , regolariflíma nella fuá varietá , ci 
„ parve la piü vantaggiofa nella formazíone delle mataffe full' af-
55 po , mafíime che quando effa fia ben efeguka , i l calo che fof-
„ fre la feta ncl incannaggio non riefee quafi nulla fenfibile , poi-

ché nemmen arriva ad un* oncia in cento libbre <É. A turto cíh 
«ggiunge Faucatt/on , che dietro tnoltiplici prove fatte , e di ave^ 
aítefo dcgli anni , che un lungo ufo della fuá macchina nc auten-
tkaííe la bontá , al fine i l vedarla adottata da un rifehiarato F i -
Jandiere, e che nell'ufo la trovava piú vantaggiofa delle akre , 
iüducendo a tenderla di pubblica ragione, -non come la piú perfet-
ta che knmaginare fi potefie 5 rna come la mtgliore di tutte queile 

4ée fin ad ara erano flate pvopofle . 
Se quefti van ti poífano meritar fede , fe fiano o no efagera-

ú 5 rileverá i l Leggitorc iniziato in quefte materie mercé T e-
fame delle partí tutte di quefia macchina in quattro tavole , che 
vanno in feguito alia Memoria di eífb citato Aurore . Noi , circa 
c^ueft' oggerto non erigendoci a giudici , ci accontentiamo foltanto 
di far oífervare, che per Tufo del tornio riformato da Vaucanfon 
non crefeendo in vetun como i vantaggi fopra quello Piemontdc 
rapporto alia circonvoluzione de* fili fuU' afpo , e poca cofa , n i 
aífai difpendiofa eífendo i'avere una doppia guernitura di tutt'i 
pezzi componenti '1 movimento di queíV ultimo , com' é preferitto 

euel Maniferto Savojardo, fia dunque meglio valerfi di cíTo di cui 
á ficuro fieurífíimo 1' cffetto, che correr dkuro td.akro' che nulia 
prorneuc di migliore. 
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X V I I . 

D i una nmva maniera di trattura propofta da G I U L I O 
C E S A R E V E T T O R I di Capo d* Iftria nel 

C i órnale dy Italia d1 Agv i cohura, Arti 
e Mefíieri (a). 

MA traggafi Ja feta a due , o a quattro capí , fecondo che piü 
g íovi , e armando i l tornio nell'uno e nell' altro caío co'giuo-

chi alia Piemontefe, fempre fía vero , che non falirá piü oltre la 
belta ddla fíeíTa dall' ufo di detti giuochi . L ' induflrla é arrivata 
últimamente piü avand aííai , val a diré a ricavare da' bozzoli di 
uguale qualitá due forra di feta ad un tratto, una di ftraordinaria 
bellezza, e di un valor íuperiore , l'altra puré octima , cd uguale 
in prezzo a quelle che poíían provcnire dalle piu accreditate filan-
de d' Italia e della Francia. I I progetto per riufcire in quefta ma
niera di trattura trovandoíi refo pubblico dal fuo Aurore íummen-
rovato , noi mancheremmo certamente non dando contó del mede* 
íimojgiacché qui ne viene i l cafo. • 

Giá preparatp i l forncllo co' fuoi attrezzi per la trazione a 
quattro fíli o capi, in un luogo di una fola maeflra trattrice, ve 
ne dovra aver anche un'altra, diftinta col nome di fottareffa , ed 
amendue provvedute di feopini , e del bifogno d' acqua frefea per 
rinfrcfcarfi le man i , tanto per i ' una che per l 'al tra. Nel dar co-
minciamento al lavoro , efle due donne gitteranno fcamb-evolmen-
te nclla caldaja tanti bozzoli , quanti bailar potranno per com-
porre due fili. La prima donna, o la maefti a fermerá con i boz-
z o l i , cui avrá levato meno jimfi che fia pofíibile, i primi due fí
l i dalla parte di eíía piü incomoda, e conieguentcmente piü cómo
da alia fottareffa . Mentre aliora da una terza donna , cioé dalla 
voltatrice , fi cominci a far girare l'afpo , la detta prima maeílra 
leverá da quegli fíeííi fili ad una ad una otto galcttc, e la foítareíía 
andrá rinaettendone quante ne faranno fiare levare. 

CoWc otto galette , ( piü o meno, fecondo i l filo che fi dc-
fideri ) , giá fpogliate de'fili anteriormenre formati della prima in-
feriore bava, formerá efla prima maeftra i due fecondi fili; ed a l . 
Iprch' ella veggia in fiffatti fecondi fili le galette fpogliare degli 

C«) Tom, I I . pag, 347. tísm^lz preífo f îlhco in 4. 
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Ürati fortí e nobi l í , dovra prima che fi vuotíno degíi vátimi i t i* 
feriori e deboli, dovrá ríico dai primi formati , una per volta, le
vare eífc galette , ed attaccarle ai fecondi , coU'avvcrtenza di le
vare fuccefiíi va mente le piü fpogliate , e di attaccarle nuevamente 
agí' inferiori fin all'intera loro confuniazione . 

In qaefto modo fi verrá a ricavarc dai íili fuperiori una fefa 
perfettiífima, ugaale, forte 5 nobile e leggera , in ragguaglio per^ 
lempre deiracqua, del clima, e della qualitá dclle galette medefi3-
me. Cosí puré tutta qutlla porzione di galetta 5i che feguendo la 
maniera deü'ordinaria ufitata trattura dovrebfae convertirá in iftrac-
cio , o ai fornelli , o ne' filatoj, per formare una feta nobile e fifla, 
f ma che pero non riífce perfetra giammai ) al contrario con'ufcr 
del método, di cu i qui parlafi, rimarra conven tita in feta nobilif-
fima ne'due'íili primieramente formati 5 purché tanto la prim^ mae-
ñra trattrice , quanto la fottareíía non manchino di attenzione e 
diligenza neU'ufftzio ad eííe afffdaío. Si Tuna che 1'altra dovranno-
rigorofamente oíTervare di gittare fpeffo nella caldaja pochiflimi 
bozzoli per volta neü'oggetto di far mena ftruft che fia poñibilc r, 
e di íbmmimftrarli in ugual porzione ai primi fiii,.^ di raantene-
re psrfetii cogí i ilefít i i due fecondi; cofa che di leggeri otterraíS1 
non alterando i l numero delle g^aíette medefime, ma ferbandolo fif-
§q e cortante y quale primieramente íi comincio. Anzi fe da quefti 
l i l i veniííe a ílaccarfi una galetra o bozzolo , e avveniífe di feor-
gere in alcuno degli fteffi qualche difetto , dovra la prima maellra, 
la quale di rado fcovinerk le galerre nuove, fubito cambiarlo , af
í n che i ftii raedefimi riefeano perfettiflímr nei loro tiKto ,.é riman-
|a.; eosr prevenuto ogni piu menomo diíbrdine * 

§. x v i i r . 
'R.tfleJJlom fu- quejio método la cm bont'a e vantaggíü' e 

gia comprovato dalP efperien'̂ a , 

pongafi mente alcun poco fulla maniera comunements ufata a 
J trarre le fete fine e nobili , fi rile verá cenamente in primo 

Juogo, che che poífa dirfi , che non riefeon elleno né uguali, né 
finiífime, né nobili , né leggere oppurc foltanto difficilmente in 
alcune poche bea dirette filande. Si con o ice ra po i , che le trattrici 
giítandb per lo piu in troppo numero i bozzoli nella caldaja , e 
adoperando vi fopra lo feopino di cannelle di forgo roíío allacciatc 
m un faício troppo grande , gli sbattono con mano si peíante , 
@ tanto troppo alia lunaa , che le va no ad eíTi moItiíTi nia feta , 

P i } 
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e l i riducono ín iftraccj : che fucceífivamente formando col le dce 
maní una fpecie di afpo, levano ancora a' bozzoli medeíimi , in-
mrul di fvoglicrli , tanta feta,con ilcufa di fcbianr loro le bave? 
che ne fanno andaré a maíe una quarta parte; e che in fine attac-
candoli con fretta ai fili fenza un precifo método e numero, mol-
tiflime volfe fanno romperé o ftorcere i due fili Aeffi. D i fttti fe 
alcuno mir i attentamentc la maeftra trattnce , vedrá , che quand* 
ella aggiunge galette ai fili , non ifehiarifee quelle o quella , ch« 
vuole ad eífi appiccare, ma che paífa replicatamente da una mano 
airaltra le bave, che tiene nelia prima prepárate. 

Ne qui ancora termina lo ftraccio, poiché quando detta mae» 
ílra vede ches1 imblancano le galette , le quali vanno girando ,.acci^ 
non entrino nella foía pretefa buona feta g.li ultirai ftrati interni 
delle galette mede(ime,le gitta nelia bigattiera . Quindi é che tra 
i l primo, fecondo e terzo ftraccio,ri viene a di ñipare buona parte 
de'bozzoli o galette; cofa che non potendo evitare feguendo 1' pfi-
tato método , non fi confeguifee perció, mercé lo íleífo, íempre Una. 
feta fina ed uguale in ambidue i fili . D i fa t t i , fe da cbiunque ten
ga filanda fi prenda ad efaminare la feta in monte , la quale ab-
biafi ordinato che fia tratta a quattro galette,.la trovera a cinque, 
fe i , ed anche a tre . Oltre di c i ó , ficcome avvicne nel comunak 
método , che fpeífo fi fiorca , o fi rompa uno de'due fili , cosí fe 
allora fi profegua a girare 1' afpo,cofa dannofiíTima e proferitta da 
tutti i regolaraenti Sovrani fin qui emanati fulla materia del!a fi
landa, prima danque che la maeftra trattricer attefo l'eífer fola T 
a-bbia di nuovo dato ai fili le neceííarie torte , andranno fuH'afpa 
fíeífo, mefehiati colla, buona forta , venti e piu braccia talora di 
queUa, che appellafi bava o fpaccaía, la quale finalmente cade in, 
iftracci ne1 filatoj . Ed un tale difordine fuccede in ogni mataíTa 
qualche eentinaía di volte, ficché in fine rifulta, che quella quan» 
tita di gaFette, le qualt dovrebbe rendere tre libre di feta,ne ren
da due o poco p iü , ma infallantcmcnte inuguale , e che mai per 
quefto potra dirfi feta perfetta > 

Cambiando dunque Tantico neí nuovo método del Vettori ¿ le 
maeflre faccian ufo bensV delle folite feopette ,.ma allacciate in po
co numero le cannelie di cui fono fórmate . Procurino di levare 
coa mano leggera la pura bava neceííaria , fecondo la qualitá de* 
bozzoli, e formino pofeia i due fili,, dalla banda piu cómoda alia 
fottarcífa di un filo corrifpondente eziandio e alia detta qualitá de* 
bozzoli, e alie preferizioni dei capi e direttori della filanda. EflTi 
das fili dovranno ancora effere proporzionati alia finezza dei due. 
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fscondí petfctti , e qaefíi cfcre mantentiti col método fopraddetio , 

Ed abbcnché per formare i due fili fuperion fi vada di ternpo 
ín tempo levando i bozzoli dai due inferiori ,non nmarranno qo*. 
ñ'i per6 masdormente preoiudicatr coirattaccarne di nuovi, poiché 
guando venga attaccato ad ognuno de'fili un difettofo bozzolo,deg: 
gion quafi due di cífi rom perfi o «orcerfi ; ma glr altn due dei 
quatero non correndo tale pericolo , darán qilindi que bozzoli ai 
padroni , ed ai filatoj Tintero loro prodotto , e lo daranno pertef 
t i ff i rao, in luogo che rimanendo mefehiati cogh altn , anche que* 
fti andrebbero buena parte in iftrufi,cd in calo ne filatojmedelimi. 

SiflTatto método dovrá neceíTariamente perfuadere chmnque ab-
bia cognizione di trattura di fete ; e di fatti ponendoio in ufo íi 
verrá a conofeere, che dovranno ricavarfi fenza perdimento di tcm-
po, ed infallibilmente colla maggiore prcílezza i due fili nelle nf-
pettive richiedute finezze, e che i due inferior^, cuca quali 
avrá a conveitirfi in fe?a quel tanto , che coll antica pranca 
cadeva in iftraccio , riufciranno ahresi piú o meno períetti , 
conforme rabi l i tá delle trat tr ici , e la qualitá de' bozzoli ; di ma
niera che anche quefti, come portrá rilcvarfi, mediante uno ftretto 
rigorofo computo, verranno in monte ad appottare utile non 
diífercnte i n una Blanda* 

i . Perché non facendoíí piu lo íTiaccío delle buone galettc , 
v e r r á , replieafi ,a convertiríi in fera nelle inferiori maiaffe.a.Per
ché la fottareffa avrá tutto \X cómodo non folo di non lafciar an
daré full'afpo la feta fpaccata , né ad un filo in bava , ma anche 
perché rompendofi 1' uno,o i due fiíi , avia tempo di ritaccarh fo-
pra 1'afpo medefimo colFe neceífarie torte , che ci vorraono. So-
pra di che é da notarfi , che le maeftre dovranno darle ferapre nel 
ffiebieduto numera noúmeno ai fiti perfettr, che agí'inferioti ^ e ci6 
per tutte quel le ragioni , le qualí fenza maggiormente efienderfi 9 
poííono eífere conofeiute da ognuflo che provvedüto fia di cogm-
zioni circa tale oggetto. g. Che i due faperiori fili fini , e tratfi 
da' buoni bozzoli , verranno a fuperarc in bellczz» tutte le miglio-
r i traiture nazionali ed eftere . 4. Che mentre per via di fiffatto 
método fi potra ricavare dai bozzoli inferiori buona porzione d'ot-
tima feta fina , tal feta poi dei due inferiori fili non verrá a ca
ja re che pochiflfimo nelle maní de' Filatojeri, poiché fará tutta un 
intero torto filo, non andando foggetto,nella frazioner a romper-
fi, né a (Vorecrfi . 5. Che di qui ne verrá un' afea utilitá , cioé 
che laddove per mantenere, a modo di d i ré , dodící banche per le
ía piu fin» nell'incannacorio erano neceífarie dodici donne % fei to» 
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lamente faran fufficienti , 6. Che tutti tali vantaggi verranno ad 
ottenerfi colla lleve fpefa , che occorreri per h fottarefa; per ef-
fa che potra con certezza, aggiuftatezzajC facilitá grandiífirna re
itere ben vlifpoíli i fili , e far si 9 che fcnza alcun perdimento di 
tempo la feta non vada fali'afpo fpaccata,né ad un ñ\o in bava 
coli'infruttuofo confuso deiie galette. 

§ . X I X . 

Rególe da fevbavft per V effettttaxjone della buona tYat* 
tura sV a due come a quattro eapi . 

SE la bellezza de*ferlcl panni, e d' ogn*altro lavoro efegulto col» 
ía feta deriva eííenzialmcnte dalla bonta della medefima ; e fe 

queíla bonrá, di pende piü che in altro dalla fcclta ed eíattezza det 
modi ferbati nella trattura; dunque fia lecito aíferire che quefía ope-
razione é uno degli oggetti piü importanti del fecificio. Tanto c\h-
h vero, che ncl Manifeílo Sardo s*ingiunge [a) , fotto pena di ven-
ticinque Jcudi d' oro , {/se tutPe le filande eccedenti tre fomelH ¿dovrarp* 
m ejfer ajftftite durante il cor [o di effe da per fon a capuce perché invi~ 
gi l í aW offervanxf delle rególe pev la buona trattura , D i quefti fo-
praimendenti ( b ) quanti fotto un genérale lípettore do vía dunque 
averne una grande filan da , per efempio di cento íornelli 5 affin-
ché la trazione rimanga effettuata colíe rególe mig l io r i , íunge tuu*' 
i difordini , che v i polían accadere per V incuria e mancanza di 
attenzione nellc donne rrattricr, e di cognizioni in coloro , che 
faranno prefcelti ad avervi ifpezione? Un vero ecónomo, fia feritro 
nell' Iftruzione pubblicata dal R . D . Magiftrato Cameraíe di Mi la
no (í) j . non dee tmi temeré d¡ Mricarfi di perfpm uti!ia. V imporim 

Crf) Numero 2. pag. 2. 
CiO Parlando un Autorc delle cognizioni , che dovrebbero avere queíli fo*-

praintendenti , ferive: Non ¡tafla che un fapxainttndente di filanda eomfea fs 
la feta e fiÜata netta , bene o mate incrociata ed uguate o rio nel fuo t'itolo t 
gommata o fenza j i i aticcio y o fia filo fnervato o bava %fen%a cofioie , fenza paílottoí® 
e d í f í r i bu i t a in tutta perfezione nel le matajje . Bifogna i a oltte , che fappia qual i fo~ 
no le prime cagieni, ebe producono i d i f t t t i , e t i modo d i correggeríi , per po-
terlo alP Qccorrenza fuggerne alie fiíatrici ; feienza (he non acquifiera cenamsnte 
[a lvo con metterfi egli fleffo a filar la feta a gulfa d i principiante , e renderjí 
col le olervazioni y e lo (ludia ^ che per ptw anni verra facendo f u tutte le pavíi~ 
mla t i t t i : d't un t a l lavoro , caface d i rifléttere & rag'onars fpi i bmni e c a t t i v í 
effetti y che g l i cadmo fotto / ' ocebio, 

Pag* ultima. Milano ijpS. in 8* 
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ielle loro mercedí viene largamente rkompenfato dair ovdine , e dalla 
quamita e pevfe ĵone de lie manifatture che ne fortono, 

Si tirino pertanto ie Tete a due, o quatero capí , potran ben 
adattarfi ali ' uno, o all ' altro mcíodo le rególe feguenti. 

1. Ad cffetco , che la feta rieíca uguale, c deila miglíor con-
dizione íl dovrá filare i bozzoli fani e buoni feparatamente da 
que' difettofi , cioé faloppe, doppiom , vellutati , ecc. [ a ) , ofíer-
vando maffime, che di queíl' ultimi non n'entri nemmfeno la piü 
menoma parte nelia trattura della feía reale 5 per cui le galettc 
dovrann'cííere buone c per/ette, 

2. Sia un fórmale precetto , che T acqua abbia le qualííá In
dícate che le fi convengono aíTolutamente ( § . 1L) ; che non falga in 
bollore nell' attualitá della trattura , e che nel cafo fofs' ella fover-
chiamentc calda , fi abbia preíío un vafo d* acqua fredda e pura 
per poter ridurla al neceífario grado di calore, 

j . Nel tirarfi la feta fi dovrá tenere efs' acqua nelia calda;» 
piü netta che fía pofíibile , levandone fovente i vermi fpogliati 
e cangiandola almeno tre o quattro volte al giorno , ed anche m i 
fe cosí efigeífe la qualitá de bozzoli, avvertendo anche di ferbare 
1' uguaglianza del fuoco , acció riefea uguale e perfetta la cottura 
-delle fete 

4. Per rilevare fin dal principio della trattura ía forza e de* 
•fcolezza del filo, converrá prima farne le pro ve neceífarie al mu-
iinello o carel lo detto df cafa , e quindi ordinarc alie trattrici di 
acerefcerc o diminuiré ií numero de' bozzoli , ed i l fuoco fecon» 
é o i l bifogno , e conforme alia qualitá Habilita delle fete' che f i 
avian no a tirare ( c ) . 

5. Sara offizio particolare della maertra di tener fempre r i -
piena d' acqua la caldaja in guifa , che feorra continuamente per 
i l canaletto verfo 1' afpo , acciocché vengano trafportate ái di fue 
TÍ tutte le poffib.li immondezze , e gli ontumi galleggianti fulla 
fuperficie dell̂  acqua , perché lá non fi fermino a dannegsiare i 
nuovi bozzoli, che dovrannofi pofda rimettere nelia caldaja^ i d ) . 

6. Che I ' incrociatura de' peli dei bozzoli fia efeguita in una 

C « ) Manifcílo Piemontefe pag. 2. n. 3. e Regolarnento di Parma me 
15, D. ó s , e é.j . * & 

ih') Mamfeño Savo|ardo pag. 3. n. i r , , e Regolarnento di Parraa 
15, n . 6i».., r 5* 

CO Turb 'mi : Economia per la filacura delle fete pag, cvi . 
'*>d} ídem iéid£ma 4 
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filanda uniformemente colla maggior efatrezza c preftezza pefTibi-
le ) , c che mai non fi rícorra all* acqua fredda per rinfrefeare 
la filiera , rimanendo cpsl impedida la neceífaría unione de* pelí 
fíeffi , la gomma de'qüali viene dalla detta acqua fredda condenfata, 

7. Che ficcome dal non ben hadare all ' uguaglianza del filo, 
o dall' attaccare i fili fporchi proviene i l difetto di confonderfi le 
incrocicchiature, e dal momare i due capi in una fola matafla, 
cosí in fimile accidente doyrá la donna voltatrice immediatamenje 
fermare, e far ritrocedene T afpo a mífura del bifogno . La mae* 
ílra allora feparati prima i capi , cd incrocicchiatigli, nuovamentc 
attaccherá ciafcheduno di efli alie rifpettivc mata (Te , e fratranto 
la voltatrice riporrá tra efle i l filo , ch* era falito doppio full'afpo , 
onde fervirfene all' ultimo per aflicurare i l capo o bandolo , e per 
formare l'opportuno legacci.o alie mataííe ftcffc 9 le quali fi dovran 
allacciare con quefte o confimili materic , c non con altre piu 
groífolane c pefanti ( ^ ) . 

S. Colla ñefla prontezza la voltatrice fermera 1* afpo non fo» 
io ogni volta che vedr^ rotto un filo per riunirlo , ma altrcsi 
quando feorga fopra le jtna.taíTe qualche porzione di feta, turt' ora 
fporca e difetto^ . per toglterla 10 tempo , 0 íofto che fará fcloí» 
ta la neceífaria incrocicchíatura, affinché la m a d i ra , cui única
mente d fpetta tale incombenza , p che fará per fempre vjetata 
aila voltatrice 5 poífa rinnovarla prima che la feta per tale nc-» 
gligenza divenga bavofa ? e perci^ inetta ad pgni fpecic di lavo* 

Opefla 9pefazipn§ ttnto nectffaria fi fa i n un tntdo ¡ol'ttamente avb'f 
frario , e che non ha altra regola che i l caprtccsp delie t ra t t r ic i . Aleune un'fñ 
infierne i due fiit t i i toteono f i a le dita •• altre Ir fmn voltette f u l btacctQ : l t 
ptjk de/fr* fanno la croce piU petfettamente a eolpo d i mano telendo colla fini-
fira i fili tefi., N o » v ' ha i n quefio metido d i fiffo « fiabilito , ferchi fenza 
dubbio fi crede, che in qualunque modo fi faceta , fempre je ng ottiene lo fteffq 
fine , eh* e d i fircttamentt legare infierne i peli , Accordafi che fi attenga f ma 
fot fe s* ignora, che quefto hgamento e rotondamento vógliano effer f a t t i ejatta-
tnente per un medefimo verfo, e colla medefima direztone del l a coronelía , che 
gira fopra i l rocchetto a capo del fufo, f u cui fi avvolge ia feta nel primo ae-
conciamento del filatojo . Non ottienfi P intento, che i n facendo i l rotondamen» 
So da l la finiflra a l ia dtfira con torceré due fili regalando anche P índice i n 
modo, che t i pollice della finiflra rientri nella mano \ a z h » e ¿be dee f a r f i ' a l 
contrario da quelle filatriei, che operaffero colla mano defha, nel qual Cafo i i 
pollice dal dt fuor i fi trovertbbe dentro la m a m . 

0 > Marufeílo Savojardo pag. | , a. 4., e íílru^iotie i i Milano« fotto 11 
dtolo : Giratr ici t iell 'afpo» 

Ce") Idem y iiidem . 
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xf. Che provveduto cosí colle opportune fermate a fimiii dif-

ordini , la voltanice ripiglierá 1' ufato movimento deli' afpo , ma 
ton lentezza maggior^ deii' ordinario , per non cagionaie fcoffa 
XKII' afpo íleíTo , eííendo facilc , mancandoíi a fiffate avveitenze , 
ehe nuevamente fi íconcei-ti 1' incrocicchiarura , e che fi rompa 
akuno de' capí ( a 

10. .Che a mifura che la maeñra maneggiera lo feopino , i i 
guale dev' eííere frequentemente ripolito e rinnovato al biíogno , 
per poter cogliere con facilita i fili , la voltatrice le verá , con 
paletta forata, i bigatti , che andran galíeggiando fuli' acqua, pri-
Ria che vadano al fondo , e ritirerá in tempo Je cosí dette gu¡[s-

Je y che vanno in fondo, le qualí fervono a faue bavella (f) . 
11. Che faiá opportuno di non lafeiar filare le voltatrici , fe 

non colla preventiva permiíTione di chi affiñe alie filande , e che 
fi comincierá íarle avvczzare al lavoro fopra i doppioni , le ía-
•íop di la pa flan do innanzi con ordine finché i i poíía eCTsr 
fie uro della loro abilitá e prertezza . 

12. Che og.nl fornello fia provveduto di due afpi , ed anche 
di tre per le filande , ove fi fili a quattro capi r 

13. Che nelle giornatie. umi.de e piovofe fará .btne fofpendere 
íla trgtíuna.o 

4 . X X 

filtre rególe rígaardo al levare le fete dagli afpi , al p¡egarh f 
e tenerle in biiona regola fin al tempo del fuccejftvi 

Javori fulle medefme. 

I Mulinelli ben montatl , e nellc loro giufie mi fu re , che tali 
dovran efíere in ogni filan da , fornifeono d' ordinario tre 

afpate al giorno di ftta ; ra a comeché tutte le fete non dovran no 
ufeire dalia filanda fteíTa che ben púrgate e nette , nonché uguali 
nelie loro qualitá (c) , cosí ecco anche per queft' oggetto le piú 
opportune e neceííarie rególe 

1. Che non íi leveranno le mataíTe dagli afpi fe non dopo 
bene afciuttatc ( ^ ) . 

Q a") Idem , ibídem . 
C i» 3 Idem , ibídem . 
* 0 Manifefto Sardo pag. j . n. | . 
C tí ) Ibtdem n , 8, 

Tom. I I 
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2. Che cadauna di cífe si dclla prima , come della feconda 

quali íá , non potra eííere di maggior pefo di once tre in quattro 
circa, e quclle di terza e quarta qualitá di once fei in otto ( a ) , 

3. Che dalle maeíke , o altre donnc deftinate a ripulire la 
fcta tirata , prima di levarla daíi' afpo , e come volgarmente di-
cefi sbucchtare , dovra tralafciarfi i ' ufo dell' ago , o d' al tro fimile 
fromento , conché fácilmente rellano tróncate le fila , dovendoíi 
ripulire detta feta colíe íole dita , levandone derrámente i bmchj 
che foííero accidentalmente trafcoríi dalla filatura ( ^ ) . 

4. Che afíbl uta mente non fi dará né colle mani , né con al-
tro , e nemmeno con acqua pura e naturale alcun üfcio alie ma-
taíTe tirate fuli5 afpo ( c ) . 

5. Che cadauna mataíía , levata che fará dall' afpo , dovrá 
eííer piegata con due o tre foli giri o rivolte , fenza legatura di 
filo , colla bavella , affinché realmente íi poíTa riconofeere la qua
litá della feta , e non ne venga al di dentro nafeofio alcun di-
fetto 

6. Che fi oíTerverá foprattutto di non piegare la feta, di non 
tenerla compre lía , né di riporla in luogo rinchiufo , fe non fe 
quando trovf rafíi perfettamente afciutta, 

7f Che piegata la feta fi apporrá fopra ciafcun mazzo , che 
ne fará formato , i l nome della donna che 1' avrá filata per pó
teme rileyare ncll' atto d' incgnnarla i difetti relativi a ciafeuna 
di eífe, e per potería correggere p?r T ulteriore lavoro , I I pronto 
efperimento appunto del!'incannaggio é la pietra del paragone ? 
ugualmente neceífaria per chi vuole ben regolare le proprie filan? 
de , che per chi penfa fare acquiílo di fete. 

( a ^ Ibidem , n . 6. 
Ĉ D Regolamcnto di Parma pag. 15. é6. , e Manifeflo Sardo pag. 

4 nun) 17, 
C O Manifeílo ecc. pag. 4. n. 18. e Regol . di Parma n. 18. 
{ d ' ) Ib id , n. 6 7 . , Manitcfto Sardo pag. j . n. 10.; lílruzione di Mi l a* 

nc, Su tuto di Bologna} Ord ina í ione Lamber f t a i ecc. 
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X X L 

Se convenga w ogni paefe di Setifido iflhutre ana leghla^jone pét 
la trazione delle fete qual é in vigore negli Stati Smdt \ e in 

qualctf ahro Paefe Italiano , e modula in tal propoftto di 
leggi trarte appunto dal Manifeflo Piemonte/ey 

Regolamento di Pama 7 ecc* 

LA buona trattura delía feta é un oggetto ¿1 tanta ímportanza 
per la felicita del commercio di quefb prodotto in natura e 

ridotto in iñoffe , che leggi fimili a quelle giá emanate , e fatte 
valere con mano forte in Piemcnte, e in quaích' altro Stato d' I -
ta l ia , dovrebbero effere iftituite anche in ogn'altro Dominio , 
ov' efíb prodotto hafíí in abbondanza , ed ove tutt' ora fi lafcia in 
liberté ognuno di tirare le fete a fuo grado»-

Nulla fi vuole opporre a fiífatta liberta per le fete cufarine 
alia maniera de' Veronefi ^ da far galloni di tutta feta , ricami , 
ed altri articoli diverfi ;t ma in <juanto a quelle da ridurfi in buo
na trame f ed in perfetti organzini per le molriplici manifatture 
dr drapperie , f efempio de* Plemontefi , le cui fete fono le piu 
ricercate fia time queílc d'Italia , e di maggior valore delle al-
t re , vaglia a perfuaders ddla neceííita di una medefima ,; od ana-
loga legislaziotre .• 

Se COSÍ fofs* ella per ogni do ve in vigore , non fi trovereb-
be , come fpeíío avviene, in un folo ballotto di tal marco un me-
feugCio di fete tafe, che íe cattive o malaorenre tratre fahno perderé 
íl crédito alie buone , e la fede al vendifore , con vituperazione 
del!' onore nazronale . 11 comprarore daf canto proprio fuebbe 
íuuro ne* fuo i acqutfti , ed i Filatojeri dovrebbero,, mancando alió
la di monvi ad ifcufe e futrerfugiapplicarft a bene ed cfattamen-
te lavorarneíe . Neíítma ragione porrebbe giuñsficarli fuíEcienre-
mente dar rimproverr , che farebbefi in diritto di íoro fare fu i 
difetti , che tí trovaííero ne'loro lavorf; gíi orfof , ta cui ugua-
glianza viene sí ríeereata , fi riconofcerebbero ugualmfentcr bel l i , e 
di pregio ufcendo da ogni Filatojo. I I prezzo di filfatti orfo) , ap-
pellati comunemente di fvatfma , i l qual ordinariamente é piu 
alto circa tre o quatrro lire degli altri ? farebbe, fcemando , ccf-
far quello delle ftoffe , le quaíi non poífono eífere perfette feoza 
quefti fteííi orfoj , e confeguentcmente la diminuzione deüa raa-
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teria necefíaria alia perfezione della ñoffa , troverebbeíi nella ñ o ñ k 
medefiraa . 

Che per6 alie leggi ne'due precedenti paragraft accennate Ct 
daveranno aggiunger anche le feguenri (a)*. 

1. Che da un Minirtro pubblico , diputato del Tribunale ecV 
O - í ñ i i o fopia 'ú Setificio,debba e fíe re vificata annualra«nte ogni fi, 
landa pubblica e privara . 

2. Che forro pene pecuniarie cd anche carporali neífuno ar* 
di fea oppotíi in qualunque maniera a tal i vifire , all ' occafíon del-
U quali incontrandofi Tete non fílate a dovere , cioé non in con* 
formit. \de¡ regolamenti, dovranno toíio fuggellarfi, e íofpendere i t 
profeguimenro. della fiiarura; e qualora fi trovaííera gli ordigni di-
fetroíi^. e diverfi dalle rególe preferiue dovrannoíi da! Diputato far
da re immediatamenre ai fuoco . 

3. Che tofto finita la íilatura , que' che fílano per contó al* 
trui > dovranno confegnare al proprietario non folamente tutta la. 
feta véale ̂ , ¿>sjfa, cantar ella, e dappia , ma tutti ancora i cafca-
mi 5. ed i bozzoli forati , colle altre reliquie fin le piú menome 
della trattura , ed i i cuito ben afciutto e íkgionato con aecuratez^ 
za. e buona. fe de,. 

4. Che alie trattrici , donne añiílenti e a tutti gli a h r l 
opera) impiegati, tanto nella trartura, quanto. nel ripolimento del le. 
fete , fi vieterá efpreíTamente , fotto pecuniarie pene relative alie. 
CJ reo fian ze, e alia qualirá de' cafi , di appropriarfi r venderé e ira* 
pegnare alcuna benché tenue quantitá di fete fílate y o de' loro ca-
fcami o fopravanzi, 

5- Che in qualunque terapo , anche fuori della fiagione de íb 
trattura ? fe íi trovaíTero fete non tírate a dovere,. e non lavo ra.-» 
te nelle loro, rcfpertive qualitá , .cioé non fecondo le rególe pre
ferirte r e foffero nconofeitite enormemente difettofe 5, ficcome que» 
fte s intenderanno feparate e proferirle dai commercio, cosí faran-
nofi pubblicamente abbrücciare , falva al proprietario quella ra* 
gione, che verfo chiunque gli poteíTe competeré per compenfa 
del fofferto danno. 

^. Chs. tutti i Filatojeri fararnio-obWigatt , fotto grave pena 
pecuniaria , dinunciare al Magiftrato fulla perfezione del Sétifícia 
Is fete difettofe, che veniffero confegnate da lavorarfi ne' loro edi« 

C*5 Sonó defunte dai Manifefto Savojardo , Regplamento d i Parma^. 
S ía ími di Bolcgna j , d i Lia cea s Ficenze ecc. 
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fízj, cJiilmgnendone la quantlia ed indicando i nomí di coloro 
da' quali ricevute le avranno. . , • 

7. Che pervenute al Magiftrato le dette notificaziom di fcte 
difettoíe preíTo alcnn Filarojere , fara obt>ligato di toíío ordinare 
ad un fuo Diputato i l trasferiríi a vifitarnelc , e trovando quelle 
ío¿gette a qualche grave eccezione , debba immcdiatomente fuggel-
Jarle per fatfene poi quella ifpezione , e fucceflTivo provvedimento 
che fia giudicato corrifpondente alia giuftizia , e conforme alie dif-
pofízioni de' regolamenti in tale materia» 

In queíh maniera íi confeguiranno nobiíi 9 ottime e pregevo-
l i fete per riclune a peíi , trame ed organzini ne'modi che forme» 
sanno i l foggetto della Parte feconda delía prcfente Memoria». 

[ I N E D~E L L M P A R T E JtR lM\á"** 
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12.5 
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P A R T E S E C O N D A 

© V E T R A T T A S I D E G L I A P P A R E G C H J D E L L E S E T E PER. LA L O R O 

R I D U Z I O N E I N P E L l T R A M E E D O R G A N Z I N I C O L M E Z Z O D E L 

L E M A C C H I N E A Clh F A R E L E M E G L I O A D A T T A T E . 

X X I I . 

DeW mcbittetma e fítua^jone delle fabbvlcbe 
dette plato) . 

T X ) § * n Etto di tutto quel tanto , che appartiene alfs 
§}*w - L ' (§ ) j trattura delle Tete, de'luoghi per le operazioni T 
^ ( * y ) - - ^ w ^ v j ) § * ( / che vi han relaztone^ e degli ordigni neceíTar j 

airefecuzione delle medefime jtocca adeíío i l dar 
vs» ^ y j ^ ^ s ^ ^ ^ v ^ costo delle preparazioni , che tcngono dietro 
alia trattura ftefla ,confirtenti ncl cosí detto filaggio o incannaggio 
delle fete grezze , e loro riduzione in OY/OJ , ovver organzini , in 
trame ed in peli, Profeguendo col método incominciato , ficome 
tali preparazioni vanno cfercítate in fabbríche le quali comune
níente filatoj fi appellano, cosi darémo una fuccinta idea anche di 
efle, voíendole coftruire in un modo folido , e con tutti quei co-
modi , che aíToIutamente occorrono al perfetto rmfcrmento di que-
fíi importan ti lavori r ed a decoro delle cittá o delle terre , ove 
plantare fe ne voleífero 

I I primario afpetto dunque, e la pofizione pin conveniente del 
filatojo , dovrebb'eífcre quella di mezzo giorno [ a ] . La fuá figu
ra fia fempre quadrangoíare e rettilinea , e ifolata , fe fia poífibi-
le , da qualunque Jato . L'eftenfione fará maggiore o minore fecon-
do i l cuantitativa delle raacchine dette comunemente edificj , o 

C«5 Tuiblni) V economía per la ftlatura. delle fete ecc. pag. CJCÍJE. 
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walin}, cht v i fi vorranno d!Íporre,ed cglino in linea retta, 1' uno 
dopo 1' al tro, per farli moveré col beneficio deli'aetjua, fe avcr fe 
ne poíía di opportuna ai bifogno, oppure col mezzo di uomini , o 
di animali , 

Le muraglie circofcriventi queñ' edificio íiano di conveniente 
groííezza, ben concaténate , e fpecialmente dalla banda deii' acqua 
córreme. Ogni albero o pianta di mulino fi dirizzerá feparaca-
mente da un altro con non altra divifione frammezzo che di una 
femplice párete, quando non ñ voleffe che una pianta di mulino 
comunkafíe i l moto ad un fecondo , e quefto ad un terzo, i l ch^ 
potra ottenerfi con fempliciflimo e íacile artifízio. 

Quatír ' o cinque ordini d* impalcature di íufficiente altezza 
Tuna fopra 1' altra ferviranno per la difpoíizione de' rocchetti , 
roccheIli.9 afpi, ccc. In tut t ' i piani d'eííe impalcature fi pratiche^ 
ra un fuolo, dirtefo a livello , di mattoni ben cotti ben commefíi 
e raffilati 9 affinché la continua polvere non rechi verun danno 

jalle ffcte da lavorarfi qui giornalmcnte , Le picciole fcale condu-
centi ad ogtii piano, e che fia bene fituate negii angoli della fab-
brica ., fi coíhuiranno di pietra v iva , e múrate ,come volgarmen-
te dicefi , in aria.Tutto rambiente fi coprirá con una impalcatura 
o foffitfo, fatto univcrfalmente di legnami e di tavoíe ben connef» 
fe ed inchiodate, e felciato pur quefio di mattoni al di fopra,per 
.evitare lo ñtffo cattivo effetto dtlla polvere . II tetto finalmente 
vena egli puré formato con ottimi legnami, e ricoperto di tego-
le o tmbrici per modo, che fia vietaro i l piú menomo paííaggio 
alie acque pluvial i , e che rcfiíla nonmeno alie nevi , ai ghiaccj , 
aU'impcio e violenza de* vcnti . In ogni ordine o ripiano fian o 
.aperte due gran fineíire a dcfira, c a íiniflra & ogni pianta o al
tero di mulino, oltre quelíe a levante e ponente nelle teñe della 
fabbrica medefima . Le prime e feconde fintflre al pian terreno, o 
al primo ordine faraono guernite e difefe con inferrate , e queííe 
nonché tutte le altre de'piani fuperiori avranno le loro fineftre di 
vetri e ferramenti eflerni di legno mov ib i l i , poiché in quefla fab-
brica deefi .averé riflcíío , che v i regni *! chiaro anche ne' giorni 
nubilofi e tetri , 

Tale un di prefíb potra eífere una grandiofa e magnifica fila-
tojeria , fenza peí 6 efeludere Tidea di cofiruirnela in un folo pia
no orizzontale; nel qual ultimo modo fi torrebbe 1*incomodo agli 
opera) di falire le fcale; e i l Direttore cosí potrebbe avere l'agc-
volezza di feoprire in poche occhiate , nonché di oíTervare con 
prontezza tutto quel tanto fopra di cui ' i propri^ interefle c crédi
to lo invi t i ad invigilare. i 
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Sí a pero i l filatojo in un íblo o piü piani , dona fempre 

nell' uno, e nell'altro cafo efifervl atineíTo 1' appartatpgnto del det-
to dimtore o capo filatojere , ed avere luoghi proprj ed afciutti , 
si per fuá abitazione, come per tenere ficuie e ben guárdate le fe. 
te, tanto prima che dopo diere íUte apparecchiate , ne' modi che 
imprendiamo a aefcrivere colla plú poííibile brevita , ma in guií^ 
che íe ne poíía av^rc una chiara e lufíicicnte idea» 

4 . X I I I . 

Delta ftruttma della macchina, detta H multno, per Fin? 
cannaggio del le fete , e fuccejftva loro riduzione col 

mezgo di due apparecchj in ovganzjni , ovver 
ovfoj , trame e peli . 

I L mulino o edificio , che ¡ferve all' incannaggio o fílaggio del le 
fete, nonché alia loro rlduzione in prganzini, trame, e peli 9 

é una macchina, la quale, febben complicata , efeguifee nondime-
no con tanta femplicitá ed efattezza le operazioni fuddette per cu i 
h iñi tui ta, che non puo eíTere contera plata fenza maraviglia anche 
da chi piii inrenda nelle feienze matematiche , e principalmente 
nella meccaoica 

Grital iarr J queíl'ordigno da quelle nazioni dell'oriente , 
donde traíTero íoni deila feta, la femente de5 filugelii e fors' 
anche le prime itellc de' gelfi bianchi per meglío nodrire cjue-
ñi matavigliofi oto mil i infetti . Riguardo pe 16 ad efs' ordigno 
ebb'egli in ha ali miglioramenti, tante vi fi fecero giunte che 
la nazione lo ííe cofa propria , ed a lei tutte quelle d' oltra
monte, le qu .lie fete ñ efercitano , van debiírici e di quefti 
mulini nel ' .ornpleíTo, e delle migliorie fattevi (a) ^ 

L ' alR ü diámetro di efíi mulini varíano all' infinito.Se 
ne fanno ch ¿engono dall'uno fino ai quattro varghi , ma or
dinariamente í'¡ srigono da quattro. 

CO I mulini recati in ífpagna dagli Arabi con gh a l m rami del Setifi-
ció, Üccome abbiamo nár ra lo nel n o ü r o Saggio fulla ü o n a delia ícta , non 
jbanno migiiorato come in Icalia • La loro .figura b .quadrata, ne valgono p«r 
una buena riduzione delle fere Spagnuole ad organzmi , c rnaüime di que i a 
qualica e bellezza che fono g l i orp,anzini I t a l i a n i . ^ a n t o cío e vero , che le 
íete Spagnuole a i parí di quelle Aí iadche non l i adoperano nelle maniianurc 
che per trabes 
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I I diámetro di queft' ultimi é di undici , t rcdic i , quindici e di-

ciaíTctte piedi; ma i piü ordinarj i 'hanno di tredici, e di quinde-
c¡ (a) . 

1 raulini da undici piedi hanno dodici guindoli o afpi per o-
gni vargo; que* di tredici ne tengono quattordici , que' di quindeci 
•r¡e han fedici, e que'di diecifetre vanno provveduti di afpi dieciot-
t o . Con tal mczzo i primi hanno feííanta fuíi in ogni vargo ; i 
fecondi ottantaquattto , i terzi novantaquattro , e gli ultimi cent
ono . 

L'altezza dei mulini da un vargo é di circa fette piedi, quel-
l a , allorché abbiano due varghi , é di nove piedi ; di tre varghi 
ne ha dodici, e quando fia di quattro arriva ai piedi quindeci . 
Nel mulino a quattro varghi, che noi prendiarao per efempio, on
de recare ja defcrizione delle parti principali , due di eííi varghi 
fono deftinari a daré i i primo apparecchio all ' orfojo , e gli altri 

peí fecondo , nonché a torceré le trame ed i peii . I I fu o diámetro 
.é di piedi tredici con quindici d'altezza. 

L ' al to, e i l bafíb di queílo mulino vanno compofti di due 
-circoli uguaii, che ne determinano la circonferenza. Su queíla cir-
conferenza fon eglino divifi in quattordici parti uguali ,a ciafchedu-
ra delle quali va congiunto un pilaííro . Ogni vargo contiene un 
filare di ottantaquattro fufi di ferro fituati verticalmcnte, come ve-
drafl i , tutt'all'intoruo del mulino. 

Quefti fufi giacciono fei per fe i fia ciafcheduna delle quattor
dici divifoni de i detti pilafíri ; fortenuti eglino da due porzioni di 
cerchj avcnti '1 diámetro un po* piú picciolo di que' in alto e ab-
baíío del mulino, che formati da quattordici porzioni di cerchio íi 
congiungono coi pilaílri , come fegue. 

Quefti due circoli non fono fra effi di un uguale diámetro ; 
quello abbaífo h piú grande , nominafi circolo delle volte, ognuna 
delle parti che lo compongono va fofpefa colle fue eñremítá in un 
incaftro praticato in ciafcheduno dei pilaílri col mezzo di una 
placa di ierro, che l i tiene al piú poflibile orizzontalmente. Ogni 
porzione di tal circolo va divifa in fei parti uguali; in ognuna avvi 

CO Accib le mifure, «he qui -diamo, non generino incertezza, noi le ab-
bjamo regolate ful picde Parigino d i Re a t a t t i cono'ciuto , e fu di cui pof-
fono regoiarfi tutte le mifure poífibili d ' I t a l i a , e d ' ogn' alero paeíc . VeggaÍ! 
f oper* del Cr t j i i an i , pefi e mifure , ftampata i n Brefcia dal R i z z a r d t , 

. I L % 
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un buco avente mezzo poli i ce di diámetro, c tal buco fcorre tutíE 
la fuá groflezza . In ciafclieduno di queíli jbuchi i i adatta una Citf* 
cagnola, ch'e un bottone di vetro inferviente di cvapaudina al fu
fo , la cui punta íia infifla in un forello che ritrovafi in quella. 

i i fecondo circoio^ appellaco di Jopravoha ¡ e i l cui diámetro 
h piü picciolo del precedente , va comporto altresl di .quattordici 
part i , che ííanno affiOTe con v i t i fulla fuperficie inferiore de'pila-
11 r i . Per tal effetto fi tengono un po* piü lunghi della diflanza di 
eífi pilaftri . Quefio circolo é lontano ¿ta queIIo che Ha abbaflb 
titea quattro poll ici , e la fuá circonferenza corrífponde un di |>reG. 
fo alia quarta parte della larghezza del medefimo 5 coficché fe la 
fuperficie di queír ultimo foííe divifa in quattro parti uguali da u$ 
circoli con cent r i c i , la circonferenza di quelio in alto corrifpondc^ 
i tbbe perpendicolarmente al piü picciolo di queñi circoli . 

Da fiiíatti due circoli vengono rítenuti vcrticalmente i fufi ad 
^gni vargo col mezzo di due pezzi di Je^no adattati a ciafchedu-
no, Quelio che nominaíi cochetto va forato di un buco i n guifa 9 
che i l fufo vi paíía entro fin ai due terzi della fuá altezza. Eífo 
cochetto viene poi ritenuto ful circolo di [opravolta dall'altro pez-
zo di legno, che dicefi puntelletto, e quefto é ritagliato cqsi , che 
neli'incallro i l cochetto enfravi dentro' in larghezza e profonditá « 

Siccorae appellafi vargo un filare di fufi , xosl un mulino a 
.̂ quattro varghi ha quattro circoli di volt a , quattro di [opravolta , 
e altrettanti cochetti e puntelletti quanti fono i fufi ; e poiché ogni 
filare di fufi ne ha ottantaquatíro , quindi '1 numero che ne con
tiene un mulino é di trecentofei con altrettanti puntelletti e co» 
.chetti . 

Ogni fufo poi .é guerníto d i ^n rocchetto, ch' egli fa girare , 
nonché di una coronelía , che tal nome porta una noce di legno 
duro , rotondato al di fopra , e invitato abbaífo quafi come una 
femibolla. E" forata da uno ali ' altro canto per ricevere la parte 
fuperiore del fufo, che vi fi ferma con un picciolo pivuolo di le-
gno , i l qual entra in un forello praticato alTalto del fufo mede
fimo. Queíta noce va corredata di un filo di acelajo che forma 
due braccia, uno abbaíTo, 1'altro in a l t o , per cosí agevolare lo 
fvoglimento della feta che va fugli afpi, o fu i yocchellí, 

I varghi all'alto del mulino fono ,folitai|iente deftinatí a daré 
i l primo apparecchio all'organzino : Ja Teta avyolta fu i rocchetti 
fi avvolge di nuovo fu i roccbelli , ( che fono certe fpecie di roc
chetti di tre once di diámetro con quattr once di lunghezza ) , a 
mifura che fi torce in un verfo. Queíli rocchelli í hnno infílati in 
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una bacchctta fei per fe i , affine cT cffere in numero uguale alia d -
vifione áe fufi ; di modo che ciafcheduno ricevc ií filo da uno dci 
rocchetti che giaccipno fopra i fuíi , ove fi fpandc ugualmente col 
mezzo di una guida mofsa dal va e viene v la cui corfa determina 
re íhn í ione che i l detto filo deve occupare fulla lunghezza del roc-
chello. Eííí rocchelli girano cot mezzo di una ruota dentara , lá 
quale íla inalberata fulla bachetta, ov'eglino trovanfi fituati. 

I varghi del fecondo apparecchio fervono altresi per quello 
della trama c del pelo,-ed in luogo di andaré ad avvolgerfi fopra 
i rocchetti , come i'organzino? vanno fugli afgii come íi é detto. 
Tal i afpi fono compofti di quattro lame di legno lifcie r polite , 
la cui fchiena fia rotondata . Vengon elleno pórtate da una croce 
di legni ugaali,. i l cur mezzo fi attiene a i rc í í remi ta delT albero,. 
©ve gli afpi ftanno fodamenfe difpoíli , cd ove la diftanza é di 
cirea once diciottovGiacciono orizzonfalmente r cd in maniera che 
la feta andandbvi fopra forma fei mataíTette 5. proveniente dar fet 
fufi d' ogni divifione, e vienvi condotfa da fei guide immobili *, c 
ficcome ogni ala di quefti afpi ha nove once di allontanaracnto 
dairaltra, cosí ogni mataíía ha trenrafci once di circonferenza , c 
non quindeci , come íla feritto nella terribile Francefc Encielo* 

Le crocr fono filíate nell5 albero da un canto con' una brocea 
di ferro piatta , o quadrata , cui fi adatta la ruora dentata, e 
dall' altro una brocea parimenti di ferro , ma a due punte , e que-
fia piantata nelT albero fie fio , ed in quella parte' che nominaft 
la coda dall9 afpo ; col qual mezzo V albero appunto é nella l un 
ghezza che gli ¿ neceílária per girare fra due' punti d' appoggio. 

Le bachette e le guide girano col mezzo dr r u ó t e c h e fian-
no atraccatc ai fette pilafiri del multno , di modo che ciafcheduno 
l a quattro ruóte le une foprar h- altrc r una per ogni vargo , e 
turre finíate nella compaggíne céntrale del mulino medefimov I I lo
ro diámetro é di eirca un- piede ; la loro circonferenza 9 ch* ¿ di-
vifa in otto parti uguali r porta in ogni di vifione un dente durif-
fimo,, e Tungo1 circa fei o fetts once»-

Nel>centro; del mulino* avvr un albero, dall* alto^ di cui íi 
partono otto traverfe , con altrettante puré al bafib» Alia cima di 
fiífatte rraverfe fianno difpofti otto pilaftri formanti una fpecie di 
cilindro aperto . Ad effi" pilaftri trovanfi adattate le ferpi , che 

a 1 Article Sojeo-
K 1 ¡ 
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fono alirettante porzioni di circolo larghe oncie cinque , e groíTe 
una e mezzo. Sitúate queñe obbliquarnente fu i detti pilaftrí, deg« 
gion perci6 avere circa ott' once di piu che i l loro allontanamen* 
to . Per un mulino a quaitro varghi , qual h quello che qui de-
ícrivefi, occorrono trentadue ferpi , otto per ogni vargo ; i l che 

-forma íuir altezza del mulino una vire fenza fine in ciafcheduno» 
mercé di cui gitano le ruóte con lunghi denti tefté indícate , le 
quali poi dal canto loro fan girare le bachéete f ove flanno i roe-
chelli , e gli afpi. 

In genérale vann* i mulini in giro da finiftra a dintta, e not* 
da diritta a finíílra come pretende 1' Aurore dell' articolo Seta n ú 
farraginofo Dizionario Enciclopédico . Tale movimento regola tut-
t i gli a l r r i ; di modo che per far girare i fufi de i varghi nel pri» 
BIO apparecchio v' ha quattro flrafini per ogni filare di fufi , i 
quali mediante un' alternativa sfregagione loro comunicano baile* 
vol moto per continuare la propria rotazione. Siffarto sfregamento' 
fegue nell' interno del mulino , onde puó giudicarfi per la fuá ro
tazione , che i fu (i non girano da diritta a fin i íl ra , ma bensi i a 
un verfo affatto contrario per produrre i ' effetto cui fono defiinati. 

Riguardo alio Jlrafino , é deflb un pezzo di iegno di circa dua. 
piedi di lunghezza , la cui forma é una porzione di circolo; fr 
uní-ice nell' interiore del mulino alia cima- deíla traverfa con im 
perno nella raerá della fuá lunghezza, ed in guifa da poter hilan» 
ciare orizzontalmente . La fuá parte circolare va coperta di una. 
o piü cimoccie di panno ad intento di rendere lo sfregamento pm 
dolce , A l di íbpra é muníto di una coreggia ben tefa, per lo di 
cui sfregamento contra i fufi , fono quefti coürerri a girare . Dal 
lato poi della traverfa , alia cima della quale eíío Jirofina fia uní-
lo , evvi una corda , donde pende un conrrappefo, che porta Tal» 
tra cima fu i fufi . Talvolta in luogo di tale conrrappefo v i íi 
adatta una fufia, la quale adempie 1' oggetto raedefimo , 

I fufi dei varghi del fecondo apparecchio girano col mtzzo 
di una coreggia fenza fine , che vi paíía continuamente di fopra; 
ella viene Condorta e foftenura alia cima delle due traverfe , ch'en=. 
trano nell' a I b e r o e la cui lunghezza h tale , che avendo ciafche-
duna nell' eftremirá una fquadra di ferro , cui la coreggia fi arrie-
ne, fiffatte fquadre y e la coreggia medefima fi trovano cosí alT al
tezza dei Cufi, , fu quali eífa sfrega di continuo circa due once al 
di fopra del circolo delle volte , i l quale , come gíá fi not5 piu 
fopra, trovafi firuafo negl' incafiri praticati ne' pilaftri del mulino,, 
Dsefi capire , che tale sfregamento della coreggia fu i fufi faífi e-
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fleriormente ad e f l i , ed interiormente per rapporto alie fquadre : 
quindi é chiaro 5 che quantunque íl mulino abbia un folo movi-
mento , egli per6 fa girare i detti fufi nel fuo verfo medefimo, 
mentre lo Jirafino fa girare gli altri fuíi in un verfo contrario. 

La maniera con cui fi fanno girare i mulini non é per tutto 
la fteífa . A v v i chi mette un uomo nel caftelletto del mul ino, 
che fopra abbiam chiamato cilindro apevto. Queft* uomo fi appog-
gia alie traverfe , e fpingendo colla fuá fpalla contra i pilaftri , 
cammina continuamente fopra una medefima linea circolare, A l t r i 
ü valgono di fommieri appajandoli ad un á r g a n a , che l i fa gira* 
re . Chi ha i l cómodo d' acque correnti ne tragge partito eziandia 
per far moveré i loro mulini col mezzo di ruóte comunicanti co-
gli ftefíi , V ' ha chi fa ufo di una gran ruota in forma di lan-
terna , che inganza in un' altra , la quale fa agiré parecchj muli
ni ad un tratto ; certi per fine adoperano argani dentati , i i cui 
effetto é i l medefimo 7 e quefti appajati con buoi f fomarelli f Qt 
cavalli • 

/ 

§. XXIV,-

Modo di operare del deferitti mulini negli apparecchj indicafP 
st rapporto alia ridu^jone delle fete in orfoj e trame t 

, come a Jemplici peli torti fopra Jeme de [mi % 

L5 Organzino ovver orfojb é una quaíitá di fe ta , che impie» 
gafi ordinariamente a formare la catena, o f ordímento del

le ftoffe . Per darle la quaíitá neceííaria a tal ufo , fi paíía ella' 
due volte peí mulino ; la prima a femplice filo , non a doppio 
filo come incautamente ft-a feritto ncll' Enciclopedia , e la feconda 
a filo doppiato, talvolta t r i p l i c a t o m a di rado quadruplicato. 

I I primo apparecchio confifte, come s*indicó, a torceré la feta-
fopra femedefima , facendo girare i fufi da diritta a fin i ft ra , men
tre avvolgonfi le fila fu i rocchelli . Quando quefti fi trovino fuf-
ficientemente riempiuti di fete y efle fila fi doppiano o triplicano-
fvolgendole di nuovo da due o tre de' medefimi % cal farle andaré 
fopra un rocchetto fimile a quegli , ov' erano da prima . Cosí ad-
doppiate o triplicate le fete, fi mettono i rocchetti fulle quali cosí 
trovanfi difpofte ful mulino con varghi da doppio apparecchio , i l 
«juale confifte nel torcimento delle dette fila . I I primo apparecchio 
del!' orfojo dicefi filaggio , o incannaggio f'ú fecondo appellaíí tono* 

R i i j ; 
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Le trame, e i peli ricevono i l loro apparecchio qual é íl 

fecondo degli organzini, ma quefti , tanto nel pr imo, quanto nel 
fecondo non vengono torti ugualmente, come lo fono le dette tra
me , e i detti peli . 

I rocchelli gira no per vía di una ruota dentata che fi fifta 
nella bachetta , dov* eglino fe ne ftanno fei per fei . QuefU ruota 
é piú o meno grande, fecondo che vogliafi r che la feta fia plu 
o meno torta y perocché ella mcdefima gira col mezzo di un' altra 
ruota dentata , i l numero de' den t i della quale é ordinariamente 
fi flato a fe (Tanta o feífantadue , in luogo che quello delle ruóte 
^ l l a bachetta é dopo quello degli undeci fempre impar i fin ai 
venticinque . Tal é i l modo con cui determinafi '1 maggiore o 
minore apparecchio, che vuolfi daré a tale o tale qualitá di feta^. 
Fafli girare cosí una bachetta avente una ruota di undici denti con 
un* altra di feífantadue ; queíla di undici fara feífantadue g i r i , quando 
1* altra ne fará undici ; e fe la bachetta abbia una ruota di denti venti
cinque , e T altra ancora di feífantadue , quella di; venticinque non 

fará che giri 27 ^ Per daré idee piú complete di quefto* 
calcólo bafti- avvertire che mentre la ruota di denti undici fará» 
1550. g i r i , quella di venticinque non ne fará che 6zS r e che le 

^due motrici di denti feflanfeadue ne a,vran fatto nel dae cafr 275% 
Da fiffatti calcoli fegue- naturalmente , che la feta la quale 

verráí torta colla ruota di undicr denti T \o íará meno che cow 
fuella di venticinque, attefoche la ruotazione di queft^ultima- ef-
fendo piu lenta , la feta. avvoglieft piü lentamente fu i rocchetti r 
e per confeguenza, riceve pia torte flando in quefti due cafi la 
proporzione come uno b. a due ^ I n fomma quantl meno lai 
picciola ruota. avra denti, tanto piü eíTa girer i preíío „. 

Dalí' attenzione che fi mette in quefte combinación i rifulta r 
che íe fete di cui fánnoíí glí organzini non vengono torte tutte 
ugualmente , come non lo fono le trame ed i peli. V^ ha due ra^ 
gioni t: la prima che una feta fina, deve ricevere piú apparecchio 
che una groífa imperocché: tale operazione produce nelíe ftoífe $. 
o.v* entraño que fie fete, effetti diífercnti , fecondo le loro diverfe 
groflezze ¿, La feconda é. che r apparecchio da darfix alie- fete d i 
pender deve dalTimpiego cui fi deftinino 

Una; feta torta piú che non (i. meftieri" é meno forte,, giac-
ch^ allora tutti i filetti , che compongono* i l nuovo filo r torcendoír 
fi raccorciano, ma non turti per6 ugualmente. Que al di fopra íl 
attorciano fu que*' di mezzo 5 i quall nmangono quafi nella loro* 
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lunghezza . D i fatti fe facciafi foggíacere queílo filo ad uno ííira-
mento , que' di fotco fanno luíto lo sforzo in ragione delie loro 
tone , e fpezzanfi a mi fura che íiano forzati ; lo che produce la 
totale dcftruzione del filo - in luogo che quando fiano poco t o r t i , 
lo sforzo íi ripartifce fopra íutti , e la refiíienza é piíi grande . 
Qiíeña é la ragione per cu i una certa groííezza di feta deve r i -
cevere maggiore o minore apparecchio di cert' alera , c c'ib con
forme i generi di drapperie, ove íi vogliano impiegare . Qualun-
que fia la faviezza che ha dettato i regolamenti pe" Filatojanti in 
,Piemonte ,e in quakh* altro Stato, non v i fi ílabilifce che i'ap
parecchio i l quale dalle fete íi efige in genérale . Non é ñato pof-
iibile difeendere ne' piú piccioli d e t t a g l i a t t e f o c h é non partiene 
che al fabbricaíore , a colui che deve impiegare la feta, i l deter-
minarne i l giuflo apparecchio,. Non ¿ che un buon apparecchio 
non renda la feta baona da tuteo ; ma puré evitando i l íroppo , 
o i l íroppo poco , 1' un po' p iü , od un po' meno , dará alia iloffa 
.maggiore .0 minor bellezza, ed air opsrajo maggiore o minore fa
cilita d' impiegarla 

.v Sl ^ 3 che Ja feta, la quale impiegafi ne' tajjeta, dev'eííere 
piu torta che n¿ fatint i e che la deílinata per le faje deve teñe-
re un giufto mezzo fia quelie. Se ne vedrá la ragione nella Me
moria, ove tratteremo d' ogni genere di íloffe . Benc fpeífo anche 
dannofi per i medefimi impieghi diverfi apparecchj alie fete , cioé 
•fecondo la loro quaü tá , i paeíi donde vengono 9 cd i modi fvariati 
dalla-trattura delie medefime al fornello., 

11 fecondo apparecchio che daffi agí i organzini é molto op-
portuno, tanto per ..confervare la loro forza , quanto per agevolar-
ne 1' ufo. In fatti queíla feconda operazionc reftituifee in qualche 

modo quel tanto cheje torte aveano levato all'elaíUcitá degli ftef-
f i . La dimoftrazione che qui vuol íbggiungerfi fará intefa da chiun-

.que. Prendafi un filo, e torcafi fopra femedefimo fermando una 
delie fue ertremiU . Quand' egli fará pervenuto al punto di non 
poter eífgíre piü torto fenza ílorcerfi , unicanfi le due eílrcmitá, 
prendendolo peí mezzo , affine di tenerlo fempre tefo, ed impedi
ré che non fi florea . Poi fi lafci f i mezzo , e vedraífi eífi due 
fili torcerfi infierne . 11 torto che prendono non é che J' eífetto 
del diílorto cui vengon eglino abbandonatí . Tal é V effetto del 
fecondo apparecchio dellVorganzino , ovver orfojo , che appellafi 
torto 1 t durante i l quale fi riducono in picciole mataífe fugli afpi, 
giranti col mezzo delie ruóte dentate, che indintano in altre ruó
le adattate all ' aífe delie Jhale , che íuperiormente abbiam veduto 
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eííerc mefle m moto dalle ferpi che forman© la vite fenza fine ad 
ogni ve r í o . 

Pegü orfo] ordinarj fi mettono due ruóte con fimll numera 
di denti perché una faccia tan ti g i r i , quanti i'alera ; lo che dicsíj 
tanto per tanto, o punto fopva punto. 

Allorché dar voglisfi agli organzini un apparecchio piu ga-
gliardo, dannofi agli fíefíi da uno fino ad otto punti di ritardo „ 
val a diré , che la mota.fiflata all ' afpo abbia da uno fin ad ouo 
denti piü di quella che fia adattata all ' aííe della ítrala grande. 

Le ruóte dentate degli afpi tengon dai fedici fin ai ventiquat-
tro denti, aumentando una per una, e que'che fono nelle grandi 
ítrale ordinariamente non oltrcpaííano i fedici. 

Piú che dar vogliafi apparecchio all ' organzino , piu le ruóte 
deir afpo deggion a veré denti . Se pongafi ad un afpo una ruota 
di diciaííerte denti, e che quelia del mu lino ne abbia fedici foja
mente , quando quefla avia fatto un giro , ci vorrá i l corfo di 
un dente, che la prima poíía aver girato altrcttanto ; i l che ap-
pellafi un punto di ritardo, ch' é la differenza di fedici a venti , e 
cosi del reílo. La combinazione de i denti fatta in verfo contrario 
appeliafi punto córreme. Che peí6 fe ü metteííe una ruota di quat-
tordicí denti all ' afpo , e che queHa del mulino ne avcííe fedici , fi 
direbbe apparecchio a due punti correnti, imperocché quando 1' afpo 
aveííc faito un giro , ci vorrebbero ancora due denti innanzi che 
Ja ruota la quale lo conduce aveíTe compiuto i l fuo . QueíH cal* 
coli fono fempre facili da farfi , 

Ma non bifogna credere che ruóte corredate di un numero 
qualunque di denii dar pofiano alie fete i l me de-fimo apparecchio 
per la fola differenza della loro grandezza , g i aeché quatero punti 
di ritardo proecurati da una ruota di denti venti , che intacehi in 
una di ventiquattro, non fono le medefime , come una di fedici 
menata da un' altra di venti , avvegnaché la diífcrenza fia la íief» 
fa. E' quefio un errore in cui trovanfi molti Filatojeri ,e que'pu
ré che dan la loro ftta ad organzinare . Per daré i punti di ritar
do , e i punti correnti, fi valgon eglino indiftintamente di ruóte 
dentate ad un numero qualunqüe , purché vi fi rifeontri la diffe
renza, per lo che prendono tanto una ruota di fedici denti , quan-
lo un' altra di venti per aver quattro punti di r i tardo, come ne 
porrebbon una di venti con un' altra di ventiquattro . V apparec
chio nonofiante non é i l medefimo, ed i l celebre M . Paulet di 
Mimes 1' ha giá baílevolrnente provato nell' introduzione alia fuá 
grand' Opera üQtilfima ? dalla Reale Accademia delle Scienze di 
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Parigt approvata fulla fabbvkazione dclle feriche ftoffe . 5, Suppn-
5, gafi , egli dice , una ruota di fedici denti fiííata alia gran íha-
97 la del muiino per far girare un afpo , cu i íia adattara una 
n ruota di denti venti , Suppongafi ancora una ruota di venti 
5, denti fííTata alia medefima llrala grande per far girare un afpo 
„ cui ne vada adattata dai canto fuo un' altra con denti ventiquu-
5l5 tro , e cío in maniera che la ruota di fedici denti, e quella di 
w venti girino ful m^edefimo aífe. Egli é cerco che faran elUno 
,5 tanti giri V una che i ' altra ; ma nonoílante nsl tempo , ove la 
55 ruota di fedici denti non avrá fatto fare a quella di venti che 
9, giri ventiquattro , quella di venti denti infiífa nei medefimo aííe, 
„ come F alira di fedici , fará fare gir i venticinque a quella di 
55 ventiquattro. D i qu í la diíferenza dell* apparecchio cha inforge 
55 da quefte due diíferenti combinazioni é di un venticinqncfimo , 
M donde in luogo di un medefimo eífetto eccone un al tro tu tí o 
35 divcrfo 5 poiché la feta 5 che avra fatto vemicinquc giri , fará 
5, piú torta un venticinquefimo . 

Que fia oíTervazione puo applicarfi a tutte le maniere di mu-
llnare Je fete , giacché ¿ certo , che quanto piú le ruóte , quali 
ian girare gli afpi e in punti correnti . e in punti di r i tardo, 
avranno d¿nt.i in ragione di quellc cui imprimono i l giro , tanto 
meno la feta fará torta . Tale oíTervazione é poi utiíe anche per 
altr ' oggetto 5 cioé ch' eííendo cofa eííenziale i l daré alia feta un 
uguale apparecchio , fpecialmente fe fi defíini Tal medefimo ufo, 
quindi fe in un pallotto fe ne trovi di meno torta o meno filata, 
fi poífa ,, ali'occafione cf impiegarnela , riconofcerne la diíferenza . 
11 citato Paulet afficura , che Vaucanfon abbia rimediato a tali 
inconvenienti col mezzo di un muiino di figura bisJunga da luí 
fatto coftruire in un Filatojo di Aubenas . Tanto baíti pegli or-
ganzini . 

Circa poi alie fete da prepararfi per fervire di trame nelía 
mamfattura delie ñolfe , e per fare bindelli , clleno non ricevono 
che un lieve apparecchio, vale a diré , che quafi non fi fanno 
torceré per J'intento 5 che abbiano piú lucentezza , allorché fi tro-
veranno tinte . Per apparecchiarle fi avvolgono a femplice filo 
fopra i rocchetti ; indi fi riavvolgono a filo doppio , cioé fi ridu-
cono ad un tratto fu di un medefimo rocchetto i fili di due dei 
primi . Si unifcono quanto piú é poííibile 5 poi fi adattano ful 
muiino per dar loro 1' apparecchio convenevole , ch' h di dodici o 
quattordici punti correnti , di maniera che le ruóte decíate , che 

Tom. I I S 
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vengono moíTe dalla gran ftrala , fia no di ventiquanro dcntí , « 
qucíie dell' afpo di diecl o dodici . Q.ue!b apparccchio é sí legoC.. 
i ó , che altro non fa fe non fe legare i due fi l i per guiía , che 
potrebbonfi fácilmente feparare finattanto che la feta é cruda. Ta l 
feta viene apparecchiata peí medefimo^ verfo , come operafi rap-
porto al!' orfojo nel fecondo apparecchio . 

Per contó del pelo , che fi deñini per la teíTitura di alcune 
leggere ítoffe ed altri ufi ,egli differifee dalla trama in que ño , che 
gli íi da 1' apparecchio a femplice filo, ficché torso rimanga fopra 
íemedefimo. Variaíi .tale apparecchio fecondo la finezza dclla feta , 
dandofi dagli otto fin ai quattordici punti correnti, col far fempre 
girare gli afpi con una ruota di ventiquanro denti, mentrt quelle 
degli afpi fíefíi ne han talvoíta dieci 5 undici, dodici, e fino fe-
jdici 

Tal é in genérale 1* apparecchio che viene dato alie fete, e 
la maniera di effettuarnelo , Si é creduto'fpiegare fuccintamente 
quede operazloni a que' tra* noftri Lcggitori , cui non fono note, 
perché megíio comprendano da che proviene la bellezza , valor e 
pregio della feta , nonché i fuoi difetti , ed acció abbiano almeno 
una giufta idea de* mezzi che vennero con fomma accortezza im<» 
maginati per darle una conuftenza capace di refiílere alie opera" 
zioni cui deggion fottoíUre nella fabbricazione deile ftoífe. 

X X V , 

Se , come y¡guardo alia trattuva del le fete al fovnello, gtovevebbe 
ne paeft di Jetificto ¡labilhe una legisla^Jone anche 

per la loro riduT^one ad organ^ni trame e peli ? 
e delle rególe general i jiabilite in Fiemonte , 

e in qualct? altro Stato in tale 
pYOpofltO » 

DEfcritta la macchina , e indicato i i fuo eífetto relativamente 
all5 incannaggio e riduzione delle fete in organzini , t i ame 

c pe l i , fe pero in tale riduzione non íi ferbino le rególe írugliorí 
fará inutile ogni cura ferbata in qualunque altra delle operazioni 
che la precedono, c le lengón dietro fin alia converfione delle fete 
medefime in ben lavorati ed eleganti ferici pan ni , íiano , come 
diconfi , alia piaña p fogli , ovver operati . E1 quefto ií grande 
pggetto che tiene in moto i l commercio di quefto genere , e che 
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fo rende attívo in ragione comporta de' modi adoperatí a perfezia* 
B a r n e l o , e maffime appunto in quella parte , che fi fpetta al F i -
latojere. Le m í g l i o r i íeggi generaii fin ora emanate in quedo pro* 
pofito fono le feguenti ( a ) r 

1. Che neífuno potra intraprendere la profeffione ó i Filatojere 
fe non fara iniziato nella medefima , né profeguire in quella^, fe 
non fi trovi provveduto di tutti gli ordigni e capitali neceíTar) per 
ben efcguirla,, e non^ avrá prima dato faggio della fuá intera capa
cita, ed a veré riportato is approvazione de' Diputati deü51 Oííizio a 
€Í5> déííinato dalla fuperiore Autorita 

2. Che le Filatojaie dovrann eííere in tempo opportüno vi f i -
tate da Pcrfcna del detto Offizio deílinata annualmeote ad oíferva-
re f¿ in eífe camminino bene le cofer e per farne le piu fedeli 
rifa te, , e qiplle autentícate con giuramcnto , e fotto gravi pene,, 
ed infamia del nfcrente non riíevata al cafo la verítá circa ognw 
punto del conrenuto nelle medcfime 

3; Che ad evitare ognr frode , che poteííe commetterG, ven»' 
ga prosbito ad ogni Maeftro Filatojere , o venditore di fete i l fram--
mifchiare le fete puré con queíle di doppioni , ciocchetti , bava e 
fíoretto, né alcuna di qucfte qualitá coir aitra , dovendofr ciafche» 
duna forte íavorare feparatamente,con pene convenienti a'contrav--
venirori , e quefte anco accrefciute venendo lavorate e tenute le fe-
t r efpoíle in f i t i , che abbiano fineftre ed altre aperture relative o 
proflime a fíalie, latrine letamaj o che in qualfivoglia modo 
daíTero con ce,, per cui fi veníífe ad accrefcere i l loro pcfo n atúra
le , o a cagionare; altro inganno , perraeíTi foltanto gli ufi di que-
gli ar t i f iz j , che tendono alia perfezione , n é punto fi oppongono 
al!' equitá , ed alia buona fedec. 

4,, Che tutti i Füatojeri , aventi dei mulini da venti bachette 
rncluíivamenté in giu ,. dovranno eííere provveduti di ferpi divife 
rn dodicr, e non piu ; la ftrala delle bachéete, o fia dello ftrom-
Bino fara di foli denti feífanta in ogni pianta , e le ruotelle o roe-
chetti nelle piante di ventiquattro bachette inclufivamente a queíle 
(áW venti dovrann' eííere per lo meno di otto' bolzonelU , fe da 

C O Maniferto Plemontefe , ar t ieoío de' F í i a to r j i 2. ?: 4. e 5- •> K«-
goiamentó di Parma pag. 18 e feg. Leggi Venere neU'Offizio della Seta, 
Sratuto BologRefe fulla feta approvato at.-.ie per io Stato d i Romagna , cá¡ 
sthvi ptzzi nel propoíl to «• 

s i r 
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diciotío, di nove bolzonelli, e fe da fedici in g i u , di diecí , con 
ifpeziiale proibizióne di fervirfi di fterlini da nove denti . Che i 
fufi faranno fempre manfenuti beo puntati , cambiati l i vetri , ed 
i campanini o crapaudini ben difporti , affinché poíTano íare ta 
perla ben ferrata . Che gli afpi infervienti al corto degü organzU 
n i faranno cutti di once nove di randa a giuíla mifura conifpon-
dente a once ventifette d' ínter a circonferenza, e quelli peí le tra
me di once nove e mezzo í imi l i , al qual effetto ogni volta che 
fi leverá la feta da* detti afpi íl dovran qucüi riandare, accio ven-
gano mantenuti nella detta mifura . 

5. Che tutti gli orfoj tanto fopraffini , quanto di feconda e 
terza qualitá, ít dovranno accappiare ogni ott' ore 9 e quanto alie 
trame ogni ore quattro di lavoro. 

6. Che le maraífctte degli organzini dovranno eflere di pefo 
tale , che non n' entrino meno di otto in dieci per cadauna libbra, 
e fórmate in modo , che non rimangano troppo ñrette e ferrats 
in occafione di vendita, ecc. 

7. Che ne'caft di controverfía o folla qualita delís feta la-
vorata , o íopra 11 fuo corrifpondente calo 3 íi dovrá procederé 
áa* D i puta t i deli'Offizio a quelle ifpezioni e rifpettivi efperimenti, 
che per fimili contingenze íogliono praticarfi , onde col giudizio 
tfclla loro perizia appoggíata alT evidenza dello fperimento venga 
poi a terminalü i ' infoita quiftione colla reciproca indeanitá del-
le partí . 

8. Che per la rifazione de 'cal i , o í kno tare,cm foggiaccio» 
no le fete lavorate ne' fríatoj , non potra furrogatTi dal Filatojerg 
alcona porzione di feta per reintegrare ií mancante pefo, al quák 
únicamente dovrá fupplirfi con danaro dallo rteífo Filatojere verfo 
i l proprietario della feta, e non in altra maniera» 

9. Che afín ra en do qualche Metcadante dí manrencre ad mi 
Filarojo i l lavoro per tuteo 1' anno, o per altro determinato teni-
po , non potra i l Filatojere intraprendere lavori d'aJtre fete nh 
per fe, né per altrui fenza i l compenfo dello ÜefTo Mercadante, 
con. pena adatiata ad ogni contEavvenzione . Che fe poi ' i Merca
dante , tranne i cafi d' infedelíá d' eíío Filatojere , o di mancanza 
deila neceífaria diligenza ncl lavoro , per coi la confegnata feta 
fofle riconofciura dcgradata in qual irá , íl Mercadante , díco , non. 
continuaffe al Filatojere la fomminiílrazione di feta bailante al la
voro convenuto , fará obbligato al rifacimento del danno che que* 
fto foffriíTe per aver traIafci¿«o di foddislare al fuo irnpegno. 

Combínate queíle leggi genecali con al ere paríicolari ? e a da?-
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tate alie clrcoíknze attuali del le diverfe Italiane Proyíncíe , Ci a* 
vranno fete pregevolí e ricercate, ed elleno fufcettíbili a msravi-
glia de' feguenti Javori , tra cui '1 primo fará quello della Tima» 
ra ; oggetto egli puré importante, e circa i l quale daremo i l ptá 
precifo ed utile Trattato fin ad ora comparfo e gla pubblicato da 
uno de' piü dotti ed illuñri alunni deíla Reale Accademia delle 
Scienze di Parigi , e da eíía adottato e fatto imprimere per Ja pri» 
ffia voha l'anno 17^3, 

F I N E B E L L A M E M O R I A Q U I N T A 
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S P I E G A Z I O N E D E L L E F I G U R E 

COMPRESE NELLE TA VOLÉ CHE APPARTENGONO ALLÁ 
PRECEDENTE QUINTA MEMORIA 

T A V O L A I I / . 

RappYefenta tt piano r it profpetto, e lo fpaccato di una 
fiufa amida per i l foffocamento delle crifalidi ne 

loro boxgoli » 

A . / " ^ A l d a j a , che dev'eííere riempinta d^acqua*. 
B. V - 4 Fornello neí quale fta i l fuoco. 
C. Can na del cammino.. 
D . Fmeítra per la quale s'introducono le ccíle de* bozzoli da fo» 

leggiaríí. 
E . Traverfe di legname per adattarvt fopra le ceííe 

Volto.. 
G. Luogo delle ceííe. 
H . Cardint del ferramento eileriore dt queíía fínfa», 
I - Limbelii dei due ferramentí.. 

Le Jiufe fecche ft poffono fabricare fw queflo- modello j coW avver* 
tenzache- la calda}a, la quale fara migUore di ferro, fi por' 
va colla panda alP insh %hem cementatk i fuoh orít ful piano dei 
fornello . 

T A V O L A I V I 

Che- rapprefenta' un* altra ¡lufa fecca di nuova invenzjone del 
Sig. Ab. TURBINI celebre Profejfore Brefciano d* Archi* 

tettura, e di ctti qui fe ne pubblica per la prima 
volta i l difegno comunicatoci dal fuddetto 

Autore „ 

r L forno fottopoíío af corpo del la flufa, 
B rBocc» che íi parte dal forno. 

C j C j C , G 2 Cannr che diramanfi da ognr lato r e portan© I I 
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calore nella ñanza fuperiore fatta a volta, ch 'é propriamcnte 
ia fiufa . 

D . Voha del forno. 
E , E , E , Spranghe di ferro nella Hanza del i a ílufa fopra le 

quali íi adattano i caíieftri riempiuti di bozzoli da flufaríi. 

T A V O L A V . 

Ove fia delineato i l plano, /' al^ato , e ¡o fpaccato di un 
fomello femplice da tirare le fete s) a due come a quaU 

tro capi ,prefentato al? illujire Accademia Agravia 
di Ver o na da Giambattijla Invernici Mtlanefe. 

F/g. I . A , Ocche del fornelío in planta . 
B , J D Spiraglio per 1' n^reílb dell'ana nd íuo interno • 
C , Interno. 
D , Canna per lo sbocco del fumo , 
E , Canna praticata nella groííezza del muro . 
F , Vafe per l'acqua fporca con gratuggia nel fondo. 
O , CircoJo la cui meta é cavata nei piano del fornelío 

per mettervi entro i l brento coíl'acqua netta. 
H , Muro cui fi appoggia i l fornelío. 

Fig- 2. I , Pi ofpetto del fornelío. 
K , Bocea per legna e carbone -. 

v L , Altra bocea per efirarre la cenere. 
F/^-. 3.64. M , Spaccato del fornelío* 

N , Fianco della bocea marcata K nella Fig. 2. 
O , Fianco della bocea fegnata L nella Fig. 2. 
P , Spiraglio indicato B nella Fig. 1. 
Q.) Graticola di ferro quale vedefi in C Fig. r . 
R , Gánale nell'interno del fornelío, do ve gira i l fumo . 
S, Canna per lo sbocco del fumo fegnata D nella Fig, u 
T 3 Canna nel muro moftrata da E Ffg. 1. 

F i g . 4. V 5 Spaccato del fornelío per traverfo , ove indica la 
graticola di ferro come vedefi nella Fig. i . e 3, e 
P e lo fpiraglio L come in B Fig. 1. 

Le dimenfioni áelle parti tutte mentovate di quejlo fornelío 
fono accennate, conforme i l piede Veronefe nel parágrafo 

V I I I . di quefla Memoria V, 
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T A V O L A V J . 

Che moflía un fovnello compoflo , pyodotto novel!amenté dalP Ab. 
Onol'mi di Cero nel Ducato di Milano , e per cui venne 

pvemiato dalla Societa Patriótica con una medaglia j 
oro di venticinque Zecchini . In ejfo un [oh 

fuoco, una [ola caldaja [erve alf andatura 
di dus a[pi» 

Tcig. i . TH1* La profpettica veduta di quefto fornello colle donne 
i ^ trattrici , e vokatrki che lavorano ful medefimo . 

Yig, 2. A . Indica la bocea del fornello r 
B . L'interno del medefimo. 
C . La caldaja . 
D . Una laftra traforara con parecchj buchi , la quale d^ 

paífaggio all ' acqua per tutta 1' eílenüone del la cala
da ja medefima. 

E . 11 caramino, 
F F , 1 fui ove flanno le donne trattrici . 
G G . G l i afpi . 
H H , Le fiiiere. 
I I . I pofti 5 ove tenere i bozzoli di feorta , 
L , L . Sici, ove operano le donne vo lu t r i c i . 

. Indica i l fianco del la bocea del fornello , ove §' ín-
troducono le íegna, 

N , La bocea del la cenere . 
O . E' un ritaglio di muro nell' intorno del fornello con 

che i l fuoco afcendendo foíto la caldaja, e dtíatandoíi 
a campana fará l'eífetto di mettere al coperto Ic gara-
be delle donne dal troppo ardore del fuoco. 

P., Profilo della laflra forata peí paífaggio dcll' acqua per 
tutta Teñenfione della caldaja . 

Q . Sito da riporre 1' acqua fredda per ufo dclle donne 
trattrici . 

JLe dimenfioni di tune quefte parü [ono [ul moderno piede 
Milane[e, ed elleno indícate nel §. I X . 
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T A V O L A V i l . 

Che rappvefenta un fimo compop di quamo firnelíi con un [oh 
poco ed un filo cammino d1 inven-̂ ione del Sig. A b ! 

GAS PARO TURBINI tvatto dal difegno origínale 
comunicatoci dall' Autore. 

\ - T 7 ' Ia Pianta di quefto forno, co' fuoi fornelli . 
A . . I V Bocea del forno. 

ü Forno * 
G , C . Comunicazlone del fuoco ai fornelli . 
D , Canna del forno. 
E , E . Vuoto dei fornelli. 
F , F , F 3 F . Telaj per 1' andatura di quattro afpi. 
G , G , G , G . SediJi per le maeííre t ra t t r ic i . 
H , H , Caldaje de'fbrnelli . 
l ' Cc1atda Srande 11 C0nVeff0 del forno P€r i'acqua 

b, ^ . Tubi di rame per cui paífa I'acqua calda da queíU 
caldaja grande nel e P,cciole caldaje H H dei fornelli. 

K - P,la?ri che foíkngono i l tetro del pórtico ove fía 
quelto torno, 

Tíg. 2. E' i l profilo di quefía macchina . 
A . Bocea del forno. 
B . Sito ddla grande caldaja.che viene Indicara con linea 

curva p«nteggIa,a ¿ í , infierne coi tubi che portano 
1 acqna per le caldaje H H dei piccioli fornelli apren-

C , S u de fornelli per mtrodurvi una ladra di ferro 
^ " ^ 4 : ^ ° dÍ ^ f t f a « " ^ fotto l / ^ ! 

D . Cammino d. <j»efio forno. 
F i g . 3. ProfptKo di quefto forno da qaattro forneili coíle donn. 

traunc. ^ voka.rici che íayorano al médefimo 
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T 4 V O L A V i l / . 

Ove trovanft r; un/te le calda je di contra fondo femplki e com* 
pofte progettate recentemente per farne ufo fu i fornelli da 

trattura dal N. Sig. Conté GARLO BETTONI 
di Brefcia. 

Fig, i , QPaccato di una caldaja ordiparia, e del fuo contrafFon^ 
do collocato ín efla , 

A , B , C , D . Spaccato di ^uefta caldaja ordinaria 5e del 
detto contrañbndo. 

A . Sponda verfo l 'a ípo. 
D . Sponda verfo la trattrice 
E , F , Spaccato del contraffondo collocato nella caldaja, 
I . Uno de'íuoi due piedi dinanzi. 
K . Uno de'íuoi due piedi di dietro. 
G , H . Parte del fornello comune • 
S , S, Bozzoli che fi fvolgono. 
T , T . Bozzoli diñaccati ?e perci6 raunatl verfo la fpon-

da V f 
S i avverta di tenere i l fuoco verfo G , e non mai in H y dove 

farebbe bene che la caldaja fojfe murata per di fono . 
Fig* 2. Pianta o contorno dclla deícritta caldaja comune e del con» 

traffondo poílo in eífa, 
A , O , D , P. Contorno deíla caldaja. 
E , M j ' F , N , Contorno del cantraífondo. 
11 lato E del contraffondo fta diñante circa un' oncia 

dalla fponda A della caldaja, e parimenti un'oncia dal
la fuperficie A , D deU'acqua, 

I I lato F é diñante anch* effo iutorno a un* oncia dalla 
fponda D della caldaja, e dal fondo di eífa un poco piu 
di un' oncia. 

M , N . Fianchi del contraffondo diñanti dalle fponde O P 
della caldaja circa raezz'oncia . 

Fig, 3. Spaccato di una nuova caldaja, e di un nuovo contraffon* 
do collocato in eífa . 

A B D E . Spaccato della caldaja. 
A . Sponda verfo l 'afpo. 
E . Sponda verfo la filatrice. 

D a A ad E la diftan^a ft tenga gome fi crede meglio* 
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D a A a B pvofondha dt tre once Brefctane, 
D a E a D profondha di ¡ene in ott' once. 

F G . Spaccato del contraífondo , o veduta di flanco dello 
fíeíTo . 

F , deve reftar lontano uríoncia da A E fuperfide delPacqua 
e interno ad un oncia dalla [ponda A del la caldaja. 

G , deve ve/iar lontano da D , fondo del la caldaja, intorno a 
tve once, e dalla ¡ponda circa un oncia, quando pera non 
ft voleffe eftrarre di tanto intanto i higatti con un cuc-
chiajo trafirato : perché in quejin cafo /' ejiremita G do-
Drebbe appena ¡opravanzare alia ¡enditara H , an-̂ j ft 
confglierebbe , che cosí ¡i ¡acejfe in ogni ca¡o, per daré 
maggior liberta alT acqua córvente 9 e maggiov luogo ai 
bigatti. 

y Z . Uno del due piedi all ' innanzi. 
C , H . Veduta di flanco della fponda, o fafeia del contraí

fondo , alta circa tre once , che tiene tutta la di 
Jui lunghezza, lafciando pero una fenditura H alta 
un'oncia, e 1 tinga quanto i l contraífondo medeíimo 9 
Ü quale a tal eífetto dev' effere foftenuto da due ftri-
fcie che falgono dalla fafeia, e a lui s' attaccano. 

V uficio di quejia ¡ a f t a H C é di chiudeve V ufita ai bi
gatti caduti in C D loro tomba. V uficio della ¡enditu-
ra A é quello di lafiiar pajfare /' acqua córreme. Que/F 
acqua rarefatta dat ¡meo , che batte ¡otto M JB , ¡ale 
•vevjo A , paffa ¡opva F , corve ver ¡o E , difeende tva 
G e la ¡ponda E D , vientra per la fenditura H , e vi' 
¡alendo di nuovo per M JB, ¡orma un vórtice , che dura 
quanto continua il ¡meo * 

C D G . Tomba de'bigatti. 
C D . Bigatti caduti, e fermi in eífa tomba, 
1 , L , K , K . Parte del fornello 
K , Muro che foftiene, e rípara dal fuoco immediato 

la tomba de'bigatti C D . 
N , N . Tavola dinanzi la flíatrice. 
O , P . Bozzoli attaccati al f i lo . 
Q , R . Bozzoli diñaccati , e che percií» fono condotti 
dalla córreme verfo E , fponda dalla banda dalla trattiice. 

Fig, 4. Planta della caldaja, e del contraífondo precedente. 
A , S, E , T . Contorno rettangolare della caldaja veduta 

in ifpaccato nella jig. ^. 
T \) 
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L a [ponda A ver/o f afpo, e ía [ponda E verfi la trattrice , 

e i fiancbi S r T devono avere le dimenfiom delle duc 
o ¡[ai delle migliort caldaje. 

F , V , G , H . Contorno rettangolare del contraffbndo. 
11 lato F di ejfo contrafondo [ara difiante intovno ad 
un oncia dalla [ponda A . I lati V X [aran diftami das 
lati S , T della caldaja me^oncia, 

Avvertefi che V efyerienxa mofirera meglio che altro la giu« 
fia mi fura ^ e le giufle propor^ioni di quefte , e delle 
precedenti difian'ze, che P Autore non ardifie determi" 
nave preci[amenté per mancan^a di [ufficienti prove, 

Tig, 5. Spaccaio di una caldaja quafi uguale alia defcritta nellefig* 
5. e 4., e di nuovo contraífondo. 

A , B , C , D , E . Spaccato della caldaja. 
A . Sponda dalla parre dell'aCpo. 
D a A ad E ft tenga- la difianxa m por maggiore del [olito £ 

ma [e fi avejfe timore, che percid la caldaja veniffe a 
conteneré troppa quantita cf acqua, le ft dia quefia mag» 
gior largheiga [oh fino a mez¿C onĉ ai [otto H livellm 
delP acqua ̂ e di la in giu ft reftringa quanto piaccia . 

JBa A a B la profondita fia poco pih , poco meno di tre once * 
D a E a D fia di [ette in ott* once ,• 
1T G , H , L . Spaccato del contraífondo ^ offia veduta áh 

uno de'fuoi íianchi 
V . Uno dei due piedi dinanzi. 
H , X . Üno dei due piedi di dieíro.» 
G , H , I . Seno del contraífondo, che deve íérvire di tom» 

ba ai bigatti % e che pe re i 6 é chiufo ne' lati da due 
fponde traforate, una delle quali é fegnata dalle leí* 
tere G , H , I ; i ' altra in quefla figura non- fi vede 
ma pu5 vederfi nella Fig, 6, Qtútih fpnde poííono 
farfi piú alte e lunghe, come ognun voglia . 

F . Deve reftar fott'acqua un'oncia, e poco meno lontano 
da A . 

H , deve accoílarfi al fondo-della caldaja un po' piu d'un'on
cia. La fponda H L ña lontana da E D un poco 
piu d'un' oncia anch'eífa • 

M , N . Capi o tagli di due bachette fermate foíto lata-
vola O R in modo, e iñ fito, che lafcino paífar la 
fupceficie del!'acqua corrente verfo E , ma non-i bozzoü . 

O 3 R . Tavola che íi ufa raettere fopra ¡L paraparo %. la* 
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quale quí deve fporgere in fuorí da E fino ad M , e 
ricoprir l'acqua, ma non toccarla. 

S,S. Bozzoli attaccati. 
T , T . Bozzoli ftaccati . 
K j K , Q.,Q.. Parte del forneílo. 

F/>. 6, Veduca in profpettiva del contraffcndo delrneaío ndlo i pac-
cato della F/g. 5 , ¡1 quale per la cornfpondenza 
delle lettere non ha bifogno di fpiegazione. 

F¡g. 7. A , B , C , D , E , F 5 G . Veduta in profpettiva dt una cal-
daja rettangolare, poco profonda dmanzi, e moho di 
dietro, col fondo curvo, falta di una laftra di rame 
ripiegata negli angoli. 

a b c d e f s * k J \ m . Quefte lettere moftrano i 
andamento, e i l modo m cui queíia laítra dev eiíere 
ripiegata nei cantoni: ognuno immaginerá fácilmentes 
che le piegature a b c , d e f , ecc. debbano effere beti 
battute, e conneffe, e fe occorreííe anche inchiodate » 

T A V O L A I X , 

Che dimo/lra ün f o rne l lo pev la trattara de l l a Jeta munho del 
tovnio^ t el a j o , o c a v a l l e n o con i g i u o c h i a l i a Piernón-

tefe, ond* ejjettuare l a t r a ^ o r i e col mé todo delly 
hcYOciamento di dtte capi o fil*, che q u e ' 

Jio mé todo ¡ o l a m e m e p e m e t t e * 

Figura mica A , T A doema nattríceV J ^ ' ' , \ t „ 
B , QueUa che fa girare l'afpo ful quale fi m* 

volgono le due mataffe di feta. 
C , C , Quattro piedi foRenenti ' l t o rn io , o telajo r 
D D , E E . Quattro pilaftrelli detti f a n t i n i da1 Piemon-

tefi , due de*quali foftengono l'afpo 9 e í due akri \% 
fpada, o W va e v i e n e , 

T . I I perno dell'afpo . 
G . I I manubrio del medefimo da un lato, 
tí Vite fenza fine colla quale termina da i r a í t r o . 
I . Una ftrela di legno con ventidue denti molía da detía 

vite * 
K . Ruota di íegno detta camparía , che ríeeve i l moto 

della ílrela . 
L . Legno rofondb in cima al quale avvi un' altra ruota, 

T \ \ } 
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o campana di ventícítwjue dcnti , che inganzano ín 
que'd* un aitra ílrela r o , eome Üiconoy pagnone che 
ne ha trentacinque . 

O . Kccentrico ch' entrain una punta ribadita ín ífquadra 
entro un buco giacente neU'eftremitá del va e viene, 

P . EíTo va e viene , i i quate d'altronde entra puré in un 
telaretto , dove ha la liberta di andaré e tornare íb-
pra una medcíima linea. 

Q , Q.. le guide o uncinetti pei quali paíía la feta andan
do íuirafpo. 

R . Lamina di ferro con fori detta la íiliera . 
S, Forellini praticati in detta lamina per cu i la trattrice 

pafía le bave provenute dalla sbatiuta dei bozzoíi nei-
la caldaja T . 

V . Filetti incrocicchiati nella parte Y , fra la filiera,egli 
uncinetti o guide per formare la mataíía Z . 

T A V O L A X . 

Contenente la dettagliata rappvefenta'zjone delle pañi del te* 
lajo e delle opera^oni indícate nella precedente . 

Fig , i . *pTccioIo fcopino a , col quale fi sbattono i bozzoli b ef-
J T fendo rifcaldati, per trovare lo loro bave. 

Tig, 2. Piano del to rn ío , o telaío. 
Tig, 3. Parte dello fteffo, nonehé dell'afpo che fi vede di fronte . 
Fig. 4. I I dinanzi del raedefímo telajo. 
Fig, 5. II pagnone o ruota di trentacinque denti, cui va aggían» 

to Teccentrico O . 
Fig, 6, Una mano piena di bozzoli. 
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M E M O R I A S E S T A . 

o 

T R A T T A T O 

S U L L A T I N T U R A D E L L E S E T É 

Del celebre 

M . M A C Q. U E R 

RECATO PER LA PRIMA VOLTA IN LINGUA ITALIANA, 
E DI NOTE DAL TRADUTTORE ARRICCHITO • 

Le Peintre & le Tintuner ne color ent reellement les fu jets . I I 
faudroit, pour qu ils le fifsent, qu ¡ h changeafsent entierement 
la configuraron de leurs por es , puisque c eji elle qui donne aux 
corps la qualité de vef lechh ou d1 absorber plus ou moins de 
vayons de lamiere , d1 oh dependent leurs dtfferentes couleurs. Le 
Tintar ter peut bien aggrandir ees por es , et alors i l produira le 
hlanc, parce qu i l donnera pajfagge a un plus grand nombre de 
vayons lamineux j mais i l fait tout le contraire lorsqu i l teint, 
puifque y en les remplifsant , i l ferme le pafsage a ees rayons : 
or comme i l les remplit avec des corps colores, i l x' enfuit , qu i l 
ne produit pas les couleurs , mais qu elles fonP prexifiantes dans 
le matieres qu i l emploie. 

D1 APLIGNY : l ' A r t de la Tinture ecc. pag. a. 177^. 

I N T R O D U Z I O N E . 

V 
¿* * * * * * *y 

G avvantaggi deU'arte della tintura ,e la fuá im-
§**c portanza riguardo al commercio fono cofe troppo 
^1 * i r ^ f * * * § note perché fia meftieri '1 rammentarle . Tu t t i 
^ ¿ ^ ^ J í . ^ ^ h ^ann0 che col mezzo di queft' arte noi trafportia-
mo fopra i noílri veftiti , fopra le noílre mobiglie i vivad e br i l -
lanti color i , onde Natura con tanta magnificenza abbella sd adorna 
le fue piu vaghe produzioni. 
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Ma h cofa importante i l far oííervare , che queft1 arte mede-

fima 5 avvegnaché portata ad un certo grado di perftzione , rner-
cé la pratica di coloro , che r.efercitano , va ripiena ancora di 
inolte difficoltá ; ch' ella ofíre quantitá di problemi da fciorre, ed 
un numero grande di metodi difcttofi , la r i forma de' quali fpera-
re non fi puó che dal concorío de' Fifici cogí i Aniñl piú diligen-
íi ed avveduti . 

La tintura del le lañe , circa le quali con fomma lode fi e. 
fercitarono Vi Sig. du Fay ed Helot , é , a dir vero , i l ramo piu 
eftefo ad importante di queíl' arte, e puó eíícrne confiderato anche 
come la bafe ; ma quello deila feta merita nonraeno la piü gran-
de attenzione . Innanzi peró d' entrare nc' dettagli che lo riguar-
dano , non far a fuori di propofito i l confiderarc in un modo ge
nérale le operazioni di queíF arte . 

Ella nel fuo tutto íi riducc ad elkarre le partí coloranti dai 
cprpi diverfi , ove fono contenutc , ed a trasferule fulle ftoffe per 
modo che v i fi tro vino apphcate piu tenacemente che fia pof-
fibile . Non é per6 cofa si age volé da confcguufi, come crede-
re potrebbon coloro , che profondamente non hanno efaminato 
^uanto va fuccedendo nelle operazioni deíla t in tura . 

Parrebbe di primo afpetto ? che per tingere le fete bañaífe 
eftrarre coi mezzo deli' acqua i l colore dei diveríi ingredienti ca-
pací di fomminiftrarnc, e di tuffare , p far boíl i re in queft'- acqua 
cosí impregnata di partí coloranti le íloffe { a ) * Ma qufifís prati
ca si femplice, e si cómoda non pu5 aver luogo che per un pic-
cíol numero di tinture , Tutte le altre richieggono certe particola-
r i manipolazioní e preparazioni , tanto fugl' ingredienti coloranfi , 
quanto fulle foííanze che deggion eíTer tinte . Per ifpargere qual-
che lume fopra quefta materia , conviene primieramente ftabíii-
re diverfe propofizioni relative all ' analiíi ed ai pnncipj de' vege-
tabili . 

Quando facciafi bollire nelT acqua un vegetabile qualunque , 
fuccede una feparazione dei principj di eflb vegetabile ; 1" acqua fi 
carica di tutti que fra efíi, ch' ella trovafi in grado di fciorre , e 
Jafcia gli altri , che non tocca ira contó alcuno. 

I principj, di cui 1' acqua rimanc impregnata , fono le muci-
laggíni , le gomme , i f a l i , ed una materia oliofa combinata con 

^a") I n queda Memoria faranno difegnate fempre fotto i l npme di ftoflíe 
ie materie da t ingcr í i , c le mataí lc d i feta noanacop. 
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áei fai ; , che mefcibile la rendono coll'acqua , eJ a cu i lo credo 
cLe fi poíTa in genérale dar i l nome di foflam^a faponacea , lo ap. 
pello tufte tali foftanze , confufe infierne, materia eflrattiva, falvo 
dal dirtin guere in feguito parccehie fpecie di materie eftrattive, fe-
condo Ja natura delle foñanze che dominano in eífe . 

I principj de' vegctabili , che dali' acqua vengono difciohi , 
fono le fue parti oliofe, refinofe, e terriccie le meno faline. 

Ma é ben cofa eífenziale i l notare , che fiffatta fcparazione 
dei principj profíimi de' vegeíabili, la quale fegue col mezzo dell'ac-
qua, non é mai aííokuamente intera td efatta . I principj oliofi , 
reGnofi, e terrei, cui ella non tocca, mette al coperto ed aííunra 
dalla di lei azione una certa quantitá di materie , delle quali e i l 
naturale difciogliente ; medefimámente T acqua elkae da' vegetabili 
non folamente i principj di cui é i i naturale diííolvente , ma una 
porzione ancora .della materia refinofa e terriccia , che v i íía fofpe-
fa a cagione di un certo grado di aderenza, che ha colle materie 
che compongono 1' eftratto. Ora fpe lío av viene , che dette partí 
refinofe e terriccie fovrabbondanti nella materia cflrattiva fe ne 
fepanno dipoi , si per la loro difunione dalia materia cílratt iva, 
come per la diffipazione della parte piü vola-tile di queda . D i lá 
viene , che la maggior parte delle infufioni e decozioni , an
che quando fiano ftate fíltrate t refe chiarifíime , s' intotbidano 
poi , e lafeiano deporre buona copia di eííe materie refinofe e 
terriccie , (pecialmente fe i i tengano efpofíe ad un certo grado di 
calore . 

Tal i preliminarí nozioni baílano a recare una genérale idea di 
quanto accade nelle diverfe operazioni della tintura . 

Fra gl ' ingredienti adoperati da que' ch' efeicitano queíl' arte, 
n' ha i l cui colore , o la parte capace di tingere rifiede in una fo-
ílanza refioofa e terriccia , della natura di quelle che fi d.fciolgono 
m parte nell' acqua coll' ajuto della materia eftrattiva del medefi-
mo^ ingrediente , ma che fe ne feparano poi da elle üeíTe , come 
ü é detto. La decozione di queft' ingredienti é dunque \efinofa-
e j í v a t t i v a , e fe in eífa fi tuffino , o fi facciano bollire delle ííof-
fe , ia parte refmofa colórala applicafi da femedefima fopra quelíe 
la tinta v i fi attacca col femplice contatto , fenza poter indi ef-
fere levata dall'acqua , imperocché fiffatte fofíanze refinofe « terric
cie fe párate una volta dalla parte eftrattiva non poííono piü eííer 
rid,fciolte da queíla medeíima parte , ed a piü grande racione 
aall acqua. 

D i lá fegue, che per tingere con tali insredienti non v' ha 
T&m, 11 y 
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meüieri d' alcuna preparazione , né dal canto de IT ingrediente co
lorante, né da quello del'a ñoffa che riceve i l colore. 

Le principali foíhnze di queño genere fono la feorza del 
frutto di noce e ia radice di queíh pianta , i l fandalo , e la cor* 
teccia d' alno , Q_uefte materie fomminiftrano fácilmente la loro 
tintura nell' acqua , e fiffatta tintura fi applica ed attacca alie ftof-
fe in un modo fodiífimo , fenza V ajuto di mordente alcuno ; ma 
tutte tali materie non hanno che una fola t inta, c h ' é i l bigio 
fe uro , i l qüale da' Tintori dicefi color di radice • Ingredienti di 
quefta fprta non fono di ufo nella tintura in feta . 

Annovi dcgli altri ingredienti da tintura , ia cu i parte coló* 
rante h di natura talmente refinofa,, che V acqua , anche coll' aju
to della loro materia eftrattiva , h incapace a difciorla . I princi
pal i di quefta fpecie fono 1' Indaco , V Oricello , ed i l Cártamo o 
Zafvanone b apar do , Non Ci pu5 adunque fingere ê on queft' ingre* 
dienti fe non dopo a ver prima difciolta |a loro parte reíinofa . V i 
fi perviene trattandoli con materie faline, fovrattutto coi fali ál
cali ; efigc ciafcheduna di tai materie certe panicolari manipola-
?LÍoni , che a fuo kogo faranno diffufamcnte deferitte. 

Qui folo fu i detti ingredienti , la cu i tintura é refinofa , fi 
faranno due oífervazioni . La prima , che ficcome non fi trovano 
vcgetabili che non contengano materia eftrattiva , e che non ab-
bia fempre qualche colore , cosi quelV ingredienti aw oigo no real
mente due forta di tinture, una deile quali é difciogíibile nell' ac
qua , e I ' alera no , 11 colore della materia eftrattiva t quafi fem
pre roflb, verdaftro, fporco o difpguale . Talvolta nonoftantc é 
decifo e aífai vago , Se ne ha un efempio nel fiore di cártamo . 
In quefto fiore 1' acqua difeioglie, e leva interamente un color 
jeftrattivo d' un giallo aífai bello j ma non tocca in modo alcuno 
la tintura di un roflb bellifílmo contenuta in quefto medefimo fío-
re, per eííer ella di natura aííolutaraente reíinofa , Convien difcior
la con un fale alcalico, per metterla in grado di tingere le ftof-
fe , fecon^o che yedrafíl nell'articplo colore di fuoco, ed in quello 
di cera fe? 

La feconda ofíervazione, ch* h appropofito di fare fulle t in
ture refinofe, fi é , che quantunque comunemente íi riguardino le 
refine come diflblubili neílo ípirito di vino , nonoftante íl trovano 
certi colori , che fembrano refinofi in quefto , che i ' acqua non 
pu6 difciorli , ma che non cedono all ' azione dello fpirito di vino 
niente piu di ció che cedon a quelía dell' acqua medeíima» Ta l é , 
per efempio, ia parte colorante dell' Indaco. 
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SI h gia fatto oííervare ia alera Opera ( a ) , che fra le ma-

terie oliofe concrete indiííokibili nell' acqua ne ha altre , che á'u 
fciolgonfi nello fpinto di vino , ed altre no ; che quefta difFeren-
za viene dalla natura deir olio , i l quale ferve di baíe a taíi fo-
fianze ; che T olio delle prime é della natura degli olj eflenziah, 
c quello delle feconde degli olj doíci non volatili . Sarebbe dun-
que opportuno i l non confondere fotto la dinominazione comune 
di refina foíknze cosí dififerenti j ma in difetto di nome partico-
lare, e per abbreviare qui avverteíi, che fi fara ufo del nome di 
ref ina per t u t t ' i color i indiífolubili nell' acqiu 

La materia colorante di quaíi tiitti gli alcri ingredientí , che 
fervono alia tintura , é di natura aíTolutamente eftrattiva : h inte-
ramente diííolubile nell' acqua ; la Luteola Saretta , la Gine-

fíruola , e tinte le altr' erbe , che fanno giallo ; i l legno d' India , 
del Brafile , lo Scorano , e tutt' i legni da tintura ; la Rubia , i l 
Chermes , la Cocciniglia ( * ) e molt' altri ingredienti , fommi-
niíírano una tintura di quedo genere ; xutte tali droghe non han 
d' uopo di preparazione alcuna dr alcun diíTolvente partieoíare ; 
V acqua ib la, ove íi facciano infonJere e boíl i re, n1 eftrae beniífi-
rno tutta la materia colorante . Ma fe fi teiui di a aplicare queííi 
colorr efírattivi fopra materie,. che non fiano Ha te prepárate , íi 
vedra bentoíío , che non vi fanno che una fpecie d'imbrattatura 
di neííuna foliditá . L ' acqua fola é capa ce di far ifmarrire íiríaíte 
tinture dal di fopra delle Roífc colla medefima facilita , e per̂  la 
niedefima ragione,. che le ha difciolte nelle fortanze , ove origina* 
riamente erano contenure ». 

E* dunque convenuto rinvenire i l mezzo d' impregnare le flof-
fe , che fi volevano tingere, di qualche mordente , che aveífe la 
proprietá di fn atura re in qualche modo la loro* tintura eftrattiva , 
e di farle perderé fingolarmente la facilita ch' ella tiene. di fciorfi 
^e'íi'acqua . Si ottenne felicemente tal intento y penetrando' le ma-
terie d* tingerfi di parecchi: fali adattati- a produrre fomigliante 

C a J Hel Dizionario-di Chitnica del" woftrof Aurore-, che- ora_ ñ (lampa 
tradotto m iingua I ta l iana, e con ¡rote deí Sig, Conüg l i e t z Scopoti Pub. Pro-
fe fs. di Chimica e dr Botánica- nell' Unirerf i tá d i Paviar. 

C¿ } f f CBermes, e ía; CocrinigUa' fom> due galinfetti , i l prtrhor c!ie vive" 
fugh E i i e i r T altra fuli* Americana. Opunzi-a, ció- che M . Macquet a^rebbe 
dovuto avvertire-, per far vede re che i i colare- proveniente da queiT in fe r t i , 
é una materia- eftratt iva, che aflbtbow eglino d i l l e piante- fu cm nafeono , & 
molt ipl ican' j immobilmente , e muojono. 

V i j 
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cffetto , e tra cui l'aliume tiene, fenza contraddiziohe s íl primo 
luogo . Ma é da oflervarfi , che queíli colorí eíírattivi , avve-
gnaché aíficurati tutti dai medefimi mordeníi , non fi attaccano 
ugualmente colla fteíía tenacita . G l i uní , come que' del Guado , 
ddla Rubia , del Chermes , della Cocciníglia , fi afficurano tal
mente raercé T eífetto ds'mordenti, che fi rendono in iftato di r t-
fiílere alT azione dell' aria , e di durare tanto quanto le íioffe fen
za fenfibilmente degradare ; gli altri , e particolarmente que1 del 
kgno d' India , del legno del Brafile, e della maggior parte degli 
altri iegni da tintura , non fi fiíTano che imperfcttaracnte , rima^ 
nendo anzi alterati , dsgradati, e fmarriti quafi interamente a capo 
di un tempo piü o meno lungo , D i q.ui é venuta la diítinzione-
fia la t i n t a buona , e la t i n t a f a i f a . 

Queíio farebbe i l luogo d' ilpiegare la maniera colla qualc 
operano nella tintura i mordenti 9 e di fviluppate la cagione della 
buona e della faifa tinta ; ma quefti oggetti fono ílati trattati con 
tale fagacita da M . H e l l o t , che ben volentieri rime tu" amo i Leg» 
gitori ali'opera di quelT Autore. 

Ci accontenteremo dunque di annunciare , che credefi poffibi-
Je di aíScurare tutt' i coíori di tinca faifa ; e che coloro , i quall 
vanno forniti di cognizioni nella Chimica , Hudiando i modi 
delle operazioni della t in tura , ed operando a fecondo de He idee, 
ehe a ci^ Ere in loro nafceranno, pervenirg ponan a far ceífare 
la diííinzione fra la buona % e la faifa tinta ; problema i l piif 
bello, ed i l piü utile , che poíTa effere fciolto in queílo genere (^)* 

Siccome , per le riferite oíTervazioni ,. deefi effere convinto , 
che v' han delle difBcoltl da fuperarfi nella tintura dal canto delle 
rnaterie che fommiuiílrano i colori cosi rapporto a quelle che 
deggion riceverli , ve ne fono nulla meno di coníiderabili . La la« 
na , la feta, i l bambace ̂ ed^ i l filo^an. ciafcfíedimo i l loro, carat-» 
Kre particolare, e non & preftano ugualmente ^ rieeveFe le me* 
deíime tinture 

1 rofll della Rubia, e del Chermesl , che ííbbene appiglianfi-
fulla lana, non fi attaccano fulla feta. In genérale pu6 di r f i , che la 
lana , e tutte le rnaterie animali fon quelle che fi tingono con piiV 
d' agevolezza^, ed i cui colorí fono i piu belli,..ed í piú fodi ^ mea-» 

C O La Societá Patr iót ica di Milano ha fin dail ' anno fcorfo propoíío un 
gobierna nfpettivamenre ai colori gial l i ; rna non eííendo í ía to fciolto , )' ha 
rí pro podo ancíle per is*anno^ cot-reate , % o giunta del traduims? 



M E M O R I A S E S T A . 157 
mf per contrario, íl filo , e time le materie vegetabllí fono le 
piu ingrate, e le píü difficili da tingerfi. 

Tale differenza diviene fenfibiliflima fpecialmentc nello fcarlat-
to di coccinigüa; ed eccovi un' affai bella offervazione m tal pro-
pofito di M . du Fay ( a ) . Se in una decozione di cocciniglia pre-
parata per tingere in ifcarlatto, con una coveniente quantitá di dif^ 
foluzione di ñagno , fi mettano ad un tempo fteíío della lana^delw 
la feta, e del bambace , non fi potra vedere fenza maraviglia r 
che tutte quefte materie dopo eíTcrvi ftate fufficientemente bolhte , 
Ja lana n'efcirá tinta in un roííb magnifico e pienodi fuoco, men-
íre la feta avrá prcfo un colore di feccia di vino slavaío , ed i l 
bambace foiamente perduto i l fuo bianco, > 

Que fia fperienza da luogo ad oífervare una gradazione a fiar 
cofpicua , rapporto all'attltudine che la kna , l a feta,ed i 1 bambace 
han nei ricevere tal forta di t intura; e íiccome la feta tiene efat-
tamente i l mezzo ira la lana, materia interamente animale, ed ú 
bambace, foílanza puramente vegetabile , fembra che fi pofla con-
chiudere,che quantunque la feta fia 11 prodotto di un infetto, quan-
tunqu'efía fomminifiri col mezzo della fuá analifi i principj mede-
f i m i , che recano le materie animali, e che come rale eomunemen-
te fi riguardi , non ha per6 realmente tutt' i caratteri delle foftanzs 
perfeítamente animalizzate: giacché d' altronde é ceno , che la fe* 
ta , la quale refifie moko meno del filo e del coione all ' azions 
dc'fali álcali , vi refific peró infinitamente meglio della lana, e che 
}e (ignuole ed altr ' infetti , che asidamente la lana di v oran o , norv 
toccano giammai la feta-. 

Dopo di cío non vi avra cagione di fiupore , che la maggior 
parte delle operazioni della tintura fiano molto differenti per le la
ñe , le fete, i fili ed i cotoni; e che le perfone cT arte che tingo-
no quefie fv árlate materie, fi tro vi no divife in varj corpi, o piutto-
ño abbraccino da per fe fiefii alcuno di quefti oggetii particolar-
mente, cui fi limitanor. 

D i la avviene che non n'ha alcuna , che abbia unr inte ra CG^ 
gnizione di tiut' i metodi della tintura . I tintori in lana o ni en te 
conofeono, o non conofeono che in un modo vago le pratiche de 
tintori in feta , filo , bambace j n?s lo- fteíTo di quefi 'ultimi, l imi -

G > Celebre Fifico del'a Reale Accademía délle Scienze, e di cui ncgl» at-
íi dsila medeUma annovi eccelienti Memoric f>pra diverfi argomeati u t ih ed 
zutcreflanrí . 
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írmdofi cíafcheduno nel fug oggetto. Non perianto non pub fperar. 
fi la perfezione deirarte, che dalla riunione di tutte tali cognizio. 
n i , e dal paragone delle pratiche loro diverfe, E* dunque defidera-
bile che i migliori artifti negli altrí ratni del la tintura fi preftiao 
altresl a comunicare efle loro particolari pratiche ; i l folo mezzo 
per cui fi potra efattamente conofcere lo ftato attuaie,ed i bifoga^ 
di queft* arte imperante , 

A R T E 

' U E t L A T I N T U R A I N S E T A 

i i -

Qmta della Seta* 

I A fe ta fvolta da* bozzoli ha una rlgidezza, e una dnrezza, che 
a le viene data da una vernice che naturalmente la rivefte. HA 

defla pur anche, o almeno la maggior parte, ne* noíírí c l i m i , un 
color giallo roífaílro , e per lo piu carico Quefta rigidezza della 
íera non conviene nel maggior numera delle ftoffe per la cui fab-
bricazione h deílinata ; ed i l fu o naturale colore é difavvantaggiofo 
a cpafi tutti quelli 3 che le íí devona íar prendere» 

La prima delle operazioni delT arte dslla tintura ín feta ha 
dunque per meta di fpogliarla ad un tempo medeíimo di detta ver
nice, e di efíb fuo naturale colore \ ma h facile comprendere che 
a confeguire tal intento v'ha meftiert di un diflolvente i l quale ab-
bia una fufHciente azione fulla naturale vernice della feta . G l i ar-
t i í l i , che prima draltri intraprefero ad occuparfi fu queft1 oggetto , 
non immorarono certamente gran fatto a far fcelta fra glt agenti 
che potevano adempiere tali vedute; giacché la vernice della feta h 
una foftanza di fmgolare natura,che, a propnamente parlare, non 
f i lafeia attaccare che da una fola fpecie di dififolventi » 

Refiííe queíla materia aííolutamente alT azione dell'acqua; í 
diíTolventi piu fpiritoft, e particolarmente lo fpi'rito di v ino, lun-
ge di levarla¡^altro per contrario nou fanno che indurarla. Gl i aci-
di fufEcientementc indcboliti^ o addolciti in guifa che la ícta non 
diftruggano, efla vernice non attaccano che imperfettamente. Sem-v 
bra che i fali álcali abbiano folranto balevóle azione per difciorla. 
cffieacemente , avvegnache indeboliti o addolciti a fufficienza per 
^on alterare la feta fenfibilmeníe % 
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Tutíe le proprietá di quefta foftanza dimoítrano, ch'clla no» 

c una g o m m a , n é una vera refina, né medeíimameme una gomma 
refina, e che diffenfee efíenzialmcnte da tutte tali materie; poiehe 
tutee le gomme fi difciolgono nell'acqua, tutte le veré refine íi di-
fciolgono nello fpirito di vino , e tutte le gomme refine poflfon ef-
íere difciolte in parte nell'acqua, in parte nello fpirito di vino , 
EíTa e dunque probabilmente una di quelle materieoliofe concrete, 
che differifeono dalle refine propriamente dette in quefto , che la 
loro parte oliofa non é della fpecie degli olj eíícnziali, nía di quel-
h degli olj dolci, che nulla han di volatile,e che attaccare non fi 
Jafciano dallo fpirito di vino . Puó darfi ancora , che la vernice 
della feta vada compofla di fofianze gommofe ed oliofe , nía pro-
porzionate e combínate in guifa che fcambievolmente fi fervano di 
defeníivi contra I'azione de'loro proprj diíTolventí . 

Che che fiane , egli h mediante i fali álcali che fi perviene a 
disbrigare Ja feta dalla fuá vernice ; i l che appellafi ferudare, Ma 
fia che non abbiafi penfato ad irapiegare in tal ufo gli álcali puri 
ed eftefi in una fufíiciente quantitá di acqua , fia che v i fi abbia 
irovato qualche inconveniente, fembra che appo di noi abbiafi con-
venuto adoperare per tai ufo dell'álcali addolcito coli ' olio , val a 
diré del Sappone 

Lo ferudamemo della feta, che dicefi anche la cotta ¡ general
mente fi fa ccir acqua calda impregnara di una certa quantitá di 
fapone; ma le maniere di quefia operazione , e la quantitá di Ta
pone variano, come vedraffi^ relativamenre all 'ufo, cui la ftta fia 
jdeflinata . 

Si cuocono in due volte le fete alie quali vuolfi daré i l mag-
gior grado di bianchezza; quelle, per efempio , che reliar deggion 
.bianche per fabbricare fioffe bianche; e fi cuocono una fola vol ta , 
e con minore quantitá di fapone quafi tutte quelle che tingere fi 
denno in colorí diverfi, imperocché i l picciol atto di roífo, che lo
ro nmane , non impedifee che la raaggior parte de1 colori che lo
ro fi danno non riefeano belli . Non per tanto s impiegano diffe-
renti quantitá di fapone^ fecondo i colori pe'quali le fete fono de-
ftinate . Neü 'Arí icolo d'ogni tintura fi fará raenzione della quan
titá di fapone , che debb'eííere impiegata per Ja cettura della feta 
che la deve ricevere.Ma priroierpmente fi dará contó del modo di 
cuocere le fete, cui dar vogliafi la maggiore b/anchezza; la qual 
cottura, come fi é detto , faííi in due volte , 
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Deíla fgommama , e della caña della feta per il biauct. 

LA prima cottura, che íi da alia feta deñinata ad eífere ridotta 
bianca , fi nomina Jgcmmaggh , o fgommatura , perché di 

fatti '1 fine , che con tale opevazione proponefi , é di levare aüa 
feta la piú gran parte della íua gomma {a). 

V i l l da cominciamento dal pantimave o panttnare le fete ^ 
val a diré , che fi paíía un filo attorno ad ogni mazzo che con
fine in una certa quantita di mataííe annodate infierne ( * ) . Dopa 
di úh fi fnodano i pacchetti, e fe ne aggiungono parecchj infierne 
per fórmame un manipolo , la cu i groífezza e i l nome variano , 
conforme le manifatture, e i paefi. 

Siffatta cautela di panttmare le fete e aeceíTaria perché ñaño 
piú facili a dfvixKJtve , a maneggiare , e per impediré che non fi 
mefehino^ o come di con o i T i ni orí , non s' intrichino . 

Dopo quefta operazione , fi fa rifcaldare in una caldaja ovale 
(** ) una fuffici^nte quantita d' acqua di fiume , o altra^ che fia 
propria per farvi difeiorre dell'ottimo fapone in ragione di trenta 
per cenro del pefo della feta . Si taglia eíío fapone in pezzuoli , 
accib piú agevolmente difciolgafi, 

Sciolto che f ia , bollendo , fi riempie la caldaja d'acqua fief-
ca, e fi chiudono le porte del fornello, lafeiando folamente un po* 
di brace al di fotto , affinché i l bagno li confervi caldo , ma fen-
za bollire-, memre fe bolliífe, la feta,e fpecialmente quclla fina, fi 
fpaccherebbe o borrarebbe come dicono . 

Intanto, che quefto bagno vaffi preparando, fi paíía no i pac
chetti fopra bartoni,che diconfi Ujelli o pahcelli ; e torto ch1 
egH trovifi in i ñato , vi fi mettono le fete e vi fi lafciano , fin
ché vcggafi che turta la paite che «a tuffatta trovifi del tutto 
fgommara ; i l che di leggeri fi riconofee dalla bianchezza, e dalia 
fieffibilita che acquifta la feta perdendo la fuá gomma . A llora fi 
rivoglie fu i baftoni per far foggiaccre alia fteffa operazione la par-

Quefta efpremone l impropria , come fi pub giudicarne da cib che fi 
t detto fulla natura della vernice della feta, nulladimeno lene tara u!o, p « -
cht l cómoda ufitata da que'deli3 ar te , r » 

C*) Tav . XI L fig. a. A C*0 T a v . x i . f i g . l . A . C**0 T a v . x i l l . j t g . z. 3 . 
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t t c!is non era tuffata , e la fi iicava dal bagno a mi fu ra che la 
ígommatura é fatta, attefoché i pacchetti o maTgi che furono t i -
voltati in primo 4uogo fi trovano fgommati piú prefto degli a l t r i , 
La feta eííendo cosi fgommata fi torce fulla c^/^/íáf, acció riman-
ga fcaricata del fapone, e fi d i r íT^a , val a diré che íi maneggia 
fu di efía caviglia, e fulle mani per disbrigarla e Airarla. 

Indi fi paíía una corda ne' pacchetti, per tenerli uniti durante 
la corta; i i che dicefi metterlí in corde, 

Si poííono paflare fin otto in nove pacchetti o m a T g t in ogni 
corda (*) ; dopo di che fí pongono le fete entro facchi , o borfe 
di tela grotífa e forte. Ta l i borfe hanno quatroidici o quindici on
ce di larghezza,e quattro in cinque piedi di lunghezza . Si deggion 
ferrare o cucire nell'una, e nelTaltra cima, bailando che i ¡manga-
no aperte da HUO de' lati deila loro lunghezza. Meííavi la feta 
entro per quefta apertura , fi cuce anch' ella purc con un fottile 
(pago, che fi ferra poi col mezzo di un nodo , 

I n ogni borfa fi mettono da venticinque a trenta libbre di fe« 
ta , e tal operazione dicefi infaccave (**) . 

Efeguita che fia, fi prepara un bagno di fapone, fimile al 
p r imo, val ja diré che fi pone Ja medefima quantiíá di eífo per 
cento, e quando fi trovi ben difcioIto,e che abbiaíi fatca calmare 
la fpuma e boüimento con acqua freíca , v i íi caccian entro le 
boríe,, facendole poi gagliardamente boliire peí tratto di un* ora e 
mezzo. Quando i l bollore voglia formontare le fponde della calda-
ja., fi deprime con un po' d'acqua frefea. Durante fiiíatta coitura, 
abbiafi Fattenzione di givonare fpeíío, cioé che col mezzo di un 
ghone o pernea (***) fa meílieri dimovere i facchi facendo paíTar 
difopra le partí degli ftefli che ftavano difotto , aífine d' imp ediré 
che la feta non fi abbrucci,, toccando per aífai tempo i l fondo del
la cal \\]A . ^Tale movimento contribuifee altresl a farla cuocere pm 
lAgualmente e roftamente. 

L optrazione che fi h deferitta dicefi la cotta ; e viene prati-
cata per le fete deftioacc a ximanere bianche, in una buona calda-
ja rotonda (****] , 

C*̂  Tav . x t i r fi-. 2. A , C**) Tav: x i i . fa. * F . 
C***) l a v . x i i . fid, 2. Cy T a v , x t . f i g . u B , 

Tom. I L X 
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§. I I I . 

DeJIa cottura del le fete dejiinate ad ejfer tinte. 

PEr cuocere le fete deílinate ad eííer tinte in colorí ordinarjjfi 
mettono venti libbte di fapone per i l pefo d'ogni cento di fe-

ta cruda, e lacotta faíTi del tutto come nella defcritta operazione, 
con fojamente quefta diifcrenza, che flecóme eífa non fi sgomma , 
íi fa boliire peí tratto di tre ore e mezzo in quattro, avendo 1'at-
tenzione di riempiere di tempo in tempo la caldaja con acqua per 
aver fempre una fufficiente quantitá di bagno. 

Se íi dtllinano le fete ad eííer tinte l l¿ , o turchino in gvU 
gio férreo , r̂ olfureo , o altri colorí che domandino effer mefíi fo-
pra un fondo bianco per avere tutta la bellezza che in que'poffa 
defiderarfi , s' impiegano per la cotta trenta íibbre di fapone per 
cento, pefo di feta , e fi fa boliire i l tutto parimenti peí corfo di 
tre o quattr'ore , 

Finalmente fe la feta deggia eííer tinta potad , cerafa , ed al
t r i roífi di zafianone , s' impiegano per la cotta cinquanta Iibbre 
di fapone per ogni cento, pefo di feta , mentr 'é neceííario che di
venga quafi cosí bianca ? come quella che bianca appunto deve re-
fiare, 

Quando le fete fiano cotte , íi ghtano abhaffo, val a diré che 
fi cavano le borfe dalla caldaja , Per efeguire fifFarta operazione , 
fervefi di una per tica píú picciola della prima che abbiamo indica-
ta . Si paíía qutfia pertica fotto i l facco appoggiandola fuli' orlo 
della caldaja, cd in tal modo fi folleva la boría , 

A Hora fi paíía al difotto quefto punto d* appoggio un' altra 
pertica aííai grande per condone ¡I facco íkíío fu i due orí i della 
caldaja, e íi ritira rotoíandolo, ed impegnandolo fuccefíivamente ful-
3e due pertiche, finch'egli fi tro vi fuori del bagno, e fubito lo íi 
gitta a térra , Bifogna hadare che i l fito, ove íi gittino i facehi , 
r i t i randol i , fia ben netto, oppure di coprirlo di tela, o di tavole, 
per evitare le macchie che penetrar poteííero attraverfo i l facco 
medefimo; o per i l meglio fi gitta fopra una civiera , aturándolo 
cosi a fe ( * ) . 

Quando egli fia fulla ai viera , lo fi feuce tirando lo fpago , 

CO Tav. xi. Fig. 2, e ¡'operazione in A nella íleíla Tavola i Fig. 2, 
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áopo di aver fciolto i l nodo fi ricavano le fete per efaminare 
fe fi trovino ben cotte, e fe per forte abbiavi di quel tanto , che 
i tintori dicono ¿>ifcottoy c\oh dei luoghi , ove i l bolhmento non 
fia fufficicntemente penetrato , i l che fácilmente fi nconofce peí 
g¡allo,ed un cerro fedimento che reftain quefti luogh. .Se Vi fi fcor-
ga tale difetto , convien rimetterle a cuocere , facendo boline di 
nuevo per quakhe tempo; e quando fi veda eíTere tinta la feta ben 
cotta, fi gittano abbaífo tutte le borfe,corae fi fece la prima voU 
ta . Levata ella fucceííivamente dal facco , fi dinzza i l tutro fulla 
cavigüa ( * ) per difporrc in fine le fete ad effer tinte ne'colon 
deñinati • 

§. I V . 

Ojfewax¿om fulla fgomm atura e la coi ta . 

E! necefíano impiegare del míglíor fapone (a) bianco perla cot-
tura delle fete . I faponr di qualitá inferiore non riefeono u-

guaimente bene, e non v: avrebbe economía impiegandoli bsnché 
a módico prezzo , giacché di quefir ce ne vorrebbe una quantitai 
maggiore; oltre che n'ha che fi coagulano- colla gomma del!a k-
tar e forman o con eífa una materia la quale tiene la confi lienza 
della cera. Si adopero per cuocerla un fapone ntl quaf entrava del 
graí ío; ma fi oííervo che le fete cotte con (ifTatro fapone non ave-
vano giammai la fecchezza, e lo fplendore vivace convenevoh 
oltrcch, elkno alia lunga roffivano. 

Comunemente perde la feta un quarto del fuo pefo nella cor* 
ta r n ha certune y come le trame di Spagna , di Valenza , e di 
piu a l r r í luoghi , che perdono due o tic per cento di piü. 

I ! bagno di fapone, che ferví nella cotrura della feta yacquiíla 
en peffirao odore , corrompendofí prontiíTimamente r a!lora nulla 
piü vale. Se nella fiagione calda fi tenga per fei o fette gíorni in 
monte della feta corta, che non fia ftata difbarazzata e la va ta del 
fapone della fuá coíta , efla fi rifcalda , prende un cattivo odore ? 
e vi fi sviluppano dei vermini bianchi della medcíima forma di 

« C*5 Tavola x r . B: fig. i . 
(*> L ' Autore nomina i l Tapona di Marfigíía . Tn I tal ia queHo di Vene-

a i s , e di Genova fu pe rano t u t t i g l i a l t r i in honú, cd i l primo di queíli duc 
a i t i m i e i l mighor fapone d' Europa 

X i j 
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que' .iclla cnrogna. Queíii verminí per6 non mangiano la feta ma 
fojamente l'acqua del fapone, ove fia reftata bagnata. Tal feta va 
foggetra ad indurarfi. 

La feta che non fia fhta cotta, e che nominafi j e t a cruda t 
h rígida e dura, come gia fi é detto, ficché la coítura é aííoluca-
mente neceííaria, sí per levarle fiffatte cattive qualirá , come peí 
torle i l color giallo, che naturalmente hanno molte fpecie di feta. 
Fa dúopo impiegare per la cottura della feta delTacqua ben pura ? 
e che perfertamente difciolga i l fapone . 

Quando 1' acqua di fiume fia torbida , cío non impedifee che 
fe ne adoperi per la cottura delle íete ; ma in tal cafo é neceffâ  
r i o lafciarla deporre per alcun tempo ? e quindi meífala nella cal* 
«laja fe ne termina nel modo feguense la depurazione. 

Si fa rifcaldare fe iza bol i iré ; dopo di che v i fi gitta circa-
una libbra di fapone . Que lio fa afcendere alia ftiperficie dell* acqua 
le impuritá in forma di fchiuraa , che íi levano eolio fchiumato-
jo ; dopo di che fi fa la corta nel modo folito* 

Tal i fono i metodi ufitati fin ad ora in tutte k Tintorie d* 
Europa per cuocere e ferudare le fete j . ma forfe in qualche luogo 
venan no cangiati, almeno a cerri riguardi. I príncipali negozian-
t i e manifatturieri di panni ferici hanno notato da gran tempo , 
che le fete Francefi , le quali ferudate fono col fapone , hanno piü 
difetti , e fingolarmente meno lullro di quelle della China , che per 
quanto diccG vengono ferudate fenza fapone. Queíle coníiderazioni 
hanno impegnaro rAccademia di Lionc a proporre per tema del 
fuo premio deli' anno i j ó i . i l trovare un método di ferudare Is 
fete fenza fapone , e tal premio é í h t o deferito a M . Rigaut di 
S. Q^imwno, giá noto per varié chimiche perquífizioni dkerre a!» 
la perfezione delle A r t i , e ad ogetti di commercio. 

Queflo Fífico gtá prevenuto dal programma dell' Accademia , 
che Folio é quello che da alia feta le eanive qualirá di cui lagna-
fi, propone di foftiruíre al fapone una drífoluzione d¡ faie di íoda 
fparfo in una fufficiente quantitá di acqua per non punto alterare 
€ fnervare la feta ^ i l che fenza dubbto adempi alie vedóte d' eíf* 
Accadem;ia {a)m. 

i*y. # M 4y Apligny Q L ' d r t de l a Tinture pag.zo- in h. a Par í s 877^ 
€Í>ez M m t a r d ) ferobra che la l i fc ivia di foda d' A Jicanre poíía eflere migho-
re della dtíloiuzione del (ale, mentre queflo non ha ragione alcuna di prefe*. 
reB«a fugli álcali fiíñ , e perche anco facendolo c r i ü i l h z z a r e gl i fi toglie ¡i fio-
gifto, che potrehbe addolcir lo . Se fia megho poi per tale operazione adopera
se, coi»; eílo. Apligny. fuggsrifce 3, tanto per ie fete , quaato per is lañe , varié-
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§. V . 

£>e¡ B/anca. 

L E fete fgommate e cotte , come fi é detto, hanno i ! graJo 
maggiore di bianchezza che loro dar fi poíía raerce a quelte 

operazioni ; ma ficcome v' ha diverfi atti o tinte di blanco , di 
cui Ic une hanno un picciol occhio giallo,altre tirano all azzur-
r a ñ r o , certe al rofllgno , quind' i Tintor i per far prendere alia 
feta I ' atto particolare di bianco che defiderano , fono obbligati ag-
giungere alcuni ingredienti , si nella fgommatura , si neila corta , 
si in un terzo bagno aífai leggero di fapone r che nomino /' 
biancBimentó. indicheranno dunque i modi di daré alia feta t 
principaü ombreggiamenti di bianco» 

Nella tintura in íeta fi diftinguono cinque Corta di bianchi , 
o pimtoilo cinque principali atteggiamenti di bianco , che fi dico-. 
no i l b i unce della China , i l bianco deW Indie , i l bianco di fik 
appellato anche bianco di latte, i l bianco argénteo e ú bianco az¿ 
Zjir/ato. Turti quetii bianchi non diííerifcon gli uní dagli altn ,che 
per via di lievi atteggiamenti , ma che non perianto fono fenfibili 
alia vifta , fpecia!mente fe fi p^ragonino fra loro infierne . ^ 

I tre primi bianchi fi fgom mano % e fi cuocono , com' é ña
to detro , . 

Per fare i l bianco delta China , Ci adopera un por di rock 
ovver oriana full' imbiancamento quando vogliafi che abbia un 
occhio róflfaftro , fenza di che nuil a vi fi mette . 

I I bianco delP Indie non ha d' uopo che di paífare ^ ful!' /wi-
é>iancamento fuorché quando vogliafi , ch' egli abbia un picciol oc
chio d' azzurro ; in tal cafo gli fi da un po' d' Indico preparato 
come diraíTi qui preífo, e che iT inror i appellano appanro aburro * 

i l bianco di filo fi paífa ful bianchimento , che fu puré d©» 
fcritío qui fotto , con un por d' azzurro1 * 

píame , come í'a Saponaria, ch" 1: fa Gfpfop&yU Strathkn C Ctnttei Sy!}, na
tura- z. p. i z8. > ed altre analoghe , cxos U Lkbnid? r la Paré ta i a , il Con* 
voívolo marino , e c c , mane a tro íicure prove perchV li día retta a rale fugge-
rimento , maffime che glr anticbi , cioh Anflo t i ie , Diofcoúde e Phmo che da 
Apligny fi citano , non conofcevano la íeta cjie per íontane nozioni che ne 
aveano, fecondo che pub vedeifs nei parágrafo U del nollro Saggi» ftonco fo
que ílo píodott^ • 

% i i i 
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Ma peí blanco argénteo, e per quello azzurrato , k appropo-

fito mettere dell' azzurro nella fgommatura ; lo che fi opera nel 
modo feguente . 

Si prende del belf indaco ; íi lava due o tre volte nell'acqua 
inczzanamente calda; indi fi pifta bene in un mortajo , giitandovi 
fopra dell* acqua bóllente . Si lafciano ripofare c cadere tutte le 
parti groffolanc dell' indaco , e non fi fa ufo che del chiaro: ch' é 
quello appunto i l quale appdlafi a igurYO * 

Si mette di quefto azzurro nel bagno di fapone deftinato alia 
fgommatura . 

Nulla evvi di determinato fulla quantita , perché fe la feta 
flon|troviíi fufficientemente azzurrata, le fi replica 1' azzurro fuli'ira-» 
bianchlmentó. 

Per i l bianco argénteo , ed i l bianco azzurrato , fi pone al-
tresl dell' indaco nella coita , a viíla d' occhio , come nella fgom
matura » 

Qi.iando la cotta fia fatta, fi leva la feta dalla caldaja dimo-
vendóla, e alzándola colle due pertiche nel modo- che íi é detto ,„ 
ma in luogo di gittare le borfe a térra , o fulla civiera , fi por-
tano in una barca ripiena d*acqua chiara. Si aprc la borfa o fac-
co, lo fi rirrae, lafciandovi la feta ; fi diftende queíla nell' acqua 
cosí allacciáta io corda , dopo di che fi leva da cíTa , e fi pofa 
fulla civiera che meíía attraverfo la barca,, le fete fi fgocciolano 
in qutíla delT acqua di fapone che conrengono » 

S.ffátra prima acqua di fapone viene rimefla nella caldaja; 
do ve fi fece la cotta perché ferva ad un* altra 

Si i ¡empie la barca con nuova acqua chiara , nella quaíe ít 
lavano o sb rodam i bianchi . Si fcolano r e fi d i r i - ^ a n o poi , e 
fe ne fa delle mataííe proprie ad eííer torte. Nel tempo medeiimo» 
fi prepara i l bianchimento nel modo feguente *. 

V L 

Det bianchimento * 

Er fare quello,. che appellafi '1 bianchimento , fi riempie un» 
caldaja di acqua chiara : fopra trenta fecchie d* acqua fi met

te circa una l ibbra, o una libbra e mezzo di fapone ; fi fa bol-
líre i l tutto ; e quando i l fapone trovifi difciolto , fi mefehia 1'ac
qua con un baftone per vedere fe f imbianchimento fia aflTai graf
io ^ o fe per contrario non lo fia a fuíficienza . Quefii due i n -
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convenisnti fono egualrnente da evitarfi , imperciocché fe i l bian-
chimento foífe troppo magro , le fete non prenderebbero in eíío 
una tinta uniforme ; e per oppofb fe foffs grafio piu del dovere, 
nfíuierebbon elleno di trarre, come conviene, aH'azzurro, e qui 
e qua vedrebbonfi fparfe di macchie biave . Si conofee che ¡1 bian-
chimento é buono, allorché battendolo con un baftone , da egli 
una fpuma che non é forte, né debole. Allora fi mettono le fete 
in bajioni , e fi paííano nel modo feguente . 

Per i] blanco della China , fi paflTa ful bagno aggiungendovi 
un po' di rocu, o oriana volendo che abbia un occhio un po' rof-
ío . Devefi oíí'ervare di paííare le fete nel bagno cosí . V i fi tuf-
fano tutte le mataííe difpofte fu i loro baftoni; e fi pofano queíH 
baítoni in guifa , che le due cime poggiando fopra i due lati dei 
vafo , tutte le mataííe pafsate verticalmente ftieno a molle nel 
bagno , ad eccezione deíla loro parte fu per i o re , che ne fta al di 
fuori , attefoch' effa h ritenuta dal bailóne , e perché i l vafe non 
puo eííere riempiuto interamente, a cagione dello fpazio , che bi-
fogna lafeiare per lavorare . Si prendono poi Tuna dopo T altra, 
e fi rivoltano cima per cima , affine di far tuffare tutta la parte 
della mataífa che flava al di fuori , e fi refpingono nel tempe 
medefimo all ' altra eftremitá del vafo. Tale lavoro, che replicafi 
finché la feta abbia prefo uniformemente la tinta , che fi vuol 
darle, fi appella Ufare la feta; i baííoni, ne' quali fono paífate le 
mataí íe , fi nominano lifelli , come g i i fi difle ; ed allorché ab-
biafi cosí mefíb dall' alto al baííb ogni par tita di feta , ci6 di-
cefi a ver dato una Ufata . Ogni volta dunque che fi vohano e 
rivoltano je fete, é una nuova lifara che loro daíli , Siffatto lavó
l o fi pratica in tutte le operazioni , oye trattafi di far prendere 
ugualmente qualche colore alia feta medefima ; e fi bada fempré 
d̂ i hfare fenza interruzione nel cominciamento , o finarranto che 
T atto di colore ch'ella prende fia bene uniforme. Ve tío i l fine, 
o allora quando i l bagno trovifi giá indebolito , fi dan no le l i -
fate meno frequentemente ( * } . 

Per i l bianco dell' Indie fi lifa nello fieífo modo , e fi ag. 
giunge -iin po' di azzurro fe vogüafi , ch' egli abbia un picciol oc-
chio blo ; e cío faffi particolarmente per non guañare i l colore 
.ch' é deílinaro a fervire altresí pegli altri bianchi . 

Per i l bianco di filo , ed appunto pegli altri bianchi , vi fi 

Védete quefla operazigne in C« T a v , x u . fig, i . 
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a^glunge un /po' di azzurro a proporzione dell' ateo di colore che 
loro voglia daiTi. , . 

Durante turta queíía operazione, ta meltien oflervare, che I I 
bagno fia ben caldo , ma fenza bollire , e Ufare cfattamente finat* 
tanto che veggaft che tutta la feta abbia prefo una tinta ben uni-
ta ; i l che faffi ordinariamente in quattr' o cinque 1 líate . A mi-
fura poi che le fcte fiano unitc e finite fi torcono a fecco fullo 
fiante : In fine fi diftendono fulle pertiche per farle afciuttare fem* 
plicemente , oppuré al vapore del zolfo , fe cío fia neceflario s 
come fubito fi diráP 

4. V I L 

Del ^olfiyaggio» 

r~T^ Utte le fete che íono deftinate ad effere impiegate in bianco 
X per ogni forta di ftoffe , ad eccezione del moere , deggioti 

eífere zolforate , imperocché coll' ajuto dcllo zolfo íi compie di da-
re alie fieíTe i l maggíor grado di bianchezza cuí fi poífa ridurle. 
Si fa i l %olforaggío , come fegue. 

Sopra pertiche meííe a fette in otto piedi d' altezza , fi di* 
ñendono le fete che voglionfi zolíorare ; fcelta a tal uopo un' alta 
camera fenza cammino , o un granajo ele v ato , ove , al biíogno, 
fi poífa dar acceífo all' aria, aprendo le pone , e le finellre. 

Per cento libbre di feta preífo poco fi mette una libbra e 
mezzo in due di zolfo in cannelii in una terrina , o marmi
ta di ferro fufo , pofiavi prima un po' di cenere . Si rom JO no 
groííamente effi cannelii di zoifo ; fi metrono in un raucchio fulla 
cenere; fi accende coila candela uno de' pezzuoli, o con queílo íi 
appicca i l fuoco in parecchi fui del cumulo . 

Si chiude bene la camera ; fe abbiavi un cammino , bifogna 
pur aver 1' attenzione di turarne la bocea , atünché i l vapore del* 
lo zolfo non fi diffipí5e fi lafeia arderé turto i l zoifo fot 10 1c íei-
te durante la norte . . . , 

11 giorno dietro fi a prono le íineftre per lafeiar diffipare 1 o-» 
dore del lo zoifo , e far feccare le fete ; i l che baila correndo la 
fíate . 

In tempo d' invernó , paífito che fia T odore del zolfo , íi 
rlnchiudono le íineftre, e fi mette del la brace accefa in fcaldani 
per far afciuttare le fete. E' cofa eííenziale che i l fito nel quale 
Ü zolforano le fete fia ficuato in maniera ? che aprire fe ae poífaa 
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le porte, e le fiseftre , fenza eííer obblígato ad entrare nel mede-
íimo . Conviene lafciarlo aperto finché 1'acre v i fi fia rinnovato, 
fenza ja quale cautela andrebbefi a pericolo di rimanerc foífocato 
dai vapon deilo zolfo, e della brafe. 

Con fúmate che fia lo zolfo , trovafi una crofta ñera , che fi 
leva dalla cenere; ella é combuftlbile , e pu5 adopcrarfi per allu-
mare lo zolfo dipoi ; lo che h piú facile , che quando accendere 
vogliafene di novello non ancora ñato abbrucciato. 

Per vedere fe le fete íiano fuffieientemente afciuttate , fi tor-
cono fulla caviglia , ed elleno ben lo fono fe non fi attacchino i 
fili gli uni agli altri torcendole; c nel cafo che fi attaccaífero an« 
cora íi ripongono ad afciuitarc. 

V I H . 

Offervazitmi fu i biamhi , e fallo Tglflraggh, 

L> ^ c ^ 0 vitriolico zo]forofo,che in quantitá grande fi diftriga 
durante una lenta combuftione deilo zolfo , ha la pro prieta 

di niangjare e diílruggere con grandiífima efficacia la maggior par
te de color i . D i qui viene che queílo foffilc da alia feta un blan
co piú lucido ; egli mangia i l roífo che le reííava , e che , per 
vía del mefeuglio delT azzurro, fembrava alcun poco vcrdaílro : le 
dá altresi piú confiftenza , ed anche quel che appellafi canto j o 
gvido, o maneggJo . Confiíle quefto in ció , che quando la feta 
tcovafi impregnata deli' acido zolfureo, o di qualunque altr'acido , 
e che fi faccian rotolare gli uni fugli altri i fili di una mataífa, 
comprimendoli fia le dita , i l loro sfregamento diviene fenííbile 
per via di certe fpeeie di vibrazioni, e di tretnolii , che fi comuni-
cano alia mano , ed anche per un piccolo ñrepito ^ che s' intende 
bemíTmio avvícmandone 1' oreerhia, c ponendovi attenzione. 
, 1^ccr0!lie maneggio dá una certa rigidezza alie fete , fi 
e neil ufo di non zolforare quelle che fono deftinate a far del 
moere, poiché quand'elleno íiano zolforate , refiñono troppo alie 
jmprclfiom del mangano, fotto di cui fi fa pallare la noflfa per 
raoerarla; e perché ci6 impedifee i fili ddla íloffa fieífa di ro
tolare aííai libw'ratnente gl i uni fugli akri per ricevere un bel 
nioeraggio. 

Per evitare V inconveniente che rifulta da tale rigidezza o 
durezza che acquifla la feta nel zolforaggio , fi é nell' ufo , i ti 
cette maniíauure, di kvarle lo zolfo | i l che confirte a tuffarla 

Tom, I L y 
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parecchie voltc nell'acqua calda , Ufando come nella tintura. Ta
le operazione rende la feta piw mórbida , e le fa perderé II fuo 
raaneggio ; ma quefla íeta h fempre meno propria ad cflere moe-
rizzata di quella che non fia flata zolforata. Se tingere fi volelíero 
delle fete 5 che foflcro fíate zolforate, bifogncrebbe dizolforarle, at-
teíbché annovi molti colorí , ch' efle non piglierebbero ftnza ta-
le cautela , e fono íutti quell i , che rcfiftere non ponno all' azio-
jie jdegli acidi ? 

Quando le fete fiano ftato zolforate , fe fi noti , ch' elleno 
non abbiano bañevol azzurro per V atto di tinteggiamento che vo-
gliaíi aíTortire , bifogna loro darnc nuovamente fopra delF acqua 
chiara,, e fenza mefchiarvi fapone . Ed e da avvenire , .che fe 
s' impieghi dell' acqua cruda, com'é quella di certi pozzi , 1' az
zurro di venta piu jurchino ; quando per contrario fe impicghiíi 
un' .acqua di íiume ben dolce , iragge un poco piü ful roífo . 

Dopo che cosí abbiaíi ridato dell' azzurro , fi zolforano le fete 
una feconda yolta . P e í re ño 9 11 primo zolforaggio non h inutile 
in queíla pperazione , impero eché 1'acido dello zolfo fa piu age-
volmente prendere alia feta i ' azzurro, che fi da coll' acqua fula, 

entre non farcbbe lo íleíío per queilo che fi dá ful fapone, 
Riguardp alia cotta, fe non fi aveífe azzurro, í i potrebbe me

fchiarvi un po* di bagno d' indaco prepáralo per tingere in bló , 
come dirafíi qui preíío, i l quale da' Tintor i jnominafi bló di tina • 
Egl i produrrebbe lo fteíío effetto , purché queilo bl6 foffe tratto 
da una t ina , che aveffe ancora tutea la fuá forza , A rigoie íi po
trebbe valerfi medefimamenre di quefto blo di tina per dar 1' az
zurro coll* acqua ; ma va foggetto a daré un tinteggiamento meno 
bello, imperocché quando fi mefehj una picciola quantita di bl6 
«di tina in molt' acqua , perde la fuá qualirá , e cade nel bigio . 

¥ ' ha delle íloffe , che fi fabbricano fempre con fete crude , 
provvedute di tutta la loro gomma , c della loro naturale fortez-
za , attefoché quefte ftcffe deggion per fe medefime eflere fortí e 
fode , e come impecciate e gommate , Tal i fono í merlctti di 
feta, che noti fono in commercio fotto i l nome di bionde , le 
ga-ze , ed altre manifatture di queíla fpecie , Le fete ddlinate per 
fiffatti lavori non deggion eflere fgommate , né cotte . Si da loro 
tutte le preparazioni .di tintura di cu i hanno meftieri, fenza avec 
fatto foggiacere le medefime a tali preliminari operazioni. Per que
da ragione fi avrá, 1' attenzione d' indicare in fine d' ogni proceflb 
di tintura, quanto fia d' uopo oííervare per far prendere alia feta 
íutt' i diíferenti colorí . Eccovi da prima quanto riguarda le fete 
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cíie áeggion eflere impiegate crude e bianche per le ñoffe di cui 
fi é parlato . 

Bifogna fcclgere quclle che naturalmente fono le piú bianche, 
c tuffarle ndl* acqua 9 torcerle poi , zolforarle r e quindi dar loro 
T azzurro fopra T acqua chiara j torcerle di nuovo r e pofeia zolfo* 
rarle una feconda volta . Tal é almeno i l método ordinario.-

Ma T efpericnza ha infegnato che ft pu5 far ^ bene ancora r 
fuñándole in un bagno di Tapone, come per T imbianchiraento, e 
caldo a fegno t che non v i íi poífa tenere la4 mano Si lifano fu 
queílo bagno , niettendovi dell' azzurro fe ne- occorra . Quando fia-
no al punto convenevoie r fi lavano bene al fiume ; i l che rende 
alie ñelTe la fermezza- che perdono nell' acqua di fapone ^ indi fi 
torcono e fi zolforano . 

Conviene oífervare, che queíía fpecie dr imbiancarura delía 
feta cruda impiegafi foltanto per le fete inferiori ; poiché le bel-
íe fete di Nanchino, che fono eccellentcmente candide 5 non ham 
é' uopo di tale operazione 

D e i r alíumltiatuva *-

Lf Alluminatura devreírere ríguardata come una delíe generall 
operazioni delía tintura , imperocché V allume é un morden-

te fenza di cui la maggíor parte dei colori non potrcbbero appli-
carfi fulle materie da tingerfi o almeno non avrebbero beltá, né 
faldezza . Qucfto faíe riunifee due proprietá mirabili , c della mag-
giore importanza per T ai te delía tintura °y egli riaiza lo fplendore 
di un* infinita di colorí , e l i fiíTa fopra le materie tinte in un 
modo fodo e durevote » 

S* impiega T allume nelía tintura delía tana , deí cotone , deí 
filo e delía feta ; ma le manipolazioni per adoperarlo fono dif-
fe ten t i N o i diremo di quelle che fervono per la feta a ch' & Vo%* 
getto di queílo Trattat®. 

I n una tina , o barchetto di circa quaranta o cinquanta fec» 
chie (*) r fi mettono quaranta o cinquanta libbre dr allume di Ro
m a , che prima fi fa difeiorre in una caldaja d4 acqua fufficientc» 
mente calda Verfando tale- diíToluzione nella tina r bifogna aver 

i*l B , Tar. 
Y i 
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1 attenzione di bene dimoverla e mefchiarla, poiché la frefchezza 
dell' acqua potrebbe faría crifiallÍ77^re o congelare, come dicono i 
tintori ; ed allora la feta , che íi mctteíTe entro , rimarr'cbbe 
tutta coperta di piccioli criftalli d'allume; lo che da tintori fieíU 
diceíi gb/acciare . Allorché accade tal inconveniente , fi pa{fa ja 
feta íbpra un po' d' acqua tiepida , che leva prontamente tutti que-
íli criftaili 5 e pu6 rimetterñ queíl' acqua nella tina d' allume. 

Dopo aver layato le fete nel fapone , loro daíTi una battuta 
ed anche peí raegiio y dopo averie fcolate fulla caviglia , per le
vare i l piü grofío del fapone che reíia ancora , fi paííano per l ¡ 
corde, come quando fi fanno cuocere »Si tuffano nell' allume tutte 
le cordate le une fulle altre , oíícrvando che le mataííe non fiano 
srrotolate di troppo fopra feíieíTe , o volt ate y come dicono i tia-
ton , che tutte dette cordate íliano larghe , e tuice ben fommer-
fe : fi lafeiano cosi peí tracto d' orto in nov'ore , cioé ordinaria
mente dalla fera fin alia feguente raattina . Dopo di che fi lava-
n o , íi torcono a mano fulla t ina, fi portan© indi al fiume per 
lavarle, i l che dicefi rinfrefeare , e fi battono, come fía detto a 
fuo luogo , 

In al cune manifatture , in íuogo di metiere le fete in corda 
per farle alluminare, fi paífano fopra baRoni , metiendo tre o quat-

nendo appoggiata full orlo ddla barca ; ció che i tintori dicono 
metiere tn foda . Eglino difegnan generalmente con tal efpreffio-
ne la immerfione , ed i l foggiorno della feta in un Uquore caz-
lunque . k ' ' 

Per evitare. „ che le fete non ifcappino dal di fopra dei bailo-
ni , né fi mefehino , fi ha cura di avere una pertica della lunghez.-
za della barca, e fopra la quale fi appoggia la te fia di tutti gU 
altri baftoni; di modo che que(b pertica impedifea le fete di p o 
ter feorrere . Si pu6 fare la medefima cofa col mezzo di una cor-
da, che íi attacca alia teíta del primo e dell' ultimo baftone „ e 
che paífando fono la tefla di tutti gli altri fa 1' effetto medefimo 
della pertica . 

Effendo formato nell' indicato modo i l bagno d' a l l u m e v i fi 
pu6 paífare fin cento cinquanta libbre di feta , fenza che fia ne-
eeífario di aggíungervi nuovo allume , o di reclutare, per fervírcí 
é é termine deli' arte. 

Ma quando feorgafi che quedo bagno comincia ad ¡ndebo-
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íírfi , 11 che fi conofce con un po d'uíb ponendovi alquanto fopra 
la Hngua, per far egli aliora una impreííione meno viva , fi fau
no difciorre venti , o venticinque libbre di a l íame, che fi mettono 
neí bagno colle medefime cautele qui fopra indicate, e fi continua 
anche a rifomminiílrare nuovo allume a proporzione delle fete, che 
alluminate fi abbiano , finattanto che i l bagno cominci a prendere 
un cattivo odore ; lo che fuccede piü preño o piú tardi , fecondo 
la maggiore o minore quantitá di feta paífatavi fopra, 

Allorché i l bagno comincia cosi a putire , fi termina di t i 
rarlo paííandovi le fcte deftinate ai colorí baíTi, come fono i bru
ñí , í marroni , ecc., e indi fi gitta vía , fi ripulífce la barca , e 
íormafi un nuovo bagno . 

§. X . 

OjfeYvazjoni / « / / ' alhminatura * 

QtJando una barca abbia fervito un certo tempo a fare 1' alíu-
f minatuia , viene all ' intorno della fuá párete una incroíhzio-

ne che talvolta arriva ad avere la groííezza di uno feudo di fes 
franchí, fuorché pero ful fondo, perché , ficcome fpeífo avviene s 
che le fete tocchino i l fondo della barca íkíía , eileno in qualche 
modo fpazzandola 5 impedífeono cosí la formazione di dena c ro lk , 

1 tintori non levano quefta incrolUzione, perché han oííerva-
to ch'eíía producá mal effetto ; anzi per contrario ferve a megho 
ritenere i l bagno,. e ad impediré i l vafcello di fpander fuorc. Tale 
depofizíone vi en dal metiere le fete nelia diííoluzione di allume 
mentre non trovanfi foütamente ancora difimpegnate di turto i l fa-
pone della loro corta. Quefta rimanenza di fapone, ed una porzjo
ne dell* allume fcambievolmente fi fcomponpono ; mtreé all' unione 
dell' acido dell'allume coü' álcali del fapone formafi un trattaro v i -
triolato , e della térra dell' allume coll' olio di fapone una materia 
denfa ; i l che tutto infiemc coílituifce la materia dell' incroftazione 
di cui trattafi. 

Sembra pur ancora che alia porzione del fapone, 11 quafe or
dinariamente rimane nella Ceta , allorché la fi pone nel bagno d* 
allume , debbafi attribuírc i l pcffimo odore cb' egli contrae dopo 
aver fervito durante un certo tempo. 

Fannofi fempre alluminare le fete a freddo, per eíTeiTi oíferva-
to che fe ci5 faeciafi in un bagno caldo , van eileno foggette a 
perderé una parce del loro luíírtí# 

Y i i? 
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L'efperíenza ha infegnato, eh'é fempre raolto p¡ü vantaggío, 

fo il far alluminare le fete in un bagno ben carico di allume, che 
in uno un po'dcbole, imperciocché I'alluminatura eífendo caricata, 
fi é ferapre íicuro di tirar moho meglio la feta che quando fia de! 
bole. In tal cafo la tintura fi tragge difficilmente, e fi malunifce. 

XI6 

Del tunhino o bld, 

IL turchino o h\h fafíi fulla feta colP indaco , come fu tutte le 
aítre materíc fufcettibili di tintura ; ma queíU droga é di una 

natura particolare: la materia dell'indaco t refmofa ; ella non co» 
munica alcun colore all'acqua r ov' é indiíTolubile; bifogna necefla-
yiamente dividcrla o difciorla per via di matcrie faline, e median
te una forta dt fermentazione ; lo che efige delíe operazioni parti-
colari a fiffatta fpecie di t intura, e domanda fingolarmente dei va-
fi di una convenevole firuttura; i quali vafi fi nominano tine. Sí 
defcriveranno al parí deila maniera di preparare 1* indaco , e qucl» 
Ja di tingere in cíío la feta • 

I I vafe in cui fi fa il bl¿> o biado h ordinariamente di rame r 
ha la figura di un cono tróncalo e rotondato a guifa di pane dr 
zucchero rovefeiato ( * } . La parte inferiore o i l fondo C ha cir* 
ca un piede di diámetro, e rapertura r o 1» parte fuperiore ne ha 
circa due ; 1* altezza h di quattra piedi in quattro e mezzo. La 
parte inferiore é figillata in tena , e v i ÍU profondata circa un 
piede e mezzo al di fotto del livello del terreno 9 come fi vede 
i n D . Queíta tina va circondata di un altro feíciatoE (***) 
C ío che fia fuor di térra viene atrorniato da un murrccíuolo F 
(****), c h ' é perpendicolare al fuoío, e che non tocca la t ináj . di 
modo che all* íntorno del vafe re fia uno fpazio G (****•*) , ch^é piii 
grande nelía parte inferiore che nella fuperiore . I l muricciuolo íi 
applica alia tina in a l t o , e v i fi unifee colla parte fuperiore for
mando alT intorno d'eífa un orlo H di fe i in ott'once (******) ^ 

In que fio muricciuolo fi praticano due aperture y una a l ivel -
l o del terreno (*******) I , che ha un piede d' altezza con fei o 
íette once di Jarghczza je per tale apertura f i mette la brace. 

C *> Tav, x i v . figv i. e i . (**> Ib id . fig. i . fbid fig. 2. 
C«**«) ibid. fig t . e 2. C****-) ib id . fig. *, C * * * ^ MU. fig. %, 
(*******) Ibid. fig. u 
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La feconda apertura é formara da un tubo di cotti mationi , 

€ queí ío , che é una fpecie di cammino , i l quale nominafi ventofa 
L ( * ) , é deñinato a mantenere i l fuoco mcrcé i l corfo dell 'aiia. 
Sijffatto tubo dee follevarfi circa once diciotro al di íbpra delia t i 
na, affine d' impediré che quegH che lavora non venga inccmodato 
dai fumo, o dall'efalazioni della brace , che fi mettono neir altro 

interno della tina . Tal ¿ la coíiruzione del vafo deftinato al 
blo 3 e del fu o fornello. Ora ecco come preparafi i ' indaco. 

Si comincia dal fare ci6 che nominafi i l bvevetto , come fe-
gue. Per otro libbie d'indaco fi prendono fe i libbre di ceneri gra-
velate le piü bclle ; tre in quattr' once di rubbia per ogni iibbra 
di ceneri , e otro libbre di cruíca che íi lava prima in piü acque, 
per levarle la fuá fariña , Lavata la crufea , la fi preme per levar
le la maggior parte della fuá acqua, e íi mette íoia in fondo alia 
t ina, 

Si pongono la cenere gravelata , e la rubbia fchiacciata infie
rne a boíl i re peí tratto di un quatto d' ora in una caldaja , che 
tenga quafi due terzi della tina , e fi lafeia dipoi ripotare i l bre-
vetto chiudendo le porte del fornello. 

Due o tre giorni prima s' abbiano meífe in mol le otto libbre 
d'indaco in circa una fecchia d'acqua calda, nella quale fi ha cu
ra di ben lavarlo , cangiando anche 1'acqua . Queft' acqua prende 
una tinta roíTa. Aicuni tintori cominciano dal far bollire F indaco 
in una lefeiva di una Iibbra di cenere gravelata fopra due fecchie 
d'acqua. Dopo di che lo fi piíia bagnato in un mortajo A (*•) . 
Quando cominci ad eííere in paña vi fi verfa fopra pieno i l mor
tajo del brevetto che íi h fatto bollire , c che trovafi ancora cal
do, col quale íi macina e s'involve per un ceno tempo; dopo di 
che fi lafeia ripofare i l tutto per alquanti momenti , e fi leva i l 
chiaro , che £1 mette a parte in un calderone, o che fi verfa nel-
la^tina . Si rovefeia in feguito una uguale quantitá del brevetto 
ch 'é rimaño in fondo al mortajo; fi ricomincia ben a macinare e 
fi leva i l chiaro, che fi mette nel calderone; op^razione che re pli
ca fi finattanto che tutto 1'indaco abbia paífato cosí colla piü graa 
parte del brevetto . 

Lo fi verfa per ogní calderata a mi fu ra fulla crufea che gia-
ce in fondo della tina , e quando v i fia i l tu t to , fi gitta fopra la 

CO Uid. fig. 1. e t* <««) T a v , x v i fig t. 
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rimanenza del brevetto col fu o fedimento . Si dimove , o fi pa-
lí?Xa i l tutto con un baftone tagliato a maniera di un remo , c 
fi lafeia fenza fuoco finché i l grado del calore fia divenuto aÍT?.i 
moderato per poter tenere la roano tiel bagno . A Hora fi merte un 
po'di fuoco all ' intorno della tina per manten ere quefto^ medefimo 
grado di calore ; e bifogna continuarlo fin che avvenga d' accorgerfi 
che i l liquore comincia a divenire verde ; i l che fi riconofee tuf-
fandovi entro un po di feta blanca . 

Quand' eíía trovafi in quefto flato , é fegno che la tina r¿. 
viene ,^c ioé , che 1' operazione va bene . Allora fi da un colpo di 
palizzata per avanzarla , e per vedere fe fi determini a venire , 
e la fi lafeia ripofare finché feorgafi una crena o peliicella bruna, 
o ramignofa , che afcende alia fupeificie, ed indica che la tina é 
ritornata . 

Per eííer certo di quefio fuo ritorno , bifogna oííervare fe fia 
efla ben crojlata , e vedere fe foffiandovi fopra íi fa ful fatto una 
crema in luogo di quella che ñ difeiolfe . Se i l liquore dia quefti 
fegnali , fi lafeia ripofare peí tratto di tre o quattr' ore , dopo di 
che íi rifá un nuovo brevetto per comp/erlo. A tal intento fi met-
te in una caldaja la quantitá d' acqua necefíaria per terminare di 
riempiere la tina , e fannofi bollire due libbre di ceneri , e quattr* 
oncie di rubbia, come la prima volca . Si verAi queílo nuovo bre
vetto neila tina ; fi palizza i l bagno , e fi lafeia ripofare per 
quattr'ore . Allora la tina é in iftato di tingere. 

Le fete deftinate ad eííer tinte in blb , o biado , debbono ef-
f«r ftate cotte a ragione di trentacinque in quaranta libbre di fa-
pone per cento come giá é flato detto 111., né deggion punto 
cífere imprégnate di alíume , attefoché la parte colorante deli' in-
daco , ed in genérale di tutee le materie refinofe non hanno alcun 
bifogno di mordente per attaccarfi alie materie da ti-ngere. 

Quando fi voglia tingere la feta neila tina , la fi lava bene 
del fuo fapone , t per bene difgorgarla le fi dan due fcialacquate 
al fiume . Si divide in mataííe proprie ad eflei' bene e cómoda
mente torte , Si prende una di queftc mataffe , la fi paffa fopra 
un rotólo lungo once quattordici , con un' oncía e raezzo di diá
metro , i l quale fi nomina // pajfo ( * ) . Si tuffa neila tina , le 
fi da alcune yoltate per farla prendere 1' atto di tinta , che le Cx 
vuol daré ( * * ) . Si torce colla mano fulla tina piü forte che fia 

C«) E T a v , x u . fig, 2. («O D , T a v . xül. fig- i . 
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pefíibile per ñon perderé del bagno , la fi fventa o fola taúlt ma
ní per ilverdirla, e fubito fi lava in due acque differenti , che fi 
h avuto 1' attenzione di tencre prepárate in ha re he vicine a coluí 
che lavora . Súbito che fia lavata , la fi torce íullo fiante alia 
punta della caviglía o cavia grande E ( * ) per torcerla quanto 
gagliardamente fia pofííbile. Torcendola , la fi afciuga a mifura 
che va fgocciolando con un' altra mataíTa alíai fgocciata perché íi 
poíía i m be veré dciT acqua , ch' efee per vía della torta . Per quefto 
íl danno quattro colpi di torta piu prontamente c h ' é poffibile; e 
quindi fi n'torce ancora una dozzina di volte nel mezzo della ca
via íkíía per diftribuire ugualmente per tutto nella feta la poca 
acqua che reftavi dopo i quattro colpi di to r ta ; lo che diceíi 
MgualJvare. 

Quando fia torta € ugualita , la fi diftende fulla pertica per 
farla afciurtare pm prefto che fia poffibile , e fe le ma[fe foííero 
troppo groffe , bifognerebbe avere 1' aftenzione di romperé i l filo 
da cui fono nodate affine di poter diílendere la feta , ed impediré 
che non roííeggi fotto i l filo , come le accaderebbe fe ftaífe firet-
&a . In tal guifa operafi fucceíTivamentc riguardo a tutte le altre 
ciaíTe che fi han da tingere,. 

X I L 

Offevvaxioni fopra 11 biado ú (T Indaco* 

Í Tintor l da feta ordinariamente non hanno altra tina che quel
la che fi 1 deferitra.; ma non pertant® potrebbero irapiegarne 

un' altra , che faria utile per i ver di . Faffi quefta tina come la 
precedente, ad eccezione che v i fi mette una mezza libbra di rub-
bia per ogni libbra di cenere gravelata . Eíía é verde molto piá 
della prima, ed i l colore che fomminiftra h piú fald© e confi-
fíente fenza aver un occhio meno vantaggiofo di quegli della ti» 
na ordinaria . Quando i l bagno di quella tina trovifi efaurito di 
colore, egli di viene di un roífo qual preíío poco é quello delia 
t i r a , in luogo che i l bagno della precedente faffi neraftro. 

Riguardo alie altre t ine , val a diré a quelle che vengono 
fatte coli* urina sí a freddo , come a caldo , e di quella che fafíi 
a freddo colla cuperofa fenza uiina , i T in tor i da feta non ufano 

O ) T a v . K( [. fig, 2. 
Tom. I I 2 
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valerfene al parí di quelía di Guado ( a ) 9 mentre tutte tali forta 
i i tine fono troppo lente, val a diré che non tingono la feu 
prontamente, e che ds ahronde al cune ira ele ren dono la feta me-
dcfima troppo düra . 

I I vafe di cui fervefi per formare la tina d' Ittfaeo k ováU 
variamente di rame9 come fi diííe ; ma fi potrebbe farlo di le-
gnod fervendon a tal uopo di doghe groffe circa un poilice , e di 
una conveniente ahezza 5 e cercfaiate di ferro . Ma farebbe cofa 
«flenziale^ che i l fondo non foñe di legno , poich¿ in tal guifa 
ianderebbe foggetto ad efícre torméntate dal calore, ed a rimanere 
marcito daü' umiditA della térra . Quindi in vece del fondo di le
gno , bifogna fargli quello che nominaíi un formaggto , cioé ua 
impafto di calce 3 e di cemento 9 che gli fi gitta in fondo 9 e che 
pofa fulla térra , e fie riempie ü vafe ftefíb fin all8 akezza di 
circa íei p o l l i c i , Mentre 1* impaflo ¿ freíco , fi unifee con una 
caiguola , ed a mifura che fi afciutta, conviene ottirare col 
xnezzo della fteffa le aperture q feífure che vi fi formano . Que-
fío impafto p malta fafíi ordinariamente fenz' altr' acqua che quel-
]a che vi occorfe per cílinguere la calce i l che ne rende aífai piu 
clifücile V efecuzione 9 ma nel tempo medefimo i l lavoro piú fodo 
s duro „ 

Non fi pu6 cominciare a fare la tina di bl6 fe non quando 
quefto mefeuglio troviíi aífolütamente feccato • Per feccarlo pron
tamente vi ü pratica ful lato , a livello della t é r ra , un1 apertura 
di circa otto a dieci pollici , ed applicaíi fu di tale apertura una 
laílra di rame, che fi profonda in térra per tre o quartro po l l i c i , 
s inchioda con efattezza acciocch^ i l liquore del bagno penetra» 

C«) Guada dicefi ad una droga formara colle foglie ferménta te , ftrito-
ía te e r ído t t e in paita della planta che i Botanici appcliano Ifatis ) Glaflum 
ecc. Ne nafce abbondevolmentc i n Ifpagna, nella Francia, e neüa Germania ; 
alligna volentieri nelle feconde terre della Lombardia ; ne viene dal Levante , 
e da raoki a l t r i pae í i . Si adopera, mefehiato coll* í n d a c o , nelle tine per t i n -
gere l a ñ e , fili d i l ino e canapé 3 ed i l coíone • í n un1 Opera del Sig. Pie tro 
A r d u i m Profeííore d i Scienza Agrar ia n e ü ' U n i v e r f i t á d i Padova intitolata.* 
Memorie d i offervaztoni > ed efperignze fopra g l i uf i d i varié piante economiche, 
Padova 1766. i n 4. trova fi deícri tro e figurato , e con la mace h iña che ferve 
a ridurre in paila le fue frondi ed a fó rmame p a l í o t t o l e , che poí fi mettono 
i|a commercio per 1' ufo della t intura . Not iz ie intereí lant i ed erudite hannoí i 
puré d i M . Aptigny ful Guado , e di tutte le fue fpecie e varieta ^ congiun-
to a l l ' ufo che ne facevano g l i a n t i c h i , nominato da eífi puré GUftum , F i * 
frum f l /af is , Veggaíi / ' A r t de l a Tinture des fils <& etoffet de cotón del c i -
fat9 4utore fMg, 7. i n 8. A Per i f 1776. ebez M o u t a r d . 
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re non poífa al di fuori . D i fronte a detta laílra h laddove íi 
coñruiTce i l fornello con una canna o eammino y come per la r i 
ña di rame . Del re ño farebbe forfe da temeré 9 che queíla tina 
poteííe andar foggetta a difunirfi per V eífetto della cenere grávela-
r a ; giacché fi é oífervato che ció accade alie fecchie di iegno , 
©ve fe ne metta • i l perché vale fempre meglio fervirfi di tine di 
rame. 

L ' Indaco, di cni l i Tintor i da feta comunemente fan ufo, 
@ quello che appellafr Indaco ramignofo a cagione di un ^ colore 
di rame roííb che oííervafi nella fuá fuperficie r ed anche interna
mente ; nonodante potrebbonfi fervire , ed anche con piü vantag-
gio di varié ípecie d' Indaco , che lo fuperano in bontá (>) ̂  quat 

C a ) Per con tó dell ' Indaco > «oí qui ad illuftrare queí lo paíío d i M . 
Macquer ne diremo brevemente qualche cofa . Proviene rale droga da una 
pianta , ch' era nota anche agli antichi R o m á n i , avendo Plinio C Biflor. Na* 
tur, l l b . 55. cap. 6. 27. > Jafciato fer ino t Ex- India ventt Indicum arun* 
dinum Jpum<» adberejente l i m o . G l i Att tori variano nella deferizione della me-
tíefima si riguardo al pommento e numero delle fue foglie , come rapporto 
alia forma e colore d t ' f u o i f i o r i ; i i cRe fa credere che abbianvi diverfe fpeci© 
«áfclia íleífa nel Giapone, nella. China , . nella Perüa ed in parecchie deiíe Re-
g ion i delT India O r i é n t a l e , nonclfe nel Braíile , nelle ifole Ant i l l e , ed m ai-
tre diverfe partr vicine e lontane dal marc deir America. Ne crefee anche rn 
a k u n i dei Regni de l l 'Af r i ca , c nei Mediterráneo i jel i ' Ifoia di M a l t a , ove 
a p p e ü a Í T Enmr mentre altrove porta vane denominazioni i ra cui sjuella d i 
Añi l . Efía pianta V del genere di quelle leguminofe . U Sig. Ardutno nell o-
pera fuá eitata nella precedente nota ne reca- i f inonimi che le fi darnio-
da 'Bo tan ic i , ne porta-deUneata la-figura , e narra i inodi } onde col t ivafi 
ne' Giard in i d Europa, fra le piante cfotiche e non naturali de' noftri c i i m i , 
e come adopero a ricavarne la fécula t intor ia , cioe la droga che appunto 
i W ^ o fi dice- Cib trovafi fatto anefee neli* e & m e í t d i d e ' C u r i o ü deila Na tu 
ra , nelle Meraorje dell ' Accademia- Encale di Parigi i n una DiíTertazione d i 
M . Geoff\oy t in diverfi Dízionarj tra cui quello di Commercio dei Savaryt 
nell* Enciclopedia , e nell1 opera fulla-t intura di" M . Apligny . Pallando noi 
dünque íopra ííffatti oggetti notiífirai , non altro qui noteremo , che diverfo 
e i l modo di rica vare detta fécula da l f ¿ n i l si ne1 paefi dell ' A fia , come 
del l ' America dove feraceraente a í l igha . In Afia v raecolte che fe ne han le 
foglig , fi efpongono per var) giorni al í o k ardente finchV fianíi feene fe cea-
t e . Aramuccbía te p o i , e coperte con'pagiia , íi lafeiano cosí per venti o tren* 
ta giorni , e fuíTeguememente fi pongono i n vafi d i térra nempiut i d'acqua 
dolce o fa ímaf t ra , che cib indifFéreníe , V i íi l a íc iano le detie foglie fer
mentare per alquanti a lcrr g i o r n i , nei t rat to dé ' (juah depongono una f é c u l a , 
d i cui le particole piü pefánti calano in f®ndo snmanendo fofpefe le piü fi* 
s e , leggere e colorant i , e come involte in una denfa fpuma. Si fe para no que-
i e eolio sbattere T acque fortemente, e coi mezzo di una infüfione di calce 
riduconfi alia fuperficie cosí , che con una fpumarola f i poflono raccorle , e 
raetteric fopra panni d i l i n o , ove ndotte in raaífa ü ridaeono i n pezzuoli di 

^- l'Ú 
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fono quelli , che fi nominano Indaco bld , ch' é piu leggero , pf4 
fino, e di un azzurro piü refiícente dd ramignofo fuddeito ; i ' 
daco d i Cadke-^ o di G u a t i m a l a , ch* é i i pía bella ed i l migliore 
di t u t t i ; ma i l prezzo di quefte fpecie d' Indaco , e fingol armen te 
1 'ul t ima, impedifce al piü de Tintori i l farne ufo., 

Sólitamente s' impiega la rubia nella tina ^ poiché. íl é oííer-
vato, ch'eíía da al bl6 un occhio piü grato , che tragge mena 
al color ferrigno. 

I tintori coOumano tutti a lavare la crufca , che mettono 

forma quadrata craro piccioli f l a m p i , ove féccati totalmente, fi traggcrao da 
cffi dappoi per farne e í i ío . l a America e principalmente nclía Provincia d i 
Guat imala operafi a l t r imen t i . Quando le piante dci i ' A n d íi trovino ben ma
tute , vengono trafportate fotto nn coperto , ove ftanno diípoííi tre t i nozzü 
i» modo ,, che i'-acqua contenuta nel piü elevato , detto i i gutrefattorio v pof-
£a fcolare in quelio che g l i fta fotto , e q u e ü o nei terzo , pofato ful pian 
terreno, col mezzo di cocchiumi al piede á' ognuno, ed egllno da aprirü al 
bifogno . McíTe Le piante áúV. Añil n ú primo tinozzo , 1' uoma che s' i ra
piega i n tale manifattura efamina di tempo in tcmpo i ' í n d a c o , ed allorchfe* 
«gh vede ch' e tempo di votar eífó tinozzo , apre íl cocchiunie , e í c e n d c 
T acqua nel fecondo. A.vvi un punto precifo, che convien cogliere per tale 
operazione ; giacche ê 1' erba ftaífe troppo tempo nel putrefatrorio , P Indaco 
diverrebbe ñero . Dopo-che tut ta 1' acqua trovafi nel fecondo tinozzo la i i 
bat e ñttáih i l direttore faccia, ceííáre . L ' a ío e la pratica ammaertrano riguar-
do al punta, m cui bifogna ceífare di sbattcre . Dopo che T acqua é ña tas 
dibattuta. ba í t evo lmente , íi laí'cia ripofare ; 1* Indaco forma una fpecie di fe-
dimento, che fermafi 'n fondo ai tinozzo . Si lafcia a i r acqua che fta al d i 
íbpra i l tempo-di fchiaridi 9 e la fi fpilla per gradi fturando i cocchiurai po-
íti al di íopra g l i uhi degli a l t r i . Si ritrae pofcia T indaco , che fi mette i ¡i 
facchi di te la , attraverfo i ' acqua ritenuta dalla fécula che termina di fgoccio-
íare . Dietro a cib fi fa una paila » in a ñ mtíchraíi del grafio di pelicano. 
Si diftende fapra tavole , e quando fe fecca íi ta gli a in precióle paftiglie qua-
drate, le quali fi mettono in bariii da trasferiríi "in Europa . Riguardo a l l ' i n -
daco di M a l t a l a preparaziorie e análoga a quef l 'u l t ima ; ma la qualífá fe 
infcfiore di gran, langa a queüo Afiatiro ed Americano. 

Si pretende che fi: poíTan trarre deiíe fscule , non gran fatto di^om!glia^t i , 
dalle precedenti , dalla Perficajfia Fí rgimaisa , deíta T o v a m ncü ' Ind ie , ñ o n c h i 
dal Fagopiro , o Saraceno , e dalP Aftragah. or iéntale con f t g l i e ' dt Galega , 
Si potrebbe pro vare anche la noflra Galega , o Ruta capraria . Serondo En. 
mano e Unmo fe ne tragge da una delle fue fpecie , e M ' Getetard •, Q Memi 
de i ' Accad* Royale de Par í s 1747 J oífervo che glj ftami a apunto della Ga« 
lega raí íomigliano alquanto a que» del ' A n i í " . Si pretende effer i luto in Ifve* 
2,ia cavato delP Indaco dalle foglie di Robinia, pianta quefla pute del gene
re dd le legumínofe , eui pattengono tu t r i gl5 Indigot ien . Ma che che fiane d f 
©lo, mirabile eífendo la maniera onde P'Indaco tj-nge quindi la 8 . Acca-
ífcmia di Pangi- nel';' intento di fbddisfare ad una Societá zelante del pro-
greíío, della T in tu ra p ropo fe giá un pretn-o di sooo. lire Tornefi , per c h l 
tecaffé una giufia analifí i ed- efamt sMm.tao dell ' Indago , cé* h in ccimmerejt 
Per i% ufo d:síU tintura. 
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nelfa tina pér levarle la fariña , che renderebbe l l ^ bagno íroppo 
glutínofo ; d' altronde la crufca é utiliffima per far ^vei-d,re e J3 ' 
"orare l 'indaco^ed h anche ñato offervato , che la tina o r a n d o 
meglio quanto maggior quancita fe ne metta qu.ndt e w e n m a 
Che8abb¡afene prefcntta nella pratica una dofe pío gallarda di quel-
la che i tintori ordinariamente v i pongono . > . 

Quando h tina ha ripofato, la fi pahzza pnm.eramente, co-
me g i T f i diííe, e di poi bifogna lafdarla npofare fenza pahzzar-
la maggíormente, quando non fia che cominci ad eífer verde -giac-
ché fi oííervb che palizzandola nel tempo di que la fpecie di ter^ 
mentazione che vi fi eccita 9 ci5 non ta che ritardare. 

La feta che fi tinge in turchino di nna va foggettiffima a 
prender un colore mal único,e c ib accade ficuramente quando non 
Ha ella lavata ed afciucrata íubito dopo ch' h ñato tinta . D i qui 
viene, che cor venga ripaífare la feta medefima fulla tina a piccio-
le parrite, di fubito lavarla a tniíura che fia tinta , d. torcerla a 
fecco, e di metterla ad afciuttare ful fatto ben bene d.^endendola. Se 
per difgrazia v i cadeífe deü'acqua fopra allorché trovafi fecca, n -
marrebbe tona macchiata , e diverrebbe roffigna ne fiti rimaíii ba^ 
gnati . Nel corfo del verno, e ne'tempi umid. la fi fa afciuttare 
in una íhnza rifcaldaca, di continuo fcuotendo le pertiche fulk 
quali é diflefa ( * ) . • r r . r . tí>u 

Per tal uopo occorre uno fcuotit-ojo , ch h una fpecie d. tela-
fO ( * * ) formato in qimdraro lungo con pertiche , due delle quah 
h U dieci o dodici piedi di lunghezza, e h due altre fei a fette p ^ 
di,ro'denuto rn aria ed al foStto da rampmi di ferro mobtl. ( ), 
di maniera,che quefto telajo poífa prendere ú moto di b.lanciamen. 
rov ü n o dei düe latí lunghi (****) va corredato di punte d. ferro 
alte tre pol l ic i , fituate m quattr'o cinqu once d. d . íhnza . L aitro-
lato lungo dirimpetro ad ogni punta ha una forchetta> 

Quando fi vogl.a mettere ad afciuttare la feta ü prendono 
delle pettiche o canne lunghe quanto é largo i l detto tela)Or 
una cima delle qiul i é forata di un buco, ch'entra nella punta . 
e l'alrra cima paífa nella forchetta ; lo che imped.fce le pertiche 
di cadere dimovendofi elfo telajo . Si aggiungono fopra di luí pa-

C*) Tavota xv. A , H - A Tav . xv. fi?. ^ t v, 
C***> B fig. i e t. C****) C figr ». ed anche U , t , t . 
C****O Fjg i.ibiu*. 
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reccbie altre pertiche, che vi vengono ritcnute con una delle loro 
cime da un pivolo, e Tahra da una forchctta 5 come fi vede nel-
la figura ( * ) . A raifura che le ma/fe fono tor re , Ci portano e n 
diíkndono fopra una del le dette pertiche di traverfo , e continua
mente agitafi i ! telajo finattanto che tutta ¡a feta gia tinta riman» 
ga fucceffi va mente diftefa cd afciuítata. 

Per fare le di ver fe tinte o atti di turchino , íl paffano aíla 
prima fulla tina nuova que' fra eífe tiftte che deggion effere 
piane , e vi fi tingo no coi tenervele un po'piü aífai tempo a m i -
fura che la tina medeíi'ma s' indebolifee , e finché cominci ella ad 
cífere baílantemente efaurita acetó i l tinteggiamento che prende la 
feta dopo eííervi rimafta per al piü dae o tre minut i , cominci ad' 
«pparire racno forte, La tina trovandofi cosí ?ndebolita , fe ne fa-
ufo per paííarvi le fete^ che deggion a veré un tinteggiamento infe-
fiore?e cosi di feguito fino ai tinteggiamenti piu chiari . 

Ma é da oíícrvarfi, che quando tingad di feguito una quan-
m k grande di feta nella medefima tina 5 ordinariamente accade che: 
dopo averne tinta appunto certa quant i tá , delta tina fi flanearv2i.% 
a diré che comincia a perderé del fuo verde 5 e daré un colore 
meno bello, Allora é appropofrto di fomminiñrarle un nuovo Bre* 
w n o y ch' é una caldajata d'una libbra di ceneri, due once di ru 
bia , ed un pugno di crufea lavata y che ft fanno boíl i re infierne 
peí tratto d' un mezzo quarto d' ora nell'acqua y o in una porzio-
«e del bagno medefimo della tina r fe quefta ne fia foprabbondante 
per fomrainiÜranelo Si palizza la tina dopo avervi aggiunto i l * 
brevetto,e conviene lafciarla in ripofo almeno peí corfo di tre ore 
innanzi di ricorainciar a tingere nella medefima-. 

Per fare de' bei turchini o blo egli é appropofito di avere una 
tina nuova; e cosi quando non s'han da fare che dei turchini chia
r i , con verrebbe non impegnare per detta tina che una picciola quan-
tita d'indaco, piuttofto che valerfi d'un'altra, che foífe ftata fatra 
con maggior copia d'indaco, ma che fi. trovaííe indcbolita a forza 
di tingere . I turchini o bl6 chiari fatti fopra eífa tina nuova c 
debole fono fempre piü vivaci di que'che fi fanno fopra una tina 
che primieraraente abbia fervito a fare un turchino carico. Ma r 
tintori non poífono avere fiífatta attenzione , attefoché i turchini 
venendo pagati ad un prezzo aífai módico non v i troverebbcr egli-
mo i l lorp. intereífe,. 

C*) Fig, a. ibicL 
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Nella tina di b l6 , d' un vafe della grandezza di fuello che ab-

biamo defcritto, puo cacciarfi da una libbra d' indaco fin alie or
t o . Si pctrebbe nonoftante aumentare tal quantita d'alquante libbre 
fenza inconveniente alcuno. 

I t intori da feta diftinguono cinque fole forra di turchino , 
cioé ;/ ttiYchino pallido, o turchino di porcelanaj i l turchim celefle, 
II tmchino medio , i l turchino di Re , ed i i turchino turco , o tur-
chino compiuto, T tu t i tali turchini hanno i loro atteggiamenti in-
termediarj, che tirare fi poíTono in qual numero íi voglia , ponen-
dovi la neceífaria attenzione, ma non han eglino nomi particolari. 

I turchini carichi non poíTono faríi fopra una fola tina , im-
perocché non opera mai fulla feta con tanta pienezza che vaglia 
pe i detti tinteggiamenti . Quindi per avere eííi turchini , bilbgna 
dar loro un primo colore colla luteola ( i l che generalmente di-
cefi daré un piede ) r innanzi di paííarli in tina , Per i l turchim 
turco , ch' é i l piú pieno di tutti 5 fi da primieramente un gagliardo 
bagno di luteola preparara come ñ d i i i in feguito. Si adopera pur 
anche tai bagno di luteola, ma meno forte del turchino di Re , e 
queíli turcliini fi paffano fopra una tina nuova, e benc corredara . 

Per darc i l bagno di luteola , fi batte la feta al fiume fubito 
dopo cotta ; indi fi fcola fulio fiante per torle la magior quantita 
d' acqua; dopo di che la fi mette in detto bagno ben caldo, fi Ti
fa finché i l colore fia ben único, poi fi lava dándole una battuta; 
la fi dirizza, c fi paffa nella t ina, 

Rapporto agli altri b l6 , f i fanno eífi fenza alcun piede, e bi-
fogna aver cura, innanzi di paíTarli nella tina , di ben ifgorgarc 
la feta dal fapone della cotta, dándole due battute, attefoché i l Ta
pone appunto fa nella tina una depofizione biancha, e le fa eziaa-
dio perderé i l fu o colore fe fi t ro vi in una certa quamifá. 

Faííi ancora un turchino car ico quanto quello di Re ; ma per 
i l piede di cui fi adopera la cocciniglia in luego della laureola per 
dargli maggiore foIiditá,il che lo fa nominare turchino o bld fine. 
Siccome bifogna feguire un método o proceífo particolare per t in-
gere in cocciniglia, cosí rimettiamo i l parlare di tal colore all'ar-
t i coló violetto fino , 

I I turchino o bl^ di Re , per imitare quello dc'drappi , fi h 
nel modo feguenre . Si dilava con acqua fredda in un mortajo , e 
col mezzo di un pefiello, circa un* onda di verde-rarne per ogni 
libbra di feta; fi mefehia bene i l turto infierne , e fi Ufano le fete 
Cu quello bagno alia maniera ordinaria per mataííe di cinque o fei 
once. La feta prende in tal bagno «a picciolo tinteggiamento di 
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werde-rame si lleve che nemmen piü fi ravvifa quando la fcta ^ 
afciuitata.. 

AíTorbito che abbia elia fufficientemcnte i l verde-rame , la (i 
torce, la ñ mette fu i palicelli , e fi lifa a fteddo di legno d'In
dia piü o mcno gagliaido di colqre, fecondo ¡1 tinteggiaciento che 
le fi voglia daré. La fera prende in quefio bagno un color biavo, 
che fcmiglia al bl6 di Re in panno di lana , Ma tal colore h af-
fai eattivo,fmarrifce prontamente^ cade nel grigio férreo. P^r rí-
jnediare ad inconveniente fiífatto, € renderlo plú folido s fi dee te
nerlo jíviü chiaro in legno d' India del campióne o mollra che & 
jha da .pareggiare,§ dargli un po'd'oriceílo a caldo ; ci© che lo arrof-
fa , 6 fa montare la byunitura. Indi lo íi paila fulla t ina, ed i l co
lore allora h moho piü fodo. 

Riguardo alie Jete che .íingere fi vogliano in turchlno ful cru-
.do, cioé fenza che fieno ftate cottc , fa meílieri hadare di fceige-
re quelle che naturalmente fono ben biancheo Se nc formano delle 
maífc, íi tufFano neU'acqua j f i dan no alie ÜeíTc due battute perché 
da quella reüino meglio penétrate; e quando vi fiano lUte in mof
le íi dírizzano, e fe ne fanno mafíe ^ che íi paíTano in tina come 
le fete cotte, e che íi lafcian fimümente afciuttaic. 

Siccome le fete crude prendono generalmente la tintura con 
maggiore facilita ed attivitá che quelle cotte, haíTi l'attenzione di 
paffare, per quanto fia poflibile , le fete cotte innanzi le crude , 
giacché le prime han d' uopo di tutta la forza del la fina , e mon
tano in colore meno fácilmente . Se i l bl6 che fafli ful crudo fia 
un tinteggiamento , che abbia bifogno d' oricello , o deglí altr' in» 
^redienti da noi íopramentovati , fi danno CiOme alie fete crude o 

XÍ I Í . 

P e í Gtallo p. 

LE fete deñinate ad efler tinte in giallo íi cuocono in ragione 
di libbre venti di fapone per ogni cento del pefo della feta. 
Üopo la cotta fi lavano , fi mettono in allume, e dopo a ver* 

je rilavate, i l che dicefi vinfrencave , e dirizzate , fi mettono in 
palicelli a mataíTe di circa fette in ott' once , c íi paíTano lifando 
ful bagno deílinato a dar loro i l giallo » 

Per fare i l gíallp buono , che i tintori da feta appellaño ̂ /W-
lo di grana , non impiegano peí folito altro ingrediente che la 
¡Uteola ? che dicono anche feraplicemente erba „ 
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Si mettono in una caldaja circa due iibbre di detta erba per 

ogni libbra di fe ta , ed acciocché tutt' i fafcetti o manipoli d' er
ba ílieno ben ímnietfi ncir acqua , fi ha i'avvertenza di caricarli 
di groffi pezzi di legno. Quando queft' erba abbia bollito circa 
un groífo quarro d 'o ra , fe ne cacciano i manipoli da una ddle 
bande de! la caldaja, oppure, fe vogliafi , ü rica van o fucri d' eífa 
col mezzo di una fecchia, o di una gran cazza , e cosi ricavafi 
i l bagno tutto , e u cola in una barca di ra me o di legno ( * ) , 
val a diré , che lo fi verfa attraverfo di uno ftaccio , o di una 
tela , per liberarlo dalla grana , e dalle picciole paglie che dall' er
ba fi ftaccano mentre bolle. Colato COSÍ tal bagno, íi lafcia raf-
fred daré tanto che v i fi pofla tener entro la mano , e quindi v i 
s immergon entro le fete , e f: lifano finché fi trovino tinte ed 
uguagliatc (**) , Se la bcllitura di luteola non baílaííe a riem-
pieine la barca , fi fupplifca con acqua , che bifogna mertere in-
nanzi di lafciar raíFreddare i l bagno; di modo che fi trovi fempre 
nel .grado di calore tefté indicato . In genérale le barche o calda-
je nelíe quali íi tinge deggion efler piene , ia fe ta llandovi fin a 
circa due once difiante dal loro orlo . 

Mentre fi va efeguendo quefia operazione , faffi bollire la 
Lateóla una feconda volta in nuova acqua ., e quand' abbia bolli
to , fi levano in una delle cime delia barca la fete e fi adagia-
no fopra una c i v i e r a , o fulla tefta delia barca raedefima -. A lio ra 
ñ gitta circa la meta del bagno, e fi r i p a í f a , cioé rimettcfi tan
ta" delia feconda bol! i tura o bagno d' erba , quanta n é fiata levata 
dal pr imo, oflervandofi di ben agitare i l bagno íleílb, per ben me-
íchiare i l tut to . E' quefio quel tanto che in genérale bifogna ope
rare tutte le volte che convenga aggiungere qualche cofa nel ba
gno a meno che non fia fpecificato i l contrario . SifFatto nuovo 
bagno puo eííere impiegato un po' plü caldo del primo ; raa non 
perianto occorre che i l calore fia aííai moderato, poiché altrimen-
t i áifiruggerebbefi una parte del colore giá prefo dalla feta ; lo 
che veroümilmente deriva dal difalluminarfi le fete per i l calore 
troppo grande del bagno . Si lifa fopra que fio nuovo bagno co
me la prima volta , e durante tai tempo v i s' i n fon de la cénete 
gr.avtiara in ragione di circa una libbra per venti Iibbre di feta. 

(« • ) T a l i come le barche d i ra me B , C , o queíle d i le gao D , T a v , 

C*"̂  C , Tay. x i i . fig, u 
Tom, / / , A a 
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A far ció mettcíi la cenere in un caldajo ; v i Ci cola fopra 

JI fecondo bagno di luteola aífatto bóllente, e dimovefi la cénete 
fleíTa per difciorne turto i l f a l e S i Jafcia ripofare que fio piccio-
lo bagno , e quando fia chiaro fi rilevano .una feconda volra le 
fete fulla civiera , o fulla teOa deíla barca , e fi gitrano nel ba
gno due o tre cazze del plú chiaro del medeíimo, v i íl rituífano 
le fete , e fi lifano nuovamente . 

V eífetto di quefto álcali & di fviluppare i l gialio della Juteo-
Ja 3 e f)i dorarloj, 

In capo di fette ad otto lifate , fi da un colpo di cavigíia ad 
una delle mataffe , val a diré che Ci torce queíla raataíTa fulla 
cavia, per vedere fe i l colore fia aííai piano e dorato . Se non 
lo fia baíievolmente, aggiungefi ancora un po' di bagno di cenere, 
c íi fa tuit' i l refto come fi é detto qui fopra , finché la feta fia 
pervenuta ali ' atto di colore che dar le fi voglia. 

La lefciva dclje ceneri fatta a parte , conforme fi diífe , pu5 
metteríi nel ternpo che fi aggiunge in queílo bagno la feconda bol-
litura di luteola ; ma .bifogna a veré attenzione che i l bagno non 
fia troppp caldo per ripaíTarvi le fete . Tal operazione non é buo-
na che per i g i a l l i , e quefto bagno non puo fervire per i l verde. 

Se far fi yogliano de i gialli plú dorati , e rraenti al colore 
di gíunchiglia , occorre nel jtempo medefimo che fi mette la cenere 
nel bagno aggiungeryi pur ^nche átW miaña y o m u (a) a propor
cione del nnteggiamento che vogliafi avere.Qui prcífo parlando del 
ranciato , diraffi, del método di preparare T oriana. 

I piccioli atti o tinteggiamenti di gialio , come cedro palli-
do , o colore di canarino, debbono eífer cotti come i l blo , atte-
foché tali tinteggiamenti fono tanto piü belli e rrafparenti , quan-
to maggior.mente yeng?np meffi fopra un fondo piü bianco. Védete 
U §. y . per la cotta. 

Per farli , prendonfi , allorché 1' erba o luteola paja vícina 
a bollire , alquante cazze di queílo bagno , e fe ne mette un po* 
fopra acqua fhiara con alquanto del bagno della tina fe le fete 
fiano ftate cotte fenza azzurro . Si paflano le fete fopra quefto 
bagno lifando come ali ' ordinario ; e fe fcorgafi che 1' atto del co
lore non trovifi baftevolmente carico , fe ne ridá di quegli di 
luteola , c della tina , fe fía neceffario , fin ad avere la tinta che 
íi defideri, 

CO Veggafi la nota al í. xv i . 
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Per I tinteggiamenti di cedrato piü carichí , bifogna far boF« 

líre 1' crba come peí giallr , e non metterne che una certa quan-
titá fopra acqua chiara , fecondo la pienezza che vogliafi avere. 
Si mette pur anche del bagna della tina r fe V atto di colore i i 
richieggia . Ma tai cedrati carichi poífono cuocerfi con' cotta or
naría , come i giallr e E' d'uopo pero offervare , che non fi ag-
giunga ¿>}¿ di tina in fiffatti colorí fe noir fe quanáo» vogliafi che 
i l colore abbia un occhio^ traente al v e r d e • 

Q.ueííi tinteggiamenti dr gialli aíTai chiarr Hanno la loro dif-
fícoltá : eglino van foggetti a prendere- fpeíTo troppa^ pienezza, 
anche afciuttandofi , e ció accade quando fi trovino alluminati al
ia maniera ordinaria, avendo in tal cafo troppo allume . Ad evi
tare quefto inconveniente, fi pu5^ in* luogo di alluminarlr come g i l 
a l t r í , far loro una piccioia alluminatura a parte r che rendefi tan
to leggera, quanto fi giudichi appropofito ,. fopra la quale fi lifa-
no , oppure fenza alluminarli' particolarraentc , fi mette foltanto» 
un po' d'allume nel bagno medeíimo di luteola.-

§. x v r . -

Offervai^om fu l gial lo« 

N Elle tintorie, ove cómodamente non fi poffa avere luteoía ^ 
fervefi di grana d' Avignone [ a ) y U quale impiegafi pre-

cifamente nel modo fteííb ; ma tiene f inconveniente di daré un 
colore meno faldón 

A v v i due forra di luteoía , la baftarda , o felvatica , e quel-
la che nafce naturalmente nelle campagne . E* quefta pm alta 
dcll* altra , ed i l gambo n é moho piú groífo .-

La luteoía coltlvata germoglia per contrario tronchi me
no aíti , e meno grofli , e viene tanto piú rtimata , quanto 
maggiormente dstti tronchi fono piú finí . I tintorí preferifeono 
fempre quefta fpecie , attefoché fomminilVra piú colore della ba-
fíaida , e badano e fcegíierlá ben matura , e ben gialla. 

Quella che viene dalla Spagna é buoniífima ( ^ ) . I t intorí 

f a > Quefla grana' viene dá una pianra comuniffima in tnol t i paefi ds I -
talia Diconfi gram ie picciok bache sferiche della medefima. 

Cb-) Coltivafi quefta pianta in varié delle pro-mcie del ¡o Sfato Véne to , 
e fi vende a' t i n to r i . Afciugate che í aran no le Valli Veronefi, que* terrem fa-
sanno a tn í l imi anche a tale co i tu ra . 

A a 1 p 



i88 M E M O R I A S E S T A 9 
<ñi Parigí fi valgo no di quella che nafce ne' dintorm di Pontolfe 
di Chantilly , cd altrove , ove fcminafi nel mefe di Marzo ne* 
farne la ricolta nel Giugno dell' anno feguenre . Cosí qusfla pian-
ta paíTa 1' invernó neila térra r ed i íuoü fabbíofi fono i piu adae-
tati a coltivarncla. 

Allorché la íuteola trovafi matura 9 la ñ fpianta , fi \¿(c'n 
íeccare, e fi riduce in fafcetti .. I tintori fanno bol] i re tutto. i i 
fafcetío intero , perché tutte le partí della planta danao la 
tintura . 

Per tiogere ií- giallo fui crudo , fi prendono deíle fete natu -̂
lalniente bianche ; ma non é necefíario che fiano della magglor 
bianchezza , come per i furcbioi. 

Dopo averie tuffate nell' acqua , come abbiamo fpiegato- par^ 
lando del h\b , fi mettcno ad alluminare , e fi tingono.. 11 gialIo> 
é l Iuteola é un colore faldo , e di buona tinta 0. 

XVw 

JDell* am-Gra, vanciato, mora-dorato, color ÍP oro, o dbratr^ 
e dt C a mofe t o, 

T 5 Ingrediente, da cui traggonfi queí!¡ diverfi colorí nella tintu-
JL^á ra della. fera , é V orí ana ( a ) o roeh , La pianta dónde pro-
•viene ¿ della natura di quelle la cui parte colorante rifiede in una 
íoltanza refinofa . A cagione di ci5 ella deve eífere "difciolta da 
un fale alcalico , come fi dka ben toílo : e la feta che v i fi ve-

C O , La fecuia detra o r w a non h al 'ra cofa che u-na poivere Ja qualé 
jnvoghe le íementi di una-pianta Americana nominara íAucci* donde e pro-
y.enuto quella di Raucou , che le danno L Franceli . Di queiti femi , manda-
tici akuni , fa da un noílro amieo d5 ín^hilterra, ne abbiamo fatto íencre ai 
Ciiiarils Sig Di M i r f i l i , ProfeíTore di Botánica neiio Studio d. Pádova per
ene ne taceíie la íemma in quel celebre Qrto Botánica . L ' Evón imo m ha 
quaiche relazwne. 11 fapore amaro ed aromático di que.ta fácula , nonmeno 
the L alione delb fpirjto di v ina fulla mtrdeíima indicano baftevoimente , 
ch eüa al pan di quella del Cártamo fe della natura delle refine T a i forra 
oí teeme entraño fácilmente nci pori delle robe da tín^erfi , vi rimanaono. 
niatticciate a cagione della loro virtíi aftringente , fenza che fiano ñate allu-
f í n a t e , po.che ¡e reúne,. uno de' cui pr inc ip ié un olio eíTenzkle, non pe-
jem>e combmarfi coli'allume, fenza che ii fu o acido diíUu^eíTe il colore: 

f* 1 ,ecula * T a i forra di tinture non vanno foggette a cangiar aH'ar ia , 
Süraa^10116 ^11* C0MíniIa•, azJ015e del1, awdo uaiv"fale fpMa nella.-me»-



M E M O R I A S- É" S T Jt: 
gTra fingere, non ha meftieri d' eííere impregnara d' allume , ins--
perocchl generalmente qucño mordente h foltanto neceíTario per 
far aflbrbire ed aíficurare i colorí eftiattivi naturalmente diffolubi-
ü nell' acqua pxira, n¿ contribuifce a proiurre gli ftefll effetti per 
turti l i colorí refraofr, che Ti rendono mefcibili coH1 acqua fola-
mente per via di faiini difcioglienti e particolarmcnte á á Cali 
álcali » 

Per preparare 1' criana, fi prende un paliatorio di rame aven-
fe circa otro o diec' once di profonditá , colla meta pm di lar» 
ghezza . Q.iefto paííatorio b forato in tutta la- fuá eílenfione di 
piccioli buchi non raaggiori di que' cP unâ  fchiumarola . Ha duc 
manichi di ferro , per poter farne ufo cómodamente ( * ) • 

In una cal da ja- di eonvetíevole grandezza fi fa rifc^ldare deli ac* 
qua di fiume r o di quella di forgente ben dolce , e propria a beti 
difciorre i l fapone; e mentre queíV acqua íi rifcalda , tagliata l ' o -
riana o rock in pezznoli fi mctte nel paíTatojo . Si tuffa i l tutto 
nell' acqua , e col mezzo di un piftello di legno , franta 1' oria-
Ha, fi dilava, e fi fa paíTare anraverfo i piccioli buchi . Quando» 
in tal modo é paíTara l ' c r iana , fí pone nel detto paííatojo della 
cenere gravelata , e la fi fa fcggiacere alia medeíima operazione . 
Dopo di cib ü. dimove i l bagno con' un baftone , gli íi fa dara 
una o due bolliture, c fubito vi fi vcrfa dell' acqua ffcdda affin© 
d* impediré che bolla pin lungo tempo ; dipoi cavaft '1 fuoca dal< 
di forto della caldaja . 

Si pu6 far difciorre quella quantitá di oriana che íi giudichi 
appropofito ; ponendo per ogni libbra della ftcfla dodici once di 
can ere grave lata . Ponendovene mena , i l colore non riufcirebbe 
folido , e- snderebbe- foggetto ad acquiftare la tinta dt raattone 
co i to . Peí riraanente , ficcome le ceneri grave! ate n m fono tutte 
di una forza uguale r fía nel tintore i l gmdicare della quantitá 
che ne dee impiegare dagli effetti ch' egli veda proJIut G dall' oria* 
na . L ' effetto delk cenere é d' ingialiire V oriana fteífa. difcioglien* 
dola ; effa le fa perderé i l fuo colore di maitone cono , e gliene 
h aííumere uno moka piífc giallo © dorato 9 nell' atto íleífo di 
renderlo piü folido . 

Se impiegando 1' oriana , accorgafi che i l colore ti'agge a que!» 
lo del mattone, quefta é una prova r che non trovaíi faturata ba» 

C*) T a v . xí i. f¡*. 2. F . G¡ 

A a ! 11 
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fíevolmente di cenere ; ed allora fia opportuno darlene di nnov» 
facen do dar una bol lita al bagno , e calmándolo poi con acqua 
fredda come nella prima operazione • Si dimove i l turto infierne 
con un baflone, e fi lafcia in feguito ripofare. 

L* oriana difciolta nel detto modo , fi conferva per quanta 
tempo vogliafi fenza corrompcrfi, parché ft badi di non gittare in 
efla cofa fuccida e fpoica . 

Le fere deílinate ad eíTer tinte In aurora ed arranciato non 
han duopo d' alna cotta che delT ordinaria di venti libbre per ogni 
cento di fapone. Quando íi abbiano lávate e battute per difgorgar* 
Je del fapone, fi fcolano ful lo flan te , e fi mettono in palicelli,. 
in mataífe un po' gramli; e mentre che fi difpongano in tal gui-
fa , fj fa rifcafdare dell' acqua di fiutne in una caldaja riempien-
do a circa per meta. D i poi ft metre in queíl' acqua una porzio-
ne della giá difciolta oriana ; fr fa rifcaldar i l tutto ad un. grado 
di calore che v i íi poífa tener entro la mano ,, cioé che fia tra 
quelía deir acqua tiepida , e bóllente , e dopo aver agitato i l ba
gno per ben frammifchiare infierne V acqua fteíía ,. e V oriana , 
v i fi lifano le fete 

^ Unite che fian quefte, fi rica va una del le mataífe , fi lava,, 
le fi ák due b a t t u t e e poi un colpo di torta fulla caviglia per 
vedere fe i l colore fia. pieno a firfficienzaSe non lo fia , fi ag-
giunge ddT oriana , fi agita? i l bagno, e ft lifa di nuovo finché i l 
colore fia quale fi defideri .. 

Fatto che fia fi Java i ! tutto , fi dá alia fetâ  nel tempo 
medefimo due battute al fiume, le qualí fono aíTolutamente necef-
farie per disbarazzarla dal fuperfluo delT oriana . Non avendoíl 
queíl' attenzione-,. Je fete m oriana andrebbero foggetce a macchia-
ture , e riufcírebbon men̂  belle,, 

L* aurora ferve di bafe, o come dicon dt piede ad un altro-
coloce che appellafi mora dovato o fopradorato . Prefo che ha Ja 
feta la tinta d' aurora , e che fia ílara lavata , fi allumina nel 
modo ordinaEia ; Ja: fi rinfrefca al; fiume , e preparafi: un nuovo 
bagno con buon colore, ove fi mette- Ja decozicme di legno di fco-
tano e un po' di quella di legno d' Jndia . Si lifano Je fete fu que-
íío bagno ^ e fe fcorgafi , che i l colore abbía^ un occhio troppo 
roíídílro , fi gitta nel! bagno íleíTo una piccioJiiHma quantitá di 
diííol uzione di cu pero fá, che fa ingiallire maggiormcote i l colore. 
I primi atti di quedo colore non han d' uopo d' altra brunitura 
che di un po' di cupsrofa eolio feotano per coftituire precifamentc 
^ atto, o tinteggiaraento al di fopra dell'aurora •. 
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L'alluminatura, che daííi alia feta fopra i i piede di oriana che 

g 'á ha , é neceflaria per far tirare ed aííicurare le tinture dei le-
gni di fcotano e d' India , attcfo che la tintura di queñi rifiede 
nella loro parte eftrattiva. 

Per fingere in aurora ful crudo,fi ícelgano delle fete natural
mente bianche, come peí giallo ; e dopo averie fatte immergerc 
loro daííi un bagno d' oriana , hadando di tenerlo tiepido foltanto, o 
anche freddo, giacché altrimenti la cenere gravelata , che trovaíi 
in quefto bagno, e col mezzo della quale fi difciolfe 1'oriana, fa-
rebbe perderé i l crudo alia feta , e le torrebbe la confiftenza che 
Vé neceífaria per i la vori relativi alia fuá deftinazione. 

Per i l mora-do rato fi continua V operazione precifamente co
me per le fete cotte-

Quando non abbiafi da tingere che una picciola partita di fe
ta , íi fa difciorre poco preíío la quantitá neceflaria d' oriana , ed 
allorché i l bagno fia ñato rinfrefcato dali' acqua fredda , fi lafcia 
ripofare acciocché i l fedimento cada in fondo della caidaja, e quin
di poi fi paííano le fete fu quefto bagno . 

Quanto fin qui abbiamo detto riguarda le fete , cui vogliaíi 
daré Tatto d'aurora; r»a per fare Varranciato , ch' é un atto di col o-
re molto piu rofíb dell' a l t ro , dopo la tintura in oriana , bifogna 
arroflare le fete colf aceto , colTallume , o col fucco di iimone o 
di cedro. Ta l i acidi faturando 1'álcali che fi adoperb per difciorre 
e fare pigliar prefa alf oriana , diftruggono 1' atto di giallo che 
queíl'álcali le avea dato, e ia riducono al fuo natural colore , che 
.tragge aííai piu al roí ío. 

L ' aceto o i l fucco di Iimone baftano per daré gli atti di ran-
ciato che non íieno molto carichi , o fcuri ; ma per que' caricati 
«ñremameme , a Pangi corre Tufo di paíTarli nelí 'allume , che 
arrofla di molto Toriana ; e fe i l colore non fi t rovi ancora ba-
ftantemente roífo , fi paila fopra un leggero bagno di legno del 
B¡afile, I tintori di Lione che fanno i colorí di Zafianone o Cár
tamo valgonfi non di ra do dei bagni vecchj i mpiegati in qucfti co-
íori per paíTarvi!fopra gli arranciati carichi, 

Quando gli arranciati fia no ftati arrofíiti coll ' allume, bifogna 
bagnarli al fíurae, ma ñon é neceífario lo sbattere, quando i l co
lore non trovifi troppo roífo .. 

I bagni d'oriana , ohe fervirono a fare le aurore, fono anco
ra aíiai íbrti per dar i l jp iede ,o i l primo tinteggiamento a* colorí 
nominati ratine, di cui íi parlerá in appreíío , per dorare i gialíi 
carichi, e per fare i l colore dorato , c di camofcio . Si operano 
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fiffatri tinteggiamenti ín fegulto k que'ctclle aurore ? né avvi aku. 
na difficoká , mcntre fi fanno colla íola or íana . Nonoftantc v' ha 
alcirni atti di camofcio, che tirano al rofíigno,e che per ta! mo
tivo conviene arroíTue come i ranciati, quando non fi ami meglio 
preparare roriana efpreíTafnente ; i l che íi fa cosí. 

Si fa difciotre 1' crian a , come giá íi diíTe3 e poi le fi fa da-
re una bol i i ra fenza mcttervi cenere . Ripofato che abbia que i b 
bagno , fe ne prende una porzione, che fi mette con quegli d' o-
riatia difcieha coila cenere. In tal modo hafíl un bagno che na
turalmente ¿ aiíai réKb per fare quefta forta di camofcj , fen
za che fia neceflario arroffarli dopo . Si pu6 al tres) metiere poca 
cenere difciogliendo ToriaBa^ lo che ver ra ad eííere lo íieíTo: h m 

uopo tai camofcj di una battuta, lavandoli al fiume . 
L'oriaíia ci viene recata ordinariamente in pezzi di due o tre 

libbre, ed «glino involti in foglie aíTai larghe di giunco. Ta lvo lu 
nt v i en anche in pezzi groífi, raa involti non fono come le prece-
denti* I tintori non v i metton differenza , ma artengoníi foltanto 
a preferiré quella che abbia una bella carne roffa, ed ove non re-
gRÍno vene nere, i colorí ricavati dall' oriana íono a {Ta i poco fo-
l i d i : cambiano in capo ad u» certo tempo, divengono macchiati co» 
me i mattoni co t t i , e di molto s indebolifcono ; ma difficilmente 
potrebboníi fare tinte fimili con ingredienti di migliore t inta, giac-
ché la rubia che impiegafi colla lateóla per fare le aurore , ed i 
ranciati fulla lana non fanno prefa fulla feta . D'altronde i colorí 
fómminiftrati dalForiana fono vaghifílmi; forte ragione per fervir-
fene, maflime che in fatto di tintura in feta viene prefcrita fem* 
pre la bcllezza alia foliditá. 

Q 

4» X V I . 

Del rojfo. Del Caerme fino fino* 

Ucfio colore fi tragge dalla cocdniglia [ a ) e nominaíi chenne* 
fino fino a cagionc della fuá bellezza e confiftenza ( b ) . Egli 

í-a cocctniglia l un ^aünfe t to che fi attacca ad una fpecie di Ficoide 
del Meffico, nominara Opunzíaj e che íi nutre del fucco di qu:fta pianta , i l 
qua l cííendo roíTo rimane comunicato a q u e ' d e l l ' a n í m a l e per non formare con 
quefti che una foia e medefima foRanza. 

C ¿ 5 E ' facile concepire perché quefto colore íia ta le . L* álcali volatile 
contenuío da íiffaíta foftauza , e quelio che rende cílo colore bello e vago ! 
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tífiede ln «na materia eítrattiva , é diífolobije neU'acqna, e peí 
puerta ragionc richiedc i" ordinario mordente ch'é i'aliutne. 

L ' olio animale congiunto alie par t í folide del!*iníetto , cd alia fuá gelatina , 
ícrmiuiniÜrano un maílice , che perfezionafi dall ' a ' lume , e quefto maftice pre-
í&rva i i colare daile impreffíoni dcü ' aere . Ecco la cagionc della tenaci tá del 
« j c d e í i m o , e per cu i viene riputato d i buona t i n t a . 

f ípiacevole che f ufo dei Chermes , altro gal l infet to, per tingere di co
lore porpureo, fia andaro i n di fufo , eílendo piu íaldo di quello deíla coccini-
,g4ia . Nexrefce in Candía , f t i l i ' llex acule ata c»cc: bacífera: i l Cefttni , a mico 
¿leí celebre Fallifniert^ deícriííe i ' animale , donde traggeíi , avendone ri trovato 
íu i pi te iol i cl ici che naturalmente crcícono nelle ípiagge dellaTofcana prof-
íhne a Livorno . Si potrebbe eftendere la cokura da'que' l i d i -fin ai piu profli-
mi della riviera di Genova, e poi in que* della Provenza , c cosí d* akionde 
tulle coítierc le piu a mezzo giorno delia Dalmazia preílo 1' Adriát ico > cd in 
parecchie delle iible della Grecia . Altre volte íi ion o t i n t i dei panni con parce-
chi a l t r ' infetti di cui farcbbe inutile far qui 1' enumerazione pitre quello che 
g i l A n t i c h i ricavarono dai marini Murici , c íopra quali Faóio Cülonna ha 
í ¿ r i t t o si dotlamente . Sara circa un fecolo che Lifier comunico alia Reale So» 
cierá AngUcana la norizia di un color roíío fomminiftrato da una cimice de!-
lo íleílo colore macchiata di neroch 'egl i appclla : Qtmex ruber , macvíis n i ' 
gris dtflintiuj , fuper folia Hyofciamt frequens . M . di Reaumttr r i t rovb (u.Me co • 
lie dei Poitou certi an imaíb di picciole uova attaccate a recremenri del mare 
i n cui t rovo la proprictá di tingere in un bel colore roíío í tabile - Se ne pub 
vedere i i dettaglio negli A t t i della Rcaie Accademia delle Scienze di Parigi . 
Ncl 1766. noi abbiamo avuto la forte di feopnre una pianta marina ne'fondi 
della laguna di Venezia, alia quaie , nella reiazione che tofto ne recarnmo a l 
CavaUere ^ ^ o w ^ / ^ / / i / k j í - r / l u n i o r e Profcíl. nel i 'Univerf i tá di Pad«va , impo-
nemmo i l nomc d i ; Spongobaphiton , foüis ntllofo hyfpidis , trifidis . Spongi'a 

-dt forma arbórea, Imperato S. N , ¡ib. 17 pag. 6^8 . Giornale d*̂  I tal ia d* A g r i -
co l tu ra , A r t i ecc. Tow. u . fogiio x v n 1. pag. 1̂ 7. Senza qui perderíi nella de-
ferizione di queda pianta , che pub vcderfi ncl citaro luogo del detto G l o r í a 
le , fofamente íi d i r á , che per 1' efpcrienzc fatte coila piu grande cautela, t par
ta che fia eíía pianta dal mare, e ípa rmutone fubito i i fugo aíTai denlo, e d i 
colore caftagno fe uro , fopra un pairnolino bianco , da aila prima un color 
gial lo piü o meno carico , e che dqpo un quarto di ora fi cambia in beliiííi-
mo pagonazzo. Che tal colore fi mantiene c divien piu bello e vívace quanto 
quello della cocciniglia, maífime avvivato con fu eco d i limone * Che refiíle a 
t u t t i l i tormenti della cenere di toda, Che detto fugo í regato fu!le guanee d i 
una donna, e ben diííefovi fopra pub fervire di belletto ; p a n i c o l a n t á nofabi-
l e e per cui i Romani , e i Greci davano a molte piante marine t intorie 
da cu i traevano bellctti , i l nomc d i Fuchi e che attuaimente loro rimane ! 
Pare , che un paífo di Ariflotile nei libro 6 cap. IJ , deila fuá Storia degli 
Unimal i debbaíi piutrofto intenderc di queda pianta che degli ovoli che Reau-
mur trovo fulle coíte dei Poitu cui applicollo . I c c o i l detto paíTo fecondo 
l a veríione d i Teodoro Gaza . Defertur e ponto in Helléfpontum pmgammtum 
jfuoddam tlitus maris , quod Alg3E nomine Phycos appeilant; colore paiíidum , 
fiorem alga i d ejfe ali ivolunt, afqueem eo fucafiam algam provenir e Z fif hoc <r /L/ : j 
tnitio. eoque pifciculi , tum oflra hujm loci , alumur \ pmpuram quoque fuum 
fiorem hiño tt<ihere nonHulli exiftmaat. I n cífa k t tera «oí t ra al fu Cavalicre 
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Le fete deílinate per la tintura in chermefino di :coccinís,1ía 
deggion effer cotte in ragionc di vetiti libbre di Tapone per ogai 
cerno, pefo i i feta , fcnza alcun azzurro 9 giacché i l picciol occhb 
giallo, che rcíla nella Teta quand' ella fia difgorgata con foltanto 
quefta quantita di faponc, é favorcvole a íiffauo colore . 

Popo aver lávate e battute le fete al fiume per ben difgoz-
zarle del fapone , fi mettono in allume , che trovifi in tutta Ja 
fuá forza; vi fi lafciano folitamente dalla fera fin alia maitina3ch* 
¿ lo fpazio jdi fette i n .ott' ore ; in capo al qual tempo fi layano 
le fete , íi dan loro due battute al fiume, durante i i qual tempp 
ü prepara i l ¿aguo jcorae fegue. 

Si jiempie una cald^ja lunga d'acqua fíuvíale 9 fin sirca alia, 
meta, o ai due terzi deila raedefima ; e quando tal acqua é ból
lente, v i fi gitta della noce di galla bianca piftata 9 e le íi fa da
ré alcun] bol l i ; fe!ne poflbno mettere da quattro dramme fin a dyp 
oncie per ogni Übbra di Teta. Se la noce di galla íia piftara fina^ 
mente , e paífata per lo flaccio, fi potra metterla nel tempo mede* 
fimo che pongavifi la cocciniglia, 

Quando le fete fiano lávate e battute , íi diílribuifcono in mataííe 
fu i baftoni ; e tali mataíTe Ci ponno tenere un po' f o r t i , non ^n» 
dando foggetto i i chermefino a prendere la tinta inugualmente. 

Meífe cosí le fete fu i baftoni, íi gitta nel bagno la coccini-
glia dopo piftata e ñacciata; fi dimove ben bcne con un baftone, 
faccndola boíl i re per cinque o fei voltevSe ne mette poi dalle due 

Val l i fn ier i ft» difegnate ta l pianta ; ma noi penfiamo che non verrá d i ufo co
me parecchie altre lerre í ln i ra cui ' i Coceo poionico del áotto Breinio di Dan-
zica, e diveríe cí tate da M . d ' Apligny per fupplire alia í o c c i n l g l i a . D i quefta 
grana fe ne pao avere in abbondanza , ed a prezzi diícrcti oltre d i poter 
t ra rü un colore cremefino di cui cerro i l piu bello in feta ed i n lana non pub 
dar í i . Se i Romani aveÓero conofeiura la cocciniglia , non farebbero ftati s i 
prezíou i panni porpurei , che nelle t inrone di Ra ven na íi colonvano da rna-
p i f a t ro r i , che percip/i dicevano purpuiani ^ fecoodp che notali dal Salmafio , 
«elle fue efercitazioni Pliniane , e da al tr i Erudi t i . Fors' eglino íi valevano 
non folo dei turbinati M u r í c i , anche delle fo^raindicate piante, e fegña
tamente della marina prodirzione battezzata per vovic in i da Reaumur, e fe-
gnatamente di quella da noi pr ima d" ogn ' altro feoperta ne' fbndi fubacquei 
della Véneta lacuna , p i n da' iempi d* Orazio reputa vafi fegpace della fcuola 
d ' Ariflippo i e de' Cin ic i colui che fenza la toga tinra i n porpora ne indoflava 
pgn 'a l r ra , e difadorno cosí la íc iava vederfi nelle celebri piazze e vic della ca-
pitale del M o n d o . EpiJioUr. lih. I . epifl, x v n 
* Alter purpureum non expeBabit amiBum t 

Qutdlíbet indutus celeberYtma per loca, vadet 
Ptrfonamque inferet non inconcinnus utramque. 



M E M O R I A S E S T A ; ipgj 
fia alie tre once per ogni libbra di feta y fecondo V &ü& di colore 
che vogliaíi avere.D'ordinario la dofe n éd idue once e mezzo. E' 
raro che Ci paffino le tre y fe ci6 non fia per fare qualche partico-
lare aííorrimentó, . r T L 

Qiiando la cocclniglia abbia dato un bol lo , aggmngeíi UQI ba-
gno un' oncia di cremore di tártaro bianco piftato per ognr libbra 
di cocciníglia • , . 

Tofto che 11 tártaro abbla bolíito' ? fi gítta' ne! bagno , per 
úgn't libbra di cocciniglia , un*oncia aU'incirc^ di una diflblu¿ione 
di ílagno neir'acqua regia, che nomisafi compoft^jone ^ e che faíü1 
come fegue,- : . . • • 

Si prende una libbra di fpirífo di nitro ,due^once di fale am°? 
moniaco, e fer once di ftagno fino g,ranulato . Si mettono lo fta-
gno,ed i l fale ammoniaco in vafe di í^rra cotta invetriata di íuf-
ficiente grandezza; v i fi verfano al di íoyra dodici once d5 acqua,» 
aggiungeíií poi lo rpirito' di nitro 5 e fi íafciV fare la^ difloluzione , 

Tale compoíizione contiene maggíor copía^ di fale- ammonia
c o , e di ftagno di quella , che impiegaíl per lo fcarlatto di' COcci-
niglia ; ma c\hi é aíTolutamenre neceíTario ^ giacché queft'ultima1 
fchiarirebbe' di troppo^e potria diftruggér anche interáménté i l rolV 
fo , . che'la cocciniglia é capace di daré fulla feta 

Sr meíchia^ bene net̂  bagno y agitándolo con un baftone , la1 
prefcritta quantita di detta compofízione , e tofto puré íi termina1 
di? riempiere la caídafa con acquá fredda. La proporzione del ba
gno é di circa otro' in dieci pinte d' acqua per ogni libbra di feta 
Ina ;; e i r pu5 metterne raeno per le fetc- grofle 5- comeché quefte 
occupino- minor fito. Allora i l bagno trovafi in iftato di riceverc 
le ("ere -che v i fr tuffano 5 lifandole finché pajano ben unite , o 
guaHve°r lo che accade m capo a cinque o fei Ufare . Allora fi av» 
viva' i l íuocd" per far bcrllire t f fogno" fteííb, W qüaíe continuaíi 
ftX tratto di due ore5. datante i ! qual tempe haífi l'attenzione di 
írfarr tratto tratto le ftte e In capó a tal terapo' ü cava* i l fuoco1 
dal difotto delía caldaja ,e fi mettono ie^ fete in foda rcom& abbíam 
diétfo che fi fa per T alluminatura. V i fi lafeiano' per cinque o fei 
©re, e fe facciafi ' l chermefino la fera , v i fi poflbno lafeiare fía 
sita mattina fegüente;'dopo di che fi ricavano^fi lavano al fiume 
loro dando due batcuie r fi torcono nsl modo folito r e diílendoníl 
ful le pertiche per faríe afciutfare V 

I bruni di chermefino comunemente diconfi cannellati . Per 
farli , fi lavano ricavandoli dal bagno di cocciniglia , loro fi datt-
»OÍ due battute; dopo di ci5 fi prepara un bagno d'acqua 3 tal qaa« 

B b i j ; 
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trorafi nella ftate e nel verno alquanto tiepida , e vi gjtta 
la cuperofa o vitrluolo azzurrodifciolto in magglore o minore quan" 
tita di acqua fecondo la brunitura che dar vogliaft al colore. Si H-
fa ia feta fu que fio bagno ín picciole mataffe acciocché bene fi uní. 
fea, e quando ft trovi alTatto di colore che aver fi vogha, la fi 
rica va, la fi torce, e fi mette ad afciuttare fenza lavarla ,volendo, 
poiché detto bagno di cuperofa é quafi come 1* acqua ehiara . As-
tefoché r effetío della cuperofa é di fas prendere alia Eocciniglia u» 
occhio violetto , val a diré di farle perderé i l fuo giallo Se as-
corgafi che i l colore perda troppa del fuo giallo, lo íl foftiene ms§. 
tendo nel bagno di cuperofa un po'di decozione di legno feotaao- t 
che lo rímetta al tono convenevole. Non avvi che la cuperofa che 
poíía fare la hmi t t i r a deí chermesi finij i l legtto d'. India a nuil* 
lerve, attefoché brunifee di moho coila noce di galla- che nd cháf* 
»es i fino impiegafi 4. 

f . X V H . 

Ojferva^jom ¡ id c&ermes} fim* 

IL proceflb che fi é recato é per fare quedo colore, a de fío m magv 
gior ufo ? perché produce un colore piu> bello di queíio che fa-

cevaíi altre volte. Non per tanto ficcome ci fono alcuni tintori 9 
che fanno i l chermefino conforme V antico , cosí qui non vuolíi 
tralafciarnc la deferizione, 

Per fare queíU chermefrni fi mette nella cotta della feta dcllr 
oriana ¡n paila tal quale viene recata dairindie. 

Allorché i l fapone fta bol! en do, fi prende circa una mezz'on-
cía di queíla oriana, e la fi frange pifiándola nel paflTatojo , come 
fi é detto parlando del ranciato Si pi íh piu fina ch' é poííibile 
acció non rimangano grumicelli, che atraccare pofifano alia feta» 

Mediante fifíatta picciola quantitá di oriana, concuocendofi 1* 
feta, prend^tíTa un colore d' Ifabella aflai fodo , e che fa 1* effette* 
fteflb della corapofizione ful cherm«fino , cb 'é d'ingiallirlo a'quan-
i o . Tutto i l refto faffi , come nel pracedente chermefino 'r ma no» 
v i fi metre compofizionc, né tártaro ^ 

1 tintori da feta non ufano valerfi d'aitra eocciniglia che della 
mefleca o eocciniglia fina ,e preferifeon anche fempre la eocciniglia 
grabe!ata , z v í \ diré qaelia ch'é fiara nettata da rutte le fiie fpor-
- zie , ftacciandola , c liberándola poi da tutte le pletrucce ed al-

i carpí piccioli che vi íi poceífeto trovare mefehiati • Mon fi púa 
c 



che approvare tale attenzione , attefo che la coccíníglía non gr** 
beUta cffendo meno pora, convien metterne di p iü , onde cosí haf-
fi fempre nel bagno maggior copia di un fedimenta, che pu6 reca-
re pregiudizio al colore. . 

íl tártaro blanco, che impicgaG ne'chermisf finí , ferve ad 
ingiallire i l colore della cocciniglia; effetto, ch'egli produce a ca-
gionc della fuá aciditá; tuttí glr acidi produrrebbono lo fteffo effet
t o ; ma é ñato oflervato che i l tártaro é preferlbile che produce 
trn occhio pió bello. 

Ad onta di fiffatfa quaíit^ deí tártaro , non farebb* egli CÍT* 
pace di efaltare la cocciniglia quanto fa d' uopo per a ver un bel 
chermeftno per qualunque quantita fe ne mettelíe, venendo folo inf-
piegato, giacehé fe cí foíTe foltanto una dofe mediocre di tale in 
grediente, non ingiallirebbe fufficientemente; e fe ne veniffe meííb 
un quantitativo eccedente, mangerebbe una parte del colore fenz.* 
produr anche un beireíFettc, 

Per aíTecondarlo fa meftieri 1 far ufo della compofizione , íá 
quale altro non é , come fi vide , che una diíToluzione di ílagncy 
nel]' acqua regia . Tale diíToluzione , che produce fulla coccini
glia , allorché viene impiegata a tingere la lana , un effetto aífaf 
norabile per cangiar \\ colore garofolato , ch' ella ha naturalmen
te , m un colore di fuoco di un prodigfofo rifplendore , non pu5t 
che condurla al chermefíno, quando viene impiegata fulla feta * 
Da ella un be 11' occhio altresi a quefta colore meckfimo ; fi ma-
rita col tártaro ? ne accrefee 1'' effe'íto fenza impoverirc i l colora 
quando fe ne pon^a anche poca , e difpenfa dal daré un piede 
d' criana alia feta, fecondo che fi é detto. 

Riguarcío alfa noce di galla , ella notr produce alean buon-
effetto nel chermefíno quanto al colore, mentre peí contrario Tof-
fufea a fegoo y che quando fe ne aggiunga troppa , it* colore ri« 
mane del turto guaffato . E' non perianto di ufo i l meiternc la 
quantita che abbiamo preferitta • 

Ecco quel tanta che pu§ conghietturarfi fuU* íntroduzione di 
fiffatta cattiva prarica . Altre volte fi facevano i chermefini de 
eocciniglia fenza tártaro , nc compofizione ingiallcndoli folamen* 
te coir oriana, ma alíora le fere tinte con tal método non avea-
no quello che diceír gvido o maneggid ; di maniera che al folo 
tatto non potevafi diftinguere tal forta di feta da quella ch' era 
tinta col legno del Brafile . Siccome la noce di galla , in ragione 
d' un acido nafeoílo , ch' efifa contiene , ha la proprictí* di daré 
alia feu inolto1 maneggio , fe n' h aggiunta colla cocciniglia nei 

B b i i | 
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cbsrmefini, tú in tal gulfa fi ebbero delle fete chermefinate le 
quali peí maneggio r che di qui nelle fteíTe veniva , potevano'di-
ftinguerfi al tatto dat chermeíini falft o fatti coi Brafile ; giacché 
conviene notare che la tintura efeguita con quefto legno non pu6 
foggiacere ali* azione della noce di galla f che intcramente la man» 
gia e diílrugge * 

Ma nel tempo fíeflo che la noce di galla fa che la feta g n j j 
ha defla puré la fingolare e notabiliííima proprieta di accrefcerne 
confi derabil mente i l pefo , val a diré che ponendo unJ onda di 
galla per ogni libbra di fcta, T accrefcimento va dai due e mezzo 
per cento. A v v i de' Tintor i che portan anche tale aumento della 
feta tinca in chermefino fine coi mezzo della noce dr galla fin ai 
fette in otto per cento * Ora tant' ognuno trováis accoftumato 
godere di tal beneficio dell* ingaílatura ? che febben la- drogan che 
lo produce fia divenuta inutile per la furrogazione del tártaro , e 
della compofizione r che danno del pari grido alia feta y ella non-
o lían te continua ad eííer crcduta piú neceíFarta der menrovatt 
acidi, 1* ufo deT quali, benché al detto grido cooperino , nulía pe-
ró alTaumenta del pefo contribuifcono. Peí rimanenre badafr fem-
pre di preferiré la noce di galla bianca alia ñera, . attefoché eíía 
guaíla aCii raeno i l colore , Da quel tanto che fi é detto circa 
F uío della noce di galla nel chermefino fine r i ful ta r che quefta 
droga h non folamente inutile, ra a no ce volé eziandio , e che non-
pub fsrvire che ad aprir la via a flodi condennabili r ed al com» 
mercio pregiudizievoli ^ e che fe fi faceííe un Regolamento per la» 
tintura delle fete, farebbe approfoíito vietare afToIutamente V i ra
piego di detta droga nel chermefino fine ( V ) , 

I I ripofo che daífi alie fete nel bagno é neceflario per far 
loro afibibire del tuíto la cocciniglia . In oltre prendbn elleno 
mercé; tale ripofo un buon atto di colore , e qoefio s'ingiaííif^e 
gltrettanío j ci5 che gli da an occhio meno* tetro , e piú vago-

Ca") Nel Manjfeílo Piemontefe, Regolarnento di Parma , Statuti di Bo-
íognra, d] Roma al tempo del Pontefice Lambertim t Nfitr icoie de5 T i n t o r i d i 
F i tenze , di Lucca, di Genova j ; d i Vcnezia , ove íi parla dalla tint ura dcíle 
fete , fra^ quelle leggi generali , fi potrebbe inferir anche queila di cm íi par
la , e var ié altre emanarne di parricolari a norma degli accurau infegnamentí 
del prefente utiliífimo Tra t ta to » e quede prefcriyeríi in tutee le Ifaiiane pro-
v incie di Seti í k i o per la felicita i n efle di tu t t i i ramt che lo compongono, 
©arfe nel coramercio det ferico prodotto in natiiira , e nianifaiturato non efler 
p i í l 'o i t re fuppknrat i da que*'d' Oitramonte in quelle- cognizioni e pratiche,, 
ehe da eífi attince alia prima fra noi van egjino pfrfczionando, mentre m 
I t a ü a con i feo i no della nazione, ognor ferapre piü; de^radkrc fi yeggono> 
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Forfe Ti potrebbe credere , che iafciando bollire le fete piü 

fungo tcmpo «el bagno , íi avrebbero i medefimi tííettí ; ma l'ef^ 
ferienza prova i l contrario,; e d'altronde le fpefe n'ufcirebbono piü 
gagliarde , mentre íaria meíííeri mantenere i l fuoco piü alia lunga. 

A i r ufcire del bagno., laícia la cocciniglia fu lie fete una fpc 
cíe come di crufca , la quale non h altro che la fpoglia di queílo 
infetto, in cui fempre rimane un po' del fu o fucco colorante . Qu in
di é che per bene nettare le fete medefime, ed interaraente sbaraz-
zarnele dalla detta crufca, fi batteranno due volte in lavándole al 
fiume , coi cjual raezzo i l colore di ver ra piü brillante, piü nítido , 
•c piü apeno „ 

Riguardo alie due battute che dannoíl alie íleííe prima della 
tintura , fon elleno neceífarie,giacché le fete cífendo üate gagliar-
damente alluminate per riceverc queílo colore , e deftinare cífendo 
a bollire aífai tempo nel bagno di tintura , eífe fenza fiffatta cau
tela , v i íi fpoglieretsbero á i una certa quantitá d'allume, che non 
folaraente terrebbe i l colore troppo rofato e troppo grigio , ma 
che impedirebbe altresí la cocciniglia di perfettamcnte fvilupparfi ; 
giacché in genérale turt' i fali neutri meííi ne' bagni di tintura han 
piü o meno queft' inconveniente * 

11 chermefino fine o di cocciniglia , tal quale Ti h defcrit-
te , é non foio un belliffirao colore , ma fi puó riguardarlo ano
che come i l piü íblido di turte le tinture in feta i Difatti egli 
refiíle perfettamente alia bollitura di fapone, e fembra non rice vete 
alterazione alcuna dal canto dcll'azione delT aere , e del fole . I ferici 
panni t i t i t i in fiffatto colore , che folitamente impiegati vengono 
ocgli ammobigliamenti , piuttofto rimangóno logorati pe i fervigio, 
che diílrutti . Si mirano di tai ammobighamenti di chermefino fi
ne, che han piü di feífant'anni , i l cui colore non fembra quaíi 
punto degradato . i l folo cangiamcnto, al quale foggiace quefla tin
tura , egli é di perderé alia lunga I ' occhio giallo , che gli dá 
rifplendore , onde tragge al violetto, e rimane tetro . 

1 conofcitori non han d' uopo che di maneggiare la feta t in
ta in chermefino fine , per diftinguería da quella tinta in cherme
fino falfo, o d: iegno del Brafile , di cui qui preíío diraífi , pe-
rocche queft' ultimo colore, non atto a fcfferire 1' azione degli aci-
di fu quali fia applicato, non pu5 a ver i i gvido o i l maneggio 
che danno alie fete gli acidi ftefíi adoperati nel chcrraesino fine . Ma 
quando la feta trovafi manifatturata in iíloflfc, e che trattill di tom-
provare a' comperatori efler deífa fiara tinta in fino chermefino, 
i l fa ufo deli' aceto, alF alione del quale i l chermefino di cocci-
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fiiglu benifíimo tefiíte , mentre queñ' acido macchía ín giallo e 
aungu ia ua i fiante i l chcrmellno di lego o cT india, 

f X V I L 

Del falfo cbermefmo, e del vojfo d i legno del Era f i e . 

QUeflo colore fi trae dal legno brafilíano , che fommlniílra 
una tintura eftrattiva abbondantiílima ed aííai bella benché 

pero íeníibilmente meno di quella della cocciniglia . Viene nomi
nara Cbevmefmo falfo a cagione della íua poca fodezza in parago-
ne del chcrmesl fino : pero ficcome é infinitamente manco cara, 
cosí non Jafcia d' eííere di un grand' ufo . 

í-e ícte deftinate ad eííer tinte in roffo del brafile debbono 
eííer cotte in ragione di ven ti libbre di fapone per ogni cento d i 
pe ib di feta: fi alluminano neila guifa ordinaria , come per tuíti 
^ i i altti colorí , neceífario non cffendo che i ' alluminatnra fía cosí 
íorte quale fi adopera per i chermefini fini : quando le íete íi at-
trovano alluminate , íi torcono , e fi rinfrefeano al fiume , 

Mentre vicn efeguita tale lavativa , fi fa r i fea) da re dell' acqua 
in ijna caldaja , c nell' atto fteffo puré preparafi una barca , nella 
quale íi mette del fucco o forte decozione di legno del brafile in 
ragione di circa mezza fecchia per ogni libbra di Teta, piú o me
no , fecondo la forza della decozione, ed i l tinteggiamento che 1® 
ft vuol daré . Indi fi vería in detta barca la quantitá d' acqua 
calda per formare i l bagno ncccííaria, fi paííano fucccífi va mente le 
fete fu queflo bagno , lifandole come le gialíe . In fiffatto bagno 
aífumon elleno un roífo, i l quale, valendofi dell' acqua di pozzi, 
ordinariamente riefee gil ' atto di chermeíino , ma fcrvendofi d' ac
qua piú pura, come di fiume, quedo roífo hafll piü giallo che 
non é i l chermeíino di cocciniglia , cui fi vuole fempre fado raf-
íomigliarc piú che fía poflibile, Per quefla ragione egli ha d'uopo 
di eífere rofato ; i l che faffi nel modo feguente. 

Si lefciyia un po' di cenere gravelata nell' acqua calda , no
tando, che una libbra di detta cenere pu5 bañare per tienta o 
quaranta libare di feta . Si layano le fete al fiume ; fi da loro 
una battuta, e rnettefi la lefciva di cenere gravelata in una nue
va barca che fi riempic d' acqua fredda . Si paífano le fere pee 
queíT acqua, ove prendono fubitamente un belT occhio di cherme
íino , lifando in queft' acqua un po' della fuá tintura. Dopo di ci» 

hvano i? fete al fiume j fi. torcono 9 e íi rimettono gd afciutf^re,. 
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ín luogo di far ufo di cenere gravelata per roía re ¡ cherme-

iíni , in alcune tintorie fi paffano le fe re feraplicemenre fu 11' acqua 
caída, finché abbian elleno 1' occhio che Ti defideri . Tal operazio-
f'2 e aflai piu lunga e coíiofa per motivo del con fumo di legna ; 

perché non tiene vantaggio alcuno fulla preceden fe ; ed anzi bi-
fogna che i l colore fia piü pleno del precedente , comeché V acqua 
calda lo fcarichi di molto. 

Alcuni altri tintori ufano rofare quefti chermefini ful bagno, 
ove fono ílati fatti , metiendo nello ñeiTo deila lele i va di cenere 
^ ra ve lata ; método cenamente aflai piü corto , ma di cui non 
^áiefi , non folo perché ci occorre piu cenere , ma per la ragione 
ancora, che i chermefini fatti in queño modo apparifeono meno 
belli , . 

Ben comprendefi, che per fare i tinfeggiamenti chiarí , cT al
ero non trattaíi che di mettere del fucco di Brafile nel bagoo; ma 
M m i tinteggiamenti vengono poco ufati per mancar eelino di 
•jbellezza,., 0 

§ . XV11L 

O^evvaximi f u l rojfo o ehrmeftno d i ¡egm Se¡ Brafile ̂  

N On.e difficlle In alcun modo queíío colore, • componefi 
fenza imbarazzo . i tintori da feta proecurano di a ver fem-

pre una provigione di decozione di legno Brafiliano , che fi fa co
sí ; Si taglia quefto legno in picciole fettine {a) , o fruíloli fotti-
l i . In una caldaja, che tenga da circa feífanta fecchie d'acqua fi 
mettono da cencinquanta libbre di dette fattinc ; la fi riempie ' fí 
fan bollire efíe fettine per lo fpazio di tre buone ore., coll* anda-
re tracto tratto reintegríñdole dell' acqua ftefifa che fvapora . Si cola 
íiiTana decozione di brafile in una botte , e fi rimette altrettant* ac
qua novella e chiara fu i fruftoli . Si fanno bollire nuovamcntc 
ancora peí tratto di quattr' ore , e cosí fannofi quattro bolíite in 
tuuo , dopo di che i l legno trovafi efaurito di tutta la fuá tintura. 

( Per cjueíla operazione fi fa ufo di facchini addeí l ra t i neIJa medefiira 
e.nelle ore oziofe v sHnpieg^no anche i piccioli garzoni delje tintorie mV 
defime , i n molte ci t tá d M t . I i a gi ' í f te íf i Droghieri .endono i l K b r T 
le anche taghato ; ma i l Tin iore non i ficuro al lora di cuello che a d o n J Í 
potetidovi eíTer mefehiato f taudoíentemente del Brafiletto , adopera, 

Tom. I I C JG' 
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AlcunI tintori fogliono xonfervare i*epa rata mente queñí dif-

ferenii bolliti j i l priqao i i l pip forte ? tpa fpeflb i l fuo colore 
é mcno vago per trovarfi impregnato di tytte le itnpuritá del le» 
gno . V ultimo h ordinariamente aífai chiaro e dtbole di tintura ; 
t ftatVoíTervato, che ponendoli tutt' .infierne , formano un liquo.r^ 
omqgeneo , ch' k di Buoniiiimo fervigió , 

Volendo forfe .taluno aíToggeítarfi a lavare primieramente i l 
iegno neir^cgua calda per rinettarlo, otterrebbefi un fucchio che 
darefabe un coipre pip bello ; ma non :é aflai importante la cofa^ 
perché v i (i pongano addietro íante fatiche e cauteje. E' pero ¿ene 
-di levare in ogni decozione una ichiuma neraftra che afeen de alia 
íuperficie ; i l colore della decozione | fetópre pip bello , 

S^Jitamen-te fi guarda per quindeci giorni o tre fettimane Ja 
jdecoziope del Brafiíe inngnzi di íervirfene 9 eíTendoíi cOÍÍervato ch' ec« 
.citafi nella ilcífa una ípecie di forda fermentazione Ja quale fa fla« 
gíonare i l colore „ Alcuni l in tor i ufan anche di JafciarJainvecchia» 
re peí rratto di cinque o /ei raefi y c'iok finattanto che fia craíli 
« filante come l ' o l i o ; m^ non ü notó 9 almeno rapporto alia fe-
ta. , che foíTe cofa vantaggiofa i l fei baria si lungo rempo . E^fta-
no qpindici giorni , p tre iettimaoe , come f i ¿ detto 9 per darle, 
jíutta la fuá qualitá , mentre fe veniíse ella impiegata eííendo pre^ 
parata di frefeo , produrrebbe un colore piu rofa,e ce ne vorreb-
¿e una quantitá maggiore , comeché allora tinga meno gagüa^ 
damente, 

per fare la decozione di Brafile , ü pu6 indifferentemente va-
lerfi deiracqua di pozzi, e di quelU 6 u man a . 11 folo yantaggio , 
che fia i k t o avvertito ufando V acqua di pozzi , tanto per la de^ 
cozione del Iegno, quanto peí bagno , íi e che allora i chermefi-
jii j che fe ne ritraggono 9 non han d' uopo di eííere rofati colla 
cenere gravelata ; ma fi o0ervó altresí , che que' fatti JCQIV acqua 
^ i fiume ^ e che pofeia vengono rofati colla cenere ? hanno un acto 
di colore un po' piu elegante . 

Sptto la dinominazione genérale di ¡egno del Brafile compren-
donfi parecchie fpecie di legni , i quali , avvegnaché tutti fommi-
piftrino quafi 'í piedefimo#colpre, nonoííante fembrano diíferenti 
per la beflezza , o bonta della loro tintura , I I piu ¡bello , ed i l 
migliore d' ogn* altro p per la feta , eífendo qucllo che nominaíi 
¡egm 4* ^ernambuco^ perció ¿ di piú caro prezzo . Rut i lo Iegno 
c aífai peíante; cí viene recato fenza corijeccia , ed eftenprmente 
inoftrafi brunaftro. Quando fia novellamente fpaccaro , fembra nei 

interno trarre piutcoño ú giallo che ai rof lb ; ma i l fuo co<* 
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fdf roflo fvlíuppafi a poco a poco fiando a i r a r í a . Peí rímanente 
fal colore non mar bcrr caricof convieti fceglíerc íl piu fano, i l 
piu netto> ií meno' t¡*rlato,ed i l piü alto5 in colore che fía poíTi-
B i l e . 

T tintorí da feta nons fogliono vaíerfi del legno di Santa Mana ' 
JÍ! quale non differifce dal precedente clieneireírere aííaí piú; carico^ 
Nonperranto porrebbe forfe fervire vantaggioramenre a fare certi 
colorí carichí, Intanto^ eglr t c m o che fenre di? molto* per le te-
t t r peí cotón i „• * -

A v v r ancora un altroíegno fimíle al FernatnBücoV er che dícefi1 
íegm del Gtappone ? o Eraftletto* Quefí-o da aífar mena colore , e 
per tal ragione* adbperafi* folranto per fare i piü bafli rínteggiámen" 
r í v DeF refto íf ha íémprr piu" vant^ggio a far uíb del- íegno di 
Brafiléy. o di FernamBücoy anche per fiffatti5 í¡nregg¡amentt s= perché 
occorrono raddoppiaie le cure per ricavare ií colore dal legno del 
Cíiappone o BrafiIéttovTal légno faciínlenre íidiftingür dal Férnam"" 
Eucor per cííere meno'' alta inp colbrrcd-aflaí* men" grofíb ^ Nel íuo' 
interno ha un! po^di mídólía «• 

I bruni e chermeííni falíi portancf ordinariamente íí nomie dr 
foj j i h í t m r poiché nelle officine i l chermefino falfo dicefi rojfo* 

Per fare i déttp tinreggíamcnrí r alíbrché la feta abbia aíforbi«* 
ÍXf i l Brafiíe , e quando fr vedé aver deíTa- prefo fuffitiente tintá , fi 
incite- nel medefimo Bagno delía décozione di legno dTndia^.ptü o ' 
nreno,, fecondo T atto di coíbre che vogíiafi avere. Sí agita benet 
i l bagno , e vi fi rípaííáno le feté nuOvamenfé finché-abhrranb acquio^ 
fíato i l neceffario, grado di brunimenroo- Sé non fi troVaffe i ! coló»-
re aírai1 vioíetto,. faria da darfi fu/i^acqda^ un pos"di íefcivay e di 
centre gravclara r come neF chermefino fa/ro » 

Per tingere ful chermefino falfo , - f i pfendono le fue fete bian» 
cHe j.come' peí ' gíallb', e dbpo averlr mtííe iff mollé allufliinano^ 
&• fi trattano, come le fete cottfe u 

Geí- P o n t í , del Nácarafd , e del Cera/a e -

TÜtti queíli colorí fono deí rofli vívi efaltati con5 un tono' 
raolto piü giallo del cherméfrno5. Si efeguifeono fácilmente 

fulla lana' col mezzo della coecimgüa ingianita ed avvivará' dalla 
compofizione o diífoluzione di ílagno e Sopra fiífatta foftanza' han 
9 ¿ í é f P moho' rifplendore c foliditá, imperocché la coüciniglia don* 

C ĉ  i h 
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de rirraggonfi é un ingrediente eífenzialmente di buona tinta . Ma 
é ben aíTai lunge , che ottengafi íimile vantaggio fulla feta. T a k 
foftanza nfiuta aííolutamsnte di prendere kffatti tinteggiatuenti o 
atri di colore col mezzo del la cocciniglia , e fin adeffo almeno neo 
é ftato puhblicato alcun proceíío per fargleli prendere (a). La feta 
meífa in un bagno di cocciniglia, efalcata dalia compoíiaione e ca-
pace di fingere la lana in un colore di fuoco dei piu v i v a d , non 
prende pero in tal bagno che una, tinca di peluda di cigola déba
l e , fmarrita, e che altro non é , a propriamente parlare , che un 
peffimo brodaggto * 

Con vi en dnncjue fare mt t i taíi colorí fulJa feta con un* altra. 
droga, cioé col fiore di una pianta che nominaíü Cartano % Zejj*~ 
tam baftardo) § Zafranone (.i*) ¿ 

Ca\ Sonó fritsa (iteci o d odie i arwi , chs un vtechio Tintóte di buona tirita-
fece vedere un. velluío del colore, di fmco^che dicevafi 'tí^tto m cocciniglia ^Tut,, 
to ah che pote ¡apere del ¡uo fégreto fi é^cti'egli ¿Lava alia feta. un- g a g l i m í 
do piede d* onana , e che dopo averia ben lavata , la tmgeva in un b ĝno di 
eocctmglia1 ovs aggmngeva una p-ieeioí* quanmfc della diíToluztong d¿ ifasao . 
nota deir Aurore . 

(.b) Queila pianta fe del genece di ^ p e í l a ap-peílata da Greci k f W e <pt¡f9v 
Teofrajlo , cioe Atractylis, Sanguen hominh ^ Virga fanguinea . l i oorne or ig i 
nario della ipecie di cui t r a t t a í i , ciofe di Yiartum, le verme dato d a g ü A r a b í V 
che non folo- ce la fecero coaofeere, ma che c'infegnrarono- puré i l mé todo d ' 
ampielarla, nc lk t intura . Di t a r ó era feonofeiuta tale fpecie á i Qmcus a'teot-
p i di P l m i o , come pub vederfi nel L i k ^u.cap» 15, s ave dice.- " A w i anco-
» Parecchie erbe v i l i ; ma eglino fanno gran con tó del Cnicus^ c h ' ^ uu'er-
„ ba incógni ta in I t a l i a : nonoftante eflt non la. mangiano , ma dalla fuá fe-
„ , mente fprftaono uní o l i a . •* I Balaj d 'oggidi mangiano con piaeere le gra-
uelle di quefta pianta innanzi la loro m a t u r u á , meíchíate con un infuhonc 
d i noce d i Galappa. Se ne fa lo fteffa ufo nella China , ove ta l p:anca per-
viene ad un'altezza coní iderabi ie . i n A (¡a appeilaíi chomba , i moderni Bota* 
n i ci ha ano lat inizzatoquel lo Arábico á\ Ka^tham e d i í lmtolo cosí Cmithamm 
Qjflcinofum y fiar* croceo % onde poi g l ' I ta l iaai lo difiero Croco, ¡elvático e Zar 
ferano Saracinefco , ed i Fr&nceíi Qarhame o Saff'an batard tenendo tal pian» 
ta qualche relazione col Cardo benede t to ,nomina í i anche Zafiamne. U fiore3;, 
ch* fe la parte della pianta donde traggefi la» tintura , va corapoíto di varí pe-
t a l i divifi in cinque p a r t i , di un color giallo che degenera ben to í to in roír©-
aiiorthe i fiori fiano baftevolraente matun per eífere raccoiti. ^ U che non faíTl 
i n una fola voí ta . Accontentali di fchiantare in primo iuogo 1 petah , che 
ñ a n n o fugli or l i d í l f iore, e che pendono, attefoche fono i p íi roííi , lafcian-
dofi '1 picciolo pleíío giallo del me&zo , C^iefto pleífo viene poi *• fchmderfi é 
fi .arrolla in capo ad, aicani giorni ; ed allora raccoglie colle p a r t i degii a l -
%m fiori che írovaníi a matur i rá r idot t i , Facendone la ncolra b bene aver la 
cmteia di coprítfi '1 v a l t o , a íüae di prefervario dalle rriinute fpine di cui va 
corcedato. Si ha cura di lafciare fulla pianta dei nori qua e quá per rifer-
hum: \jk f«Beme.^Aicuee fcnjaiiae ladianc impiegano d i tai fioú, che macma* 



M f, M O* K í M S É S" T 1 0 f 
Querto fiore contiene due forte di tinture ben diííínte, e beti 

diiferenti i'una daH'aitra per i l loto colore e proprictá. Una é cer
ta fpecie di giallo di natura eíttactiva e perconíeguenza diííolubile 
ne l l ' acqua- ra í t ra é un aíTai bel rofíb, moho piñ giallo del cher-
mefino, ed i l cui atto naturale di colore é di vivaciífimo e gratif-
firao cerafo. Quefta feconda parte colorante del cártamo non ñ 
difcioglie per modo aícu-no nclT acqua pura anefoché di natura af-
Polutamente refinofa, come ben tofto vedraffi . 

Quantunque la tinta naturale del roífo refinofo del cártamo 
non fia pumo aííai gialla , e richieda d' eííere fovrappofta fu d'un 
fondo giallo ranciato per imitare i l colore di fuoco o lo fcarlatto 
che dalla cocciniglia ft d^ alia lana , nonpertanto non fi fá ufo 
alcuno del giallo eílrattivo contenuto da queíio fteflb cártamo per
che non k bello che vaglia, e perché: d'altronde non ha i l con ve-
nevóle tono di colore. 11 perché ft ricomincia dai feparare queño 
§iaílo eftrastivo dal roño refinofo 'r cofa faciliffiraa a cagione della 
diverfa natura di queííe due tinture. Non trattafi d' al tro per que-
fio che di difciorre e levare tutto i l dctto giallo eílrattivo con una-
fufficiente quantitá d'acqua r e dopo di ci6 non rimane neí carta» 
mo che i l roíío refinofo T i l quale dair acqua ftefía non fi poté 
levare , e che rendefi diíFolubíle col mezzo di un fale álcali per 
mwerJo in iílato di t i ng re , come vedraffi mediante i l dettaglio de¿ 
proceíTo ̂  

no con fariña di rifo e un po' di decozione d i Gmleppa per comporre un rof-
fo coi qual effe íi bellettano . Veril imiimente fon® g l i á r a b i qoe'che fecero 
eonofcere fiffatta- compoíizione in Ifpagna, donde la moda pafsb in Francia . 
Gio di Ctti v'ha. certeiza fi e ,che aitre volte febbricavafi- co* fiori di c á r t a m o 
un roffetto dc íhna to a-lia tolerra delle Signore, i l qual era noto fono i l t i tolo 
di ropteo di Spagm , Quefto ha dato luogo al carmino dopo la fcoperta della 
cocciniglia . Aicune perione fííendofi lagnate degli effett1, d i tale carmino , che 
non fe femnre ben lavato del fuo acido, percib alcuni particolari fi prellfTero d i 
í imertcre in moda i l ro'htto dispapna , di fame un fegreto ,e di produrlo qpal 
novitz. Apligny i i* art de U tinture pag. 176 et feg, 

. ' G e i i i 
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X X . 

Frepara^íone del Cártamo- o Zafiano Bajiardo {a)*-

SI racchiuáe i l cártama in faccíii di' tela forte fía alia quantit^ 
di circa feííanta libbrey íi portano al fiume^ed hafíi f at íenzio-

^aj. Defcrlvendofi da? noí í ro Auíore coxr fomms accuratezza la- prepara^ 
alone ed i l modo de i la tintura di C á r t a m o qual é in ufo neüe pnncipali offií. 
cine d ' Europa crediamo utile illuftrarla colla defcrizione dey ra«todi ufati an
che dalle nazioni Onen t a l i , perche u t i l i anch* ef!f 7e forfe infervientí a r i t rar 
l umi per migiiorare i noflraíi . Che p e r b í g ü ' Aílatici per tingere t e l r e ñoffe 
d i íera coi det t i fiori di Garramo ne prendono una* certa quan t i t á » di cui 
í anno due p a r t í c h e diftnbuifcono fopra due pezzi di tela bunca foftenutat 
da. bif toni , come quando vogiiafi colare una ie íEva : pongono un vafe fott* o-
gn i tela ; pofcia- verfano per difopra>ddr acqxia ch ia ra r fioartanto- che p m non 
rimanga dai fiori co lo r i r á . . 

La prima acqua. fe- di- un gial ibTcuro ín paragone- dfelte uf f ímrv ed cffa no»*' 
^ buona da nulla . E g l i e per queda ragione , che alcuni Indiani non fanno-
c ío che fi fe-detto> ma comineiano â  disbrigare i fisri-da qucfta prima tmtis» 
ra , la'/andoli neiracqiia corrente, pofcia ne formano delle pallotte,,er le fanno* 
íeccare-ai fole innanzi d i farne ufo . QjO-afi.» t u t t i gtí< altri^ pa poli-- dcll*" A i i a - , e 
particotarmente i . Balaj-, che fono»i piis cccelienti nella t imura » í a n n o - í eccare 
j fion fenza, lavarli ." duran eglmo piü fattcaí poi per rkavarne i l ; color g ia l lo 
ma aíTicurano che la t intura rolía ha maggiore- fodezza - Q ü a n d o - P á c q o a ver--
fara, fu i detri fioii. non contenga? psü* color g i a l í a r allora gl* Indiani tu fia no-
le loro-tele i n una delleacque, che hannofat to paliare p e r d í fopra a i ñ o r i p 
eiofe a diré delle feconde acque che hanno-fokantO'una-picciola* t inta giaila* 
l i r a . Le imbevono bene di queft' acqua: che poi gi t tano via> per tu&arie d i 
BUOVO i n una f e c o n d a q u i n í i h 'n una terza^ i i chr dura circa due ore . El le 
tele avendo' prefo i n : dette acqtie una lieve t inta d ' incarnato ne vengono fue» 
ceíí ivamente ricavate per farle afciuttare . 

Aliorchfe i fiori fi t rovino total.i«eríte (pagliati déi loro colore gialib gl5" 
Indiani Ji piftano> I r Ichiacciano , per fórmame una pai la , che mettono fo* 
pra un piatto di t e r r ado di porce i í ana t un vafé di metallo nuocerebbe' alia« 
riufcita ddl? opcrazione * Mettono p a n m e n t i í i n un a í t ro piatto un pugno d i 
cencri tratte dalle- foglie v e- dalle- fcorze di féi piante diverfe , che m c f c h í a n o ' 
i n dofi uguali Non pertahtO'ii mefcugljo' di fiffarre-diíferenti piante non fe 
cofa-eííenzíale ali'bpefazione-, poichfe-in alcuni luoghis? i rapiega-a* tal etfetta-
un fale , che proviene- dal Siam-, ove trovafi tulla fuperficie deüa térra- in cer-
f i d i í í r e t t i , e d m certa í lagione dc l l ' anno . M a pretendono-che i l rano fia 
tcoppo forte-per le ftotfe- fine, gtacchfe hann' ofíervatoi ch í un cucchiajo d i -
tale lefeiva fe acre féi volte p iu d 'ogn i altro-. A v v i grande apparenza che quefto 
Sale fia i l ni tro degii Antichi-, conofciuto a* n o í í n giorni forro i l nome d i 
JV-*?r©«., ch'feun fal álcali n a m r a í e v e-di cui nrfe fpédito íit Europa dáü ' Egí t ro . . 

Le-donne del Siam,.che p'-eparano quefto colore, aggmngono alie ceneri 
g-ü indícate diverfe erbe a r o m í t i c h e , afhne, dtcon el l eño , d i fcacciare l'aere-
t a t r i t o « t d aggiungpno alfre cirimaHÍe:, che íi tralal'aano da a l t n , accontec^ 
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di fcegliere un f i t o i l cui fondo fia bueno , n¿v 'abbíano pietre. 

Si mettono i facchi neli* aegus , ed acciocché non poíTano «flere 

landofi d* implegare buone ceneri, « di fcegliere un tempo fereno per la prepa-
razione di guefto colore nel 4iiodo A g ü e n t e . , r • » • 

Prendo no un pizzicor to di ceneri per ogüi pugnólo di fion ; g l m) palta no 
bene ü n c h i i j tut to t rov iü ben framercolato, íenza aggjungervi acqua ; ne for-
reano una niaíía cui fanno parecchie incifsoni con un col tei lo, ^ncshé -n efea un 
fucco di color rofío carico. Fatta la paila la dividono in due partí ; d i í lendo-
no due pezzi d i tela fopra b a ü o n i , in guifa ciie ftia roolle, me t íono nel mez-
zo d ' cgn i tela una o duc foglie d' Aro , , pianta noiiflTima, alie quali praticano 
un'apertura aftine d i agevolare la feoiagione dclla t intura , Meííe bi Jé tele 

ilc d e t i e í o g i i e , €d ogni meta della pafla, verfano de l f acqua chiara , e fe fia 
poíTibile d i quejla pluviale , fopra una delie due, ricevono i n un vafello "íitua> 
í o al d i fot to la meta, dell* atqua íteíía «he cola per veríarla t u i i ' altra tela i 
aggmngono nuova acqua della pr ima, per verfarc fulla feconda , e cosí di fe-
J u i t ó Aaiíhh ^cggano che le acque piü non íi colorano. Confervano ta l i acque 
feparatamente , afíine d'impiegare al bifogno quelle che trovanfi jpiü o «neno 

-canche d i t in tu ra : i l fedimcmo de ' Jon -viene ^ i t t a t o via come inutile , ed 
í f a u n t o del fuo colore. 

Q u e ü o colore COSÍ eftratto e di un roíTo car ico , ma poco vago ; t r a t t a l i 
..di a w i v a r l o ; i l che fafli veriando in ciafcheduno del va f i , che contengono le 
£idifterenti infuí ioni , una picciola quant i tá di íucco di limone * d i cui f« prefe-
n feono fempre le fpecie pib acide . I Bala],che non .han copia d i l imon i nel 
loro paefe , foftituifcono.a quelli la polpa de' T a m a r i n d í , che fanno infondere 
i n acqua ; cd in difetto fpremono i l fucco d i una ípecie di -Berberís . 

Verfato que í lo fucco nci i iquor i co lora t i , aífumono fubito un roíío v iva-
• ce, la cui t inta fe proporzionata pero alia quan t i t á di colore con te ñuto in o-
gn i vafo ; d i maniera che qufl lo del primo v a í o , che ncevette la prima in fu -

ífione , t rovaü laturaníÍHTio ,.c queilo delRult imo e di colore di rofa ; i l che fer-
«e mará vigliofamente bene per einfere in a t t i di ver i : . #er ottenere quefto, 

-.verfano i n un vafe una certa .quanti tá d'acqua preporzionata alia q u a n t i t á d i 
Je ta , o Üofia che vogiiano tingere , Aggiungono in quc í l ' acqua una mi fu ra 
quaiunque della t in tu ra piíi chiara, e v i tuflano e l i íano le loro íete e ttoffe 
finché abbiano .aííorbito tut to i l colore . Quando la dett '^cqua nc n abbia piü 
che una t inra .giallaftra, la git tano v í a , torcono leggermente le dette ítofie o 

i e t e , per immergerle ancora in nuova acqua cui aggiungono «nuova q u a n t i t á 
d i t i n t u r a , fropicgata che hanno la paii debole i n colore , prendono della fe-
guente finché -darcanto fuo puré íi trovi-cfaurita , e finifeono colla t intura 
del primo vafo , ch 'e i l piu caricato : ma non íi valgono di quef t 'u l t imo quan
do v'oguano tingere i n rofa.¿ lo t i í e rbano per le feiee í lof te , cui vqglian da ré 

;un roíío í a tu ra to , e quafi porpureo . 
T i n t e cosí le loro í e t e , tele ecc. , le fanno afciuttare all* aria , e non al 

fule. 11 4 i feguente le paííano leggermente pél íucco d i limone , e le fanno 
-ícecare nuevamente. Siffatte xobe tinte in tal modo fono i n un a t to d i rof
í o aílai rofato, traente alcun poco a! v io le t to . Queíla t inta paíía tra g l i Afia-
. t ic i per m o d e í l a , e per convemente alie per íone .gravi , e alie madr i d i f ami -
gha . 

Allorchb vogiiano un colore piü vivace, traente a quelío che nominiamo 
í c a r l a t t o , aggiungono ai4oro-f iorL, mentre-Ii fchiacciano , un po 'di c ú r c u m a , 
SÚ avvivano cos i 'p i í i o meno la .tintura , fecundo i a quan t i t á che ne metto-
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,í ra fe i na t i v í a , fi ha la cura di attaccarü per la cima con una fo
se che ü iega ad un palo piantato fulla riva de IT acqua . Indi m. 
uomo monta al di fopra dei facchi fuddstri , e renendo nelia fuá 
mano un forte baftoue per appoggiaríi , l i fola continuamente có* 
piedi . 

Se faccia caído, e che non abbiafi quantitá grande di zafran® 
da lavare, coloro, cui é affidata tale operazione , poííbn efferruu-
nela a gambe nude e coi piede nelle gaílozze o zoccoli. Ma fe ab̂  
biafene in troppa copia da lavare,o che faccia freddo, é neceffario 
T avere i ftivali di robuílo cuojo , ed atto a refíüere all' acqua . 
Convien anche involgere le gambe in panni lini innanzi di porle 

^ i v a l » c o l qual mezzo Ci evita che la pdle non s' inteneníca 
di troppo peí foggiorno nell'acqya . 

11 zafrano fi fcarica mediante fitfatto lavaggio di una grande 
guantitá del íuo giallo eñranivo , che 1' acqua porta feco , e cosi-
tiRü&li a folare i facchi finché 1'acqua fteífa non r i t i r i piu colore, 

Quefta operazione é lunga , volendovi folitamente due giorni 
ad un uomo per poter lavare cosí un facco di libbre feiíanta . 

Quando fiafi in grado di aver acqua di forgente , o di pozzt 
feuona da bcre, ü pu6 far a meno di andar a lavare i l zafrano al 
fiume, potendofi ció fare nel modo fe guente . 

Le barche (*) fono coñruite di buone tavoíe commsíTe ad in-

p o . Col le fetc e fili t i n t l cosí fabbricano fazzolett i , che gli amanti manda no 
i n regalo alie loro í i g n o r e , dei veli per le fcmrnine, e per turban t i . 

Siccome queHo colore e delicatiífimo e foggett . í í imo a ri.nanerc danneg-
giato dai nienorao íudore e dalla pioggia , nonché a amanere cambiato daTl' 
impreíTione deh a n a , cosí g i ' Indiani han no grande attenzione , mornando 
alie loro cafe, di plegare le dette tele, di chiuderle fin armadi , affinché non 
fi sfreghino. Affine d i riparare 1' alterazione che poflan aver fofferto dal l ' azio-
ne d e í r a r i a , fin cogí iqno ripaflarle, i l giorno dir t ro di eíTerne fervit i , in una 
infufione di noce .calappa in cui verfano del íucco di i i tnone, e poi io fanno 
íifciuttare , 

í Balaj , e g i l abitanti di Giava prctendono che i l c á r t amo fommini f l r i 
nel loro paefe un colore a (Tai piü tenace, attefoche i n iuogo d i adoperare ií 
fucco d i limone per farlo fviluppare , impiegano la polpa de' T a r a a r i n d i , d i 

£ui teíte íi diede cenno, oppure, c h ' é aílai megl io , la feorza di un frurro aci-
do , che appcuano Badong , c che i noftri Botanici denommano Tumarynius -
Quefto frutto viene prodatto da un albero che crefee i n Geiian» aflai ra í lomí-
gliante per la fuá altezza e forma dejie foglie a quello che produce la noce 
mofeada , 

Nei penúlt imo volume dcU' Opera Francefe int i tolata : Le Genttlome eidti~ 
vateur avvi la deferizione del mé todo di eoltivare i l c á r t a m o , fecondo che íi 
accofluma in Ifpagna . 

OO Tavt A' fig. i . 
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CÍRTO; e áannofi alie ftefls íolitamente le i piedí di larghczza affin-
che i facchi v i pofían entrare , ed eííervi dimoíTi cómodamente . 

Quando i l facco trovafi entro íimil barca , íi tiene fermata 
m queilo flato col mezzo di un pezzo di legno in croce ( * ) , 
o in qualch'alero modo. Indi apreíi una delie chiavi o galletti 9 
di cui va munico un tubo (**) che feorre per l'officina , e fubito 
che i i zafrano troviíi bagnato d'acqua, un uomo iftivalato , come 
abbiam detto, e che attienfi ad una tune attaccata al íoficro, mon
ta fuli'indicato facco., e lo fola co' piedi per difgozzare i i zafrano 
del fuo colore giallo , 

Quando 1' aequa trovifi Ben impregnata di quefto colore, la 
í i -vuela con lo fturaíe un cochiume §he fta al baíío delia barca, 
i l cui fondo dee avere un po' di pendenza per age volare T ufeita 
dell' acqua medejima (****). Indi fi da nuova acqua , íi fola nueva
mente, fi lafcia ufeire ancora dett* acqua , e continuafi cosí finat-
tanto che i ! zafrano fia interamente lavato , né eolorifea, piú rae* 
<qua in giallo . 

Tale método di lavare i l zafrano é , come ben íi vede , 
alíai piü cómoda dell' altro, e ad ogn'altro é preferibile in tutt' i 
luoghi dove abbiavi '1 cómodo di buone aeque di fonte o di poz-» 
s i . Eííb método di fatti praticafi a Lione dove, oltre le acque , 
ci fono offieine proprie a quefto lavoto . I facchi che fervirono 
p^r tale lavaggio trovanfi fempre tinti in colore di cerafa, perché 
i l giallo eíhattivo difeioglie e tragge feco una picciola porzione del 
roíTo refinofo del zafrano. 

Quando cosí quefta foílanza troviíi disbrigaía di tutto i l fuo 
gial lo, íi fínifee di prepararla per la tintura nel modo feguente. 

Si mett' ella in una barca di legno di pino falta come quelíe 
sidle quali fx tinge. Siccome i l cártamo é in mucchj, fi dividono 
qiicfti rompendoli con una pala. Ben divifo s'impolvera al di fo-
pia in diverfe volte di cenere gravelata , o di foda-ben polveriz^ 
zata ve ílacciata , in ragione di fei libbre per ogn i cento di zafra-
no . Si mefehia ¿ene i l tuero a mifura che fi mene i l fale 

Si adatta tuíta la materia in un angelo delia barca, e fi com-
pie di ben fare i l mefcuglio , folandolo coi piedi a piccioie por* 

(<0 R V'Pj'd. fiz. z C**) C. i¿>td. C*«*) Cédete quef? eperáziom 1?. 

. I L D •d 
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2Íoni ,che fi cacciano áietro a fe neiraltra cima della barca fteíTu^ 
ció dicefi ammae/irare i l ^afrjtno ( * ) . 

Bfeguita queña operazipne , ponefi '1 cártamo cosí ammae-
firato in una picciola barca lunga , che i l nomina grigUa , per 
cffere /ormato i l fondo di .quella come appunro una griglia con 
traverfe o abarre di legno fituate nella ^iftanza di due dita fíravcr-
fe 1* una .dair alera j ic l verfo della fuá Jarghezza • Si guernifcc 
1' interno di tal barca con una buona tela üíTa , e riempiefi di 
cártamo . Adáttata che fia fu la barca grande 5 v i íi vería fopra 
áeir acqua fredda ? ¿che caricandofi dei fali , che tengo no i n dlíTo-
jüíione la materia colorante del c á r t a m o f i feltra cadendo poi 
neir.altra fottopofta barca grande deftinata a rice verla ( * * ) . Si 
.continua a verfare cosi nuova acqua , dimovcndo di tempe in tera-
po finché la barca inferiere fia piena , Dópo di ci6 ttrafportaíi 1 
cártamo ¡fopra an altra tarca , e fi cola nuova acqua finattanfo 
che i l jiquore non abbia piú colore ; allor v i fi rimefehia ancora 
un po* di cenere ; fi dimove , e fi paíía nuova acqua che tragge 
par anche del colore benché poco . Si compie tale Javoro quando 
veggafi che i l zafrano trovafi fpogliato totalmente dd fuo color 
roí fo , $ che altro piu non fia che g ia l lo . In fimile flato non fer-
vc piü a niente, 

Allorché fírattifi di tíngere delle fete in ponso , p colore di 
fuoco fino colla tintura nel detto modo preparara , eífe fete deg-
gion primieramente eííer ilate cotte, come peí bünco : indi loro 
fi dá un piede di oriana, tre o quat í r ' a t t i al di fono di quello 
che nominafi aurora , come fu fpiegato nell' articolo xv . dello ran-
ciato. Qpeíle fete non jdebbon ¿íTcre allumtnate, giacche quí non 
trattafi di far loro prendere un colore refinofo * 

• Lávate le fete , bene ftoiate e diftribuite in mataífe fu i ba-
fioni, fi mettono nel bagno del fucco di límone fínché di colore 
giallaftro ch' erano aífuman quello di cerafa . Tale operazione é 
detta virare i l bagno . Si dibatte ed agita bene i l tutro , e vi fi 
mettpno le fete , fhe fi lifano tanto fin che avvenga di accorgerfi 
che tirano i l colore. 

Rapporto ai pon so, bifogna oífervare , che fono i l piú alto 
colore che poíía daré i l cártamo . Quando appaja che la feta non 
afforba piú tintura in quefto bagno , la fi torce , fi fcola fulla 

C«) G* ibid. 
Vesgafi queJT afpar ato , ibid* H . fig. i . e z. 
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ttJvIa, e quindi poi la fi paífa per un nuovo bagno delía mede-
fima forza del primo. Si tratta come la prima volta5dopo di che 
la fi ricava, la fi lava, fi torce , e fi diftende fulle pertiche per 
farla afciuttare, Quand' í afciutta, le fí ridanno dei nuovi bagni 
f imil i al primo ^ c íi continua Topera mcdeíima y facendoía afciut
tare fra ogni nuovo bagno y finché abbia acquiftato- V atto che íi 
deíldera ^ Ordinariamente occorrono cinque o fei bagnf per ridurla 
al colore di fuoco o ponso^ Pel> rimanente ci5 dipende dalla for
za del bagno y di modo che ct vorrebbe un numero» maggiore di 
bagni, fe la leíciva di cártamo feífe debole e per quanto forte 
ella fia , non fi puo far queílo colore con meno di tre o quattro-
bagni 

Fervenuta la feta al grader convenevoí'e píenezza^Ia íí av* 
v i v a ncí modo feguente». 

Si fa rifcaldare dcll'acqua finattanto che fia' vícína a bolli-
re ; íí mette in una barca ; ú, verfa^ in^ dett* acquat del fucco di 
liraone a l l^ quantit^ di circa meigo Jejliere ( a ) per ogni fecchia 

acqua» Si lifano le fete pons6 alT intorno fei ovver otto volte 
fu quefto bagno di avvívaggio y che loro ferve ad un tratto di 
lavaturaPrendono in eífo piü brio e vaghezza 'T allora f i torco^ 
i ios e fi fanno afciuttare al folito «• 

L i nacavatr , e ce rafe* cariche , fannoíl precifamente come i 
pons5 , ad eccezione che non é neceífario i l daré alie fete un pie-
de d' oriana 5 impiegare potendoíi i bagni che fervirono al ponsa 
fíeíTo per fare quefti colorí; con che fi compie di cfaurire appunto-
Í dett i bagni» Non fe ne fanno d¿ nuovi che- quando abbiaíi oc« 
cafione di fare ií: ponsS.. 

Riguardoí ai ceraft piú íeggeri , ai colorí di rofa di tutta tín» 
t a , ed a quer incarnati, d fanno fu i fecondi cd uitimi bagni di 
colamra del cártamo che fono i piü deboli - fiff.tti colorí fi la-
votan peí rimanente , e fi avvivano come i pons^,, pallando fem-
pre prima que' che deggion cíTere.i maggiormente- carichí^ 

I I piü: leggero di tutt' i detti tinteggramenti ,. ch* é un colore 
di carne eftremamente tenero, ha bifogno che ft metta nel bagno 
un por dr acqua di fapone , che abbia fervito- x cuoccre la feta. 
Quefto fapone lega i l colore ed impedifee che non prenda troppo 
prontamente > c che non. fia mal unito e Si lava c pofeia gli fi 

C « > Vegsaí í Crifliani per trovar nell* opera; fuá , Pefi e mi fute , íf con
fronto o rapporto d i t a l mifura con tü t t í quelli d ' I t a l ú i n ragionedi fecchio « 

D d i j 
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un pó' di avvivamento ful bagno, che ha fervito si colorí pi& 

carichi. 
Turt i l i cktti bagni s' impiegano fubito che fono fattr, e fem» 

pre p'm prontamente c h ' é poítibile, imperocché ferbandoli perdo» 
« o moho del loro colore 3 ed anzi riraans aniaichilata ití capo ái 
un certo tempo . 

S* impiegano fempre a freddo 9 mentre fubíto che 11 cártamo 
mrata , val a. diré arroííito coi mezzo del facco di l imone, fente 
i l calore 5 íi fcoiora. 

Per economizzare i i cártamo fi é nell* ufo, dá qualche tem-
P0 'm qua > d' impiegare peí ponsa ed ahri tinteggiamtfnti carichi 
T erba luceola. Si mette quefta nei primi e nei fecondi bagni , in 
i-agione di cloque 0 fel fecchj dei bagno di kteola In un bagno 

interno tren ta fecchj di cá r t amo; lo che fa un quinto preílb 
poco nei :totale d d bagno . Parlando del colorí che fi fanno colla 
luteola , efporremo la maniera di trarnc la tintura. 

Per tare ful crudo tutti gl i atti di colore del cártamo tefté 
indicati , fi fcelgono bianchiflime le fete, e fi trattanó precisamtrt-
te come q.uelle cotte colla fola differenza, che i ponsó , i na-
carati , e i ceraíi ordinariamente íi paífano^ne' bagni , che fervi» 
roño per fare i medeíimi color! in feta cotta . Quefti bagni fi 
tmvano aver ancora baftevole f)rza per tinge re la feta cruda, che^ 
come abbiam detto , afeende moho piu : fácilmente in colore 3 ed.. 
«fige in genérale raeno tintura del la feta, cotta, 

§e X X L 

OJferva?iom f u l h tintura d i Cártamo 9 o M 
Zaframne bajiavdo. 

i r V U a n d b 11 cártamo fia ílato fpogliato di tutto i l fuo giallc? 
V ¿ eí|rattlvo colla lavatura «11* acqua , i l roíío refmofo , che 

gli refta, ha d' uopo di un partí colare difciogliente , e que-
flo confiíle nei fali álcali fíífi , che 1' efperienza ha fatto conofee* 
re come i piu adattati a tal ufo. Q^iindi é , che per metiere i l 
roíTo refinofo dd cártamo nei lo flato di diíTüluzione neceífario al« 
la tintura fe ne fa. una fpecíe di lefciva colla foü o cenere gra-
velaea . Ma quefti álcali , nei tempo medefimo che difciolgono 
qudio roffj refmofo , fcemano grandemente f intsnrid det fuo co* 
lore , e lo fanno- t-rar al giallo, carne fr é veduto che c o fauna 
rapporto aE' eriana , I i fucco di limonej o di cedro , che aggiua* 
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gcíi ncl bagno-y plenamente r i media , nella fuá qualíta di acido i 
a fifTatío inconveniente : egli lepara queíU parce colorante refinofa 
dcil'álcali , e riftabilifce i l fuo colore in- tutta la di luí bellezza. 

Veramente i l roíTo iefinofo non trovafi allora piú nello^ ftaco 
di dlfcioglimento, é piuttofto fotto la forma di una fpccie di prs-
cipitato '9 ma quefto precipiuto é si fino, e si divifo , che clb 
equivale ad una diíToluzione, e c h ' é in i flato di applicarfi f i ^ la 
feta. Nonoftante é da oíTervarfi, che quaado- la Cera abbia foggior-
nato in quefta tintura durante un certo tcmpo , non piú continua 
a tingeríi avvegnaché vi rimanga ancora del colore nel bagno; i l 
che íenza dubbio deriva dali' eisrfi imbevuta h feta raedefima 
deile partí piú Ene in modo r che le altre troppo groífe non pof-
fono piá applicarviíi , fpecia-lmente q.uand' ella trovifi fin ad ua 
certo fegno impregnata di tintura * 

Tut t i gli acidi fono capaci di far prendere sí tono di colore 
convenevole alia tintura di cártamo preparata coll' álcali , e cerra-
mente g l i acidi mintraíi coflerebbono moho meno del fucco di 
limone. Non perianto queíV ultimo tbbe ogn' ora la preferenza 
e con ragione per eíTerü vedato , ch' ei produce un migíior eífít»-
to : é probibile che ció derivi dal produr egli un precipitato p'ni 
fino , e meno fecco di queílo che. faiebbe. predowo dagli acidia 
mineral i * 

11 ponso faíto con attenzione, fenza os icello, fufficientemen»" 
te ricco di puro cártamo , ed allorché trovafi in tutta la faa fre-
fchezza, é un colore a (Tai bello f ed aííaí vago Nonoílante non 
^u^ regiere al paragone di un bel ícarlaíüo di coccíniglia íulia la* 
na, facendolo i l foco forpréndente di queít* ultimo apparir femprc 
debole e fmarritOe 

11 pois^ refilte alia prova del I* acero; h piú belfo, e piú ca
r o , e fi foftieoe un po' piú lungo tcmpo aU' ari-a di'un cattivo coló* 
re di fuoco fatro col legno del Brafile , ©> che petei^ nominaíl p^»* 
s3 faifa o ratina . Tal i proprietá lo fanno rigu^rdare dalla maggior 
parce de1 tiatori e manifaiturieri m feta , come un» colore íiee , e 
di buona tinta; ma? ci- vuole moko ch' egli di fatta- meriti d' eífet 

-melío nel novero dalle tinture fine o íblide ; perché ventiquatír 'ors 
d* efpofizione al fole e ad un grand' atre , baftano per degradare 
i l piú bel pons5 di trs o quattro tinte- 9 ed in capo ad alquantí 
giorni di una fomigliante efpoftzione 5 appena rimane i l veftigio 
di üffaíto colore fulla feta , I naearati f ceraft e calori di rofe ^ 
che trovaníi meno cariclti di roíío di cártamo che i l pomo f 
ftaoo piú prefto aüeora degradarj e diftnmi dali' moae- deü' aere, 

D d í \ y ' 
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E* da notarfi, che II roiTo ^ della natura delíe veré refine 

O di quelle che fono diíTolubili nello fpirito di vino ; giacché 
que lio diíToI vente cancella in un iftante tutto fiífatto colore dai di 
fopra delle ñoífs che in eííb fono t inte. 

§. X X I L 

De l Pons3 falfo 9 o colore d i fuoco fatto col legm 
del Brafile • 

C OI legno del Brafile faffi una fpecie di colore di fuoco , che 
appsllafi ratina , o ponsá falfo per eíTer egli infinitamente 

meno caro , infinitamente meno bello a ed anche meno folido di 
quello del cártamo • 

Per fare quedo colore íi prendono delle fete cotte , come peí 
color! ordinarj ^ loro fi da un piede d* oriana di tinta piu gagliar-
da che per i l pons^ fine, giacchc i l roíío del legno di Brafile 
naturalmente meno giallo di quello del cártamo . EíTa piede ha 
preíío poco T ano di colore della femiaurora • Del r e í l o , tanta 
P«r la ratina, quanto peí ponsó, egli ¿ appropofito , quando una. 
volta abbia un piede convenevole r di fsrbarne una mataífa per 
campione , e tale matafla fervirá di guida per fac i l piede tutte le 
altre volte che íi dovran far fomiglianti colorí . 

La ratina fi fa fenza difficohá alcuna Dopo a ver cotta la 
íeta nel modo che fié detto, la fi lava, la fi fcola ^ e le fi da 
i l piede d* oriana * Sí lava dipoi e le fi danno una o due battute 
al fiume* Succeífivamente fi al lumína; come per tutti í colorí e-
firattivi , perche quello del legno del Brafile é di quefío numero. 
Quindi fi rinfrefca al fíume, e avendola dirizzata conforme i l fo-

l i t o , le fi fa un bagno di fucco di Brafile fopra acqua calda; e íi 
mti ic in queílo bagno un po*" d* acqua di fapocre della cotta , che 
íi fcrba efpreflamente per quefio* nella quantir^ di circa quattr* o 
cínque pinte, o un mezzo caffmo r fopra una barca che contenga 
da venticinque alie trenta libbre di feta * Si frammifchia i l tutto 
iníieme , e v i s* immerge la feta „ 

Se dopo un certo numero di lifate,avvenga dr accorgerfi , che 
i l colore non é tanto carico ; fi aggiunge del fucco di legno del 
Brafile, Unito che fia i l colore, fi lafcia aíforbire alia feta fieífa 
la di luí tintura , avendo cura dr lifarla di tcmpo in tempo finat» 
tanto che i l colore medefimo fi tro vi ali* atto convenevole. 

Co lor iu che cosi ella fia , fi lava al fiume , e fi pu6 darle 
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tina battuta, quando veggafi che tnanchi alcun poco di ro í ío ; ma 
biíbgna oífervar prima fe 1' acqua del Hume trovifi nel cafo di ro-
fare i i roíTo di Braíi le, come fan elleno per la maggior parte ; 
che fe non aveffe tale proprietá , converrebbe ricangiare i l bagno 
del fucco di Brafile, fínattanto che la ratina avcíTe di baíievole 
rofíb fatto acquifto. 

Collo fteífo método da noi efpoflo íi fanno delíe ratine piú 
bruñe , le quali ü allontanano aííolutamente dall' arto del colore 
di fuoco , 

Per imhrunirle , fi gitta vía , quando 11 bagno di Brafile fia 
flato aflbi bito , fe ne gitta vía , dico , una porzione, e fe ne r i -
mette del nuovo i l quale fi lafcia pur aííorbire , dopo di che ft 
pone in queRo bagno del fucco di legno d' India, che da una im-
brumtura piú o meno gagliarda , fecondo la quantitá che fe ne 
fonga. 

Ta i colorí , che fono le veré ratine hrune , hanno prefo da 
qualche tempo i l nome di moradorato ; nome pero che loro non 
conviene , mentre apparticn ad un akio , di cui abbiamo parlato 
neir articolo xv. 

Quefte ratine bruñe , nonclie i roífi bruni di cui fe ne diííe 
§• x v i l . , fervono & compiere i tinteggiamenti , o atti di colore 
di tuttVi ponso e nacarati, attefoché col cártamo non fi pofíbno 
farc tai forta di bruni. 

Nulla qui ci refta da aggiungere a quanto puré abbiamo det-
to toccante la maniera di preparare i l legno del Brafile, parlando 
del chermefino , Si fa ufo di quei fucco medefimo per tutti gl i 
akr i colorí dov* entra i l Brafile , non avendovi differenza che 
neli' i rapiego. 11 Tapone., per cfempio, che fi mette nel bagno di 
Brafile per fare la ratina, é deftinato a tendere la feta pieghevolc 
c mórbida , ed a levarle una cerra durezza ch' eífa avrebbe fenza 
quefta cautela , imperocché 1' alluminatura al di fopra del piede 
d' oriana proccura tale durezza . Aícuni tintori , in luogo di fa-
pone, gittano nel bagno di Brafile un picciol pugno di noce di 
galla polverizzata, prctendendo che ci6 producá lo fieíTo eífetto, e 
che renda puranche i l colore piú allegro ; ma i i maggior numero 
prcferifce V ufo del íapone 

Circa la ratina ful crurlo j fi prendono delle fete bfanche co-
me peí gíal lo; e dopo averie immerfe nel bagno, fi dá alie fteífe 
f oriana tiepida , o anche fredda , 'per non ifgommare la feta , 
compiendofi dipoi quefto colore per le fete cotte. 
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§. X X I I I . 

J}e¡ colore dt Rofa faifa, 

On corre Tufo di tingere in falfo.il nacavato, né ¡I cnafs% 
giacché i colorí che da íiffatto método rifultano fono trop-

po te t r i , e troppo brutt i . Solamente fi fa i l roía falfo , cuocen io 
la fcta come per 11 ponso , alluminandola pol , e paííandola fuc-
ce^Tivamente fopra un bagno di Braílle afíai leggero íenza aggiun-
gervi altra cofa, Siccome pero tai colore h moko bigio, e manca 
aífoiutamente di rifplendore, cosí é pochiíümo in ufo. 

Per tingere in queíl' atto di colore ful crudo , bifogna aver 
1' attenzione di fcegliere fcte bianchiflime, come per tittti gli altrí 
colorí teneri . Dopo averie rae ííe nei bagno , fi tinaón o come 
quclle cotte, 

X X I V . 

Del Verde,. 

QUefto colore, i l quale va comporto di gial lo , e di turchíno, 
é difficile da farfi fulla feta a cagione dell' inconveniente, 
che ha i l tu re bino di tina di efíere grandemente foggetto a 

macchiarfí, e a daré un colore difuguale , piú anco fenfibile nsl 
v.srde che nel blo puro . Si fanno i verdi cosí : 

La cotia della feta per tai colori é come per que' ordinar;. 
I tintori da feta diíimguono una moltitudine di tinteggiature 

o atli di verde; ma noi non paileremo che de' príncipali , e folo 
intanto ch' h necefíario T impiegare nel farneii degi' ingredienti 
dLveríi . 

U primo atto di colore di cui daremo contó é quello del 
verde ra me, o come dicono i Francefi verd Tourville . Siffatto t in-
teggiamento ha venticinque o trenta gradi in numeri dal piú de-
bgle, che appellafi verde Piftacchio , che ha un occhio cedrato , 
fin al piú fe uro , che nominafi verde tervax^o. 

Per fare quefti verdi , dopo aver corra la feta, íi allumina 
fortemente; e rinfrefeataía in feguito al fin me , fi diftnbuifce in 
piepiole mata ííe di quattr' o cinqu' oncie . Tale cautela h neceíía-
l ia per daré i l piede di giallo a tune le fete in genérale che fia* 
jio tícftinate ad eíícre tinte in verde , giacché la feta 5 diftribuirs 
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cosí picciole tuatafife , ha i l vantaggio di tingerfi ugualmente, 
e che quando trattifi di verdi , fi dee prendere tutte Je poflibiil 
cautele per proccurarle cjuefto vantaggio „ Indi fi fa bollire Ja la-
tecla come neirArticolo del giallo é ftato detto , 

"Bollito che abbia la luteola , fi prepara un bagno con acqua 
chiara , a (Tai forte per daré un buon piede di cedro . Si Jifa la 
feta fu queflo bagno con grande attenzione , imperccché ií mal 
imito del piede a (Tai agevolmente fi man i fe ¡la nel verde ; c quan
do .giudichiTi che i l piede fia prcíTo poco alia fuá ahezza , fi tuf« 
£ano nel la tina alcuni fili di queña feta per vedere fe i l colore &b* 
bia bañevole pienezza o piede,. Se non abbiane i l bifogno , fi ag-
giunge la decozione di luteola , e fafíi un nuovo faggio fulla t i 
na . Allorché i l colore vien bene , fi torce la feta , íi rinfrefea al 
fiume,, le fi da una batluta,, fe vogliafi ; fi dirizza poi , e fi r i -
meite ín convenevoli mataííe per paliarla in tina . Si paííá una 
mataíTa dopo T altra, come i tnrehini; fi torcono , e fi fauno a-
fciuttare colla medefima attenzione c prentezza , 

I quindici o fedici atti piú chiari di tal f o m di verde nofii 
irán meftieri che di eífere paííati fulla tina per trovarfi perfezio-
nati del rutto. Quando vienfi al verde piíkcchio , fe la tina fia 
ancora troppo forte, fi ha cura di laíciar fventare la mataíía all 'u-
feire della tina fenza lavarla; increfpa o dimena alcun poco fra 
le maní , val a diré che tencndola con una mano, la fi batte 
c ó l f a l t r a , in guifa che le fila fi r i fol ino, e fi difgiungano le une 
dalle akre ., e che rprendano l ' a r i a ; i l che da modo al colore di 
igualmente fchiarirfi. Qiiindi fe ne lavano alquanti fili per prova
re fe i l colore vada bene, cd in tal cafo fi lava tutta. 

Siífatto rkardo di iavatura é neceflario per ingiallire fuffi-
cicntcmente queño tinteggianiet\to , mentre i l liquore della tina 
non eííendo lavato , s' indebolifee., e mangiato rimare alquanto 
dall' aria. 

Pci verdi piú carichi di qucíF atto di colore , aggiungafi nel 
bagno, allorché fiafi imbevuto di luteola, del fucco di legno d ' In
d i a c queíla tintura ferve ad imbrunir l i , 

G l i atti o tinteggiamenti piú carichi di tutti hanno mefiie-
r i puré che vi aggiunga del legno di feotano . Queílo legno da 
un fondo , che riempie i l colore ; d i poi fi lavano , loro dando 
una battuta come ai precedenti, c fi paífano in tina fempre colle 
medefime attenzioni per lavarli e fargli afciuttare prontamente , 

V ha molt' al tr i tinteggiamenti di verde ., che non entraño 
oel ver dentare, perché i ' ocehio tragge piú ful =giallQ . Nonpertaa-

T m » I L E e 
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to fannofi queñi verdi co' raedefimi ingredienti . Tal i fono per 
tfempio, i vtrdi paglsefchi . 

Per queíli , íi pañano ie fete primieramente fopra un gaglíar-
do bagno di luteola ; e quando di elfo fe ne íiano imbevute íi 
da ful medefimo bagno o dello fcotano o deli' oriana , per coŝ  
compiere i l tinteggiamento . Se i l colore abbia d' nopo d'eíTere 
brunito , fi aggiunge del legno d' India dopo lo fcotano , e i 'oria
na , e quindi le fete fi pafíano in tina , 

I I fecondo atto di verde , del qualc abbiamo da parlare, é i i 
'verde prato, o verde Jmeraldo . Per fado , fi allumina come peí 
verdemare; e dopo di avere rinfrefcata la fe ta al fíume ,1a fi paf-
fa ful bagno di luteola che abbia fervito a far i l verde mare ; la 
fi lifa fu queílo bagno ; e quando i l colore paja uguale , fe ne 
provano alquante fila fulla tina per riconofcere 1' altezza del pie-
de ; e fe i l verde trovafi troppo biavo , fi rimetre deíla nuova de-
cozione di luteola , fi agita i i bagno , v i íi ripaíTa fopra la feta 
nuevamente finché , facendofi un novello faggio fulla tina , fi tro-
v i che queíio piede é buono per 1' atto efi colore che fi cerca. 

Non avví differenza akuna fra i l verde prato , e i i verde 
fmeraldo , fe non che i l primo é piu fe uro . 

Nelle tintorie , ove fi poíía cómodamente avere della fane» 
ta y anteponefi alia luteola per fare tal Torta di verdi, iraperocché 
la farreta da naturalmente piu verde delT akra , o a dir meglíq 
perché la farreta , feccandoíl, riraane al medefimo tono di colore, 
che prefe nel bagno , quando per contrario i l colore della luteo
la ingiallifce e arroffiífe feccandofi ; lo che da' t intori diceíi 
macerare . 

In difetto di farreta fi pu6 far ufo della gineftruola . Produce 
queft' erba gli íkfíi effetti che ne reca la luteola, con queña dif
ferenza, ch' ella gli adempie fempre meno alcun poco; di modo 
che bifogna adoperame in maggior copia che di luteola . Siffatti 
cplori dcbbonfi lavare ed afciuttare prontamente , come tutt i I i 
verdi cd i biadi in genérale. 

I I terzo atto di colore, di cui parleremo , é i l verde cama* 
m o canna. Egli fi fa colla luteola , la farreta , o la gineftruo-
l a , dando un buoa piede di q^ueft' ingredienti , e quando i l bagno 
fia flato afíbrblto , fi abbruna i i colore mettendo del legno d ' I n 
dia ful medefimo bagno , dopo di che fi paffa in tina . 

I verdi d' occhietto fi fanno come i l verde prato , e i l verde 
di fmeraldo , con quefla fola differenza, che fe ne operan varíe 
degradazioni o tinteggiamenu, tagliando i l piede , val * diré ^ 
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¿ando de' pledi piü o meno gagliardi y fecondo efll j integglamentí, 
mentre che non fi tirano degradaziani dei verdi di prato , o di 
fm era Ido , 

11 verde ceíadene dee aver bene manco piede degli altri , at-
tefoché tragge di moito al biado : i bruñí fi fanno coil' ajuto dei 
legno d' India. 

I I verde pomo tiene preciíamente i l mezzo tra i l verde d' oc-
chietto, e i l verde celadone, e fi fa coi medefimi proceffi . T u t t ' i 
piedi dei verdi fin qui indicati , ad eccezione del verde mare, 
deggionfi daré,, per quanto fia poífibile, fopra i bagni d'erba che 
giá abbiano feivi to , ma ne1 quali non n' entrino di legno d' I r i 
dia, né di feotano, mentre la feta che gagiiardamente trovaíi al-
luminata aííorbe troppo rápidamente nei bagni n u o v i , onde in 
confeguenza andrebbe foggetta a prendere un colore mal uni to . 
D i qui é appropofito i l confervare fempre del bagno vecchio pee 
fare tutti i deiti verdi . 

Offerva^onK 

A Inteola , e la gineñruola producono , come aBbíam deíto3 
i quafi gli ftefli cffetti, e vengono impiegate quaíi indiíferente-

niente T e fpeííb anche mefehiate infierne . Riguardo alia farreta , 
é ceno che deffa é preferibile alie due altre per tutti gli atti di 
verde ,. fuorché quelli , ov' é neceífario mettere del legno d* India, 
delio feotano, o dell* oriana. 

Oltre i verdi che abbiamo mentovati 37 n' ha una moltitudinc 
dr a l t r i , i cui nomi variano fecondo le manifaíture , ma che ri«n-
itano tutti nelíe tinte principali giá indicata , Solranto noi faremo 
Botare , che per le tinte aíToiutamente bruñe , c che traggono quaíi 
al ñero , adoperafi la cuperofa per isforzare la brunkura , dopo 
aver tirato gli altr" ingredienti. Per le tinte aíFai chiare dei verdi 
celadoni, ed altri piccioli verdi chiari , é appropofito che la feta 
fia (lata cotta per i biavi ; fiffatti leggeri tinteggiamenti ne fono 
molto piú allegri e trafparend • 
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c X X V I . 

LE fctc deñínate ad eflár time in quiño colore deggion a ver 
avuta la cotia ordinaria. 
Dopo una gagliarda alluminatura, ed averie rinfrefcate al fía. 

.jne , fi paffano fopra un bagno ben forte di luteola , come per 
a-e del giallo ; ed allorché queílo bagno fia ñzio aíforbito y vi 
sggiugne del legno d' India ; aflbrbito anche i l quale r raettefi n t l 
bagno íleífo un po' di 1 efe i va di cenere gravelata , Q_ueft' álcali 
ayverdifee i l colore, e gl i fa aííumerc T uliva . Le fete íi paila no 
di nuovo fu queílo bagno, e quando fi trovano al loro atto di 
colore, íi r i c a v a n o f i , l a v a n o r e íi pongono ad afciuttarc falle 
pertiche . 

Pei rimanente v' ha due atti o tinte d' u l h a . Una h V uliva 
verde , ch ' é quella di cui abbiamo parlato , 1' al tía i ' uliva Yo¡Ta, 
© uliva putrefatta . Per quefta feconda tinta , dopo aver dato la. 
luteola, aggiungcfi nel bagno dello feotano , o del legno d'India 
feoza mettervi cenere. Se vogliafi, che i i colore fia meno r o í M r o ^ 
,fi metes foltanto del legno d' India , ed egli puré fenza cenere. 

§. XXVII. 

AVvcgnaché 1* uliva fia una fpecie di verde, non per5 a far-
lo íi fa ufo della tina , attefoché i l colore diverrebbe trop-

po verde. I I legno d' India, che naturalmente da i l violctto, di
viene moho piu biado mcrcé V aggiunra della cenere gravelata e 
tal biado combinato col giallo della luteola, ch'afeen de altresi per 
i'effetto del!' á lca l i , rcea i l verde neceflario per fiffaíto tinteggia-
suento. 

Collo feotano fi fa pur anche un uliva , i l quale comune-
mente appellafi a/m? d i dvappo y e queílo per affortirlo folitamea-
te , comeché piu roflfaftro , a quello di cui qui fopra abbiamo 
jparlato • 

Dopo d* a veré allu mínate le fete alia maniera ordinaria, fi 
paííano in un bagno di feotano , cui fi aggiunge la cuperofa , o 
vitriolo azzurro^ i l legno d ' India, Efaurito che fia queílo bagn» 
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áel fuo colore, fi gina v í a , e fe nc fa un miovo fimüie al pri
mo , avendo I ' attenzione di rettifieare le dofi degl' ingredienti . 
Accorgendofi che i l colore pecchl in qualche fito , v i fi pafla la 
feta come ful primo fin alia pienezza •convenevole . Quefti due 
bagni deggion eíTere ad un grado di mezzano calore, 

I I verde ful crudo trattaft come i l verde ful coito r bifogna 
fcegliere le fete bianche come peí gial lo, e dopo averie bagnace 
fi alluminaño , e fi fa tutt' i l reño come nel cotto. 

§. XXVIIL y ' -

D t l Piolette* 

I L colore violetto é comporto di roffo e di turchino, ond' h cite 
fi fa ufó deii'Indaco per daré i l cerúleo , o i l biado a tutt" i 

violetti . Riguardo al roffo rkavafi cgli daíla cocciniglia , o da 
piü ^ 1 ! ^ ingredienti . 

11 violetto, donde i l roño viene fomminiñrato dalla coccini
gl ia , é di buona t in ta , e dicefi violetto fino. Quello i l cui roíTto 
proviene da ogn'altra droga ( t f ) , e fingolarraentc dall' orictllo {b}y 
k poco fodo, e noraiaaíi viéletio falfo* 

§. X X I X , 

Del ttioletto finW* 

P Er quefto colore fi da alia feta la cottura ordinaria : poi fi 
a Ilumina come peí chermefino fino,; e bifogna darle due báí-

ÍUÍC lavándola al fiumeo. 

C ^ l Fra queñe fi ricorJano , i l fucco di Pacienza fclvatica , o fangue d i 
Drago, il cui colore ehermefino pa(Ta da femedeümo ad un biadb che fi po» 
írebbe ftííaie . l i bruco comune ddlaTpinalba da col mezzo deii* lefciva un 
colore violáceo porpureo che potrebbefi fiílare. Simile colore íi rragge in ¡fve-
2ia dalla Maforana falvat ica, c Organo . Non íi citano queüc matene che 
per quelii , i quali avendo tempe e curiofitá di fpenmemarc , porrébbon trova-
pe d d mezzi di eftrarre firTatti colorí con profhto . L e A r t i non .po í lono per-
fezionarfi che col mezzo delle feoperte da aggiungeEÍi a quelle di coloro , ehs 
Je hanno zxtz\t vñxnz &\ Numciuam invenkmr y fi contentt- fuerimas m-
•ventis Séneca Eptfl- , r . „. . 

C¿D Cofa lia ? Oricelio veggaü nell 'art icolo fegucníe fpiegaío a lufíjcicn-
%& dai N. A, 
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Dopo di d h daffi '1 coccínigliaggio come peí chermcfino pe» 

con queíía differenza, che nel bagno non fi rnette tártaro5 né 
compofizione 5 imperocché quefli acidi s* impiegano nei chcrmefi-
tio foltanto per maggioriBente efaltare i l colore di cocciniglia e 
¿argli un occhio piu gialio , Peí violetto al contrario é meñie-
t i che la cocciniglia rimanga nel fuo natural colore, c h ' é moho 
"pin porpurco , e che tragge al garofano . 

Si mettc piú o manco cocciniglia , fecondo V intenfica della 
tinta che fi voglia a veré . La dofe ordinaria per un bel violetto 
fe di due once della üeíía per ogni libbra di feta . 

Per farc i l bagno di cocciniglia , fi erupie d' acqua la caldaja 
tfeftmata a far i l colore , fin circa alia meta , e v i íl fa boíl iré 
ia cocciniglia medeíima peí tratto di quafi un qnarto d' ora . In -
«anto fi mettono le fete fu i bañoni in picciole mataíTe , come 
p r dar i l piede ai verdi ; indi b termina di riempicre la caldaja 
con acqua fredda, occorrendo che i l bagno íia folamente tiepido. 
-Qumdi v i fi metrono le fete , e fubito fi íifano ful bagno con 
cfattezza. Ss ci fóíle anche una ventina di baftoni o piu , biíb-
gnerebbe neceOTariamentc impiegare due uomini per la lifatura > 
afünché i l colore fi un i fea bene, e fi attacchi ugualmentc. 

Allorché i l colore apparifea unito , fi aumenta i l fuoco per 
far bollire i l bagno ; ed aliora un uomo folo baila per continuare 
i l lifaggio, che convlen ferapre fofienere efattamente fínattanto che 
i l bagno bolle; i l che dura per due ore , come appunto peí cher-
melino fine , c * 

Se veggafi che dopo le due ore di boüimento i i bagno non 
fia ancora t irato, fi poíTono mettere le fete in /oda per cinque & 
íei ore , come giá fi diffe ( § . x v i . ) parlando del chermcfino fine; 
dopo di che fi lavano al fiume dando loro due battute . Si diriz-
zano poi , e fi pafíano fu d' una tina piu a raeno attiva , fecondo 
1' altczza , che dar voglíafi al violetto . 

I tintori accofiumano impiegare un po' d' oricello in fif-
fatti colorí per da re a' medefimi piu forza e bellezza . Per am-
minifirare quefi' oricello , fe ne mette nel bagno di cocciniglia r 
dopo che fia aííorbito , la quantita che fe ne giudichi convenevo-
l e , relativamente all ' arto di colore che vogliafi avere . Si fa bol
lire circa un quarto d' ora ; di poi fi lafcia alquanto ripofare per 
dar tempo air oricello medefimo di cadere in fondo , e fucceffiva-
mente fu di tal bagno Ct lifa la feta . 

Quefto método per6 é condannabile , concíoffiaché íl colore 
dgU oricello é di una finta falfifíiraa, che non dee a ver luogo- i» 
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«n color fine, e di buena t inta, qual é i l violetto di pura cóccix 
«igl ia , 

L ufo di legare f oricello colla cocciniglia nei violetti finí 
fi é iturodotto a poco a poco, ed h fondato íbpra di ció , che ií 
roíío dalla cocciniglia é fenfibiimentc meno bello che quello dell'o-
ncello fleiTo in quedo colore . Ora ficcome i tintori ed i mer-
canti di ftoffe preferifeono , in íatto di tinture, i l brio alia bel-
lezza de' colorí , quindi fonoíl prertati a queíV artifizio . Ma fic-
come á altronde 1'oricello quafi nulla cofia in paragone del la coc
ciniglia, di quei parecchi tintori hann' infenribilniente aumentata la 
ejofe di fiffatto ingrediente, ed ifcemata quella della cocciniglia a 
tal fegno, che i loro violetti pretefi fini , e che han fatto pagare 
fempre come t a l i , altro piú non fono che fpecie di violetti f . i l f i . 
Ora é quefto un abufo troppo grande, i l quale certamente merita 
di eíícre repreíío ; ma non pertanto fembra indifpenfabile V am-
mettere 1' oricello ne' deboli e leggeri tinteggiamenti o atti di vio-
letto , imperocchc i l colore prodoito dalia cocciniglia in efíi t in-
íeggiamcnti é sí fparuto e si tetro , che non é fofferibile . Si é 
dpnque ndotto ad operare la degradazione delle tinte leggere coli ' o-
ncel lo, che da fempre un colore bclliffimo avvegnaché fia catti-
v i íümo . 

Nell ' a r icó lo del hlb ñ b detto , che fare non Ci potevano 
fuHa feta le tinte piú cariche di queño colore col folo Indaco , e 
ch' era neceííario 1' aggiungervi un roíío tetro e carico . Quefto 
roíTo puo eífer tratto dalla cocciniglia , ed i biadi carichi, che fia-
no bruniti con tal ingrediente, íi nominano ¿>U fini , per diftin-
guerii da que* bruniti coli' oricello , i l qual h una droga di tinta 
Caifa , Queñi bi6 carichi fono piuttoílo , come íi vede fpecie di 
violetti . ; 

l i bI6 fine íi allumina come i l violetto fine ; fi lava pari-
menti al fiume; dopo l ' ailuminatura di cocciniglia nella quantita 
d' un oncia e mezzo di cocciniglia, fecondo i ' alrezza della tinta 
che / i vogha avere , ed haííi T attenzione di mettere la feta in 
píccioíe mmflTe, come per i l violetto . Indi fi lava dándole due 
Ibattute , dopo di che aitro non refta che paífarla fonra una tina 
íittofa . 
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4- xxx. 

Víoletto falfo ordinario, ^ ^f/ , 

I L violetro falfo fi fa in pía maniere , e con diverfe fpecie d'ín-
gredienti, di cui imprendiamo a ragionarne fucceffivamente, 

I piú belli , ed í piú ufati fi fanno coíl' oricello . QueíV in
grediente del genere de'mufehf o licbene , é un* erba , che nel fu© 
iiato naturale non íbmminiÜra colore alcuno nell' acqna . Per po-
ter farne ijfo é d'uopo íviluppare e difeiorre i l principio coloran
te , ch' egli contiene, col mezzo di una digeíHone, e d' una fpe
cie di fermentazione 9 fecondate dal mcfcugíio dell' urina e dclla 
calce { a ) . La parte colorante di queíU droga fembra eííere di 
natura refinofa , poich' eíía non fi difeioglie nell' acqua che per 
1' intermezzo di un álcali; i l perché le materie, che tingere fi vo-
gliano coll' oricello, non han bifogno alcuno d' alluminatura . Ec-
co come fi adopera per tingere con q-ueft' ingrediente.. 

Si fa boíl i re in una caldaja dell' oricello neíla quantitá pro-
porzionata al colore che vuolfi avere . Se far ñ voglia un violet-
to pieno e carico, fi deve mettere una quantitá grande di oricel
lo .5 che talvolta a n i va due o tre , ed anco quattro volte al pefo 
del la feta, fecondo la boma dell' oricello , e la pienezza che íl 
defideri avere. 

Mentre che fi prepara i l bagno d' oricello , fi da una battu-
ta al fíame alie fete ufecnti dal fapone per difgorgarnele; fi feo-
kno dipoi e fi dirizzano in mata fie , come per i violetti fini, 
Si trafporta i l liquore caldo del bagno di oricello, lifando i l fedi-
mento nel fondo a e fi mette in una barca di convenevole gran-
dezza, fulla quale fi lifano le Tete con grand' cfattezza. 

Quando i l colore va bene^rfe ne fa un faggió fulla t ina , per 
vedere fe fia egli pieno che baftino per prendere un bel víoletto 
afifai carico . Se fi tro vi troppo chiaro , fi ripafifa la feta ful ba
gno di oricello ; fe ne aggiunge di queíío anche di nuovo fe fia 
neceíTario, e quando i l colore h alia tinta convenevole, la fi paíía 
in t ina , come i violetti fini . 

(*•) La maniera d i preparare T oricello per la t intura viene deferiíta chia-
ramente ed cfat tiernamente da M , Hellot nel f u o T r a í t a t o dclla t intura d c ü e 
l^anc. Nota delP Autor?, 
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La lavatura , e i ' afciuttamento fono gli ñefíi, come per tu t t ' i 

colorí che paíTano in t ina. Si diltinguono, e fi difegnanocon nomi 
diíferenti le diverfe tinte di violetti . Quella, che fi é defcritra, 
dsceíl violetto d* Olanda ; ella h la piü piena, la piú nodrita , la 
piu refiftente, e la piú bella riguardo al colore. 

I I violetto di Vefcovo , -ch' é la feconda tima o atto, é altre-
sl pieno di fondo; ma gli íi da raeno tina ; i i che g l i ferba uti 
occhio piü roíügno. 

Le degradazioni di ^ueíle due tinte principali fi fanno eolio 
íleíTo método con meno piede e ni en o tina ; la degradazione del 
violetto d'Olanda da tutte le tinte o a*ti dei ¡Ha biadi piú o me
no pieni: quella del violetto di Vefcovo da le fvariate tinte dei 
¡Ha vojft , 

Siccome bifogna amminiíírare i l bl^ con grande cautela i ti 
quefti l i l a , e perché le tine ordinariamente tingono troppo gagiiar-
jdamente, corre percio T u f o , affine,di poter dirigere maeftrevol-
mente queft' atto di colore , di mefehiare un po' di tina nuova 
colla cenere gravelata nell* acqua chiara tiepida , onde prepárame 
un bagno efpreííamente, fopra di cui £\ biava , o fi viva i l lila a 
placeré. Per fare queíío bagno, fi deve préndeme d' una tina nao
va , e in tutta la fea forza 5 mentre quelle ciit abbian giá lavora-
í o , e che fi trovino faticate , non darebbero, quand' anche fe ne 
jmcttcííe una quantitá grande , che un colore gngiaílro , e nitníe 
fodo . 

Meíía la tina nel bagno di cui parliamo , fi agita fubifamen-
€e., .e prende un color verde, i l quale infenfibilmente diminuifee • 
Per paífare in eífo le fete, fi afpctta che queílo bagno abbia co« 
minciato a perderé un po* del fuo primo verde, e fi aceoíli al co
lore dell' Indaco , giacché fe fi paíTaiíe innansi tempo , otterrebbeíi 
un colore diíuguale, mervtre quando quefto bagno trovafi in tinto 

, i l fuo verde, e confeguentemente in tutta la fuá forza , le prime 
sporzioni di feta che paífan per eífo íi faturan-o ávidamente del 
colore del bagno. Durante i l detto tempo egli perde i l fuo verde 
casi, che le porzioní della feta, le quali pofeia vengono a paífa
re qel bagnol3 rinejontrano ín una tina ebe non ha piú la medefi-
ma attivitá , e che produce un biavo meno forte. 

La cenere gravelata che poneíi in queRo bagno ajuta a bia-
vare l 'o r ice l lo , perché in genérale T effetto di tiuti gli álcali h 
^ i tendere tutti i roííl piú vioietn . Mon i i mette nel bagno di 
or icc l lo , mentre bollendo con eífo potrebbe diflruggerne in parte 
11 colore , e 1' effetto . No i abbiamo preferitto un bagno tiepido 

T m . 1U - F f 
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per virare o biavare 5 itnperocché i'acqua troppo calda baíía da 
fe fola per indebolire i l piede d' oricdio ̂  ed a piii forte racione 
farebb'ella i l medefimo effetto cíTcndo armata di un fale álcali - A l 
bifogno potrebbefi anche adoperare per ^ueíia operazione 1' acqua 
folo tiepida., 

Fatti che fieno queñi colorí , fi torcono ful bagno , e indi 
fulla caviglia fenza l ava r l i , giaeché la maggíor parte del bl6 íi 
perderebbe col mezzo della lavatura . Quindi fi mettono Je fe te 
ad afciuttare ín un fito coperto, snentre Tazione dell* aere puó no-
tabilmente alterarle. I vioíetti e i lila di oriceilo , fpecialmente 
quando fiano fatti colla ípecie migliore 4' oriceilo, che crefee alie 
Canarie, c che nominafi oriceilo evba , riefeono della piú grande 
bellezza; ma quefti ad un tempo .medefimo fono i meno fodi di 
tutti i colorí della tintura . Non folamente i l menomo acido ií 
diftrugge aííolutamente 9 ma la foi* aria si prontamente l i degrada 
che fa meftieri tenere rinchiufe colla maggior attenzione le feté 
tinte di quefti colori , fe confervar vogliafi la loro frefehezza. 

§. XXXI, 

Del vtoletto d i legno ¿ I n d i a * 

P Er fare i l violetto di legno d' India, fi prendono je fete cot-
te , alluminate, e lávate ncl modo folito. 
Si fa bollire nell' acqua del legno d' India ridotto in fettine 

come fi diífe di ció praticare ( § . X V I I I . ) riguardo al legno del 
Brafile, Í5i mette quefta decozione in un tinozzo per valerfene al 
bifogno . 

Allorché trattifi di operare, íi métte in una barca una quan-
tita d' acqua freHda proporzionata a quella della feta che fi abbia 
da fingere ; v i fi aggiunge, e vi fi mefehia una quantitá piu o 
meno grande della detta decozione di legno Indico , fecondo la 
t in ta , che dar vogliafi , e fi lifano fu di tal bagno Is fete, finché 
abbiano acquiftato i l colore defiderato, Elleno in quefto bagno 
aífumono un violetto meno yago di quelío dcli* oriceilo , ed akuíi 
poco tetro. 
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§. X X X I L 

0¡fervaz¿om * 

I L legno d* India nomínafi anche kgno dt Campecdo , perché 
viene tagliato nel paefe bagnata dalle acque della baja di Catn-

peccio neir indíe occidental!. 11 natural colore di quefto legno t 
di un roflb aflai bruno r quello che ha piu colore , ch' h piü^ fa-
n o , e meno caricato d' alburno, é i l migliore . La fuá decozione 
h di un roíTo bruno e neraííro v 

Le fete che voglianfs coloriré in queíía^ tintura debbono e(Te
re allumínate ,. fenza di che norr farebbero che macchiarfi d* un 
colore roííartro, e che non rcíifterebbe alia lavatura y attefoché la 
tintura di queíío legno é di natura eftrattiva. 

Ma quando le fete fi trovino alluminate , prendon alieno m 
queíío bagno un colore violetto paíTabilraente bello , un po* piu 
folido di quello dell' oricelío, e che tiene anche un poco ai fapo-
ne, i l quale gli da un occhio piu biado* 

Si dee fare queíía tintura a freddo, poiche quand' i l bagno di 
íegno d'India fia caldo , i l colore che gli da é verghizzato e mal 
imi to , e dT altronde moho piu ftnarrito e meno bello * 

Per la medefima i'agione , deefi hadare , che la decozione^ di 
legno dr India fia fatta due o tre giorni prima di fervirfene; giac-
ché fe venifle impiegata reccntemente preparata , produrrebbe un 
colore pezzato e mal unito . Bifogna oífervare non pertanto che 
non fi pu6 confervare la decozione di legno d' India tanto tempo f 
quanto quella del legno del Brafile ,. mentre alia lunga fi altera e 
prende una fpecie di fondo blondo , che la guaña ; ragione per la 
quale non fe n' ha da fare in una volta che i l quantitativo , che 
eonfumare fi puo durante lo fpazio di tre fettimane ^ a di un 
meíe « 

X X X I I L 

Violetto dt legno dv India col Ferde-rame. 

S I fa ancora un violetto di íegna d* India col Vcrde-rame nel 
modo feguente. 
Primieramente fi lavano le fete del loro fapone , íi fcolano 9 

ecc. Si dilava nell'acqua ftedda quafi un oncia di verde-rame per 
F f i j ! 
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ogni libbra di feta ; quand'il turto fi tro vi ben mefchíato neir ac-
qua, fi lifano le fete fu quefto bagno . V i íi lafciano circa^n^o-
ra , o i l tcmpo neceífario perché bene imprégnate del verde-rame 
rimangano . In quefto non prendono alcun colore ben feníibtíe 
Dopo di cib ü torcono le fete per rimetterle fu i baftoni . Si fa 
un bagno d' India come i l precedente ; ñ paífano per eí ío ' e vf 
prendono un color biado aííai carico , 

Imbevute le fete di qusrto bagno, fi lavano , fi mettono in 
un altro d' acqua chiara , ove 1* allume fia (lato difciolto ; fi paf, 
fano per eíío le fete, ed acquiíhno un roífo , i i quale/di biad¡ 
ch' erano , le renefe violettc. 

La quantitá d' allume che cosí aggiungefi é indeterminaro; piCi 
che fe ne metta , piu i l vioíerto che ottienfi é roíTaliro. Quand'cf-
fe abbiano acquiftato i l colore defiderato , fi torcono al di fopra 
del bagno, fi lavano, fi ritorcono fulla caviglia , fi gualivano af-
íinché i l colore rimanga unito afciuttandofi ; i l che non accade-
rebbe fe fi torceííero troppo a fecco ufeendo dalla lavatura . A l i o 
ra i fiti, che faííero ík t i piú prernuti nella tor ta , rimarrebbero 
piu chian , t gli aítri avrebbero un colore piü feuro , e come 
ram.gnofo ; inconveniente cui fiffatti colorí di legno d'India van-
Ro foggetti. COSÍ bifogna a veré la raedefima attenzione per i vio-
Jetti di legno d' India fenza verde-rame. 

I violetti di legno d' India con verde-rame, di cui fi é parla-
t o , non hanno maggior bellezza, n¿ fodezza di que'che fannoii 
Jenza tal ingrediente. Solo h da offervarfi che i l verde-rame, di 
cui s jrapregnano le fete , loro ferve di alluminatura per attirare 
la tintura di legno d* India ; che aílora queíío colore h affoluta-
mente biado , e che V allume che aggiungcfi fubito dopo , non fer
ve che a daré 1' occhio roffo di cui fi ha meftieri nel violetto. 
D i la fcorgefi che col mezzo del verde-rame , e del legno d' India 
pu6 farfi un vero turchino ; raa deíTo é di tinta falfiffima , ed in 
verun modo paragonabile a quello deila tina né per la bel t a , nh 
per la faldezza * 

i X X X I V . 

V h h m d i legno del Era file, e d i legno d? India . 

P E fare quefto violetto, fi prendono delle fete alluminate e r in . 
frefeate come al folko . Si paíTano fopra un bagno di legno 

del Brafilc al grado di calore ordinario , Imbevute che fi fiano di 
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quello bagno, v i fi aggiunge della decozione di legno d' India 
íi Ufano al di fopra , ed aUoíché i l colore troviíi nella convene-
vole pienezza , fi vira aggiut>gendo nel bagno un po 'di lefciva di 
cenen gravelate; dopo di chs fi lava, fi torce , e fi mstte ad af-
ciuttare conforme al folito . 

§. X X X V . 

Ojfervazioni <, 

Ueílo violetto fatto col legno del Brafile, e queíío d5 India, 
é piu roflb, e molto piú bello di quello che faííi col folo 
legno d ' India , fenza avere non perianto maggior fodczza . 

Egli é puré fufcettibile raaggiormente delT impreífione del fapone. 
Avvegnaché ín quefto violetto entrino dus ingredienti colo-

rant i , fi danno peró i ' uno dopo 1' aítro , poiché fe fi framtnr-
fcbiafiTeto infierne, i l colore andrebbe piü foggetto a mal unirfi . 

Non é cofa indififerente i l dar prima i l bagno di legno del 
Brafile , o quello di legno d' India. Si dee cominciare dal Brafile, 
attefoché G oíferv^, che quanda le fete fi trovino una volca im
pregnóte di tintura del legno d1 India , duran elleno moka fatica 
ad aííorbire quella di Brafile ; lo che verifimilmente deriva dall'ap-
piccarfi ávidamente la tintura del legno d'India all ' allume, on
de non riman luogo che poíía attirare quella del Brafile. D1 altron-
de, cominciando dal legno d ' India , faria d'ñopo ^ dar prima que-
fío bagno a freddo, per motivo del mal unito ch' egli da quando 
fia caldo , c che va puré foggetto a prendere, allorché dopo ef-
fer fiato attirato fi mctta al caldo ; i l che non avvienc feguendo 
i l método che fi é prefcritto. Non i neceífario in fomma daré iti 
quedo proceíío i l legno- d' India a fredda , come ne' precedenti, 
imperocché ficcome le fete trovanfi imprégnate della tintura del 
Jegno del Brafile, e parché con ci6 la loro al lu mi natura h dive-
nuta msno forte, non va foggetto a produrre i l mal unito, come 
quando viene impiegato folo. 

La fola combinazione della tintura di legno d ' Ind ia , e di 
quella del legno di Brafile forma un violetto ; ma per dargli piu 
brio , lo fi vira colla cenere graveíata , e quefta di moho allegra 
i l colore rendendolo piu porpureo * 

In luogo di mettere la cenere graveíata nel bagno , tal volt a 
egli é appropofito di fare un bagno d' acqua chiara peí detto v i -
ra8S!'0j pratica che dee 3ver luogo quando convenga aíTortire 1'at-

V f í i ? 
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to di colore, e che tenvafi poter la feta itnpregnarfi di troppa tm« 
tura 5 lafciandola lungo tempa nel bagno. 

Accontentafi peí foliro di lavare folamente tutte talt tinte al 
fiurae fenza fbatíerle . ?ub nondimeno accadere , che fu d'uopo 
battere tutti quefti colorí in lavandoli • Si ha ricorfo alia battuta 
quando giudicafi , che i l colore fia troppo bruno e troppo tetro r 
c che íiffatta operázione potr^ fchiarirlo^ e renderlo v i v a c e c o s í 
puré quando fí oíTcrvino Tulle fete macchie di lezza a imparitá ^ 
fácilmente 4 cancellano con tal mczzo« 

§. XXXVL 

Violetto d i legno del Brafile r e d i Oviceilo * 

Er fare quedo violetto, dopo aver cotta ed alluminata la fe-
ta , come peí preceden t i , la íi paíía fopra un bagno chiaro 

di legno dei Brafile , o fopra un bagno che abbia fervito a £ire 
de i roííi ; ed allarché fia ftato aííorbito, íi hatte la feta al fiu-
me ; indi la fi paífa fopra un bagno di oricello , per terminare 
di riempierla; in feguito fi lava una feconda volta dándole una 
feconda battuta . Quindi fi paífa in tina , fi torce y c fí afciutta 
colla medeíima prontezza ed efattezza che fi. adopera per i verdi ^ 
c per i biadi fc 

Q_aeft* ultimo viotetto íi accoíía al bel vioíetto , che ñor ab-
biamo appellato violetto d' OI anda 9 i l quale fafli colf oricello pu
ro e la tina .. 11 Brafile che gli fí da prima delL* oricello^ ferve 
per economizzare queft* ultima droga ; ma fíccoms tai violetti fo
no fempre meno belli di que' d'Olanda ,, non bifogna valeríi di 
íiffatto proceíTo che per qucllo che condur vogliaíl ad una grande 
pienezza , e tale che non potrebbeíi ottenere fenza quedo mezzo , 
La tintura di legno del Brafile comincia a daré alia feta un ga» 
gliardo, piede, né impedifce punta che T oricello non prenda dipoi 
con tant* írttivitá, come fe la feta ricevuca nocí aveíTe quefta pr i 
ma tintura , 

Qucl tanto che víeta ai violetti d* aver la bellezza ed iE 
brío, dei violetti d* Olanda , é T allum^inatura che convien 
daré per far attrarre i l Brafilev ü che deriva dalP avere T aílume 
la proprieta di far rancidire 1* oricello, e di darglt un occhia gial* 
laílro , i l quale niente conviene a tal colore. 

Per fingere i violetti ful crudo r fí prendono fete bianche , 
come peí gial lo j c dopo averie immerfe nel bagno , fi trattana 
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come 1 vloletti ful cotto, eiafcheduno íecondo che i l fuo atto di 
cobre richiede , l i víoletto fino non h d' ufo ful crudo. 

X X X V I I , 

De i Porpureo, del Gavofolato, e del Povpureo fint 
tolla coccmigíia* 

P "Er quefto colore, la feta fi cuoce in cotta ordinaria, e fi al-
lumina come i violetti fini , La coccinígliatura faffi pur an

che come peí violetto fine , La dofe folita di cocciniglia h di due 
once; ma ben comprendefi, che bifogna metterne piü o mcno 
conforme 1' atto di colore che fi voglia avere. Bollito che abbia 
ia fera nel bagno di cocciniglia peí traito di ¿ue o r e , fi ricava, 
l i lava, e fi sbatte al fiume . Se vogliafi un porpora piú violetto, 
o che tragga maggiormente al biado o bI6 , baila paíTare oueíla 
lera fopra una tina debole . ín tal cafo bifogna , come abbiam 
detto , torceré ed afciuttare prontiííimamente ; tale cautela cíTendo 
neceífana aíTolutamenre per tutt1 i colori , che fi paífano in tina , 
Peí reí lo , non fi paífano in tina che i porpora piu bruni , ed i 
p̂m car ichi^gl i altri íi paífano per Tacqua fredda , nella quale fi 
mette un po' di bagno di t ina , giacché prenderebbe fempre troppo 
biado fulla tina medefima per cjuanto debole poters1 ella mai eííere. 

Per ajutare a virare tutt i tali colori , fi pu6 mettere nel ba
gno di cocciniglia una picciola quantitá di arfenico ; e di fatti fe 
ne mette circa una mezz* oncia per ogni libbra di cocciniglia. 

1 chiari di quefto colore fannoíi precifamente nella guífa me
defima, oífervando di mettere manco cocciniglia . Le tinte al di 
fotto del porpora fono quelle che fi nominano garofolato , e gr i* 
gho di hno, e quelle al difotto del grigio di lino prendono al ne
me di fiort df pefeo . I I garofolato fi fa fenza viratura , e cosí le 
alrre finte, a men che non fi trovino troppo roífe ; nel qual cafo 
f i virano con un po' di bagno di t ina . 

§. X X X V 1 I L 

Del Porpora fal/o » , 

I Porpora falfi s* alluminano , come peí colorí ordinar; df Bra-
i ; loro ü da un bagno leggero di legno del Brafile 5 indi 

«na sDattuta al fiume j dopo di che fi paífano fu d* mi bagno d'o-
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rlcello plu c mtao gagiiardo , fecondo la tinta che fi voglla fare. 
E' neceffarb daré i l Brafile prima ddi ' o r icd lo , perché quefti da 
fe folo produrrebbeun colore troppo violetto. Per bruñiré le tinte 
cariche, s'impiega i l legno á' India , che fi mette reí bagno di 
Brafile, fe vogliafi bruñiré moho, o nel bagno di oncello, volea
do che 1' irabrunitura fia minore. 

I chiari di quefta tiiUa poííono farfi col folo Brafile, viran-
dogli dipoi fuir acqua chiara, in cu i fi mette át\ bagno di cene-
re gravcíata . Ma ficcome queño método -ha P inconveniente» d' in
durare alcun poco la feta, cosí h cofa migliore dar loro un plc-
siolo bagno di oricello dopo quello del Brafile . Se i l colore fi 
írovafle un po' t r o p p violetto, fi farebbe ridur a do veré fuü' ac-
qiia, in cui fi aveflie meíío poco aceto e fucco di Jimone . 

I gariofoii faJfi fi fanno nd bagno d' oricello , fenza dar pri
ma la tintura del Jegno di Brafile , come per i por pora ; i l per
ché non occorre alluminarli: fe non íí í rovino punto aíTai vio-
i e t t i , loro daífi un po' di bagno di cenere gravelata : i chiari fi 
fanno nello fteífo modo , impiegando bagni meno gagiiardi. 

I I por pora fino , ed il garofolato fino non fono d' ufo ful 
crudo. Riguardo alie dette tinte in falfo , per farle fi prendono 
fete bianche, come pei colorí ordinarj j e dopo averls immeríe f 
ü trattano come le fete cotic» 

4, X X X I X . 

Del Manone , Camella , e Feccía d i vino, 

Colorí di Cannella e di Marrone 4 fanno coi legní d'India 
del Brafile, e di Scotano. 

Per fare i l Cannella , fi cuocon© le fete nel modo ' fo l i to ; íi 
alluminano , e fi fa i l bagno di una decozione deí tre indicati le-
gni , falta feparatamente . 11 fondo del bagno é la decozione dt 
Scotano; c vi fi aggiunge circa un quarto di fucco di Brafile , e 
preífo poco un ottavo di fucco di legno d' India. 

I I bagno dev' eííere di un calore temperato . Si lifano le fete 
ful medefimo ; ed allorcbé fia flato aíforbito dalle fete , e che i l 
colore trovafi valivo , fi torcono a mano ; fi rimettono fu í ba-
floní , e fi rifá un fecondo bagno , nel quale fi difpongono tutte 
le proporzioní deí detti tre ingredienti colorantí , dopo lf cffetto 
che hanrjp prodotto primieramente per confeguire la giufta tinta , 
Q atto di colore che fi defideri , E' facile comprendere che lo feo-» 

1 
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rano íbmminiftra i l giallo ; i l legno del Brafile i l roíío , ed i l 
legno d' India i l bruno, donde cíii colorí fono comporti . 

I Marroni íi fanno prccifamente in ugual modo, ad cccezío-
ne , che ficcome queíV ultime tinte fono moito piú bruñe, piiV 
carkhe, e meno roíTe , cosí in tal cafo faíii dominare i l legno 
á India fu queilo dal Brafile, ferbando fempre la medefiraa pro-
porzione di queilo dello fcotano, che dee coíb'tuíre ugualmcnte i l 
fondo del]'uno , o dell'altro dei decti coiori . I face6( di prugna , 
e feccia di vino fi fanno puré nella fteíía guifa , e coi medefimi 
ingredienti ; cangiando folamente la proporzione , val a diré fce* 
mando la quantirá dello fcotano, ed accrefeendo quella del Braft-
le^ e del legno d'India, fecondo che fe ne abbia meüieri* 

f . X X X X , 

©Jfervazioftí-, 

N On bifogna fare la decozione del legno di fcotatio fe non 
quando abbiafi bifogno di adoperarneia , imperocebé ella fi 

altera, e fi guaíta in breviífimo tempo, diviene iezziofa, impalli-
difee nel colore , prende un tono di uliva , né piú produce g.i cf-
íetti che. fi íifpetrano , Se nonoñante accadeíle i l non avere al
cana decozione di quefto legno cosi aíterata , fi potrebbe ren-
derle tutta la fuá qualitá facendola nfcaldare ; ed in tai cafo po-
tria irapiegarfi aíTaí bene nelle tinte di cui parliamo. 

Earecchi t intori fono nd i ' ufo di lavare le foce del loro aliu-
me ai fíume innanzi di metterle nel bagno , e di fare queíii coio
r i in un folo bagno. Ma i l método che fi é deferitto lembra prc-
feribile , perché i l primo bagno fa un fuffíciente lavaggio di allu-
m e , e perché 1c fetc con tal método confervando maggiormcnte 
1' aJiume , prenaono quina meglio la qualitá dei la tintura di cui 
hafli bifogno. D ' aítronde ficcome tutte tali tinte non poírono faríi 
che per via di un continuo tentonamento, cosí ' i fecondo bagno e 
utihííimo per rettificare i difetti che potrebbonfi avfr avuti nel 
p r imo, e per terminar di perfezionare i l colore , ípecialmente del 
fuo fondo di fcotano , i l quaie domanda di non perderé i' allumc 
per poter falire, o fvüupparfi fufficienteraente. 

Si potrebbon fare i cannella ed i marroni con un al tro mé
todo . Per queilo , alJorché le fete fi trovano corte , íaria d' uopo 
far rifondere deí fedim-nti d' oricello nel medefimo fapone , che 
íerv^ per la cotta, paffandolo, com' é ftato detco qui fopra , nel 

Tom. I L G g 
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feariie da orícello; e quando tai fedimenti d'oricelío aveflero hot* 
l i to durante circa un quarto dV^ra , bifognerebbe lafciar ripofars 
i l bagno, e lifare poi le fete íbpra ^ueílo bagno Üeflb fenza aver« 
le bagnate . J'renderebbon .elleno un piede di g ia l lo ; indi farja 
d'uopo lavarle , batterle al fiumc, e metterlc in allume conforme 
ií folito .. Popo di xhe loro darebbefi '1 bagno di fcotano, Brafi-
le , e legno d' India per i cannella ; e riguardo ai marroni noa 
v i íi porrcbbe Prafile, «che dopo a ver yeduto fe i l colore foííe trop-
po ro0b?gfacch¿ i'alluminatura arrojOTa notabiiniente r oriana . Se 
accadelfe , ch' egli diveniffe ancora troppo roíTo , quantunquc non 
v i íi aveífe meflb Brafiie, faria da poríi nel bagno un po* di dif. 
foluzionc ¿di cuperofa 9 che ammorzgYebbe i i roíío col dargli un oc-
chio piu verdaftro, e nel tempo medefirao brunirebbe affai nota-
bilraente i l colore, fpecialraeníe fe v i entraífe una certa quantitá 
di legno d' India . Quindi farebbe appropoíito di economizzare i l 
legno d ' I n d i a , per eíTere a portata di adoperare della cuperofa , 
qualora j l marrone arroffafle jtroppo a motivo deiroriana,. 

Tale método farebbe piú vantaggiofo del primo , attefoché 
T oriana arroffita dall' allume k moho piú foda del roífo di Bra-
file. Peí rimanente potria darfi un po' di oriana fenza faponc, 
come per le ratine. 

Per fare i l marrone , e gli altri colorí bruni ful crudo , íi 
poíTono impicgare le fetc gialle quali la natura le reca , raentre 
queflo fondo non nuoce a tal i forta di t inte , che anzi egli puS» 
tener luogo di fondo. Dopo di averie bagnate, conforme i l fo l i to , 
íi trattano del pari che le fete cotte, ciafcheduna fecondo le lora 
í in te , 

§. LXL 

Del gífgio d i Nocciuolo, grigio d i Spino , grigio d i Moro, 
Grigio d i feno , ed al t r i color i d i queflo 

genere» 

T Uttí tai colorí , fuorché í| grigio di moro , fi fanno fenza 
alluminatura. Dopo aver lavare le fete dal fapone , ed aver

ie torte alia caviglia , o cavia, foro faííi un bagno con ifcotano, 
legno d' India, oriceJlo e cuperofa verde . Lo fcotano ferve a da-
re i l fondo, I ' oriccllp da i l roífo, i l legno d' India da la bruni-
tura, e la cuperofa mortifica tutti quefti colorí , vale a d i r é , 
gh* eífa fa volcare ii bagno al grigio , Eífa puré tiene luogo d' al-
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fume, per fai* attirare i colorí che ne han d* uopo, e per afficu» 
rarli . Siccome avvf infinita varietá di grigi che non hanno nomi 
ííabiliti , e che tutti fannoíi eolio fteflb nietoda> cosí non íi en-
rrera in fifFatto detragíio , che- aliungherebbe inútilmente i l prefente 
Trattato« 

Accontentafi qui d'oíTervare ^ che per fare í grígr che trago-
gono al roííaftro , fi da piü copia? di oricello j che per quell i , che 
traggono piu al grigio y íl d i un* quantitáí maggiore di iegno d'In-
dia. ; e che per que' che traggono maggjorntente ai voffo r ed al 
verdaftro r íi da piü; aíTai quantirativo di fcoranov 

Generalmente bifogna daré i l Iegno d' India con- moka par»-
faonia y alíorché fiaft obbligato di aggiungerne per terminare i l 
colore y raenttr* egli va íbggetto ad imbrunare grandemente afciut" 
eandoíi 5 facendo y a t a l riguardo ^ tutt* a l contrario' degli al tr i 
colorí p. 

Per recare un efempio1 delíSv maniera? di fare qüeíli colorí r 
Eoi prendiamo i l nocciuolo 

Si mette nell' acqua moderataménte calda della decozione di 
fcotano',. deir o r i c e l l o e d un po' di Iegno- d' India • Sr lifano le 
fete fu queíío bagno , e quando fía da eífe fufficientemente attira-' 
tO' y ft levano r ed aggiungefr nel bagno della* diííoluzione dr cupe-
rofa per far ammorzare i l colore * Alcuní tintori íi valgono" per 
smraorzare o- mortificare,, come dicon© 5s tutt1 i grigi 5 dr lavatu--
ra di ñero in luego di cuperofa . Si lifano nuovamente le fete, e 
fe avvenga á* accorgerfr che i l colore fufficienremente non íi uní* 
íes , e che vi rimangano dei fiti roffi , é quefta? una prova, ch'e» 
gli non ^ mórtiffcator biíbgna dunque ridargír la; cuperola 

Convien? avvertiré 5. che la cuperofa; é la" bafe genérale del 
grigio' o* bigio , come vogliaíl diré y i t perché quando i l colore non 
£ trovi ba4?evoímente mortificato vat a diré che non g!i C% ab» 
l ía data afíar cuperofa r egíi ^ afciuttandofi y va íoggetto & cam« 
feiare: íi verghizza , o malamente fi unifee 

Per vedere fe u» colore ít rrovr baffevolmente' anrmorzatOy 
bifognaí efaminare fe immergaíí facilmenfe dopo avergli dato* unâ  
corta fulla; caviglia Se quefto accada, fi ha una* prova , ch' egli 
ñon ha avuto i l bifogno di cuperofa ; fe per contrario la; fe ta 
fíentr ad; immerg^rfi P h quefta una prova^ che i l colore h abba» 
ílanza morrifícarov 

Da un altro canto fe fi daííe troppa cuperofa, ttotabiímente 
feta indurarebbefi ; diverrebbe acre, e perderebbe una parte del fuo 
failro. Ma ficcome avviene d'accorgerfi di tal inconveniente , al-

^ g i í ' 
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lorché fi torcono le fete fulla caviglia all ' ufe i re dal brgno , cosí 
v i fi ri media fu bit o sbanendoie ai fiutne ; con che togliefi una 
parte della cuperoía . 

I l grigio o bigio di moro forma una claíTc a parte , perché 
fi allumina, e gli íi da della luteola . Dopo aver aliurainato r fi 
rinfrefeano le fete al fiume , e fi fa un bagno di luteola , come 
un primo bagno di giallo , Quando la feta abbia attiraro quefta 
luteola, fi gitta una parte del bagno , e vi fi foftituifee del fucco 
di legno d* India . Nuovamente íi lifa la feta fu quefto bagno , ed 
attiraio che fia i l legno d5 India 5 vi fi mette futEciente auantif.a 
cH cuperoía, per far che i l colore tragga al neto.- aliorché la fe* 
ta trovifi alia fuá t inta, la fi Java, fi torce, e le fi fa i l rima-
siente come i i folito. 

Peí grigio di ferro , bifogna dar la cotta , come per i l tuf-
chino , perché eífendo appiccato fu d' un bianco , i i colore riefes 
moho piú bello • Siccome i l grigio férreo é piu ufirato per farne 
calcette piú che altre cofe , cosí tal colore íaííi folitamente per 
tintcggiamenii, val a diré che fe ne fanno ad un tempo parecehj 
atti díverft . 

Le fete eífendo fíate lávate e prepárate rvel modo ordinario , 
fi fa un bagno d' acqua Humana, o fe vogliafi di pozzo, e V uno 
e F altro a freddo. 

Se i l bagno fía fatto coli' acqua di ñume , vi íi mette d«l 
fucco di legno d1 India fatto anch' egü colla dett' acqua in fufficien-
te quantitá per attenderc la tinta pía bruna che averc íi poíTa . 
Si lifano fopra le fete , e quand' eífe abbiano aíforbito baílevol-
mente, fi torcono e fi tnettono in te/fe . Indi íi gitsa una porzio-
ne del bagno , e fi riempie quindi d' acqua per paífarvi fopra la 
tinta feguente, e cosí le altre fin alia piú chiara , avendo atten-
zione di far le tagliare ugualmente y val a diré che bifogna metce-
re un* uguale difta^za fra tutte le tinte * 

Quando fian elleno fatte tutte ful legno d' India , fi r i prende 
la piú bruna, e la fi rimette in bailón i per paífarla di nuovo ful 
bagno^ dopo avervi aggiunto della cuperoía. Le altre piú chiare 
fi paííano fu quefto íleíío bagno , fenza riraettervi euperofa • Se 
non pertarvto accadeííe , che la feconda tinta non fi trovaífe mor-
tificata , v i fi riporrebbe deila cuperoía . Áccade d' accorgerfi éi 
queílo difetto dopo aver dato alquante iifate , poiché in tal cafo 
non bene fi unifee, come qui fopra é í h t o oííervato. 

Quando vienli all ' ultimo chiaro y bifogna hadare che i l ba
gno non fi trovi troppo caricato di euperofa; i l che fi riconofee 
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dair occhlo r o í M r o che prende i l colore; nel qual cafo farra d'uo-
po gittare una porzione del bag.no, e mestcrvi in vece ddl'acqua . 
Quando tai colorí abbiano troppa cupsrofa , cadon eglmo nell' in
conveniente medeíimo dei precedenti <, 

Se i l bagno facciafi coll' acqua di pozzí , per farlo s ¡mpie-
ga una decozione di legno d' India fatta colla fteíía acqua . Si mes-
te di queíio fucco di iegno d'India nel bagno, vi fi paííano pri-
mieramente le tinte bruñe , come nel proceíío qui fopra deferítto» 
Dopo che le fete ne abbiano fufficientementc aíforbito , fi ncava-
no, e vi fi paííano le tinte feguemi , fenza gittar via del bagno, 
perch'egli fi trova moho mtglio attirato , e per confeguenza aflai 
piú chiaro , e meno caricato che quando i l colore fi faccia coll'ae-
qua di fiume, 

Fatte turte le t inte, fi mortificano colla cuperofa , valcndoíi 
del método fuperiormente fpiegato . Dopo di ci6 fi lavano , loto 
dando una sbattuta fe giuáichifi ch'ella fia neceflaria * 

Per ifcaricare le grifaglíe , nonché í marroni, cannella , ecc.? 
val a diré , quando la tinta trovifi troppo piena , e troppo bru
na, fi piíh del tártaro in un mortajo, fi paífa per iíhccio , fi 
mette in una fecchia o picciolo barchetto , e v i fi gitta fopra 
dell' acqua bóllente . Indi fi prende i l chiaro di queíT acqua , ebe 
fi mette in una barca , fi lifano fopra le fete , e tal operazione 
fcarica i l colore prontiflimamentc. 

Se i l colore non íí unifea con grande prontezza , egli é fe-
gno che non c é i l bifogno occorrente di t á r t a r o . Quíndi é cbt 
fa mefiieri levare le fete , e replicare i deui mgredienti nel modo 
che fi é detto. 

Scaricate che le fete s1 attrovino del fuperíluo del colore , bí* 
fogna dar loro una sbattuta al fiume , e indi paífarle fopra acqua 
calda fenza alcona g i un ta . QueíV ultima operazione fa ripigliare 
alie fie (Te una porzione dell a tinta , che avevano perduro a moti
vo del tártaro , e per ve de re fe i i colore fia ben fatto 7 diali un 
colpo di caviglia. 

Siccome avviene quafi fempre che i ! tártaro abbia mangiato 
alcuna delle porzioni dei colore , bifogna rifare un bagno nuovo 
per ridare quel tanto che pub mancar vi , e mortificare in feguito 
colla cuperofa nel modo folito. 

Quando fia un colore alluminato , fi puh evitare di paflarío 
fopra T acqua calda dopo la battuta : fi r i mette ad alluminarc 
t u t t o di feguifOj e gil fi da quel tanto ehe gli é neceífario per 
riítabilirlo ; ma lo rifcaldamento h fempre utile per togliere 1* acre-

G g ÍÍ | 
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diñe che íl tártaro comunica alia feta * I n luogo di tártaro Ci ne 
trebbe ímpiegare del fugo & limone 5 che produrrebbe V cffhta 

Per ifcaricare i grigi ferrei allorché: íi trovino troppo carichi 
fa d' uopo metterli in zoFfo 5. poícia dizolforarli con una o due 
sbattute al frjme , e rifarU fopra un bagno fimile al primo. 

Tale maniera di fcartcare i l grígio di ferro é preferibile a 
quella del tártaro 5 e del fucchio ch limone,, imperocché queíT in-
gredienti loro danno un fondo che non fe ne va del t u r to , anche 
alia bollitura del fapone , e che per confeguenza guaíh i l colore-
ín luogo che i l zolfo sbianca quafi totalmente la feta r raangiando 
aífatto i l legno dv India „ 

Per fare i grigi ful crudo fi prendono delíe fete bianche co
iné peí colorí ordínarjs ad eccezione del bigio^ di moro> per i l 
quale fi pu6 adoperare della feta gialla. Dopo aver meífo in mol-
le le fete crude, fi trattano peí: tutte k tinte come quelle cotte 

§. XLIL 
D e l Ñero* 

J L ñero é un colore difficlí'c da farfi fulla feta . Almeno- vr fias 
luogo. a credere , che fe non dopo molte fperienze e ricer-

che fi pervenne a far belle tinture nere , fe abbíafene a formar 
giudizio da l^ moltitudine degr ingredienti ^ ch'entrare ñ fanno» 
nella compofizione di quefto- colore., 

In. genérale , ognL tintura ñera va compoíía peF fondo , de-
g f ingredienti, co' quali f i fa F inchioftro da fcrivere ¿ E' queí!o 
fempre del ferro difciolto per via di acidi 9! e precipitato con ma
te ríe aflringenti? vegetabili * 

Le diverfe Tintorie hanno differenti metodi di fare ií ñero0, 
ma riduconfi eglino preífo poco al medefimo nel fondo Noi qu! 
daremo un proceífo per fare quefto colore r i l quat é in^ ufo in 
parecchie buone botteghc , e che ci é ben riufcito r avvegnaché 
paja che nella. ricetta, entrino molt* ingredienti- fuperflui 

Bifogna prendere venti pinte di aceto forte,, metterlo ín uw 
bamhetto, e farvi infondere una libbra di noce di galla ñera , pi
fíate e paífata per lo^ ílaccto con̂  cinque libbre di limaglia di 
ferro ben netta , c che non; fia arrugginita in modo alcuno, D u 
rante i i tempo che fafli quefta infufione ,. fi poíifce la caldaja , 
ove fi voglia pofare i l piede del ñero , e fi piílano le droghe 
íeguenti. 
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C I O E1 

S libbre ^¡ noce di galla ñera. 
S é l Comino. 
4 ¿i Suniacoa 

a 21 di fcorze di Mela grá
nalo, 

4 di Coloquintida^ 

3 libbre d' Agárico. 
2 di coccolie di levante, 

IO di picciole prugne ne-
re o fu fine, 

6 di í'emente di PftUtum 
o di femente di lino» 

Per far bollire tutte ijueñe droghe fi fa ufo di una caldaja , 
che tenga la metá di quella , ove íi voglia fare ii piede di ne-
ro { a ) y e la fi riempie d' acqua . V i £i gittano in feguito venti 

Giacch^ ci cade in acconcio daremo qui un mé todo "breve e f ac ik 
|>er determinare la grandezza e tenuta t i l t u í t e le calda je ed a l t r i vafi per le 
í in tor ie , cíTendoci noi TegolatJ ful piede d i Parigi úi Re per conformarci al 
íeflo dcir Autore Francefc; ti qual piede e riducibilc con facilita grandiíf ima 
ad ognuno d i quelli che -corrono per i tliverfi í lat i « provincie dclla no í t ra í-
talia . Siccome molt i t inror i íi trovano efpofli ad crron per non faper combi
nare quatita t inta o acqua debba conteneré una caldaja , riguardo alie fue di-
menfioni , e che queí lc Vignorano-anche da ' calderaj , non fará pero inut i ie 
q u e ü o método í t e í í o . 

Supponiamo i n pr imo iuogo che queí to fia u n vafe rotondo e cilindrico i 
ü f o g n a cominciare dal prendere la mifura d i ello vafe. Se ne cerchi la cir-
'ContVrenza, e indi poi la fuperficie; infine moltiplicando quefta fuperficie per 
i ' altczza perpendicolare , 11 prodo:to k ii cubo che ce rca í i , e determina la te» 
nuta del vafe » 

Sia , per efempio, un t inozzo,"o una caldaja che abbia 22 t>nce di pro-
• fon dita con go di d iámet ro . Per averne la fuperficie , fervitevi del rapporto 
del d iámet ro alia circonferenza > ch'fe di 7 a 32. fate uña Tegola di t r e , il 
cui primo termine íia 7 , i i feoondo 2z, e i l terzo jo . V o i troverete que í to 
quarto termine moltiplicando l i due med| *?. c j o , Tuno per 1*altro, e d i v i 
dendo i l prodotto óóo per 7, c h ' é i l primo t e rmine , i l quozicnte 94 é la 
circonferenza cércala Se íi t rat ta í le di un vafe quadrato o bislungo , tome 
oel cafo prefente , v o i -avrete ii valore delia circonferenza , aggiungendo la 
iunghezza dei quattro l a t í . 

Molt ipl icate poi ia metá di queña circonferenza peí raggio , val a diré 
47 per 15, i l prodotto 70? é i l numero delie oncie quadrate , e confeguentc-
mente ia fuperficie del oftro vafe . 

Finalmente , moltiplicate 705 per 22 s ch'fe 1'altezza pcrpendicolare ; U 
prodotto 155«o e ii numero dclle once cubiche che contiene i l vafe. Se egli 
íia piü largo in alto che abbaílb» per determinare ía circonferenza hifogneri 
prendere un termine medio fra la larghezza deH' a l t o , c la larghezzada ba i lo . 
JNel a o prefente, fe la caldaja abbia 55. once di d iámet ro in a l to , e 27, ab-
íba í lo , i l termine medio, ed ii vero d iámetro b 30. 

AUorcirá abbiafi moltiplicata la fuperficie per f altezza pcrpendicolare t 
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llbbrc di legno campcccio tagliato , che haíTi i ' attenzione di met
iere in un facco di tela, affine di poterlo ritrarre cómodamente , 
íe non fi ami meglio di ricavarlo coa un cajftno fora to o altri-
menti , perebe bifogna farlo boíl i re una feconáa voha, ai parí del-
le altre drogue . 

Quando i l legno d' India übbia bollito peí corfo di un* ora , 
fi leva v ia , e fi ferba propriamente. Allora fi gittano nella deco-
zione del legno o' India tutte le droghe tefté indícate , e íi fañno 
boilire pei tratto di una buona ora, avendo fattenzion di ribaffa-
re di tempo in tempo i l bagno con acqua fredda, quando minaccí 
di voler íoverchiar-e le fponde della caidaja . 

Finita quefta operazione , íi cola i l bagno ín una barca at-
mverfo «no ftaccio, acció non pafíl '1 fedimentó , e fi lafci ripo-
fare . Si badi a ferba re i l fedimento di tutte le dette droghe per 
farlo boilire una feconda volta. 

Allora fi raette ndl^ caidaja 4eftinata al piede di ñero T aceto 
caricato della fuá noce di galla, e della fuá limaglia di ferro\ e v i 
4i verfa i l 4>agno, ove íi fono fatte boilire le d oghe indícate. I n 
di v i íi mette fotto un po' di fuoeo 7 e v i íi gittano alcresi prefto 
l fegwenti ingredienti. 

C I O ET 

20 libbre di Gomma Arábica 
I»ñata e fchiacciata . 

di Realgar, 
di Sale ammoniaco. 
di Sal gemnia p 
di Criftallo minerale. 
di Arfenico blanco pi

fíalo . 
di Subí i maro corrofivo. 
di cuperofa verde, o v i 

triolo azzurro, 

1 
20 

1.0 
4 

5 
2r 

libbre di Schíuma di zucche-
fo candiro. 

di Caífonata . 
di Litargirio d' o ro ,o 

d' argento piflato , 
di Antimonio piílato. 
di Piombaggine o 
Piombo di mare pi-
flato . 

di Orpimento pií lato. 

bifogna ridurre le once in piedi . Opa i l piede quadrato equivale a 144. once 
quadrate, e il piede cubico a 17*8. once cubiche .• biíbgna dunque , in queft' 

c f l m p i o , dividerc 15510. per 1728 ; i l quoziente 9-^ fará circa i l numero de* 

piedi cubici che contiene ia caidaja; e íiccomc i l piede cubo contiene p in 
te , ne legue ch'eíía coKterrá quafi 318. pinte mi lura d i Parigi . 4¡>íigny i* 
Art 4$ i a Teinturs, Qújltani ^ Feji e mi/ttre t Sre/eia preffo i l Ri^zardi in 4. 
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Bifogna che futte fiífatte droghe, píftate , íiano paíTate per lo 

fíaccio , ad eccczione della gomma Arábica , che div'eíTere ib la
mente concaíTata. 

In Juogo della gomma Arábica , fi pu6 impiegar ancha la 
gomma noftrale , che íi fa difciorre nel modo feguente . Si mette 
la decozione di legno d' India in una caldaja, e dopo ó'averia fac
ía rifcaldare , v i ü gítta uno ftaccio di rame in figura d'no
v o , ove 1'apertura ¿ ver la cima grofla (*) . 'Si mette la gomma 
in quefto ílaccio per la detta apertura . A mifura che i l bagno íi 
fea Ida eíía gomma v i íi íkmpera , e per farla paliare attraverfo i 
buchi , la fí comprime con un peíkllo di legno . Paffata che fia 
jnteramente , íi mette nel piede di ñero un altro ftaccio di rame, 
ove i buchi fia no molto piú piccioli che nel precedente , ed a (Tai 
íini per impediré che i piccioli pezzuoli di legno, i quali trovaníl 
nclla gomma noftrale, non ^poffano valicare nel bagno. Si verfa in 
quefto ftaccio i l bagno in cui fi difciolie la gomma 5 e 11 paíía per 
eífo colTajuto del peftello di legno, come fi fece la prima volta • 
aPer agevoíare quefta operazionc, íi ritira tratto tratto lo ftaccio , 
'lo fi pofa fopra una tavola íituata per traverfo della caldaja, o íi 
fofpende alia caviglia che fta piantata nel muro al di fopra della 
medefima , e che ferve a. torceré le fete tinte in ñero . Si compri
me bene in detto ftaccio la gomma per di í por la ad interamente 
paliare attraverfo i piccioli foricelli dello fteífo. 

La gomma íi difciorrebbe ancora piú fácilmente, fe fi metteíTe 
in fufione alquanti giorni prima nclla decozione di legno d'India s 
coll'aver avuta 1' attenzione di verfarla fopra tutta la caldaja . 

Quando gringredienti indicati fi trovano nel piede di ñero ^ 
convien aver cura di ferbare un fufficiente calore affinché la gom
ma Arábica fi fonda , fuppofto che la fi abbia impiegata coi f a l i ; 
TOa non bifogna lafeiar mal bollire quefto bagno. Allorché quefto 
fi trovi íufficientemente caldo , fi leva i l fuoco , e sVimpolvera 
eíío bagno fin a coprirlo con fufficiente quantitá di limaglia bea 
netta. 

I I di feguente íi rimette i l fuoco fotto la caldaja , ove fi fe-
roño bollire le droghe , 6 íi fa r iboll irvi '1 legno d'India , i l quale 
giá fi adoperó ; f i ritira poi i l fuoco fteífo,e pongonfi in tale fecon« 
3a decozione queft'altre droghe. 

i*')Ta.Y» xvi. F . fig. t. 
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C I O B' 

a libbre di noce di galla pi-
ftata« 

4 di Sumaco. 
4 di Comino, 
5 di Mirobolani • 
á di Scorze di meJa 

granate. 

i libbra di coloquintida fl-
fíata, 

z di Agárico piflato. 
Z di Coceóle d i Levan» 

fe piftatc 
5 Sementé di lino * 

Si fanno bollire tutte quefte droghe; fi paíTa il bagno, fi ver
ía nel piede di ñero, come íi difle qui fopra , e fi conferva il fe-
dimento. Si mette un poco di fuoco fotto la caldaja, come la pri. 
ma volta j e vi fi pongono anche iubito je feguenti droghe „ 

cC i o m 

8 once di Litargirio d* oro 
piftato , 

S , d* A n t i m on io pi flato. 
S di Piombo marino 

íimiJmenre piftato. 
8 di Arfen ico bianco 

plftato, 
8 di CriftalJo minerale • 
8 di Sal gemma» 

5 once di Fien© greco, 
8 -di Sublimato corrofivo» 
6 libbre di Cuperofa. 

so di Gomma Arábica o 
noílrale. 

Preparata quejf ultima cerne 
qui fopra ft dtjfe • 

Quando il bagno fia divenuto fufficientemente caldo , fi ritira 
dal fuoco, fi cuoprt, come la prima yolta colla Jimaglia, e fi la« 
feia ripofare due o tre gíorni, 

In capo a tal tempo , fi piíkno due libbre di verde-rame bi-
gio, che fi dilava con fe i pinte di aceto in un vafe di terraje vi 
fi aggiunge un'oncia di c remore di tai taro . Si fa bollire il tutto 
peí corfo di una buena ora, a ven do attenzione di raffrtnare il bol-
Jimento con aceto freddo , allofché veglia foverch^re le fponde 
della calda ja , e ferbafi quefia picparazicn per mctttrla nel ñero 
guando fi vorrá tingeic. 

Per tingere in ntro, fi da alie fete I'ordinaria cottura; e do-
po averie lávate e sbattute conforme il folito , loro da (Ti V ingal-
ffSSw f c^c ^ t* due vohe peí mrt p e / a m i ^ á una volta folamer.-
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t e peí ncrí leggeri. Quefti due neri non difícrifcono ín modo alcu-
no per la bellezza , né pee la tinta , ma fojo5 per i l pefo che ao 
quifía la feta - l í ñero leggero é per6 i l piü luftro¿ ^ 

11 bagno di galla fr fa neí moda fegwenfe : Per ogm Iibbra di 
feta che abbiaft da tingere in trero ^ fr prendond tre quartieri o 
quartiroli di noce di galla leggera r o fe vogítafi á d gallone . 
La galla feggera' viene cosî  appel ía t^r perché dífatti moho piü 
lleve di quella che impiegafi folitamente . E ' altresi piú rotonda 9 
piü groíía , e meno fpinofa . 1 1 ^ / / ^ e diflerífee dalla galla ordi
naria in quefto r che non ha una forma determinata • Sólitamente 
é piü l u n g o e piu angolofo; tiene quaíl lo ñtfíb colore, ma un 
pov piu: bruno di qpello che ha la galla leggera *- C i viene recata' 
ordinariamente triia alia groíía ^ A fiífatti tre quartiroli di galla 
l i g e r a , o di gallonej convien" aggiungere un quartieroío di galla 
iiera fina che nominad SAleppo.Sl pifia tutta queíla ga l la re poi 
fi fa bollire per lo tratto di ohre due ore nelía quantitá d'acqua 
ureceí&ia per far un bagno- aflai grande per íe fete che ingalíarc 
fi vogliano. Siccome ií bagno fcema di moho bollcndo , cosí iw 
capo ad un'ora; fi ríemptev Dopo le due ore jfí ritira i l fuoco" dal 
di fotto della caldaja; i i lafeia ripofare i l bagno , per ricavare la 
galla' col mezzo dí una cazza forata „ ed̂  ui/ora dopo v i fí poflb-
no mettere le fete v che uovranno aver preparare nel modo feguente^-

Mentre la galla bolle , fr fcolano le fere fulla caviglia ^íi met= 
f ino in; corda r come per la cotta 9 fenza eíTer vohatr cht legge-
r i (Ti mámente. Allora fi tuffano nell' ingaHaggio ponendo le corde 
preíTo le une alie altre ; ma bifogna hadare che punto non veh 
tino r cioé che non paflino la fupet firie deíiífacqüa y e che ne fía» 
no- interamente coperte» Si lafeiana cosí dodici o quindeci ore, eá 
ín capo1 a tal tempo, íi riíevanoy íí lavano al fíame r e fe íi de*»-
ílinino al ñero peíante , s* íngalíano una fecónda voíra con una ín»-
galbrura fimile alia prima. Ma ordinariamente fi fa ufo di queílí 
fondi di galla per h t i l primo ingallaggio 9, e í l 'adogerana droghe? 
Kuovc per i l fecoffdbv 

Alcunr tintori- hanno ií método d' i n galla re una foía volfa i l 
ñero pefante 5, facendo bollire i fondi vecchj che ricavano po i ; do
po di che mestono della galla nuova a bollire nel mederimo ba
gno, aggiungendb per ogni libbra^ di feta una libbra dí gaüone , 
o di galla leggera , e una mezz^ libbra: di galla ñera fina . 
Eglino fan bollire tutta fiífatta galla5 nuova peí tratto di o luc 
düe; ore ; e dopo aver ritirati- i fondi o fedimenti ^ met-

H h 1% 
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tono le fete nell' ingallaggio , e ve le lafciano m gíorno , c v m 
notte . 

EíTi pretendono, che tal método fia preferibile, perché, dice 
n o , quando fi lafci'i fedimsnto della galla nel bagoo, egü naíTor-
be una parre della foftanza, che ave va dato ali'aojua, 

Qinndo le fete fi trovino íngallate , fi mette del fuoco foílo 
11 piede del ñe ro ; e mentre ch'egli ícalda , fi torcono le fete me-
defime ricavate dalTingallaggio, e loro daífi una battuta ai fiume. 

Lávate che fiano, fi fcolano fulla caviglia, e fi paíTa un filo 
alTintorno d'ogni maíía; la ĉ ual mafla dev' eíTere della medefim* 
groíTezza che peí colorí ordinarj. Indi fi mettono fu i baftoni. 

A mifura che i l ñero fi fcalda, fi ha cura di dimoverío con 
un rafehíatojo di ferro,, onde impediré, che i fedimenti non fi as-
tacchino al fondo della caldaja , Dopo a ver date alquantc palizza» 
te , v i s'infonde della gomma noíkafe , fe con do ií método da noi 
preferitto, finché accorgafi che la gomma ñtfí'a, faíc ful bagno co
me una fpecie di crofla che lo cuopre, qualor meglio non fi a mi 
d' infonderví tinque o feí libbre di gomma Arábica piílata , Indi 
fi gittano pur anche nel bagno due G tre man i poli di femé di l i * 
no . A llora fi mette nel bagno la meta della preparazJone dell'ace* 
t o , e del verde-ra me , con círca quattro o tinque libbre' di tupe»» 
fofa o vitriolo azzurro; i l che fi bada a fare^ ad ogni fuoeo, val 
& diré ogni volta che fi fateia rifcaldare i l ñero per fingere. 

Fa d* uopo aver 1* attenzione di palÍTgwe mentre che i l fuo
co arde fotto la taldaja, e per vederc fe i l ñero fia bailevolmen
te caldo, fi. gira la pala dirittamente , cipe in piedi , appoggiata-
ful fondo della caldaja . Se la gomma fi attacchi al baílone e 
che i l bagno non fi difeuopra punto nel mezzo della fuá fchiuma 
sii gomma, é quefta una pro va che deíTo é a (Ta i caldo;, ed silo-
ya fi ritira i l fuoco ; perché-, come fi díííe , non brfogna che que-
fío piede di ñero bolla giammai . Si ritira pur anche la pala , e 
s' impolvera i l bagno df limaglia nel modo íleífo che prima; in
di lo fi lafeia ripofare circa un' ora , in capo al qual tempo fi, 
dimove con un bañone la íuperficie del bagno raedcíimo per far 
precipitare la limaglia, , 

Innanzi. di fpiegare la maniera di pafíar le fete nel bagno di 
nero, egli t appropofiro i l d i r é , che quefto colore non faffi che 
per c al dev ate r. val a diré , che i tintori da feta non tingono in 
nero fe non quando abbiano una fufficiente quantitá dt feta per 
far tre palíate , fe fia del nero pefante, o due paíTate fe quedo fia 
del nero leggcro. Ecco <jui come tuíí0ci5 fi pratica. 
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Guando ft faccia del ñero pelante, fi mette in baftoni 'i rtf-

t o delta feta che fi ha da tlngere, e le fi danno ue l.fate ftl 
piede di ñe ro ; dopo di che fi forcono lé fete medefime ad una 
caviglia o fiante piantato fopra la calda,a.Lefi danno tre colp. d. 
forta; e fi poffono torceré anche tre nmáfli per volta , attefoché. 
queftá i una torta dcbole, e folamente per .(colare . S, nmettono 
dipoi in bafioni, e fi gittano fu due pert.che per farle fventa« 
H che dicefi in íinguaggio tintotcccio metmle alia verga , o JuUa 

Mentre che queík íétc fí fvcntano , fi paíía fulla calcfaja i l 
fccondo terso ndla guifa fteíía come i l primo , e di fegu.to i l 
ttrzo , fempre eolio ííeífo método. Bifogna oííervare, che mentre 
tali fete fi trovano falla verga, fi deve raggirarle di tempo m 
t^mpo per ifventarle » ,3 . P 

Qciando i l terzo fia tóríó , Vi fi nrnette i l primo , e fui-
ceíTivamente i due akri fin a tre volte , facendo fempre fventare 
m ogni vo l ta . Ci6 dicefi comunemente daré tve tone , e le tre 
torte fanno ci6 che appellafi fuoco . 

Riguardo al ñero leggcio gis fi danno! raedefimamente tre 
tbrte per fuoco. . 

Dopo ogni fuoco'fí rifcaída i l piede di ñero", nponendovi 
delía cuperoía , o vitriuolo azzurrb , e della galla , com' é flato 
detto . Faffi qutfi-a eperaziorre tre volte per i neri pefanti , val a 
áke che loro fi dantio tre fuochi, compofTÍ ciafcheduno di tre tor
te ; e due volee per neri Jeggeri, cioé che loro non fi danno cha 
due fuochí, comporti fimilraente ognuno di tre torre, # 

Bifogna offervare che ognr volca* che fi n fea Ida , h neceílano 
¿i cangiar rordine delle" paiate rd i modo che ciafcheduna fia mef-
fa fiel fuo giro la prima fur bagno , indi la feconda 5. e feguente
niente la terza, affinché tutee foggiacciano alia medefima forza di 
tintura. Nel cafo , ove fi aveíícro da fare tre paffate di ñero lég-
^ero, faria d'uopo avvertire di farne fempre paííare una in fecon-
do, e le due altre alternativamente in primo ed ultimo . Conyien 
notare finalmente, che q-uando i l ñero fia ben buono, e che tinga 
fortemente , fi puó fare i l nero pefante folamente in due fuochí s 
s rifparmiarc una torta fopra ogrri fuoco al nero leggero. 

Terminata la tintura in nero , fi mecte déll 'acqua freddá m 
una barca,e fi íifarro le mataííe paííatevi fopra,una dopo l ' a l t r a . 
Cih appellafi disbrodate , e racqua della lavatura é nominata d i f 
h-odatura d é rmo. Sücceífivamerrte fi voltano le fete per andar a 
Juvarls al fiume, ove dannofi alie Reííé dac o tre batíate. Lávate 

H h i i j 
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che íiano fi nuettona corde femplici aavendo I* attensíone di no» 
voltarle moho » 

X L I I L 

AmmoYMdmentQs del ñero * 

UScencb la fera dalla tintura in ñero ha mol ta afprezza ^ cof^ 
non forprendente % attefo la quantita di droghe acide ed an

che corrofive ch' entraño, in fiffatta tintura i l perché conviene 
ammorbidiria 5 come ne! modo feguente 

Si fanno difciorre circa. quattr'o cinque libbre d i fapone irsj 
due fecchic di acqua bóllente ; e mentre. che i l fapone heve e í l 
difcioglíe neiracqua, vi fi gitta un man i polo di anici ro di qualch" 
altra pianta aromática Si fa boíl i re finché i l fapone fi tro vi in -
teramente difciolto; fi ha cura durante: un tal tcmpo di. riempiers' 
d* acqua fredda una. barca aííai grande 5l per potervi paflare tut-
te le fete ad; un tratto. V i fi cola V acqua di fapone: attraverfo ad 
una tela^ fi mefchia i l tutto bene ; v i fi mettono le fete r e vi fi 
lafciano circa un quarto d' ora. Dopo que fio fi le van o fi torcono 
fullo fiante per metterlc. ad afciuttare alia maniera ordinaria ; la 
qüannta di fapone non pu6 prodürre male di forta i l perché- fia 
meglio metterne di piti che di meno. Tale ammorbidimento é ne-
cefTano per^ togliere , come fi é: defto,; alie fete tinte: in ñera 
gado ed un* afprezza che nuoccrcbbe- mamfatturandolc ^ 

§. XLIV; 

Ñero f u l crudo* 

PEr tingere in ñero la féta ciuda,, la s* ingalla a freddo ful ba* 
gna di galla nuova che abbia fervlto pei ñero in feta cot

ia .. Per que fio colore fi prcndono del le féte che abbiano i l lora 
giallore naturale r attefoché; le hianche prendono un occhio metí 
bello . 

Dopo aver fnodate le fete, ed! averie ridotte in maífe neiror
dinaria groífezza s fi tufíano a mano nel bagno di galla giá men-
tovato , e quando v i fiano immerfé , fi voltano alcun pocos> ed in 
feguito fi mettono in corda a otto o dieci maífe . 

In feguito fi pongono in eíTo bagno di galla le cordate le une 
fopra le altrc % lafcianda andar anche nel medefimo le cordicelle , 
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Si Ufano per fei o fette glprni in ^uefío bagno di galla freddo ; 
quindi fi ievano, e loro daffi una battuca al Sume . Peí r¡manea« 
t e , i l tempo di lafciare tiell*ingaliaggio dípende dalla íorzg del ba« 
gno di galla , e dalla quantitá di feta che v i fi metie ; ma per 
quamo gagliarda fia tale ingallatura , e per quanto picciola fia la 
quantitá del la feta , non íi pu6 a mcno di non iafciarvela due o 
tre giornu 

. iJLavate che íiano le fere , fi ripongono in corda , íi lafclano 
fgocciolare ; c dipoi fi mettono le cor de le une fulla altre nella 

idisbrodatura o lavatura del ñero : baila ella per tingerle ; ma ci 
vuole piú o manco tempo 9 fecondo la maggiore o minore forza 
della medefima. Quefto arriva folitamente a tre o quattro giorni , 
Mentre che le fete íi attrovano nella disbrodatura, bifogna levarle 
íopra dei bañoní , o fopra una uvieva tre o quattro volte per 
g'orno; e quand'cllcno abbiano fgocciolato , fi mettono a tena in 
un luogo netto , e v i fi diftendono per ifventaríe s e loro far 
prendere T aria fenza afciutrarlc. Ci6 é aflblutamente neceíT^rio per 
far companre i l ñero,giacch^ mancando a tal articolo,lc fete non 
prrnderebbero che una fpecie di bigio di moro ; ma queílo bigio 
annenfce all* aria , ed al lora fi pu8 giudicare del grado di tintura 
prefo dalla feta, c di quello che bifogna fatle prendere ancora. Se 
H lafciaíício afciuttare le fete , faria d' uopo immergerU di nuovo 
innanzi di rimettetle nel tagno ; i l che faria un lavoro di piü <» 
Continuaíi quefta operazione di lavare e fventare fucceíÜ va mente 
¡finché le ftte íi trovino fufficientemente nere » 

íQuando fian ¿lleno in quefto í l a to , íi va a lavarle al fin me, 
loro ^dando una o due tattute ; dopo di che íi lafciano fgocciolare 
ancora in corde,e indi íi mettono ad afciuttare fulie penichc fen
za torctrle, giacché fe fi torceífero refterebbero ammollitedi trop-
po.Sicccme tai forta di fete fono deftinate a fare dei vel» ,dei píc-
•cj ner i , ed alai f imili lavori , che deggion avere con fi lienza, bi
fogna a ver T attenzione di ferbare tutta quella che ha naturaimen-
ce la feta cruda« 

Se vogüafi far i l ñero ful crudo con tnaggíor prontezza, con
viene , dopo aver levato le fete della loro ingaílatur*, metterle in 
baftoni , e loro daré tre liíate íul piede di ñero írsddo , lavarle 
p o i , metterle a fgocciare al di fopra del vafe, che contiene la t in
tura ñera , e farle fventare fulla verga , cioé a diré fu due perti-
che, le quaíi portino le eñremitá dei baftoni , c fra cui le fete 
¿pendano » 

guando abbiano fgocciolato, I i ripaífano ancora due volte ful 



piede di ncro, facendole fgocclare cd i (ventare ogní volta come la 
pr ima, e fgocciolato che abbiano, fi iavano, e íi trattano , come 
quclie che fono fíate tinte Bella disbrodatura. Ordinariamente non 
yienc feguito queílo método ¿ i tiugere i l ñero ful crudo , perché 
íogora troppo prefto i l piede di ñero , anefo íia vivacit^ grande 
colla quale Ja feta xtuda prende in genérale tut t ' i colorí ,€ perché 
d'ahronde pna buona disbrodatura bafta per tingere * 

Mi'e'uetto per i l nem, 

A tintura s' indebolifcc ed efaurifce a mifura che ín cffa fi t'ín-
ga della feta; ragione qucfía per la quale bifogna mantenerla 

fortificarla di tempo in tempo , aggrangeodovi le convenevoli 
he; i l chs dicefi dar^.un brevem» 
Per /are queílo brcvetto di ncro íi verfano in una caldaja 

quattr' o cinque fecchie d* acqua . Si metrono poi in queft* acqua 
quattro libbre di legno d'India tagliato in fottili fette, che fi fan-
íso bollire, cotp'é itato detto. Si ricava pofcia i l legno, avverten-
do,che avendoíi di detía decozione fi pu^ fervirfenc. Vis'infundon® 
quindi quattro libbre di picciole íufine nere ; due di fcorza di me-
l^gcanace,due libbre di coloquintida ,due 4ibbrc di fumaco, due irb-
bxe di femcnte di l ino , o di pfilio, e libbre quattro V\ comino . 

Fannoíi bollire tutte fiffatte droghe per lo fpazío di tre quar-
si d*ora. Mcntre ch'efle boiiono , fi mette del fuoco íotto i l pie-
de di ncro , fi fa rifcaldare i in poco pm che meta , e quando fi^i 
caldo y i fi pongonp 

C I O E' 

% libbre di Realgar * 
4 di Antimonio, 
1 di Litargirio d'oro. 
I di Litargirio d' argento. 
% di Sal gemma . 
I di Crifíallo minerale. 
I di Sale Ammoniaco. 

1 iibfcra di Alfeñico bianco P 
1 di Sublimatocorrofiv©. 
1 di Orpimento . 
4 di CaíTonaca. 
1 di Fien o greco. 
4 di Cu per oía , o v i* 

criuolo verde . 

Pifíate che fiano tutte tali droghe, fi gittano neí- piede di ne* 
XQ 5 avendo ^ttenzipne di agitado ? ed ailorchá i l breve tto abbia 
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fufficíentcmcnte boll i to, fi cola ín una barca; fi lafcia rípofare pee 
íepararne i l fedimento, e fi mette ¡I chiaro nel piede del ñero. Si 
fanno ribollire una feconda volta quefti Üeífi ísdiraemi con altra 
occafione. 

Quando i l brevetto trova fi nel ñe ro , e che fía fufficicntc men
te caldo, G. cava i l fuoco, íi copre i l bagno di limaglia , e fi 1^ 
Icia ripofare peí tratto di due g iorn i . 

Riccvuto che abbia i l ñero un certo numero di bieveui , e 
che fi trovi ammaffata nel fondo una quantita aíTai grande di fe
dimento, íi cava una porzione di tal fedimento accio i i bagno r i -
manga piu libero. Si danno al ñero due brevetti a mifura che nc 
hz bifogno ; ma íi conferva fempre i l raedefimo fondo di tintura, 
val a diré che non fi rinnova totalaiente i l piede del ñero ; e quan
do una volta i l Tintore abbialo ílabilito nctla fuá officina , qucílo 
bâ fta per tutto i l corfo di fuá vita . Haífi tais facilitá auefoché 
quefla tintura non cade in putrefazione , La ragione fi é , che i i 
vitriuolo marziale e la noce di galla fono cntrambi del numero 
¿ÍI piu poííenci antíputvtdi noti^ val a diré , che quefte foílan¿e 
hanno la proprieta di prefervare durante un lunghiíTicno rempo 
dalla putrefazione le materie che ne fono le piu fufcettibili. lo ten
go fiffatte oífervazioni da un aíTai abile Chimico, i l quale ha fal
to fu queft'oggetto una nuracrofa cd anche compiyta ferie d' cfpC'» 
tíenze . 

%. X L V I . 

Oífervazioni f u l ners . 

SI h gíá fatto oíTervarc , efíervi motivo di credere , che nel graft 
numero delle droghe le quali s'impiegano in quefto colore, nc 

abbiano molte d'inutili . Si potra rimanerne convinti paragonando 
i l procelío del ñero di Genova che íi troverá qui preífo. 

L'eífenzialc da oífervarfi fulla tintura ñera fi é , che in gene-
rale eífa altera e fnerva i ferici panni; di modo che quelli i qua
l i fi trovano tinti in ñero , rimangono fempre piu preílo logora-
n , tutte le cofe d'altronde uguali , di que1 che fono tinti in altri 
coló t i .Tale inconveniente devefi attribuire principalmente alTacido 
vitriolico dclla cuperofa , i l quale faturato non trovafi dal ferro 
che imperfettamente. Siccome i l ferro unito ad ogn* altro acido , 
gd anche agli acidi vegetabili, é capace di produrre del ñero cogti 
aftringenti vegetabili ; cosi v* ha motivo forte di credere, che fo* 

Tom, I L I i 
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fiítuendo akre combinazioni di queík» metallo alia cuperofa , po-
trebbefi r i mediare a tale fconcertp. Son quefti ceriamentc buoni ed 
uti l l i tentativi da farfi 

Si é dovuto oífervare ncl defcritto proceflb del ñero , che A 
ha gran cura di paffare le fete nella tintura ñera in tre diverfe 
volte , e di /ventarle , o efporle all'aria durante un ceno tempo , 
fia ogni pa/faggh . Non fenza ragione attienfi a tal pratica , co-
meché contribuifca infinitamente alia bellezza del ñ e r o ; certo ef-
fendo che a differenza delle altre tinture, che perdono fempre del-
la loro intenfita afciuttandofi, queílo per contrario moka ne acqui-
fía. Tut t i fanno , che i l buon inchioftro da fcrivere , non pare 
tanto ñero quando viene impiegato , c fia fiefco , come quando trovad 
aíciutto, che annerifce anche maggiormente durante un certo tem
po. La cofa medefima fuccede alia tintura ñera. La feta non é in 
qualche modo che bigia neraílra immediatamente dopo i l primo 
paíraggio;acquiña eífa i l fuo bel ñero mercé la fuá efpofizione alP 
aria . Non é queílo i l folo efempio che abbiafi dell' influenza di 
tal elemento fu i colorí della tintura . La tina d' indaco é verde 
allorché trovafi in iftato di tiíigere, come fi é veduto nel l 'ár t ico-
lo del biado o bl6. La feta che v i fi tuffa efce verde parimenti ; 
ma col mezzo della fola efpofizione aU'aria queílo verde fi can* 
pía in bl6 {a) * 

O ) Due al t r i forprendenti efcmpj vengono recati da M. Aphgny Q L *rt 
de la Twture ecc. pag. 4?. ^ " í « " ° > c & á\ct, delU Latuca felvaggta con co-
Rola fpinofa, e quelh áei Laherons dolci fptmfi , danno col mezzo dt una 
íeíctva un color* di fmco o incarnato vivijfimo , ct,e degenera ben pvejio m un 
Jal lo Mo. I* J»cco della Páctenla felvaggia , o fangue dt drago da un colore 
%eme/mt i l qnaíe pajja da femedcfimo ad un che fi potrebbe jiffare. 
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TRATTI DAL DEPOSITO DEL CONSIGLIO , E COMUÍÍN 
CATI DA M . H E L L O T . 

XLV1I. 

^ Ckmefma d i Dama/co, e del Diarbequiv. 

4 vs» ^ ^ 
y *• * * * * * & 

* * * * * * y 
^ * I | ^ ^ ^ * * f Econdo le Lettere di M . Gvangev , cornfpondente 

V dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigí , 
C * ^ ^ J * A morto a i ' ^ / ^ J - in Períia nel mefe di Giugno 
§ * * W ******! del 1737 , allorché i t inton della Cuta di Da-
v ^ ^ y ^ ^ ^ ^ V tingono le fete nel loro colore di cherme-
fmo si bello, e si llimato in tutto 1'Oriente, prendon eglino dieci 
totte ( la rotta pefa claque llbbre ) di feta in matafle. La lava-
no bene nell'acqua calda ;poi la lafciano tuffare in fufficíente quan-
titá d'altr'acqua calda peí tratto di mezzora. Qumdi ne fpremo-
no l'acqua. A llora la immergono una volta foltanto in una lefli-
va ben calda, fatta in fufficiente quantltá d'acqua ,nella quale han-
no fafto difciorrc una mezza rotta di kali par ogm rotta di feta , 
che fi íafcia fgocciolare, dopo averia fofpefa fopra baftoni, oííer-
vando di non lafciare la feta in detta iefliva che i l folo terapo necef-
fario per bene imbeveila , poiché altrimenti i l fale del kal i cor-
roderebbe la feta , 

Mentre ehe la feta imbevuta della Iefliva va ígocciolando , 
preparan eglino un al no liquore a freddo, con dieci pnce di carne 
di melone gtallo, ben maturo, che dllavano in fufficiente quantitá 
d'acqua. Immergono in eífo per 24. ore le dieci rotte di feta . Si 
aumenta o diminuifce la dofe delle droghe qui mentovate, in pro-
porzione della quantita della feta che vogliafi tingere . Quando !a 
feta fia rlmafta peí tratto d'un giorno .in detto liquore di melone, 
íi lava parecchíe volte neli' acqua frefea finattanto che f'a ben net-
t a , e poi fi fofpende per farla fgocciolare . 

1 i i i > 
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Frattanto V operajo ricmpíe una grande caldaja d* acqua m 

coi girra una mezza io r* di allumc polverizzata per ogni rofra di 
feta. Eglk pofa la caldija fopra un fornello ben accefo ; e vi la-
ícia boliirc i l liquore per venfi minuti ; dopo di che i i tira vía i | 
tutto dd! fornello. Inmerge la feta in quefta diíToIuzione di a Hu
me , mediocremente calda, e la t i t ira fubito che fiafene ben imbe-
vuta. La mette in un*a!tra caldaja, neíía quale egü vería la dillo-
liuionc d'allumc, per lafeiarveia tuffata peí coiTo di quattr'o cin-
que ore di feguito, ma non p iú . La r i ti ra poi per lavarla paree-
chie volte nclfacqua freíca. 

Intanto che viene lavara, un operajo fa boliirc in una gran
de caldaja una fufficicnte quancitá, ove raerte un'oncia di Bailón-
ga ( é queílo un fungo ) in polvere fina per ogni retta di fera , 
Et fa boliirc queda nuova decozione per lo fpazio di mezz' ora ; 
allora vi aggiunge dieci once d' Oude^ ( cocciniglia ) in polvere 
íina par ogni rotta di feta, cioé fei íibbre e quairr'ortce d' Oude^ 
per dieci votte di feta. Quand' egü abbia aggiunto queft'Oude? al 
liquore, leva turto i l fuoco dal fornello. Indi agita eflb dolcemen-
te i l liquore in giro con un baílonc , aífine di ben mefehiare le 
droghe infierne, Ben fatto eífendo i l mefeuglio , egli vería dolcc-
¡Tiinte , e per inclinazione un po'd'acqua freíca nel mezzo dclla 
caldaja. Giuntata queíl*acqua, non folamentc raffredda la tintura , 
tna la rende anche piú vivacc. Allora vis'immerge quattro o cin-
que volte la feta, oflervando di torcerla ogni volta che fi abbia i m -
merfa per ifprcmerne i l liquore. Indi fi fa ribollire quefta tintura circa 
un quartod'ora. Si cava i l fuoco dal di fotto del fornello come per 
lo innanzi,per lafciarla un po'raíFreddare.Allora v i fi cuffa la feta, 
awcrtendo di torcerla ogni volta che la íl abbia tuffata . Dopo fif-
fatta fecunda tintura íi mette la feta in una caldaja vuota, e vi Ci 
vciía fopra i l reante della tintura . V i fi laícia fiare immerfa 
peí cotfo di ventiquanr'ore.-Quindi la fi lava neli'acqua freíca, e 
guando trovafi aíciuttata,viene impiegataa farne drappeiie.Siffatto 
colore chermefino é molto piú bello di quanti fe ne fanno in 
Francia e ncll' Italia , perché non fafíi bollire la feta nella 
tintura . 

I tintori di Damafco, c del Diarbequir pretendono che non 
Ti p*ffa riufcire in quefta tintura fenza l ' ajuto della carne di me* 
Une per la preparazione della feta, e fenza la giunta del Bai^onge 
coir Ouiex o cocciniglia per la tintura. Noi , dice M . Granger ^ 
abbiamo i l melone in Francia, tna dubira che v i íi tro vi '1 B:if. 

E' q iKÜi una fpecie di fungo, che creíce fopra alcuni albs* 
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m mTerCa^onae viene recata mDamafca.Si potrebbe farne paf-
fare in I ta lu e in Francia per la via d'Aleppo,fe imuar voghaft 

^ u d í o colore. . r a ¡ ¿- ^ ¡ngredienti 
Per non prendere abbaglio luna uuiC ,.& ^ 

• • r a - «-«nv. ^ Ha faoerfi • che la rotta di Datna-
impiegati m fiffatto proccllo,e aa 
feo ptfa cinque libbre di Francia. . , A Tv/rowrt 

Le dieci YOtts di feta, inferv.enti d'efemp.o m quefía Memo-
^a,debbono eziandio fervire di regola per ^ ^ ^ Y f r T r Á 

Riguardo all'acqua neceíTaria per la ptepanmone della feta col 
Jb// , la carne di limone , e V allume per far la tmtura non fe 
tie prend. fe non quanta ne abbifogna per ben nmettare la feta , 
va l a d i ré , che non occorre che i l liquoye forpaíTi pm dt un d.to 
traverfo, allorché la fi mette nella caidaja , ad ecce¿ione del l i -
•quore t in to , che dev'eíTere in maggior copia , a motivo che v i íi 
tuffano dieci a dodici volte le mataííe di feta. 

11 kali , che impiegaíi nella preparazione della feta , non h 
altra cofa che la cenere di una pianta che gh Arabi appel a n o , ^ 
U . Q.ae!U cenere viene preferirá a quella che traggdi dalla Rocel-
Ja , o Rochetta, ed a quella che faffi nell 'Egitto. 

Ouanto ai meftien fu i quali fi lavora quella feta, fon egh-
t í o f imili ai noftri . 

§. X L V I l í . 

Chemeftm d i Genova; procedo verificato fiel me fe ¿ i 
Maggio del 1743. 

A Genova la feta deftlnata al colore chermefino dev'eííer cot-
ta in una minore quantita di fapone di quella che deftinafi 

per «itri colorí. Diciott'a venti Hbb'e di fapone Milano per cen-
to libbre di feta da tingere in chermefino, mentre che per gh altn 
colori da'Genovefi fe ne implegano dalle quaranta alie cinquanta 
libbre íopra cento di feta , 

Cotta che fia la feta , la fi fa paííare per un b.igno d allu-
me. Sopra una porzione di feta, che pefava, eííendo cruda,fettan-
tadue l ibbre, íi mifero fedici in diciotto libbre d'allume di rocca 
ridotto in polverc, in una caldaja d'acqua fredda . Dopo cíie 1 al-
Jume fu ben áifcioíto, Vi s'immerfe la feta quafi per ore quattro. 
Si avrebbe potuto lafciarvcla maggiormeme , fenza che ci6 aveíle 
patuco cagionare feoncerto, giacché la feta <kíbnata ad eífer tinta 
L chermefinc, demanda pid alíame che per al tn colon, T r a t u 
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che fu efla dal bagno d* allume , íi fcuoté e fi ó k h z b fulla cavj, 
glia fenza torcerla fulla medeíima . Interpellato i ! tintore perché, 
non la torcefife aü ' ufcire del bagno d' allume , rifpofe , che fe la 
torceíTe , purgarebbeíi effa iroppo dell' allume , di cui dev* eífere 
imbevuía , e che i ' h aííblutamente neceífario per prendere i i colo
re chermtfino . 

Delle fettantadue llbbre gia indícate, ce n* erano trentadue di 
or/ojo , e quaranra di trama, A Genova íi danno due oncie di coc-
ci ni glia fopra dodici d' orfojo de i nato per 1' ordimento dei da-
mafchi óa. mobi l i , o da coprire le ftanze , o parare le chiefe , e 
un oncia i di cocciniglia fopra dodici oncie di trama , deftinata 

4 
per lo fteííb damafco , giacche giudicafi neceífario , che I ' orfojo 
debba effere piú caricato della trama , affinché i l damafco riefca 
pm brillante ; e quando vogliafi perfezionare i l colore del dama
fco íleífo , fi aggiunge un quarto d' oncia di cocciniglia all* orfojo, 
val a diré , che in iuogo di due oncie fe ne danno due i , f e n 
za aggiungcre nulla alia trama al di la d*un'oncia l , 

4 
Si ccome le trentadue libbre d' orfojo, qui fopra indícate, dcb-

bon efifere del piú bel colore,cosí dieronfi due once di coccini-
glia per ogm libbra di feta ; di modo che fonofi impiegate fopra 
tutta la parte cenquarantadue once della medefima , o undici libbre 
e dieci once, pefo di Genova; cioé trentadue libbre d' orfojo a 
due once i . di cocciniglia, fanno once fettantadue: quaranta libbre 
di trama a un'oncia l fanno fettanf once. Totale 142. once. 

4̂  
Quando fi tratte) di daré i l chermefino alie dette fettantadue 

libbre allumináte nel modo tefté indicato , fi fece ufo di una cal-
daja ovale, la quale , riempiura , poteva conteneré dugento pinte 
d' acqua . Si riempl eífa caldaja per un terzo , di acqua chiara di 
fontana, e fi gittarono poi nella ííeíTa le feguenti droghe piftate e 
fetacciate. Due oncie di tártaro di vino , due oncie di -^afiañone , 
e due libbre e mezzo di galla di levante. 

Si afpetr?) che quede droghe aveflero boilito per due minuti 
nel bagno; dopo di che vi gittarono le undici libbre di coccini-
glia ridotta ín polvere e fheciata; e mentre che un Operajo face-
va cadere a poco a poco la cocciniglia nel bagno,un altro dimo-
veva con un baftone violentemente i l bagno medefimo per facili
tare la fufione della cocciniglia, 

Gi6 fatto, fi riempi '1 bagno cT acqua chiara quafi fin a mez-
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20 plede in diíhnza dall' orlo ; c quindi v i s' immeifero le treti-
ladue libbre d' oríbjo ripartite fopra qaattordici bacchette . V i f i 
lafciarono fole finché i l bagno , fotto di ciii fi fece grat? faoco , 
dopo averio riempiuto d' acqua, fu vícino a bollire : ed affinché 
la feta prendeííe ugualmente i l colore , fi levavano , fenza íconti» 
nuare , le bacchette le une dopo le altre per far andaré alternati
vamente in fondo alia caldaja la parte delle flote o mataíTe, che 
trovavafi al di fopra e fuori della caldaja , non avendovi che i 
due terzi , e la metá d' ogni flota , che ftafle immerfa nel bagno• 
11 rimanente era fuori del bagno , imperocché le bacchette ftava* 
no appoggiate fugü orl i della caldaja. 

Allorché i l bagno fu vicino a bollire, v i s' immerfero le qua-
ranta libbre di trama fpar fe fopra diciotto bacchette . Si continué 
per piu di mezz' ora a levare le bacchette medeíime le une dopo 
le altre , tanto quelle de 11' orfojo , quanto le altre della trama , 
ad intento di far alternativamente andaré in fondo al bagno ci6 
che prima flava al di fuo r i ; di modo che V operajo pervenuto 
al l ' ultima bacchetta , ritornava alia prima, e fuccefíivamente dal
le une alie altre, 

Paífata quefta prima mezz' ora, 1' operajo mlfe circa un quar-
to d' ora d' intervallo fra ciafcheduna operazione di levare le bac
chette dalla prima fin all' ultima , avendola replicata cinque in fei 
volte durante io fpazio di un* ora e mezzo . Allora 1' orfojo era 
í h t o immerfo due ore e un quarto nel bagno , e la trama fola-
niente due ore , V operajo levó i l fuoco dal di fotto della calda-
j a , e prcíe una flota dell'orfojo , ed una flota della trama , ch'e-
g l i toife ed afciuttó quanto potette per vedere fe i l colore foífe aí 
fuo punto . Siccom' egli non lo trovo baftevolmente carico , quin
di lafció tanto 1' orfojo , quanto la trama un po' meno d' una 
mezz' ora nel bagno , a mifura ch' egli íi raffreddava , Indi traíTe 
fuori tutta la feta dal medefimo, la torfe fulla caviglia ; dopo di 
che lavolla piu volte nell' acqua chiara di fontana , cangiando 
efs' acqua ogni volta. Spedite tali cofe , tors' egli nuovamente la 
feta fulla caviglia, e la pofe ad afciuttare, Gosi T operazione eb* 
be fine . 

Convien oííervare che F orfoio , e la trama , avvegnaché 
tinte nello fteífo bagno, non fi trovarono , compiuta 1'operazio

ne , della medefima tinta . L* orfojo era piu carico, per effer fla
to un groflb quarto d' ora nel bagno della coccinigíia innanzi la 
t r a m a ; e perché durante tal intervallo eraíi imbevuto della parte 
colorante piu fotcile della coccinigíia . 
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A Genova non fi ufa lavare la feta neli' acqua di íapon» 

dopo ch'e ufcita dal bagao di cocciniglia . Per contrario vi fi | 
perfuafo ebe tale método offafchi '1 brío del colore , e che fa me-
li ieri che L' acqua , tanto quslla che irapiegafi peí bagno di coc
ciniglia, quanto 1' altra di caí fervefi per lavare la feta dopo tin» 
ta , fia acqua ben chiara di fontana ; giacchc fi oííerv6 , che je 
fete la quali in eílate tingoníi *n cherraefino colr acqua di ciíler-
na , e che íi lavan© colla medefima acqua , perche in fífFátta íta» 
gione le fontane van foggette a mancare, non hanno tanto rifplcn-
dore , come quelle per le quali abbiafi inipiegata i ' acqua di fon* 
cana nelle altte fíagioni . 

Conforme i t inton di Genova v' ha delle cocciniglie , che 
fembrando belie nel rimirarle, tali poi non fi trovano ncl loro 
tffetto , e che per eflere impiegate domandano che la feta fia allu-
niinata quanto mai poíía eíferlo , e che fi metta ncl bagno delia 

una quantitá di tártaro fuperiore a quella giá indicata • Cir-
ca ció non fi faprebbero daré rególe certe. Sta nel tintore i i i lle
vare , per via di prove , la qualita dclla cocciniglia , che deve 
adoperare. Ma h d' uopo attenerfi a non far ufo che di bu o na. 
cocciniglia 9 poiche quando foíTe vero che la inferiere, mercé 
d' una maggior quantitá di t á r ta ro , e di allume , daíTe un colore 
ú bello come ne lo teca la migliore , rifulteicbbe fempre che la 
feta non farebbe cosi perfetta , poiché appunto i ' allume fempre 
la fnerva . 1 Fabbricatori Genovefi trovanfi talmente perfuafi di 
quefla ver i tá , che, per non riman ere cfpofti a foraigliante incon
veniente, fomminilhano efli medefimi la cocciniglia a' loro tinto-
-ü a mifura che danno a quefti la feta da tingere in chermefino. 

La feta 9 che per eflTer tinta in quefto colore ebbe d' uopo d'u-
ea quantitá grande d'allume , grida, a cagione dclla cattiva coc
ciniglia impiegata , fotto la mano allorchi venga premura , in 
i u o p che quella per cui adoperafi meno allume non fa tal cffstto, 

X L I X . 

Violetto Chermefino in feta S I tal ia 

A Lluminata la feta, come peí roíío-chermefino , traetela fuorí 
del fuo allume , e poi tingetela coila cocciniglia . Ad otte-

ner quedo , fate difeiorre due oncie di gomma arábica nella cal-
daja ; aggiungetevi per ogni libbra di feta due once di coccini
glia , un terzo d' oncia d' agárico , e altrettanto di térra meri-
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ta [a) . Mefchiate e verfate i l tutto nella voílra caula ja . Quand'ella 
comincia a boliire , e che la gomma trovifi ben difciolta, difponete 
la voftra feta fu i lífelii ; mettetela nella caldaja , fatela boliire 
psr due ore, e fará t inta. Lafciatela raffreddare , lávatela e torce-
tela fulla caviglia ; e poi lávatela ancora leggermente . Per averia 
violetta , immcrgetela ben ifpartita in una tina d'indaco finché 
abbia prefo un bel violetto . Lávatela nell' acqua ben pura dt fon-
tana , toréetela , e fatela aíciuttare a l l ' ombra ben diftefa , c 
á isbr igata . : 

Stmi - Violetto, 

P-Er una libbra di feta, una libbra e mezzo d' orlana ben d i . 
fciolta nel bagno ; fatela boliire un buon quarto d' ora; paf-

fatevi la voñra feta presamente ; lafciatela raffreddare; lávatela ai 
liume-, cd avrete un bel femi-violetto , o lila piü o meno canco. 

Nevo d i Genova per i i velluto, G'mgno 1740. 

S I fa boliire la feta peí corfo di quattr' ore col quarto del fuo 
pefo di fapone bianco di Marfcgha. In una caldaja di cmque-

ccnto pinte d' acqua , fate boliire íette libbre dt galla , Lafciate 
deporre la ga l la ; riducete 1'acqua al chiaro , ed a ven do girtato 
vía i l fedimentó , ripónete 1' acqua di galla nella meaefima calda? 
ja . Iramergerevi per mecá un cucchiajo forato , nel quale porrete 
di gomma del Sencgal, fetre libbre di vitriolo Romano , o cupe-
rofa, e fette libbre delta piü bella limaglia di ferro. Avendo i l 
bagno difciolte quefte droghe , lafciate eftinguere i l fuoco , e fer
mentare eífo bagno peí tratto d' orto giorni . Indi fatelo rifcalda-
re , e quando trovifi preílb a bo l i i re , mettete di nuovo fofpefo 
nella medefima caldaja i l detto cucchiajo o paffatorio , o fecchia 
forata, ed avendo fatto fei pacchetti compofti della fefta parte del-

£ a") La Terr* merha e la radice di una planta dell ' Indie che v i viene 
nomioata C ú r c u m a , fciia da un bel color gia i lo un poco íoi ido fe^uendo le 
pcatiche ordi.oaric . 

Tom, I L k 
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la quantita di gomma, vitr iuolo, e limaglia deflinata a áüeflo fea-
gno di ñe ro , conforme i l quantirativo di feta , ín ragione di una 
iibbra di ciaíeheduno di tah ingredienti , faite difciorre nel pa0a-
torio fiffatta fefta parte del totale , Lev ato i l iuoco , ed avendo 
fatto gittare dieci pinte d' acqua fredda ful bagno , che deve r i ñ á r 
caldo fin a potervi tener ia « l a ñ o , fate inettere la feta fopra i 
lifelli 5 immergetela nel bagno , e tenetcvela entro peí tratto ui 
circa dieci minuti . JLifaíe le mataífe quattro volte , dopo di che 
torcetele fulla caviglia al di fopra della caldaja. 

Palíate ful medefimo bagno delía nuova feta ü n z z nulla ae-
giungere , e trattatda nello llcílb modo . Cominciate primieramen-
re dalla trama, indi paflate i l pelo . Finalmente i l bagno eííendo 
moho raífreddato, pa fíate vi 1' orfojo che non vuolfi tingere ordina
riamente che in bigio ñero 0 

Paífata avendo tutta la feta in quefto primo bagno , rifcalda-
telo , e r i pónete in eífo i l paífatojo con un' altra fe (la parte d i 
gomma, vi t r iolo , e limaglia di ferro* Quando i l bagno fi t rovi 
nnfrefcato come qui fopra 9 paífatevi la feta come nel primo ba
gno ; oífervando quefta volta di paífare prima i l pelo , pofcia la 
trama, e fempre ultimo 1' or/ojo . Efeguite tal lavorio fei volte . 
Jntanto che la feta era bagnata , i l fuo ñero incantava 9 anche 
paragonato con queílo di Tours ; i l che riufcl diverfo quanf ella 
fu afciutta.. Si caJcoiava a Tours aggiungere al bagno di ñero del 
vino baífo , deli' anice ed altre droghe , Ma fi ptefe i l oarnto di . 
trafmettere quefte fete nere a Genova ; ed ecco quanto M . Regm 
di lá fcriífe fotco i p. Novembre 1740. 

9» ] Tintori di Genova , a'quali fi fece i l racconto delle c 
?, perazioni efeguite fu queíla feta', che loro puré fi f ce vedere , 
3, tro varón o che non era llata efeguita 1' ultima i íhuzione, e che 
„ la mancanza di t íufcita deriva : 1. Che nelf cífer íiata ingalía-
„ ta la feta , s' impiego galla di Levante , che ha molta piú fo-
„ rtanza di quella della Siena , e della Romagna , di cui valeíi 
„ .foliramente a Genova. 2. Che i l bagno di ñero non acqüiíl6 
„ la fuá perfezione ; che una nuova dofe delle droghe , che lo com-
„ pongono , puó folo dargli ; di modoché nelle nuovc e future o-
„ perazioni occorrerá foltanto avvertiré , quanto alT ingallaggio 

della feta , di far ufo dalla galla di Sicilia , o della Romagna; 
„ ovvero fe fiafi obbligato ad impitgarc quella di Levante , ch' é 
„ buona , di non metterne di queíf ultima che un terzo di Iibbra 

per ogni Iibbra di feta ; in luogo che ce ne vuole una mezza 
v iibbra della prima . i l Tintore Genovefe riconobbe la galla 
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„ ch'cra íh ta implegata in Francia da quant' era ñato fcritto a 
„ M.- Regm , che la feta avea acquiftato nel bagno di galla turto 
„ qud tanta ch' effa aveva perduro del fuo pefo nella faponata, 
„ menrre che la libbra di feta di dodia once , la quale , nella 
„ fuá corta col fapone, refta nov' once,non deve ntornare, dopo 

d* effere ftata ingallata ? che alie undici 6 
Cuanto al bagno di ñero , bafta, a perfezionarlo , agg.unger-

v i una nuova dofe di gomma, di limaglia , e di vitriolo ( m par
tí uguali ) , oííervando di ndurle in picciole dofi , finché t rovi l i 
che la feta abbia acquiiUto ü ñero che le ft voglia daré ; ben in-
tefo che le picciole doft di fiííatte droghe deggion eííer raeífe nel 
bagno di ñero che giá fi adoperó , fenza che fiavi mefti^rc di hr-
ne di nuovo, poiché a mifura che tal bagno Ci adopen acquilta 
egli la fuá pe.fezione. I I medefimo Tintore Genovefe avendo im-
merfo fei volte i campioni, che mancarono a Tours , nel fuo ba
gno di ñero 5 ií ñero divenne molto piú bello. Queflo ñttib T i n 
tore Genovefe ,. uomo arricchito nella fuá profeflfione, fcnflV che 
aíToiutamente non dee entrare nel bagno di ñero alcun altra droga 
fuori di quelíe mentovate nell'ultima Iftruzione qui fopra fegima , 
e che i l vino baíTo , e 1* anice ad altro piu fervire non poüono 
che a guaííare i f bagno di ñero , 

Dietro quefta lettera; que* di Tours fi correííero , e h iono 
fut í dei belliíTimi neri . Ecco i l método che fi fegul nella mani-
fattura del fu M . Hardion. Per cento libbre di feta fi fanno bol-
lire pet tratto d' un ora venti libbre di noce di galla d Aleppo ia 
polvere, in fufficíente quantitá d' acqua . Si lafcia por npofare i l 
bagno finattanto che la galla fia precipitata nei fondo dclla caldaja, 
donde la fi ricava . Quindi v i ft mettono due libbre e mszzo di 
vitriuolo d' Inghilterra y e dodici libbre di limaglia di ferro , ven
t i libbre di gomma noíbale , val a diré di prugno , di cerafo , 
ecc. ,che fi pongono in una fpecie di calderotto con due manub j , 
forato da tutte le parti Sofpendefi quefto calderotto con baiioni 
nella caldaja , di modo che non vada al fondo . Si lafcia difcior-
re la gomma peí tratto d* un'ora, dimovendola lievemenre di tempo 
in tempo con un bartone . Se paífata Tora rimanga anco a della 
comma nel calderotto, queft' h un fegno che i l bagno,il quai h di 
due moggiaV ne ha prefo quanta ne ha bifogno. Se per contrario 
tutta la gomma fi t rov i difciolta , ft pu6 rimetterne tre o qu r ro 
libbre . Si lafcia ú detto calderotto cosí fofpefo nella cal da j a , don
de non fi leva, che per tingere , e fi rimette dipoi . Daranti t u t 
ee rali preparazioni 5 la caldaja dev' eííer tenuta calda , ma fenza 

K k i i 
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boliire . L' íngallaggio della feta fi fa con un terzo dr galla B" A 
leppo. V i íi lafcia la feta da prima peí tratto di fei ore 9 
per ore dodici. 11 rimanente fecondo i ' Ane . 

G I U N T A D E L T R A D U T T O R E 

§. L I L 

Problema pvopoflo dalia Societa Patriótica d i Milano ful l 
tintura delle Jete in gia lk nel 1782. 

T AI era quefio problema : Con qual i ingrediemi , e con q u d 
pYOceffo tinger ft pojfano le ¡ete in alcune degrada^ioni d% um 

g fallo durevole e re ft fieme nonmeno agli ac idi vegetale e animale r 
che a ir a l ione delP aria e del ¡ o l e ? La detta Societa nel proporra 
qLK-fto problema ? per cui aíícgnó alia Memoria che foííe coronara 
i i premio di zccchini cinquanta , dié íuori infierne a ftampa i ft> 
guenti rifcbiaramenti * Ch' ella, era indifferente fu i mezzi cm 
effa tintura ottengafi , purché fia refifíente ali* azione sí dell' 
ría e del fole 5 che degli acidi animali e vegctali, vivace durevo
l e , e tale per confeguenza che non tolga alie fete né la confiíler^ 
za, né la lucenrezza Che ció nonolhnte le pare , che feguendo 
le tracce de Sigg. Macquer e Woufe poirebbe ícioglieifi p¡ú. fácil-
mente t i problema ; tanto piü che i l chiarifs. Socio , i l quale ha 
dato T eftratto delle loro cfperienze, avendole in' parte ripetute, ne 
fia ottcnuti i medcfim-í rifultati ; e cha in tal cafo non relterebbe 
che ad efatramente determinare le varié dofi , e daré un diílinto 
ragguaglia delle variazioni che far fi den no nel proceífo per avers 
le feguenti degradazioni, 

Si agginngeva poi nella detta rtampa un ragguaglio d' alcune 
fperienze de Sig» Macquer e Woufe relative ed effa tintura della 
feta in giallo,, come fegue . 

„. Scbbene fiano noti. mol t i proceffi per fingere in giallo le 
?, fete r puré fembra che íínora non fappiafi fare una tinta , che 
„ abbia le qualttá richieíle dalla Societa Patriótica ; e per 1' ana-
5, logia un i ta e varié fperienze fembra poterfi inferiré, che ottimo 
3? 3 >tLUt' 1 r!Suardi fia per riufcire un giallo eftratto dalla coccini-
» glia , e da!lr endaco per rnczzo dell'acido nitrofo . 

» C i 6 , riguardo alia coccimglia , é ílato accennato da! S K 
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w M a c q m (a) , i l quaí vide , che fe nel proceflb faíta per e-
„ (barre i l color di rofa íi aggiunga alia foluzione dello^ ítagno 
„ neir ac^ua regia una maggior dofe di acido m t r o f a , s ottienc 
35 una tinta urr po* ranciata. 

„ Dopo di Im '1 Sig. Woufe ( ^ ) ha pubblicata ana breve 
„ Memoria r di cui pare che non fiaíi fatto fin ora quel contó 
9f che meritava f forfe perché non conofciura abbaftanza r cííendo 
„ in un libro c h ' é alia portata di pothi r e fervendo iv i d'ap-
„ pendice ad una differtazione full' aurum mofaicum . Gioverá qul 
3s perianto darne un eftratto o 

„ I I chiaro Autore avendo fatte di-ver fe fperlenze fuíT inda» 
„ co , volle pur efaminare T azione degli acidi íbvra di eííb . Tro-
35- \ h che 1' acido marino non v' ha azione alcuna; che T acida 
35 vitriolico vivamente lo invefte, & lo difcíogl je , producen do la 
3,, nota tintura mrchina , conofciuta fottto i l nome d' a ¿zurro di 
„ Saííonia ; e che pur lo fcioglie a fía i bene lo fpirito di nitro r 
yj cavando una tintura gialla» 

5, Perché q-ueíía tintura rkfca deíla mlgliore qualitá V Auto-
5, re configlia di far preventivamente digerk^ i ' tndiico polvetjzza» 
„ to nello fpirito di nitro concentrato , allungandolo con oncie 
„ otto d' acqua per ogni oncia di fpirito . Qutíta digcíbonc a fredw-
3? do deve durare una fettimana : indi fi pone la mi fluía ín ut» 
,5 bagno d' arena , e v i ñ tiene per un'©ra _e. p«á A l lora v i Cw 
„ aggiungono once 4. d' acqua , filtrafi la foluzione , e fe n' ha-
jy un color gialjo »• 

„ E' neceííaria allungare coa acqua ío fpirito di n iño con-
5, centrato , perché fenza quefta precauzione 1'acido nitrofo s ap-
9, pigíia vivamente all ' indaco f ed eccita un'eífer/vefcenza, per cui 
35: la mifíura talvolta s- infíamma , e V indaco s' incatbonifcc , e íi 

confuma ; laddove fe 1' acido nitrofo é allungato , fchmmeggia 
per vgníiquattr' o trent' ore 9 e Ci rifcaída bensi , ma non fi 
acccnde . 

Né indifferente h al buon efite di qyeíía fintura la fcelta 
dell' acido nitrofo ; poiché ove quefto fia carico di ferro 
alia tintura un colore ocráceo, rende le fete afpre, e toglie lo
ra la confiftcnza . Perció q^anto piú i ' acido fará- puro 3 tanta 

3 y 
9* 

5> 

59 

C « ) A f l . de V Acad. de Scenceí 1768' diéf de Ghytm Art , Te'nture. 
C ^ y plhiU Tranfa£ l . vo i . ó i . Emtnxmms to íchevv ths oatuc e£ Amun* 
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„ piü bello e vivace fara il giallo^che con efíb fi eílraerá áafl'in-
„ daco . Per queíta ragione f acido nitrofo eíiratto dal fal nitro 

per rnezzo del!' allome di rocca devv eflcr preferito a quello che 
„ vien cavato coIT acido vitriolico , col bolo d* armenia, ecc. 

„ Molto giovevole per quefta tintura é altresr V aggiunta 
„ delT allume di rocca fatta alia foluztone dell* indaco fervendo 
„ eíía a rendere piu ííabile e durcvole la tinta : quando i a folu-
3, zione bolle vivamente é allora il tempo opportuno di framme-
5? fcervi 1* allume. 

„ Afficura i l Síg. Woufe , che queíís preparazione pu6 fer-
5S vire a tingere le fete e i l corone in tutre le gradazioni del gia!-
5, lo dal piá cupo al piü pallido^ i l che fi otíiene allungando la 
„ foluzione coll* acqua, e facendo bollire in efla piü o meno la 
35 foííanza che vuolíi color i ré . Accenna egli altresi , che cavar 
55 fi pu5 dalla cocciniglia e da altre foííanze un giallo vivace 
55 per mezzo deir acido nitrofo *. 

,5 Intorno la tintura in giallo potranno eziandio averfi de'iu-
,5 mi dall* opera tedefca del Sig. Poerner fulla tintura 5 febben egli 
55 non tratti di tingere la fera, raa folo la lana e i l cotóne. 

§. L I Í L 

Pvovvífionale foluxjone del detto problema . 

On ha guarí , che avendo io avuto T onore di eífere daf 
chiarifs. Letterato , ed inogni maniera di Fi fiche fpcriraentalt 

cofe Profeííore e Scrittorer celebérrimo i l Sig, Cavaliere D . Mar-
fil io Landriam fu benemérita primo Cbnfervatore della detta M i -
lanefe Societá: Patriótica, paríanda fulla tintura del giallo in feta,. 
di tur 1* indicato problema era ftato ripropofto per T anno pre« 
ítnte 178^5 fignificommi^che aveva eglr ricevuta dalla Germánia 
una Memoria in cur eflb problema felicemente a fenfo fuo trova-
vafr fciolro. Attendendo , che la Societá abbia defei ito i l premia 
a tale Memoria , ed iníieme refo pubblico quant' ella ha confeguita 
ad incremento di quefta importante porzione dell* arte della tintu
ra in feta ^ non fi tralafcierá di diré quanto da noi era flato no-
tato . 

Dal noflro Autore M . Macquer , tanto nella citara Memoria 
fra quelle dcir Accademia Rcale , quanro nell* opera fuá da noi 
tradotta ( x i 11. e x r v . ) riguardafi ' I giallo della Grana 3' A-
vignone , e della Luteola , ajfficurato coll* allume , come un coló-
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re folido , c cH buona tinta ; i l perché in turte le fue degradazio 
ni faciliífirae ad otteneifi, pare -che non dovrebbe anno verarfi tra 
colorí faifi , t ra que' colorí , lo rendere fifli i qual i , come farcbbe 
i l roflb di legno d* India, giudicó i l piü «tile problema , che r i -
íolvere fi poicíTe in quefto genere. 

Scrive per altro M . d' dpíigny che mercé V analifi di pa-
recchj vegetali, che íbmminiílrano tinture gialle d\ buona t in t a , r i 
ca v 6 una quantitá troppo picciola d' oiio per credere ch' egü poffa 
concorrerc a formare colla térra d' allume un maftice inalterabile• 
Aggiunge peró queño fvegliato Chimico, che la natura ci ferve , 
moílrando di negarci i fuoi don i , giacché non ha colore alcu-
no piü del giallo , di cui l i tintori poífano proccurarfi con mag-
gior agevolczza una tintura filfa . Le piante che lo fomminiñrano 
fono comuniífime; e la poca alterazione ? che i fali arrecar poífo-
no al color giallo , rende queíla tintura si facile a filfa re , co
me a ritrovare . Tale colore, eífendo piú vicino al bianco^non h 
prodotto che per la refrazione di un piccioliííimo numero di rag-
gi ; tutte le piante dótate di quefto colore vanno provvedure ad 
un tempo medefimo d' un'alfa i grande abbondanza di raucillagginc, 
la cui combinazione colf allume baila per ritenere la fécula ne'po-
r i del foggetto . L* olio , che ferve ad afficurare gli aitri colorí 
dall'azione dell' acido fparfo nell'aere 9 é inutile peí giallo , poi-
ché T eñttto di tut t i gli acidi h di cangiare gli altri color; m 

fqueíio , e di qui h che i fiori gialli de' vegetal i non vengono che 
poco o nulla cambjati dai fali álcali e urinofi . A íiffattc cagioni 
adunque deefi attríbuire la fiffitá o faldezza dei gialli di buona á n -
ta ; e qucfto colore non h tale che nelle piante , Je quali lo dan-
no puro e fenza meícuglio di roífo o di turchino 0 Cosí le fécula 
gialle di altre ^piante che íraggono al verde e al ranciato fono 
tutte di tinta faifa , 

A l piu i gialli , che qui fi appellano di buona t in ta ,non lo 
fono allora quando fi feguono i proceífi ordinarj ( come pei roííi 
di coccmiglia, di Chermcs ecc. , ) che riguardo alia lana , alia 
feta, ai panni di cotone, che non deggion eífer l i fc ivat i : baila al
lora che refiíUno all' aziprse dell5 aria per fiífatli ancora piu foda-
-«mente. V ha metodi íparticolari per fi'farli ancora piu fodamcnte 
noúmeno ful filo , ed i i cotone, che fulla feta ; del che abbkmo 
fatto dei faggí che perfettamente ci fono liufciti , avanzando in 
ció le teorie e de pratiche del citato M . d' Apltgny rapporto ap-
punto alia feta medefima non dándole egli che peí filo ed i l coto-
ae. Per tingcre Ja feta in giallo bifogna fcrudarla ne' modi infe-
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gnati da Macquer ( § . ! . ) » e non a^operare lefciva di ccneri di le-
gno nuovo, come per i l filo o cotóne 5 indi ben lavarla, e farla 
afciuttare • 

Convien preparare en «bagno, ía cui acqua fia pronta a hollU 
re, farvi fondere dell'allume di Roma che fia la quarca parte del 
pdo della feta che Ti vuol -tingere . Si tuifano le mata fie in queflo 
bagno dl allume, fi Ufano fu i bailón i per alquanti minuti . Af-
lorché fia no penétrate da quefio bagno in tutte k loro partí , fi 
paífano i capi o funicelle che légano ogni mata fia ne' baííoni , o 
í¡ diftendono nella barca che contiene i ' acqua d' allume ; fi copre 
la caldaja o barca , giaccbé baila che i l bagno fia caldo Ten ¿a 
bollire , e fi iafcia immctfa la feta in tale alluminatura per ven-
tiquattr1 ore, dopo i l qual tratto di tempo la fi Iafcia afciuttare 
•íenza lavaría. E* da not^rfi che quanto piú rimane afciutta , tan
to njeglio prende i l colore. 

Si alleftifce in feguito un gagliardo bagno di lateóla di cin-
quc parti di libbra per ognuna di feta da tingere . V i fi tuffa la 
feta alluminata , e quindi fi gitta in efíb bagno un po' d' acqua 
frcfca per far ceííare i l bol lo re , lifando la feta medefima finché 
Séhh'm acquifiato T atto di tinca che fi defideri . 

Frattanto fi abbia praparato un alteo bagno caldo , fenza che 
fia bóllente j fatto colla cuperofa 9 o vitriolo azzurro in ragione di 
sre once per libbra di feta. Quefia fi Iafcia in tal bagno per un'o-
ra e mezzo , dopo di che , per ammorbidirla , fi mette in un al-
tro bagno di fapone nella caldaja , e vi fi Iafcia bollire tre quarti 
xi' ora o piü fe vcgliafi . I I fapone puo eíTere tre e anche due on
ce per libbra di fc,ta, Compuita i ' operazionc bifogna ben lavare 
Ü lutto , e far lo afciuttare. 

Quefto proceflb aulla diverfifica da que' recati da M . Ap*/* 
gny per i l filo ed i cotoni ( ^ ) , e riefee a maraviglia anche per 
le fete del pari che i feguenti . _ 

Se vogliafi '1 gialio pm caricato , e che tragga al colore di 
gicinchiglia, non bifogna alluminare la feta , ma impiegare due 
iibbre e mezzo di luteola per ogni libbra di materia , ed aggma-
gere a fiffatro bagno di lateóla del verde-rame dilavato in una por* 
^íone del bagno Itefib in ragione di una dramma per ogni libbra 
di feta , che vi fi tuffa, e che vi fi la vota, firiattanto che abbia 
prefo un colore feguente ed uguale . Si rileva la feta dal bagno 

¿ O I* ' Art» 4e la teiatare de filf et eípífes de cotón pag. i%u a Pari? i i i b -
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perverfarví «ntro una mediocre qoamirá di Idciva di foda, ti lifa 
nella fleíía fu i bailón i per circa un quarto d' ora , affinché 
i atto del colore divenga piü pieno : in fine fi tragge fuori , íi 
eorce, e fi fa afciwttarer 

11 gialío cedrato fi efeguifce col medefimo proc?ffo , fuorché 
impiegafi folamente una libbra di Juteola per ogni Jibbra di feta, 
c che pu6 diminuiríi proporzionalmenfe alia quantita di verde-ra-
me9 oppure far a meno , foftituendovi T ailui ninaiura . Si pcíío-
no variare cosí gli atii del giallo ali ' infinito fenza diíñcolta ; ma 
biTogna fempre feguirc i l medefimo método per 1' aííicuramento, e 
per 1' avvivamento. 

Tale maniera , dice i i cicato M . d' Apligny , di afíícurare i l 
colore della luteola , trovato per accidente 5 prefenta un efe ni pió 
forprendente dell' operazione degli Antichi , che nominavano C¿?-
lorh alltgatw, Sarebbe defiderabile , per intenderne i* impiego íbpra 
altri colorí , che feoprire fi poteffe la cagione per la quale le calci 
di ferro di ra me hanno quefla proprietá . Serabra ch'effa fia legara 
alia medefima cagione che rende queííi due metalli diííolubili neli* 
álcali filio , circa che differifeono particolat mente dagli a k r i , 

Ma fopra di cío bafti, non per6 tralafciando di ricordare 5 che 
nella nota al §. XLV . abbiamo indicato che la Latuca felvanea con 
collola fpinofa reca un colore di fuoco viviiTimo ,che degenera ben 
prefto in un giallo fiífo. Per meglio fiííarlo e ndurlo in varié de-
gradazíoni, fopra le quali non abbiano prefa gli acidi vegetale tú 
animale, e nemeno i ' azione dell'aria e del fole, i l bagno di v iu io-
ÉQ o di cuperofa íi trovera ecceílente.9 

Fine dell* Memoria V. o del Trattato d i M . Macqucr 
fulla tintura délh Jete * 

Tom, I L 
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D i ekuni tertnini che banno Yelaziom alP m e 
¿ella t in t í tra in f e t a , 

ALLUMINARE . Opcrazionc colla quale s*impregna la feta d'al-
lume per difporía a ricevere la tintura. 

AMMAESTRARE h íl mcfchiare i l zafrano colla foda ? O la cc-
nere gravelata per farne fviluppare i l colore, 

AMMORBIDAMENTO é un' acqua di fapone per cui fi fanno paf-
farc le fe te tinte in ñero per ammorbidirle , 

AVVIVARE ? egli k lo fteíTo che rendere un colore piu vivo coil* 
aggiunta di qualche materia fajina, 

AZZURRO. L '^zzurro de'Tmtori da feta non h altra cofa che de 11' 
indaco piftato, e difciolto con molt* arte ; eglino ne fan ufo 
per daré un picciol occhio turchino a certi atti , o tinteggia» 
menti di bianco» 

BAGNO . E* queílo una certa quantírá di tintura, o di qualch' 
altro liquore nel quale s*!mn)e¡ge la feta. 

BARCA , é una fpecie di barchetto Tungo di rarae , o di legno , 
che fi adopera peí: certe tinture che non han da bollire al 
fuoco j 

BIADO PÍ TINA , Si nomina cosí V Indaco preparato in una ma
niera che fia adattata a tingerc 

BIADO FINO , Qucfto k un bl6 d' Tndaco, cui fi dá intenfitá col 
mezzo delía cocciniglia in luego deli'oricello. 

BIADO DI V^SELLO; | la cofa fteíía che i l biado di t ina. 
BiscoTTO 5 1 tinton dicono cosí ai fiti della feta che fcapparono 

all ' azion del fapone in tempo dclla cotta. 
BL6 . Vedi BIADO . 
BOLLO, O BOLLITURA . Nome che dafll fpeffb alia decozione di 

qualche droga di tintura . 
BORRARE . 1 tintori dicono che la feta fi borra y quando le fila fi 

aprono e divengono bonaxjg fe * 
BORSA . E ' un gran facco di tela aperto per tutta la fuá lunghez-

za , ove fi mette la feta per diverfe operszioni . Si chinde 
queda borfa col mezzo di uno fpago íorziao % che fi paíía 
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neglí occhlettl pratlcati nei due latí della fuá apertura ; cih 
che fa l'effetto di un laccetto. i f -

BREVETTO ; h una certa quantitá di droghe 5 che íi aggmnge m 
un bagno . _ . r < 

BRUNITURA. Adoperafi tal efpreffione, quando diafi a qualunque 
colore una tinta che lo renda piú bruno. 

C * 
ALDERATA < Fare una caíderata é tingere ín ñero una 

porzione di feta fufficiente per fare tre pajfate o tre forte fe 
quefto fia di nevo pefante, o due fe fia úi ner*Jeggere . 

CANNELLE. Nomc che fi dá alie tinte bruñe del chcrmefino fino. 
CAVIGLIA o CAVIA, L a caviglia k un pezzo di íegno cilindrico, 

e fitto con una delie fue cime in un muro . Su queíta cavi-
elia ft dirizzano le fete, . ¿ u 

CAVIGLI-ARE, o GAVIARE. E" il torceré la feta pm volte fullo 
fiante, per afciimarla e lucrarla. t . . 

CAZZA. E ' quefta una fpecie di cacciuolone con ffianico,di cui i 
tintori fi valgono per ritrarre la tintura da loro vafi, o per 
giuntarne* 

CIVIERA . Macchína fu di cui fi pofano íe fcte per ifgocciolarle. 
I Francefi la dicono Bail lard. 

CocciNiGLiA GRABELATA; é quelía ch^ ftata ben fceíta e morí-

COGCINIGLIA MESTÉCA; h quefta ía piú bella, e ía migliorefpe-
eie di cocciniglia. Nominafi anche cocciniglia fina, 

COCCINIGLIARE. E ' il tingere in cocciniglia. 
COLARE. E ' i l verfare il liquore in un vafe faCendolo pallare at-

traverfo uno ftaccío, o una tela* 
COMPOSIZIONE. Diífoluzione di ftagno nell' acqua regia ? di cui 

feVvefi per avvivare il chermefino fino , o di cocciniglia. 
CONGELARE . 1 tintori dicono che un fale fi congela quando fi 

criftallizza * j 
CORDATA. Si appella una cordata parecchie mataílc di feta paila-

te in una medefima cordicella , ed annodate infierne. 
COTTA DELLA SETA ; h un operazione colla quale fi leva la 

gomma, e il giallo naturale della feta cruda facendola bollire 
neir acqua ímpregnata di fapone . 

CR os TA TA y fi dice di una tina , fulla quale fi forma una crofta 
quando di viene atta a tingere. 

L 1 i i 
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D . 

DEGADERE,O SCADERE O DISGALARE. 1 tintori da fctaíifcr-
vono di quelk efpreííioni per indicare la perdita del peíb che 

fa la feta medeíitóa col mezzo della cotia. Percio dicefi: T a l 
qitiTlita di feta decade y o [cade ^ o difcala d i tanto per tentó. 

DIMOVERE , o RIVOLTARE in divcrfi modi e verfi, é a«ítare un 
bagno di tintura con un baílone per m efe h i are le droghe che 

<• . egli contiene. 
DÍSSACGARE , egli h i l rirrarre le cordare di fera da una boría o 

facco di tela in coi íiano fiate naeif: per la cottura, o per 
qualch'aitra openzio ic . 

DISBRODARE ; é qusíio lavare la feta del la fu?, tintura , o dalla 
fuá acqua di fapone in una piccola quantitá di acqua . Vedi 
SRRODA TURA. 

DÍSTRISARE j qucft'é i l dirízzare la feta. 
DÍRÍZZARE LA SETA ; é i l fa para re gli uní dagii altrí i fili dal

le maíTc o mataffe, e renderli ben parallcli; i l che fi fa paf-
fando effc maiTe fopra una caviglia , ten en do le tefe , e loro 
dando alcune feoff; eolia mano finiera , mentre che fi diíiri-
cano , c che íi fe:paran eíTi fili coila roano diritca. 

DISCRUDAMENTO , o DISCRUDAGGIO del la feta ; é Toperaaione 
coila quale leva alia fteíía la fuá gomma o vernice natura-
le col mezzo di un convenevole diííoivente . Siccome la feta 
prima di tale operazions nomiaaft feta cruda , e dopo eíTerc 
foggiacciuta alia m t M m * y f e t t a cotta , forfe farebbe meglio 
adoperare altrí vocaboli cioé ferudare, o ferudamento y maca
re che 1'ufo fia lo ferivere D i ferudamento . 

F . 
ARE I CRISTALLI V» CONGELARE 

FL/OGO. SÍ dice per i l ñero , aliorché íi faccia nfcaldare i l 
bagno per tingere. 

FRANGERE, DIROMPERE, fi dice áelV^afrano baftavdo lavato, di 
cui fi dividan© le moterelle, per meíchiarlo colla cenere gra-
velata , o foda, 

G . 

GHIACCIARE . V . CONGELARE. 
GIALLO DI GRAMA , quefto é uti gíallo franco o ftabile fat-

to colla fola tuteóla, 
GIRONE, O MAZZA . E* quefia una pertica , colla quale íi d imo 
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voí ld ,e f\ ittirsno i Cicehí o botfe che confcngono la feta 
durante la corta. GIRARE vedi RAGCIRARE 

GITTAR A B B A S s o , é i l i i cavare dalla caldaja le borfe,© i facchi, 
ove fi fece cuoccre la feta. 

GRIDO . Si appella gvido della jeta , un picciolo ftrepito o can
tare ch' ella fa fregandone varié fila le une fuíle altre tra 
le dita'. La feta ha tal grido folo quando trovifi imprégnala 
di qualche acido o di noce di galla. 

I . 

INSACCARE , é i l metiere le cordate di feta ín un gran face o di 
tela, i l quaic dicefi anche borla. 

INTRIGARE , é un' efpreflione colla quale i tintori da feta dife-
gnano quel che accade alie mataffe deila medefiraa allorché íi 
meíchiano tra eífe. 

L , 

LISARE , eglí é rimmergerla in un bagno di t intura, o d' ogn' 
altro llquore, di maniera che le rnataííe meííc fu i baile ni 
che fi nominan© ¡ifelli ftieno tuffate per 1' una parte , c per 
l'altra colle loro eftremitá nel bagno. Tal óperazione danque 
con Ti fie a rivokare le rnataííe dali'alto al baíío. 

LISELLI fono i bailón i fu cual i fi lifa la feta. 
M . 

MANEGGIO. 11 maneggio del la feta h un certo tremito , che 
fi fá fenrire, allorché fi prema o che fi maneggi tra le di

ta una maíía di feta giá ftata impregnara di qualch' acido , o 
¿\ noce di galla. 

MASSA , nome che dafll ín alcune tlntoríe a parecchie maiaflcttc 
di feta riunite infierne . 

MATASSA , parttcella di feta cosí per ogn i do ve nominara, parec
chie delle qUali uniré compongono una majfa. 

MATTONARÉ , fi dice di una tintura che trae al colore delle pie
rre o matroni corti . 

MAZZO DI SETA , nome che i tintori da feta danno ad un certo 
numeró di maraíTe riunite ed arinodate infierne per eííer t inte. 
I Francefi lo dicono Bou/ri. 

M E T T E R E IN CORDE , cioé paliare diverfe mataffe entro una cor-
dicella, colla quale fi annodano infierne . 

M E T T E R E IN TESTE , é artortigli.'ire le mataífe con una delle 
loro eftremira, cih che la forma una fpecic di tefic , e fa si 
che non fi annodino infierne. 

L 1 i i j 
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MORDEMTI , fono del fali con cuí s' impregnarlo le feta , © qUa. 

lunque altra materia da fingere aceió mengano la tintura 
MORO DORATO , é un colore roíTo bruno, mefehiato di giallo 

o piuuoík) d'arranciato. 
N . 

NACARATO , h un roíío vivacc, che tiene il mezzo fra la ce» 
rafa, ed il pons6 . 

ÑERO LEGGERO , é un ñero ingallato , e che palia foío due voí-
te nel piede di ñero. 

ÑERO PESANTE, h quello che s*ingalla piú gallardamente, e che 
fi paffa tre volte nel piede di ñero • 

P . 

PALIZZARE, h dímovere con una pala , fatta a maniera di re-
mo, il bagno per mefehiare le droghe in cíTo contenute. 

PARTITELLA , é un certo numero di maffc di feta riunite infierne 
per tingere, 

ÍASSO, é un bartone corto , ful quale fi paffano le mafle di feta 
ntlla tina . 

PASSO , fi dice anche in propofito dei colorí per i qualí fi e ob-
ligato di paíTare piu volte la feta nella fteífa tintura , e par-
ticolarmente del ñero, per cui convien paitaría due o tre vol
te nel piede del medefimo . Ciaícheduna di tali operazioni fi 
dice un pa / fn , o una paflata, 

F l E D E , é un primo colore, che íi da alia feta per applícarne poi 
fopra un altro , e formar un colore comporto, 

PGNS6, h un rofíb-giallo, o colore di fuoco , che faffi fulla feta 
col -zafrañone c un piede d' ov iana, 

R AGGIRARE . Queft' ¿ dímovere per ogni verfo, e agitare un 
bagno di tintura con un baílone, per ben mefceve le drogbe 

in eflb contenute, 
REMO , iftromento da palizzare , 
RECLUTARE áoh aggiungere eífa nuova dofe di droghe in un bagno. 
RETINA o Ratina, fpecie di roíTo colore di fuoco di tinta faifa, 

che fi fa fulla feta col iegno brafile, e Toriana. 
RIFOLLARE, dicefi sbattere una maraíía di feta fopra femedefima 

fra le mani per [ventare turte le fue fila, 
RINFRESCARE, lavare una feconda volta, o lavare leggermente. 
R I V E N I R E , o venire dicefi della tina, che diviene atta a tingere. 
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ROSARE , é íi cangiare H tono gíallo d* un colore roffo in una 

tinta che íragga maggiormence al chermefino 9 o al colore di 
rofe » 

ROSSARE { fi Yojftfce ) , díceíi del color gíallo della luteoía , che 
va foggetto a brunirfi ed arroífare aíciuttandofi. 

Rossi BRUÑÍ, fono le íinte o gli atti caricati e bruñí del cher-
mefino falfo, che dicefi femplicemente roffo, 

S . ' 

SBRODATURA , \ 1' acqua, ove fi disbrod6 la feta • 
SCOLARE , vedi colare, 

SCRUDARÉ , vedi diferuáamento . 
SGOMMARE la J e t a * E1 quefta una prima cotta, che daífi alia feta 

neiraequa calda impregnata di fapone, ma fenza farla boíl i re 
per liberarla dalla fuá gomma * 

SODA. Ceneri di Kal i , o di altre piante marittime,!e quali cene» 
r i contengono Válcali minerale o marino. 

SODA ( mettere in ) . Quando i tintori tuffano del tutto le mataf-
íe di feta in un bagno per lafeiarvele per un ceno lempo 
fenza di moverle , appellan eglino quefto mettere la feta in 
Joda 

STANCARE . I t intori dicono, che la Una $ indaro fi ¡ lanca,quan
do dopo di aver tinto una certa quantitá di feta , comincia 
ella a non dar piü un colore si bello , e si piano come 
prima. 

STANTE ; ; pezzo di trave cilindro , pian tato in un muro o uníro ad 
un pilaflro da un canto e terminato dall* altro coa una tefta 
rotondata. Su qucllo ftante f i torcono le feie. 

:SVENTARE , cioé far prender aria . 

TAGLIARE ( far t agí i are ) , cioé far prendere diverfe tinte per 
degradazioni , col mezzo dello ílcíTo ingrediente* 

T E R M I N A R E , dt riempiere una tina divenura capace di tineere , 
T I N A . Quefto nome fi dá propriamente al vafe nel quale fafli i l 

b;ado d* endaco. 
TORCERÉ le fete, é metterne le mataíTe fullo fiante ; e col mez-

zo di un caviglione, che v i fi paffa ,torconfi di fatti per feo* 
Jarle 9 ajciuttarle 9 e luí lrar le . 

V . 

VEGGIARE , fi dice delle fete , una parte di cui non fia im-
merfa nel bagno ® 



VENIRE5O M t o T V N A R E , dlccfi dc)h fina che dívlen fttrs :i fingere.» 
VERGA. Meííerff in verga, o fulla verga ¿ cioé porre le fete giá 

paffate nel piede di ñero , fopra pna pertica per fventarle , e 
ripaííarle dipoi ancora peí nero. 

UGUAGLIARE , o vaUvare, é quefío i l ^or^cre moderatamente die-
c i , o dodici voitc di íeguito una maííá di feta, che fia ftsra 
torta gagliardamente perché piu non poíTa fcolar i'acq.jg.Tal 
operazione ferve a diftribuire ugualmente in tutta la maíía 
della feta f umidhá 3 che le rimane dopo la torta gagliarda 

VIOLETTO FINO.Fqueftoun v¡oleteo,nelqualesimpiega lacoccinislia* 
VIQLETTO FALSO, fono tutti que^il cuj roffo npn fia Hato foml 

piiniftrato dalla coccinigÜa, 
VIOLETTO d'OLA NDA . E'quefto un violetto carleo traente al bI6. 
VIOLBTTO DA 3/ESCOVO , E ' quefto un violetto che tra^ge al roíTo! 
V I R A R E , queíl'é far vogliere una tintura di giallo mfíb ad uti 

roffo prú decifo; i i che dicefi del color roíTo fmgolarraente di 
•zafrano bafiardo . 

VOLTARE, é i ' attortigliare ^ I l e m^tafife fopra efife medefime. 
Z . 

ZOLFORARE., operazione per vía di cui íi cfpongono le (ete al 
vapore del zolfo accefo per imbiancarle. 

S P I E G A Z I O N E D E L L E F I G U R E 

C O N T E N U J E K E L L E T A V O I E ÍSP-ETTÍANTI A L L A 

PASSATA MEMORIA.. 
F A F O L A X I . 

f i g . U Apprefenta la profpettiva di due caldaje grandi , una 
I X . rotonda , altra bislunga muratee fopra i loro ib rae l i i . 

A , Caldaja bjslunga, da' tintori detta ovale. 
B , Caldaja rotonda. 

VC, Nappa del cammíno, efee riceve i l fumo de'fornelli <& 
queíte calda je. 

D , ^ u u V ^ Ia ^UaIe í1 Va aí fornelIi» che gíacciono pi4 abbaíío del piano della bottega . 
•E , Scala per la quale fi difeende ai fornellí . 
f ; Tubo dl PlombQ She conduce i'acqua neKe caldaje e 
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Q , Chíavette o rt&inelii fifuati al di fopra tT ogni calda* 
/a, c che fi fíurano per riempierle d'accjua. 

2» Che rapprefenra i l piano dclle caldaje, e del cammlno in« 
ferviente alie due caldaje della Ffg. i * 

A , Piafio della caldaja rotonda. 
B , Piano dcila caldaja íunga o ovale . 
C , Baeche dei fornelli. 
D , Spazío fotto il camnsino dinanzi ai fornelli per 11 !o* 

ro fervigio. 
E , Scala per la qual^ fi fcende ai fornell i . 

3. Quefta figura dimoftra la fezíone della caldaja rotonda 9 
del fuo fornello, e del cammino. 

A , Interiore della caldaja rotonda. 
B , Inteiiorc del fornello, che í k fotto queíla caldaja^ 
C , Porta del fornelio. 
.D.5 Interno del cammino^ 
E , Pavimento dcllo fpazio , che gíace dinanzi al fornell© 

per il di lai íervigia. 
F , Pavimento della bottega. Da quefta difpoírzione fi ve« 
de , che i l fornelio ddla caldaja fta abbíiffato al di foít© 
del fuolo della bottega , ^afíinché la parte fuperiore di 

queíla caldaja fia a portara dell' Operaje , chs hvora al 
di dentro. Medefimamtnte i l fuolo deiio Jfazio che fia di
nanzi ai forndli é abbaflato ín «uniera che la bocea degU 
fteífi fia alia potcata di que'che v i han da lavorare fopra, 
G , Tubo e robinetto,col merzo di cui l'acqua viene con

dona nella caldaja, 
; H . Calderotto. o pkciola caldaja portatilts. 
• K . Staccio o paflatorio. 
1. Difotto di quello fiaccio. 

T A y o L A X I ' 1 . 
F/j'o l . .X^ i Appi'efenta l'ofíicina di un Ttntore da Teta colle va«= 

JLX̂  rie operazioni che nella tnsdeüma fi efeftitano. 
A ,Operajoche ricava dalla caldaja grande rotonda i facchi^ 

o borfe di feta coite nella medefima, oche gttta Mhajfo * 
B , Operajo che dirrzza delle maffe di feta fulio liante, 

s C , Tintore , che lifa delle fete fopra una barca grande. 
, D , Operajo, che pafla in t ina, 
E , Operajo, che torce a fecco fullo fiante. 
F , Due uoraini che infaccano delle fets per faríe cuoccrCo 

2. A , Mataffa di . í a a . 
Tm> I L M m 



B , Bacchette © baftoni, fu í quali fi paíTano , e f i lifats® 
le mataíTe di feta per tingerle. Tali- bacchctt« o Éafk-
ni ü jnorainano di jeüi^ o patieelli, j 

C9 Pertíc?., o gtrone , che fi adopera pet raggirare o n* 
soltare le ¿orfe o facch, ^he raccíimdono áa ifera áu-
rante la cotta, e per ricavarla dalla caldaja'. 

D , Specie di civ/era, fu ,cui fi pofano le fcte bagnate. 
E , Baftone ful qoale la njafifa di feta per paifarU n el la . t i 

lia^ ¿e che sfi nomina i l paíTo^, 
F , Vafe da oriana, o ;paüaipno^ nel ^uale fi dilava c fi 

paíía ^ueft' íngredieRte., 
,G5 fpecie pertello, che fi adopera per ftritolare , e far 

.paíTare i'oriana nel paífatojo. 
H , Cazza grande di rame col íuo manubrio., 

I , Picciola cazza. 
K , Caviglione che f i adopera per torceré fullo ñ a n t c 
L r Stante ., 
M 5 Manaja colla quale fi riduce i l legno da tintura in pez-

zuoíi o fettine, 
_ ' T 4 F O L A X I I I , 

F/g. I , r ^ \ ! m o ñ r a la lavatura deile íete al fiume. 
X ^ J A , Battelío ov'entraño i t ínton per lavare le fctf* 

B , Scala per cui dalla t ín ton a i l d.fcende al fiume. 
C , Tavolone fu di cui fi paífa dalla fcala nel batteilo , 
D , Opera], che lavano le fete. 
E , Operajo, che batte le fete, 
F , Pietra fulla ^uale fi jbattono le fete. 

F í g . a. Cordata di feta 5 o piú mataíTe palote in una funicclla. 
B , Barca grande di rame^ 
C , Picciola barca di ra me 

Le due barche B , C hanno del fcrramenti F , per poter 
rovefciar fuoñ da qudle l'acque , e fatie tiaítorrere 
ové vo^lsafi. * 

D , Barca grande di legno. 
E , Pietra fuJla quale fi battono le maífe. 

T A V O L A X I V . 
Fíg , i . n p i n a per i l biado d'Indaco, rapprefentata fin al l ivel-

X lo del fuolo deiroificina, circondata col fuo m u r i ó 
ciuolo col fornello. 

D C P a r t e inferiore della tina profondaca in térra. 
F , Muricciuolo che circonda la t ina . 



Hf, Apertura o IngreíTo delía tina r 
I ,-Porta praticara. nel muricciuolo a 11 vello del piano delf 

oficinaj ja quale corníponde alio fpaz¡orche avvi fra 
i t muricciuolo 5 e le pareti de lia t ina , cd ove fi met-
tono delle Brace per rifcaldarla. . 

K , Parte del corpa della' tina , che fcorgefi per la porta 1= 
LjVenrofa, o tubo inferviente di cammino, per Tufcua dei5 

vaporiJ delía- bracee 
Figr Zt- Sezione dfellâ  tina,- e del íiKy niuroc-

C , fondo della tina fprofondato in térra» 
E? Suoío della bottega^-
F , GroíTczza del muricciuolo o' 
G , Spazio fra le pareti della tina ,equelle del muricciuolo o-
L , Parte della ventofa 5; chs ergefi al di fopra del murato e 
M , Comunicazione interna delí^ ventofa5 neilo fpazio, che 

vs ha air interno della tina ** 
N , Porta per la quaíe fi mette la braceo-

Figo & Botte s. nella quale fi conferva i l fucco di legno del Brafi» 
le,. ed altrt o-

B , Maftello grande, ove fí alluminano le fete 0 
O Stromento di cui fervefi per palizzaró le tinec-
F , Coperchio del matkllOo 
Q.,. Soffocatojo 0-
K , Ganzo per frugaren 
S-, Sacco per infaccarvi la feta c 
T 5 Pala per prendere i l carbonc o la brace;-

T A P O L A X Ve 
r. "j>^ >rOñras ls interno di un afciuttatojo , o fianza nt' ,. 

xV - lqua le íi> fanno afciuteare- proprianfente' le fete fulla 
brandorla*-

M , Brandoria', 
B ' r Rampini che tengono la bfandona' fofpefa al foífitto & 
C , Operajó, che fa moveré ¡a bvandoria*-
P , Piccioía ftufa» 
E", Cavalíettí per ricever I r pertiche cariche di mataíTe. 

jF/^.- 2, La Bvandoria ,-
B , Rampini deílinati a foítenere la, fofpefa a l 

fofíuto- coi loro perni «« 
C , Uno dei íatr grandi della Brandorta, 

^ T 3 W " y Pívoli dal lato C- deftinati a ricevere ía cima forata 
delle pertiche fulle quali fi mettono la raataífe di feta 3 

M. 1 \) 



E , Lato dclla brandoria oppofía a queíío C* 
F F F , Pivoli dal lato E , deftinad a ricever la cima fton forata 

delis pertiche. 
G , Una ddle pertiche fulle quali í¡ mettono le fete nella. 

brandoria« 
H , Düe pertiche carleare difeta,e accomodate folla brandoria* 
I , U.io dei cavallctti su' quali íi pofano le pertiche. 
K , Forca. 
L , Maíía di feta. 
M , Mafelio portadle. 
N , Secchia. 
O , Padella per arderé lo zolfo-
P y Corda attaccaia alia brandoria per farla muovcre» 

T A V O L A X V I . 
íg". r» 13 Apprefenta i'interno di una bottega, ove ü prepara í l 

X\K Cártamo y o Zafe a no hajiavdo . 
A , Barche, nelle qu^li fi lava i l Zafrano. 
B , Sacco, ove fta rinchiufo i l Zafrano , e la cui bocea* | 

tenuta aperta da un pezzo di legno in croce. 
C , Tubo e rohinetti per foraminiflrare Tacqua alie barche 

nelle quali fi, lava i l Zafrano. 
D , Operajo , che fóli i l Zafano con iftivali r e foílienfj 

con una corda attaccata al foffirto. 
E , Buco peí qnale fcola l'acqua impregnaía del coJor giaí* 

lo eftrattivo del Z á f r a m . 
F3 Operajo che rompe con una pala i grutni o moticelle 

del Z a f ano lavato , 
G , Operajo che ammaeilra i l Zafrano,cioé che lo mefefiía 

coila foda fervendoíi dá'íuoi piedi . 
H , Apparato per trarre la tintura del Zafrano ammaeftra-

t o , colando dell'acqua per difopra 
I , Operajo , che prende delf acquaper ifcolarla íul Zafrano * 

Tig , 2 . A , Mortajo. 
B , pezzo di legno in croce per tenere aperti i facchi che 

contengono ü Zafraao , qmüdo~ íi lava, nelle barche » 
C , Peílello . 
D , Sehium atojo tt 
E , Setaccio , 
F , Paífatojo per far diTciorre Ta goniftia nel bagno di ñeror 
G , Pala per di vi de re le moticelle del Zafrano lavato* 
H , Apparato per ifcolarc U tintura di Z j f rana . 
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D I C H E T R A T T A S I NE* P A R A G R A F I I N C U I 

SON© RIPARTITE L E MEMORIE CONTENUTE N E L PRESENTE 

V O L U M E I L 

Con che haffi un abbrevlatlflima analifi delíe 
medeíime « 

M E M O R I A Q . U A R T A . 

)vt dopo alcune noúzje preVmlnavt fpettanti alia ftovia nMujah 
d ¿ Filueelli ft efpongono i modi della prh faci e e mig lm educa^ 
Zjone di quek infetti j come prefervarU dalle morbo/e affeVon, 
€m vmno foggem nel corfo della 4ore efijlen^a , e come raccoghe* 
se e ben confervare h ÜOV¿ O femenü de'medefimí. 

I NTRODUZIONE, ove fi da contó del plano che fia fevbato 
nella pre/ente Memoria. . Pa^ 1 

P A R T E í. contenente alcune brevl noti^e fpettantt alia Jto. 
ria naturale de bachi da Jeta, .4 

| . I . Derivano i filugelli dalle mva , come tutu gh a l m ÍH~ 
fetti del medefimo ovdJne... 

I I Non é determinato aJfolutamenPe m punto fijjo dell anm pe? 
lo pviluppo de bachi da feta, « r * 

11L Prima comparfa del filugello ufcendo dall uovo fotto l afpeu 
to di braco , e defcrrijone delle pavti eflerne del medefimo* 4 

Bello ívejiivfi, che fanno i bachi da feta fuccejftvameme det^ 
le pelli , e primi inviluppi 9 e ¡enomeni che accompagnano tar 
loro mute. „ r . , / • . r 

K Offerva^ioni [opra le pelli d i cm fi fpogham t bmht da fe« 
ta , e Ytflejfinni in tal prcpofito, , u r 

f i . Del numero delle mute d i filugelh ,e fe abkanvt degU fteffi 

V I L Idea fommaña delle parti interne d i bachi, d i liquori che 
le irrorano , e degli ufi e off i r j delle une , e delle altre. t i 

V I H . Degli u h m i momenti del Filugello nel fuo prmo Jiato dt 
bruco , 

M m n i } 



^78 
I X . Moda feriata dat fitugelh a cojiruire $1 ¿ o ^ p h i» cu i dee 

trasfovmarfi m aurelia o ninfa , e qualíta e lavoro di eífo' 
bogólo.. ^ f 

X Non t m t i t filugellt formam i loro boigoli in tm modo unifor
me , e d i uno ftejfo colore- y: n& tu t t i ugualmente- [ i a-wolaom-
in quelli* 0 

X I . Offerva^oni matomiche- e fifiologicBe f u l baco tofto che trovaft 
chiufo nel fuo bo-^olo ? e come fe cangi in aurelia . j g 

X U , Defcri^ane' delle partk ejierne. ed interne delfilugelh due gior* 
ni dopo i l f m cAmbiamento m aurelia lgi 

X I I L Continuación^ deh principali femmeni ? che van- inforgendv 
nelle interne parth de l t aureli® fin prefío i t momento delU fu& 
tramupa^one i n f a r f a l l a z E 

X I K Ufcita deh filugello dal fuo b o ^ t o fr cambiata-la fuá figura? 
d) aurelia. in quella di far falla 2£ 

X K . Defcrizione delle p m t i ejierne ed interne del fihgelh nello flatos 
d i favfalla % e principalmente delt ovaja nella femmina , 12 

X V L De l con/ugio delle- fericBe- farfalle femmine co loro- mafchj j 
animalculi ojfervati. nel prolifico liqmre di queft ultimi y ed a t 
trs partkolarita, interejfami c iña la. fecondazione- delle- lorv 
uova ,.. 2^ 

W I L . Sperimenü ed o p r v a ^ o m del Malpight , e Sig. Frof Ab^ 
Spalknzani f u l l a Jeconda^one delle mva¿ delle feriche { a Z 

X V i m . Qual fia un* d i prejfo s i cuantitativo delle uova- d i car fi 
fcartcano le farfalle ¿ e quale i l grado áe t i* loro fecondití 
Idea? delle- ojferva^om- de l t ex-Gefuita Temeyer m tal p n ^ 

X I X A l t r i femmeni; notabilr nelle feriche farfalle ce¡fandm d i v U 
veré y e alquanto anche dopo l a loro morte.. g^. 

PARTE; I I . Contenente l? rególe alC efperienT â appoggiate per la 
miglior educa^one de ferich bachi,. 

XX, Scopo da prefigerfí intraprendendo quefia: educalione „ i v i . 
X X L Dei luoghh pe* t educa7*ione' de-bachi ^ e dei principali tra 

g l i utenfili occorrentr ad ejfettuarnelá.. * T 
XXIT. Della fcelta delle uova o fementi de bachr., 40 
X X I I I . Quantttativo di foglie d i mori- da; averft: relativamente aU 

l a quantita delle fementi provved'ute ,. ^ 
XXW: . Témpo e modo pih- accomio-di' far ifchiudere le ftmenti 43 
XXV, M í a cQvatma delle m v a d i bachí col mezxo deW umam 

carne*. 
44* 



2 7 ^ 
X X f L CUY* da averp n e í na/emento de B a c h í y ed atten^tom per 

pareggiarne le jamiglie, A 45 
X X V I L Del: mepme ¿ bacbt natt fu f cannkcj , e come mdvhlf f i n 

alia prima muta». 4^ 
X X P ' I I L Della prima e delk ahre mute fin dopa la' quavta y e go-

verno da averfi de bachi riguardo a l cibarli , e al tenevli 
caldi allorcbé- v i ft preparano ̂ e negP fmevualU che paffan dall* 
una a l í altra t> 47 

X X I X , Altre avvertenz£ da' averfi p e í bmrv governo de bachi ol-
tre le fuddette c 5o 

X X X . Del le principal* malattie de bachi d a fe t a 5 1 
X X X L Malattie provenienti da*pregiudic/ nella /emente. $z. 

Pcíle ne* bachi foverchiaraente: lucida 52 
Giaííura fémplice. ivi» 

XXXIU* M a l i derivanti dall& cattiva quaUt& delta foglia ,- 53 
fdropiíia^ ívi «• 
Arofia i . i v i . 
Idí-opífia complicata' con? giaHura^ i v i . 
Gialbra con languidezza e raccorciamenta, de* bachi r detti al-

fora vaeche 0 14 
Diarea 8 ¡ v i . 

X X X I 11. Infemita derivante n i ' Bachí ¡er iw d a W intemperie della^ 
Jiagione * ^ . S S 

Leueoflemazia o4 Marcíore^ i v i . 
Rilaflamento dclla pelle. i v i * 

.XXXJV, Malattia accidéntale' mortifera' p e r impedimento' della ref-
piraT^one *-

M X X K Malattie' cagionate d S troppgj calore nelle fían^e educa-
m í e ,,' i v i c 

Trafpirazione foyerchíao^ ivi« 
Acritponia negli umori 57 
Mklaftía' della calcmazione , o pro^Tiatn^nte del fegno. rviv 

X % X V L Del formare' r bofehi per lafeiar andar i bachi a l tavora 
de1 loro1 bo^zgoli $3, 

XXXiyíI.- Offervaxioni indifpenfabili da non' ommetterfi: lafeiando 
andaré p bachi fulle felve r per evtiare' g t inconvenienti\ e fce--
mare a l poffibile i í numera ^ doppión i , delle fafoppe ,, ec, 6% 

X X X V I U . Del vero tempo d i fiaccave i b o ^ l i dalle bofeaglie, 6 á 
P A R T S 111. Contenente: i í dettaglio per procemarfr buone e fí

eme fementi. ^ 
X X X I X . Scelta de boT^oli donde aver le farjalle per ritrarre buo-



tie fementt, ahre avvermzf da nm ommetterfi arca quefi 
cggetto. i v i . 

X L , Deir accopptamento delle fencbe farfulle , e delle cautele da 
fevbmft che a tal particolave. 

X L / . Dé-i / « ^ o i / cenfervare k fementt raccalte. 70 
X L / / . // rinnovare la femente , í progetto avan^ato in 

tal part¿colare da moderm Scrittore, 71 
Spiega^Jone delle figure contenute nelte Tavole infervienti a 

quejia Memoria, 74 
T a vola I . £̂ <? ^ delinéate le principal i par t í efieme del baco 

da feta in tuti i periodi del la fuá eftjien'za. i v i . 
Tavola I L Ci(? ha in fe r iunit i g l i utenfiU neceffarj aW allie-

vo de' filugelli, 78 

M E M O R I A ¥ . 

Cíe verfa falla trattura de1 boTgoli al fornello , colla dimo/lraxh" 
ne di varj generi di fornelh 9 di tornj , ed afpi per trarre la 
feta sí a due come a quattro capi o fili, indujo amée i l de t i a-
glio del método d? incrocicchiarneli alia Fiemontefe , nonche del 
fuccejfivo incannagqio delle fete medefme, e quindi col me-^a 
Je Varghi e filas oj della loro mestura per farne peí i trame ed 
mgan'zjni • 

I N T R O D U Z I O N E . _ 7 9 
Parte prima 4 . / . Ove delle pkckle e delle grandiofe Filande 

rifpetto al loro totale , S i 
11* Della condicione de¡F acqua da averft nella Filanda per ufo della 

trattura de bo^zoli al fornello , e coftruxione delle vafebe o 
ferbatoj per averne pronta al bifogno» 83 

/ / / . Della preparaxione dé' bo-^oli e foffocaxjone delle crifalidi 9 
che vacebiudono , col meigo delle fufe umtde e fecebe e dejeri-
'zions d i que f i e . 85 

Camele da non trttfandarft foffocando e dopo foffocate le crifali
di ne boxzoli coW ufo delle deferitte ftufe fecebe, Sp 

V. Nuova fcelta de' boigoli dopo J iufat i , cioé innan^i che pafftno al
ia trattura. 9o 

V I . Del luogo della trattura, tanto nelle picciole ,quantonelle vajie 
filande, e della fjtualione de1 fornelli, 91 

V I I . Progetto circa la qttalitk de' material i da adoperarft nella co-
firuzione de' fornell/f 94 



V I H Déílá flmtar* i ¿ formlT* fempfia , e cenm fopva m o , c f f l 
flato prefemato aiP illuftre Accademia ¿ g r a n a ecc. dt Ve* 
rom . ^5 

I X . DJfomelU compafti , ch t : i . ove la fma^jone di due o tve 
degli Jieíñ fta combinata in modo che una Jota canna dt cammi-
m fe rvaad evacmre t i fumo di t u t t i , ove unfo lo jo f rmh 
con un Jhlo fmco , mr [oh eammino , una ¡ola caldaja fia Juj~ 
ficiente al? andatma di due ajpi-. 3. Ove tve ed anche quat-
tro fornelli muniti tut t i delle loro caída-Je ed am^ZJ ag.ijcano 
con un folo juoco , 97 

Fornelío del fecondo genere pubblkato nel 1782. da-U Accedemm 
Patriótica di Mi lano , che fr pvefentato dalf Ab Octolim di 
Cero. . 1V!-

Forno del ter^p genere ( f inven^tone del celeb, Avcbítetto Slg. Ab. 
Turbini di Brefeia comunicato aW Autore 9^ 

X Delta ¡ i runura delle caldaje , ove ft da cenno anche d' átame 
recentemente pvopofte dal M S, Con. Cario ík t ton i dt Brefaa 
col diftintivo d i caldaje di c o n t r a f f b n d o / 99 

X L Caldaje d i contraffbndo femplice . v lCO 
X / / . Calda/e e comraptrdi firmati i tf modo diverfo , che com

porto. 101 
X U L Noticie generati c iña i migtiori metodi delta traitura delle 

Jete , ed avverten^e da ferbarfi c iña la /corta de boTgoti, 
e come valerfene qualunque [ta i l método % che vogliaft fer-
bare. , *0} 

X I V . Dilucida-zione del precedente parágrafo , ove detto del grado 
di calore del? acqna , e cofa fia /' incrocicchiamento de fitt , 
recaft la defcri^ione del telajo o tornio alta Piemontefi per la 
trattura delta [era a due cap i . í o ^ 

XI/ . - S.pkgaft pni effencálmeme cofa fia f incroccratuva delle ha-
ve . che van no [vogliendoft da bo^joli per formar le fita r 
che deggion andaré / « / / ' afpo , e ragunarvift i n mata ¡fe. 10S 

X V L Be teta-/ o tovnj annejft al fornello per la trattura de bcpy* 
¡i con moví mentó a corda , efcegitati in Francia per vifinare 

f u l tornio Piemontefe , e di quelío principalmente di M . Vau-
caníbn pubblkato f anno 1770. dalla R. Accademia delle Sden-
'ze di Parigi dopo altro- nel 175^. 1 { E 

X V 11.^Di una mtova maniera' di trattitra propofla da Glulio Geía-
re Vettori di Capo $ Iflr&a . ^ 4 

X V I U . Rifle¡foni fu quefto método , la cui bonta e vaniagg'tQ e 
gia comprovato dal? efperien^a. 



X I X , Rególe ¿a fevbavff per T effettua?Jone della buona tmtu ra f | 
a due , come a quattro capí. ^ ^ 

XX, Altre rególe rig»ard<t al levare le fet? dagU a fp i , at plegar* 
le , e tenerle m buona regola, fin al tempa del ¡uccejjfivi lavori 
fulle medeftme^ I a I 

& X L Se convenga m ogn'r Faefe d i fetificta tfiituire una- leqísla^o-
ne per la trazhne delle fete , qual é m vigore neglt Stati 
Sardi , e in qnakB altro^ Paefe Italiano, e modula m tal pro* 
pofito di. leggi traite appunto dal ManifeJÍQ> Piemontefe Re* 
golamento di Farm a y eec*. 

P A R T E I I . Ove trattafi degli apparecch) delle fete per la loro r h 
dwzione in peí i , trame , ed organ^¿ni col me^zp delle mac-
chine a ciú fare meglio adattate*. 1 1 6 

X T I L B e i r arcéitettura e fitua^Jone delle faMric^edette Fila$oJ, iv i e 
X X I I ! , Della ftruttura del la maccbim detta- i i : mulino per /' incan-> 

naggio delle fete , e ¡uccejfiva- lom ridwzjone col me^o d i due 
apparecch; in orgatuini 5 ovver orfoj, trame e p e i i 1 2 8 

XXn7, Modo di operare del defcritti mulini negli apparecch/ indi*-
W K : , Is3. 

XXV, Se come r i guardo alia- trattur a. delle fete al fórnello giovereb* 
be ne paefi di fetificio ftabilire una ¡egisla-^ione anche; per Im 
loro ríduzione ad organ^ini , trame e peli , e delle rególe ge* 
nerali fiakilite: im Piemonte % e in qualcB a l m Stato im tale-
p r o p o f i t o i BS* 

Spiegazione delle figure inclufe nelle- Tavole: infervientii ad i l tu" 
/iralione della. Quinta Memoria *. 142, 

Tav. 111. Rapprefenta H profpetto e lo fpaccatv d i una ftufa u-
mida y e- che- con qualibe Heve mutalione pu) fervire ancBe per 
fecc& comunica ta air Autore dal Cante Sosvdi d r Bergmm. i v i . , . 

Tav, IV;, Cfa- rapprefenta un altraí ftufa fecca di* nuovat inven* 
'Zjone comu&icata:. qjutft anm 1783.. a l t Autore dal Sig, Ab0~ 
Turbio i d i Brefcia: celebre* Avchitetto** i v i 

Tav.. V.. Fórnella femplice- da tirare la feta a quattro 5, e a due 
capi prefentato aW Aaademia: di. Verona da, Giarabattifta. I n -
vernici Milanefé*. 

Tav. Vl,r Fornello compofio? dalP' Ab.. Ottolinr dt- Cero per í*an
dar ura< dif due afpk con* una fol& calda}a ^ 144 

T a i » . V ü . Forno compofto- di quattro fornelli con* un foío fuoco 
ed' um f i o cammino d? inven^ione detl Sig, Ab* Turbíni trattv 
dal difegnoi origimlh djeW Autore comitnicato al Compilatore dt 
£¡¡ueft opera recent emente * 14^ 



*Tav, V í l í . Cbe ha delinéate le caldaje d i contraffondi femplici é 
xompofti pvogettati dal N , S, Co: Cario Bettoni^ 

Tav. I X . Che dimojira nn fornello per la tratmva deííe Jete mu* 
mito del somiO) Relajo & cavalletto alia Piemontefey colla dimo* 
flvalione d i t u t i i giuochi di mote del medeftmo. 14.(7 

Tav. X . Sviluppamento di quejia maccbina, 150 

M E M O R I A V I . 

O Trattato fulla tintura ielle Jete del celebre M. Macquer recaté 
jtev la prima volta in iingua Italiana , e d i note dal Traduttore 
mrkchitOm 151 

Í N T R O D U Z I O N E . i v i . 
§ . J . Con a della Jeta, 158 

J J . Deíia fgommatura e della cotta della Jeta per i l éianco, \6o 
l i t é Delta cottura detle Jete dejiinate ad ejfev tinte* l ó z 
i i y , Ojfevvazjoni Julia Jgommatura , e la cottura, 16$ 
P\ Del bianm** \6% 
V I , Del bianéhimento, 166 
V U , Del xolforaggi0• ld8 
V I H . Ojjervaxioni Ju i bianchi ^ e Julio ^olforaggio* tBp 
. IX , DeW a l l u m i n a t u r a - 171 
X. Ojnva^ioni Ju l l ' alluminatura, 17^ 
X/- Del turchim-o bl¿ ^ o biado , 174 
X / / . Ojerva^joni Jopra i l bld S Indaco • 177 
X Í U , Jet ^ i a l l o . 1S4 
X/í7. OffervaTjoni Jul G i alio • 1B7 

JÍ.V, Dell* aurora, aranciato, moro-dorato f color d* oro o dorato, t d i 
camojcio, 18S 

X V I , Del rojo , e del cbermeftno fine . i p a 
X y i í , Del faljb cbennefino , o del rojo d i legno del Bra f le , 1 p6 
X V I I I , Vjerva^joni f u l rojo o cbermeftno del legno del Brajde, zoo 
X I X , Del Pon t ¿ , del Macar ato ^ e del 'Qerafa, 201 
X X , Treparax¿one del Cártamo, o Zafrano bajiardo. 203 
X y ^ Ojjfervaziom Julia tintura d i cártamo o Zafranone baflardo •» 20<í 
X X / Í . Ó^/ /^//a, o colore di fuoco fatto col legno del Brafile, 212 
X X I I I , Del color*• d i rofa falfo . 2 , ó 
XX/ r / . D^/ Verde, i v i . 
XXV, Ojfewaxioni , z i y 
X X V I , Del l ' Oliva* i z o 
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X X V I I . O/fervaijom. y -
X X V I I I . Del Vioíem , ^ 
X X I X . Del Violetto fine., 
X X X . Del Violeno falfo ordinario , e dei L i l a , 22i! 
X X X I . Del V i o k m di legno f . India, 2Z¿ 
X X X I I . Ojerva'Zjon/,, %%<j 
X X X I I L Pioletto di legno d1 India col verde-vame. ,¡v¡c 
X X X I F , Violetto di legno del Br^fde^ e d i legno d*India, 228 
XXXV, Oj/ferva^ioni. 22Q 
XXXVf , Violetto del legno del Brafile, e d i Oricello. 
X X X V I I , D f l PorjmrMy 0 del Gariofilato , e del porp meo fino c®l~ 

la cocciniglia, 2^. 
X X X V I I I , Del Povpova falfo, iv|c 
X X X I X , O el Marrone r Cmnella, e Feccia d i v i m , 232 
X L . OJferva^toni, 
£ L I , DeJ g r ig i Nocciuolo, grigio d i fpino , grigio d i Moro , gri~ 

gio di ferro 1 ed alfri color/ d i quejto genere, z** 
X L I I , Del Ñero, . 29g 
X L f I I l , Ammorbidimemo del ñero » 
X L I V , Neto fu l crudo, jvj # 
X L V , Brevetto per i l ñero, - 2^§ 
X L V I , OJferva^oni f u l pero. 

grocejfi pavtuolari t rat t i dal Depofito del Configlio, e comunicaH 
da M , H c i i o t . i 5 £ 

X L V I I . Seta Chermefina d i Dama feo, e d i Dtarbequir. ¡ v i , 
X L V I I I . Chermefmo di Genonxa . j procedo verJficato nel mefe d i 

Maggw 1845. 25? 
X L V I X . V¿oletro Ckermefmo in feta d* IfaUa, zyS 
L , Semiviolpto, 257 
JLL Ñero d i Genova per i l Velluto , i v i , 

Gtunta del Ti/aduttore relativamente ad un problema propoflo 
dalla Jocieta Patriótica d i Milano nel 1782. fulla tintura del-
le Jet? i n g i al lo e rijehiaramenti pubblicati dalla Societa Jiejfa 
per avevolarne a concorrenti la foltnione, zóo 

L U I . Provvífunaie foluT f̂one del detto Problema, z ó z 
Sptegaxjone d i alcuni termmi , che hanno relacione a l f arte 

della slntura in feta, z é ó 
Spiega^jone delle figure compre fe nelle Tavole che dimojirano le 

opera-^ioni della tintura defcrine, %f% 
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