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FARMACOPEA GENERALE

SÜLLE BÄSI

DELLA GHIMICA FARMA COLOGIGA

O ELEMENTl

DI FARMACOLOGIACHIMICA

PARTE SECONDA

I. I. Corpi elementavi di natura non metalli-
ca. —-2. Corpi elementari metallici, o metalli
propriamente detti. — 3- Combustione in gene¬
rale; Fiamma e teor\a della sua Jormazione.

II. i. Corpi o composti binarj, e leggi cid la loro
formazione e soggetta conformemente alla dot-
trina delle proporzioni defmite. — i. Ossia-
cidi e ossidi. — 3. ldracidi e Idroguri. —
4- Carburi. — 5. Fosfuri , — 6. Soljuri. —
7. Ioduri. — 8. Cloruri.
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SEZIONE PRIMA

A,-bbenche gli antichi Filosofi sentissero non me-
no dei moderni la necessita d'ammettere l'esistenza
di alcune materie primigenie od elementari (di che
fa fede la dottrina dei quattro elementi professata
nelle scuole dagli Aristotelici per molti secoli ) pur
tuttavia essi ebbero dei corpi tutt'altra idea che
quella dei vero.

Fino dalla piü remota antichitä erano oggetti
conosciuti a chicchessia lo zolfo, il rame , il mer-
curio, l'oro, l'argento ed altri metalli ; raa anziehe
ravvisare in questi corpi una sola qualitä di mate-
ria, si suppose da molti che fossero piü o meno
composti: E sifFatta illusione si cambiö in follia
quando, smarrita affatto la strada che conduce alla
veritä, gli Alchimisti lasciandosi guidar daU'azzardo
sacrificarono tempo, fatiche, e ricchezze per opera-
re la gran trasformazione dei cosi detti metalli
ignobili in quei reputati nobili o piü preziosi.

Sotto il nome di corpi elementari o semplici
voglionsi intendere daiChimici quelle sostanze,che
comunque trattate ci dimostrano di contenere una
sola specie o qualitä di materia (i). E per questa

(i) Forse an dl nuovi fatti ci obbligfoeranno a naove
spiegazioni rispetto ai corpi attualmente reputati semplici.



loro insuscellibilitä a risolversi in altri corpi ven-
gonoanche dislinte col nome di sostanze indecom-
poste o indecomponibili.

I corpi reputati elementari dai Chimici, es-
sendosi in quest'ultimi tempi notabilmente accre-
sciuti , ascendono oggi al numero di 52.

12. Silicio
i3. Zirconio

l4- Torinio
15. Alluminio
16. Ittrio

17. Glucinio
18. Magnesit)

I, Ossigeno
a. Carbonp

3. Idrogeno
4. Boro
6. Fosforo
6. Zolfo
n. Sflenio
8 Iodio

q. Cloro ——
10. Azoto
II. Fluoro(radi- ig Calcio

cale presuo- 2o. Slronzio
todall'acido 21. Bario
fluorico) 22. Sodio

23. Litio

- 1— l4- Potassio

25. Manganese
26. Zinco
2n. Cadmio
28. Ferro

29. Stagno
30. Arsenico
3i. Molibdeno
3a. Cromo
33. Tungsteno
3iJ. Colombio o

Tantalio
35. Aulimonio
36. Uranio

3>j. Cerio
38. Cobalio

3g. Titanio
4o. Bistnulo
dl. Bame

42. Tellurio
43. Piombo
44- Nicbelio

45. Mercnrio
46. Osmio
47. Argento
48. Oro
4g. Piatino
5o. Palladio
5i. Rodio
5a.Iridio

■
I

lntanto chiamasi elementare o semplice una tale o tal'altra so-
stanza, non perche semplice assolutamente sicieda,ma per¬
che resiste ai mezzi di scomposinione fin qui couosciuti. Quat
tro lustri in dietro si opinava nello stesso modo rispetto agli
alcali; e nessuno prima del 1807. avrebl)e osato di reputar
Ja potassa e la soda come due composti d'un metallo e d'os-
sigeno . . . E chi ei assicurerebbe che da qui a qualche tem-
po alcuni dei corpi universalmente riguardati per semplici
non si moslrino composti? V
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L' ordine in cui queste sostanze elementar!

(tranne Ja prima) vengono esposte e quello stesso
della loro affinitä per 1'ossigeno.

ARTIGOLO I.

CORPI ELEMENTARI NON METALtlCI

ir
I primi undici fra i corpi sopra raentovati

sono tulti di questo genere. Aleuni di essi essen-
do atti ad alimentäre piü o meno la combustione
di altri corpi, possono essere considerati come com-
bttrenti (i); altri essendosuscettibili di diverse chi-
miche combinazioni, si coll'ossigeno che con altre
sostanze elementari, sono chiamati combustibili j
ed altri fiualmente che riuniscono 1'una e l'aitra
proprietä possono esser distinti col duppio nome
di comburenti e di combustibili .

Ossigeno

Istoria. L' ossigeno scoperto nel 1774- e chia-
mato dai passati Ghimici aria deßogisticata, aria
del fuoco, aria pura o vitale esiste combinato con
altre sostanze elementari ora sotto forma di solido o
di liquido come negli ossidi, ossiacidi e nell'acqua,
ed ora sotto quella di gas come nell'uria, ed in altri
fluidi aeriformi .

f 1) Thomson lia designato col nome di sostegni della
combustione l' ossigeno , il cloro ec. ( V. combustione).



Processo o metodo di preparazione. Si ottie-
ne Yossigeno in forma gasosa esponendo all'azione
del calorico il deutossido di mercurio, od altro cor-
po piü o meno facile a spogliarsene.

r Ä) S'introduce una discreta quantitä di
deutossido di mercurio (i) ( precipitato rosso~)
in una storta semplice di vetro lutata,o di gres,
ed al collo di essa si adatta un tubo ricurvo atto
a raccogliere i gas ( Fig. 26. ) Collocata la storta
sui carboni ardenti, efatta pescare l'estremitä del
tubo ricurvo in un bagno idro-pneumato-chimico
( Fig. 29. ) se ne raccoglie il gas in bottiglie, in
cilindri, 0 in altri vasi adattati; avendo perb la
cautela di lasciare andar perdute le prime por-
zioni di gas, le quali altro non sono che aria atmo-
sferica contenuta nella storta e nel tubo (3) ( V.
Vol. I. pag. io/\. ec. (*).

(1) Sia questa o sia cjualunque altra la materia impie-
gata per estrarne il gas ossigeno bisogna procurare di pro-
porzionarne la quantitä al cavo della storta; la quäle do-
vrä esserne ripiena solamente per un terzo o al piü per la
metä .

(2) Impiegando in questa preparazione il deutossido di
mercurio bisogna astenersi di raccogliere il gas nel bagno
idro-pnenrnatico internamente foderato di lamina di piombo,
con cui il mercurio, cbe distilla di mano in rnano che vien
ridoüo, tosto si ainalgama . Si poträ in tal caso sostituire
una piccola tinozza di terra cotta o di legno .

(*) N. B. Quellofra i processi di preparazione che e de-
scritto in carattere corsivo merita , a gindizio dell'autorc ,
la pre.fere.nza su gli altri , conforme f'ü avveriito anche nel
proemio dell'Opera Yol. I. pag. XVUI.
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(2?) II deutossido di piombo, il perossido di
manganese , il cloralo di potassa , ed il nitrato dj
tjuesta slessa base esposli al fuoco in vasi adatlati
sumministrano lutti piü o meno di gas ossigeno.

Per procurarsi del gas ossigeno in gran copia si
usa con niolto piü economia il perossido di manga¬
nese ihianiente macinato, per la cui scomposizione
s'impiegano del vasi distiüatorj di ferro fusti , che
si espongono al calor rosso ( V. Störte di ferro
Vol. J. pag. 90 ). 11 gas ossigeno per lai mo¬
do oltenuto e assai spesso mesculato con del gas
acido carbonico proveniente da del carbonato cal-
careo frammisto al perossido di manganese : Per
spogliarnelo si fa Iraversare per il lalle di calce,
ove 1' acido carbonico si fissa formando del car¬
bonato calcareo.

11 perossido di manganese svolge ossigeno an-
che quando vien tratlalo con acido solforico diluto
e col calore in storta di vetro a bagno d'arena (1) .

(1) Dovendosi servire del gas ossigeno per farlo in-
spirare agil asfittici con semplicitä di apparecchio conviene
di procurarselo dal clorato di potassa, dal quäle si ottiene
in istato di assoluta purita senza bisogno di farlo attraver-
sare per alcuti iiquido od altro mezz.o. Un vaso di rame di
(igura sferica od ellittica , cui si possa aggiustare uu tubo
flessibile di coraine, terminato in un armatura d'ottone tale
da potervi invitare una vescica con chiavetta,e tutto ciö che
abbisogna per sviluppare il gas ossigeno . S' introduce nel
recipiente di rame antidetto un'oncia di clorato di potassa ,
e vi si applica il calore mediante una fiaccola a spirito di
vino . Ripiena di questo g;is la vescica , se ne disimpegna
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Teoria. (J)V ossigeno e il mercurio metallico
sono gli elementi di cui e costituito il deutossido
di mercurio. II calorico che investe questocompo-
sto, e che s'insinua fra le molecole di lui, incomin-
cia dall'indebolire la forza d'affinitä, merce cui
le molecole dell' ossigeno stanno chimicaraente
unite e combinate con quelle del mercurio: quindi
per l'azione sempre crescente del calorico Yossige-
no venendo disgregato, e a poco a poco allontanato
dal metallo, perviene finalmenle a tal puntochesi
Irovano entrambi portati fuori della sfera della re-
ciproca loro altrazione . Rotta allora ogni affinitä
fra il mercurio e V ossigeno, quest'ultimo rimane
sciolto nel calorico ed assume la forma di fluido
gasoso.

(£) II perossido di manganese, e il deutossido
di piombo sono dal calorico egualmente decomposti
che il deutossido di mercurio : ed altra differenza

il tnbo, e adattata alla valvola del mantice ispiratore ed espi-
ratore,si spinge Vossigeno mediante nn tnbo o una cannella,
per la via delle narici, nell'organo polmonare degü asfissi.
( Vedasi per maggiori e piü estesi dettagli V/struzione al po-
polo pel soccorso degli c&fissi o appat entemente niorti com-
pilata dai Sigg. Profess. Ottaviano e Antonio Targioni Toz-
zetti e Pietro Betti, per coramissione dell'I. e R. Presidenza
di Buon Governo in ordine al Motuproprio de' 27- Giu-
gno 1821.

Per oüenere il gas ossigeno per gli nsi del Cbimico
o come reagente, si puö deromporre il clorato di potassa
nelle comuni störte di vetro esposte all' azione del calo¬
rico entro il cosi detto ba°no d'arena .
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non v'e se non che i primi due cli quest'os.i Ji si spo-
gliano solamentedi iura porzione A'ossigeno, clovec-
che l'ossido mercuriale se ne spogüa in totalita.

II clorato e il nitrato di potassa son sali fur-
mati ambidue da acidi sommamente ricchi d' os-

sigeno, e suscettibili d'esser decomposti dal calo-
rico: di qui e che basta di esporre ad una tem-
peralura piü o meao elevata i predetti sali, perche
l'acido clorico del primo e l'acido nitrico del se-
condosi decompongauo, e somministrino parte del-
Yossigeno che loro servi di principio acidificatore.

Caratteri. L' ossigeno gasoso ( sotto la quäl
forma trovasi in stato della maggior sua semplicita )
e afFatto inodoro, insipido , incoloro ed elastico co-
roe l'aria atmosferica: e tale mantiensi anche a bas-

sissima temperaturae sotto enormi pressioni; Quan-
do perö gli si fa provare una violenta e subiianea
pressione ,non solo rende sensibile una quantitä di
calorico, ma e capace perfino di diventar lumino-
so. II gas ossigeno e alquanto piü pesante dell' aria
atmosferica,cui sta conse i,io25. a 1,0000. (V. Sag-
gio sulVanalisi Vol. IV.); refrauge debolissima mente
ia luce,si dilata come gli altri fluidi aerifurmi me-
dianle il calorico, ed e alquanto solubile in acqua sot¬
to la pressione atmosferica ordinaria ( = pol. 28 B.)
e ad una temperatura di circa +■ 10. Term. Centigr.
Non vi ha corpo elementare che suscettibile non sia
ni coinbinarsi coli' ossigeno in un rapporto sempli-

ce ein proporzioni definite . In riguardo di siffatta
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proprietä l'ossigeno e detto incombustibile ed e ri-
guardato da alcuni come il principal sostegno della
combustione, imperocche i corpi non abbruciano, ne
glianimali respirano colä dove non e presenza A'os-
sigeno libero; ed e in virtü della fissazione dell'oisi-
geno su i diversi radicali semplici cbe questi passa-
no allo stato di corpi combusti (ossidi e ossiacidi).

Usi. II gas ossigeno e dai medici usato per
farlo inspirare in istato di puritä agli annegati od al-
tri asfilüci (1); e mescolato coll'aria almosl'erica vien
raccomandalo per Vasma umido ( V. gasometro ).
E stato prescritto e tentato anche nel trattamento
della Tise polmonale, ma con infelice successo, Si
Tuole per allro che apporti contentezza e ilaritä.

II gas ossigeno e anche adopratodal Chimico-
farmacista nelle ricerche analitiche per riconoscere
la natura di varj gas come del deutossidod'azoto, del
gas ossido di carbono, dei gas idrogenopuro, carbu-
rato, fosforatoec. Sappiamo che il gas idrogeno per
abbruciarsi lotalmente richiede la melä del proprio
volume di gas ossigeno. {V. i gas sopraindicati,
Parte II. V Eudiometro e il modo di fame uso
Parte I.).

Carbono

Istoria . II carbono o carbonio e abondante-

mente sparso in natura : esso forma non solo la base
(i) V. Istruiione al popolopel soccorso degli asfissi so-

pra citata.
n
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dei prodolli organici, nia esisle anche nascosto nelle
viscere della terra combinalo ad altre materie, nel
quäle stato e distinto col aorae di carbon fossile o
di antracite.

Non vi ha che il diamante, ove fm qui siasi
trovalo il carbono in stato di purita (i).

Metodo di preparazione . {A) Spogliando il
carbon fossile della sua materia bituminosa per
mezzo del calore, e senza contatto d'aria,si ottiene
il carbone distinto col nome di Coak : del pari
che abbruciando convenientemente , come si fa
nelle carbonaje, la materia legnosa dei vegetabili
per spogliarla dei succhi proprj si ottiene il cosi
detto carbone vegetabile o di legna ; ma si l' uno
che l'altro conteneono delle materie terrose, del-
1' umidita , del gas idrogeno ec.

(i) E a tutti noto il forte potere refrangente del dia¬
mante : e fino da quando il gran Newton stabil! come
assioma che la facoltä di refrangere la luce era nei corpi in
ragion diretta della loro combusübiUtä, puö dirsi che egli
abbia presagito che la materia onde sono costiluiti i dia-
mauti e eminentemente combustibile. Nel l6q4' S'' Acca-
deaiici di Firenze convalidarono l'opinione di Newton ab¬
bruciando iiell'aria il diamante esposto al fuoco d'uno
specchio uslorio; e Lavoisier quasi un secolodopo, ripetendo
l'esperienze degli Accademici Fioreutini, pose in chiara luce
la natura del diamante, abbrnciandolo con lo stesso mezzo
nel gas ossigeno ; ove trovo di poi del gas acido carbonico ,
come nel caso di aver abbruuiato una qualche materia
carbonosa.
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Per avere un carbone vegetabile assai leggiero
e moJto piü puro di quello ottenuto col metoilo or-
dinario, si pongono i pezzi di legno dolce, longitu-
dinalmente fenduti, in cilindri di ferro, o si sep
pelliscono in vasi di terra profondi e ripieni d'arena,
e cosi disposti si arroventano ad un fuoco di fornace,

(2?) Un carbone molto piü puro e quello cht'
resulta dalla combustione della pece resina , od
altre materie resinose in adattati apparecclij. Quo-
sto carbone e sommamente diviso ed e conusciuto

col nome di nero fumo . Esso perö non e mai cosi
puro quanto si richiede per certi usi del Chimico.

(C) Puossi ottenere del carbono esente da ogui
materia eterogenea con facilissimo mezzo; vale a
dire decomponendo ad un fuoco moderato l'ioduro
di carbono in tubi di vetro (i).

(Z>) Si ottiene il carbono parimente neliu
stato della rnaggior puritä, decomponendo come
ba fatto Tennant il carbonato di calce col fosforo.

Ridotto il sale anzidetto in finissima polvere, si
rnescola con circa la metä del proprio peso di fosforo
in minulissimi frammenti, e si espone il miscuglio
aH'azione del calor rosso dentro un tubo lutato assai
profondo , e si chiude nella sua bocca .

Dopo un colpo di fuoco sostenuto per qualche
tempo,e dopo raffreddato l'apparecchio, vi si trova
una massa polverulenta di color nero, costituita di

(l) Giornale di Fisica, Chimica ec. dei Sigg.Conß-
gtiachi Brugnatelli, ec. Decad. II. Tom. VI. G. Taddei
sull' iodoro di carbono.
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carbone purissimo e sommamente diviso, e di fosfato
di calce . Si tratta il miscuglio con acido idroclori-
co diluto, e poi con acqua, e la polvere nera finis-
sima rimasta sul filtro e carbone in stato di massi-
ma puritä.

(£) Si ottiene il cosi detto carbone animale (i)
abbruciando le partisi dure che molli degli animali
senza contatto d'aria atmosferica o in cilindri o in
altri apparecchj distillatorj di ferro fuso. Quello
che si prepara mediante la combustione dell'ossa,
malgrado che ne ritenga tutto il fosfato calcareo,
nondimenopergli usi cui vien destinatoepreferibile
al carbone ottenuto dalla combustione delle soslanze
musco'lari, rnembranose ec.

(F) Anche l'alcool trattato con quattro o cinque
Volte il proprio peso di acido solforico ad an mo-
derato calore ci somministra dopo un copioso svi-
luppo di fluidi aeriforrni un'abondante deposito di
inateria carbonosa finissima. Si lava per ripetute
volte, onde privarla dellacido, e si asciuga (2).

(G) II carbone da destinarsi agli usi medici
deve esser preparato nel modo seguente.

(1) II carbone d' ossa finamente macinato circola in
commercio sotto il nome di nero d'avorio.

(2) Si ottiene Io stesso prodotto carbonoso protraendo
la distillazione o 1' evaporazione del liquido rimasto nella
storU dopo la preparazione dell'etere solforico. Operatasi
l'eterificazione della maggior parte dell'alcool, la porzio-
ne residua di questo liqaido vien decomposta e carbo-
nizzata.
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S'introduce della mollica di pane di frumen-
to in una storta di vetro fino a riempirnela per
metä. Si espone al fuoco d' un fornello in bagno
d'arena, e si procede alla distillazione. Carbo-
nizzata intieramente la mollica ( di che si giudi-
ca dalla total cessazione dello svilnppo dei pro-
dotti liquidi e aerijormi ) si estrae dalla storta,
si polverizza finamente, e dopo averla passata per
setaccio si pone in vasi di vetro ermeticamenta
chiusi. Sijorma anche i trocisci o le pastiglie di
carbone impastando la divisata polvere con mucil-
laggine di gomma arabica,ed asciugandola dipoi
al sole su della carta ( Y. Parte I. pag. 34- )•

Teoria. (yJ. B. E. G. ) Merce Tazione che il
caJorico esercita sulle sostanze organiche, gli ele-
menti che le costituisceno, reagendo gli uni su gii
altri, danno origine a dei nuovi prodotti, che sono
T olio empireumaticOj l'acido acetico _, i gas aeido
carbonico ossido di carbono e idrogeno carbona-
to, e talvolta anche a dei carbonato d' ammoniaca
se fr'a i prineipj costituenti la sostanza da carbo-
nizzarsi esiste Tazoto; erimaneper ultimo nel vaso
distillatorio una sostanza carbonosa .

(C) Esponendo l'Ioduro di carbono alPazione
dei calorico 1' iodio si volatilizza sotto forma di
vapori cerulei ; e il carbono riman puro nel vaso.

D. L'ossigeno che fa parte dell'acido carboni¬
co nel carbonato di calce si porta sul fosforo e lo
converte in aeido fosforico, donde resulta il fosfalo

A



>»

.>

i6
di calce, mentre il carbono ( radicale dell' acido
carbonico ) rimane isolato . Le lozioni fatte con
acido diluto servono a separare la materia carbo-
nosa dal novello sale che si e formato.

(F) Se si riguarda 1' alcool come costituito
d'acqua e di gas idrogeno percarbonato e facile
di concepire che l'acido solforico, dopo essersi ap-
propriata l'acqua dell'alcool, reagisce su di una por-
zione d'idrogeno percarbonato lasciaudone indecom-
posta 1'altra porzione che si solleva in gas. La
reazione fra le materie residue e tale che vi ha
scomposizione reciproca . L* acido solforico spo-
gliandosi d'una porzione d'ossigeno a favore del-
1' idrogeno e d' una parte sola del carbono costi-
tuenti 1'idrogeno percarbonato delTalcool, forma
dell'acqua col primo, e dell'acido carbonico col se -
condo, mentre esso passa allo stato d'acido solforoso;
e cosi rimane nel vaso la seconda porzione di car¬
bono dell'idrogeno deuto-carbonato o percarbonato
decomposto .

Caratteri. II carbono o sia in stato di puritä
o sia misto ad altre materie, come lo e nel car-
bone propriamente detto, e solido, di color nero
senza forme regolari, e piu o meno friabile e po-
roso (i), eccetto perd il carbono che costituisce il
diamante il quäle possiede delle propriela affatto
diverse (2). Qualunque sia lo stato in cui il car-

(i) Qualche volta il carbone e assai compatto e lu-
cente, e perciö dotato di vario peso specitico.

(2) II diamante per lo pi& e limpido, talvolta colorato
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bona si trova, e sempre solido, inodoro e insipido.
Concluce male il calorico,ma e d'altronde buon con-
dutlore delfluidoelettrico, purche non sia cristalliz-
zato. II carbono abbrucia neU'aria atmosf'erica e
meglio ancbe nel gas ossigeno, lasciando per resul-
tato del gas acido' carbonico ed anche del gas ossi-
do di carbono; ma non si rammollisce, ne si fonde,
ne si volatilizza al piü violento calore dei coniuni
fornelli di reverbero : possiede ad un grado emi¬
nente le stesse proprietä degli altri corpi porosi,
assorbe cioe diversi fluidi aeriformi; e per siffatta
prero«atvva VI carbone di legna di recente prepara-
to si distingue sopva di ogni a\tro. I gas per i
quali si mostra piü avido sono l'ammoniaeo,
ridrocloricOj il solforoso e V idrusolforico, e l'as-
sorzione di essi si fa' nelFordine medesimo in cui
yengono qui esposti .

L'aria atraosferica e l'ossigeno assorbiti dal
carbone si convertono dopo lungo tempo in gas
acido carbonico : e raediante un calore alquanto
superiore a quello dell'ebollizione il carbone si
spoglia dei gas assorbiti.

Usi . II carbono in stato di puritä non lia al-
cun' uso direlto. II carbono impuro, o carbone si
fossile che di legna, e d'altronde usitatissimo nelle

si pvesenta sotto forma cristallina ed e dotato di tal.du-
rezza da raschiare il vetro cd altri corpi duri. II peso spe-
cifico dei diamanti e ^i 3, 5o. fino a 3 , 55.

Fol. IL *

*
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arti. ( V. Parte I. Strumenti caloriferl pag. 53. e
Combustibilipag. Gg. ).

II carbone animale e impiegato nelle Farma-
cie, nelle Raffinerie ed altre Officine, per la chia-
rificazione dello zuccbero mascavato e del miele,
per la scolorazione de'sughi vegetabili, dell'aceto, e
di varie sokizioni saline, per la depurazioue dei li-
quori acquosi putrescentie fetidiec.(i): Ed il carbo¬
ne vegetabile e pure con vantaggio adoprato per la
conservazione dell'acqua durante le lunghe navi-
gazioni; per il quäle o^getto si carbonizza la super--
fice interna dei vasi di leguo destinati a contenere
questo liquido (2) .

\

(1) In Parigi, ove per le proprieta fisiehe e chimiche
del suolo difficilinente si potrebbero conservar le acque
nei pozzi, si fa aso dalU maggior parte, anebe pe'hisogni
della vita, delle acqae della Senna , ove regurgitano tatte le
immondizie della surnmentovata popolosa cittä. Si filtrano
quelle acque sul carbone e cosl si rendono potabili: che
anzi sotto il rapporto della potabilita vengono preferite a
quelle condotte dal di fuori per mezza di canali . Allo
stabilimento detto des Eaux clarifiees si contano piü di 60,
cariaggi unicamente destinati a portare e distribuire l'acqua
chiarificata ai particolari appaltati.

(2) Per correggere il cattivo odore e sapore deU'acqua
dei fonti e pozzi, ove sono restati sommersi dei sorci ed
altri animali, si pratica con molto profitto di gtttarvi dei
tizzoni ardenti di carbone di legna.

Fu Lowitz il prirno a ravvisare nel carbone !a pro¬
prieta di disinfettare e scolorare diversi liquidi. II carbone
animale e per tat' oggetto sempre preferibile , sebbene i
quattro quinti di esso siano costituiti da fosfato e carbo-
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Si togh'e il cattivo odore alle carni in stato

d'incipiente putrefazione se si fanno bollire con
della polvere di carbone; e si preservano sotter-
randole in questa stessa polvere; Frattanto e da
notarsi che sebbene le acque vengano spogliate di
ogni cattivo odore per mezzo del carbone, rinian-
gono egualmente suscettibili di ulterior dscorapo-
sizione, attesoche il carbone assorbe i gas fetidi che
si sono formati, ma non pero sottrae dall'acqua le
materie animali solubili e capaci di risvegliare ua
nuovo processo di putrefazione.

11 carbono nello stato di diamante non e so-
lamente un'ornamento prezioso, ma viene impie-
gato per solcare i cilindri di vetro, per incidervi
dei caralteri, e per tagliare Je Jastre di ciistallo o
di vetro solto varie forme.

II carbone e impiegato per la cemenlazione
del ferro onde ridurlo in acciajo, e per fabbricara
la polvere da cannone; per il quäl oggetto si pre-
ferisce il carbone leggiero e recente.

11 carbone , e segnalamente quello vegeta-
bile, gode credito di eflicace antisettico. Alcuni
raedici ne propongono 1' uso interno nell'ulceri

nato di calce : ma prima di farne uso giova qualche volta
di lavarlo.

E stato osservato in quest' ultimi tempi che il carbone
animale tanto maggior forza scolorante possede quanto piu
e diviso , e che oltre a scolorare e disinfettare, fa preci-
pitare la calce dei siroppi e da altri liquidi in cui si tro-
va sciolta o sospesa.
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dei polraoni , ma in malattia si terribile an-
che il carbone ba sortito 1' esito infelice di tan-
ti altri rimedj. I cbirurghi hanno qualche volta
con vantaggio impiegato il carbone nel trattarnen-»
to della cangrena , ricoprendone le parti affette
dopo averlo ridotto in tninutissima polvere . Si
pretende da alcuni che Ia polvere di carbone
prevenga 0 almeno moderi la suppurazione delle
ferite ec.

Le pastiglie di carbone sono adoprate dalle
persone che hanno 1' alito fetente ; la polvere di
carbone di mollica di pane o sola o unita ad altre
sostanze e un'ottimo dentifricio (1).

11 carbone e stato lodato come assai proficuo

(1) Trattando col faoco Ja tornitara e i piccob\pezzi
d'avorio se ne ottiene il cosi detto nero d'avorio, tanto
impiegato per fare il color nero in pittura , e per cora-
porre la cosl detta vernice da scarpe.

Per prepararla si prende di nero d'avorio libbre nna
e mezza , miele fine libbre una , goinma arabica ßnamente
polverizzata once cinque , aceto comune libbre nove , e
vetriolo bianco oncia mezza . Si stempra in un catino il
nero d' avorio col miele e la goinma neu' aceto , aggiun-
gendo questo liquido a poco per volta ; si agita continua-
mente il miscnglio e si aggiunge un peso d'acqua eguale
a quello dell' aceto impiegato : o sivvero

Si prende di nero d'avorio e d'olio d'oliva libbre «na
e mezza di ciascuno, goinma arabica sottilmente polveriz¬
zata once tre , e birra libbre dieci. Si unisce bene insieme
in una catinella vetriala Tolio d'oliva coü'olio di vetriolo
per rnezzo d'un pestello di vetro, e si procede per il re-
staute nel modo gia di sopra indicato .
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per il trattamento della tigna ; e si usa sotto forma
d'unguento o di pomata .

Pomata di carbone

Si prende del carbone di quercia ridotto in
finissima polvere, e si estingue nel doppio del pro¬
prio peso di assungia purificata, dentro un mortajo
di porcellana o di vetro . Si spalmano con tal po¬
mata le croste dei tignosi la mattina e la sera,
detergendole prima con una infusione vinosa di
china-chma ( V. Manuale di Chimica medica di
Iulia JBontenelle. Tom. I. )

Idrogeno

Istoria. L J idrogeno in stato di gas fu desi-
gnato col nome di aria inßammabile prima della
riforma portata dai Pneumatici nella nomenclatura
chimica . Non esistein stato di liberta, ma sempre
in quello di combinazione. Bisogna procurarselo
coi mezzi artificiali.

Metodo di preparazione. Uno dei processi piu
semplici per ottenere il gas idrogeno consiste nel
decomporre l'acqua per mezzo dello zinco granu-
]ato,o squagliato (i) o pur laminato e diviso in
sottili strisce.

(() Si eseguisce qaesta divisione dello zinco in pic-
coü pezzi , gettimdolo cautamente nell' acqua vivamente
agitata appcna e fuso.
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(A) Introdotte in una bottiglia rostrata
(Fig. 24.) giä conte'nente un terzo circa della
propria capacitä d 1acqua, otto 0 dieci lamine di
zinco lunghe circa tre pollici della larghezza di
3. o 4- Unee , vi si versa delV acido solforico (1)
in quantitä tale cheformi presso a poco la 1 2. mä
o i5. raa parte dell'acqua impiegata; Qnindi ckin-
sa con tappo di sughero la boaca della bottiglia,
si scuote onde ben mescolare i dae liquidi, e im -
merso V estremo del rostro nel bagno idro-pueu-
mato-chimico, ss ne raccoglie il gas in vasi adat-
tati, dopo avcmt lasciato an dar perdute le pri-
me porzioni.

(Z>) Si oltiene pariraente 1' idroge.no gasoso
soslituendo allo zinco la tornitura o limatura di
ferro. E sia l'uno o sia l'altro il metallo impiegato
si ottiene il risultato stesso acidulando l'acqua cou
1'acido idroclorico iuvece che col solforico.

(C) Si puö finalmente procurarsidellV^/ro^erao
in gran copia senza l'intervento d'alcun acido, e
sollanto col far passare il vapore acquoso per entro
un lubo di porcellana, o una canna da fuciie arro-

(1) Per evitare il caso di umeltare con aciclo solforico
il collo della bottiglia, e segnatainente Porifizio cui deve
essere adattato il tappo di sughero, bisogna versar l'aci-
do per inezzo d'ün imbuto, e dietro l'acido un poco d'acqua.
l'uoiegundo V appareccliio descritto allu Fig. 23. si opera
con piü facilitä , e senza bisogno di aprire e chiuder la
bottiglia ad ogni volta che avvi bisogno d'introdurre nuovo
porzioni d'acido.

1
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ventata, e conlenenle uno spirale di filo di ferro o
della lornitura di questo slesso metallo . Situata
orizzonlalmente la canna di ferro o tii porcella-
na su i carboni ardenti in un fornello a rever-

bero, si munisce da ambidue gli estremi di im tu-
bo di vetro ricurvo, uno destinato a condurre in
essa il vapore acquoso proveniente dall'acqua che
bolle in un matraccio, l'allro a dare uscita e con¬
durre fino nel bagno idropneumatico il gas idroge-
no a misura che si svulge ( V. Fig. 7 ).

Teoria. {AB} L'cssigeno e Vi drogeno sono i
principj costituenti l'acqua; e tanto lo zinco quanto
il ferro promuovono ancbeda per se soli la decom-
posizione di questo liquido, appropn'andosene Tos-
sigeno mez;tre ne lasciano in JiLerlä V idroge/Wj
il quäle assume la forma gasosa . Ma siccome que-
sta decomposizione e lentissima a meno che il ferro
non sia infuocato, cosi per agevolarla si aggiunge
alTacqua delTacido solforico o idroclorjco, i quali
acidi danno luogo a del solfato 0 a dell'idroclorato
di protossido di ferro o d'ossido di zinco, a misu¬
ra che questi ossidi si formano.

(C) NelTaltro caso , quando cioe si obbliga il
vapove acquoso a traversare per il ferro infuocato,
il metallo si appropria l'ossigeno dell'acqua e ne
lascia in libertä Y idrogeno .

A flinche questo gas sia intieramente asciutto ,
come talvolla e necessario che sia per certi usi del
Chimico, bisogna raccoglierlo sul bagno a mercu-
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rio, e farlo attraversare per dei tubi contenenü del
cloruro di calcio .

Caratteri . II gas idrogeno ollenuto col pro-
cesso giä descritto e ben lungi dall'essere assolu ta¬
rn eote puro : E imbrattalo da una maleria estranea
di natura oleaginosa che vi e tenuta ia soluzione,
e che gli comunica un particolure odore. Per spo-
gliarnelo bisogna farlo attraversare per una densa
soluzione di potassa caustica; nel quäl caso dimi-
nuisce notabilmente di peso .

IL'idrogeno cosi depurato e non solo ineoloro e
insipido, ma anche affutto inodoro: e il piü leggiero
fra tutti i üuidi aeriformi conosciuti . II suo peso
specifico e di 0,0688. essendo 1,0000. quello del-
l'aria atmosferica e per conseguenza i4- volle e mez¬
za piü leggiero di essa . Una tal leggerezza e la sola
cagione deH'ascensione delle bolle saponacee e dei
globi aereostatici nelle alte regioni dell'atinosfera ,
non menp che della facilita con cui questo gas
emana e fugge dai vasi se vengono rivolti colla
bocca in alto.

II gas idrogeno estingue i lumi, e solamente
si accende in superficie o la dove trovasi in contatto
eoll'aria atmosferica, donde segue che ritirandone

• un lume giä spento si riaccende in traversar per la
fiamma. Mescolato l'idrogeno con due volte e mez¬
za il proprio volume d'aria atmosferica, o con circa
la melä dcl proprio volume di gas ossigeno, s ;in-
fianima al momento che vi si awicina un lume
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o che si fa scoccare in esso la scinlilla elettri-

ca: E mentre V accensione di questo mescuglio
gasoso e accompagnata da violenta detonazione (i)
i due gas cotnbinandosi chimicamente danno luo-
go alla formazione dell'acqua .

Non e stato fin qui possibile di far perdere
al gas idrogeno la forma di fluido elastico per
quanto intenso sia il freddo, e grandissima la pres-
sione cui e stato sottoposto.

L' idrogeno in stato di gas refrange la luce
piü potenlemenle che ogni altro fluido aeriforme,
ed e im catlivo CGnduttore del suono. Non uccide

gli animali che vengono obbligati a respirarlo se
non dopo qua Jede tempo. Questo gas ispirato col-
Taria atmosferica cagiona qualche volta una leggie-
ra pesezza di lesta : e.se vien respirato solo da alla
voce un suono particolare. M. Maunoir di Ginevra,
dopo avere respirato una quanlitä nolabile di gas
idrogeno, rimase con la voce slridula ed aspra. Io
pure vo'endo sperimentarne sopra nie slesso l'azio-
ne, ne ho fatte diverse ispirazioni alla scuola di
Medicina diParigi, ed ho provato presso a poco gli

(i) Si puö prodarre l'accensione e la detonazi one del
gas idrogeno mescolato coli' ossigeno anche con esporne
semplicemente al calor rosso il meseuglio.

Operando 1' accensione del rnisenglio dei due gas in
una boUiglia od in altio vaso di boeca angusta, e pruden-
ziale d' involgerlo in un drappo di lino piü volle raddop-
piato e di cingerlo con corda, onde prevenire ogni pericolo
nel caso che l'esplosione cagionasse la rottura del vaso .
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slessi effetti, cioe voce di cattivissimo suono e stri-
dula, difficoltä in articolarla, e una specie di roca-
ba passeggiera all' orecchie (1)

L' idrogeno si unisce chimicamente con diversi
corpi combustibili, dando luogo ora a degli acidi
come l'idrosolfürico, l'idroclorico ec. ed ora a degli
alcaii come l'ammoniaca ; ed ora a dei corpi che
non partecipano ne delle qualitä degli uni ne di
quelle degli altri, come il gas idrogeno carbonato,
fosf'orato ec. ec.

Usi. Li' idrogeno gasoso puö essere dal Chimi-
co farmacista impiegato come rnezzo eudiometrico
per determinare nei miscugli gasosi la proporzione
dell'ossigetio ( V. Eudiometrö) . L'idrogeno e
oggi anche adoprato vantaggiosamente quai poten¬
te mezzo di fusione nei sag^i analitici, giacebe nes-
suno fra i corpi combustibili produce tanta inten-
sita di calore quanta ne produce la fiamma del-
1' idrogeno mescolato con la metä del proprio suo
Volume d'ossigeno. L' uso perö di questo mescuglio
gasoso non e senza pericolo se non si hanuo le ne-
cessarie cautele ( V. Parte I. Cannella a gas com-
presso ).

I

(1) Sembra che questo modo d'agire del gas idrogeno
sull'organo della voce sia relativo alla sensibilitä dei di¬
versi individui, poiche alcuni che hanno faf f gii stessi ten-
tativi dicono di non averne risentito \erun' effotto .



Fosforo

Istoria . Fu una mera accidentalitä che con-

dusse Brandt alchimista d'Amburgo alla scoperta
del fosforo nel ititig. Kraft ne coinprö il segreto
dallo scopritore al prezzo di 200. tallari; e Kunkel,
dopo aver tentalo invano di averne da Kraft la ri-
velazione , si risohetle di batter la via deü'esperi-
mento per rintracciarne in qualche modo il proces-
so: e i'usse die la fortuna favorisse Kunkel, 0 fosse
cbe giä egli poss>edessequalche barlume sulla via
da tenersi ( giacche si \uole ch' ei non ignorasse
esser V orina Ja soilanza donde Brandt lo rica-

vo ) giunse nel i()']4- a ^ ottenere del fofo-
ro. Cid non oslante la preparazione di questa so-
stanza fu sempre un segreto gelosanienle custodi-
lo per lo spazio di 63. anni , cioe Duo a quando
Rouelle ne iece soggetto di pubblica dimostrazio-
nenel suo corso di Chimica l'anno 1737, avendone
appreso il piucesso da uno btraniero cbe in quello
stesio anno erasi recalo a Parigi.

Processo di preparazione,. (^)L'orina umana
pulreCulla, ed evaporata fino a sect hezza,era la ma-
teria donde nei primi lempi si rica\ö Afosjoro.
Margraaf ne modifico il processo suggerendo di
aggiungere all'orina ispesaita un qualche sale a
base di piombo : ma ad onta di ciö il fosforo fu
un oggello ptezioso, e pocbi ricchi amatori di
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seien ze e curiosi ne hanno posseduto fino a che
Scheele e Gähn non consigliarono nel 1769- di
ricavarlo dalle ossa degli animali ; le quali so-
110 per la massima parte formale di fusfato di
calce.

(B) II metodo oggi comunemente segulto con-
sisle nel decomporre il fusfato calcareo perseparar-
ne l'acido fosforico;e quindi nel mettere in libertä
Wjosforo radicale di quest'acido.

Calcinatea bianchezza le ossa di bove, di mon-
tone o di altro grosso animale , si polverizzano me-
diante la macine o il mortajo; quindi si passa
per crino la polvere, e pesata, s'impasta con acqua
enlro un vaso di legno o di piombo .

Si versa quindi su questa pasta dell'acido sol-
forico concentrato a riprese e in quantitä tale che
formi i cinque sesti del peso dell'ossa polverizzate.
Siaeitacontinuamente il mescug;liodurante il versa-

mento dell'acido e si aggiunge sempre nuovä quan¬
titä d'acqua a misura che la pasta si consulida.
Dopo un riposo di circa ventiquattro ore si ag¬
giunge a questa stessa pasta una discreta quantitä
d'aequa bollente, si agita , si filtra per tela di lino
assai fitta, e se ne riceve il liquido aeido in un ca-
tino di majolica od altro vaso vetriato. Si lava di-
poi con acqua bollente la materia rimasta sul ültro
fino a tanto che il liquido delle lozioni non cessa di
dare indizio d'aciditä (1): E riuniti i liquidi filtrati

(1) La tintnra acquosadi lacca muffa , o la carta tinta

■
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si espongono al fuoco in caldaie di rame di larga
superficie .

A misura che il liquido mediante 1'evapora-
zione si condensa depone del solfato di calce; dal
quäle si separa per mezzo di nuova filtrazione, e
lavando la materia rimasta sul nitro se ne riunisco-

no i liquidi. Si torna di nuovo ad evaporare il li-
quore fino a c)ie abbia acquistato la consistenza del
miele, e raffreddato che sia , s' impasta con circa la
quarta parte del suo peso di polvere di carbone .

Si dissecca la pasta carbonosa ad un fnoco
forte dentro una marmitta di ferro quasi fino al
calor rosso ; e ridotta in polvere la massa s'intro-
duce in una storta di vetro lutata o meglio in una
storta di gres, procurando che il venire non ne resti
ripieno che per circa due lerzi.

Gollocata la storta sul focolare d' un fornello
a reverbero , si annette al collo di essa un'allunga
di rame, e si munisce di palloue tubulato ripieno
per meta di acqua comune; nel quäl liquido l'estre-
mita dell' allunga deve reslare immersa. Si stabi-
lisce la comunicazione fra la tubulatura del pallo-
ne e un bagno o vaso d'acqua, per mezzo d'un tu-
bo ricurvo, e corredato il fornello di cupola o re¬
verbero , si lutano le giunture deli' apparecchio e
l'apertura per dove il collo della storta scaturisce
dal fornello .

con essa serve a quest' uopo. Si arrossa con i liquidi aci-
di sl l'una che l'aitra.
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Cosi disposto Papparecchio si Jascia in ripos&
tanto che basti per far disseccare il luto_, e messo
il fuoco si procede all'operazione; avvertendo perö
che il calore si aumenti serapre per gradi, lo che
si conseguisce mettendo in principio il corabasti-
bile a poco per volta. Dopo un ora di fuoco in tal
guisa graduato, si circonda e si copre di carboiie
la storta che a tal epoca sarä ben riscaldata ; e si
accresce d'allora in poi l'intensitä del calore, mu-
nendo la cupola del fornello d'una gola cilindrica
di laraiera ( V. fornello di reverbero ) .

Si svolgono diversi gas , che sono 1' ossido di
carbono , 1' acido carbonico, 1' idrogeno carbonato .
fosforato,e solforato (i). La storta concepisce un ca¬
lore a bianchezza, e decorse quattro o cinque ore
il fosjoro, sollevandosi in vapori, si condeasa nel-
l'allunga, da dove scendendo nel pallone yi si
concreta appena s'incontra nell'acqua ivi con-
tenuta.

Si conosce che l'operazione e terminata aHor¬
che cessa afifattolo sprigionamento dei gas. Raffied-
dato l'apparecchio si decanta il liquido del pallone,
e si fa passare il fosforo per una pelle di camoscio
previamente ramraollata e somroersa nell'acqua
calda ( +- 45- a 6o. Terra. Centigr.); lo che si ese

(i) II rnaggioreo minor gorgogüamento di qaesti flaitli
aeriformi nel bagno annesso all' appareechio ci avverte di
quando sia troppo o poco il calore applicato alla storta: E
necessario soprattutto guardarsi che per mancanza di cora-
bustibilelo svilappodeiflaidigasosi non si rallenti di troupo.
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güisce comprimendo la pelle fra due lamine qua-
drate di legno con un paro di forti pinzette.

Per dare a\ fosforo la figura di bastoni o can-
nelli lo si fonde sotto l'acqua,e s'introduce in sottili
cilindri di vetro chi usi con sughero nell' estremita
inferiore; dai quali poi si estrae gia consolidato im-
mergendo i cilindri predetti in acqua fredda, e
spingendo fuori il fosforo con una bacchetta di
legno o di vetro per la parte inferiore dopo averne
tolto il turacciolo di sugbero (i).

II fosforo piü puro e quello cbe distilla il pri-
mo , e si puö tutlo puvificare per mezzo di una
nuova disüllazione,la quäle non deve essere azzar-
data che su poche once per volta, atteso il pe-
ricolo cui l'operatore potrebbe rimanere esposto nel
caso della rottura della storta.

Teoria . (Ä) NelTantico metodo si concen-
trava l'orina fino a consistenza d'estratto per dissi-
parne la parte atquosa. 11 sale solubile a base d'os-
sido di piombo aggiunto decomponeva i fosfati con-
tenuti nell'urea formando del fosfato di piombo: e
1'urea non rneno che altri maieriali immediati

dell'orina, venendo dal fuoco decomposti e quindi
carbonizzati, servivano merce l'azione d'un furtissi-
mo calore a spogliar d' ossigeno 1' acido fosforico

(i)Perraettersi in guardia di qualunque sinistroaccidente
si dee procurare di maneggiare Wjosjoro sempre in ricinan-
za o sopra di un catino pieno d'acqua, ove potere immerger
prontamente le mani nel caso che il fosforo si accenda,

I
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del sale suddivisato, e metterne in libertä il raui-
cale fosforo .

(Z?) Nella calcinazioae dell' ossa tutte le loro
parti oleaginose e gelatinöse sono dal fuoco carbo-
nizzate e quindi dissipate .

L'acido solforico concentrato che si versa sulle

ossa polverizzate ed impastale con acqua produce
una viva effervescensa, che e dovuta alla decompo-
sizione del carbonato calcareo facente parte delle
ossa medesime (i) : Frattanto questo stesso acido
decompone anche in gran parte il fosfato di calce,
e trasforma l'uno e l'altro sale in solfato calcareo ,
mentre mette in libertä tutto l'acido carbonico che

si volatilizza , e gran parte dell' acido fosforico che
rimane nel liquido.

L'acqua che si aggiunge alla niassa simulta-
neatnente all'acido solforico ha per oggetto di man-
tenere la fliiiditä nel mescusrlio, senza di che la
pasta si solidificherebbe ed acquisterebbe una du-
rezza pietrosa, attesa l'aviditä con cui il sülfato
di calce che di maiio in raano si forma s'impadro-
nisce dell' acqua .

II carbono col quäle s' impasta l'acido fosfori-
co ispessito ed il fosfato di calce in esso contenuto
ha per oggetto di spogliare l'acido anzidetto del suo
ossigeno ; con che si rende ben ragione della for-
mazione del gas ossido di carbono e acido carboni-

(i) II carbonato di calce contenuto nelle ossa forma
presso a poco la ventesima parte del loro pe»o.
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co che precedono la distillazione de\ fosforo. La for-
mazione dei gas idrogenati e dovula alla decompos>-
zione delT acqua rimasta nella massa carbonosa a
roaJgrado dell'essiccazione; e siccome vi si contiene
Hon solamente il carboiieel'acido dei fosforo, maati-
che qualche poco di solfato di calce,cosi dal radicale
deU'acido solforico deriva il gas idrogeno sdforalö.

Caratteri. II fosforo preparato nel modo so-
pra esposto e semitraspareole, incolüro o di colcr
carniciuo, talvolla giallastro oppure auche scuio o
nevo secondo la disposizione dt'He sue molecole (i).
J5 di una consistenza simile a quella della ceia , e
jnsipido ed ha un odore agliaceo in qualche modo
analogo a queJIo dei vapori arseuicali . Ha nn peso
specifico = i)77- e reftangfe assai la luce: E flessi-
sibile se e puro , ma fragile quando e nieacoiato ad
altre materie e spezialmeute allo zulfo. Si fonde
molto prima che 1' acqua bolla e segnatainenle al-
Ja temperatura di + 43- Terra, G.: si volatili/za
ad una teinperalura puco stiperiore a zero. E lumi-
lioso lielT oscurita e per sifFatta prerogaliva vien
chiamato/cw/b/o ( parola cumposla di cui la signifi-
cazione hporta luce): e alquanto solubile nell'alcool,
nen'eterd solforico,, negli o!j fissi e volatili . BencLe
non siu apparentemente solubile in acqua, pure

(i) 11 fosforo non possiede tali proprielä se non quando
essendo uistillato piü -volle vien esposto ad una tempera¬
tura di ( -f- 71*. a 8o. Terin. cent. ) e quindi bruscamente
raffreddato .

Vol. IL 3
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comunica a questo liquido alcune delle sue proprie¬
tär poiche abbeverandone i galli gli rende piü lus-
suriosi, e quiiidi anche gli uccide se ne fanno uso
quotidiano. Abbrucia lentamente nell'aria atmosfe-
rica,colcui ossigeno si combina e produce dei vapori
bianchi pesanti di acido fosfatico: si accende con vi-
vissima luce per il contatto dei corpi in ignizione, e
s'jiifiainma ancbe sponlaneamente se e confricato
contro qualchecorpo duro,ud espostosemplicemente
ad mia lemperatura poco superiore ali'ordinaria (1).
Lo zolfo agevula l'accensione dei fosforo, e su tal
proprielä e fondata la preparazione dei cosi detti
zolfanclli fosforici (2). II fosforo si combina con

\\

(1) II fosforo offre dei fenomeni veramente singolari
allorche e esposto aü'azione dei gas ossigeno. Immerso in
questo gas puro non e luminoso nell' oscuritä solto 1'or-
dinaria pressione atmosferica , e ad una temperatura ( -{-
27. Term. G. ) ne tarn poco il suo peso si sceraa dopo lo spa-
zio di molte ore : All'opposto divien lurainoso , e avvi as-
sot hidiento d'ossigeno se a questo gas si unisce qualclie altro
flaido aeriforme coiae I' idrogeno , l'azoto , o l'acido car-
bonico, oppure se si rarefa notabilmente il gas ossigeno di¬
minuendo la pressione atmosferica . Pare che si debba di
tal fenomeno la causa all'aver vinto la forza di coesione
esisti nte fra !e molecole dei fosforo e quelle dei I * ossigeno
respeüivamenle fra loro.Noi dobbiamo si belle e mteressanti
osservazioni al Canonico Bellani di Monza .

(1) Nel metter i piccoli stecchi di legno, coperti di
zolfo nell'estremita., in contatto col fosforo si procura di
staccarne una piccola porzione , la quäle nell'aria si ac-
cende; e se ne puö agevoiare I' accensione confricandnla
contro qualche corpo di cui la superficie si» scabra . II

I
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molti radicaü setnplici formandone i fosfüri , e
conibinato eolVossigenoin diverse proporzioni soni-
roinistra varj acidi.

Usi. II fosforo e reputato potente afrodisiaco
ed agisce quäl fürte eccitanle sull'economia ainuiu-

le. E stato dai medici suggerito ed impiegato per
la cura delle febbri nervöse acconipagnale da estre-
ma prostrazione di forze. Si usi pero nioltissima
circospezione in amministvarlo , poiche e c&gace di
produrre emorragie violente., iiifiamrnäVioni, e
morte .

Vi fosforo e dai Chimici impiegato come mezzo
d' analisi per spogliare d'ossigeno i mescugli aeri-
formi di cui questo gas fa parte ,

Modo d' amministrazione. E da riprovarsi la
pralica d'ainministrare il fosforo, benclie minuta
mente diviso , sotto forma di boli. II rnetodo di
prescrizione piü apprupriato si equello di scioglierlo
neu'eiere solforico per uso interno, e nell'olio
d'oliva od'altro olio fisso per uso esterno.

Tintura eterea di fosforo

Per preparare questo farmaco, designato an-
che col nome d' Etere solforico-fosj'orato, si divi-

fusforo per tal' oggetto impiegato deve esser ridotto in una
sola maesa merce la fusioue deotro un vaso di bocca angusta.
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de con un temperino in minutissimi trucioli, o
pur col processo indicatopiii sottopag. 3 rj. i- scro-
polo di fosforo sotto V aequo.; Decantato il li-
quido, ed asciugato rapidamente il fosforo> su
della carta emporetica, s'introduce in una botti-
glia contenente 4- once di etere solforico: si cliiti-
de ermeticamente il vaso , si agita il miseuglio
ripetiitamente, e in capo a qualche giorno il fo¬
sforo rimane cornpletamente sciolto .

Si prescrive questa tintura, la quäle contie-
ne £ di grano di fosforo per ogui scropolo, alla do¬
se di i. fino a 8. scropoli unita a qualche adattato
veicolo: e amministrando ii fosforo sotto quesla for¬
ma il Medico e sempre in grado di frazionarne la
dose cou molta facilitä .

Emulsione di fosforo ■ Per far uso interna-
mente del fosforo aleuni Medici-chimici propon-
gouo di estinguere medianle la triturazione in suf-
ficiente quantitä d'olio di mandorle dolei dentro
un mortajo di porcellana gr. 2 di fosforo previa-
ix)enie sminuzzato, cui poi si. aggiunge della densa
rnucillaggiue di gomma arabica a piecole porzioni
per volta e sempre agitando il miseuglio : quindi
vi si unisce del siroppo d' orzata, e discreta quan-
tilä d'aequa per tarne un'emulsione. Si ammiuistra
a riprese nel periodo di i5. a 20. ore, avendo la
cautela di agilare il vaso prima di versarla, e
si diluisce con acqua pura se si creda oppor-
luno.

I
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Looch di fosforo . Volendo amministrare il

fosforo sotto forma cli Looch , s' incomincia dal
fondere gr. 2 cli fosforo sotto l'acqua dentro un
matraccio: quindi si versa in un mortajo di por-
cellana gia riscaldato, ove s' agita col pestello
fino a che, per il raffreddamento dell' acqua ,
il fosforo concretandosi non siasi diviso in tanti

minutissimi glohuli ; i quali liberati dal liquido
debbono essere mescolali con zucchero fino , rosso
d'uovo , e olio di mandorle dulci in discreta quan-
titä, per farne ima specie di looch mediante 1 agi-
tazAone continuata per qualche tempo nello slesso
mortajo (1) . Si amminislra come V emulsione di
fosforo .

Olio fosforico

Per preparare questo composto che alcuni
chiaroano anche olio fosforato , io propongo come
preferibile ad ogni altro il processo del Prof. Gaz-
zeri descritto nel j.°Tomo del di lui Compendio
di Chimica pag. 83. , ed e il seguente .

Diviso il fosforo nella dose di \. scropoli
in minuti globuli, come si e detto di sopra, ed
asciugato cautamente sulla carta emporetica , si
pone in mortajo di porfido con una quantita due
0 tre volle maggiore di vetro pestato e ben netto,
o di rena selciosa lavata ed asciutta : vi si versa

(1) Per ottenere un composto omogeneo e per involgt-r
bene il fosforo nelle materie che vi si uniscono , devesi
aver la cautela di aggiungerle a piccole dosi per volta.
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sopraa pocoper volta n.libbre d'olio d'olica riscal-
dato fino a concepire un calore dl -$- 5o. a 60.
Term. centigr. , e si tritura sotto questo liquido
il fosforo per alqiianti minuti. Introdotto que-
st' olio in ampia boccia si abbandona al riposo
fino a che abbia deposto le materie tenute in so-
spensione , dalle quali separato per mszzo della
dccantazione si pone in vaso di cristallo o di \>e-
tro ove si chiude ermeticamente (1) .

Si usa esteniamante alla dose di due 0 tre
scropoli fino a mezz'oneia, e si applica alle parti
dolenti a modo di frizione nei reumi cronici ec.

I»
Zolfo

Istoria. Lo zolfo talvolta in combinazione
coi metalli , e talvolta acidificato dall'ossigeno e
salificato da alcune basi, esiste abondantemente in
natura . Trovasi anche puro e in forma cristaJüna
presso i vulcani , o in roasse 0 in polvere nei cosi
detti terreni vulcanici . Lo zolfo che circola in

(1) Si abbrevia I' operazione se dopo aver faüa I' estin-
zione del fosforo nell' olio si Iascia deposifare per alcuni
istanti, e si filtra per tela di cotone . Sia 1' urio o sia
1' altro il processo impiegato per separare 1' olio dal se-
diinento, si dee porre tatta 1' attenzione perche nessuna
porzione di fosforo indiseiolto ritnanga nell'olio; lo che
potrebbe farsi causa di braciature e di altri sconcerti
all' oecasione di farne uso pe» fregagioni, attesa la facilitä
con cui il fosforo s'infiamma .
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commercio si presenta sotto tre aspetti o qualitä
differenti che sono lo zolfo in pani detto anche
greggio o bruto, lo zolfo in cannelli o bastoni, e i
fiori di zolfu o zolfo sublimato .

Metodo di preparazione. (//) Si ottiene il
primo o zolfo brulo mediante la fusione delle ter-
re solforose o dei sulfuri, operata in forni a galera in
ampli crogioli di terra; dai quali per mezzo dicon-
dotti o canali di materia simile lo zolfo fuso passa
e distilla in altri vasi l'orati nel fondo prima di es-
sere vice^uto in piccoli tini dilegno ripieni d'aequa.
Lo zolfo cosi ottenuto contiene sempre circa la
decinia o duodecima parte del proprio peso di ma-
terie terrose.

(£) Si ottiene lo zolfo in cannelli ein fiori
ricevendo in una canTera adaltala il vapore di zolfo
che si solleva dalla miniera zolforosa in fusione .

Prende la forma di bastoni quello zolfo che vien
ricevuto in forme cilindriche di legno prima di con-
solidarsi; ed assume la forma di finissima polvere
Taltra porzione che si sublima sulle pareti della
stanza. ^

Purificazione. (C) Per quanto lo zolfo subli-
mato o in fiori sia il piü puro, pur tutlavia non
deve essere impiegato per gli usi della medicina
interna senza essere spogliato dell'acido solforoso
che ritiene: e per tale oggetto si bolle in acqua
coraune , e si versa sopra di un filtro di carta, ove

9,

I
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si lava con acqua fino a tanto clie il liquido non
dia piü segno d'aädita alla carta tinta con lacca-
liiuffa . Quincli si asciuga distendendolo su della
carta bibu!a, e si conserva in vasi di vetro o di terra
vetriata.

Awi un altro modo di ottenere lo zolfo in
polvere inpalpnbile e chiamasi

Magistero di zolfo

Metodo di preparazione. (D) Si soppestano
20. once del cosl detto sulfuro di potassa o di soda
in mortajo di marmo, e introdottane la polvere in
un' ampia hottiglia insieme con 5. o ö. libbre di
acqua comune si lascia in digestione per lo spa-
zio di circa 12. ore, agitando di tanto in tanto il
liquido . Qaindi si decanta dopo il riposo op-
p/ir si filtra, e vi si versa dell'aceto stillato o
delVacido idroclorico assai diluto fino a che con-
tinua a prec'ipitarsi una materia fioccosa bianca-
stra. Decantato il liquore (i) e raccolto il preci-
pitato sul filtro, si lava ripetutamente con acqua,
ed asciugato dl sole o in slufa si conservain vaso
di vetro.

Teoria . {AB} La separazione dell' acido
dalle materie terrose o metallicbe per mezzo del

(i) Evaporato fino a pellicola od a secchezza ci som-
ministra dell'acetato, e dell' idroclorato di potassa, secondo.
l'acido impiegato .
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fuoco e fondata sulla volatilitä del primo e sulla
fissitä delle seconde.

(C) L' acido solforoso adeso alle parlicelle di
zolfo sublimato proviene daH'ossigeno atmosferico
che i vapori di zolfo incontrano nella camera, en-
tro la quäle vengono raccolte.

(2?) II sulfuro di potassa (sulfuro di polassio e
solfito di potassa) decompone una porzione d'acqua
appena e messo in contalto con questo liquido; dicui
l'idrogeno portandosi sullo zolfo del solfuro lo con-
verte in acido idrosolforico solforalo, cioe sopracca-
ricato di zolfo, mentre l'ossigeno ossidando il polas¬
sio lo converte in alcali: Ed il solfuro per lal modo
convertito in idrosolfato solforato di potassa vien de-
compostodalJ'acidoimpiegato, il quaJedä origine ad
vn novello sale alcalino che riniane in soluzione nel

liquido. L'acido idrosolforico riraastolibero si vola-
tilizza sotto forma di gas felenlissimo, e cosi se ne
preeipita lo zolfo che costitniva l'acido predetto in
stato d'acido idrosolforico solforato.

Caralteri. Lo zolfo e un corpo di color giallo
limone solido , ma assai fragile . Basla talvoUa il
solo calor della niano perche si riduca in pezzi : e
friabilissimo e leggermente odoroso quando e sfre-
gato, ma affatto insipidö se e puro. Lo zolfo ha un
peso specifico = i. 99. ed alquanto maggiore se e
crislallizzato. Manifesta elettricita resinosa me-

diante la confricazionej mentre pero e un cattivo
conduttore del fluido elettrico. E inalterabile al-

t
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l'aria ; si fonde ad una temperatura poco superiore
a quella dell'acqua bollente ( o. 107. a 109. Term.
Cent. ) ed e suscettibile di concretarsi in cristalli
aghifurnii (1) . Ad un calore alquanto piü forte si
vaporizza e si sublima, e mantenuto per lungo
tempo in fusione acquista un color di giacinto, e si
conserva per qualche terapo molle e pastoso anche
dopo di essere stato versato nell'acqua. Lo zolfo e
inalterabile dali'aria aH'ordüiaria temperatura, ma
ad un calore di 4- i5o. Term. cent. si combina col-

l'ossigeno atmosferico formando dell'acido solforo-
so. Essendo perö diverse le proporzioni dell' ossi-
geno con cui lo zolfo puo combiuarsi, cosi diversi
sono gli acidi che ne resultano .

Usi. Si usa infternamente il fiore di zolfo la-
vato o il magistero di zolfo ne\\e malattie cutanee
con attacco ai visceri addominali, e nelle affe-
zioni croniche del polmone; si amministra in
dose di 1 scropolo .fino a 3- impastato con qual¬
che estratto sotto forma di boli, o in polvere uni-
ta allo zucchero , all' amido , alla magnesia ec. E
pure con vantaggio impiegato per arrestare 0 mo¬
derare 1' eccessiva salivazione prodotta dall'uso dei
mercuriali.

Si usa lo zolfo esternamente anche nello stato
di vapore a modo di bagno (V. acido solforoso ) e
se ne fa varie pomate o unguenti che riescono di

(1) Lo zolfo che si trova in stato nativo,sovente Jeposto
dall'acque solfaree, e in bei cristali ottoedri.
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somma efficacia nel trattaraento della rogna, del-
l'erpete, e di altre affezioni della pelle (i).

Unguento con zolfo semplice

II piü semplice dei tanti unguenti da rogna
descritti nei varj ricettarj, si e quelle- che si com-
pone estinguendo perfettaniente 6. once di fiori di
zolfo in 8. once di assungia preparata e 4- once
di sevo purificato.

Si puö, per facilitare l'estinzione dello zolfo
nel grasso, operar la fusione di quest'ultimo a bagno
maria in vaso di porcellana ; ma e perb necessario
di agitare i] miscuglio fino a che la massa non siasi
concretata, a fine di evitare che lo zolfo si depositi
per la maggior parte al fondo del vaso .

Unguento di zolfo composto

Si liquefanno a bagno maria in caldaja di rame
stagnata 3. libbre di assungia preparata e una libbra
di sevo purificato. Geltato questo grasso fuso in un
mortajo di marmo (2), vi si aggiunge a piccole

{1) Si asserisce dietro le recenti osservazioni che l'aso
tlello zolfo preservi dal rcorbillo. Qualora cio possa essere
pienarnente verificato 1'arte medica avrebbe fatto un gran-
d'acquisto. Si raccomanda adunque allo zelo e all' attivitä
dei medici d'ist'ituire una serie numerosa di esatte esperien-
ze su questo irapoftante soggetto.

(2) Se e d' in\emo, o se il rnortajo di marmo e cosi
ampio da temere che per la troppo istantanea sottrazioue
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porzioui i. libbra di fiori di zolfo e 6. once dl
sal marino decrepitato, polverizzato, e passato per
selaccio . S' incorporano bene queste polveri nel
grasso mediante l'agitazione , e cpiando la mas-
sa e vicina a concretarsi vi si unisce mezz' oncia
d'olio di spigo .

Si conserva l'unguento cosi preparato in ba-
rattoli o in altri vasi di terra vetriati .

Tanto questo che Tunguento semplicepuö esser
prescrilto alla dose di mezza üno a un oricia e piü.

Unguento con zolfo, detto anche da rogna,
secondo la formula del Rlcettario fiorentino.

Esposte all'azione d'un moderato calore in
caldaja di rame stagnata 6. libbre d' assungia
preparata e \i. manipoli di foglie di lauro cera-
so, si aspetta che ne sia dissipata l'umiditä : si
passa per crino la massafusa, e nel grasso filtrato
si estingue esattamente i libbra di fiori di zolfo.

I funghi o la terra Jimacciosa dei lagoni della
provincia Senese, in riguardo dello zolfo che con-
tengono, sono spessoadoprati per la medicina ester-
na con le stesse vedute con cui s'impiega lo zolfo.
Si estingue in 18. libbre di lardo hquefatto G. lib¬
bre della suddivisata terra limacciosa disseccata e

del calorico il grasso si concreti quasi sull'istante, si verserä
nel mortajo dell'acqaa bollente per riscaldarne le pareli in¬
terne, e vuotato ed asciutto si procederä immediatamente
all'operazione.
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ridotta in finissima polvere, cui si aggiunge e si
unisceesattamente sal coraune decrepitato epolve^
rizzato ; e calce spenta all'aria, d'enlrambi libbre due.

Lo zolfo serve anche alla fabbricazione deila
polvere da fucile e da cannone , dell'acido solfori-
co ; del cinabro, e dei cosi detti zolfanelli o zoliini;
e rammollito merce una lunga fusione , corae si e
delto, vien'impiegato per ricevere le inipronte di di-
Versi oggetti.

Selenio

Istoria . E cosi cbiamato un corpo scoperto
pocbi anni fa da Berzelius, corpo che da alcuni e
dallo scopritore stesso vien riguardato quäl combu-
stibile di natura roetaJJica. Avuto perö riguardo a
niolte proprietä del selenio esso puö trovar posto
anche fra le sostanze elementari non metalliche.

Stato naturale. II selenio fu da Berzelius
ritrovato in un minerale da lui cbiamato eukarite

tiel quäle esiste in combinazione coli' argento e
col rame : trovasi anche unito al rame sollanto, o
sia nello stato di seleniuro nella pirite di Fahlun,
ed altrove insieme con altri metalli. Lo zolfo di

questa pirite impiegato per la fabbricazione del¬
l'acido sollbrico ha somministrato il selenio sotio

l'aspetto di una polvere rossastra, depositata siille
interne pareti delle caniere ove fonnasi T acido
predetto .

Caratteri. II selenio e solido, insipido, iuodoro
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e fragilissimo. Cristallizza difficihtiente : si lascia
intaccare dal coltello e da altri corpi duri. Gon-
duce male il calorico ed il fluido elettrico, e non
si elettrizza punto per confricazione . Ha un peso
specifico= 4>3i-e talvolta anche un poco tnag-
giore.JNon si fonde se non ad una temperatura su-
periore a -+* io5. Terra. G. e bolle sotto il calor
rosso, volatilizzandosi in vapore giallo scuro che
poi si condensa in gocce nerastre; e se la conden-
sazione vien' operata bruscamente, ne resulta una
polvere di color rosso e fina come il fior di zolfo.

II selenio fuso e raffreddato e di color bruno
esternamente,ed ha internamente l'aspetto vetroso
e metallico ; nia divien rosso dopo essere stato pol-
verizzato. Si combina non solo coi metalli coi quali
forma dei seleniuri, ma anche con Tossigeno e
l'idrogeno producendo due acidi distint'u,

Usi. II selenio non ha fin qui alcun uso in
mediana ne nelle arti.

Iodio

Istoria. Fu nel i8i3. che la Chimica fece
acquisto dell' iodio. Ne dobbiamo a Courtois la
scoperta., e a Gay-Lussac lo studio e l'esatne della
maggior parte delle di lui proprieta .

Processo di preparazione. Non solo lespugne
ma anche i fuchi, le alghe, ed altre piante maritti-
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ine sono Ja sede ordinaria dell'iodio (i); e per
estrarnelo si abbruciano e si fa lissivia delle ceneri
ottenute. Evaporata la lissivia fino a tanto che sora-
ministra per raffreddamento del sotto carbonato di
soda ed altri sali distal lizzabili, si separano tulti
quanti e si tien conto delle acque madri.Ma senza
rimontareairincinerazione delle suddivisate piante,
si prendono le acque madri della cosi detta soda di
vareck che recusano d'ulteriormente cristallizzare;
si concentrano mediante l'evaporazione, e intro-
dotte in störte di vetro tubulate e giä niunite di
largo recipieote, vi si versa dell'acido solfbnco per
la tubulatura; appena cessata Teffervescenza vi s'in-
troduce anche del tritossido di manganese, si ap-
plica il ca/ore e si procede alla distillazione. L'iodio
che si solleva in vapori violetti passa nel recipiente
ove si condensa in lamine cristalline. Distaccato
l'iodio dai recipienti, si purifica mediante le lozio-
ni acquose ; e aggiuntavi piccola quantitä di potassa
si sottopone a nuova distillazione. Si asciuga dipoi
fra della carta bibula l'iodio otlenuto e introdotto
in lubi cilindrici di vetro, ivi si cumprime e si fonde
esponendolo a leggiero calore .

(i) II Dott. L. Cantü Prof. di Chimica a Turino ha
trovato Viodio nello stato d'idriodato di soda uell'acqua sul-
fureo-salina di Caatel naovo d'Asti; Lo stesso resulta¬
rn ento ebbe il Sig. Ängelini nell'analisi dell'acque di Sales
neue vicinatue di Vogbera , e raolte allre acque minerali
fuori d'Italia hanno somministrato all'analisi l'iodio nello
stato d' idriodato .

»
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Teoria. Le acque madri delle ceneri di sada

contengono dei nitrati, idroclorati, e idriodaü di
soda . Tutti questi sali sono decomposti dall'aci-
do solforico , il quäle essendo concentrato ed im-
piegato in eccesso reagisce anche sugli acidi che
esso medesimo melte in liberta ; imperocche men-
tre da una parte trasforma Tacido nitrico in nitroso,
si appropria dall'altra L'idrogeno dei due acidi idro-
clorico e idriodico dando luogo alla formazione
dell'acqua, e mettendo a nudo il cloro e V iodlo .
E di qui e che l'acido solforico impiegato in ecces¬
so, e non saliücato spogliandosi di una povzione
d'ossigeno, convertesi in acido solforoso , dal quäl
gas 1 iodio e sempre accompagnato .

L'aggiunta dei tritossido di manganese non
ha altr'oggetto che di somministrare ossigeno onde
agevolare la decomposizione dell'acido idriodico,
fbrmando cioe dell'acqua coll'idrogeno dell'acido
predelto, e cosi mettendo in liberlä Yiodio.

Caratteri. L' iodio si manifesta sotto forma

di un corpo solido pochissimo tenace, di tessitura
lamellosa, di color turchiniccio che tira al bleu, e
di una lucentezza quasi metallica; per la qual'ul-
tima proprietä si rassomiglia in qualche modo alla
piombaggine. Ha un'odore che partecipa di quello
dei cloro e dei cloruro di zolfo, e tinge in giallo
la pelle con macchia non permanente. U iodio ha
un peso specifico =;= 4>94^ '• a ^ uu leggiero calore
si solleva in vapori violetti, ed alla temperatura
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dell'acqua tollente si volalilizza in totalitä prima
di fondersi: Si fonde perö quando 3a temperatura
giungea + 107. Term. C. e bolle a -+• 175. A so-
niigliaoza del cloro sottrae 1' idrogeno a diversi
corpi,e si unisce alla ßoaggior parte delle sostanze
semplici, formando degT ioduri coi metalli e cou
altri combustibili elementare due acidi particola-
ri l'uno cou J'idrogeno 1'allro coH'ossigeno.

Usi . lu'iodio fu introdolto in niedieina da

Coindet tanto per uso esterno che interno nel trat-
tamento delle scrofole e del gozzo . Si atnminisLra
inlernamenle sciolto nell'alcool o „sia in tintura, e
esternamenfe in forma di pomata o d'unguento.

Tintura d'Iodio
I

In un mortajo di cristallo o di porcellana si
tritura col pestello 6. scropolid'iodio aggiungen-
dovi a poco per volta 12. ot/ce d'alcool ( + 33. gr t
Areom. B.) coji V avvertenza di non aggiungere lc
successive porzioni di liquido se non quando siano
State tolte e giä saturate d'iodio le precedenti, le
cjuali debbono esser vcrsute in una boUiglia di ve-
tro da chiudersi ermeticamente (1).

Si amministra in dose di 10. fino a i5- o 18.

goc in acqua dislillata o in siroppo semplice o sulla

(1) Non e ben fatto di preparare ijuesta tintura in gran
dose, specialmeute sedebbu essere conservata per lungo trat-
to di teinpo.

Fol. 11. 4
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polvere di zuccfoerofinissimo due o piü volle al
giorno, e non mai unito a decotti di soslanze
amilacee.

Molti medici si itaÜani che stranieri hanno
confermato 1' efficacia dell' iodio e delle sue prepa-
razioni nella tise scrofolosa e negl'ingorghi glandu-
lari prodotti da lue,o che sono gli avanzi della ra-
chitide . Si attrihuisce all'iodio anche la virtü eine-
nagoga e si propone pe'tumori cancerosi ec. Pare
che questo medicamento aumenti la secrezione
delle membrane mucose; e la di lui azione sull'or-
ganismo degli animali edurevole come lo e quella
del mercurio. \liodio usato per lungo tempo o in
dose generosa apporta dei sconcerti nelle vie dige¬
stive: non e perö assolutamente velenoso se non in
grandissima dose (r).

\S
Pomata d' iodio

Si compone estinguendo in mortajo di por-
cellana o di vetro mediante una lunga tritura-
zione 6. scropoli d iodio in 4- once di assungia
preparata e 2 once di sevo(2).

(i) Sebbeue le maccbie che V iodio lascia sulla pelle
non siano permanenti, pur tuttavia ho osservato che se Viodio
e molto la cuticola si dissecca e si squamma.

(■?.) Si variano le proporzioni di questi due grassi se-
condo la stagione nella quäle si prepara la pomata: e in
inverno si puö omettere affatto il sevo e servirsi di sola
assunaia.

!'
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]jl Yiodio un sieuro ed energico reattivo per
scoprire Ja presenza tlella fecula amilacea si pura
die combinata naturalmente alle altre sostanze(V.
amido).

Cloro

Istoria. II cloro da Scheele scoperto nel 1774-
e da lui distinto col nome d'acido marino deflogi-
sticato, fu all'epoca della riforma Guytoniana chia-
mato acido muriatico ossigenato, murige.no, e gas
ossimuriatico, e reputato essere un corpo composto
di acido muriatico e d'ossigeno (i). Oggi peru e ri-
euardato corae semplice, ed e sempre il prodotto
dell'arte.

Metodo di preparazione. Si ottiene il cloro
isohndo il radicule delT acido idroclorico .

(1) Quest'ultima opinione non fu esclusivamente ub-
bracciata da tutti i Chimici di Europa ; che anzi si sono
recenternente riprodotti dei nuovi fatti in appoggio dell'an-
tica teoria .

Non puossi frattanto negare che il considerar il cloro
come elementare renda piü facile la spiegazione di molti
fenomeni chimici . Neil'esporre la teoria della formazione
di questo corpo diremo quello che ne pensa Derzelius con-
tro il sentiinento dei Chimici fraucesi, e di tutti coloro che
riguardano il cloro come un corpo semplice,

II Marchese C. Ridolfi in seguito di alcune sue espe-
rienze istituite nel 181O ,, e nelle quali io pure ehhi par¬
te , tentö di f.ir rivivere 1' antica opinione sulla chimica
natura de! cloro, opinione alla quäle ne Berzelius ne altri
distinti Chimici hanno mai voluto renunziare.
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(A~) Dopo aver mescolato ben insieme 8. once
di cloruro di sodio decrepitato ( sal coraune ) con
2. once di perossido di manganese, s'introduce il
mescuf lio in una storta tubulata e inunita di tubo

ricurvo ( Flg. 26. ). Si versa per la tubulatura nella
storta 8- once d'acqua coraune e altrettanto acido
solforico concentrato ( — 66. gr. Ar. B ) a riprese,
e si espone l'apparecchio ad un Ieggiero calore men-
tre si fa immergere l'estremilä del tubo ricurvo nel
bagno idro-pneumato-cbimico, onde raccogliere il
cloro in forma gasosa (1).

Per evitare la perdita di quella porzione di
gas cloro che rimane sciolto nell'acqua del bagno,
allorche traversa per quel liquido, si profitta della
gravitä del cloro roaggiore di quella dell'aria atmo-
sferica, e si raccoglie in bottigiie ripiene di quest'ul¬
timo fluido,servendosi di una storta tubulata munita
nel becco di un tubo piegato ad angolo retto, e con
la branca verticale si tuoga da immergersi fino nel
fondo del vaso destinafo a riceverlo. Quanto piü le
bottigiie sono profonde e di collo stretto tanto piü
sono adatlate a quest'uopo. Dal color verdognolo
che presenta 1' interno delle bottigiie, e dai vapori
di cloro che si fanno sentire traboccando fuori di

esse e facile giudicare quando ne siano ripiene.
(2?) Per saturar l' acqua di gas cloro e com-

porre il cosi detto cloro liquido si fa uso di una

(2) L 1 acqua del bagno assorbirä tanto meno di gas
cloro qaanto piü e calda.

|



storta tubulata e messa in comunicazione coli' ap-
parecchio di Woulf ( Fig. i5. ). S'introduce il me-
scuglio sopraindicato di sal comune e perossido di
inanganese nella storta giä collocata in bagno di
rena su d' un fornello . Quiudi si procede per il
restante nel modo che abbiamo sppra esposlo, do-
po aver ripieno Je boltigiie dell apparecchio, per
circa due terzi la prima _, e per una quanlitä suc-
cessivamente minore le altre, ed averie cireoudale
con un miscuglio frigorilico (i) -

(C) Invece del cloruro di sodio con perossido
di manganese e acido solforico , si puö impiegare
per ottenere il cloro i. once di perossido di man
ganese e i. Jibbra d'zcido idroclorico (— 12. «r-
Ar. B. ) . Si espongono queste materie ad un ieg-
giero calore dentro una storta messa in comunica¬
zione coll'apparecchio diWoulf,o purse neracco»lie
il cloro in bottiglie ripiene d'acqua fredda: Qüando
sono ripiene di questo gas per metä si chiudono e si
agitano onde agevolarne la condensazione nei liqni-
do ; e si ripete l'operazione per altre due o piü volle.

(Z?) II cloro liquido non puö esser conservato
che per un limitato spazio di tempo, e meglio e di
prepararlo tutte le volte che avvene bisogno . Si
custodisce in bocce ermeticamente chiuse in iuo o

(1) Per non essere incornodati da quelh porzionp <li
gas cloro superfluo alla saturazione dell'acqua contenuta
nelle bottiglie /si fa in modo che il tubo deli'ultima l>ot-
tiglia traversando per le pareti o per una finestra !o con-
duca fuori del Laboratovio.
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fre6co ed oscuro, o si ricoprono i vasi destinati a
sontenerlo con im intonaco di gesso o con carta tin-
ta di nero; alle quali condiziom mancando, in capo
a pochi giomi l'acqua nou contiene piü cloro ma
soiameale un poco d'acido idroclorico .

Teoria. (-dB) Riguardando il dormo di so-
dio ( sal comune secco ) nella teoria adottata dai
Francesi, corae un corpo binario, costituito cioe di
cloro e di sodio, bisogna amraettere in esso la pro-
prietä di decompor l'acqua: e cosi essetido il clo-
ruro di sodio passa allo stalo d'idroclorato di so-
da o di corpo quadernario in virtu dei due prin¬
cipe componenti l'acqua ; il cui idrogeno portan-
dosi sul cloro forma 1' acido idroclorico, mentre
l'ossigeno combinandosi col sodio lo converte in
ossido o in soda .

Ammessa dunque la conversione del cloruro
di sodio in idroclorato di soda, operala dall'acqua
necessariamente unita all' acido solforico , questo
stesso acido, esercitando un'afliuilä prevalente sulla
soda, forma un solfalo di questa base e ne scaccia
l'acido idroclorico . Ora una porzione di quest'aci-
do rivolge la sua azione sul perossido di manganese
e ne svolge parte dell'ossigeno per ridurlo idoneo
a salificarsi; con clie forma dell'idroclorato di pro-
lossido di manganese . Intanto quest' ossigeno ri-
rnaslo in libertä incontrandosi nell' altra porzione
d'acido idroclorico residuo, se ne appropria 1'idro¬
geno producendo acqua, e ne lascia isolato il ra-
dicale cloro il quäle prende lo stato gasoso.
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(C) La serie dei fenomeni che accompagnano
lo sviluppo del cloro allorche impiegasi acido idro-
cloricoeperossido di manganese e quella stessache
abbiamo teste indicato; poicbe, come abbiamo det-
to, formasi dell' acqua merce l'ossigeno deJ peros-
sido e Tidrogeno dell'acido residuo ; di cui il radi-
cale (cloro) rimasto in liberlä si solleva in fluido
aeriforme .

(D) Sotto l'influenza della luce il cloro de-
compone una piccola porzione di quell'acqua in cui
si trova condensato, e appropriandosene l'idrogeno
convertesi a poco a poco in acido idroclorico; men-
tre l'ossigeno, altro principio componente l'acqua,
rimasto libero emana in gas.

Berzeiius ed aJtri con Jui persisfendo nell'an-
tica opinione che 1'acido idroclorico o muriatico
ottenuto si col processo (dB) che con l'altro (C) si
combini chimicamente coll'ossigeno sviluppato dal
perossido di manganese , e che per conseguenza sia
un vero acido soprossigenato, pensanoche se questo
acido agisce potentemente su i composti idrogenati
e ne toglie loro l'idrogeno , ciö avvenga in virlü
delTaffinitä che questo stesso principio esercita verso
1' ossigeno dell'acido muriatico ossigenato con cui
forma del l'acqua.

Caratteri. II cloro cosi chiamato a motivo

del suo color giallo verdastro ha un odore e sapore
goromarnente disgustosi, sia in stato di gas ossiu
disciolto nell'acqua ; la quäle ne condensa sempre
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un Yolume tnaggiore del proprio anche all'ordina-
ria temperatura e pressione dell' atmosfera .

II cloro gasoso quando e ben secco ha un peso
specifico — 2,4216. presa l'aria come unitä, e recusa
dicondensarsi anche ad una temperatura—5o. Terra.
C.j ma cristallizza se conliene del vapore acquoso
ad una temperatura poco inferiore a zero. Perche
il cloro instato di assoluta secchezza possa conden-
sarsi st richiede il concorso di una bassissima tem¬

peratura e di una forte pressione; ed il cloro per
tal modo reso liquido ha un peso specifico 7=^ i,33.
paragonato a quello dell'acqua = i 3oo

II cloro ispirato insieme con l'aria atmosferica
produce ariditä e stringimento di fauci, promuove
la tosse, le lacrime e lo starnuto,produce dell'osti-
nate corizze, ed uccide prontamente gli animali
che lo respirano. ImpalUdisce , quindi arrossa e
finalmente eslingue la Gamma : distrugge il colore
delle materie vegetabili e animali disidrogenandole,
e nun subisce alterazione o modificazione di sorta

ad una temperatura elevatissima . II cloro quando
e secco non spiega alcun'affmita per Tidrogeno in
luogo perfettamente oscuro, ma a poco a poco vi
si unisce in totalila ad una luce diffusa se i due

gas sono in pari volume, donde resulta altrettanto
gas acido idroclorico . Se poi il miscuglio dei due
gas vien'esposto ai raggi sojari in vaso di vetro la
combinazione si fa nell'istante con violenta detona-

zione , e come se i due gas fossero stati messi in
contatto con un corpo in iguizione, od esposti ad



*7
una temperatura di 4- 200. 0 25o. Term. Centigr.
D' altronde non si cornbina coli' ossigeno se non in
stato di gas nascente ; e si unisce chimicamente non
solo alle sostanze melalliche ma anche al fosforo al-
lo zolfb ec. con cui forma deicloruri.

Usi. II cloro liquido e riuscito proficuo nelle
morsicature degli animali rabbiosi, nelle punture
degl'insetti venefici, applicato non tanto sulle parti
ofl'ese, ma preso anche internamente; e per ammini-
strarlo a quest' oggetto si diluisce con acqua 0 con
qualcbe aUio adaltato veicolo.

II cloro gasoso e con lT.oltissiroo \antaggio
impiegato per disLruggere i miasrni contagiosi nelle
sale degli Spedali (1) per disinfettare le carceri, i
vascelli e tulti quei siti ove l'aria , per vizio di lo-
calitä e per la moltiplicitä delle persona, e dive-
nuta malsana e mefitica.

Ciö che rende il cloro eminentemente atto a

purgare un'aria,che sia giä divenuta il seibatojo dei
miasmi e gas deleterj che l'infellano, si e la
facilitä di decomporne alcuni e di neulralizzarne
altri. I gas delelerj provenienti dall'unior traspira-
bile, e da ogni sorta di escrezioni di persone si

(1) I Medici, i Ministri evangelici, e tutti gli altri in-
dividui che si danno al pietoso ufficio di assistere i tifici
e petecchiosi od altri ammalati di contagio dovrebbero di
tanto in tanto immergere le mani nel cloro liquido ed
aspergerne le loro -vesti. Cosi facendo eglino sarebbero
continuamente immersi in un'atmosfera preservatrice.



■

i

M

■

58
malate che sane, sono i gas idrogeno solforato e car-
boaato , il gas ammoniaco o i vapori di solto car-
bonato d'ammoniaca, e gli effluvj animali non
peranche decomposti.

II cloro che con queste materie s' incontra le
spoglia d'idrogeno, con che passa allo stato d'acido
ickoclorico ; e divenuto tale salifica i vapori ammo-
niacali.

Suffumigio Gujtoniano o di
Guy ton Morveau.

E cosi chiamata la fumigazione di cloro perclie
fu per la prima volta tentata e proposta da Guyton
Morveau .

Fatto un miscuglio di 10. once di sal co-
mune e 2. once di perossido di manganese si coi-
loca in una terrina 0 in un tegame vetriato ;
vi si aggiunge 5. once di acqua comune ed
altrettanto acido solforico del cowmercio . Si
rimescola la massa con un cucchiajo di por.
cellana o con una bacchetta di vetro, e si espo-
ne ad un leggierofuoco in mezzo dl locale 0 alla
camera da disinfettarsi, ove si abbandona aven-
done prima clause le finestre e le porte .

Col gas cloro prodotto dalla sopraindicata
quantita di materie si puo disinfettare una sala di
circa 12000. piedi eubici .

Per disinfettare un locale senza rimuoverne
le persone come nelle sale di spedale ec, bisogna

I
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che il cloro sia versato in quell' atmosfera con
molta parsimonia affinche non ecciti la tosse, ne
tampoco divenga in akra guisa molesto agl'indivi-
dui che ivi respirano. E per tale oggetto si fa uso
deJJe cosi detle bocce disinfettanti donde il gas
cloro emanando a piccole porzioni conduce all'ef-
felto senza riuscire incomodo, o pure si sparge del
cloro liquido sul pavimetito e se ne lavano le se-
die di comodo specialmente se sono di legno. At-
tesa l'avidilä con cui il cloro sottrae l'idrogeno
ai fluidi gasosi che lo contengono , puö essere
con molto vanlaggio impiegato dai medici contro
le affissie prodolte dall' aria dei pozzi neri delle
cloache e di altri luoghij donde emana in copia il
gas idrogeno sölforato.

Nei lazzerelti ed in altri luoghi d'osservazione
la Polizia sanitaria puoservirsi del cloro con molta
utililaj esponendo ai vapori di esso nun tanto le
mercanzie e le vesti delle persone sospette di con-
tagio, ma anclie i passaporti ed altre carte ec. ec.

I medici inglesi e tedeschi hanno proposto
I' uso interno del cloro liquido nei vizj di fegato
e di milza, nelle febbri adinamiche, nel tifo d'ar-
mata ec.: ma soprattutto vien raccomandato come
sommamente proficuo nella scarlattina alla dose
d'un cucchiajo da calfe , mescolato con discreta
quantita d'acqua ogni due o tre ore.

Finalmente si fa uso del cloro liquido per
l'irnbianchimento delle Stoffe si di cotone che di

lino o di cariape, e per scolorare le carte e di-
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versi tessuti , specialmente dalle macchie d' ia-
chiostro di fruttu ec.

Azoto

Istoria . Questo corpo, insignito di varj nomi
dai Chimici passati, fu chiamato aria viziata , gas
mefilico 0 flogisticato, mofeta atmosferica, 0 gas
septono : e riguardato come uno dei componenti
i'acidonitrico e J'ammoniaca fu detto gasnitrogeno
e alcaligeno.

II gas azoto scoperto da Lavoisier nel 1775.
esiste aboudantissi mamente in natura : forma pres-
so a poco i 4 quinti del volume dell'aria atmosferi¬
ca, ed esiste in molti prodotti yegelabili e in quasi
tutte le sostanze animali .

Processo di preparazione . (A~) SpoglianJo
l'aria atmosferica di tutto il gas ossigeno e del poco
di gas acido carbonico che contiene, il gas restante
e puro azoto .

Si eseguisce quest' operazione accendendo
circa r. scropolo di fosforo sopra una cassulina
di porcellana gaileggiante sull' acqua in un catino
di terraglia . e coprendo il fosforo appena e acce-
so con una campana di vetro ripiena d'aria atmo¬
sferica che abbia tat capacita da contenere circa 1 2
libbre d' acqua . Ma a fine di sottrarre ogni me-
noma porzione d'ossigeno di sotto la campana si
torna a bruciarpi altra dose di fosforo non

n
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piic rapidamente ma lentamente; vale a dire intro-
ducendo dl sotto V acqua in quell'atmosfera dei
pezzetti di fosforo aßidati con filo a delle bac-
chette di vetro, e lasciandoveli soggiornare circa
24. ore e piü ancora se di tanto in tanto non vi
se ne introduce dei nuovi.

Si agita dipoi Varia della campana su di un
bagno di latte di calce, e s'introduce in botliglie
col mezzo dei bagno idro-pneumato-chimico. (V.
Parte I. pag. icö. )

(2?) Si ottiene il gas azoto facendo agire l'aci-
do nitrico a —4°-8 r - Areom. B.,diluto con cinqueo
sei volte il proprio peso d'acqua,sulle carni musco-
lari ed altre sostanze animali.

Si esegaisce V opevazione ad un raoderato ca-
Jore denlro una storta od un matraccio armato di

tubo ricurvo alto a raccogliere il prodotto gasoso
nel bagno idropneumato-chimico.

(C) Possiaroo finalmente procurarci dei gas
azoto abbruciando in un delerminato volurae d'aria

atmosferica tanto gas idrogeno che basti ad assor-
birne tutto 1' ossigeno . Quindi e che se si dctuona
dentro l'eudiometro un miscuglio di 5 parti in vo-
lume d'aria atmosferica e di 1 di gas idrogeno,
si ha per resultato dei gas azoto ( V. Eudiometro ).

Teoria. r A) II fosforo che brucia räpidarnente
nell'aria atmosferica se ne appröpria la rnaggior
parte dell' ossigeno e passa allo stato d'acido fosfo-
rico ; il quäle rimane assorbito dali' acqua della
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campana . II fosforo che si fa soggiornare neU'aria
residua vi brucia lentamente merce il poco d'ossi-
geno avanzato alla prima combustione, formando
dell'aciclo fosfatico che rimane egualmeute assor
bito dall'acqua .

II latte di calce satura l'acido carbonico che

imriratla il gas azoto rirnasto dopo la combustione
del fosforo.

(B) Le soslanze animali che reagiscono sul-
l'acido nitrico ne separano i due principj compo-
nenti (ossigeno e azoto') approprvandosi il primo e
rilasciando il secondo : e qualora col gas azoto cosi
ottenuto si trovi mescolato del gas aciclo nitroso ,
questo rimane sciolto nell'acqua del bagno (i).

(C) La combustione di 2. volumi di gas idro-
geno in 5. volumi d'aria atmosferica si opera a spese
del gas ossigeno contenuto nella g'iä divisata quan-
tita d'aria; di cui 4- parti o volumi sono d'azotoed
1 volume d'ossigeno. Egli e dunque evidente che
mediante la combustione dentro 1' eudiometro si

condenseranno l'idrogeno e l'ossigeno , nel rapporto
di 2. volumi del primo e di 1. vol. del secondo,
donde resulterä dell'acqua ; e il gas non conden-
sato sara tutto quanto Yazoto dell'aria atmosfe¬
rica ( 4- vol. )

Caratteri. L' azoto gasoso e un fluido elastico,
invisibile, inodoro, e insipido: ha un peso specifico

(1) Si deve, come altre voltesi eavvertito, lasciareandar
perdute le prime porzioni del gjs .

■
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alquanto minore di quello dell'aria atmosferica cui
sta come 0,972. a 1,000. Non mantiene in vita gli
animali che lorespirano e nemmeno e attoalla com-
Lustione. L'acqua assorbe circa una centesima parte
del proprio volume d'azoto: e benche esso sia suscet-
tibile di unirsi in diverse proporzioni colTossigeno,
non contrae con esso verun'affinita chimica se non

dipendentemente dalla decomposizione di qualche
altro corpo, e non mai direttamente a meno che il
fluido elettrico non vi porti la sua influenza .

Ü

Usi. Sembia cbe lo scopo prinzipale che la
natura si propose nel versare in si gran copia il
gas azoto neli'aria atmosferica sia stato quello di
temperare e correggere Ja troppo stimolante azione
che a questo fluido vien comunicata dalTossigeno.
Sappiamo di fatto che la respirazione degli animali
nel gas ossigeno puro si Fa anelosa e piü celere, e
che 1' escoriazioni e le ferite della peile accompa-
gnate da vivo dolore diventano anche piü dolorose
se sono esposte all'azione del puro gas ossigeno,
laddove il dolore si modera fino qualche volta
a tacere affatto se le parti leggermente ferite o
escoriate sono immerse nel gas azoto.

Da questi fatti i medici hanno preso motivo
d'argomentare deH'efficacia AeW azoto non solo
pel trattamento delle piaghe esterne, ma anche per
Ja cura della lise ulcerosa polmonaie ; nel quäl caso
non si dovrebbe für altro che impoverire d'ossigeno
l'aria atmosferica da respirarsi.
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2?oro

Istoria . Beuche il 6oro aon abbia alcun uso

ne in Medicina ne in Farmacia, pur tuttavia c'ira-
porta assai di conoscerlo per rispetto all' acido cui
serve di radicale, non tueno che per i composti sa-
lini dei quali quest'acido fa parte.

II boro e il frulto delT ingegnose ricerche di
Gay-Lussac e Thenard. La Chimica ne fece acqui-
sto nel 1809, epoca in cui il celebre Davy avea
giä portato una rivoluzione nella scienza svelando
la vera natura degli alcali: Anche il Ghimico in-
glese parlecipa dunque alla gloria della scoperta
del boro; imperocche e ben ragionevole il supporre^
nello stato attuale deila scienza, che se non si pos-
sedesse il potassio la natura ci terrebbe tuttora ce-
lato il boro.

Metodo di preparazione . Per procurarsi il
boro si prendono 16. grani di potassio, che si riduce
cautamente in frammenti col temperino, e 1. scro-
polo d'acido borico fuso e polverizzato: A piccoie por-
zioni e alternativamente s'introducono queste due
sostanze in un tubo di vetro di sottili pareti, chiuso
da un estremo, del calibro non piü di 2. linee e
profondo da 5. in 6. pollici (1). Si espone questo

(1) Operando sa nna maggior quantitä d'acido borico
e di potassio , s' impiega per maggior sicarezza an tubo di
rame. Ma la decomposizione deil'acido borico operata

■
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tubo appeso ad un filo di ferro all'azione di un
fuoco graduato fino a che concepisce ii calor rosso.
A questa lemperatura il mescuglio acquista un co-
lor verde scuro, dal che si ha l'indizio che la de-
couipo.siziune si e operata. Rollo il tubo dopo il
raffreddaineutOj, e raccullaiie la materia, si tratta
con acqua calda e quindi si filtra . La sostanza
fiüccosa restata sul filtro ed asciutta e il boro puro.

Teoria . Tanto il potassio quanlo il sodio
avendo per l'ossigeno grandissima affinita , lo sot-
traggono all'acido borico: ma uoa sola porzione
di quest' acido vien decomposta qualunque sin la
quanlitä del potassio o del sodio impiegati, per la
ragione che appena questi meta/Ji si sono alcalizzati
si appropriano una porzione d'acido borico, con cui
si salificano formando del solto-borato di potassa o
di soda .

L'acqua calda con cui poi si tratta il prodotto
dell'operazione, serve a seiogliere il sotto-borato di
potassa o di soda, onde averne puro il boro, il
quäle rimane sul filtro .

Caratteri. II boro e solido e si presenta quäl
polvere specificamente piü grave dell'acqua, cl'un
color verde cupo, insipida e inodora. Non si altera
all ana, nia si covnbina tosto coll'ossigeno e con-
vertesi in acido borico per mezzo del calorico .
col sodio non e accompagnata da svolgimento c!i luce corae
lo e cjuando s'impiega il potassio.

P ol. IL 5

i
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■Fluoro ofluorino

Nulla peranche possiamodire di questo corpo
che e tuttora immaginario; conciossiache sotto il
nome di fluoro dai Ghimici s'intende il radicale
deiracido^Morj'co non per aneue decomposto .

ARTIGOLO IL

C0RP1 ELEMENTARl METALL1CI

Tolti dall' elenco dei corpi elemeulari giä
indicati a pag. 5. i primi undici, tulti gli altri,
che sono in uumero di quarantuno, sono di natura
metallica e costituiscono i metalli propriamente
detti.

lstöria. Sette dei metalli piu usitati nelle arti
erano conosciuli da tempo immemorabile. Dal xni.
secolo fmo al xvm. ne furono scoperti altri tre.
Undici La Chimica ne accjuisto nel giro dei secolo
decorso; e altri quindici metalli furono ritrovaü
dal principio dei secolo attuale fino al di d' oggi
per le eure e le dotte ricerche dei Cliimici tuttora
per la maggior parte viventi : Non si e potuto per
anche realizzare gli altri sei che raancano per com-
pletare il numero di 4 1 - i quali sono solamente
presunti ed ammessi in forza dell' analogia .

Classificazione. In tanto numero di metalli
renderebbesi fcroppo difticile di Studiarne le pro-
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prieta o i caratteri individuali senza iärne in qual-
che modo Ja classificazione , Le divisioai che ne

fecerogli anlichi in metalli perfetti e imperfetti, in
fragil) e in dutüli o malleabili, non corrispondcmo
al noslro oggetto e non sollevano la mente, poiche
non fanno distinguere le diverse serie di metalli Je
une dalle altre te non per una sola proprieta fisica
e coniune ad un troppo gran numero di essi.

Thenard fondü la classificazione dei metalli

salin loro maggiore o minore affinilä per i'ossigeno,
individnando per ciascuna classe i mezzi d'ossida-
zione o di disossidazione respeltiva. Io ne hu seguito
le tracce con qualche modific&zione.

La prima clause comprende quei metalli, dei
quali J'affinitä per Vossigeno e lanta che nun e
possihile di ridurli o ripristinarli non soJo col mez-
zo dei fuoco e dei carbone, ma neppure mediante
una forte correnle eletlrica. Non possiamo dunque
studiarli se non in statu d'ossidi meltallici : e si di-

cono anche metalli terrosi o dellc terre perche in
stato d'ossido costituiscono le terre propriamente
dette, da cui desumuno il nome.

Classe I. i. Silicio. 2. Zirconio. 3. Torinio.

4- sllluminio. 5. Ittrio . (j. Glacinio . 7. Ma¬
gnesia .

Alla seconda appartengono quei metalli di cui
l'affiiiita per l'össjgeao non puö e;s-j r distrutta dal
calorico ne dal carbono, ma bensi dalla corrente
elettrica di una poderosa pila vultaica. Questi me¬
talli vengono dislinti talvolta cui nome di metalli

I
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ulcalizzabili o alcalini, percio che ossidandosi for-
mano i veri alcdli.

Classe It. i.Calcio. i. Slronzio. 3. Bario.
4- Sodio. 5. Litio. 6. Potassio.

La terza classe e la piü numerosa . I metalli
che raccliiude forrnano coli'ossig;eno de°;li ossidi e
degli acidi; a ridurre i quali non basta il semplice
mezzo del fuoco, ma richiedesi che ali'azione del
calorico quella eziandio del carbono si associ. Con
piü forte ragioue sono ripristinati dalla corrente
elettrica .

Classe III. i. Ferro, i. Zinco. 3. Cadmio.

4- Stagno. 5. Bisniuto. 6- Fiombo. j. Raine. 8 Co-
balto. g. Nichelio. io. Uranio. n. Cerio 12. Tel-
lurio. i3. Titanio. 1^. Arsenico. i5. Antlmonio
oStibio. 16.Cromo. 17. Molibdeno. 18. Tangsteno.
IQ. Colombio o Tantalio. 20. Manganese (1).

Sono compresi nella quarla ed ultima classe i
metalli che hanno per l'ossigeno si debole affinilä,
che gli ossidi resultanti ponno esser ridotti 11011
solo dalla pila voltaica e dal carbone , ma auche
per la sola azione del calorico .

Classe IV. 1. Mercurio, 1. Osmio. 3. Ar-
genta 4- Piatino. 5. Oro. 6. Palladio. 7. Rodio.
8. Iridio.

Proprietäfisiche. Per avere i metalli scevri

(1) I primi tredici fortnano coli'ossigeno seuiplicemen-
te degli ossidi ; e gli altri sette degli acidi , o pure anche
¥ .ossidano e si acidideaiio .

■
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da ogni combinazione bisogna inrocare il soccorso
dell'arte, perche la natura per quanto prodiga ne
sia di rado ce gli offre in stato di puritä (i). Pudot-'
ti puri i metalli sono solidi, sesi eccettua il mercu-
rio, e tutti dal piü al meno suscettibili di prende-
re uii bei pulimento e di diventare splendenti,pro«
prietä loro veramente distintiva e che vien desi-
gnata sotto il nome di brillante metallico.

I metalli sono eccellenti condutlori del calo

rico non meno che ottimi propagatori del fluido
elettrico. 11 colore della massima parte di essi
lende al bianco se si eccettuano il Titanio il Rame
e rOro. La loro densilä e varia ; hanno alcuni tal
gravitä che pesano per/ino venti volle di piü di un
volume d'acqua eguale al proprio: iaddove avvene
altri che hanno un peso specifico minor delTacqua;
Sono quasi completamente opachi e molti fra essi
sono duttili e malleabili a segno che possono ridursi
in lamine sotto i colpi del martello o merce la
pressione del laminatojo, e in fili per mezzo della
cosi detta filiera (2).

I metalli diversificano notabilmente fra loro

sotto il rapporto non tanto della loro tenacitä quanto

(0 Non in tatte le qualitä di terreno si trovano egual-
mente sparsi i metalli, siano in stato nativo siano in stato di
solfuro. I terreni di transizione e le raontagne di media
altezza ne sono la sede piü orciinaria .

(2) AfBndie i metalli duttili si prestino a qnesta ope-
razione e necessario che siano forternente riscaldati di tanta
in tanto .

'i
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anclte della durezza. Sono alcuui si tenaci che seb-

bene ridotli in fili esilissimi valgono a sosteneredei
pesi enornii, menlre altri si strappano anche allo
efor/.o di una deboie Irazioae (i): E avuto riguar-
do aila loro durezza sono alcuni capaci di solcare
ü vetro come per esempio ii Tungsteno , il Palla-
dio, il Ferro , laddove altri come il piombo si la-
sciauo solcare dalle unghie, o lianno come il Potas-
sio una consislenza simile alla cera •

Ne tampoco hanno i metalli la stessa struttura
o tessilura: essendovene di quei ove la disposizione
delle molecole si presenla in faccettee sottol'aspelto
di unlessuto lamelloso, altri che aftettano una tessi¬
tura fibrosa, ed altri Gnalmente che presentano una
forma granulosa o di tenuissrmi globuli . I metalli
dutlili sono anche elastici e sonori, e niotti fra essi
dolati di odore e sapore allora che vengono confri-
cali . Final mente a somiglianza di tutti gli altri
corpi si dilatano piü o meno per l'azione del calo-
rico ( V. Part. I. pag. 257. ).

Proprietä chimiche. Se si eccettua il mercurio
tuLti i metalli hanno bisogno di una temperatura su-
periore aU'ordinaria per passare allo slato di Iiqui-
do. Alcuui pero come il potassio e il sodio son fu-

(1) La tenacitä di an filo di ferro della grossezza di due
terzi di linea sta a quella di an filo di zinco di eguul dia-
metro come uno a 20: ed in altre espressioni si direbbe che
ii ferro e capace di soppoi tare un peso 19. volle aiaggiore di
quello che soppoi ta lo zinco.



sibili ad una temperatura inferiore a quella del-
Vacqua boJlente: altri, come lostagno il bismuto e
il piombo, si fondouo prima che il mercurio entri
in eboJlizione, mentre poi ve ne ha che non si fon-
dono se non ad un fuoco di reverbero, oppur ricu-
sano affatto di fondersi se non sono esposti ad un
getto di fiamma prodotta dal miscuglio di 3. volumi
di gas idrogeno e 1. volume d'ossigeno,o alla cor-
rente elettrica di una batteria composta di piastre
di gran superficie {V. Caiintlla a gas compresso e
pila voltaica ).

I metalli spiegano la loro affinitä per molti
corpi semplici come per lo zolfo, il fusforo, il clo-
ro, 1'iodio, e soprattulto per l'ossigeno, con cui
si combinano merce J'ajufo de] calorico in propor-
zioni diverse, ma sempre definite per formare con
quest'ultimo gli ossidi (1) e gli acidi, e con gli al¬
tri i cosi detti solfuri , cloruri , fosfuri ec.

(1) Quando si dice che un tale e tal'altro metallo ei
ossida stando esposto all'aria atmosferica , non si dee cre-
dere che 1'ossidazione sia 1' effetto soltanto dell'ossigf no
dell'aria: il potassio e pochi altri metalli alcalini sono i
soli suscettibili di combinarsi coll'ossigeno in stato di sec-
chezza : ma 1' ossidazione del sodio dello zinco del ferro
e di tanti altri, non e solamente dipendente dall' affinitä
rispettiva per l'ossigeno, ma anche dall' umiditä o dallo
stato igrometrico in cui l'aria si tro-va: doppio pertanto e il
modo di agire dell'aria umida su i metalli , poiche se questi
sono assai facilmente ossidabih si combinano non solo con
l'ossigeno dell'umiditä o deH'acqua decomposta,ma anchecon
l'ossigeno che fa parte dell'aria mescolata o interpostu al-
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Metalli della prima Classe

Silicio, zirconio , torinio, alluminio, ittrio

L'analogia che passa fra le terre e gli alcali e
quella che ci ha indotto ad ammetlere 1' esistenza
dei summentovati metalli; di cui Ja maggior parle
sono per ora solamenle presunti. Dopo Ja metal-
lizzazione degli aicali polassa e soda era ragione-
vole il supporre che le sostanze affini o congeneri
come Ja barite, la stronziana, e la calce fossero
pur esse costituite di un metallo e d'ossigeno; e
tosto i' ipotesi si cambiö in fatto posilivo quando
anche qnesti uJtimi alcali furono assoggettati agli
stessi mezzi di decomposizione. Stavano in favore
delia magnesia deü'aüumina ec. le stesse probabi-
lilä che militavano a favor della barite e della cal¬

ce ; ma ad onta che si siano impiegati per Ja me-
tallizzazione delle terre gli stessi mezzi di decom¬
posizione usati per gli alcali, non riusci di separarne
l'ossigenose non in qualcuna ein un modo appena
sensibile (i). L'ineffieacia perö diquesti mezzi non

l'acqua : d'altronde l'ossidazione si opera lentissimamente e
sola inerce l'ossigeno dell'aria atmosferica,cui l'umidita serve
di veicolö, sei metalli sono meno facilmente ossiduhili.

(i) Tali furono i'allatnina la zirconia e la silice in cui
non si poterono scorgere che dei punti metallici o globuli
infinitamente piccoli dei metalli respettivi alluminiOf zir¬
conio, e silicio.
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basta a distraggere neppure un solo dei tanti gradi
di probabilita che ci restano a lavore della metal-
lizzazione delle terre , come non basterebbe per
impügnare all'oro, al platino ec. la proprieta di
osskiarsij l'aver soltanto osservato che questi metalli
non si ossidano ne per l'azione deü' acqua ne per
quella del fuoco come lanti allri fanuo.

Ma a togliere su di tal soggetlo ogni dub-
biezza viene opporluna la scoperta del silicio e
deilo zirconio lecentemente fatta da Berzelius,
scoperta che ci lnsinga iavorevolmente sulla me-
talhzxazione clelle altie terre congeneri alla silice
e alla zirconia.

Si occupava Berzelius di alcune esperienze di-
relte a decoraporre i acido fluorico quaudo invece
perveone ad isolare daU'ossigeno, e niettere in
chiaro il flno allora presunto radicale dejlu siiice
( il metallo silicio ).

Si opera la decomposizione della silice per
mezzo del potassio;e la maleria silicea da impiegarsi
e il fluo-silicalo di calce detto anche fluato di sili¬

ce e di calce, o pure il fluato di silice e di po-
tassa_, i quuli bisogna prima teuere esposti al calor
rosso perqualche tempoonde cacciarne tutta l'acqua
igiomelrica .

E col potassio parimente si opera la riduzione
della zirconia in zirconio ■

II processo e quello stesso che abbiamo indi-
cato per conseguire il boro dall'acido borico .

Teoria. Bisogna premettere cbe la silice fa
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ordinariamente J'ufficio d'acido nei minerali che
In contengono unitamente a diverse basi salificabi-
li. L'acido silicico e dunque decoraposto dal po-
tassio, il quäle ne assorbe 1' ossigeno per conver-
tirsi in potassa.

Tanto il silicio che lo zirconio non si ossida-
no in contatto del gas ossigeno alla temperatura
ordinaria , ne decompongono l'acqua . Non sono
tampoco attaccati dall'acido idroclorico; il secondo
( lo zirconio) e d'altronde solubile nell'acqua re¬
gia, ed ambidue si lasciano attaccare e disciogliere
piü o meno dall'acido fluorico . Ad uua tempera¬
tura assai elevata si appropriano l'ossigeno dell'aria
e si convertono in silice e zirconia .

II silicio non ha fin qui alcun uso ne in Far-
macia ne in Medicina. La Gliiraica perö ha motivo
di sperare qualche utile applicazione si del silicio
che dei metalli congeneri delle altre terre.

Metalli della seconda Classe

Calcio, stronzio, bario, sodio, litio, potassio.

Questi metalli, tranne il litio, sono stati tutti
scoperti da Davy nel 1807. II litio fa presunlo da
Arfwerdson airoccasione della scoperta del nuovo
alcali da lui chiamato litina (1) .

(1) Quest'ossido, che si e mostrato irreducibile sotto
l'azione della pila voltaica sebbene sia un vero alcali , ci
conferma sempre piü nell'opinione che anche il radicale
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Metodo di preparazione del calcio e degli

altri metalli alcalini . Per procurarsi il calcio si
fa una pasta di zolfato o carbonato di calce polve-
rizzato o di mucillaggine, e se ne forma una piccola
cassula, dentro la quäle si versa un poco di mer-
curio . Collocata quesla cassnla sü di una lastra
d'argentoo d'altro metallo, si espone alcircuito vol-
taico di una pila composta di non meno di 200.
paja di dischi, mellendone il pclo positivo in con-
tatto colla lastra di metallo che serve di sostegno,
e quello negativo col mercurio della cassula.

Dopo aver sostenuto V azione della pila per
lungo tempo si oltiene un'amalgama di calcio, che,
esposto alla distillazione insieme con del nafta in
una piccoJissima storta munita di recipiente, ci som-
minislra per residuo della distillazione il calcio
puro . Si ritira prontamente questo metallo dalla
storla, e s'iramerge in un vaso pieno di nafla, ove
si chiude erraeticamente .

Teoria . L'acido o solforico o carbonico del

sale calcareo e l'ossigeno delTossido di calcio (cal¬
ce ) non meno che quello dell'acqua gomrnosa de-

delle terre non per anclie ridotte sia un metallo; imperocclie
come üül I ' tiupossibititä di ridurre la litina per mezzo della
püa, non si potrebbe aver motivo di escludere questa base
dalla categaila degli alcali, cosi dalla sttssa impossibilitä fino-
ra incontrata nell'alluruina, nella magnesia ec. non si at-
tinge argomento per dimostrare che queste terre non siano
come la silice e la zirconia costitute d'un radicale metallico
e d'ossgeno.
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composta , si portano al polo positivo; mentre
1' idrogeno dell'acqua anzidetta si porta al polo
negativa insieme col metallo calcio; il quäle si
amalgama col mercurio destinato a far da anello
di congiunzione fra il polo eil sale calcareo da de-
comporsi.

Appena il nafta introdotto nella storta e dal
calorico messo in vapore ne caccia tutta l'ariaatmo-
sferica, al cui ossigeno potrebbe il calc'ounirsl.Subi¬
to dopo si volutilizza il mercurio che fu parte del-
1'amalgama, e rimane il solo calcio\ il quäle non
potrebbe esser ben preservato senza essere immerso
in un mezzo incapace di sommiuistrargli ossigeno.

Tutü gli altri metalli congeneri possono ad
eccezione del litio, essere ottenuti in simil modo.
FraLLanto ua processo piri economico e spedito per
oltenere il potassio e il sodio si e quello suggerito
dai G^y-Lussac e Tbenard. Questo coasiste nel
far traversare l'idrato di potassa o di soda, mentre
efuso,perla loraitura di ferro infuocata fiao al
puato di divenir candeate. Lo strumento a tale
oggetto impiegato e una canna da fucile interna-
meale bea nelta, ricoperta di luto refrattario nella
parte media, e ritorta si nel terzo superiore che
inferiore con angolo assai ottuso ma in senso op-
posto ( Fig. 35 ). II recipiente e composto di due
pezzi ciliadrici di rame, che s'introducoao a sfre-
gamento l'uno dentro l'altro, formando un sol vaso
alquanto concavo nella parte superiore, a fine di
ritenere il potassio che vi discende. E due tubi di



■vetro che partendosi, l'uno dali'eslremo superiore
della cauna l'altro dairestremitä libera del recipien-
te, vannoad immergersi nel mercurioj intercettano
ogni comunicazione fra l'aria atmosferica e l'interno
deil'apparecchio .

La potassa e la soda che in slato di fusione
s'inconlrano col ferro incandescenle gli cedono il
proprio ossigeno, e lo fanno passare allo stato d'os-
sido, in tanto che questi alcaii si converlono in
potassio o in sodio .

Potassio. Caratteri. Qoesto metallo che pel co-
loresi assomiglia all'argenlo matlo,piglui ben presto
l'aspetto del piombo Stande- esposto all'aria , quin
di s'imbianca e diviene potassa . A zero il potas¬
sio divien friabile; all'ordinaria temperatura e moi-
le come la cera, e prende com'essa varie forme o
configurazioni quando e compresso fra le diia (i):
pesa poco piü del nafta, ma nieno dell'acqua , cui
stä come o,865, a 1,000.

II potassio si fonde a -+- 58. Terra. C. s si
volatilizza sotto forma di vapori verdi. Combinan-
dosi coli' ossigeno secco non si arcende se la tem¬
peratura non e superiore all'ordinaria. Esposto perö

(1) Nel far questo tentativo bisogna ben ungersi !e clita
con olio d'oliva o con nafta:e si avverta, ml caso che il po¬
tassio s' infiammasse , di non immergere le tnani nell'acqua
come per abitudine suol farsi nell'accensione di qualun-
que altro corpo , poiche il pericolo sarebbe allora inolto
rnaggiore.
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al calore s'infiamma con gran sviluppo di calorico
e di luce, e tosto si fonde. Gettato nell'acqua si
accende, e corre qua e la sulla superficie del liquido
sotto forma di un globettodi fuoco con fiamma, fa-
cendo una specie di sibilo che termina in un pic-
colo scoppio .

Teoria. II potassio determin ando la scom-
posizione deü'acqua se ne appropria 1 össigeno e
lascia svolgere in gas Tidrogeno^il quäle merce
il calorico reso libero si accende con fiamma . II
potassio intanto convertito in ossido rimane sciolto
nell' acqua .

Usi. Sono giä niolli gli usi del potassio nelle
operazioni del Gliimico. Serve per isolare il boro, il
silicio, ed altri corpi daH'össigeno . Nelle ricerche
di Chimica pneumatica potrebbe anclie impiegarsi
per assorbire 1'össigeno .

Sodio. Si ottiene dalla soda col processo o col
medesimo appareccbio che abbiamo teste iudicato
per preparare il potassio: e fu corae questo da Davy
scoperto nel 1807.

Caratteri . II sodio e come il potassio molle
e dultile, ha un colore analogo a quello del piom-
bo ed un peso specifico = 0^972 : richiede per
fondersi una temperatura di + 90. Terra, centigr.
e non si volatilizza se non ad un calore superiore
alla fusione del vetro : decompone l'acqua, ma non
perö con svolgimento di luce come fa il potassio.
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Metalli della terza Classe

Zinco, ferro, cadmio, stagno, cobalto, nichelio,
tismuto , piombo, rame, cerio , uraiiio, tilanio,
tellurio, antimonio, arsenico, cromo, tungsleno,
molibdeno, colombio, e manganese.

I primi tredici, essendo semplicemente ossi-
dabili, servono soltanto per base salificabile, laddove
gli altri sette essendo ossidabiü e acidificabili f'anno
il doppio uftirio di base e di acido .

La natura ci presenta tutti questi metalli in
quattro differenti stati; i.° in stato nativo n>a assa
di rado: 2.°in quello d'ossido frequenlissimaniente
3.° mineralizzati dallo zolfo e da altri metalli

4. 0 qualcbe volta anche in stato di sale.

Zinco . Istoria . II primo a parlare di questo
metallo fu Paracelso il quäle viveva nel secolo 16.°
Fu cbiamato anche speltro e gelamina.

Processo di preparazione . La maggior parte
dello zinco impiegato nelle arti e otleuuto merce
la scomposizione del di lui ossido (calamina o pie-
tra calaminare ) che si opera coll'azione riunita del
fuoco e del carbone .

Teoria . II carbono mette lo zinco in libertä

appropriandosi l'ossigeno dell'ossido di lui , e for-
inando gas ossido di carbono e aciclo carbonico .
Questo metallo ci vien portato in conimercio in
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pani o in grosse verglie o pure in lamine, solto ia
quäl forma si chiama anco zinco laminato.

Purißcazione. Si purifica lo zinco dal ferro
e dal piombo che spesso contiene, operandone la di-
stilluzione in storle di gres ad un forte ealore.

Si squaglia lo zinco per gli usi del chimico
gettandolo nell'acqua mentre e fuso, al lempo me-
desimo che si agita vivamente il liquido,

Caratteri. Lo zinco ha una tessitura lamello¬

sa,ede di un color bianeo turchiniccio . Si rompe
piuttosto che dislendersi sotto i colpi del martelio,
ma si dislende bene, purche sia riscaldalo, mediante
il laminatoio. II suo peso specifico e = 7,190. Si
foiide al di sotto del calor rosso ( -f" 370, Term.
centigr. ) ma esige un' assai piü alta temperatu-
ra per volatizzarsi. Fuso lo zinco in vaso aperto
si ossida in superficie , e ad un grado di ealore
piü elevato brucia spandendo viva luce . Decom-
pone 1'acqua appropriandosene 1'ossigeno , ed ha
come gl'altri metalli molt'affinitä per diversi com-
bustibili seniplici.

Usi. Quando lo zinco non servisse ad altro
che a far parte degli elementi della piia, sempre
molti cid non ostnnte e preziosi sarebbero gli usi di
questo metailo. E impiegato dai chimici per pro-
curarsi l'idrogeno ; se ne fanno delle utilissime le-
ehe col rame , e quando e laminato serve alla fab-
bricazione di diversi utensili e recipienti (1) .

(1) Bisogna pero guardursi da preparare le vivande i
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Fereo . Istoria . Questo metallo conosciuto

dalla piu remota antichitä e la sorgente della piü
Vera ricchezza presso tutte le nazioui civilizzate.
E se per im momento si riflette alla decadenza o
alla distruzione cui andrebbero incontro le arti se
loro mancasse il ferro, non ci sembrera punto strano
ne esagerato il dire che sotto certi rapporti il ferro
e piü prezioso dell'oro .

La natura ha disseuhnato iljerro abondantis-
simamente sul nostro globo e lo ha saviamente re-
partito in tulti i punti, quasi che abbia Yoluto con
cio avvertir 1' uomo che questo metallo era indi-
spensabile ai di lui bisogni. 11 ferro fu dagli alchi-
misti denominato marte.

Processo di preparazione. II ferro che viene
in commercio e per Tordinario ottenuto merce Ja
riduzione dell'ossido e del carbonalo di questo me¬
tallo, operata col carbone ad un fuuco violento.

Caratteri. II ferro ha ua color bianco grigio
ed una tessitura piü fibrosa che lamellare: e duro
ma duttilissimo, e capace di ridursi in fili esiüssimi
e dotati di tal tenacitä che basta uno di essi del
diametro di circa | di linea per sostenere un peso
di circa 700. libbre toscane .

II ferro manifesta un particolare odore se e
confricato, ed acquista proprielä magneliche piü l'a-
cilmente d'ogni altro metallo: Basta inlatti di si -

w

medicinali ec. in vasi di ztnco, poiche l'ossido e i sali che
ne derivano ptoducono factliuente il voinito .

Vol. IL 6
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tuare le sbarre di ferro rerticalmenfce o meglio an-
che sotto un angolo di 70. gr. perche nello spazio di
qualche tempo diveugano magnetiche come fanno
media nte la percussione, la scarica elettrica ec. {V.

ßuido magnetico). II ferro ha un peso specifico =
7,788. non entra in fusione se non ad una tempera-
tura-4- i3o. Pirorn.W. Fratlanto abbrucia e si ossi-
da nell'aria atmosferica e tanto piü facilmente nel
gas ossigeno (1) .

Usi. Incominciando dairAgricoltura non vi
ha arte industriale che non abbia bisogno di stru-
menli o utensili d\ ferro in stato d'acciajo , o di
puro metallo . In forma di limatura e di tornitura
il ferro e dai Chimici adoprato per procurarsi il
gas idrogeno dalT acqua, per rigenerare il mercurio
dal cinabro ec.

La Medicina ricava dal ferro molti preparati
di grand'efficacia, e lo impiega anche nello stato
metallico .

Ferro limato 0 limatura di ferro. Questo ri-
medio per le cui qualitä non sempre si ha quel
riguardo che si richiede , dovrebbe essere prepara-
to nei laboratorj delle Farmacie . Nel fare acqui-
sto di limatura di ferro giova diconoscerne la pro-

(1) Una corda d'acciajo da gravi-cembalo avvolta a
spirale, ed immersa in nna bottiglia di gas ossigeno, vi ab-
brucia con luce folgoreggiante se all'estrerno di essa si at-
tacca un piccolo pezzo di esca accesa.

In esegaire qaesta esperienza bisogna per salvare la
bottiglia lusciare in fondo di essa cirea un pollics d'acqua.
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venienza. IX ferro limato che viene esibito dai ool-
tellinai e da aitri fabbricatori d'armi taglienti e da
preferirsi a quello che proviene dai magnani e da
altri arteiici che fanno sul ferro le saldature a ra-
me. Comunque perö sia devesi accuratamente sepa-
rare Ja liroatura di ferro da tutto ciu che e estraneo
a questo metallo col mezzo della calamita; la quä¬
le lascia in dietro il rame, Y ottone, il perossido di
ferro, le materie carbonose e terrose che si trovano
accidentahnente promiscuate alla lirnalura, o che
vi sono State maliziusamente aggiunte onde aumen-
tarne il peso (i),

Liberato il ferro dai corpi estranei mediante
la calamita e necessario di batterlo in mortajo di

ferro, onde attenuame le particellepiü grossola-
ne; le quali non solo possono offendere meccani-
camenta gli organi della deglutizione , ma dive-
nire anche moleste allo stomaco colla troppo lun-
ga loro presenza in questo viscere. Quindi si por -
ßrizza, e passato per setaccio si conserva in vasi
ben difesi dalV umiditä. In questo stato il ferro
vien distiutü col uome di marte preparato (2).

(0 E' ben raro presso di noi d'iuibattere nel ferro
arsenicale dei mineralogisti . Ma qualora se ne avesse cjual-
che sospetto e facile di assicurarsene , sl perche gettato su
i carboni ardenli esala un fmno bianco d'odoie agliaceo,
si perche non e attirabile dalla calamita .

(p,) II metallo trovandosi allora sommamente diviso
riesce piü facdmente solubile negli ornori digerenti delle
prime vie e nei succbi delle materie cibarie.
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Si suole amministrare alla dose di 6. grani

fino ad r. scropolo.

Stagno. Istoria. Questo metallo conosciutis-
sinio presso gl' autichi era dagli Alchimisti chia-
mato Giove . Lo stagno che circola in commercio
e per lo piü ottenuto dall'ossiclo merce 1'azione
riunita del calorico e delle materie carbonose . Lo

stagno di Malacca e il piü stimato e il piü puro (2).
Caratterl . Lo stagno ha un colore bianco ar-

gentino: piegato in vario senso fa sentire una specie
di crepitio che dicesi crich dello stagno , acquista
un sensibile odore per mezzodella confricazione, e
roalleabile, e solto il laminatojo si distende in fo-
glie sottilissime . Ha un peso specifico = 7,291.
e si fonde a -f- 210. Term. C. rna non e punto vo-
Jatile. Si combina facilmente con Tossigeno, e con
altri corpi semplici combustibili specialmente se vi
concorre 1'azione del calorico.

Usi . Yiöii lodato corne antelmintico special¬
mente per il vernie solitario. Si suole per tale og-
getto prescrivere dai medici lo stagno in limatura;
ma i'offesa. che le particelle angolose e scabre dello
stagno limato arrecano agli organi della deglutizio-
ne dovrebbero far renunziare a siffatto modo d'am-

(2) Sonovi alcune qttalitä di stagno che contengono
dell' arsenico; ma n'e sl tenue la quantitä che non pup
render pernicioso l'uso dei vasi e di altri utensili di stagnv,
coine da alcum fu creduto.

■
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tninistrarlo, e invitare i medici a prescriverlo gra-
nulato . ( V. Scatola da granuläre ) .

Si amministra lo stagno granulato da 6. fino
a 3o. gr. impastato con miele e polvere di legno
guajaco, o con qualche estratto, conserva ec. Lo
stagno serve per la fabbricazione di molti utensili
e per la composizione di alcune leghe di grand'uso .

Cadmio. Istoria . Questo metallo scoperto da
Hermann , o come altri dicono da Stromeyer
nel 1818. esiste ordinariamente nelle miniere di
zinco .

Caratteri. II cadmio partecipa della bian-
chezza dello stagno, ed e molto brillante: e affatto
inodoro e insipido, ba una tessitura compatta e
cristallina,e malleabilissimo e si presta alla filiera
meglio dello stagno. Ha un peso specifico= 8,64° •
Si fonde sotlo il calorerosso, e si volatilizza in va-
pori, i quali condensandosi prendono l'aspetto di
gocciole brillanti e cristalline . Esposto il cadmio
al fuoco in vaso aperto brucia spandeudo luce , e
si ossida forrnando un fumo di color giallo bruno.

Usi. Questo metallo e tuttora troppo raro per
poterne fare qualcbe utile applicazione. Si eperaltro
incominciato a prepararne dei sali per uso della
medicina.

Piombo. Istoria. Questo metallo, conosciuto da
tempo immemorabile, fu distinto dagli AlcbimisU
col npme di Saturno.
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Processo d'estrazione . II piombo che si versa
uel coinmerciö e ottenuto dal solfuro di questo

5 metallo ( galena ). ( V. Solfato di protossido dl
» piombo)

Caratteri. II piombo e di un color bianco
turchiniccio : maneggiato per qualche tempo lascia
sulle dita un sensibile odore; e cosi molle che si lascia
sgraffiare, e solcare dall'unghie, e da molti altri
corpi. E roalleabilissimo e suscettibile di disten-
dersi in lamine assai sottili ; segna la carta e la

Y superficie del legno e di altri corpi su cui e sfre-
gato. Ha un peso specifico = ii,352. Si fonde
a -+- 260. Terni. G. In contatto coli' aria perde a
poco a poco il suo brillante raetallico, e si ossida
facilmente se e esposto al calore .

II piombo metallico e impiegato nella costru-
zione dei tubi o condutti da acqua , delle ca-
niere per l'acido solforico, della munizione da cac-

< cia, non meno che per la formazione di alcune
leghe.

Questo metallo preso internamente puo riuscir
i venefico, per la facilita con cui si ossida e si salifica

allorche trovasi in contatto con 1' acido acetico, e
con altri acidi che sono il prodotto della dige-
slione.

Rame . Istoria. Si avea del rame piena cogni-
zione anche dagli antichi. Gli Alchimisti designa-
rono questo metallo col norae di p^enere .

II rame del commercio e comunemente otte-
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nuto merce la riduzione dell'ossido o del carbonato

di rame operata dal fuoco e dalle materie car-
bonose.

Caratteri . II rame e di un color rosso gialla-
stro assai brillante, comunica alle dita un partico-
lare odore mediante la confricazione, e somma-
mente duttile, ed il piü sonoro fra tutti i metalli
conosciuti . Ha un peso specifico .= 8,895., si fon-
de nei comuni f'ornelli di reverbero a + 27. Pi-
rom. W. Colorisce di verde la fiamma di diversi
combustibiÜ, si ossida a poco a poco in superficie
quando e esposto all' aria ricoprendosi di una te-
nuissima pulvere verdastra , e si converte pronta-
mentein ossido scuro-nerastro quando trovasi espo¬
sto al fuoco in vasi aperti.

Usi. II rame in laraine o in bandone e ini-

piegato per la costruzione di diversi strumenti di
capacita, come caldaje, vasi evaporatorj ec. e serve
alla formazione di molte legbe assai usitate. II
rame in limatura e dai Chimici adoprato per otte-
nere dall'acido nitrico il gas deutossido d'azoto : E
benche in stato metallico sia affatto insolubile, pur
tuttavia preso internamente diventa perniciosissimo
all'economia animale per le ragioni gia addotte par-
lando del piombo (Y.Piombo, e suoi usi ).

Cobalto. Istoria. Ci e noto che fino dal se-

colo XV era impiegata la miniera di cobalto per
farne il vetro lurchino: ma nessuno parla di questo
metallo ridolto e reso puro prima di Brandt; ii

w
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quäle per quanto se ne dice ne fece la scoperta
nel 1733.

Caratteri. II cobalto e duro , di grana fina e
serrata, ma fragile: e men bianco dello stagno , e
acquista debolntente le proprieta magnetiche se ,
corne il ferro , venga confricato cou una calamita
sempre nello stesso senso. Ha un peso specifi-
co ~ 8,538 , e richiede per fondersi una tempera-
tura di -\- i3o. Pirom. W. ma non e punto volati-
le. Esposto al fuoco in vaso aperto si ossida conver-
tendo.si in una polvere nera .

Usi. II cobalto non ha usi nello stato raetal-
lico; ma sono d'altronde assai usate le sue combi-
nazioni nelle arti (V. ossido di cobalto).

Bismuto. Istoria . AgricoJa fu il primo a far
menzione del bismuto nel suo Trattato pubblicato
l'anno 1520. Questo metallo comunemente cono-
sciuto col nome di marchesetta 0 di stagno da
specchj e per l'ordinario ottenuto dall'ossido di bi¬
smuto ridotto col carbone e col fuoco.

Caratteri. II bismuto e d' un color bianco

giallastro, di struttura lamellosa e fragilissimo .
Si fonde a -+• 256. Term. C; e se e afFatto puro
cristallizza facilraente e regolarmente in cubi; i
quali sono per tal modo disposti da formare delle
gradinate in ciascuna delle facce della piramide
quadrangolare che ne resulta . II suo peso specifico
e = 9,822. Merce il caIore,e segnatamente al mo-
mento di fondersi, il bismuto si combina con Tos-
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sigeno e con altri corpi combustibili semplici: ma
non e volatile finche si conserva allo stato me-
tallico.

Usi. Serve in Farmacia per la preparazione
del cosi detto magistero di bismuto ( V. Sotto-ni-
trato d'ossido di bismuto ) .

Nichelio . Istoria . Fu Cronstedt quegli che
nel i^51. ne annunzio l'esistenza. Questo metallo,
chiatiiato anche niccolo, vien ridotto dall'ossido di
questo nome col mezzo stesso che abbiamo im^
piegato per la riduzione degli altvi ossidi metal-
lici.

U nichelio e men bianco dell' argento, ma
duttile a segno che puo esser lirato in lamiue e in
fiJi. Ha un peso specifico ~ 0,27p. e(̂ aJquanto
maggiore se e stato lavorato . Acquista proprietä
magnetica per la confricazione di una calamita, e
richiede per fondersi presso a poco lo stesso grado
di calore del manganese cioe + 160. Pirom. W.;
alla quäl temperatura in parte si volatilizza . T rat-
tato col fuoco in vasi aperti si converte in ossido
di color verde .

Usi. Non ha usi in Farmacia ne in Medicina,
ma potrebbe averne nelle arti.

Cerio. Istoria. II cerio 0 cererio fu scoperto
da Hisinger e Berzelius nel 1804. nel minerale ce-
rite, donde ha derivato il suo nome .

Caratteri. R bianco grigio, lamelloso, fragile

11I
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e difficilissimo a fondersi se non e trattato colla
fiamraa del gas idrogeno e ossigeno . Esposto pero
al calore in vaso aperto si cambia in ossido di co-
lor bianco.

Non ha fin qui alcun'uso .

Ura.nio . lstoria . Fu ritrovato da Klaproth
nel 1789.

Caratteri. L' uranio e di color grigio-cupo
brillantissiniOje suscettibiledi essere intaccato dalla
lima e dal coltello. Ha un peso specifico 3 8,700, e
quulche volta minore o maggiore secondo che e in
massapiüo menoporosa. Non si fonde completamen-
te se non alla fiamma del gas idrogeno e ossigeno.
Si combina coll'ossigeno per mezzo del calorico, e
forma un ossido nerastro .

Non ha alcun'uso .

Titanio . lstoria . Fu scoperto da M." Gregor
in Cornouailles nel 1781.

Attesa T impossibilitä di fondere questo me-
tallo al fuoco il piu forte che si possa produrre nei
fornelli i meglio costrutti, non si e finora ottenuto
che in pellicole o scaglie friabili. Ha un color rosso
piü cupo di quello del rame. Non vi e acido che lo
attacchi, ma frattanto si ossida calcinato che sia in
un crogiolo colla potassa o con la soda , 0 col ni-
trato di queste stesse basi.

E senza usi afFatto .



Tellurio. Moria. M. Muller di Reichenstein

scopri il tellurio nelle miniere d'oro della Tran¬
sit vairift nel inSs.

Caratteri. II tellurio ha un colore che parte-
cipa di queilü delio slagno e dell'antimonio: e di
una struttura lamellosa, brillante, fragilissimo e
facilmente cristallizzabile. II suo peso specifico
e r= 6,115. e si funde presse- a poco alla tempera-
lura in cui il mercurio entra in ebollizione. Brucia
vivamente se e esposlo al fuoco nel gas ossigeno o
nell'aria comune dando origine ad un ossido bian-
co volatile.

II tellurio e senz'usi, ed assai raro.

Metalli ossidabili e aeidificabili

Cromo. Istoria. Vauquelin analizzandö nel
j 797. il piombo rosso di Siberia vi rinvenne un
metallo particolare cui dette il noine di Cromo per
Ja singolar proprielä di fornire varj colori secondo
le sostanze con cui e combinato . Si suole estrarre

dall' ossido di cromo operandone la riduzione col
earbone e col calorico.

Caratteri. E di color bianco grigio e fragile.
3Non si fonde che al!a fiamma di gas idrogeno e
ossigeno. La difficoltä che s'incontra per fonderlo ha
fatto si che non se ne conosca per anco bene il peso
specifico. AI calor rosso assorbe Tossigeno e si con-
verte in ossido verde . Calcinato con la potassa o
con la soda in vaso aperto presto si aeidifica, e
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forma un cromato di queste stesse basi che corn-
parisce di color giallo .

Usi. Come metallo non e punto usitato.

Tungsteno . Istoria. II tungsteno scoperto da
Scheele nel 1781 , non fu riguardato come metal¬
lo se non poco tempo dopo da D'Elhuyart.

II tungsteno e di color bianco grigio bril¬
lante come il ferro, rna fragile: e duro a segno
che si lascia appena intaccare dalla lima. Resiste
senza fondersi al fuoco di fucina , e solamente e
fusibile merce la Gamma di gas idrogeno e ossige-
110 . Calcinato in vaso aperto si converte in ossido
bruno.

Non se n' e fatto per ora alcun' uso .

Colombio. Istoria. Questo metallo detto da
alcuni tantalio fu scoperto da Hatchett nel 1801.
in un minerale proveniente dairAmerica ; ma fu
dipoi trovato anche in diversi minerali di Scozia ec.
Si otliene decomponendo l'acido colombico col car-
bone ad un forte calore.

Caratteri. II colombio e di color grigio-cupo,
solca il vetro, e strofinato su una pietra da affilare
gli strumenti taglienti, prende un aspetto metallico
cosi brillante che assomiglia al ferro. Perde frat-
tanto la lucentezza e divien bruno se e ridotto in
polvere . Non e fusibile che alla fiamma del gas
idrogeno e ossigeno. E inalterabile non solo dal-
Tacido nitrico, ma anche dall' acqua regia • Espa-
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sto al calor rosso s'infuoca, brucia senza fiamma ,
e si converte in aciclo di color bianco grigio.

Moliedeno. Istoria. Questo metallo, traveduto
da Scheele e da Bergman, fu messo in piena eviden-
za da Hielm nel 1782. Si ottiene riducendo 1'aci-
do molibdico come si e fatto per l'acido coiombico.

Caratteri. II molibdeno, di cui non per anche
ben si conosce il colore attesa 1'impossibilita di
fonderlo al fuoco il piu forte delle migliori fucine,
e fragile e fisso al fuoco . Ha un peso speci-
fico = 7,4 00 e secondo altri maggiore; e calcinato
in vaso aperto si converte in acido di color bianco
che si volatilizza.

Manganese. Istoria. Questo metallo per la pri¬
ma volta ripristinato da Scheele e da Gähn nel 1774?
ha d'allora in poi trovato posto fra le sostanze me-
talliche. Per procurarsi il manganese se ne calcina
1' ossido col carbone . II manganese metallico e di
un color grigio bianco granulöse , durissimo e fra¬
gile. Ha bisogno per fondersi del piü alto grado
di calore che possa prodursi coi fornelli a rnantice
( + 160. Pirom. W.)j fc inalterabile nell'aria affatto
priva di umiditä , sottrae all'acqua l'ossigeno , e
molto piu prontamente si ossida ad una tempera-
tura assai elevata. Pervenuto al massimo grado di
sua ossidazione si unisce alle basi salificabili fa-
cendo. uüicio di acido .

Non ha fin epii aleun uso come metallu ,



Arsenigo. Istoria. Uarsenico, riguardalo come
melallo da Brandt nel i^äo, fu chiaraato da'con-
temporanei e successori di lui regolo d' arsem'co .
Si oltiene esponendo al fuoco in störte di gres o
di vetro lutate la minieru d'arsenico, o sivvero ri-
ducendolo dall'aciclo arsenioso ( arseriico bian-
co ) col mezzo del flusso nero o del sapoue
socio (i).

Caratteri. Uarsenico ha un color grigio d'ac-
ciajo ; e fragile e brillante nella sua rottura finche
e recente. Ha una tessitura granulosa , e qualche
volta si presenta in scaglie : e odoroso quando e
strofinato, ed ha un peso specifico = 8,3o8. Sotto
1'ordinaria pressione dell'atmosfera si subliroa
prima di fondersi ad un calore di + 180. Terra.
G. e depositandosi si cristallizza in tetraedri. Non
si puö duncjue operarne la fusione senza perderlo
quasi in totalitä , a meno che 11011 si renda mag-
giore la pressione atmosferica . Esposto al fuoco in
"vaso aperto si combina coli' ossigeno e passa allo
stato d'aciclo arsenioso, sublimandosi in funii
bianchi d'odore agliaceo e sommamente perniciosi
qualora vengano ispirati .

Usi- L' arsenico metallico non ha usi, tranne
quello di enlrare nella composizioneclellispecchj da
telescopio e di altre leghe.

(1) L'olio, che in stato d'acido margarico e oleJco sa-
lifica l'alcali del sapone, si converte in carbone per mezzo
del fuoco e spoglia d'ossigeno l'acido arsenioso.



Antimonio. Istoria- L'antimonio denominato

atiche Stilbio resto probabilmente sconosciuto finoal
secolo XV, epoca in cui il monaco Basilio Valentiao
descrisse il processo onde ottenerlo puro. Non v'lia
forse metallo che abbia tanto esercitato la pazienza
degli Alehimisti quanto Yantimonio: e per quanto
assurde fossero le idee da cui si lasciarono guidare
nelle loro ricerche , pur non ostante i resultamenli
che ne ottennero non furono del tutlo infruttuosi;
che anzi grand' utilita alla Medicina arrecarono
con arricchire la materia medica di raolti preziosi
rimedj .

Si trova Yantimonio per lo piü mineralizzato
dallo zolfo ( V- solfuro d'antimonio )•

Processo dipreparazione . Si ottiene Yanti¬
monio metallico, detto comunemenle regolo d'an¬
timonio, deflagrandone il solfuro col nitrato di po-
tassa ( nitro ) e col bitartrato della stessa base
( gruina di bolle ) .

Si prendono \o. once di solfuro d'antimonio
3o. di nitrato di potassa e i5. di bitartrato di po-
tassa impuro. Polverizzate separatamente quesle
sostanze, e mescolate bene insieme, debbuiio esser
"versate a riprese col cucchiajo di projezione in un
crogiolo di piotnbaggine o in una pignatta comune
ben infuocata; uvendo cura di cuoprire il vaso ad
ogni vollu, e di non gettare nuova dose di materia
prima che siano ben fuse le porzioni precedenti.
Si aumenta se faccia di bisogno il combustibile
intorno al crogiolo ; e se si agisce sopra di una

m
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massa ragguardevole delle preeitate sostanze fa
d'uopo di altivare il fuoco merce l'ajuto del man-
tice . Dopo un colpo di fuoco sostenuto per circa
mezz'ora i'operazione puö riguardarsi come termi-
nala : si versa il mescuglio mentre e aucor fuso in
un mortajo od altro vaso conico di ferro previa-
raeute riscaldato ed unto ( che si procura di scuo-
tere leggermente di tratto in tratto) e ivi si lascia
raffreddare : oppure rotto dopo il raffreddamento
il vaso in cui si operö la fusione , trovasi nel di
lui fondo il pane metallico , screziato nella super-
ficie da dei cristalli disposti a guisa di fogüe di
felce.

La massa piü o meno spungiosa «opra-incom-
bente al pane metallico e chiamata scoria del re-
golo d'antimonio, ed e costituita d'ossido di que-
sto metallo, di potassa in parte saliticata ed in
parte ridotta ed unita con lo zolfo ( V- idrosolfato-
solforato d'ossido d'antimonio ) .

Ttoria . Egli e evidente che ad un alta tem-
peratura i due sali impiegati (il nitrato e il bitar-
trato di potassa) debbono decomporsi. II primo eser-
cita v^- doppia azione : esso facilita nell'atto di
tucom^u si la fusione delle materie, e quindi colla

sua base si appropria parte dello zolfo del solfuro
d'antimonio. La maggior parte della potassa del se-
condu fa dal canto suo altrettanto, e l'acido tartarico
unilamenLe alla inatecia coloraate, convertiti dal
fuoco in carbone, preservano Yantimonio dall'azio-
ue ossigenante deir acido nitrico gia risoluto nei
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suoi principj costituenti. In virtü di tali scompo-
sizioni si svolge unitamente all'azoto anche del
gas ossido d'azoto; formasi del gas acido carbonico
a spese dell'ossigeno dell'acido nitrico, e per la
riduzione di una porzione di potassa si genera anche
dell'acido solforico: donde viene che la scoria sun-
nominata contiene del carbonato e del solfato di
potassa frammisti al sulfuro di potassio, oltre una
porzione d'ossido d'antimonio .

U antimonio metallico, che per la sua gravitä
specifica va ad occupare il fondo del crogiolo, non e
rigorosamente puro ma imbrattato per l'ordinario da
un poco di zolfo e di solfuro di ferro (i):Per libe-
rarnelo si polverizza finamente e si fa digerire nel-
r acido idroclorico; la cui acqua decoraponendosi
serve ad ossidare il ferro, mentre Tidrogeno del-
l'acqua decomposta si combina col zolfo e forma
dell'acido idrosolforico che si svolge in gas . Frat-
tanto il ferro a misura che si ossida viene sciolto
e salificato dall'acido idroclorico.

Caratteri. 1/ antimonio e d' un colore bian-
co turchiniccio assai brillante e di tessitura lamel¬
losa , ma cosi fragile ehe riducesi facilmente in

w

(l) In questo stato trovasi soprattutto il regoio d'an¬
timonio del commercio, il quäle e per l'ordinario oltenuto
dal solfuro d'antimonio decornposto col ferro in granaglia
ad un forte calore. Formasi un solfuro di ferro , e l'an-
timonio metallico disceso al fondo prende dopo il rafi'red-
damento l'aspetto di pani .

Fol. 11. 7



polvere . Ha un odore particolare che rendesi sen-
sibile per mezzo della confricazione: II suo peso
specifico e = C702 . Si foude ad una temperatura
\icina al calor rosso ed e suscettibile di cristalliz-
zarsi in cubi .

h'antimonio non e volatile ad una tempera¬
tura comunque elevata senza essere esposto ad una
corrente di qualchegas, e fintantoche mantiensi
in stato metallico. Trattato peru ad un forte calore
in contatto coli' aria atmosferica si converte in
ossido bianco .

Usi. \Santimonio regolino o metallico e im-
piegato nelle Farmacie per comporre varj prepa-
rati, e serve nelle arti peralcune leghe.

Metalli della quarta Classe

Mercurio, argento, platino , oro, palladio ,
osmio , rodjo, e iridio

Mercurio. Istoria. Questo metallo detto idrar-
giro e argento vivo dagü Alchimist] ( i quali ri-
guardavaiio il mercurio come argento in stato li-
quido (1) era ben conosciuto anclie dagü antichi.

(1) II mercurio fu l'oggetlo d'un gran numero di biz-
zarre ricerche nei tre secoli ultimamente decorsi . In quali
tenebre tenevano gli Alchirnisti invilupp tita la scienza ! Essi
volevano consolidare il mercurio, e per conseguire l'intento
portavano questo metallo ad uno stato di gran rarefiizione,
faceadolo scaldare e bollire per un tempo lunghissimo in
vasi foggiati in varie guise.
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II mercurio esiste allo stato nativo, e spessis-

simo combinato con lo zolfo in stato di cinabro
naturale.

Processo d'estrazione e purificazione. (4) II
mercurio che viene in conimerciü e per l'ordina-
rio ottenuto dalla decomposizione del soif'uro di
mercurio (cinabro nativo) operata merce Ja calce
in stato di creta . Ma a cagione dell'impuritä del
solfuro mercuriale impiegato, il metallo che se ne
ricava e piü o meno irabrattato da materie eslra-
nee (i) .

Richiedendosi per gli usi del Medico e del
Gliimico che il mercurio sia assolutamente puro,
lo si estrae dal solfuro di mercurio artificiale .

Si mescolano esattamente 10. once di ßna li-
matura di ferro con ^o, di solfuro di mercurio
(Jatto a caldo con una parte di fior di zolfo e
quattro parti di metallo senza sublimare V. sol¬
furo di mercurio). S introduce il mescuglio in
una storta di gres; che munita di piccola allunga
di vetro si colloca nel laboratorio d' un fornello.

Adattato il reverbero al fornello, s'ammini-
stra il calore, e si riceve il mercurio che distilla
in un catino d'accjua, entro il quäle si fa immer-
gere per circa un pollice V estremo delV allunga.

(1) Si ha l'indizio che nno o piü metalli sono alJpgati
al mercurio daUa diminuita scorrevolezzn di questo metallo,
e dalla macclria cinerea o dalla cosi detta coda che lascia,
facendolo scorrere sulla carta, sn d'un piatto di terrngiia
verniciata, o sa una lastra di vetro ec.
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Quindi separato dalV acqua il mercurio di-
stillato, si asciuga con carta emporetica e si spo-
glia delle materiepolverulente ed altre eterogenee,
passandolo per filtro di carta, forato con la punta
di una spilla nell' apice del cono .

II mercurio cosi ottenuto e chiamato mercurio

rigenerato o revivificato dal cinabro.
(Z?) Quando non si esiga nel mercurio una

tanto scrupolosa puritä, si distilla quello del cora-
niercio dentro una storta di gres munita d'allunga,
e collocata in un furnello come nella rigenerazione
del cinabro (i).

(C) 11 Sig. Prof. G. Branchi ha suggerito un
metodo assai economico onde purificare il mercurio
venale o corrente. Questo consiste nel far soggior-
nare per molle ore il metallo neH'acido solforico
dentro una bottigiia a tappo smerigliato e di pareti
molto spesse e ben resistent! ; dentro la quäle si
agita e si scuote per ripetute volte il mescuglio
de'due liquidi, onde moltiplicare i punti di con-
tatto fra il mercurio e l'acido. Decanlato quest'ul-
timo, si lava il metallo residuo con gran quantitä di
acqua, ed asciugato si filtra per carta come si e detto.

Teoria. e Ä) Tanto la calce che il ferro si ap-
propriano lo zolfo del solfuro di mercurio e ne la-

(i) Si pratica non senza qnalche vantaggio d'introdurre
nella storta an poco di limatura di ferro insieme col mer¬
curio da distillarsi: e si deve prevenire ogni causa capace
di dar luogoalla dispersione del mercurio, aüesoche i vapori
di questo metallo sono sonimumente nocivi.
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sciano in libertä il metallo , il quäle si volatilizza
e si condensa appena s'incoutra colTacqua,

(£) La purificazione del merourio per mezzo
clelJa distillazione e fondata sulla di lui volatilitä

e sulla fissitä dei metalli ad esso allegati ; i quali
sono piü facilmente trattenuti dentro Ja storta
dalla limatura di f'erro,che al mercurio si aggiuuge
prima di operarne la distillazione . A malgrado
perö che si usi questa precauzione il mercurio tra-
scina seco sempre qualche porzione dei metalli
estranei.

(C) L'acido solforico, che a freddo non ha al-
cuna azione sul mercurio, ne ha una ben mani-
festa su i metalli che sono a lui allegati, special
mente se, mediante J'agitazione, si fa tanto da di-
videre il metallo e ridurlo in minuti glohuli.

Caratteri. II mercurio, sempre liquido nei
nostri climi anche nei rigor deH'inverno, non pren-
de forma solida se non a bassissima temperatura
(— 39. Term. centigr.). Si nell'uno che nell'altro
stato presenta un color bianco turchiniccio assai
brillante. Reso solido per mezzo d'un mescuglio f'ri-
goritico divien cristalljno, e si distende sotto i colpi
del martello; ricevuto in questo stato sulla pai-
ma della mano, ne sottrae istantaneamente tauto
caloricoche produce presso a poco la stessa sensa
zione d' un corpo infocato , e riprende tosto lo
stato liquido . Ha un peso specifico = 13,5^8 , ed
entra in ebollizione e si volatilizza a -+- 35o. Term,
Centigr.

■I

"1
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11 mercurio non si combina sensibilmente
coll'ossigeno aU'ordinaria temperatura atraosferica,
ne vi si unisce per mezzo di un forte calore : ma
se loappropria allorcbe trovasi vicino al grado del-
1' ebollizione : si combina facilnienle con i corpi
combustibili seraplici, e allegandosi con altri rae-
lalJi forma diverse amalgame.

Usi. Sono molti ed importanti. II mercurio e
qualche volla da'medici impiegato nelle ostinate co-
slipazioni e nel volvulo; nel quäl caso agisce solo mec-
canicamente, in grazia cioe della propria gravitä;
e per tal oggelto dev' esser revivificato dal cinabro
o reso puro per altra via. Si suol'amministrare alla
dose di 3. scropoli fino a i. oncia in due o piü
volle .

II mercurio comunica all'acqua delle proprietä
atnelaunlicbe.

Acqua mercuriale semplice

In un matraccio di vetro e di lungo collo
s' introducono i. libbre d'acqua di pioggia e i.
libbra di mercurio distillato o riottenuto dal ci¬
nabro . Si adatta alla bocca del matraccio un
pezzo di drappo di cotone o di Uno, e lo si espone
alfuoco in bagno d'arena Jacendolo bollire per un
ora continuata. Quindi raffreddato il matraccio si
dccanta V acqua, che si ripone in bottiglie di vetro;
e si conserva il mercurio per altri usi, dopo aver-
lo ben asciugato con carta emporetica.
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Quesfc'acqua, benche Jimpida e inodora, ha un
sapore leggermente metallico . Si am minist ra ai
bambini abitualmente afFetti da verminazione alla
dose di mezza fino a 3. once .

II mercurio nello stato metallico e con mol-
tissimo vantaKino impiegato anche nella medicina

esterna per la cura della Sifillide, e di altri morbi
del sistema osseo, linfatico, e glanduläre: ma per
applieare convenientemente il mercurio sulla cute,
rendesi necessario di unirlo a qualche sostanza se-
miconcreta, che atta sia a trattenerlo sulla superfi-
cie del corpo , al tenipo medesimo che gli serve di
veicolo. E a tal effetto s'impiegano i corpi grassi, nei
quali si estingue il mefalJo in diverse proporzioni.

Unguento mercuriale

Per procurarsi questo rimedio, che altri
chiamano unguento napoletano , si prendono 3o.
once di assungia preparata, 10. di sevo, e 4°- di
mercurio purificato per mezzo delle lozioni con
acido solforico . Si versa il mercurio in un adat-
tato mortajo di marmo o di porßdo , e aggiun-
tavi presso a poco la quarta parte dei grassi da
impiegarsi, se ne opera l'unione per mezzo di pe-
stello di legno (i). A misura che il metallo resta

(i) Secondo la stagione in oui si prßpara e si asa que^
sl'anguento, si possono variare le proporzioni dei due corpi
grassi (assungia e sevo ) purche il loro peso totale sia sein-
pre eguale a qaello del mercurio impiegato.
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estinto fiel grasso siaggiunge a riprese Valtrapor-
zione con cul siprocura d'unirlo } continuando per
lungo tempo l'agitazione efino a tanto che, distesa
sulla carta bianca una piccola porzione di questo
unguento, l'occhio armato di lente non vi scorge
piü globuli metallici (i).

Quest' unguento mercuriale vien detto anche

(i) Per facilitare 1' estinzione del mercurio nel grasso
si pratica con vantaggio di unire a queste materie ia qaarta
parte circa del loro peso A' unguento mercuriale giä fatto. Ma
e d'altronde un'abominevole sistema quello di unire al gras¬
so ia trementina , la pomata ossigenata , o i grassi antichi
e irrancidili, corne talvolta da alcuni suol farsi, ali'oggetto
di render piü sollecita 1' operazione. Per ispirare una giasta
avversione a questa pessima pratica basti di sapere che
Vungucnto mercuriale, preparato con I'addizione delle so-
praindicate materie, cagiona talvolta delle razzature erisipe-
lacee alla pelle ; le quali oltre il male che prodacono per se
stesse , ne portano an' altro non di minor momento obbli-
gando a desistere dall' uso del rimedio; e cosi si perdono i
momenti piü propizj per la cura.

AU' applieazione deil 'unguento mercuriale snlle diverse
parti del corpo si snol far precedere il bagno; e per non
astergere le membra dall'unguento sopra applicatovi, con-
viene dopo l'unzione di non mutare se non di rado le vesti
che sono ad immediato contatto con la pelle.

L'applieazione dell' unguento mercuriale fatta col pen-
nello produce un'efFetto molto minore di quello che si
ottiene quando e fatta per mezzo di forte confrieazione dal-
1'ammalato medesimo o dall'nnzionario.

Tanto 1' nnzionario che l'infermo debbono spogliarsidi
ogni ornamento d' oro o d'argento, onde evitame 1' amalga-
mazione col mercurio.
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unguento maggiore o con parti eguali di grasso e
di mercurio, ond'esser distinto da ([ue\V unguento
mercuriale chiamato mite o minore o cinerea, in
cui jj mercurio stä a tatta Ja niassa come 8. a i.

Per preparare quest' ultimo si uniscono ben
insieme in un mortajo di marmo 20 once di assun-
gia 10. di sevo e 10. del sopra indicato unguento
mercuriale (1).

II mercurio e adoprato per la costruzione dei
barometri, areometri, termooietri ec.; e di questo
metallo fanno uso i Chimici per raccogliere e con-
servare i fluidi aeriformi solubili in acqua.

Argento. Istoria. E uno dei primi metalli
che gli uoniini impararono a conoscere. Dalla sco-
perta dell'America in poi si e cotanto accresciuta
la massa dell' argento che queslo metallo ha do-
vuto necessariamente perder di pregio (2). Le sole

(1) Per accurate analisi e stato rinveouto il mercurio
nelle orine di coloro che han fatto uso di questo metallo
o in frizioni o in altro modo

(1) Essendo Vargenlo il segnorappresentativo dell'inda-
stria piü comunemente usato presso totte le nazioni si sostiene
in un valore relativo anche maggiore di quello dell'oro, ap-
puntoperchedeiroroemoltopiü ricercatoe impiegato Questa
veritä emerge chiarissimamente dalla qaantitä d'oro e d'ar-
gento che annualmente si estrae dall'antico e dal nuovo conti-
nente. La quantitä äell'argrnto e 5i volta maggiore di quella
dell'oro; rua il prezzo che a quest'ultimo metallo si attacca
non e appena i5 volte maggiore del \>alore che aW'argento si
accorda. E per laragione inyersail bismuto e lo sta.£;no. sfib-
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miniere d'America versano in commercio 12. volte
piü d' argento di quello che si ritrae dall'Asia,
Affrica , ed Europa riunite insieme (1).

Processo di preparazione. S' incontra tal-
volta 1' argento nativo in filoni, ma piü spesso mi-
neraüzzato da altri metalli e dallo zolfo. Si suol
purificare amalgamanrlolo prima col mercurio , e
poi distillandone l'amalgama per volatizzare il me-
tallo allegato . Se poi si tratta di liberare ['argento
dallo zolfo, si torrefä la niiniera e quindi si espone
alla coppellazione col piombo, onde ridurre in ossi-
do i metalli estranei ed il piombo aggiunto (2).

L' argento era dagli Alcbimisti denominato
Luna o Diana: e chiamasi comunemente col no-
me d' argento di coppella , 0 coppellato , quello
che e spogliato affatto di rame e di altri metalli,
conforme appunto si richiede per certi usi del Cbi-
mico e del Farmacista .

Caratteri. Uargento e il piü splendente fra
lutti i metalli bianchi: e poco duro, ma assai dut-
tile malleabile e tenace. Non divien odoroso per la
confVicazione , ha un peso specifico = io ; 474- s ^

bene siano dell' argento piu rari, hanno un prezzo inferiore
perche molto meno impiegati .

(1) V. Brongniart Traue elementaire de Mineralo*
gie . Tome Sccond , Paris 1807.

(2) Quest' operazione , che i Metallurgisti eseguiscono
in grande in forni adattati , non differisce dal saggio doci-
mastico che suol farsi nelle piccole coppelle di terra d'ossa
( V. Part. I. Coppellazione ).
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fände ad una temperatura alquanto superiore al
calor rosso ( •+■ 28. Pirom. W. ) e cristallizza in
piramidi quadrangolari se vien lentaraente raffred-
dato. JVon si ossida, ma se e ossidato si revivifica
per mezzo del calore; Frattanto per mezzo di una
forte scarica elettrica e suscettibile di ossidarsi,
e del pari assorbe del!' ossigeno esponendolo per
venti e piü volte di seguito al calore sostenuto di
una fornace da porcellane (1). Ridotto in foglia,
brucia se venga atlraversato dalla corrente elettri¬
ca d'una potente pila galvanica , e si volatilizza
al fuoco d' un gran specchio ustorio.

L' argento si scioglie anche a freddo nell'aci-
do nitrico con svojgimento copioso di gas deutos-
sido d'azofo, e non e sensibiJmente attaccato dal-
jTacido solforico se non quando e concentrato e
bollente .

Usi. L' argento serve alla fabbrirazione della
moneta e di moltissimi utensili: ridotto in foglie
tenuissime vien impiegato per iuargentare i legni, i
metalli ec. ; e Yargento puro o di coppella e usato
in Farmacia per coroporre alcuni preparati.

Platino. Jstoria. Questo metallo, cbe alcuni
suppongono essere slato conosciuto anche dagli an-

(1) II fütto non ha gnari osservato da M. Lucas e per
se stesso singolnre. Asserisre questo Chimico cbe Vargento
si ossida pendente la fusione per qualche tempo sostenuta ,
e cbe s-i spoglia poi dell'ossigeno a misura cbe raffred-
dandosi si consolida .
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tichi, fu per la veritä scoperto da Wood saggiatore
alla Giammaica nel 174 1 » ° come altri vogliono da
Ulloa, il quäle nell'anno 1748 (un'anno prima
che il suo competitore ne facesse menzione ) dette
contezza del platino nella relazione del suo viaggio
f'atto al Peru nel 1735.

Il platino trovasi per lo piu unito al palladio,
al rodio , al piombo , al rame, al ferro , e ad altri
metalli in piccoli frammenti piü o meno schiacciati.
Si e creduto per qualche tempo che la sola America
possedesse miniere di platino , ma se n' e trovato
anche in Europa.

Processo d'estrazione. Sono oggi tanto estesi
gli usi del platino che si rende troppo importante di
conoscereil modo con cui si separa dagli altri metalli.

Si tratta il platino bruto coll'acido idrocloro-
nitrico ( Acid. nitric. part. 1. e Ac. idroclorico. p.
3. ) e sulla soluzione acida che ne resulta si versa
dell' idroclorato d'ammoniaca liquido. Quindi rac-
colto , lavato , ed asciutto il precipitato salino, lo
si espone al fuoco in crogiolo di platino finche
concepisca il calor rosso: e ridisciolta la materia
residua nelT acido idrocloro-nitrico , se ne ripete
la precipitazione col mezzo stesso, e si tratta egual-
mente al fuoco ; con che si ottiene la polvere o la
cosi detta spugna di platino, la quäle involta in
lamine dello stesso metallo, e battuta sull'incudi-
ne, vien ridotta in verghe ec. (1)

(1) II Marchese C. Ridolfi propose di gettare dello zolfo
Eni platino greggio allorche, mescolato con piornbo, viene
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Teor'ia. Fra i dueacidi il nitrico ossida il metal-

lo, e l'idroclorico disciogliendo l'ossido formatosi da
origine all' idroclorato d'ossido di platino. L'idro-
clorato d'ammoniaca ne determina Ja precipitazione
fbrmando un sale di ambedue queste basi; e il ea-
lorico scacciandone 1' ammoniaca 1' acido jdroclo-
rico e l'ossigeno, riduce l'ossido di platino allo
stato metallico.

Caratteri. II platino ha un color bianco che vin -
cequello dellostagno macede in ciöairargento: edut-
tilissimo e malleabile; e il piü tenace dopo il ferro e il
rame, ma facile perö ad esser tagliato colle cisoje: e
d'altrondedurjssimoseeallegatoad un poco d'osmio
d'iridiojOd'altrometaJlo. Ha unpesospecificor=2o ; Q8
se non e stato lavorato; e = 2i,53. quando e stato
Jbattuto o in altro modo trattato. E infusibile al
piü violento calore delle comuni fucine , ma si
fitnde alla fiamma del gas idrogeno e ossigeno, o
mediante il circuito voltaico suscitato da una po-

esposto all'azione del fuoco. Insiem con la scoria del sol-
furo di piombo si separano dalla lega di platino di pom-
bo formatasi gli altri metalli estranei che vi preesisteva-
rio. Si coppella la lega residaa, s'infuoca il bottone
metallico e si batte sull' incadine. II piombo che rimane
anito col platino ne viene separato, o per cos} dire spre-
mato sotto i colpi del martello ; e per tal mezzo il platino
diventa puro se sia stato convenienteraente trattato . Tal
processo esige perö molta destrezza, e d'esseie praticato
da persone assuefatte a questo genere d' operazioni. ( V.
Giornale di Scienze ed Arti Tom. I. Firenze Tipografia
Vannini 1816. e Scholz Lehrbuch der Chemie).

m
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tente batteria composta di piastre a gran superli-
cie. ( V. Pila voltaica ). Nun si ossida all' aria se
nun permezzo delle scariche elettriche, con che tra-
sfurmasi in ossido bruno.

II platino si unisce chimicaraente con diversi
combustibili seraplici, e manifesta coli' idrogeno
proprieta veramente singolari. Osservu Dobereiner
che ridoltu in spugna nel modo di sopra indicato,
( mezzo il piü acconcio per far si che presenti una
grau superficie ) s'infoca qualora venga esposto ad
una corrente di gas idrogeno (i) .

Usi. II platino laminato e vantaggiosamente
impiegato per farne crogioli, vasi evaporatorj , tubi
ed altri istrumenti di somma utilitä in Ghimica,
e in alcune manifatture, non raeno che per fabbri-
care utensili edornamenti di lusso.

II platino ridotto in filo esilissimo o in sottili
lamine e dai Chimici usato nelle investigazioni
analilic.be per esporre alla Gamma d' un lume a
spirito di vino o del tubo ferruminatojo un qual-
che piccolo frammento di minerale. Ed attesa la
sua inossidabilitä e il fdo di platino impiegato dai
dentisti per fissare in bocca i denti posticci. (2)

(1) La spugna di platino non solamente s'infoca ma
dcterniina anche la dt-tonazione del gas idrogeno, se qaesto
gas trovasi unito all' osslgeno nelle proporzioni necessarie
per tormar 1' acqua .

(a) Abbenche il platino sia inattuccabUe dalla mag-
gior parte delle sostanze chiiniche , pure bisogna guardarsj
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Oro. Istoria. L'oro di cui Ja scoperta rimonta
alla piü remota antichitä e il piü prezioso fra i
metalli conosciuti. Fu dagli Alchimisti chiaraato
Solee Re de'metalli. Esiste assai comunemente in
stato nativo in dendriti, o sotto forma di pagliette, e
spesso confuse con l'arena con cui e trascinato dal-
Tacqua in alcuni fiumi;o sivvero si trova alleo-ato a
piccola quantilä di rame, d'argento, di ferro o di al-
tri metalli. Si suole separarnelo per mezzo del fuoco
dopo averne fatto un amalgama (i).

Caratteri. L'oro e d' un color giallo brillan-
tissimo e d'una duttilita e malleabilitä senza pari.
Ha una gravitä specifica := 19,26; E poco duro
raa assai tenacej richiede per foudersi un calore di
circa + 32. Pirom. W. e non assorbe V ossigeno
se non per mezzo di forti scariehe elettriche. Que-
sto metallo nello stato d'idroclorato e ripristinato
o ridotto non solo dal calorico, ma anclie dal solo
carbone, non meno che per mezzo d'una fo«Jia di
platino messa in contatto con una lamina di zin-
00(2). L'oro si allega facilmente col ferro e con
altri metalli .

Usi . Si fanno con Yoro moltissimi oggetti di

■

bene dal trattare ad un forte calore, in vasi di questo me¬
tallo, le materie capaci di somrninistrare del fosforo.

(1) (V. Jrgento, e suo Processi] di purißcazione).
(2) II circuito voltaico che si stabilisce fra i due me¬

talli determina l'oro a portarsi sul platino facicnte ufficio
di polo negativo; e l'ossigeno e l'acido, die in pria erano
combinati coll'oro, si porUno sullo zinco o polo positivo.
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lusso, e foggiato in monete rappresenta comel'ar-
gento il valore convenzionale di ogni sorta di merce.

Le laminette d'oro o le piccole monete di
questo metallo sono dal Chimico impiegate per rin-
venire e constatare l'esistenza di piccolissiraa quan-
titä di mercurio salificato in qualche liquido. Im-
mersa in un liquido contenente una dose coraunque
piccola di un qualche sale mercuriale una lamina
d'oro,e toccata colla punta d'una bacchetta di zinco^
si manifesta nel punto di contatto una macchiabian-
co-argentina prodotta dal mercurio revivificato (i).

L'oro ridotto instato di polvere estremamente
divisa e impiegato in medicina contro la lue ve~
nerea , e chiamasi .

Precipitato d'oro

Processo di preparazione . Sciolto V ovo nel-
1' acqua regia ( "V. idroclorato di deutossido d'oro )
e ridotta la soluzione aurea quasi a secchezza per
mezzo d'un moderato calore, onde evaporare l'aci-
do superfluo vi si versa una soluzioue fatta di re-
cente di solfuto di protossido di ferro puro, e fino
alla total cessazione del precipitato d'oro metallico
che mostrasi in finissima polvere. Raccolta questa
polvere aurea si ripone in vasi di vetro dopo averla
lavata e disseccata su carta emporetica.

(i) ( V. per la teorla ciö che e stato detto della riduzio-
ne dell'oro per rnezzo del platino alla nota i della pag. pre-
cedente ).

**mZ~*&*r<rJ~>S':*̂ f
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Teoria. JVon Hanno il ferro e Yoro eguale af-

finitä per l'ossigeno, imperoeche mentre il primo
n'e avidissimo e lo toglie a raolti corpi , Taltro lo
cede con somma facilitä. L'ossido di ferro che ser-

ve di base al solfato e in stato di protossido, e per
conseguenza suscettibile di unirsi ad ulterior quan-
titä d ; ossigeno: del quäl corpo appunto a favor del
ferro il deutossido d'oro si spoglia .

Usi. II precipitato d'oro mescolato a dell'ami-
do o a della polvere di gomma arabica ec. e dai
niedici usato per confricarne le gengive dei sifil-
litici. E parimente impiegato per dorare le por-
cellane .

Osmio . Istoria. Fu scoperto da Tennant nel
i8o3. E ordinariamente unito airiridio neJ platino
bruto, ed e rarissimo .

Caratteri . L' osmio e polverulento di color
turcbiniccio o nerastro: non e fusibile se non alla

fiamma di gas idrogeuo e ossigeno . Si ossida e si
volatilizza se e scaldato in contatto dell'aria .

Usi. Non ne ha alcuno.

I

Iridio. Istoria. Fu da Descotils ritrovato nelle

miniere di platino nel i8o3. Questo metallo non
solamente e raro, ma anclie difficile ad ottenersi.

Caratteri. L' iridio e bianco ed ha quasi lo
splendore del platino . Non si fonde cbe coi rnezzi
impiegati per f'onder Tosmio, non riroane attaccato

Vol. 11. 8



n4
da ; verun'acido, ma si ossida se venga calcinato
con la potassa o con la soda o col oitrato di que-
ste basi.

Palladio . lstoria ■ Le iugcgnose ricerche di
Wollaston sul platino bruto gli offrirono nel i8o3
1' occasione di scoprire il palladio .

Caratteri. I\ palladio e bianco duro e mal-
leabilissinio: ba una rottura fibrosa ed uo peso
specifico = i i,3o: fino a 11. 80. Ricusa di fondersi
come il platino al fuoco il piü forte dei comuni
fornelli, ma non peto alla fiamma del gasidrogeno
e ossigeno. II palladio 11011 si ossida punto, ma
all'opposto si disossida a leggiero calore.

Usi. Se ne potrebbe fare dell'applicazioni im
poitanti se non fosse raro com' e .

Rodio . lstoria . E questo un' altro metallo
particolare da Wollaston ritrovato nelle miniere di
platino nel 1804.

Caratteri. II rodio e di color bianco grigio
e fragile. Ha un peso specifico = 11,00. e non e
fusibile se non col mezzo indicato per fondere il
palladio,l'osmio ec. Non si combina con l'ossigeno
per mezzo del calore , ne si lascia punto attaccare
dagli acidi, e solamente si ossida allorche vien
calcinato con del nitrato di potassa o di soda, o con
questi alcali puri.

Usi. II rodio non ha verun' uso .
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ARTIGOLO III.

COMBUSTIONE

Ü

Esaurita la serie dei corpi semplici, non dob-
biamo far passaggio all'esposizione dj quelli che
sono piü o meno composti, senza prima gettare
un'occhiata su i fenomeni delia combustione ; dei
quali troppo c' interessa conoscere i resultamenti.,
per i tanti rapporti che hanno con le chimiche
combinazioni.

Era la Chimica pneumatica appena uscita dal-
la sua cuna quando Lavoisier stanco d'invocare il

ßogisto a far parte dei fenomeni chimici atterrö il
tempio che a quest'ente immaginario era stato da
Stahl edificatOj ed a novello non piü mistico cor-
po , ei si rivolse per la spiegazione dei fenomeni
della combustione. Fu questo Yossigeno: Ed in
im teropo in cui siffatto corpo, dissipando le te-
nebre onde fin allora erano stati involti i fenome¬
ni dell' ossidazioue e delTacidificazione, facea bril-
lanüssima comparsa, il dogma stabilito da Lavoi-
sier non pote non sedurre lo spirito di molti, e
di quelli perfino^ che avendo per molti anni mili-
tato sotto i vessilli di Stahl si erano oramai sposati
alßogisto.

L' ipotesi perö dei Chimico Francese non
ebbe esito piü fortunato di quella dei suo pre-
decessore; imperocche nella terra stessa, ove eb-

I
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be vita e l'u tanlo acclamata , ebbe poi il suo
crollo .

Ma venghiamo all' esarae di questa quahin-
que siasi ipolesi, cbe sulla combustione fu da La¬
voisier immaginala, e dai Ghtmici quasi esclusiva-
mente seguita fiuo a questi ultimi tempi. Opiuava
Lavoisier cbe alla chimica combinazione dell'ossige-
no cou un radicale qualunque fosse dovulo 1ü svi-
luppo del calorico ; E per la spiegazione di tal fe-
nomeuo ei si partiva da un dato in Fisica pur
troppo vero; cioe che ogni quäl volta le raolecole
d'un corpo, tenute reciprocamenle a distauza dal
calorico, si avvicinano o passano ad uno stato raeu
raro ( lo che appunto avviene nella fissazione del-
1' ossigeno gasoso su un corpo solido ) rendono li-
bera o sensibile una quantitä di quel calorico che
prima era latente . Quindi ammesso che la luce o
la fiarnma, onde la combustione dei corpi e soventi
volte accompagnata , altro nou fosse che una por-
zione di calorico modificato, o calorico sotto sem-
bianza di luce, si riguardava la condensazione del-
1' ossigeno e la fissazione di esso sul combuslibilc
come la causa produttrice non solo del calorico, ma
al tempo stesso anche della fiamma (i) .

Attualmente pero gli stessi Francesi dicono
non potersi la teoria della combustione di Lavoisier

(i) E come spiegai-e , neu'ipotesi ammessa da Lavoi¬
sier, l'accensinne dell'esca nel gas ossigeno ed in altri fluidi
gusosi, per lu seinpliee istantanea ma violenta compressione
di essi deutro lo schizz-elto destinalo a servirdi batti-fuoco?...



117
piu sostenere, dopo aver' osservato che nei corpi
composti la capacilä per il calorico mantiensi la
stessa che nei löro pnncipj componenti : che e
quaöto dire che la perdita del calorico, nell'atto
deila cornbiüazione e condensazione deü'ossigeno,
non e nel maggior numero dei casi accompagnata
da veruna diminuzione di capacita a contenere ]1
calorico, per parte dei corpi ebene resultano; im-
perocche dato pure che tali corpi vadano soltoposti
a qualche diminuzione di capacita, qnesta non e
proporzionale alla perdita sofferta del calorico (i).

Stahl d'altronde altribui il fenomeno della
combustione ailo svolgimento d'un fluido ipotetico
che denominö flogislo. E non petendo impugnare
a Lavoisier che i corpi combustibdi assorbano os-
sigeno, come non pos.siamo negare agli Stahliani
Jo svolgimento u un fluido invisibile, eminente-
mente sottile ed eiastico , nel momento della
combustione, si potranno raetter d'aecordo le due
opinioni e conformarie a quella oggi ricevuta, pur-
che si taccia la causa cui Lavoisier attribuiva lo

sviluppodel calorico, e si cambi il flogisto di Stahl
nel fluido elettrico .

Ai fenomeni dell' elettricitä oggi dunque si
riattacca il fenomeno deilo combustione. E ciöche
ha raosso i Fisici ad opinare in sifFatto modo ri-
spetto alla combustione, si e lo sviluppo piü o me-

(i) V. la memoria dei Sigg. Du Long e Petit inserita
negli Annais de Chimie u de Phyuque Tom. X.
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no grande di calorico che rendesi palese al momento
in cui i dnefluidi elettro-positivo e elettro-negativo
si combinano per neutralizzarsi (i) .

Ognun sa quanto importanti siano g!i ufllcj
dell'ossigeuo, ed estesi i di lui rapporti coi diversi
corpi dalla natura : Ed e pure innegabile che , es¬
sende- l'ossigeno superiormente ad ogui allro corpo
dotato di proprietä elettro-negative , relettricitä di
lui sara sempre in uno stato d' opposizione con
1'elettricitä di cui godono i combustibili semplici
in generale. Ora egli e evidente che la fissazione
del primo su i secondi ( la combustione ) si fara
tanto piü euergica e piü rapida quanto piü d' elet¬
tricitä positiva il combustibile avrä da opporre alla
elettricitä negativa dell' ossigeno .

Mirate un pezzo di potassio che gettato nel-
l'acqua si abbrucia . Decomposta l'acqua merce la
preponderante forza elettro-positiva che il potassio
spiega per L'elettricitä negativa dell'ossigeno di quel
liquido, l'idrogeno corrispondente rimasto in li-
bertä si solleva in gas; mentre, per la cornbinazione
deldivisato metallo con l'ossigeno,si forma dell'ossi-
do di potassioche ritnane sciolto nel resto dell'acqua
non decomposta (2) . E tanto si e il calorico ab-
bandonato dalle due opposte elettricitä al momen¬
to di neutralizzarsi che altro fenomeno elettr ico ne

(1) (V. BerzelittsEssai sur la Theorie des proportions
chimiques ec.

(2) V. Part. I. Sez.HI. Artic. V.Fluido eleltrico ;
e Part. IL pag. 78. ) •
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procede, queilo cioe della spontanea accensione
dell' idrogeno svoltosi in gas dalFacqua decornpo¬
sta; e che dotato essendo pur'esso di proprietä elet-
tro-positive, si combina con i'ossigeno atmüsferico
fornilo di opposta elettricitä (1).

Anche nei corpi piü o meno composti, e so-
prattulto nei prodotti organici ; si osserva Ja stessa
tendenza ad abbruciarsi o a combinarsi coll'ossi-
geno purche all'elettricitä di questo sia opposta
l'elettricita di queilo; e tanto piü forte in generale
si annunzia la tendenza alla neulralizzazione fra le
due eleUricila quanto meno d'ossigeno si contiene
nei corpocomposto da abbruciarsi. Alle quali espres-
sioni equjvaJe il dire che altrettanto piü combusti-

I

(i) E qual'agente, se non i! calorico in copia gran-
de sviluppatosi nella neutralizzazione dell' eiettricitä del
potassio con quella dell'ossigeno dell'acqua decornposta
ha suscitato l'elettricita dell'idrogeno del divisato liquido
a combinarsi con quella dell'ossigeno atmosferico ? Eon
fatto a tutti noto che i mescugli di gas idrogeno e ossi-
geno non detonano , ne tampoco si accendono tranquilla-
mente se non sono esposti ad una temperatura assai ele-
\ata o niessi in contatto con an corpo acceso . Donde re-
sulta che nella combustione del potas.-io sull'acqua dob-
hiamo avere in reflesso non tanto lo stato d'opposta elettri¬
citä del metallo e dell'ossigeno delFocqua decornposta, ma
eziandio l'efletto della loro nentralizzazione o sia il calorico
che ne procede ; il quäle fassi causa della combinazione €
nentralizzazione deü'elettricitä negativa dell'ossigeno atmo¬

sferico con quella positiva dell'idiogeno, proveniente dal-
1'acqua decornposta.
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bile un corpo si e quanto e piü distante dal punto
di sa luruzione coli' ossigeno.

Un pezzo di legno, le resine, gli olj, il gras-
so, la cera sono combustibili di tal natura che ol-
tre al carbono e all' idrogeno contengono piü o
meno d'ossiseno: ma siccome sono ben lontani
dali'tesserne salurati cosi e che comparativamente a
lui conservano diversi gradi d'elettricitä positiva ;
(condiz;ione che gli rende piü o meuo suscettibili
di combinarsi coli'ossigeno, o con altro qualunque
siasi corpo dotalo d'elettriciLa negativa ) (1).

(i) Non possiamo a rigore considerar l'ossigeno corae
1' nnico principio cornburente, ne riguardare per combu&ti
quei composti soitanto che ne sono completamente satu-
rati, giacche vi hanno varj combustibili ehe arclono senza
presenza d' ossigeno. L'antimonio metallico ridotto in fina
polvere abbracia nel cloro gasoso con svolgimento di calo-
rico e di luce , 1' idrogeno detonu se mescolato col predetto
fluido vien' esposto alla luce diretta , e il potassio abbra¬
cia vivarnente sl nel gas idrogeno solforato che nel cia-
nogeno .

In riguardo di tali proprietä, Thomson reputö sostegni
di combustione alcuni corpi che in contatto coli'ossigeno
si coniportano cotne combustibili . ( V. Part. II. Sez. I. )

Bisogna nun contbndere ia parola combustione con la
voce ignizione . I corpi che sono suscettibili della prima
eompariscono , dopo aver subiio tal operazione, in uno
stato ben diflerente da quello in cui erano prima d'es-
sere abbruciati; laddove neu'ignizione le sostanze ricom-
pariscono dopo il raffreddamento nel loro primilivo stato,
essendo nulla l'dziune deü'ossigeno sopra di esse.
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Dellaßamma che accompagna
la combustione.

Aflincheperd la combustione si delle sostanze
semplici che delle materie carbonose piü o meno
composte si effettui, rendesi necessario di metterle
nell'opportunitä; vale a dire che Telettricita positiva
di cui sono fornite ha bisogno di essere in qualche
modo sollecitata e attivata per combiiiarsi con l'elet-
tricitä negativa dell'ossigeno dell'aria. La combustio¬
ne allora, una volta stabillla,si continua senza che
siavi bisogno dell'intervento di verun'altro agen-
te (i). Non e perö cosi deiia combustione accompa-
gnafa con ßamma, Ja quäle, con forme resulta dalle
ingegnose ricerche diS. H. Davy, non puosussistere
senza il concorso di diverse circostanze .

Sulla scorta del Chimico inglese incomince-
remo dall'esaminare in che veramente consista la
fiamrna; per quindi devenire allo studio delle con-
dizioni necessarie non meno a promuoverla che a
mantenerla, e delle cause capaci di modificarla o
di estinguerla.

(0 Quando la fissnzionä dell'ossigeno sul corpo com-
bustibile si opera con moltissima lentezza Ja combustione
non e accompagnata da luce, e nerameno talvolta fassi
sensibile il calorico . Molti metalli si trovano appunto in
questo caso allorche esposti per qualche tempo all' aria
umida, o all'alternativa dell'aria e dell'acqua si ossidano
piü o meno.

I
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Da S. H. Davy si considera esser la fiamma
costituita d'una massa di materia aeri forme infiam-
mabile , o esplosiva , scaldata iino al punto di di-
venir Jaminosa: E qualunque sia il combustibile
da cui la fiamma e prodotta, essa e dotata di tera-
peratura si elevata, che sorpassa quella dei corpi
solidi infocati a bianchezza. Si vedrä. fra poco che
questa definizione e un corollario dei fatti osser-
vati dallo stesso Davy. Egli ha visto infocarsi
nell' oscuritä un sottil filo metallico posto, noa ad
immediato contatto con la fiamma, ma in conti-
guitä, e separatone per la sola interposizione d'un
corpo opaco. A. malgrado della somma infiarama-
bililä delTetere solforico, il sullodato Ghimico non
riusci ad infiammarne il vapore, con iniraergere in
vasi che n'erano ripieni un Rio di pJatino dei dia-
nietrodi circa 6̂ di poIJice, iufocato a rosso (i). Ma
non e per questo che nei punti di contatto col pre-
detto ülo metallico la combustione dei vapore ete-
reo non si effettui: che anzi si opera e prosiegue fino
al totale esaurimento di esso, masempre lentamente
e senza svolgimento di luce ; e la cagione n'e ma-
nifesta . II calorico che emana nel caso esposto e

(i) Operando in ciündri di cristallo vasi che per la for¬
ma, e per essere non conduttori, sono i piü idonei per
qnesto genere d'esperienze , si dee affidare 1' estremita
dei filo metallico ad an disco di cartone o di vetro, onde
con sostegno d'altra materia non si dia motivo ad una sot-
trazione tale di calorico da far cessare 1' ignizione nel filo
metallico impiegato.
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appena bastante per mantenere in ignizione il filo
di platino, o sia per sostenere la giä stabilita combu¬
stione; mentre per prodiirre l'accensione dell'etere
farebbe di bisognod'una temperatura molto piu
elevata, e precisamente di quel grado di calore
che si richiede per infocare a bianchezza il ftio
di plalino (i). Ma avremo luogo piü sotlo di
esaminare quanta sia l'influenza che la terapera-
tura esercita sulla fiamma, sia per suscitarla sia
per mantenerla .

Dalle indagini falte sulla natura della fiamma
e sulle cause atte a produrla, fu Davy condotto a
stabilire come assioma, che qualunque gas o mescu-
glio aenforme infiammabile, si per cletonareche per
infiamniarsi sempiicemente ha bisogno di un deter-
roinato grado di calore, al di sotto del quäle J'efFetto
manca necessariamente. In unaparola ; perchei corpi

(t) Lo stesso Davy, per rivolgere a qualche utilitä que-
sto fenomeno, ha cinto un sottil lucignolo d'un Innie a spiri-
to di vino con un filo di platino del diametro di circa — di

. 5°
pollice , avvolto a spirale e disposto in modo che dopo aver
contomato il lucignolo sin da IIa Läse con la metä delle
spive , lo sorpassi con l'allra metä. Si appressa al lucignolo
una fiaccola per accenderlo , e quindi se ne estingue col
soffio la fiamma appena che la spirale di platino e info-
cata . Lo spirito di yino che intanto continua ad evaporar-
si prova una lenta e conlinuata combustione in contatto del
filo metalhco, il quäle , essendo rimasto infuocato al mo-
mento dell'es tinzione della fiamma , seinpre tale si conserva
rnerce il calorico che incessantemente gli viene sommini-
strato dalla successiva combustione del vppore alcoolico.
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provino la combustione luminosa, si richiede che sia-

f iio esposli ad una temperatura iniziale loro relativa,
e che e quella che ad essi si richiede per infiara-
marsi. Cosi quando nei form e nei cammini si os-
serva Je fastella o i pezzi delle legna levar fiamma
ad un tratto , quelle materie hanno conceputo la
temperatura iniziale che loro abbisognava , per sol-
lecitare la propria elettricita positiva a combinarsi
con quella negativa delTossigeno atmosferico. E to-
sto che la combustione con ßamma si e dichiarata,

% lo sviluppo di calorico, causato dalla neutralizzazio-
ne delle due opposte elettricita, e tanto e tale che
basta per far persistere il fenomeno dell'accensione
fino all'esaurimento della materia infiammabile ;
purche la temperatura non ne venga per alcun

v modo abbassata.
Ma se sull'apice della. ßamma &' una candela

o di un lume a spirito di vino si colloca oriz-
zontalmente una rete di filo metallico a maglie
assai fitte, e quindi a poco a poco si abbassa , si
vede questa stessa fiamma prendere la figura d'un
cono troncato ; e guardata dall'alto in basso com-
parire oscura nei suo asse longitudinale ; e lumi¬
nosa solamente nella circonferenza.

Se d'altrondesi sostiene sulla fiamma una rete o
tela metallica del diametro di circa un pollice e mez-
zo quadrati, fino a che ne rimanga infocata a bian-
chezza , opurse questa stessa rete, fatta precedente-
mente incandescente, vien collocata sulhßamma,
Yedremo che invece di troncarla come nell'e5peri-
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mento precedente ne sara nell'istante traversata ,
per cio solo che nessuna sottrazione di calorico ha
avuto luogo in questo caso . Egli e per un' effetto
dovuto alla stessa causa che, dopo aver troncato
col solito mezzo della teia metallica la Gamma dello

zolfo, vedesi riaccendersene il vapore tostoche ,
avvenuto il riscaldamento della tela, cessa la sot¬
trazione del calorico.

Ed il fenomeno dell'illanguidimento o della
totale estinzione della fiamma puö essere in mille
guise riprodotto, ora con imraergervi o con avvici-
nare ad essa dei globelti o bottoni metallici , ed
ora con cingerla per mezzo di anelli o cilindri
della stessa materia ; dei quali reflfetto e sempre
proporzionale alla facolth conduttrice non meno
che alla massa che egliuo stessi presentano , e
soprattutto alla temperatura iniziale relativa a cia-
scuna materia gasosa infianamabile (i). AU' oppo-

&

(i) Molti fatti in conferma della diversa infiammabi-
litä dei corpi ci vengono somministrati dall'esperienza. Un
filo di ferro del diametro di -— pollice, per quanto sia sem-

Doo

pücemente infocato a rosso, infiamma il gas idrogeno proto-
fosforato ; ma non accende il gas idrogeno puro , se non
allora che e infocato fino a bianco. Aumentando la quan.
tilä del calorico capace d' irradiarsi dal filo di ferro in¬
focato a rosso , con aumentarne il diametro fino a 7- di pol-

40
lice, si giunge ad accendere il gas idrogeno puro, ma non
il gas idrogeno deuto-carbonato ,- il quäle d'altronde e su-
scettibile di essere innammato dallo stesso filo di ferro ,
avvcngaclie sia stato infocato a bianchezza . Ma neppure

■lw
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sto se un vetro, od altra sostanza non. condutirice
venga immersa nella fiamma di un lume a spirito
di vino , a olio ec., questa non si smorza ma nep-
pure s'illanguidisce .

hü fiamma intanto non e luminosa e brillante
se non in quanto che contiene piü 0 meno di so¬
stanza solida fra le molecule della materia gasosa
ond' e costituita. La fiamma dell' alcool, per se
stessa pochissimo luminosa, spande una luce assai
piü viva , allorche in essa s' immerge una lamina
di platino, d'oro, o d' argsnto , o pur dell' amian-
to, dell'ossido, di zinco e tutt'altra materia solida;
ne'cui punti di contatto e dove specialmente la

fiamma mostrasi luminosa e brillante. Edalla man-
canza di solida materia appunto deriva che il me^
scugh'o di a. vol. d'idrogeno e 1. vol. d'ossigeno
somnjinistra una fiamma che , sebbene dotala sia
d'intensissiino calore, pur nondimeno e debolissi-
mamente luminosa; e solamente fassi brillante
quando percuote su qualche corpo solido.

in questo stato d'incandescenza il filo metallico non e atto
ad infiammare il gas idrogeno proto-carbonato • per la cui
accensione si richiede che il predetto filo abbia molto mag-
gior diametro.

Meditando sa questi fatti il celebre Davy ne trasse
utilissitno partito quando , per intercettare ogni comttni-
cazione fra la fiamma ed un mcscuglio gasoso infiammabile
( corne lo e il gas idrogeno protocarbonato che svolgesi dalle
miniere di carbone fossile ); immagino di servirsi di tela
di filo metallico per costruire la cosi detta Lantema di
sicurezza (V. Gas idrogeno proto-carbonato ).
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E se hßamma tanto del gas idrogeno deuto-

carbonato che destinasi per l'illuminazione, quanto
di quelJo che si svolge dai lumi a olio , a cera ec.,
comparisce assai luminosa cio e perche nel seno di
essasi contiene una materia carbonosa, la quäle ema-
na in fuliggine o in denso fumo. Di fatti Ja fiara-
ffia dei suddetti combustibili cessa tosto di essere

splendente quando dirigendovi sopra un getto di
aria atmosferica o di gas ossigeno, si fa si che tutta
quanta la materia carbonosa ne rinianga abbru-
ciata (i) .

Altra cagione della diminuzione dellaßamma,
o della sua estinzione, risiede nella rarefazione del-
l'aria in cui arde i] corpo infiammabile. La fiamnia
d'un getto di gas idrogeno s' ingrandisce sotto una
pressione alcun poco minore dell'ordinaria , nia
ripreso il suo primitivo volurae, ben presto s'impic-
colisce a misura che la rarefazione si avanza , e fi-
nisce coll'estinguersiappena che Faria e stata ridotta
all'8. va o al piü alla r]. mi parte del primitivo suo
peso .

Se ora si esamina Feffetto che un'atmosfera
estremamente rarefatta produce suWafiamma, sara
facile di persuadersi che il fenomeno della dimi¬
nuzione non meno che della estinzione di lei

e anche in questo caso strettamente vincolato

(5) Lo splendore, per cui la Oamrna dell'etere solforico
cotanto si clistingue su quella prodotta dall'alcool, e unica-
rnente dovato alla presenza della materia carbonosa da cui
la prima e costantemente accompagnata .

*

I
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con la temperatura.Infatti la fiamma del gas idro-
geno nun s' estingue se non quando , in virtü della
rarefazione dell' aria attnosferica in cui arde, e
divenuta talmente languida da essere incapace di
mantenere in una visibile ignizione un sottil filo
metaJlico. Ma perche l'estinzione possa aver luogo
e necessario che la rarefazione sia spinta tant'oltre
che T aria residua addiventi circa dieci volte piü
leggiera d' un egual volume d' aria comune .

E siccorae si osserva ch' un sottilissirao filo
di platino, immerso nel centro di una fiamma di
gas idrogeno alta circa un sesto di pollice, si con-
serva infocato a bianchezza fino a tanto che la
rarefazione dell'aria non sia divenuta quintupla o
sestupla , cosi la soLtrazionedel calorico necessario
al mantenimento della fiamma, e la consecutiva
diminuzione di essa non hanno luogo; e nemmeno
si rende apprezzabile il potere della rarefazione ,
comecche spinta sia fino a tal punto da rendere la
pressione dell'aria atraosferica d'un terzo o della
nieta minore dell' ordinaria .

(i) La possibilitä di far ardere con fiamma il fosforo ed
altri combustibili nel centro sempre oscuro di una gran fiac-
cola a spirito di vino a olio ec. , dimostra evidentemente
che anche neH'interno della gamma esiste dell'oseigeno.
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SEZIONE SECONDA

CORPI BINARJ

Oi chiamano con questo nome quei composti che
resultano dalla chimica combinazione di due ele-
menti o principj . Tali sono gli ossidi e ossiaci-
di , gl'idracidi e idroguri , i cloruri, gVioduri, i
solfuri, i carhuri, i fosf'uri ed altri che non avendo
fin qui alcun uso ne in medicina ne nelle arti,
saranno soltanto hrevemente esposti o semplice-
mente indicati.

ARTICOLO I.

CENNl SULLA D0TTR1NA DELLE PROPORZIONI DETER-

MINATE, O ESPOSIZIONE DELLE LEGGI CUI VA SOG-
GETTA LA F0RMAZ10NE DEI CORPI COMPOSTI SPE-

CULMENTE BINARJ .

I Ghimici sono vissuti nella credenza che i
corpi in generale fossero suscettibili di combinarsi
gli elementari con gli elementari, i composti coi
composti, in proporzioni sommamenle-variabili e
indefinite fino quasi al cadere del Secolo XVIII,

Vol. IL 9
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fino a quando cioe le ripetute osservazioni fatte su
i resultati di ua gran numero d' analisi non dimo-
strarono apertamente il contrario (i).

Higgins nel 1789. f'u il primo ad accorgersi
che ben pochi erano i modi di chiraica combina-
zione fra due o piü corpi ; e che tali combinazioni
erano soggette nel piü gran numero dei casi a delle
]eggi costanti per modo che identici ne doveano
resultare i composti, per qualunque via 0 mezzo
fossero stati ottenuti. La principale e certamente la
piü maravigliosa delle leggi, onde le chimiche com¬
binazioni sono governale,, consiste in cid che, data
o conoseiuta nel corpo A la possibilitä d'unirsi col
coipo B non in una sola , ma in due tre quattro
e piü proporzioui, ]a seconda, la terza, la quarta ec.

(1) II ritrovamento di qaesta gran veritä segna un'epoca
laminosissima negli annali della Chimica . La dottrina delle
propoizioni determinate, elevando la scienza dell'indagiüi
a quel grudo d'esattezza e di sublimitä che le conveniva,
ne ha formato la parte piu bella della Filosoria moderna.
Ne dobbiamo per qaesto maravigliarci se una veritä cosl lu-
minosa e persuadente e restata inosservata per tanto tempo.
E d' uopo , per esser giusti, di confessare ehe sarebbe stato
se non impossibile almen difficile a chicchessia d'arcbitet-
tare il bei sistema delle proporzioni definite se le namerose
e accurate analisi dei predecessori e contemporanei nostri
non ne avessero somministrati i rnateriali. Si percorrano i
fasti della Chimica moderna ; e si vedranno qnanti e qnali
illustri nomi onorarono la scienza negli oltimi sei lastri dei
secolo pussato, e quanti qael secolo ne abbia visti nascere
che destinati erano a far piü che rnai brillante comparsa in
questi nostri tetnpi.
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di queste proporzioni sono sempre una quantitä
multipla osub-multipla della prima; cosiccheicom-
posti che ne resultano sono necessariamente costi-
tuiti ora di i. porzione del corpo A con i. porzio-
ne del corpo B- ora della stessa unica porzione del
primo con porzione multipla del secondo ( che
suol'essere dupla tripla o quadrupla) oppur media
fra queste se e sub-multipla .

Lo zolfo, che e suscettihile di combinarsi con
quattro diverse proporzioni di ossigeno, ce ne som-
ministra chiaro l'esempio.

io 5oo ss ( 30,12 Acido iposolforoso )

20,00 ^ ( /jo,i2 Acido solforoso )

25,oo sf 4^)12 Acido Jposolforico)

3o,oo ^ ( 5oji2 Acido solt'oi'ico )

Tanto nella secunda che nella quarta di que¬
ste combinazioni ( Ac. solforoso e solforico) Fossi-
geno e espresso da una quantitä che e multipla di
quello contenuto nella prima cornbinazione (Acid.
iposolforoso ); dirimpetto all'ossigeno del quä¬
le^ 10,0. Fossigeno della terza cornbinazione o
dell' acido iposolforico =:; 25^0- e in quantitä
submultipla (i).

ZoHo S 20^12 + ossige

(i) I sub-maltipli sono rappresentati non sempre da
delle quantitä medie fra due ruultipli; nia nei diversi modi
tl'esistere d'uno stesso composto s'incontra talvolta che
Je varie proporzioni deü'ossigeno o d'altro principio stanno
fra loro in altro rapporto ben diverso . ( Vedaai a questo
riguardo la costituzione chimica delle diverse combinazioni
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Dalton in appresso appoggiando a nuovi fatti
le massime gih da Higgins stabilite, riportö un pie-
no trionfo sulI' obiezioni, che contro la nuova dot-
trina chimica erano slate elevate da quelli ai quali
senibrava troppo strano che la natura volesse im-
porsi delle leggi cosi rigorose, e circoscriversi in
confini cosi ristretti,come sono quelli entroi quali
possono estendersi le combinazioni cliimiche di un
grandissimo numero di corpi .

Dimostrata dunque con prove irrefragabili
1' impossibilitä delle chimiche combinazioni in
proporzioni arbitrarie e indefinitamente variabili ,
fece Dalton rivivere nel linguaggio della Fisica e
della Chimica la parola atomo , e di questa stessa
voce si servi per denotare in un corpo composto la
quantitä relativa dei di lui componenti: dimodoche
nella Teoria atomistica o corpuscolare, cosi chiama-
ta da Dalton nel linguaggio da lui adottato, si direbbe
esser l'ossido di carbono un composto di i. atomo di
carbono e di i. atomo d'ossigeno; e l'acido carbonico
(il quäle contiene precisamente il doppio d'ossigeno
dell'ossido suddivisato ) un composto di i. atomo
del primo e 2. atomi del secondo.

At. 1. carb. ij,53 + '
at. I. ossig. 10,00 ( s 17,53 ossido di carbonico)

at. 2. ossig. 20,00 ( s i", ,53 acido di carbonico )

delfosforo, dell' antimonio , e dell' arsenico con l'ossigeno
e con lo zolfo cc. ec.
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A illustrare la teoria delle proporzioni defini-
te concorsero in quest'ultimi tempi Berzelius, "Wol-
laston, e I>avy con i loro profondi lumi. Ma a
Gay-Lussac f'ra gli altri la Chimica va debitrice di
fatti molto importanti, per quello che riguarda spe-
cialmente la combinazione chimica dei fluidi aeri-
formi . Osservö il dotto Ghimico Francese che i

corpi gasosi, nel combinarsi reciprocamente, non
solo obbediscono alla legge dei multipli inpeso giä
slabiüta per i solidi _, ma che sono eziandio ad altra
legge subordinati, qualora yengauo esaminati sotto
il rapporlo dei loro volume: vale a dire che i corpi
elementari gasosi in riguardo si della massa che
dei volume si combinano in un rapporto sempre
sernplice sia neil'uno sia nell'altro caso; con que-
fito di piü che nella combinazione in volumi, l'in-
fluenza della giä stabiliia legge si estende fino a
mantenere la semplicitä dei rapporto anche fra la
somma dei componenti e il composto, comunque
diminuito ne rimanga il volume.

L' esempio che segue spargerä molto piü luce
sull'una e sull'altra legge.

„ L' idrogeno , attesa la sua suscettibilitä di
„ unirsi col carbono in due diverse proporzioni ci
„ somministra due fluidi aerif'ormi ben distinti per
„ le loro caratteristiche proprietä ( gas idrogeno
„ proto-carbbnato _, e gas idrogeno deutocarbo-
„ nato ) „ • Se ora reflettesi che il secondo di
questi composti binarj contiene il carbono in quan-
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tita tale, che e doppia del carbono contenuto nel
primo, si trova verificata la legge dei multipli.

( inpeso) 2. atom. idrog. 2^8

-t- 1. at. carbono 7,53 ( lo^ot gas
i idrog. proto-carbonato ).

+■ 2. at. carbono i5,o6 ( '7,54 ga *
idrog. deuto-carbonalo).

,, Quindi supposto che ad una temperatura
,. data, e sol.to una pressione barometrica di 28.
„ pollici,2. vol. di gas idrogeno equivalgano a 20.
„ misure arbitrarie o realid'un provino,sidomanda
} , in quäl rapporto esser debba il vapore di carbo-
„ uo che si richiede per convertire i due sopiain-
,, dicati vol. di gas in idrogeno proto-carbonato.
„ La siutesi ci dimostra che non si richiede meno
„ della metä di vapore di carbono 0 siano 10. mi-
„ sure dello slesso provino.Ma siccome i due corpi
„ nel combinarsi chimicamente soffrono una dimi-
„ nuzione di volume eguale a 20. misure, cosi men-
„ tre la somma del mescuglioe di 3o. misure, il gas
„ idrogeno proto-carbouato che neresulta si residua
„ a io. misure, cioe si condensa in 1. solo volume .

„ Ferme stanti le prernesse sul gas idroge¬
no proto-carbonato , 2. volumi di gas idrogeno
ed altrettanti di vapore di carbono, corrispon-
denti ambidue insieme a /±o. misure del provi-
no , formano l'idrogeno deuto-carbonato tostoche
sono chimicamente combinati : ed il composto

j, che ne resulta, provando una condensazione di
„ tre quarti del volume dei corpi componenti ( 3o.
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„ misure) si riduce a i. solo volume (=10. mi-
„ sure ) „.

+ 10. tnis; di earbono s ( 10. mi'j,
(in volume') 2o, inis. dig. idrogti ' - - prolocarbonalo*).

+ 2c. mis. di carbono 52 ( 10. mist
gas idrog. deutocarionato).

Ecco dunque egualmente verificata 1' altra
legge sulla semplicitä del rapporto esistente, noa
solo fra il volume di due o piü gas concorrenti
alla forraazione di un corpo, ma eziandio fra il
volume dei componenti e quello del composto do-
po la chimica combinazione ; con che rendesi non
meno evidente „ che la somma in volume di due
„ o piü gas, componenti un corpo gasoso , rappre-
„ sentano sempre una quantitä multipla di quella
„ cui si riduce il volume del gas composto „ (1).

Metodo di determinare gli atomi semplici nei
composti binarj. „ Per determinare l'atomo (2) o
„ la proporzione , nella quäle due o piü elementi
„ concorrono alla formazione di un corpo compo-
„ sto, Sir. H. Davy prese per base del suo calcolo
„ l'idrogeno, in che fu imitato da Brande. La
„ sintesi dell'acqua somministro i dati per questo

(1) V. Sistema di Stechiometrla chimica di G. Taddei
§. III. Teorla de'volumi ; e Tav. XIX. Costituzione chimica
in atomi e in volumi di diversi corpi gasosi col quadro
della contrazione di volume che alcuni fra essi subiscono.

(2) Le -voci alomo , proporzione detcrminata, o quan¬
titä deßnila , particella proporzionale , e molecola equi-
valtnte son tutte sinonime nel linguaggio della Teoria ato-
nijstica •

*



\

n

i36

„ calcolo . Esarainato iJ rapporto fra il peso speci-
„ cifico d' un volume di gas idrogeno e qnello
„ d'un mezzo volume di gas ossigeno ( poiche tali
„ sono le proporzioni in cui questi principj deb-
„ bono trovarsi per formar 1' acqua ) si ridusse
„ Y idrogeno all' espressione la piu semplice, e si
„ prese per unita. Gosi e che, se in ioo. parti
„ d'acqua {'idrogeno stä all'ossigeno nella propor-
„ zione di i i,o56. a 88,g44 > il rapporto fra questi
„ stessi elementi sarä presso a poco di i. a 8,con-
„ siderando 1' idrogeno come unita .

n,o56 : 88,944 : : 1,000 : 8,o44-
„ Quindi , esaminati i diversi modi di combi-

,, nazione dell'idrogeno con altri corpi eleraentan,
,, e di questi fra loro , si e potuto determinare nei
„ varj composti gli atomi dei principj che gli co-
„ stituiscono, equivaJenti sempre ad un' atomo
„ d' idrogeno = i.

„ Ma , avuto riguardo all' estrema leggerezza
„ dell' idrogeno, causa frequente e non lieve di
„ molti errori,e alle poche volte che questo stesso

principio fa parte dei prodotti inorganici, Wol-
laston e Berzelius , per determinare il peso re-
lativodegli atomi, hanno accordatola preferenza
a\Y ossigeno, come quello che, entrando nel piu
gran numero dei composti chimici , e a giusta
ragione considerato come il cardine su cui quasi
tutta la Cliiinica si aggira .

„ Prendendo V ossigeno per tipo,o come misura
, generale, Wollaston e Berzelius ne hanno valu-
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„ tatol'atomc— 10. o sivvero=: ioo. rsa 1000; e su
,, di esso hanno calcolato Y atomo degli altri corpi
„ eleme/itari nel modo teste indicato per 1'idro-
„ gevo.

„ Per determinare il peso relativo deWatomo
„ del radicale , si negli ossidi che negli acidi, e
„ necessario prima di tutto di avvertire se il radi-
„ ca e e suscettibile di combinarsi coli' ossigeno
„ ii: una sola proporzione, o in proporzioni diver-
„ <e. Nel primo caso egli e facile di determinare a
}) colpo d'occhio il rapporlo fra il radicale e Yos-
}} s'geno , prendendo per norma o l'analisi o la
,. antesi come negli esempj che seguono.

„ Si riducano in ossido ioo. parti di zinco
„ metaJJico per mezzo del ralore, e si decomponga
)} con un alcaJi il nitrato d'ossido d'argento, ot-
,, tenuto da ioo. parti di questo metallo . Dopa
,, siffatta operazione si vedrä che lo zinco e l'ar-
,, gento passando allo stato d'ossido, hanno subito
,, un aumento di peso, il primo di 24,80; ed il
„ secondo di 7,40. su 100. Ora siccome entrambi
„ questi metalli non sono suscettibili di combi-
„ narsi coli' ossigeno che in una sola proporzio-
„ »e, cosi il rapporto fra i due radicali eYossigeno
„ vien espresso

da 100. di radicale
' -^ 24,80 d'ossigeno per l'ossido di zinco,

■4" 7,4° d'ossigeno per l'ussido d'argento:

Ora 1' ossigeno di ciascuno dei divisati ossidi
e al metallo respettivo, come l'atomo dell'ossige-
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no = 10 (preso per tipo) e all'atonio del metallo
che si ricerca .

Si moltiplica il numero esprimente l'atomo
dell'ossigeno per quello del metallo^ e diviso il
resultatoper il numero dell'ossigeno ottenuto per
analisi o per sintesi, il quoziente ci somministrerä
la quantitä o proporzione di zinco o d' argento

24,80. 100: 10. x =: 4o,32.
7,40, 100 : 10. cc =. i35,r3.

Per conseguenza il peso dell'atomo dello z'n-
co ( equivalente d'un'atomo d'ossigeno ) e =4°)32-
e quello dell' argento e z3z i35,i3.

„ Quando perö il radicale e suscettibilt di
„ combinarsi coli' ossigeno o con altro elemeato
„ in piü d'una proporzione, non si puo piü deler-
„ minare l'atomo e V equivalente del radicale nte-
„ desimo, se prima non si esaminano comparati-
,, vamente i diversi modi di combinazione di esso,
„ e se non si riducono al minor numero possibile.

,, L' azoto per es. si unisce chimicamente a!-
„ Yossigeno in diverse proporzioni; e il resultalo
„ della combinazione di 100. parti d'azoto coll'os-
„ sigeno e tale che, sotto certe date circostanze,
„ e secondo la quantitä dell'ossigeno combinaco ,
„ si produce del protossido d'azoto , del deutossi-
„ do d' azoto , o sivvero ha luogo la formazioae di
„ nno dei tre acidi ipo-nitroso, nitroso, e nitrico.
„ E siccoine dall' analisi resulta che il protossido
„ d'azoto contiene 56,4o. d'ossigeno su 100. di
„ azoto, che il deutossido ne contiene 112,60. e
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„ die i tre acidi suddivisati ne contengono il pri-
„ mo 169,^0: il secondo 225,60; eil terzo 282,00,
„ sulle slesse 100. parti d'azoto, cosi egli e evi-
j, denteche i numeri, esprimenti Yossigeno delle
„ prefate combinazioni , sono fra lorocome 10. 20.
„ 3o. 40. 5o. E da ciö s'inferisce che le combina-
„ zioni dell'azofo coWossigeno si fanno nella pro--
„ porzione di \m' atomo del primo con 1. 2. 3. 4-
,, e 5. atomi del secondo.

,, Ciö stabilito, ci serviremo della forniula di
„ sopra esposta per ritrovare edeterminare Yatomo
„ dell'azoio, corrispondente ad uuo o piu atomi
j, d' ossigeno preso per tipo.

E di qui e che nel protossido d'azoto l'ossige-
no 56j^o. stä al sivo radicale 100. nello stesso rap-
porto in cui l'atomo deirossigeno c= 10. stä all'ato-
mo deirazoto che si ricerca.

56,40 : 100 : : 10 : x =. 17,73.
Se ora si duplica si triplica ec. la proporzione

dell'ossigeno contenuto nel protossido d'azoto, fer-
ma stante la proporzione del radicale, si hanno dei
numeri esprimenti il deutossido d'azoto, l'acido
iponitroso, il nitroso, e il nitrico.

Cosi pure si determina 1'atomo dei principj
costituenti i cloruri., i solf'uri, gl'ioduri , gl'idra-
cidi ec. se si stabilisce l'equivalenza o il rapporto
dello zolfo del cloro dell'iodio dell'idrogeno non
che dei respeltivi radicali coll'ossigeno. (V. Tad-
dei Stechiometria cit. §. V. )
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ARTICOLO II.

,)

ARIA ATMOSFERICA E ACQUA

Prima d'intraprendere l'esame delle combi-
nazioni delU ossigeno con i radicali semplici, don-
de derivano ossiacidi e ossidi binarj , giova rnol-
tissimo di conoscere le proprieta si dell'aria atmo-
sferica che dell'acqua , come quelle che la natura
e 1' arte sovente irnpiegano per 1' ossidazione di
diversi corpi.

Aria atmosferica

Jstoria e stato. Questo üaido aeriforme, da
molti chiamato aria comune, circonda da per tutto
il globo terraqueo; sulla superficie del quäle s'hval-
za fino a 3o in 4°- miglia italiane.

Ad onta che costas.se, per gli espcrimenti di Rey
e di Bayen, che all'assorbimento d'una porzione
d' aria era uaicamente dovuto l'aumento di peso
che i metalli subiscono pendente la loro ossida¬
zione in quel fluido , pur tuttavia nessuno si dette
la pena di ricercare se Varia dai metalli assorbita
era la cosa stessa di quella residua , ne tampoco
di assicurarsi per altra via se Y aria atmosferica
fosse costituita di una sola, o sivvero di piü qualitä
di materia gasosa. Si stette pertanto nella credenza
che Varia fosse un corpo elementare tale quäle gli
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antichi Filosofi Tavevano preconizzato, e non si co-
nobbe l'erroneitä di quest'opinione se nonall'epoca
in cui Lavoisier in Francia, e Scheele in Svezia
rivelarono al mondo che nell' aria si contenevano

due materie diverse, per allora chiamate 1' una
mofeta atmosferica , 1' altra aria deflogisticata ; e
in appresso gas azoto il prirao, e gas ossigeno il
secondo .

Analisi e sintesi. Non possiamo d'altronde ri-
guardar Varia atmosferica come un composto chimi-
co d'azoto e d'ossigeno, essendo questi due principj
non combiivaü reciprocamente, ma semplicemente
mescolati. E di qui e che se in jtoo. parti in peso di
questo mescuglio gasoso, e conosciuto comunemente
col norae d'aria, si fa abbruciare un'eccesso di fo-
sforo prima rapidamente e poi lentamente, il gas
residuo e puro gas azoto; il cui peso essendo = 79
ci avvisa che l'altro gas dal fosforo assorbito ( l'os-
sigeno) e — 21.(1).

(i) Si fa uso , per esegair questa esperienza, d'nn pro-
vino ricarvo ( Fig. 3o. p ) ripieno di mercurio ; entro il
quäle s'introduce il pezzetto del fosforo e Varia da analiz-
zarsi, giä purificata dall'acido carbonico per mezzo de! latte
di calce . Si fa fuoco con una fiaccola a spirito di vino
sotto la parte ricurva del provino e in vicinanza del fosforo
tino ad accenderlo . Cessata la combnstione rapida , s'in¬
troduce nel provino nuova quantitä di fosforo per esservi ab-
bruciato spontaneamente , nello spazio di molte ore , vi
s'introduce deü'acqua per assorbirne gli acidi fosforico e
fosforoso , e dalla diminuzione di volurae che I' aria ha
sofferto si calcola il peso del gas ossigeno assorbito , egual-
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Si ricorapone Varia atmosferica (e tale che

pe'suoi caratteri si fisici che chimici riesca somi-
gliantissima alla comune ) si ricompone clico , me-
scolando insieme i due suddivisati gas nelle pro-
porzioni stesse in cui ci sono stati somministrati
dall'auaüsi; oppure introducendo sotto una cara-
pana ripiena d' acqua preventivamente bolüta , o
meglio dt mercurio, quattro eguali raisure o volu-
mi di puro gas azoto e im volume di gas ossigeno,
con l' avveitenza perö che la temperatura dei due
gas sia eguule .

Neil'aria comune si trova sempre una tenuis-
sima quantitä di gas acido carbonico , dal quäle ,
cotnecclie estraneo affatto alla costituzione del-
T aria atmosferica , non vä immune nemmeno
l'aria raccolta sulla superficie dell'oceano, ne quel
la tampoco delle piu alte montagne o delle elevate
regioni dell'atmosfera (i) .

Proprietä fisiche. Che il fluido aeriforme di
cui si tratta sia trasparente , invisibile, inodoro, e
insipido, e cosa che tutti sanno e che tutti i di ca-

mente che queilo del gas azoto rimasto. ( V. ossigeno e
azoto e loro peso specifico ).

(5) Fatta astrazione dalla piccola quantitä di gas aci¬
do carbonico contenuto neu'aria, il rapporto fra l'ossi-
geno e 1' azoto e sempre io stesso in qualunqae luogo .
Gay Lassac ha dato 1'ultima cor.ferma a questa veritä me/
diante l'analisi istituita sali'aria, che egli stesso nell'ultirno
suo viaggio aereobatico avea raccolto aü'altezza di ii3yo.
braccia toscane, sopra il livello del mare.
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de sotto i nostri sensi. 1/ aria atmosferica e anche
compressibile in grazia della sua elasticitä , e su-
scettibile di rarefazione per raezzo del calore; e
pesante a segne- che con la sua pressione puö bilan-
ciare uua colonna di mercurio dell'altezza di circa
28. pollici (1), ed e un disadatto conduttore del
fluide- elettrico allorche e secca .

(1) Sa questa proprietä AeW aria e appunto fondata
la teorla del Barometro ( V, Strumeruo di auesto nome
Parte 1. ).

Se ora si reftette che il peso, che una colonna d' aria
atmosferica esercita su d' una data superficie, e eguale a
quello che su questa stessa superficie si eserciterebbe da
una colonna d'acqua alta trentiidue piedi, e facile ( presa
cogn/zione della estesa superficie che il corpo nmano pre-
senta si nella cavitä dell'organo polmonale che sulla pelle )
e facile, dico, di assicurarsi per la via del calcolo che su d'un
uorno di media statura,gravita un peso di circa 4712° libbre
toscane A'aria atmosferica.Pare dunque impossibile, che con
sienorme peso addosso , gli antichi filosofl ardissero di so-
stenere sul serio che V aria non era pesante!.. . Se noi non
ci accorgiamo d'essere oppressi da si gran peso ciö e perche
ne siamo in ogni parte del nostro corpo uniformemente
aggravati, e perche i fluidi elastici rinchiusi in alcune delle
cavitä interne del nostro corpo in qualche modo bilanciano
colla loro reazione il peso del Varia esterna . Le cosi dette
ventose o coppeCteapplicate sulla pelle ci dimostrano (beli¬
ebe non affatto vuote A'aria) a quali guasti funesti Porga-
nisrno sarebbe in preda, se per un solo momento mancass«
la pressione atmosferica. II respiro aneloso, l'affanno, e
qualche volta anche lo sputo sanguigno cui sono andati
incontro coloro che si sono recati sulla sommita di altissiini
niouti, o che nei globi aereobatici si sono inalzati alcune

i

I
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Proprietä chimiche . L' aria non subisce

alterazione di sorta, sia che venga esposta ad un
calore il piu violento, sia che ne venga brusca-
mente abbassala la temperatura molti gradi soüo
lo zero. Moltissimi sono i corpi su i quali non
solamente a caldo, ma anche a freddo esercita la
sua azione; e fissando sopr'alcuni di essi o in tota-
Jitä o in parte il proprio ossigeno gli converte in
corpi combusti ( ossidi e ossiacidi ).

Purificazione. Uaria atmosferica pu6 esser
purificata dal gas acido carbonico per mezzo delle
lozioni riel latte di calce, o nell'acqua alcalizzata
con un poco di potassa o di soJa ; e dal vapore
acquoso o dall' umiditä con farla attraversare per
un cilindro conteuente dei frammenti di clornro
di calcio Ben secco .

Usi. h'aria atmosferica e I'anima di tutti
gli esseri organizzati. In mancanza di essa la vita
degli animali non potrebbe esistere un sol mo-
niento , e la vegelazione presto divenuta languida
perirebbe (i): Ne si avrebbe tampoco, senza la

miglia sul livello comune , altro non sono che Peffetto della
diminuita pressione : talti fenorneni d'altronrle che ci ricor-
dano l'infinita sapienza del Creatore , il quäle , per mante-
nere alla natura il carattere della semplicitä , volle che lo
stesso ffuido che agli animali serve di pascolo nella respi-
razione, servisse anche col proprio peso a regolare il corso
dei loro umori, e a mille altri importanti nfficj .

(i) Ma quali mai sono le risorse che la natura impiega
per riparare alle continue perdite che d'ossigeno atmosfe-
rico si fanno nella respirazione degli animali, nell'ossida-
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presenza dell'arä, veruna idea della combustione
propriamente detta .

Si fa us» dell' aria come un mezzo di essic-
cazione neue grandi evaporazioni, e s'impiega anche
come forza motrice per varj bisogni delle arti e del
commercio.

1/ ossidazione dei metalli ; Y acidificazione
dello zolfo , del fosforo ec., altro non sono che il
resultato dell'azione che l'aria atmosferica esercita
sopra di essi.

Finalmente l'aria atmosferica, purificata col
metodo gia indicato, e dai Fisici e dai Ghimici presa
come tipo o come termine di comparazione per
determinare il peso specifico dei diversi fluidi ae-
riformi.

I

zione e acidificazione di tanti corpi, e nelle altre combustio-
ni di qualunque sorta esse siano? E'molto probabile che
siffatte cagioni produrrebbero un totale esaurimento del-
l'ossigeno atmosferico, se i vegetabili vivificati dal benefico
influsso della luce non versassero continnarnente neil'atmo-
sfera sempre nnova quantitä del suddivisato gas, sa in uua
parola non si stabilisse un vero baratto fra gli animali e le
piante; per modo che queste appropriandosi J'acido carbo-
nico esalato da quelli, ed elaborandolo nei loro respettivi
organi, restitaiscano di quest' acido il solo ossigeno dopo
averne assimiliato il carbono in un grau numero di circo-
stanze.

E' per altro vero che in tempo di tenebre le piante
non solo si astengono dall'operare la decomposizione del-
l'acido carbonico assorbito, ma piattoso esalano maggiore o
minor quantitä di questo gas.

Vol. IL ;o
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Acqua (protossido d'idrogeno)

Istoria e stato . Dai tempi di Aristotele fino
quasi al terraine del passato secolo s' insegno nelle
scuole che 1'acqua era un'elemento . Prima Ga-
vendish in Inghilterra, e poi Lavoisier in Francia
ne dimostrarono la composizione .

Dai Chimici moderni si riguarda l'acqua corae
un protossido d' idrogeno.

L'acqua esisle in natura in tre diversi stati;
si presenta cioe, sotto forma di liquido , di solido,
e di vapore. Lo stalo piü ordinario dell' acqua nelle
temperate regioni e quello di liquido, e tale man-
tiensi fino a tanto che la temperatura e alquanto
al disopra dello zero del Terra, si Centig r. che
Reaum. A questo stesso grado, oppure al disotto,
l'acqua si trasforma in un corpo solido , che chia-
masi comunemente ghiaccio (i) •, e prende final-
mente la forma di üuido elastico, che si denomina
vapore, tanto piü facilmente quanto piü elevata e la
temperatura e minore la pressione deH'aria .

Purißcazione . Si ottiene l'acqua in istato
della maggior purita mediante la distillazione . Con
questo mezzo si spoglia non solo delle materie sa¬
line e terrose, ma anche dei fluidi aeriformi .

(i) L'acqua congeiata, sia in st;>to di gliiaccio sia in
quello di neve, si presenta in forma cristallina , e segna-
tamente sotto la fignra di piecolissimi aghi Iriangolari fra
loro riunitij e incrocicchiati cot) angolo di 60 a 120. gr.
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Acqua stillata

Si riempie per metä, ofino ai due terzi, il
tatnburlano di un alambicco di rawe stagnato,
oppure una Cucurbita di vetro ( V. gli strumenti
di questo nome ) e munili di cappello, sia V uno
sia l'altro, si espongono al calore; il primo a
fuoco nudo, il secondo a bagno di rena. Il vapore
acquoso, che dalV acqua in ebollizione si solleva,
ascende fino alla volta del cappello, e in parte
s'insinua nel serpentino; ove incontrando una piii
bassa temperatura si condensa in gocce , e cosi
riassume il primiero stato di liquido. Si riceve
V acqua che distilla in vasi di vetro ben netti e
tali da potersi facilmente otturare (i) .

Analisi e sintesi. Se si fa traversare un peso
conosciuto d'acqua in vapore per una quantilä, pa-
rimente conosciuta, di tornitura di ferro e infucata
a rosso in un tubo di porcellana , se ne oltiene del-
l'idrogeno in forma di gas (che puo essere rac-
collo per mezzo del bagno idropneumato-cbimico )
e dell' ossigeno che si iissa sul ferro. Dail'aumen-
to di peso conceputo da questo metallo si deduce
il peso dell'ossigeno, il quäle unito a quello del-

I

i

(i) Si reputa assolutamente para l' acqua stillata al-
Jorche conserva il colore alla tintura alcoolica d'uva nera,
non inallia coli'acqua di calce , ne coll'idiocloiato di bari-
te , ne col nitrato d'ossido d'argento.
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l'idrogeno ci somministra il peso del \fapore acquoso
impiegato.

La pila voltaica e pure un'altro sicurissirao
mezzo per operare con esattezza l'analisi dell'acqua.
Servendosi per conduttori o per poli di fili metal-
lici non ossidabili, come per es. di fili di platino o
d'argento , e raceogliendo per mezzo di adaltato
apparecchio i gas resultanli dalla decomposizione
dell'acqua, la quanlitä del gas idrogeno altratto
dal polo negutivo e a quella del gas ossigeno at-
tratto dal polo positivo nel rapporto di 2. volumi
a I. volume.

Ora se in un pallone di distallo e di pareti
ben resistente si fa detouare mediante la scinlilla
elettrica, i due gas che furono il prodotto dell'ana-
lisi , l'idrogeno cioe e l'ossigeuo in quella stessa
proporzione in cui gli abbiamo oLtenuti merce
l'azione della pila, lutta la massa del fluklo gasoso
rimane condensata e convertita in acqua allo stato
di liquido (1); con che si conferma sinleticamente
la costituzione chimica dell'acqua.

(/) Per non incontrare le conseguenze del 1' esplosione
del miscuglio infiammabile, s'introcluce i'ossigeno a piccole
porzioni per voita nel recipiente che giä contiene tutto il
gas idrogeno, e per ihpzjo di ripetute scariche eleltrielie
se ne determina l'accensione, la quäle non potendo essere
che paiziale , e al tetapo medesimo proportionale alla quan-
titä dell'ossigeno introdotto, deve essere continuata ßno al
totale esaurirnento del fluido gasoso ( V. Eudiometro ).

Si qttien l'acqua parimente per sintesi facendo abbru-



Proprietäßsiche. Qualunque sia lo stato del-
1* acqua, essa e sempre incolora e priva di sapore e
odore se e pura . Finche e nello stato di Jiquido h
limpida , alquanto elastica, suscettibile di ben tra-
smettere i suoni, e di bagnare la maggior parte
dei corpi, coi quali trovasi in contatto. II potere
di refrangere Ja luce e cosi manifesto in questo li¬
quido che Newton vi presenti 1'esistenza di una
qualche sostanza combuslibile.

Ebollizione. L'acqua esposta alTazione del ca-
lorico si riscalda gradatamente fino al punto del-

Tebollizione; toccato il quäl termine ogni ulteriore
quantitä di calorico impiegata rendesi superflua per
aumentare Ja temperatura deJ Jiquido, a raeno che
Ja pressione atmosferica non sia resa maggiore del-
J'ordinaria (i).

ciare nell' aria atmosferica, dentro un cilindro di cristallo,
un getto di gas idrogeno puro, che si fa scaturire da una
bottigüa per mezzo d'un tubo capillare.

(i) II grado dell' ebollizione e di fatti variabile a se-
conda del!a pressione che I' aria atmosferica esercita sul
liquido; e da cid procede che la stessa acqua bolle a -4-
ioo. Term. Centigr. sotto una pressione di circa 28. pol-
lici, mentre bolle anche a -}- 96. ;p. e meno ancora, sulle
alte mon.tagne , e seconclo che si alzano piü o meno sul Ji-
vello del inare . Possiwno dunque da ciö coaclndere che
I ebollizione dell'acqua come di ogni altro liquido e un
fenomeno subordinuto non solo alla temperatura ma ancbe
alla pressione . Sembra per altro che lo stato in cui si tro-
vano le pareti interne dei vasi influisca piü o meno ancor
esso still' ebollizione ; irnperocche si osserva che quando nel
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E facile di concepire il fenomeno dell'ebolli-
zione se si suppone la colonna del liquido esser
costituiUi da tanti sottilissimi strati. Ammettendo

che soltanto il primo ed inferiore strato di questo
liquido venga investito dal calorico, e evidente che,
appena avra acquistato una gravita specifica minore
di quella degli strati soprapposti , dovrä necessa-
riamente per quelli attraversare dal basso in alto e
portarsi alla superficie: e se lo stesso fenomeno
avra luogo in ognuno degli strati successivi verrä
finalmente un periodo in cui il liquido, riscaldalo
egualmente in tutti i punti , non poträ concepire
ulterior grado di calore senza subire una maggiore
espansione, senza cioe che una porzione del liqui¬
do medesimo si trasformi in vapore . Ora questo
vapore, staccandosi dai diversi strati de] liquido for-
temente ed uniformemente riscaldato , si slancia
con impeto verso la superficie e gli fa provare quella
specie di sconvolgimento , in cui cousiste il feno¬
meno dell'ebollizione .

Allorquaudo pero s'impedisce al liquido in
ebollizione di sollevarsi in vapore, il calore di esso
non e piü stazionario, ma si aumenta in proporzio-
ne del calorico addizionale che gli e comunicato.
Un tal fenomeno ha luogo nel digestore papiniano;

fondo clet vaso evvi dei piccoli pezzi di metallo o di altra
materia solida insolubile, o che la superficie interna ne e
scabra e armata di punte , l'acqua bolle alquanto piü presto
che quando 1'interna superfice ne e levigata , ad onta che
eguale sia la pressione atmosferica .
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ove essendo impedita fino ad im certo punto la va-
porizzazione, i vapori acquistano per conseguenza
molta tensione, ed'esercitano sul liquido una pres-
sione capace di farli concepire una temperatura
molto elevata e perfino il calor rosso. Ecco dun-
que corae viene utilizzato quel calorico che sotto
la pressione ordinaria era erogato a favore della
vaporizzazione. ( V. Part. I. Digestore di Papin )•

Proprietä chimiche . JJ acqua si unisce in
qualunque proporzione con l'alcool, con gli aci-
di , e con diversi altri liquidi; discioglie moltis-
simi salij parecchie materie organiche, e condensa
varj gas .

L'acqua e decomponibile ad un'alta tempera¬
tura dal carboiiOjdal cioro,, e da altri corpi sempli-
ci; Aleuni fra i melalli Ja decompongono anche alla
temperatura ordinaria dell' atmosfera ( V. idro-
geno ).

Tutto ciö che abbiamo 15n qui detto rispet-
to all'acqua ha rapporto all'acqua pura ; da cui
quella di pioggia, di fönte, o di fiume non differisce
se non per Je sostanze si fisse che volatiü che in
se ritiene .

L'acqua in stato di solido distinta comune-
mente col nome di ghiaccio o di neve esiste peren-
nemente nei noari delle regioni polari e sull'apice
delle alte montag-ne.

L'acqua in stato di vapore e ovunque disse¬
minata : le nubi che miriamosospese per l'ariaaltro
non sono che la riunione dei vapori ac^uos'i, i quali
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di continuo esalando clalla superficie del globo, e
da ogni corpo essendo per cosi dire slanciati, sono
versati ed accolti nel seno dell' atmosfera . Final-
niente piü o meno vapore acquoso trovasi sempre
nell'aria bencbe apparentemente secca (i) (V. aria
atmosferica ) .

Usi. E 1' acqua uno dei grandi agenti della
natura . Questo liquido indispensabile non tanto
per la vita degli auimali, quanto per quella dei ve-
getabili, rappresenta una parle sommaraente im-
portante anche neue operazioni cbe si eseguiscono
dentro le viscere della terra (2) .

'\

(1) Sono motte le sostanze che essendo avide d'acqua
spogliano I'aria d' umiditä . I Fisici cljiamano Igrometro
lo strnmento destinato a misurare 1'umiditä e siccitä rela¬
tive dell'aria; e le corde di hudello per la proprietä di al-
lungarsi nel prirno caso , e di accorciarsi piu o meno nel
secondo, sono assai adattate per le indicazioni igrometriche:
ina l' igrometro piu. in uso consiste in un capello spogliato
della proprio untuositä , attaccato con un cnpo ad un punto
fisso, ed avvolto con l'altro ad un piccolo cilindro; di cui una
dell' estremitä e armata d'un ago che serve d'indice. Un
piccolo peso di 3. o 4- grani sospeso ad nn filo di seta ed
avvolto pur esso , ina in senso contrario, sul cilindro , ne re-
gola i iDovitnenti si nello scorciamento che nell' allunga-
mento del capello; e dalle deviazioni o inclinazioni del-
l'indice dalla sua stazione verticale ora per un lato ora
per l'altro, si deducono la siccitä e 1'umiditä relative
dell' aria .

(2) La proprietä che ha Yaccjua di decomporsi in con-
tatto di varj rnetalli e di alcuni loro solfuri ec., rende molto
probabili le congetture di alcuni Fisici sulla causa occasio-
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Tutti sanno quanto prezioso sia l'uso dell'acqua
nelie arti; e quella del Farmacista non ne ha raen
bisogno clelle altre. In Farraacia come in Chimica
non si operano soluzioni., cristallizzazioni, decom-
posizioni ed altre operazioni senza 1' intervento
dell'acqua , o disüllata, o di pioggia, o di fonle.

TJacqua e adoprala in medicina come veicolo
della maggior parle delle sostanze medicamentose,

nale dei terremoti , dei vulcani, e di altri sconvolgimenti
del nostro pianeta . Nessuno infaUi de'Geologi, dopo che
Davy ha fatto rautal faccia agU alcali e alle terre, oserä.
di dubitare che una gran parte della superficie del globo
terraqueo sia costiluita di ossidi metallici ( la calce, l'allu-
mina , ia silice ee. ). Ed essendo assai ragionevole che la
massa interna , o il noccioio di esso, sia specificamente piu
pesante di quello lo sono le parti piü esterne e superficia-
Ji , e anclie molto verosimile che la materia contenuta
nell'interno sia della stessa natura di quella che e sparsa
alla superficie , e che ne differisca solamente perche si
trova nello stato originario o mttallico. Armnesso dunque
che nell'interno del globo esistano dei corpi di tal indole
da decoinporre i'acqua, e segnatamente i metalli della calce
della potassa ed altri , come il ferro e simili ,egli e evidente
che appena Vacqua si apre una qnalche strada onde poter
giungpre fino ad essi , non solo grandissirna quantita di ca-
lorico si dee svolgere dipendentemente dnIIa ntutralizzazio-
ne delle (lue opposte elettricitä fra l'ossigeno dell'acqua
e il metallo che ne rimane ossidato , ma pur' anche immensa
copia di gas infiaromabile ed altri fluidi elastici si renderanno
allo stato di libertä, e reagendo con la loro forza espansiva
sulla enorme mole di terreno che loro sovrasta, produrranno
io spaventevole i'enomeno del terremoto, del vulcano ec.
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per togliere la sordidezza del corpo, per fomenti,
per bagni ec.

Come l'aria e impiegata per deterniinare la
densitä dei gas , cosi l'acqua lo e per determinar
quella dei diversi liquidi e solidi (V. Peso specifico
e modo di determinarlo ).

h'acqua in stato di ghiaccio e impiegata quäl
mezzo refrigerante nella fabbricazione e rettifica-
zione degli eleri, dell' acido idrocianico e di tanti
altri corpi sommamente volatili . Serve per la gra-
duazione dei Termomelri, per produrre il freddo
artificiale ,e come mezzo d'analisi meccanica per
separare le materie concrescibili da quelle cbe
non lo sono.

II ghiaccio e dai medici adoprato per il trat-
tamento di molte malattie, e soprattutto per ar-
restare le emoragie si interne che esterne (i). Sop-
pestato e rincbiuso in una vescica di bove e pari-
mente con vantaggio adoprato, a modo di fomenta,
nelle lente flogosi intestinal! congiunte a meteori-
smo, nelle idropi acute ec.

Uacqua in stato vaporoso e adoprata in me
dicina per farne il cosi detto bagno a vapore uni¬
versale o parziale; serve per la cozione dei cibi ec.
negli usi econoraici, e come polenza motrice e usa-

(i) Nel grande Speclaie di S. Maria naova l'nso del
ghiaccio applicato sul moncone nelle grandi arnputazioni,
giusta il metodo di V- Kern, e stato coronato di an' ottimo
successo .
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ta nelle cosi dette macchine a vapore impiegale
nella navigazione e in un gran numero d'officine.

Jcqua ossigenata ( deutossido d'idrogeno )

Dobbiamo Ja cognizione dell'acqua ossigenala
(composto singolarissimo) a M. Thenard; il quäle
ne fece la scoperta nel 1818- Egli la chiamo deu¬
tossido d'idrogeno, riguardandola coroe un com¬
posto conlenente due \olte la quantitä delFossige-
no contenuto nell' acqua ordinaria .

at. 1. idrog. l, 24 + a£ ' 2 ' osüg. 20,00 — ( ai,24- deutos.o"u!rogeno).

Ecco il processo di cui il prelodalo Cbimico
si serve per preparare J' acqua ossigenala. Inco-
mincia da sciogliere del deutossido di bario in
acqua, leggermente acidulala con acido idroclorico,
dentro un cilindro immerso nel gbiaccio : Quindi
vi versa goccia a goccia dell' acido solforico e cosi
toglie all' acido idroclorico il deutossido di ba¬
rio (i); ma questa base al niomento di combinarsi
coli'acido solforico si trasforma in protossido di
bario ( barite ) lasciando in liberlä Tossigeno, il
quäle rimane sciolto nell'acqua insiem con l'acido
idroclorico .

Separato il precipitato M. Thenard ripete l'ope-
razione, e ne separa l'acido idroclorico col mezzo
del solfato d'ossido d'argento. Liberato quindi il li-

(1) V. deutossido di qnesto nome.

w
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quido dal cloruro d'argento precipitato, si occupa
di saturare, mediante la barite cristalüzzata, l'aci-
do solforico proveniente dal solfato teste impie-
gatu e decomposto. Ed evaporata cautamente que-
st' acqua ossigenata nel vuoto della macchina
pneumalica, ha potuto il suramentovato Cliimico
concentrarla iino a tal punto da far si che abbia
ui) j)eso specifico = 1,^.5-2. e che contenga 4?^*
volle e piü il proprio volume d'ossigeno, sotto
l'orclinaria pressione atmosferica, e ad una tempe-
rat. + i4- Term. Ceutigr.

Vi hanno molte sostanze capaci di scomporre
1 'acqua ossigenata: ad alcune pero questo liquido
si mostra insensibile , ed altre ve ne ha che
rcndono ))iü intima e piu stabile l'unione dell'os-
sigeno coli'acqua. Appartengono alle prime parec-
chj metalli e varj ossidi metailici: sono fra le ul-
time molti acidi biuarj (i).

(i) Quarulo in una lettera scritta da Londra in data
de'4- Marzo 1822 presi a descrivere il processo, ed alcune
delle circostaoze piü importanti che lo accompagnano, per
ben riuscire nella preparazione deW acqua ossigenata di
Tfa'euard ( V. Antologia Tora. VI. Firenze 1822.) io igno-
rava , debbo ingenuamente confessarlo , che fra le addi-
zioni fatte alla versione italiana della seconda edizione del-
J'opera di Thenard si trovassero alcune note sull'acqua os¬
sigenata; E in questa mia ignoranza dissi con soverchia
francliczza, e come dir si suole di cosa positiva, che non si
avea contezaa A'acqua ossigenata per raezzo della citata tra-
duzione; come infatti aver non si potea se il traduttore per
colmo di sua diligenza non avesse riunito in un'appendice
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Usi. L'acqua ossigenata e stata sperimentata

utile per cancellare le macchie e per rianitnäre i
colori deJJe pittirre a olio su tela e su (avola, du-
poche le emanazioni fetide hanno deturpato il co-
lorito delle tinte in cui entra la biacca.

varie delle piü recenti scoperte , e fra qaeste le noti -
zie spettanti al prefato liquido, e varie altre che aveva-
no veduto la luce dopo che Thenard aveva pubblicato
Ja seconda edizione del sno Trattato di Chimica . II tra¬
duttore , amo di dire il vero, era in dovere di rivendicare
la priorita sulla comunicazione ildla notizia rispetto al-
1' acqua ossigenata ; e ne fu quanto mai esser si pntea
sollecito ( V- Antolog. cit. Tom. VII.). Egli mi ha cosi li-
rato fuori d'inganno: e nello sbaglio due cose rni ricon-
fortano; (a certezza che il traduttore dell' opera di Thenard
possiede def'a stima che a lui professo; e la Jusinga che
nessuno Vorrä riguardarmi come plagiario, sia che si rifletta
al tuono assoluto e alla ingenua franchezza con cui m'espressi
nella lettera sopra citata, sia che si consideri che di non
altro si tratta che della comunicazione di una notizia stra-
niera , di cosa insomma che ne al Traduttore ne a nie
appartiene .

Frattanto e altresi vero che neH'esposizione del pro-
cesso che ho redatto sull'acqua ossigenata, io non ho fatto
che dare una pittura fedele di cio che alcuni mesi avanti
aveva veduto fare su tal soggetto a Parigi a M. Barrnel,
preparatore di Chimica alla facolta delle Scienze . Ho in-
fatti dettagliato alcune avvertenze indispensabili per la
Jjuona riuscita dell' operazione, avvertenze che non potea
far conoscere il Traduttore, si perche non ne fu al par di me
testimone oculare, sl perche non ancora erano State rese
palesi dall'autore francese. E ciö facilmente rilevasi dal
confronto fra il metodo di preparazione indicato nella mia

**
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ARTIGOLO III.

OSSIACIDI E OSSIDl BIHARJ

)

Sono compresi nella categoria degli ossiacidi
e ossidi lutti quei composti che sono il proclotto
della chimica combinazione dell' ossigeno con un
radicale semplice .

OSSI ACIDI E OSSIDl A RADICALE

NON METALLICO .

Sono dai moderni chiamati ossidi e ossiacidi
quei composti binarj di cui il radicule e aeidificato

lettera, e quello riportato nelle aggiunte fatfe a! Tom. IV.
p.ig. 255. della seconda edizione del Trattato di Chimica
di Thenard, tradotto in Firenze per i torclij di G. Piatti.

La qualita dei vasi da impiegarsi, e quasi direi la ne-
cessita di proscrivere nelle operazioni preliminari i vasi di
vetro, onde schivare la presenza o il concorso della piü pic-
cola porzione di perossido di manganesejle cautele, o per
meglio dire i precetti che io riferii rispetto alla prepara-
zione del deutossido di bario , del solfato d'argento, e della
barite secca, sono taciute affatto nelle aggiunte fatte al 4-
Tomo della traduzione della 2. edizione di Thenard.

Senza osservare le cautele di che si tratta non solo
e diffizile ma qualche volta irnpossibile di procurarsi Vacqua
ossigenata : ed e ciö tanto vero che l'autore stesso ricono-
scendol'itnportanza di tali cautele, le ha tulte ben dettaglia-
te in una lunga memoria inserita nel i.° Tomo della nuova
edizione della sua opera, pubblicata nel 1821. (V- Traice de
C/iinue elepienlaire 3."»e edition Tom. I. pag. 562. )
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dair ossigeno; onde essere distinti da quelli che
hanno per principio acidificatore 1' idrogeno .

Gli ossiacidi sono piü spesso il prodotto della
natura che dell'arte , e si suole per ottenerli, ora
combinare direttamente o indirettamente 1' ossige-
no col corpo destinato ad esserne il radicale , ed
ora decoinporre, per mezzo del fuoco o di altri
agenti, i sali in cui gli ossiacidi sono contenuti .

Sono proprietä corauni a tutti gli acidi il
sapore agro piü meno pronunziato, e qualche volta
caustico e abbruciante, la facoltä di cambiare in
rosso il colore ceruleo de'vegelabili, il recarsi assai
di sovente al polo positivo e soprattutto quaudo
sono uniti all'acqua , e iinalnieule il potere neu-
tralizzante e sah'ficante che hanno ver.so Je cosi
dette basi salificabih.

Acido carbonico

Istoria. Fu il primo de'fluidi aeriforrai che
i Chimici impararono a distinguere daU'aria atmo-
sferica . La scoperta dell' acido carbonico e dovula
aVanhelmont, il quäle ne riconobbe 1'esistenza
nelle pietre calcaree (i). Keir ravvisö in questo

(t) Fu Vanlieltnont medeshno che perdssignare I 'acido
carbonico si servl del uome di gas ; noine clie e stato rite-
nuto nel lingoaggio chirnico per tutti i fluidi aeriforrai .

Si designö col norne di gas permanent! alcuni fluidi
elastici, comunemente reputati insuscettibili di condensa-
zione, onde distinguerli dai fluidi vaporososi e capaci di
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fluido elastico le proprielä d'un aeido, e Lavoisier fu
quegli che ue rivelo la vera natura chimica, dimo-
slrando per via di sinlesi che il carbono e l'ossi-
geno ne erano i soli componenti . D' allora in poi
questo fluido aeriforme fu distinto col Dome di
gas aciclo carbonico, e non piü colle insigniiieanli
parole di gas meßtico , di spirito sihestre, d'aria

ßssa , d'aciclo cretoso o aereo con cui era slato fin
allora designato .

11 gas aciclo carbonico esiste non solamente in
coiöbinazione colle diverse basi salificabih, con cui
forma i cosi detti carbonati, ma trovasi anche in
soluzione in molte acque minerali, e in piccola
quantilä mescolato con l'aria atmosferica. L'aria
di alcuni sotterranei ne contiene in tal quantilä ,
che negli strati suoi piü inferiori e affatto irrespi-
rabile (i) .

La combustione delle sostanze organicbe, la
respirazione degli animali,le fermentazioni di ogni
specie, e 1' emanazioni aerifortni delle piante in

condensarsi per il semplice abbassarnento di temperatura .
Oggi pero cbe per lereceuti esperienze di Farad;iy sappiamo
esser possibile , merce una bassissima temperatura e sotto
una forte pressione , di condensare moiti dei gas cbe si cre-
devano permanentemente elastici non e piü auamissibile la
sunnorainata divisione di gas in permanenti e non permanenti.

(i) La grotta del cane presse Pozzuolo e appunto cosi
chiamata, percbe ivi la base della colonna atmosferica, es-
sendo costitaita di gas acido carbonico, cagiona asfissla e
morte agli animali che vi respirano a pocbi polüci sopra la
soperficie del suolo.



ternpo di tenebre sono le principali sorgenti del-
1' aciclo carbonico .

Metodo di preparazione. Da tutti i carbonati
si puö estrarre il gas acido carbonico per mezzo
d' un acido qualunque .

Introdotta in una botti gliarostrata {Fig. 2^)
una discreta quantita d' acqua ed alcune once
di carbonato calcareo ( marmo bianco ) ridotto
in piccoli frammenti, vi si versa delVAcido idro-
clorico o solforico comune (1). Quindi chiusa la
bottiglia con sughero, e J-'atto immergere l'estremo
del rostro nel bagno idropneumato-chunico, si rac-
coglie il gas a misura che si svolge, dopo averne
perb lasciate avolare le prime porzioni (2).

Teona. Appena 1'acido idroclorico 0 solforico
ec. si trova in contatto col carbonato di calce, sene
appropria la base ; onde si formano o Fidroclorato
o il solfato di calce, e Y acido carbonico , che assu-

(1) Per la decoraposizione del carbonato calcareo si
preferisce i'aciclo idroclorico al solforico, attesoche que-
st' ultimo forma colla calce nn sale insolubile e si avido di
acqua di cristallizzazione , che concretandosi e divenendo
duro urreca poi raolto imbarazzo nel nettare l'apparecchio,
seppure non fassi causa della di lui rottura . E costretti a
far uso di acido solforico bisogna prima diluirlo assai con
acqua .

(a)Qualora si rendesse necessario di tenere esatto conto
della quantita del gas aciclo carbonico ottenuto, corne per
esempii neu'analisi dei carbonati ec, fa d'uopo di rac-
coglierlo sul bagno a mercnrio, e senza laseiarne punto andar
disperso per l'aria,

Vol. IL 11
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me lo stato aeriforme di mano in mano che resta
disimpegnato dalla sua combinazione colla calce,
produce il fenomeno dell' effervescenza .

Acqua acidula artißciale

Volendo impregnare V acqua di gas acido
carbonico per formarne la cosi detta acqua aci¬
dula , si riceve il gas dentro bottiglie a tappo
smerigliato capaci di Ire in quattro libbre del
predetto liquido. Per evitare la dispersione inu-
tile del gas acido carbonico bisogna che non solo
sia piccola la capacitä del bagno (1) in cui si ese-
guisce V operazione , ma che anche V acqua in
esso contenuta non oltrepassi + 10. Terra. G. (2).
^Horche la bottiglia e ripiena per un terzo di
gas , si cJiiude sotto V acqua , e portata fuori del
bagno si scuote ripetutamente, onde agevolare la
condensazione dell'acido carbonico nel liquido:
quindi riportata nel bagno con la bocca rivolta
in basso , vedesi, appena schiusa , il liquido al-
zare di livello a motivo dell' istantanea assor-
zione di parte del gas . Vi s' introduce nuova
quantitä di gas acido carbonico , e si ripete

(1) Si suole a tal'oggetto far'uso di an piccolo catino
di terraglia, o d'un coniune niortajo di cristallo .

(2} La temperutura piü convemente alla condensazione
del gas acido carbonico, e di altri lluidi aenformi dentro
j'accjua, e di circa -}- 5. Term. G.
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V operazione comportandosi come nel caso pre-
cedente.

Si perviene ad impregnare l'acqua di gas
acido carbonico anche col far traversaie una cor-
rente di questo fluido per 1' acqua conlenuta nelle
bottiglie dell'apparato di Woulf ( Fig. 18. e ig.)
nella macchina di Nooth {Fig. 22.) e nell'appa-
recchio pneumato-chimichodi M. Knight ( Mg. 20 ).
( V. Strumenti di tal nome (1).

L'acqua comunque acidulata dal gas acido car¬
bonico, sia artiüciale ossia naturale (2) deve esser

(1) II Sig. Pietro Gaerrazzi Farmacista in Livorno si
serve per fabbricar l'acqua acidnla d'un apparecchio, ove il
tubo destinatoa condurre il gas nell'acqaa si trasforma, pri¬
ma d'imrnergersi in questo liquido, in un f'ascetto composto
di moltissimi sottili tubi di v.iria lunghezza, e di piccolissimo
calibro. II gas acido carbonico, che per qneste numerose vie
si reca nell'acqua in tenuissime bollicelle, trovasi in contatto
col liquido in gran numero di punti, e con fucilita ci si con-
densa : al quäl effetto contribaisce pure la compressione sul
liquido esercitata dal inedesimo gas, obbligato a runanersi
dentro l'apparecchio per mezzo di seinplice meceanismo.

(2) Fra le acque acidule naturali sono rinoroate presso
di noi quella d'Asciano, e presso gli stranieri quelle di Spä
di Seltz di Pyrmont ec. astrazione fatta dalle materie sa¬
line che vi sono contennte. Di rado perö le acqua minerali o
di fönte sono intieramente sprovviste di gas acido carboni¬
co ; a questo stesso fluido aeriforme deve l'acqua dei pozzi e
dei fonti di Firenze la proprietä di non riuscir disgiidtosa al
palato se e attinta di recente, o di essere alrneno piu pia-
cevole di quando, rimasta priva dei suddetto gas, fa ben sen-
tire la presenza dei sali calcarei che contiene .

i
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conservata in Juogo fresco, dentro bottiglie erme-
ticamente chiuse, e rovesciate in bagno d'acqua.

Caratteri. II gas aciclo carbonico e a somi-
glianza dell'aria atmosferica invisibile ed elastico;
e dotato di sapore leggermente agro e di odore
piccante, in qualche modo analogo a quello che
esaJa dai vasi ove han fermentato la birra e ll si-
dro . Axrossa debolmente la tintura di lacca rnuffa,
efFetto perö che e prodolto precariamenle, poiche,
evaporutosi 1'acido, il color ceruleo toslo si ri-
stabilisce. II gas acido carbonico non solo eslingue
prontamente i corpi in combustione, raa fa cadere
in asfissia suU'istante gli animali che lo inspirano.
Ha un peso specifico = i,52o., e per siffatta sua
gravitä puo esser travasato da un cilindro in un
altro come se fosse un liquido. Benche indecora-
ponibile alia temperatura piü elevata che raai si
possa produrre, e perö trasforraato in gas ossido
di carbono e ossigeno da una serie di scintille
elettricbe .

Fra i corpi combustibili semplici che capaci
sono di decomporre il gas acido carbonico non vi
e che il carbono e I'idrogeno ; e si 1' uno che Y al¬
tro han bisogno di una temperatura assai elevata .
I resultati di questa decomposizione sono nel pri-
mo caso, gas ossido di carbouo, e nel secondo,
idrogeno carbonalo e acqua .

L'acqua assorbe il gas acido carbonico altret-
tanto piü facilmente quanto maggiore e la pres-
sione che il gas opera sopra di essa.
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L'acqua infatti ha la proprielä di assorbire

fino a quattro o ciu<jue volle il proprio volume di
gas acido carbonico (i); ma con egual facilitä se
ue spoglia , sia clie venga piü o meno riscaldata ,
o sia che venga raffreddata fino al punto delia con-
gelazione o esposta all'azione della macchina pneu-
matica . Anche l'alcool possiede la proprietä di
sciogliere e cpndensare piü del proprio volume di
gas ac'do carbonico .

Costituzione in atom. At. i. Carbon. 7,53.-
+ at. 2. ossig. 20,00 = ( 27,53. acido carbonico)
in volum- vol. 1. di vapore di Carb. + vol. 1. ossig.
= ( 2. vol. condensati in 1. solo volume di gas
acido carbonico).

Usi . h'-acqm acidu/ata daJ gas acido carbo¬
nico si naturale che fattizia e dai medici adoprata
nei valetudinarj contro le llatulenze, Ja dispe-
psia ec. Si diluisce con essa il vino, e cosi si forma
una bevanda leggermente piccante ma gradila al
palato .

Si puö amministrare in dose di piü libhre al
giorno .

1/ aciclo carbonico in stato di gas agisce sul
cuore e sugli altri muscoli degli animali in siffatta
guisa, che rende tali organi insusceitibili a risentire
gli stimoli galvanici. E dai chimici e farmacisti
impiegato per la preparazione dei carbonati alcalini;

(r) In tal modo pregne di gas sono le acqne minerali
fattizifl) che per mezzo di mecchine di compreüoione si fafa-
bricano attualmente in Firenze da M. Theod. La Riviere.
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e qualche volta come reagente per scoprire la calce
e la barite, o come mezzo d'analisi per separare si
l'una che l'altra da varie altre sostanze.

Gas ossido di carbono

Queslo composto , di nessun' uso fin qui in
medicina, puö essere ottenuto esponendo al calor
rosso in storta di gres o di ferro un mescuglio di
polvere di carbone e d'ossido di zinco , o di pol-
vere di marnio e di limatura di ferro; o sivvero
distillando semplicemente ad un calor forte l'ossa-
lato di piombo ben secco . Si ottiene in ogni caso
un composto gasoso, che sulla stessa quanlita di
carbono contiene la metä raeno d'ossigeno di quello
contenuto nel gas acido carbonico.

Caratteri . II gas ossido di carbono ha un
peso specifico = 0,9678; non e atto alla combu-
slione ne a\la respirazione , ma s'infiamma e bru-
cia con fiarama rossastra : non e acido ne fa ufficio
di base salificabile .

Costituzione . At. 1. carbon. 7,53. -H at. 1.
ossig. to,oo. = ( 17,53. ossido di carbono) Vol. 1.
vapore di carbono + vol. g gas ossigeno = ( vol.
1. s condensato in 1. solo volume di gas ossido di
carbono).

Acido solforico

Istoria. Quest' acido, conosciuto.giä da piü
di Ire secoli indietro, fu designato col norae d'olio
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di vetriolo in riguardo si della sua viscositä che
del norae della sostanza da cui nei primi tempi
si estras.se. Fu in appresso chiamato acido vetrio-
licoe di poi acido solforico, le quali denominazioni
tuttora ritiene (i) .

Metodo di preparazione. (d) Si ottenne nei
primi tempi Yaciclo solforico ( olio di vetriolo ) per
mezzo della distillazione del vetriolo verde, de-
componendo cioe il solfato di protossido di ferro
mediante un forte calore . L' acido solforico cosi
ottenuto era chiamato olio glaciale di vetriolo o
acido solforico glaciale di Nordhausen . Si riguar-
da come un composto dei due acidi solforico e
so]Fowso ■

(B) AI processo della distillazione del vetrio¬
lo si sostitui in seguito quello della comhustione
dello zolfo nei cavo di grandissimi palloni, conte-
nenti una piccola dose d'acqua.Di questo stesso
metodo si fa uso tuttavia , servendosi di vaste ca-
mere di piombo (2) entro le quali si fanno perve-

(1) In qualche raro caso e stato rinvenuto 1'acido sol¬
forico in stato nativo . In Toscana fa trovato da Baldas-
sarri alle falde della Montagna di Zoccolino presso S. Fiora ;
quindi da altri nelle zolh'ere di Pereta, e a Laterina in Val
d'Arno mescolato con solfato d'allnmina .

(1) La lunghezza di queste camere e ordinariamente
di circa 16 Inaccia toscane per ogni lato su g o 10. di
p'rofonditä : Sono sostenute e contornate da un'ossatura
di legno ; ma fa d'uopo di tenerle isolate lateralmente non
meno che di tenerle sollevate dal snolo, onde potere al
bisogno portare ovanqae l'ispezione.

:

^1
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nire i vapori provenienti dalla combustione di
un mescuglio di 8. parti di zolfu e di i. p. di
uitrato di potassa, dopo averne ricoperto il pia¬
no ( che e sempre alquanto inclinato ) di un leg-
giero Strato d'acqua : o pur vi s'insinua l'acqua
in stato di vapore simultaneamente ai vapori sol-
forosi.

Allorche si giudica che il liquido contenuto
nella camera sia completamente saturato di vapori
acidi , vien condotto in caldaje di piombo per es-
servi evaporato fino a che segna — 53. o 54- Areom.
B. Ridolto I' aciclo solforico a questo gradö, se ne
scaccia con l'evaporazione allra porzione d' iicqua
non piü in vasi di piombo, i quali resterebberodan-
neggiati dall'acido, ma se ne termina la concen-
trazione in störte di vetro lutate o pur di platino;
da dove non si estrae se non quando segna -— 66.
Areom. B. (i).

Purificazione. Affinche 1' aciclo solforico del
comrnercio possa impiegarsi per gli usi del medico
e per le ricerche analitiche, ha bisogno di esser
puniicato dall' ossido di piombo provenienfe dai
recipienti, entro i quali quest'acido e stato fabbri-
cato e fino a un certo punto evaporalo (2).

(1) E' questo il punto di concentrazione che si ri-
chiede perche questo liquido possa servire a tutti quegli
usi cui si destina nelle arti. Si spedisce in comrnercio en¬
tro le cosi dette damigiane .

(2) Neil' aciclo sul/orioo del comrnercio si trova , oltre
il solfato di protossido di piombo, del solfato di calce se

mtll - ~ —
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Si perviene a purificarlo , riempiendone a

metä il corpo di una storta semplice ( v x r Fig.
i5-)diQui s'interna il ventre fra l'arena in una
pignatta; e si colloca In storta cos) c/isposta nel la-
boratorio di un Jorndlo. Si Ja fuoco, e si adatta
alfornello il reverbero. Jllorche l'acido ha conce-
puto una temperatura di ~r 3oo. Ter in. centigr.
inconüncia a bollire; e senzaj'ar conto delle pri-

focce di liquido che dislilla , e che altro
non acqua acidulata , si riceve in se-

ö'
non e se
s,uito l'acido soljorico dentro un'matraccio, che
si adatta al collo della storta s'enza veruna lu-
tatura (i).

1/ acido sol/orico cosi purificato deve es¬
se: custodito in boccs a tappo smerjgüato e Ben
nette .

Teoria.Jd)W solfato di ferro, essendo suscet-
tibile di decompot si per mezzo di un forte calore,
somminislra V acido soljorico per distillazione.
La materia fissa residua e la base del predetto sa-
le, ma peio convertita per la massima parte da

I'acqua impiegata conteneva dei sali calcarei; e secondo la
disposizione della niarmitta , ove si opera la combustione
dello xolfo co! nitro, i Vap'ori solforosi trascinano seco qual-
che volta del solfito di potassa . La quantita delle materie
estr-.nee contenute neu'acido solforico comune e di 2. a
3. per 100.

(1) Ponendo nella storta dei frammenti di vetro allor-
clie ri s' introduce Vacido solforico, si allontana il pericolo
della rottura , cui lo struraento fucilmente va soggetto a
eagione delle scosse impresseli dal bollore del liquido .



protossido in perossido di ferro , merce 1' ossi¬
geno di una porzione di acido solforico decom-
posto .

(B) Costa dall' osservazione che pochissimo
acido solforico e gran quantitä d'acido solforoso
vengono prodotti dalla combustione dello zolfo,
sia 1' aria atmosferica , sia il gas ossigeno iJ niezzo
in cui vien'operata . All' opposto se si abbrucia un
miscuglio di zolfo e di nitrato di potassa si ottiene
non solamente del gas acido solforoso, ma an-
che del gas deutossido d'azoto; il quäle appena
s'incontra nell'aria atmosferica conlenuta nella

camera di piombo se ne appropria 1'ossigeno, e
si trasforma in acido nitroso: e di qui nasce il
bisogno di niantenere sempre libero l'adito all'aria
esterna enlro Je camere. L'acido nitroso non si e

appena formato che viene spogliato di ossigeno e
ripristinato in deutossido d'azoto dall'acido solfo¬
roso , il quäle si aeidifica completamente e cosx
convertesi in acido solforico. E questi stessi feno-
meni sono incessantemente riprodolti da sempre
nuove correnti di gas acido solforoso e di deutossi¬
do d'azoto, che unitamente all'aria atmosferica
s' introdueono nella camera . Egli e dunque evi¬
dente che sebbene l'aria atmosferica non operi la
conversione dell' acido solforoso in solforico che
colla mediazione dell'acido nitroso, pure e dessa
soltanto che somministra il materiale necessario

per compiere l'acidificazione dello zolfo.
Caratteri. L' acido solforico si presenta sotto



l'aspetlo di un liquido Jimpido (i), e di una scor-
revolezza simile a quella dell' olio. JYella sua mas-
siaia concentrazione ha un peso specifico= 1,848,
e in tale stato contiene su ioo. parti 81,5^. di
acido solforico secco o reale, e 18,46- d' acqua.
1Jaciclo solforico ottenuto per la distülazione del
solfato di ferro ha un peso specifico s=: 1^89; e
densissimo, e di color bruno. Arrossa potentemente
Ja lintura di lacca mulfa, ed agisce con tanta
energia su quella di uva nera che pu6 esserne sco-
perto alla dose di una sola goccia, sebbene uni-
to a 4^ 0 °°* volle ü suo voluine d' acqua (2) .
Ha un sapore sommamente acido, e disorganizza
sull'istante Je sostanze vegetabili e animali alla
nianiera dei eaüstici piu vioJenti . In stato della
maggior possibile concentrazione si congela ■—' 12.
Term. centigr. ; bolle ad un calore poco superiore
di -+> 3oo. dei Terniom. anzidetto; e decomposto in
un tubo di porcellana ini'uocato a rosso si trasforma
in acido solforoso e gas ossigeno, nel rapporto di
due volumi del primo e di un volume del secondo.

\J aciclo solforico e avidissimo di acqua, la
quäle assorbe a poco a poco daH'atmosfera e in

(1) Serve la piü piccola quantitä di nriateria vegetabile
o anirnale per togliere la limpiclitä nW'ücido so//orico,e tin-
gprlo con la propria rnateria carbonosa in giallo piü o me-
uo cupo, ed anehe in nero.

(2) V. Giornale di Fisica , Chimica ec. Dec. II. Tom.
VII. Pavia i8?4- r— Taddei ricerche sulla maleria colo-
rante dell'uva nera .
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quantitä tale da raddoppiare di peso; e se viene
unito bruscamente a un quarto del proprio peso
del predetto liquido , sprigiona lanto calorico da
far'eievare il Termometro al di sopra del grado
dell' ebollizione ; dovecche se s' impiega del ghiac-
cio inv.ece d'acqua, lo strumento si abbassa parec-
cbj gradi soLto zero : e si nell'uno che nell'altro
caso la densilä del mescuglio e sempre maggiore
di quella che dovrebbe resultare, presa la densilä
media dei due liquidi.

Finalraente Yacido solforico attacca varj cor-
pi combustibili semplici, e ne decompone altri piu
o meno composti, daodo origine a deü'acido solfo-
roso ed altri prodolti .

Costituzione . At. i. zolfo 20,12. -4- at. 3.
o>sig. 3o, = ( 5o, 12 acido solforico) .

Usi. Non vi e acido che abbia usi cosi estesi

quanto il solforico si pei bisugni della Farmacia che
per quelli delle arti in genere . Molti acidi sono
staccati dalla respettiva loro base per mezzo del-
1' acido solforico (V. gli acidi borico , nitrico,
idroclorico ec. ). Serve al la fabbricazione di molti
sali ulilissimi alla niedicina, e alla preparazione
deel'eteri solforico e acetico. L'acido sülforico con-
centrato, in grazia della grande aviditä cbe ha
per l'acqua, serve a rendere secca l'aria ; e pari-
merile come mezzo igrometrico e irapiegato ad
agevolare 1'evaporazione di varj liquidi nel vuoto
della macchina pneumatica, o sotto campane situa-
le sul mercurio . E un otlimo reagente per costa-
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tare l'esistenza della barite si combinata che sola ;
e concentrato serve per discoprire Ja presenza de-
gli acidi nitrico e acetico , e idroclorico, i quali
scaccia dalle respeltive basi .

L' aciclo soljorico e dai medici amministratö
interna mente in dose di poche gocce unito a gran
quantitä d'acqua come slittico e astringeute per
frenare l'emorragie: ed unendo all'acqua, moderata-
mente acidulata da quest'aciclo, piü o meno di zuc-
chero o di un qualche siroppo, se ne forma la cosi
detta limonata minerale (i).

Dose . Perche il liquido abbia una grata aci-
dita la proporzione dell'acido non dee oltrepassare,
quando e concentrato, quella di 10, o 12 gocce in
una Jibbra d'acqua piovana 0 di fönte .

Spirito di vetriolo

E cosi chiamato impropriamente V acido sol-
forico diluto d' acqua .

Siprepara in ampio matraccio di vetro ver-
sando a riprese sri 12. once d'acqua piovana o di
fönte 2. once d'acido soljorico concentrato e pu-
rificato per mezzo della distillazione; Si agita il
mescuglio,e appena raffreddato si ripone in bot-
tiglia di vetro a tappo smeriglialo .

(1) Bisogna guanlarsi dal trattenere per lungo teru-
po la limonata minerale in tal guisa preparata, e devesi
piuttosto comporla estemporaneamente ogni quäl vulta e
richiesta .

m
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Lo spirito di vetriolo e adoprato per gli usi

medesimi dell' dcido solforico ■ e trattandosi di
acidulare le bevande rueglio e servirsi di qaesto
che dell'acido concentrato, onde meglio cogliere
il punto di una raoderata acidila. Si prescrive lo
spirito di vetriolo in dose di pocne gucce, unito al
siroppo di raore o al miel rosalo, per detergere le
alte nella bocca dei bambini ec.

n dcido solforoso

Stato. L'«ciö?o*oZ/"oroJO,chiamatoanticamente
spirito di zolfo per campana e acido di zolfo, ema-
na da'vuleani in accensione, ed esiste qualche volta
disciolto nell'acque minerali .

Metodo di preparazione. (Ä} Abbruciando lo
zolfo ueH'aiia almosferica, 0 «ei gas ossigeno, il
prodotto della combustione e quasi tutto acido sol¬
foroso .

(Z?) Ma pei bisogni della Farmacia e del Chi-
mico si prepara V acido solforoso, decomponendo
1'acido solforico sul mercurio coli' intervento del
calorico ( V. Parte IV. Solfato di protossido di
mercurio ).

Quando vogliasi preparare 1' acido solforoso
in stato di liquido,si fa attraversare quest'acido
gasoso per l'acqua dentro 1' appareccbio di Woulf
(Fig. 19. e i5.)-

(C) Sono moltissime le sostanze atte a decom-
porre 1'acido solforico e convertirlo in solforoso;

mm
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quasi tutte le sostanze organiche godono di quesla
proprietä: Cosi per es. se si fa agire a caldo l'acido
solforico concentrato sulla segatura di legno , sullo
zuccbero, sulle fecole, sulle gomme ec, si ottiene in
gran copia del gas acido carbonico e aciclo solforo¬
so . Ma facendo attraversare la corrente di questi
due gas per l'acqua, il secondo discaccia il primo
a misura che il predeüo liquido se ne satura

Teoria. (A) Lo zoifu che abbrucia in con-
tatto dell'ossigeno puro o dell'aria atraosferica, non
assorbe mai ossigeno di piü di quello che gli abbi-
sogna per costituirsi in acido solforoso ( V. Teoria
della formazione delVacido solforico ) .

(B) ( V. Teoria della formazione del solfato
di protossido di mercurio Parte IV. ).

(C) Una porzione del carbono che fa parte
delle materie organiche spoglia Tacido solforico di
tal quantitä d' ossigeno da trasformarlo in acido
solforoso: e merce 1' ossigeno soltratto il carbono
convertesi in acido carbonico.

Caratteri. L' acido solforoso si liquido che
in stato di gas ha un odore spiacevule soffocante ,
capace di promover tosse, lagrimazione, e sternuti:
ha un sapore assai piccante , agisce sulla tintura
di lacca muffa prima arrossandola, e faceudone di-
poi passare il colore al giallo paglialo . Arrossa e
ravviva, senza perö distruggerlo , il colore della
tinlura d'uva nera. Distrugge il colore a molti
liori ed aUre materie organiche; effettu perd che in
alcune e puramente piecavio . I/acqua assorbe un
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volume di gas acido solforoso trenta e piü volte
maggiore del proprio, ad una temperatura di circa
+• 20. Terra. Gent, e sotto l'ordinaria pressione
delT atmosfera .

II gas acido solforoso ha un peso specifico
— 2,234; non sl decompone ad un violento calore
ma assume , benche asciutto , la forma cli liquido
ad una temperatura molto al di sotto di zero e
sotto una pressione maggiore deU'ordinaria . E de-
composto dall'idrogeno e dal carbono tnerce 1'ajuto
del calorico , e dal gas idrosolforico umido anche
all' ordinaria temperatura . Unito al cloro liquido
da luogo alla decomposizione dell' acqua , donde
hanno luogo la formazione deU'acido idroclorico e
la conversione dell' acido solforoso in solforico .

Costituzione ■ At. i. zolfo 20,12. + at. 2.
ossig. 20,00. := ( 40,12. acido solforoso ) vol. 1.
vapore di zolfo -4- vol. 1. ossig. = ( vol. 2. conden-
sati in un solo vol. di gas acido solforoso ) .

Usi. L' acido solforoso liquido e in qualche
raro caso impiegato come errino neue Lipotonne e
Asfissie. Nello stato gasoso e oggi in grand'uso spe-
cialmente presso gli oltramotitani per la cura della
rogna, delT erpete, e di altri morbi(i). E stato

;<) Per l'imrnersione di tutto il corpo, o di nn sol mem-
bro in un' atmosfera di gas acido solforoso, si sono imma-
ginate delle inacchine ove il paziente resta esposto ai va-
pori dello zolfo, senza restarne punto olfeso negli organi
della respirazione. Queste macchine consistono in piccole
ca niere di pareti di logno, ove uno o piü pazienti introdottist
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anche preconizzato come atto a provocare la me-
struazione e la risoluzione dei tumori freddi. L'os-
servazione ripetuta ci autorizza ad accordare al-
1' acido solforoso una decisa azione sul sistema as-
sorbente e linfatico . Alcuni lo hanno proposto per
l'amaurosi incipiente.

h'acido solforoso in stalo di gas (e in Iuogo
di esso il vapore dello zolfo in combustione) e pure
adoprato per togliere dalla biancheria le macchie
prodottevi dal sugo di alcune frutta, per imbiancar
Ja seta , la paglia, la canapa ec.

aciclo iposo Iforic o

Istoria . Fa scoperto da Gay Lussac e Welter.
Metodo di preparazione e Teoria . Si prepa-

ra facendo traversare una corrente di gas acido
solforoso peril perossido di manganese sospeso nel-
l'acqua. Merce 1'ossigeno di cui quest'ossido si
spoglia, 1'acido solforoso si trasforma parte in aci¬
do iposolforico e parle in solforico; i quali riman-

col corpo emergono dalla parete superiore solarnente col
capo e col collo . Apparecchj di questa. sorta sono stati
stabiliti in moltissirni spedali. ( Vedasi per la costruzione,
per il modo di usarne, e per i feüci resultati ottenuti dal
i8-'4- a tuttoil 1817. inclusive, la Duscription des appareils
äfuniigations hablis sur les detsins de M. d'Arcet dans
plusieurs höpitaux de Paris en i8i4-) Ottimi resultamenti
ha pure ottenuto il Sig. D. Rornanelli dalle fumigazioni
di gas acido solforoso fatte alla maniera di d'Arcet nello
Spedale di Bonifazio di Firenie .

Fol IL i)
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gono salificati dal protossido di manganese . Si de-
compone si l'uno chel'altro versandovi dell'acqua
di barite, con che si formano due sali, cioe un sol-
fato insolubile ed un' iposolfato solubile . Separato
quest'ultimo e trattato con acido solforico fino alla
cessazionedel precipitato, si mette in liberlä V aci¬
do iposolforico.

Caratteri. U acido iposolforico si manifesta
sotto forma di liquido inodoro, incoloro, e som-
niamente acido . Nella sua massima densila ha un
peso specifico .= i,347, ^ er l' az >one del calorico
si converte in acido solforico e solforoso.

Costituzione . L' ossigeno contenuto in que-
st'acido e una quantilä media fra 1' ossigeno del-
F acido solforoso e quello del solforico. E composto
di at. 1. zolfo 20. 12. + ossigen. 20.=. (4$} I2 >
acido iposolforico ).

Usi. Non ne ha alcuno fin qui.

Acido iposolforoso

Quest'acido non esiste se non in combinazione
colle basi salificabili, con le quali forma i cosi detti
ipo-solfiti. Ogni quäl volta si tenta d'isolarne l'acido
una porzione del di lui radicale si spoglia d'ossi¬
geno ; donde segue che riducesi in acido solforoso
e in zolfo.

L' acido iposolforoso contiene sulla stessa
quantitä di zolfo la meta dell' ossigeno che si con-
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tiene nell'acido solforoso. At. i. zoJfo 20,13. + at-
1. ossig. jo,oo. =■ (3o, 12. acido ipo-solforoso).

jJcido borico

Istoria . h'acido borico oltenulo per la prima
volta da Homberg nel 1702. ebbe credito cli po¬
tente sedativo in medicina; e dietro tal supposla
proprietä, e Je forme sue cristalline, fu per luugo
tempo dislinto col nome di sal stdativo d'IIo/nberg,
o sal di vetriolo narcotico. Designato poi con quello
di acido boracico , percbe ricavasi dal cosi detto
borace, fu per ultimo cliiamato con piü appropriato
nome acido borico da Gay Lussac e Thenard , i
quab neJ 1809. pervennero ad isolarne iJ radicale
boro . ( V. Part. II. pag. 6^. )

Stato. L'aciclo borico esiste in natura ; e in
abbondanza si trova in Toscana disciolto nelTacqua
di alcuni lagbi, e segnatamente in quelli di Cer-
cbiaio,e di Gastel nuovo,ove fu per la prima volta
rinvenuto da Huefer nel 1776. In appresso Masca-
gni eslrasse pur' egli delT acido borico dalle acque
dei lagoni di Montecerboli, di Monlerotonc'o, e di al-
tri stagni della provincia Sanese(i).

(1) L'ingegnere G. A. Ciaschi dietro i suggerirnenli
dei Chimico sig. D. G. Guerrazzi porto dei miglioramenti
notablili nelTe-trasione AeW'acido borico di Monterotondo .
( V- Lelttra di detto Sig. D. Guerrazzi inserita ntlle ag-
giunte fatte alla traduzione ilaliana dei Traltato di Ciü-
mica di Thenard ediz. 1. Firenze 1819.

**l
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Metodo di preparazione. Per procurarsi l'aci-

do borico in stato di puritä, o si puriiica l'acido
nativo mediante le ripetute cristallizzazioni, ossiv-
vero si estrae dal sotto borato di soda o borace col
niezzo dell' acido solforico concentrato .

In vaso di raine stagnato si discioglie a caldo
in iö. libbre d'acqua di föntet. Ubbre di sot-
toborato di soda soppesto (i). Operatane la so-
luzione , e filtrato il liquido, si versa in cassula
di porcellana o in vaso di terraglia ben vetriato :
quindi vi si fa cader e sopra tant' acido solforico
concentrato da reniere il liquore sensibilmente
acido , avendo cura nel tempo st es so di agitarlo
continuarnente con un cucchiajo di porcella¬
na (2) .

Il liquido divien opaco , e a misura che si
raff'redda depoue l'acido borico in forma di mi-
nuti cristalli tanto nelfondo die sulle pareti del
vaso. Si decanta, e raccolto V acido borico sopra
di unfiltro di tela di cotone raddoppiata, si lava

(1) Si richiecle die il sotto borato di soda sia puro ,
ond'ottenerne an copioso prodotto . (V. per le sofisticii-
zioni cui va soggetto questo sale, solto-borato di soda 0
borace Part. IV- )

(7.) Per ben riuseire bisogna concentrare la soluzio-
ne del borace quanto e possibile e versare l'acido solforico
in eccesso . Mancando alla prima di qaeste condizioni nna
porzione di acido borico rimane. in soluzione nel liquido,
« trascurando la seconda it boroto di soda non vien de-
composto in totahtä ,
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ripetutamente con acqua fredda e si prosciuga a
lento calore.

Volendo Yacido borico puro, e in cristalli piü
regoJari, fa d'uopo scioglierlo in circa i5. volte il
proprio peso d'acqua bediente, ove si lascia cristal-
Jizzare per laffieddamenLo (j). Le acque madri
ponno anch'esse somministrare deWacido borico
d' inferior qualitä per mezzo dell'evaporazione .

Teor\a . L' aeido solforico da noi impiegato
per la decomposizione del sotto borato di soda agi-
sce in due distinti modi. Le prime porzioni d'aeido
solforico servono a saturar 1'eccesso dell'alcali

contenuto nel sotto borato; dopo di che ogni altra
porzione d'aeido solforico s'impadronisce della
base di questo stesso sale, e ne mette Yacido borico
in libertä .

Caratteri . U aeido borico si manifesta in

paglieüe piü o nieno larghe di figura ecagona irre-
golare, di una bianchezza argenlina, con qualche
somiglianza allo spermaceti, es&endo ricoperlo co-
m'esso di una patina untuosa. E incoloro e inodo-
ro; serrato fra i denti non e fragile nia duttile: Ha
un peso speeifico =zz i,48. quando e cristalüzzato ;
e alquanto niaggiore dopo che e stato fuso : E do-
tato di sapore un poco f'resco ma non spiacevole ,
ha debolissima azione sulla tinlura di lacca mufFa

(1) Per purificar Yacido borico si pratica qua] che volta
di esporlo al calor rosso in crogiolo di carburo di forro, e di
fundei'Io prima di sciojjlierlo nell'atqua.
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e disciolto in acqua rende a poco a poco cerulea
anziehe rossa Ja tintura d'uva nera .

L' aciclo borico si scioglie pochissimo nel-
l'acqua f'redda , ma e d'altronde assai solubile nel-
1'acqua bollente , la quäle ne scioglie circa la i3. raa
parte del proprio peso (i). E anche molto piü so¬
lubile nell'alcool; e questa soluzione brucia con
fiamroa di color verde. Queslo stesso aeido esposto
al culore rigonfia e perde l'acqua di cristallizzazio-
ne, quindi si rammollisce e si fonde poco al disotto
del calor rosso, e ad un calore piu elevato divien
liquido come l'acqua; ma comunque elevata esser
possa la temperatura non si volatilizza giarnraai(2).
Dopo il raffreddamento prende 1' aspetto vetroso .
Unito agli ossidi e sali metallici ne facilita la fu-
sione formandone dei vetri opachi.

Si trova qualcbe volta in commercio del-
V aeido borico imbrattato di mica non colorita . Si

scopre questa frode traUando Y aeido borico sospetto
con sufliciente quantitä d'aequa bullente o d'alcool;
dei quali liquidi nessuno scioglie la mica .

Costituzione. At. i. boro +3,48. at. i. ossig.
io,08 = ( i3,/|S. aeido borico).

(\) Si scioglie deholmentu anche negli oli fissi e nel
petroh o a caldo .

(2) E per altro singolnre che V aeido borico si vola-.
iilizzi in parte quando e unito a discreta quantitä di
acqua! Si ottiene infatti ['aciclo borico in forma di fioc-
chi di neve , se , evraporata la soluzione acquosa di que-
st' aeido fino a pellicola , si espone alla distillazione in Cu¬
curbita di vetro munita di cappello {Fig. i3. )
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Usi. h'acido borico ha perduto presso i nie-
dici Ja sua reputazione di narcotico, ed e oggi sob-
tanto e ben dl rado impiegato corae rinfrescativo o
deprimente. Si amministra alla dose di mezzo scro-
polo e piü ancora nel corso del giorno, mescolandolo
con zucchero o con delle polveri vegetabili, op-
pure se ne formano dei boli.

Quest'acido e dai Chimici adoprato per i sag-
gi analitici di vari minerali con la cannelia da sal-
datori , e come fondente neu'arte vetraria, nella
fabbricazione delle gemme false ec.

Acido fosforico

Istoria c stato. Quest'acido, di cui Ja scoperta
e dovuta a Margraaf, non e soltanto \\ prodotto del-
l'arte, ma esiste anche naturalmenle in combina-
zione con diversi ossidi metallici. U re";no animale
e dove V aciclo fosforico abonda piü che altrove,
poiche non il solo scbeletro degli animali, ma an¬
che le parti molli e liquide di essi, del pari che gli
umori dei vegetabili, contengono quest'acido per lo
piCi salificalo dalla calce o dalla soda . L' acido,

fosforico fu detto in passato acido delV orina o
uretico, nella supposizione che fra gli umori ani¬
mali Torina sola ne contenesse.

Metodo di preparazione. Per procurarsi del-
1' acido fosforico puro si acidifica il fosforo per
inezzo dell'acido nitrico .

S'introduce in una storta tubulata (F. 140 I0,

vd
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oncediacido nitricopreviamente diluto con aequo,
stillatafino a che segni ■— 24. Areom. JB.; e 3o.
scropoli difosforo tagliato in minuti pezzi. Chiu-
sa con sughero la tubulatura della storta, si versa
nella prima bottiglia di Woulf tant' acqua che
basti per sommergere V estremitä del tuho che la
mette in comunieazione col reeipiente ; e ammi-
7tistrato un moderato calore , si procede alla di-
stillazione.

AI momento che il calorico investe le so¬
stanze contenute nella storta il fosforo sifonde,
e V apparecchio riempiesi di vapori d'aeido fo-
sfotico e nitrosi. La di stillazione deve esser pro-
tratta fino a tanto che il fosforo non e scompar-
so; e se fa di bisogno si aggiunge anche nuova
quantitä di aeido nitrico egualmente diluto che
quello impiegato in prineipio dell' operazione (1).
Scomparso il fosforo si estrae il liquido della
storta, e se ne termina Vevaporazione, concen-
trandolo quasi a consistenza di siroppo in cas-
sula di porcellana a bagno di arena . Condotta
fin qui V operazione, si ha dell'aciclo Josforico li¬
quido spogliato aff'utto di aeido nitrico ■ Se si
i'uol renderlo concreto 0 ridurlo nel cosl detto
vetro fosforico, bisogna esporlo ad un forte calore
in crogiolo di platinofino a che abbia coneepito
il calor rossol^z), E mentre il crogiolo si raff'red-

(1) Accade talvolta che per la gran densitä acquistata
dul liquido il fosfoio non anche aeidificato vi galleggia.

(a) I crogioli di altta materia , non esclusi quelli d'ar-
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da , c che l'acido fosforico stä per rappigliarsi,
lo si versa in bottiglie da sali a tappo smerigliäto
precedentemente riscaldate, ove si concreto, sotto
forma di vetro.

Molti altri sono i processi pe' quali si puö ot-
lener l'acido fosforico.

(B) i. Abbruciando il fosforo in una campana
ripiena d'aria atmosferica o di gas ossigeno, e situata
sull'acqua in un bacino .

(C) 2. Facendo attraversare il gas ossigeno
nascenle per il fosforo liquefatto sotto 1' acqua .

(D) 3. Decomponendo il fosfato d'ammoniaca-
in crogiolo di plalino inforato a rosso.

(£) 4- Scioglieudo il fosfato di barile nell'acido
nitrico diluito con acqua , e infondendo in questo
Jiquido dell'acido solforico fino alla cessazione del
precipilato.

(i 7) 5. Decomponendo il fosfato calcareo (ossa
calciiuite) per roezzi dell'acido solforico.

Teorla. (^) II fosforo si acidifica a spese del-
1'ossigeno contenuto nell'acido nitrico, il quäle si
trasforma in acido nitroso, in deutossido d'azoto ec.
Resta dunque nella storta Y acido fosforico mesco-
lato a piü o meno di acido nitrico, e nel pallone di-
scendel'acqua acidulatadai vapori nitrosi,dall'acido
fosforoso e da una porzione di acido nitrico, die

gento, non sono adattati alla fusione AeW acido fosforico
poiclie ne sono piü o meno atlaccati , come lo e anche il
platino stesso se nell'acido predett« si contiene qunlche po-
co cli fosforo non ncidi(icato( V. Piatino).

ft
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senza decomporsi sfugge all'azione del fosforo . La
boltiglia di Woulf non ba akro oggetto che quello
di garantire V operatore e gli oggetti del laborato-
rio dai vapori acidi, che non condensati scaturisco-
no dal pallone (i) .

(BC) 11 fosforo si acidifica combinandosi di-
rettamente coli' ossigeno: e si nell'uno che nel-
Faltro caso l'acido formatosi rimane sciolto nel-
l'acqua .

(Z?) II calorico volatilizza 1'ammoniaca, e
cosi mette in liberlä V aciclo fosforico .

(Zs) L'acido nitrico scioglie il fosfato di barite
senza decomporlo : l'acido solforico lo decompone
formando un solfato di barite insolubile, che si se-
para per niezzo del fillro. Evaporato il liquido re-
siduo fino a consistenza siropposa J'acido nitrico
si volatilizzaj e V aciclo josforico resta puro.

{F') ( V. Processo di preparazione per il fo¬
sforo ) .

Caratteri . L' aciclo fosforico sia liquido o sia
solido e inodoro e incoloro : e moltissimo sapido
ma non corrosivo : arrossa forlemente la tintura di
lacca mufia e d'uva nera, e comunque liquido esso
sia e sempre piü pesante dell'acqua .

L' acido fosforico in stato di vetro si fonde al
fuoco, e ridotto in stato della maggior possibile sec-
chezza si sublima in vasi chiusi: ma riacquista to-

(() Per quest'operazione basta che 1'apparecchio sia
munito di una sola bottiglia di Woalf.
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sto la sua fissitä merce l'aggiunta della piü piccola
quanlitä d'acqua ; in che si mostra dotato di pro-
prietä aflätlo opposte a quelle dell' acido borico
( V. caratteri dell acido borico ) .

E decomposto per mezzo del carbone; il quäle
se ne appropria i'ossigeno per converlirsi in acido
carbonico, menlre dell' acido solforico lascia in
libertä il radicale (V. fosforo).

Costituzione. Fc-sfor. 19. 6t. + ossig. 2S.
= ( 44>^ I • acido fosforico}.

Usi . Assai di rado Yacido Jbsjorico e impie-
gato in medicina . Fu in stato di liquido proposto
e tentato nella carie dell' ossa dipendente da vizio
sifillitico , 0 cagionata da altro morbo. Ma siccome
Ja densitä di quest'acido in stato di liquido e va-
ria, cosi si rende necessario di stabilire anche per
norma dei medici il grado che i' acido fosforico
delle Farmacie dee segnare al pesa-liquori di Bau¬
me, per esser messo in uso medico . ]N7oi abbiamo
in ciö imitato i medici francesi,i quali stabiliscano
che quest'acido debba segnare — 45- dell' Areom.
anzidetto.

Dose. Si usa Yacido fosforico della giä indi-
cata densitä in dose di 10. fino a 25. gocce, uuito
a lanta quantitä d'acqua distillata 0 piovana da
formarne una limonata discretamente acida; clie
poi si dolcifica e si aggrazia con siroppo 0 con euc-
chero.

s>
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Acido fosfatico

Istoria. Con questo nome di acido fosfatico
si e chiamato dai moderni chimici quel composto
acido che si ottiene mediante la lenta combustione
del fosforo nell' aria atmosferica , e che da alcuni
riguardasi come un mescuglio dei due acidi fosfo-
rico e Josforoso. Dai Chimici passati era chiamato
acido fosforico flogisticato o volatile .

Metodo di preparazione. Si eseguisce la
lenta combustione del fosforo sotto campaneumet-
tate con acqua internamente , e munite di due
tubulature laterali di riscontro ( Fig. 38. ) . Si
collocano i piccoli cilindri di fosforo nel cavo
d'un imbuto sostenuto da un cilindro, entro il
quäle l'acido fosfatico sotto forma di fumo bianco
pesante discende e si condensa .

Teofla. La conversione del fosforo in acido
fosfatico e tutta dovuta alla fissazione dell' ossige-
no atmosferico sul radicale stesso di quest'acido.

Caratteri. \Jacido fosfatico si presenta senza
colore e Jeggermente viscoso : gode nel resto delle
stesse proprietä dell' acido fosforico , in cui facil-
mente si converte esponendolo al calore. Si spiega
una tal conversione ammettendo la decomposizio-
ne dell'acqua; il cui idrogeno combinandosi ad
una porzione di fosforo dell'acido, da luogo a del
gas idrogeno deuto-fosforato, che s'infiamma di
tnano in mano che si svolge, mentre l'altro ele-
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mento (l'ossigeno) portandosi suIl' acido fosfatico
ne compie l'acidificazione.

Usi . Non ne ha alcuno fin qui: ma giova il
conoscerloonde farsi una distinta idea della sua
costituzione e de' suoi caratteri, per non confon-
derlo con le altre corabinazioni di fosforo e os-
sigeno.

Acido fosforoso

Nel 1812. S. H. Davy cimentando all'azione
dell'acqua il proto-cloruro di fosforo ebbe per re-
sultalo due acidi distinti, cioe dell'acido idroclorico,
ed un'altro acido dotalo di proprieta particolari, che
\o scopritore chiamö fosforoso . Scacciato 1'acido
idroclorico per mezzo di ienta evaporazione, se ne
ottiene 1' acido fosforoso in cristalli .

Quest'acido e avido d'ossigeno : s\ decompone
per mezzo del calorico dando luogo a del gas idro-
geno fosforato, a dell'acido fosforico e fosforoso . E
incoloro e inodoro, ma molto acido.

Costituzione. At. 1. fosforo 19,61. 4- ossig.
i5. = ( 34- öi. acido fosforoso ).

Acido ipo osforoso

Fu scoperto da Du-Longnel 1816. Ogni volta
che si tratta un fosfuro alcalino con acqua , questo
liquido si scomponee frattanto si forma , secondo il
prelodato Chimico, deü'idrogeno fosforato, deU'acido
fosforico, e ipofosforoso; iquali si uniscono al radicale
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del fosfuro,giä convertito inossido metallico(alcali)
merce una porzione d'ossigeno dell'acqua decom-
posla. Irnpiegando per questa scomposizione il fo-
sfuro di bario, 1' idrogeno fosforato emana in gas,
e l'acido fosforico e la barite che si sono formati

formano un sale, che per essere insolubile si preci-
pita : rimane dunque nel liquido del puro ipofos-
fito di barile . Per spogliarlu della sua base vi si
versa dell' acido solforico diluito fitio alla cessazio-

ne del precipitato . II liquido filtrato e l'acido ipo-
fosforoso. Si evapora discretamenle, ese ne termina
la concentrazione ponendolo a lato di qualche tazza
d'acido solforico •—■ 66. Ar. B. nel vuoto della mac-
china pneumatica . Gon questo mezzo si riduce in
un liquido viscoso incristallizzabile : evaporato col
mezzo de) fuoco a] di Ja di queslo punto, si de-
compone e soraministra gli stessi prodotti dell'acido
fosforoso .

Costituzione. At. i. fosforo 19,61. -+• 7,5o.
ossig. = ( 2-j,\ 1. acido ipofosforoso').

Ossido di fosforo

I Chimici ammetlono due ossidi di fosforo; il
bianco e il rosso. Hanno amendue l'odore del fo¬

sforo. Si ottiene il primo lasciando lunga pezza i
cilindri del fosforo immersi nell'acqua, dentro una
bottiglia di cristallo ripiena di tal liquido per circa
due terzi , e rinnovando V aria di tanto in tanto
di questa bottiglia. Vedesi il fosforo perdere a poco



a poco la sua trasparenza, e coprirsi di una crosta
che e Y ossido bianco di fosforo ( i).

Si ottiene Yossido rosso dal residuo della cora-

bustione rapida del fosforo operata sotto una cam-
pana (2) . E pero necessario di Javare con acqua
questo prodotto 0 residuo per spogliarlo delT acido
fosforico .

Rispetto alla formazione dei due divisati ossi-
di meritano di essere consultate le molteplici e va-
riate esperienze , che il Prof. G. Branchi ha isti-
tuito sul fosforo immerso in acqua , in alcool, e
in olio, ed esposto all'azione dell'aria atmosferica,
dei raggi solari, e della luce refralta per mezzo di
vetri colorati . I resultati ottenuti da siffatte com-

parative esperienze sono esposti con quella esattez-
za e precisione che sono naturali al prelodato Pro-
fessore. (V: Topuscolo che ha per titolo = Sopra
alcune proprietä del fosforo, esperienze ed osser-
vazioni di G. Branchi — Pisa per i tprcbj del
Nistri 1813. ).

Acido nitrico

lstoria e stato. La scoperta dell' acido ni¬
trico o ossisettonico rimonta al secolo XIII. Si

I

(1) Si forma simultaneamente dell'aciclo fosfatico clie
resta in soluzione neu'acqua .

(2) Si ha lo stesso residuo d' ossido roiso di fosforo
dentro Ja storta, quando si purifica il fosforo mediante la
distillazione. n
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Tuole che Raimondo Lullo fosse il primo ad otte-
nerlo nel 1225. distillando un miscuglio di nitro
e di argilla. Cavendish nel 1784. decompose que-
st'acido e ne dimoströ i principj costituenti . Fu
denominato acqua forte , spirito di nitro, e acido
nitroso deßogisticato dai Ghiraici passati ; e col
primodi tpiesti nomi e designato tuttora nelle arti
e nel linguaggio medico-farmaceutico .

Esiste naturalniente in combinazione colle
basi salificabili.

Metodo di preparazione. Si ottiene comune-
mente V acido nitrico decomponendo i nitrati, e
segnatameiite quello di potassa o sal nitro per
mezzo deil' acido solforico .

Ripiena per metä di nitrato di potassa raffl-
nato e polverizzato una storta tubulata, si tien
conto del peso del sale introdottovi ; collocata la
storta in bagno d'arena e messa in comunicazione
coli'apparato di Woulf (Fig. i4-) vi si versa
per la tubulatura tal dose di acido solforico di-
luto — 5o. Areom. B. cheformi i tre quarti del
peso del nitrato di potassa impiegato . Si ammi-
nistra il calore e si procede alla distillazione, cin-
gendo il pallone conpezze di tela di Uno immerse
ne.IV'acqua fredda .

L' acido nitrico in cosiffatto modo ottenuto
contiene delt'acido solforico, nitroso, idroclori-
co, e del cloro; dei quali i prirni due provengo-
110 dalle materie irnpiegate , ed i secondi dai clo-
ruri da cui spesso il nitrato di potassa e imbrat-
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tato(i). Vien detto allora aequo, forte, e come tale
non puö essere impiegato per le ricercheanalitiche,
ne per certe preparazioni farmaceutiche.

Puri/icazione . Si purifica Yacido nitrico di-
stillandolo prima fino a secchezza sul nitrato di
potassa, il quäle si appropria tutto l'acido solfori¬
co; e quindi dal liquido distillato si separa l'acido
idroclorico per mezzo del nitrato d'argento e di
nuovo si distilla (2). Dopo questo trattamento Yaci-

(1) Si ottiene in tale stato Yacido nitrieo specialmente
qaando impiegasi del nitro greggio 0 impuro.

(2)Una distillazione a fuoco moderato e ben condotta
puo bastare a pnrificare Yacido nitrico dagli aeidi idro¬
clorico e solforico; e di tal mezzo appnnto si fa uso nella
depurazione in grande AcW'acqua forte. Comparata nei tre
aeidi idroclorico, nitrico, e solforico la volatilitä respettiva,
l'acido idroclorico e il piü volatile , il solforico il piü fisso ;
d'onde procede che il primo prodotto della distillazione e
l'acido idroclorico, cui viene secondo 1' aeido nitrico , ed
e l'ultimo l'acido solforico . Non si fa menzione del cloro
ne dell'acido nitroso, i qnali si svolgono alla prima im-
pressione del calorico sul liquido . Saggiando di tanto in
tanto il prodotto della distillazione col nitrato d'ossido d'ar¬
gento, si perviene facilmente a rilevare, per mezzo della
cessazione del preeipitato o tlei resultati negativi di questo
reagente , il momento in cui il liquido distillato non contiene
piü aeido idroclorico. A questo punto dall'operazione si muta
il reeipiente, e Yacido nitrico che d'allora in poi s'ottiene e
esente dalla piü piecola quantitä d'aeido idroclorico suddi-
■yisato* Quantopoi a prevenire l'ascensione dell'acido solfo¬
rico e la consecutiva miscela di esso colYacido nitrico, si con-
seguisce l'intento aggiungendo al liquido prima della distil¬
lazione piü o meno di nitrato di potassa, come si e detto , e

Vol. IL i3 *
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do nitrico e rigorosamente puro(i). Si custodisce
in vasi di vetro a tappo sraerigliato e difesi contro
la luce.

Teorla. 1/ affinita dell'acido solforico per la
polassa vince quella che Yacido nitrico ha per Ja
stessa hase: donde segue che V acido nitrico , ri-
mastone spogliato, vien dal calorico volatilizzato e
condotto fino nel pallone , ove si condensa . 1/ ap-
parato di Woulf serve a condensare il restante dei
vapori acidi; ed il sale rimasto nella storta e sol-
fato di potassa con eccesso d' acido.

Caratteri . L'acido nitrico liquido , spogliato
affatto di gas deutossido d'azoto, e incoloro e lim-
pido, di un odore disgustoso e particolare, di sa-
pore acido acre e corrosivo. Arrossa potentemente
la tintura di lacca-mufFa, d'uva nera, e gli altri
colori cerulei vegetahili. L'acido nitrico, che non
puo esistere in stato secco se non in combinazione
colle basi salificabili, bolle piü prontamente del-
l'acqua quando contiene il meno possibile di que-

sospendendo l'operazione prima che la materia contennta
nella storta ridacasi a secchezza.

(1) Accade qnalche volta che Vacidonitrico, per quanto
privo sia di acido solforico, produce intorbidamento e pre-
cipitato al momento in cui vien saggiato col nitrato o idro-
ciorüto di barite . Un tal fenomeno e dovuto non meno alla
sorntna concentrazione dell'acido nitrico che allo stato di sa-
turazionedel reagente; la cui acqua di solazione abbandona il
sale bariticoin crisialli per nnirsi con l'acido soverchiamente
concentrato . Serre infatti di aggiangere un poco di acqua
distillata percbe il precipitato cristallino tosto scooiparisca.

-----3=
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slo liquido. In questo stato di massima concentra-
zione si rappiglia in una massa but/rrosa ad una
temperatura di — 5o. Terra. Centigr.

La densitä deW'acidu nitrico diminuisce, an¬
ziehe aecrescersi, mediante la distillazione o l'eva-
porazione quando possiede giä una gravitä speci-
fica se= i.5o. doveeche si aumenta quando il peso
speeifico n'e di i,4<>. o piü sotto .

L' aeido nitrico concenlrato si decompone, e
somministra del gas ossigeao solto 1' azione della
luce diretta o indiretta: e di qui e che bisogna
conservarlo in vasi di vetro nero, o in botüglie a
tappo smerigliato in luogo oscuro. Tramanda dei
fumi bianchi nelTaria allora specialmente che que
sta e umida ; agisce assai energicament» su molti
corpi combustibili (i), ai quali cedendo piü o me-
no del proprio ossigeno gli trasfurma o in aeidi o
in ossidi .

Ij' aeido nitrico mescolato con l'acido solforico

ed esposto al calore si decompone, risolvendosi in
gran parte in aeido nitroso e in gas ossigeno, men-
tre l'acido solforico appropriandosi l'acqua appar-
tenente al primo si diluisce .

Usi. L 'aeido nitrico unito ad una gran quan-
titä d'aequa e usato nella medicina interna. Si

(i) L'acido nitrico al piü alto grado di concentrazione,
e della massima puritä, non agisce sensibilmente sullo sta-
gno saü'argento e sul rame;i quali metalli ne sono d'altron-
de attaccati assai vivamente ruerce 1' addizione di «na pic-
eoU quantiti d'aequa.

,
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compone una grata bevanda acidula unendo a 1.
libbra d'acqua di fönte 20,0 n5gocce d'acido nitrico
puro — 4°- gr. Areom. B. ed una discreta quantitä
di siroppo 0 di zucchero.

I Medici inglesi chiamano acqua forte doppia
1' acido nitrico concentrato; e acqua forte sem-
plice un miscuglio di g. parti in peso di acqua
pura e 1. parte di acido nitrico del peso speci-
fico — i,So. Adoprano quest'ultima in dose di 10.
fino a 3o. gocce.

~L'acido nitrico puro e di un uso molto esteso
nelle operazioni farmaceutiche, come in molte arti
e manifatture lo e V acido nitrico impuro o acqua.

forte .

Suffumigio antisettico di Smith

Si chiama con tal nome il vapore d'acido
nitrico che si sparge in un'atmosfera pregna d'esa-
lazioni animali putride, e sospette di contagio.

Si mescolano insieme once 8. d' acido soljbri-
co del commercio con once 4. d'acqua comune:
Raffreddato il mescuglio, ed esposto in vaso dl
terra vetriato all'azione di un leggiero calore su
cenere calda o su bagno d'arena, vi si getta a ri~
prese once 8. di nitrato di potassa polverizzato,
lasciando ad ogni volta esalare e cessare i vapori
acidi prima di gettare le successive porzioni disale.

Operando in siffatta guisa non si ha svilup-
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po di vapori rosso-rutilanti d'acido nilroso, i quali
sono cotanto incomodi e dannosi.

Questo suffumigio e piü facilmente tollera-
bile di quello Guytoniano, ma non perö com'esso
efficace. ( V. Cloro )

Acido iponitroso

Osservö Gay-Lussac che tenendo a contatto
di una concentrala soluzione di potassa caustica il
gas deutossido d'azoto, questo corpo si decompone;
e mentre couvertesi in acido iponitroso mercec-
che lascia in hbertä del gas protossrJo d'azoto,
salifica l'acali forrnandone unpernitrito di potassa.
Frattanto e impossibile di separario dalla sua base
senza scomporlo, oridurlo in acido uitrico e in deu¬
tossido d'azoto.

La quantitä dell'ossigeno combinata coll'azoto
in quest' acido e intermediaria all' ossigeno conte-
nuto nel gas deutossido d'azoto e l'acido nitroso .
At. i. azot. 17,03 4- at. 3. ossig. 3o 3oo. = ( 47>63.
Acido iponitroso ) .

Acido nitroso impropriarnente detto

Istoria. Con la denominazione di acido ni¬
troso si e designato e tuttora nelle Farmacie si
designa quel liquido di color rosso arancione e
furaante , che in fondo altro non e che acido ni-
trico contenente piü 0 meno di deutossido d'azoto.

•
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Una tal denominazione dopo 1' esperienze di Du
Long e affalto impropria per l'acido in queslione ;
ma siccome con tal nome tuttora si chiama nel

linguaggio modico-farmaceutico e nelle arti , cosi
noi glielo conserveremo contentandosi di conoscer-
iie la vera natura .

Questo slesso acido fu anticamente chiamato
Acido nitroso Jlogisticato, e spirito di nitro fu-
mante o rutilante.

Metodo di prcparazione . Il processo e l'ap-
parecchio sono quegli stessi die abbiamo indi-
cato per la preparazione delfacido nitrico, colla
sola differenza che per l'acido di cid ora si trat-
ta s' impiega acido solforico concentrato ( — 66.
Areom. D. ), ma sempre in tal proporzione che
formi la metä del peso del nitrato di potassa im -
piegato.

Teoria. La decomposizione del nitrato di
potassa La luogo come nella preparazione dell'acido
nitrico , se non che differenti sono i fenomeni che
lo accompagnano. Difatti appena l'acido solforico
concentrato e messo in contatto col nitrato di po¬
tassa tutto l'apparecchio disti llatorio si riempie di
vapori rossi rutilanti; i quali si fanno vie piü densi
e copiosi a misura che le nialerie contenule nella
sLorta risentono l'azione del calorico applicato.
Questi fenomeni sono unicamente dovuti allo stato
di concentrazione dell' acido solforico, il quäle
agisce in doppio modo: imperocche menlre una
porzione di acido solforico decompone il nitrato di
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potassa per appropriarsene la hase, e metterne in
libertä l'acido nitrico, l'altra porzioue reagisce su
quest'acido di mano in mano che si sviluppa (i);
e spogliandolo d'ossigeno ne converte grau parte ia
deutossido d'azoto, di cui una porzione si disperde
in gas e l'altra rimane impegnata nell'acido .

II cosi detto acido nitroso fumante si pre-
senta sotto forma di un liquido variamente colorato,
secondo Ia proporzione del gas deutossido d'azoto
che contiene (2). Ma quello di cui si fa uso comu-
neraenle dai Cliirurghi e colorato in giallo aran-
cione piü o meno cupo .

L' acido nitroso esposlo al fuoco o anche al-
1' aria Jibera si spoglia di tutto il gas deutossido
d'azoto, ton che perde affatloil coJore eassume la
Jimpidita e gli altri caralteri dell'acido nitrico puro.
Egli e dunque evidente che l'acido in quistione
allro 11011 e che acido nitrico piü 0 meno saturo di gas
deutossido d'azoto: ed e ciö tanto vero che si pud
prepararlo sintelicamente, ed ottenerlo colorato in
bleu o in verde , facendo gorgogliare una prolun-

(1) L'acqua, ond'e diluto l'acido solforico impiegato
nella preparazione dell'acido nitrico, si oppone alla di lui
decompiisizioue.

(2) Divy, che ha preso in esame la quantilä relativa
del gas deutossido d'azoto contenuto nell' acido nitroso fu-
munlc, e giuntoa stabil ire che l'indicato gas si au ine Uta nella
scala dei colori esposti nell'ordine seguente z= Giallo pal-
lido =: giallo — arancione cupo — verde oliva =z verde scu-
ro et verde bleu.
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gata corrente di gas deutossido d'azoto a traverso
]' acido nitrico concentrato .

L'acido nitroso agisce su i metalli con ener-
gia maggiore dell'acido nitrico, poicbe in qualche
modo attacca anche l'oro: e gode per il restante
delle stesse proprieta dell'acido nitrico .

In riguardo delle giä esposte proprieta l'acido
nitroso fumante deve esser cunservato in bottiglie
a tappo smerigliato, e difeso dal contatto della Juce.

Usi . L' acido nitroso fumante e adoprato in
Chirurgia per detergere le carni sordide e fungose
nelle piaghe sifillitiche, per distruggere le verru-
che , i hottoni carnosi ec.

Acido nitroso

II vero acido nitroso fu ottenuto per Ja prima
volta allo stato liquido da Du Long. Egli l'ottenne
decomponendo col calore il nitrato di protossido di
pionibo neutro e ben secco dentro una storta di
vetro,con recipiente immerso in un bagno frigori-
fico . Si puö egualmente procurarselo facendo in-
contrare insienie ad una temperatura di — 5o.
Terra. Centigr. 2. vol. di gas deutossido d'azoto e
1. volume di gas ossigeno entrambi ben seccbi.

II protossido di piombo, base del nitrato im-
piegato, passa allo stato di perossido di piombo
merce una porzione d'ossigeno sottratto all' acido
nitrico.
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"L'acido nitroso a bassissima temperatura ( —
20.Term. G. ) si presenta come un liquido incoloro
affatto: e giallo fulvo a zero o pocbi gradi sot-
to; acquista un color arancione da -f- i5. a + 20.
e hohe a + 28- Term. G. sotto la pressione or-
dinaria .

Costituzione . At. 1. azoto 17,63- + at. 4-
ossig. 40,00. = ( 57,63. acido nitroso ).

Gas deutossido d'azoto

lstoria. Questo gas scoperto da Haies, ed esa-
minato dipoi da Priestley e da Davy, e da alcuni
distinto col nome di ossido nitroso, ed e sempre il
prodotto deU'arte.

Metodo di preparazione . Si prepara il gas
deutossido d'azoto decomponendo 1' acido nitrico
con un metallo piü o raeno facile ad ossidarsi.

In una boccia a due tubulature col fondo
rotondato a guisa di matraccio ( Fig. 3g) s' in-
troduce circa 2. once di limatura 0 tornitura di

rame, ed altrettanta acqua di fönte. Si munisce
una delle tubulature con un tubo (e) ricurvo atto
a raccogliere il gas , e si adatta all"altra un im-
buto (i) che coll'estremo del suo becco s' immerga

ßno nel liquido contenuto nella boccia. Per que¬
sto stesso imbuto s'introdnce a riprese nell'ap-
parecchio circa due once d' acido nitrico — 36.
Ar. B.; si amministra un leggiero calore, e si
raccoglie il gas sul bagno idropneumatico dopo

I
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che la boccia si e affatto vuotata di vapori nitrosi
rutilanti.

jTeorla . Per ben concepire J'azione che l'aci¬
do nitrico esercita sul rame, bisogna rappresen-
larsi quest'acido come diviso in due porzioni:
delje quali una si scompone a favore dei metallo,
cui cede parle del proprio ossigeno ; e trasfor-
mandosi in deutossido d'azoto e prende la forma
gusosa . L' altra porzione d'acido nitrico, rimasta
indecomposta, attacca il deutossido di rame, e lo
salifica formaodone un nilrato. I vapori nitrosi
rutilanti, che si formano in principio d'operazione,
sono dovuti all'inconlro del gas deutossido d'azoto
coll'ossigeno delParia almosfer.ca coutenuta nel-
V apparecchio.

Caratteri . 11 gas deutossido d'azoto e inco-
loro e alquanto piu peso dell' aria cui sta co¬
me 1,039. a ijOoo. Non agisce sulla tintura di
lacca muffa , ed e inetlo alla respirazione ed alla
combustione, sebbene mantenga accesi il fosforo,
il piroforo di Hoinberg, ed il gas idrogeno.

II gas deutossido d'azoto ha la piu grand'affi-
nilä coli'ossigeno; col qual'unendosi forma l'acido
nitroso. Un getto di gas deutossido d'azoto nel-
l'aria atmosferica genera nell'istante una nube di
vapori r«ssi rutilanti; e tal'e la forma sotto cui si
presenta l'acido predetto . Si decompone ad una
temperatura assai elevata, e si risolve nei due prin-
cipj che lo costituiscono. L'acqua ne condensa una
tenue quantitä alla temperatura e pressione ordi-
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naria dell'atmosfera : II gas deutossido d'azoto e
decomposto dai sulfuri alcalini e dal solfato di pro-
tossido di ferro , i quali appropriandosi il di lui
ossigeno si trasformano i prirni in solfati, e cam-
bia iJ secondo la sua base in perossido .

Costituzione. At. i. azoto 17,63. + at. 2.
ossig. — ( 37,63. gas deutossido d' azoto ).

Usi. Questo gas non e usato in medicina, rna
e per allro impiegato in varie ricerche analitiche ,
e Suprattutto nei saggi eudiometrici , all' og^etto
di determinare la quantilä dell'ossigeno contenuto
neU'arie mefiliche degli Spedali , dei Lazzerelti ,
delle Carceri ec. ( V. per 1] modo di farne uso
Tubi graduati e loro usi P. 1.).

Gas protossido d' azoto

Fu scoperto da Prieslley nel 1772. e desi-
gnato col nome di gas nitroso deßogisticato e
dipoi con quello d'ossido nitroso , d ossido e os-
sidulo d'azoto. E sempre un prodotlo dell'arte. Si
ottiene scaldando convenientemente il nitrato secco

d'ummoniaca in una piccola storta di vetro, munita
di tubo ricurvo atto a raccogliere il gas. {Fig. 26 )

In questa distillazione non solamente si de-
compone il sale, ma anche rammoniaca si risolve
nei suoi elementi: 1'idrogeno di quest' alcali si
combina con una porzione d' ossigeno dell' aci-
do nitrico e forma delTacqua: T acido nitrico in
parle disossigenato unendosi all'azoto deU'ammo-
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niaca rimasto libero da luogo al protossido di
azoto (1).

II gas protossido d'azoto mantiene la com-
bustione meglio dell'aria atmosferica , ma non e
alto alla respirazione. Alcuni che lo hanno ispirato
hanno provato una certa ilaritä , si sono trovati
oLbligati a ridere, e ne sono restati ebrj : altri so¬
no restati afl'elü da vertigini , e da cefalalgia. In
riguardo di sifFatte proprietä il gas protossido
d'azoto e stato denominato anclie gas esilarante .
Ha un peso specifico =r 1, 527. e un poco solubile
in acqua , e per mezzo di un forte calore trasfor-
masi in gas azoto, e acido nitroso.

Costituzione. At. 1. azoto 17,63. •+ at. 1.
ossig. 10,00. ( =p 27,03. protossido d'azoto ).

Non ha usi se non neue mani deJ Chimico.

Acido iodico

Dobbiamo di quest'acido a Gay Lussac la sco-
perta, e a Davy il processo onde ottenerlo puro.

Si ottiene facendo incontrare Tiodio al gas
ossido di cloro in stato di secchezza . 1/ ossido di
cloro si decompone , e i principj di lui combinan-
dosi entrambi coll'iodio danno luo^o a del cloruro
di questo corpo , e a dell' acido iodico.

h'acido iodico ha un sapore sommamente agro
e astringente, ed e inodoro; prima arrossa e poi di-
strugge i colori cerulei vegetabili. Ha una gravitä
specifica maggiore di quella dell'acqua.
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Quest'acido si decompone ad un calore di -+>
200. Terra. C; e si spoglia d'ossigeno a favor di
quegli acidi che ne hanno il radicale non completa-
mente saturato. Anche gl'idracidi ne separano l'io-
dio formando dell'acqua: e cogli acidi solforico, fo-
sforico, e nitrico Yiodio forma dei composti cristal-
lizzabili, e dotati di molta attivita su i metalli , e
capaci perfino di attaccare l'uro e il platino.

Costituzione . At. 1. iodio 156,67. + at. 5.
ossig. 5o. := ( 206,67. aciclo iodico ).

Acido selenico

I

Si prepara quest'acido trattando a caldo in una
piccoJa storta di vetro 1. parte di selenio con 3 o 4.
parti di acido nitrico diluto. Appena questo Jiquido
giunge airebollizione cede il suo ossigeno al selenio,
lo acidifica,e lo scioglie.Se ne finisce l'evaporaziüne
in cassula di porcellana: e Y acido selenico si pre-
senta sotto forma di una massa, salina bianca, e aci-
dissima: quest'acido e deliquescente e si volati-
lizza si scioglie non solo nell' acqua, ma anclie
nell'alcool.

Costituzione. At. 1. selenio 49>^9- -+* at- 2 >
ossig. 20,= ( 69,59. acido selenico ).

ff

Ossido di selenio

Si ottiene bruciando il selenio nel gas ossigeno
in un cilindro ricurvo, ripieno per due terzi 0 per
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metä di raercurio. Si forma dell'acido selenico, c
dell'ossido di selenio in stato di gas. Quest'ultimo
fete corae il cavolo ammarcito, ed e senza azione
fiulla tiutura di lacca muffa.

Acido clorico

Quest'acido annunziato da Berthollet nei cosi
detti muriati ossigenati , e chiamato muriatico
soprossigenato , e stato recentemente distinto col
norae di clorico . Gay Lussac fu il primo a se-
pararlo .

Si prepara 1'acido clorico versando in una
soluzione acquosa di clorato di barite dell' acido
solforico goccia a goccia, fino a che il liquido non
intorbida piu ne con V acido anzidelto ne coa
Tacqua di barite . Si filtra questo liquore per se-
parare il precipitato , e si evapora dolcemente fino
a farli prendere una consistenza simile a quella
deli'oüo d'oliva.

Teoria. L'acido solforico spoglia il clorato di
barite della sua base, con cui forma del solfato di
barite insolubile, e lascia in libertä sciolto nell'acqua
1' acido clorico: ma e impossibile di disseccare
quest'acido senza decomporlo .

Caratteri.Uacido clorico e inodoro e incoloro
ma acidissimo: e inalterabile dall'azione della luce

e dell' aria , arrossa e quindi scolora le tinture ce-
rulee vegetabdi . Non intorbida fra le soluzioni
metalliche neppure quelle dei sali d'argento; in che
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si fa ben distinguere dall'acido idroclorico, dall'os-
sido di cloro e dal cloro uraidi, o sciolti in acqua:
e frattanto decomponibile da varj corpi ancbe alla
temperatura ordinaria .

Costituzione. At. 1. cloro 44> 2 6- "+" at - 5.
ossig. 5o. = ( c.4,26. acido clorico ).

Usi . Pud servire a formare dei clorati, seb-
bene alcuni fra questi possano essere piü f'acilmeute
ottenuti per altra via ( V. Clorati Part. I F. ).

Acido perclorico

Quest'acido, da alcuni chiamafo clorico ossi-
genatOj fu scoperto dal Gonte Federigo Von Sta¬
dion di Vienna. S'i ottiene decomponendo 3 parti
di clorato ossigenato di potassa (1) con 4- parti di
acido solforico —• 55. Areoni. B. S' iutroducono

queste materie in una storta munita di pallone
con becco ( Fig. 14 ) cd a bagno di rena se ne
opera la distillazione. Giunto il miscuglio alla lern-
peralura dell'ebollizione 1' acqua si volatilizza. Ad
un calore di 4- 140. Terra. G. si nianifestano dei
\apori bianchi d'acido perclorico. A quest' epoca
si rauta la bottiglia situata sotto il becco dei pal-
lone , e si ottiene 1'acido perclorico imbratlato da
piü 0 meno d'acido solforico e idroclorico .

Teorja.L'acido solforico impadronendosi della
potassa dei clorato ossigenato ne mette in liberta.

I

W,

(1) (V. clorati ossigenati P. IV- )
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Yacido perclorico. Per liberarlo dall'acido solforico
vi si versa dell'acqua di barite fino alla cessazione
del precipifafo, e si priva dell'acido idroelorico fa-
cendovi digerire a piccole riprese dell'ossido d'ar-
gento. Fdtralo questo liquido acido , lo si concen-
tra evaporandoio nel vuoto sotto il recipiente della
macchina pueurnalica con qualche cassula d'acido
solforico concentrato in vicinanza.

Caratteri. L'acido perclorico e incoloro: ar-
rossa , ma non distnigge il colore ceruleo dei vege-
tabili . Coi sali a base d'argento si cuuiporta corae
l'acido clorico, ma non si lascia pero decomporre
dagti idracidi e dall'acido solforoso, per lo che si
fa dal clorico ben distins;uere .

Costituzione. At. 1. cloro ^^,26. -f- at. 7. ossig.
70. = ( 114,26. acido perclorico ) .

Gas protossido di cloro

Fu scoperto nel 1811. da S. H V>a\j, e fa
da lui chiamalo euclorina . Si ottiene decompo-
nendo 1. parte di clorato di potassa con l\. parti
d' acido idroelorico diluto in una piecola storta
o in un tubo, a leggerissinio calore, e si raeco •
glie il gas protossido di cloro sul bagno a mer-
curio.

Questo gas e di un color verde giallo ben pro-
nunziato, ed ha un' odore che parteeipa del cloro e
dello zucchero bruciato: arrossa e distrugge come
l'acido clorico i colori cerulei vegetabili; ed ha
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un peso specifico = 2,382. Se e esposto a leggiero
calore si decompone con sviluppo di calorico e di
luce producendo uua forte scossa (1) . Si scioylie
nell'acqua comunicandole il proprio odore, un äa-
pore acre, e un color aranciato. E decomponibile
per mezzo di varj corpi .

Costituzione . At. 1. cloro 44-26- ~f fit. i«
ossig. 10. = (54,26. protossido di cloro).

I

Gas deutostido di cloro

Questo composto fu scoperto da S. H- Davy
nel i8i5. II G- Von Stadion ne confermö ed illu-
stro la scoperta .

Si oltieoe il gas deutossido di cloro decom-
ponendo in una storta 0 in un tubo di vetro, a ba-
gno maria salato, la pasta fatta con clorato di po
tassa polverizzato e acido solforicodiluto con egual
peso d'acqua- Ad un calore poco superiore a quello
dell'acqua bollente il gas si svolge . Conviene di
non agire che su piccole porzioni della precttata
pasta, e di raccoglierne il gas sul bagno a mercu-
rio, onde rimuovere il pericolo deH'esplosione.

Ha un calore piü intenso di quello del pro¬
tossido di cloro , un sapore astringente, e un'odore
aromatico che non partecipa punto di quello del
cloro. II suo peso specifico e = 2,315. Si scio-

(1) Basta qaalche volta il solo calore deüa mano per
cagionare la detonazione e la deeomposmonedi qnest'ossido,

VoLll. 14
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glie assai bene neJI'acqua e la rerrde astringente e
corrosiva. Esplod» esposto che sia al calorico, e del
pari si decompone messo in contatto col fosforo.

Costituzione. At. 1. cloro ^,iQ. +■ at. 4«
ossig. 40. =. ( 84,26. deutossido di cloro ) .

Acidoßuorico

lstoria . Quest' acido scoperto da Scheele nel
1771. nun fu ottenuto puro prima di Gay-Lussac
e Thenard. Fin qui perö nessuno e pervenuto ad
isolarne il radicale, che e tuttora presunto sotto il
norae di fluoro ofluorino, e secoudo altri di ftoro;
onde quest'acido viene anche chiamato acido jto-
rico. Esiste in natura combinato rolle basi salifica-
bili, e trovasi specialmente utüto alla calce.

Processo dipreparazione. Per ottenere V aci¬
do fluorico si decompone il fluato di calce ben pu¬
ro e sopraltuttoesente da silice; rua bisogna non agir
su meno di 8. o 10. once di questo sale. Si polve-
rizza tinamente il fluato di calce e posto neli'emi-
sf'ero inferiore (p) del ventre di una storta di piombo
o d'argento ( Fig. 16.) visi versa due volteil proprio
pesod'acido solforico concentratissimo o di queilo del
commercio, purche sia recentemente bollito., con
eui esattamente si rimena e si mescola. Si adatta
a questa parle della storta (p) il pezzo superiore (y)
se ne luta la giuntur.i prima con soltil lamina di
piombo intromessa negli interstizj, e poi con luto
grasso: Quindi collocata la storta su d'un fornello vi
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si adatta il recipfente di piombo o d'argento, che si
difende e si luta nel ruodo che abbiamo di sopra
indicato. Lasciato un piccolissimo spiraglio allaboc-
ca del recipiente, s'icnmerge nei ghiaccio, e si
amministra il calore allu storta iu modo perö da noa
fünderla se e di piombo.

Teoria. \Jacicloßuorico, disimpegnuto dal'a
sua combinazione colia calce per 1'azione riunita
dell'acido solforicö e del calorieo , si solleva in va-
pori e si condensa nel recipiente . Bisogna , nou
tanto nel prepararlo quanto nel travasariu , guar-
darsi bene dai di lui vapori .

Caratteri. L'acidojluorico concentrato e li¬
quidum funiaute, di calor bianco, di sapore acre in-
sopportabile, e di odore penetrantissimo. & ha gli
acidi il piü corrosivo; e disorganizza con vivo do¬
lore le parti che tocca . E poco piü pesanle del-
l'acqua; al quäl liquido facilraente si unisce con
sviluppo di calorieo, e non piü allora si solleva in
fumi bianchi . Non si congela a — 4°- Terra. C.
e bolle a 4- 3o. Si combina col boro e col silicio
con cui forma degli acidi ternarj: altacca potente-
mente il vetro , ed ha comuni con gli altri acidi
le proprielä di salificare gli ossidi di arrossare i co-
lori cerulei vegetabili ec.

Costituzione . At. l.fluoro 3^5. -f- at. 1. ossig.
10. = ( i3,75. acidojluorico) (1).

(1) A'cuni fra i Chiriiici prendono 1' aciclo Jluorico
per un'idraeido o sia per un compostodi fluuro e d'idro-
geno. In tai supposizione non si potrebbe dar la teoria della
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Usi. L' acido fluorico e di rado impiegato
dai Chimici ; ma si adopra qualche volta nelle arti,
e segnatamente per incidere i caratteri ed altri
segni sul vetro.

Acidi ossigenati

II Sig. Thenard, priraa di giungere alla sco-
perta dell'acqua ossigenata, osservö che molti acidi
potevano sopraccaricarsi d'ossigeno.

II processo che ho riferito per il perossido
d'idrogeno o acqua ossigenata ( P. II. pag. 155. )
ci pone in grado di preparare i cosi detti acidi
ossigenati. Ed infatti il liquido che ottiensi in-
fondendo nell' acqua acidulata dall'acido idroclo.
rico ii deutossido di bario, e quiudi J'acido solfo-
rico, altro non e che acido idroclorico ossigenato
prima di far agire su di esso il solfato di protossi-
do d'argento . E se per disciogliere il deutossido
di bario si fosse impiegato l'acido nitrico, oppure
altro acido invece dell'idroclorico , egli e evi¬
dente che, precipitando da questo liquido il pro-
tossido di bario (i) (barite) per mezzo dell'aci-

forraazione di quest'acido senza riguardare il fluato di calce
come an flaoraro di calcio: ed essendo cosi bisognerebbe
ammettere la decomposizione dell'acqua; di cui l'ossigeno
recandosi sul metallo calcio lo convertirebbe in calce , men-
tre 1'idrogeno combinandosi al fluoro darebbe luogo alla
iormazione dell' acido idrofluorico .

(i) Bisogna riguardarlo per tale, e non pia come deu-
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do solforico, il liquido residuo sarebbe aciclo nitrico
ossigenato.

Abbiamo anche detto in parlando del peros-
sido d'idrogeno ( pag. i56. ) che gli acidi binar]
rendono piü intima e piü stabile la fissazione del-
l'ossigeno nell'acqua : e da ciö possiamo dedurre
che la preparazione degli acidi ossigenati riesce
piü agevole di quella dell' acqua ossigenata . Ma
per maggiori schiarimenti su questo articolo . V.
Thenard Tratte de Chimie 3- me edition Tom. 1.

pag. 587.

OSS1D1 E OSSIAC1DI A RADICALE METALLICO

I corpi binarj di tal nome sono sempre il re-
sultato della combinazione dell'ossigeno con una
qualcbe sostanza metallica. Gli anlichi Ghimici
cbiamavano questi ossidi metallici col nome di
terre o di calci metalliche ; e i moderni gli riguar-
dano come basi salificahili se sono veri ossidi, op-
pur come corpi saliticanti se sono acidi.

Proprietä fisiche e chimiche . Gli ossidi e
ossiacidi metallici si manifestano per la massima
parte solto forma di una sostanza polverulenta va-
riamente colorata ; sono per lo piü inotlori,e per la
maggior parte insipidi ; alcuni insensibili alla tin-
tura di lacca-muffa , altti capaci di arrossarla , ed

tossido , nella supposizione che, fino dal suo primo con-
tatlo cogli acidi, siasi spogliato di tutta quella porzione di
ossigeno che lo costituisce deutossido.

■
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altri final mente capaci di inverdire Ja tintura di
viole e d'uva nera , o di arrossare quella di curcu-
raa e di rabarbaro ec.

Sono alcuni solubili nell'acqua e perfino nel-
l'alcool: altri non si sciolgono che negli acidi, dai
qnali rimangono saÜficali. Alcuni si spogliano del
proprio ossigeiio per la seraplice az'tone del fuoco,
menlre altri non lo cedono che al carbono o ad al¬
tri corpi combustibili . Finalmente ve ne sono al¬
cuni che rf-cusano di decomporsi perfino aü'azione
di una potente batteria voltaica .

Secondo i diversi modi di combinazione di
uno stesso melallo coll'ossigeno, o secondo il nu-
mero delle proporzioui in cui quest'ultimo si cora-
bina col primo, gli ossidi prendono varie denomi-
nazioni ordinative; ond'e che gli ossidi che han
per radicale uno stesso metallo rengono distinti
col nome di protossido , deutossido , e tritossido
o perossido ec. ( V. P. I. Sezione III. Art. IV. ).

Molti degli ossidi metallici ci sono sponta-
neamente esibiti dalla natura, ma di rado in stato
di puritä : altri poi sono unicamente prodotti permezzo delTarte.

« I processi di preparazione per gli ossidi e os-
S'.acidi metallici ponno tutti quanti esser ridotti
ai seguenti.

I. Si opera F ossidazione di alcuni metalli
medianle la cakinazione in vaso aperlo, esponen-
dogli cioe aü'azione simultanea del calorico e del-
l'ossigeno a Imosferico.
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IL Alcuni fra i metalli sono pure ossidati per
il semplice contalto dell'acqua o dell'aria umida,
alla teroperatura ordinaria dell'atmosfera .

III. L' acido nitrico, facile com'e a decom-
porsi in contalto di varj corpi, cede facilmente por-
zione del suo ossigeno ai metalli : i quali riman-
gono in pari modo ossidati dai nitrati quando v'in-
tervenga con la sua azione anche il calorico.

IV. I nitrati e alcuni dei carbonati, dopo aver
provato per piü o meno tempo l'azione del calori¬
co, non lasciano di se ehe il puro ossido o sia la
base : e sono qualche volta nello stesso caso i sol-
fati ed altri sali, non meno clie alcuni fra i cloruri
solfuri ec.

V. S' impiega l'acido idrocloro-nilrico o acqna
regia per ossidare quei metalli, che alPazione del
solo acido nitrico sono affatto insensibili.

VI. Finalmente si decompongono le soluzioni
saline per mezzo degli alcali , o pur si fa ricorso
alla scomposizione reciproca di due sali (e quesla
appunto si e la via clie piü frequentrmente d'ogni
altra si pratica) perotteneregliossidi metallici. Egli
e per altio \ero che impiegando in lali deccmposi-
zioni i sotto-carbonati alralini, come per 1' ordina-
rio far si suole , si otliene per precipitato hon un
ossido puro ma un carbonato. Facile perö e in tal
caso di convertire il carbonato in puro ossido,
esponendolo all'azione del fuoco, come si e detlo
piü sopra p^rlando del processo IV.

Rifleltendo che i corpi di cui or' irriprendo
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a frat.tare Iiainio sempre un metallo per radicale,
e che talvolta uno stesso radicale e comune al-
Yossido cume all'acido , non ho creduto di trova-
i -e nel solo carattere dell'aciditä una ragion suffi-
cientepcr separare, come altri hau falto , gli os-
siaadi dagli ossidi metallici: E di qui e che
gli ho divisi cou forme meine all a giä falta classa-
zione dei metalJi. ( V. P. IL Sez. I. An. IL)

Ossidi irriducibili 0 dißcilmente riducibili
per mezzo della pila uoltaica

Silice (acido silicico) Sono pochi i composti
pietrosi che non contengano della cosi detta terra
vetrificabile o silice. La pietra focaja, il macigno,
d gres, l e rocce tutte , ;j diaspr0j \>a§ala> Ja cor .
nwla , \o zaffiro, e moltissime altre pietre dure
e gemme sono rieche di silice (1). II cristallo di
rocca o di monte ( quarzo jaüno limpido ) e mol¬
tissime altre varietä di lui, non sono che silice
qnasi pura (2) .

(1) Net tempi in cni si credeva che qnanto piu care
di prezzo erano le sostanze, tanto piü miracolose ne fos-
sero le virtü niedicinali, i giacinti, i rubini , i topazzi , i
granati, e gli smeraidi, oecuparono un posto distinto nella
Farmacle , facendo parte anch'essi di diverse confezioni
elettuarj ec. ( V. O. Targiotii- Tozzetu, Lezioni di male-
ria mtdica , Firr-nze 1821.).

{■},) I cristaiii di quarzo sono abbondantissimi ne) no-
stro paese. Se ne trovano neila provincia Sanese , neue

*-~^—~~~-
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La facilitä con cni la silice's] combina cor» gli
ossidi terrosi e alcalini ec. ha fatto si che venga

riguardata come un corpo vicegerente di un'acido,
e dai moderni Chimici distinta col nome d' acido
silicico .

Per procurarsi la silice in stato gelatinöse- o
pure in quello di polvere , si fanno fondere in cro-
giolo di platino 3. parti di potassa o di soda cau-
stica ben mescolata con i. parte di pietra focaja o

di quarzo finamente polverizzato . Si fa colare la
massa fusa su di una lastra di porfido; e in una
cassula o di porcellana o d'argento si fa bollire con
4- o 5. volte il proprio peso d'aequa . Operata la
soluzione si ultra il liquore, e vi si versa deü'acido
idroclorico o solforico in eccesso e moltissimo di-
luito. La materia che si depone sotto forma di
gelatina e silice, la quäle lavata ripetutamente x
asciugata ed esposta in crogiolo al calor rosso ren-
desi aiFatto pura .

Teoria . La silice combinamlosi per mezzo
del calorico con la potassa forma un silicato di
quest' alcali. II nuovo acido aggiunlo se ne appro-
pria la base e mette in liberta \acido silicico, che
si depone in una massa gelatinosa .

Aequo. s/Zz'ce«.Nell'impossibilHa di sciogliere
nell'acqua la silice si e riguardato come un feno-

«<l

vicinanze A\ Carrara , sulla Verruca di Pisa, e soprattutto
nell'isola dell' Elba, a
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mono inconcepibile I'esistenza di tal materia nelle
acqne. Si fecero molte indagini per scoprire quali
ihssero i mezzi dalla natura itnpiegati per operare
la delta soluzione; e Berzelms e stato quegli che
Iia saputo slrapparne il segrelo. II doito Chimico
SvedeSK facendo attraversare del vapore di zolfo
per il metallo della silice ( silicio ) infbca'to a
rosso, ne lia ottenuto un solfuro di silicio che, mes~
po in contatlo colPacqua, lascia questo liquido pre-gnp di silice.

Teoria. U idrogeno dell'acqua decomposta si
porta sulJo zolfo del solfuro di silicio, e da luogo
h deli'acido idrosolforico che fugge in gas: e l'ossi-
penn fissandosi sul radicale silicio lo converte in
silice, la quäle rimane sciolta per J'intiero nej li¬
quido (i).

Caratteri. La silice e hianca, ruvida al tatto;
«graffia i meialli e il vetro , ed e inf'usibile. Ha un
peso specificu = 2,G6. E insolubile nell'acqua, e
non si lascia atlaccare se non dall'acido fluorico .

Costituzione . At. i. silicio g,88. + at. r.
ossig. i 0,00. = ( 19,88. aciclo silicicö o silice ).

Usi. Stritolata in forma d'arena serve a com-
porre colla calce i ceraenti . Nello stato di quarzo
limpido 0 colorato forma dei giojelli : serve nello
stato di gres a formar pietre da affilare gli slrumenti
d'acciajo: fusa con la soda 0 con la potassa forma il

(1) V- sulla soluzione naturale de'Ia silice in seno ai
tirreni calcarj Ja memoria del Sig. E. Repetti. AntologiaN.' 48. 1824.
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vetro e il cristallo (j) ; e con l'allumina la porcel-
lana e Ja terra da vasellami .

Allumina (ossido d'alluminio ) Istoria. For¬
ma la base dei terreni argillosi e marnosi , dei
kaolins , della terra bianca da pipe, delle ocre,
delle terre bolari ec. La cosi delta argilla , con
cui l'allumina talvolta si confonde, altro non e che
un miscuglio di allumina e di silice con qualche
ossido metaliico (2). Qualche volta si treva Yallu-
mina salificata dall' acido solfbrico . Margratf f'u
quegli che nel 1754- la distinse dalle allre terre .
Rarissimamente si trova pura .

Metodo di preparazione. (A) Deut10 un vaso
di rame stagnato si scioglie a caldo in 20,
libbre d'acqua di fönte \. libbra di solfato d' al¬
lumina e potassa (allume) grossolanamente sop-
pesto, e filtrata la soluzione, vi si versa sopra dei
sotto carbonato di potassa ßno a che la carta di
curcuma immersa nel miscuglio ben agitato non
incomincia ad arrossarsi. Si getta la massa ge-
latinosa sopra di un filtro di carta ßno a rendei e

(1) Si compone un bei cristallo fdndcnth) im triis'coglio
di 5. parti di sabbia silicea pura e biancbissinia 5. di mi-
nio inglese e 5. e mezza di nitro raffinatn : Uua rnapgior
proporzione'di minio da al cristallo ( flintglas ) una pro-
prielä molto piu refrangente, e lo reude \v.\\ altu alla fab-
bricazione delle lenli acromatiche.

(2) Le cornuni argille da vasellami ec. contfngono fino
a 6o. p. per cento di silice.
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affatto insipido il liquido delle loiioni, s'asciuga,
e si dissecca.

(B) QuanJo l'allume avesse per seconda base
1'amnioniaca invece della polassa , fosse cioe un
.solfalo d'allumina e amnioniaca, servirebbe di
e«porre il sale polverizzatoal caior rosso per averne
Ja pura allumina .

Teoria . {A) E la stessa di quella indicata
per ]a magrjesia (V. magnesia).

(2?) Per l'azione del calorico il solfato d'allu¬
mina e ammoniaca si scompone, spogliandosi del-
1'amnioniaca e dell'acido solforico .

Caratteri . \J allumina e bianca ed insipida
morbida al tatto . Ha un peso specifico ~ 2,00 :
aderisce alla lingua, non si scioglie nelTacqua, ma
vi resta lunga pezza sospesa: e forma con questo
Jiquido una massa plastica piü o merio impermea-
bile. E infusibüe al fuoco, solto la cui azione prova,
a dißerenza di tutti gli allri corpi, una notabil di
minuzione di volunie . ( V. Pirometro Part. f.
Sez. II. Art. IL )

U allumina si associa volentieri alle materie

coloranti, e si combina facilmente cogli acidi .
Costituzione. At. 1. alluminio 11,41- + at - >•

ossig. 10,00. = (21,41- ossido d' alluminio o al¬
lumina ).

Boli argillosi. Sono come 1' argiila costituiti
di allumina e di silice; e alcuni fra questi debbo-
110 il loro colore, per lo piü giallo 0 rosso, a dell'os-
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sido di ferro e di manganese . Sono percio qualche
volta disliuti coi nomi di bolo giallo, bolo rosso ,
e bolo bianco.

Fra Je terre bolari bianche impiegafe in F.ir-
macia si contano la terra samia, la terra lemnia ec.
La prima, secondo quello che alcuni ne referiscono,
contiene qualche poco di maguesia unitamente al-
Yallwnina e alla silice, ed e assai bianca . La se-
conda e colorata in carnicino da leggiera dose di
ossido di ferro • La terra silesiana non difFerisce
da queste che per il suo colore cinereo. II cosi
detto bolo di Nocera e bianco pur esso, ma contie¬
ne del carbonato cakareo (i). Analogo al bolo di
Nocera e il cosi detto Bezoar minerale o fossile di
Sicilia. II bolo rosso e tuttora distinto col nome di
bolo armeno o Orientale,perciocche dall'Armenia ci
era recalo, sebbene in abbondanza se ne trovi anche
presso di noi nel Senese, nell'isola delFElba ec.(2).
Si da finalmente ai predetti boli il nome di terre
sigillate quando ci vengono in roteile o bianche
o rosse, sti cui sono impressi diversi geroglifici di
equivoca interpretazione (3). II Prof. O. Targioni
Tozzetti pone nella medesima categoria la cosi

(1) V- O. Targioni- Tozzetti , Lezioni di materia me-
dica. Firenze »821.

(2) V. Targioni- Tozzetti oper. eil.
(3) Lo smeriglio e pur' esso un prodotto minerale ove

Yallumina prevals sulle altre sostanze. Secondo l'analisi di
Vaaquelin lo smeriglio di Jersey contiene 70. per 100. di
allumina; e ancora in maggior proporzione Yallumina si
trova nello smeriglio di Nuxos esaminato da Tennant.

Vol. IL i5

*<l
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detta terra d'ombra di cui si f'a grandissimo uso
in pitlura , e i fanghi argillosi sulfurei dei lagoni
di Monlerotondo da Mascagui sperimentati utili
«eil' erpete ( V. zolfo ) .

Usi. Di radissimo Xallumina pura, artificial-
mentepreparata e impiegata pe'bisogni del Cliimico
e delFarmacista; mentre estesissimi sono d'altronde
gli usi deU'argilla in stato naturale. Serve aiia
cornposizione di ogni sorta di vasellami, dei cro-
gioli, dei materiali edificatorj, e di möftissimi altri
oggetti spesso usitati uelle arti . Si adopra per di-
grassare i panni, per togliere la materia colorante
al tartaro bruto ( gruma di botte ) ; e le cosi dette
marne argillose, mescolate convenientemente coi
terreni arenosi e soverchiamente diyisi, ne mutant)
le qualitä fisiche e v'inducono la fertiiitä .

Xa ceiebriia di cui godevano i höh argillosi
nella Medicina dei bassi tempi era stata accreditata
dalla superstizione. Oggi di rado s'impiegano i boli
bianchi come assorbenti; e non s' adopra il bolo
rosso die in alcuni farroaci composti .

Magnesia (ossido di magnes'w) Istoria . La
magnesia fu ben distinta da ogni altra terra da
Black. Non trovasi raai pura in natura, ma sempre
in cüinbinazione cou qualche acido o ossido me-
lallico (j).Scevra da ogni combinazione e cbiamata
magnesia caustica o calcinata.

(r) La cosi detta terra fossile o lalte di luna di S. Flo¬
ra, con cui si fabfarieoao i mattoni galleggianti, e an miscu-
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Metodo di preparazione . Si scioglie in cir¬
ca 12. libbre d'acqua bollente 2. libbre di solfato
di magnesia del commercio dentro un vaso di
rame stagnato ; fdtrato per carta il liquore vi si
versa del sotto carbonato dipotassa liquido ( \)fino
a che il miscuglio, agilato con cucchiajo di por-
cellana, non arrossa la carta di curcuma. Si porla
il precipitato su di un ßltro, e si lava con acqua
comune per tante volte quante sano necessarieper
far sl che il liquide delle lozioni non arrossi piü la
carta di curcuma . Dopo aver disseccato queslo
precipitato nella slufa o al sole se ne riempie un
crogiolo comune; che, ricoperto con un testo, si po-
ne jra i carboni accesi in un Jbrnello munito di
cupola. Si sostienc il calor rosso per piii o rneno
tempo secondo Vampiezza del crogiolo (3), e dopo
il raffreddamento si soltopone allaprova di un'aci-
do diluto una piccola porzione della magnesia in
tal guisa calcinata. Se l'acido nonproduce veruna
effervescenza V operazione pub riguardarsi come
completä : in caso contrario e d'uopo di esporre la

glio terroso che deve alla magnesia in specie la sna leggerez-
za, Secondo l'esame fattone dal Sig. C. Fabbroni contiene
anche un poco di silice, allumina, calce, e ossido di ferro, e
dee esser distinta dal comun latte di luna o agarico minera-
le da Haüy chiamato calce carbonata polverosa (V. carbona¬
to di calce ).

(1) In luogo di sotto carbonato di potassa puö adoprarsi
il sotto-carbonato di soda .

(2) Pu6 essire invece impiegata una pignatta comune
con esito uguale.
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magnesia ad unfuocopiu gagliardo ep'üiprolun-
gato,onde scacciarne tutto l'acido carbonico (i).

La magnesia cosi preparata tleve esser custo¬
dia in boccia a tappo smerigliato, onde non possa
assorbire l'acido carbonico dall'aria atrnosferica.

Teona. II sotto-carbonato di potassa toglie con
Ja sua base l'acido solforico al solfato di magnesia, e
cede alla magnesia isolata l'acido carbonico: cosicche
avendo luogo il baratto clelle basi fra i due sali, for-
masi un solfato di potassa cbe rimane sciolto nel li-
quido, ed un carbonato di magnesia che si precipita.

La semplice azione del calorico basta per de-
comporre il predetto carbonato, vale a dire per li-
berare la magnesia dalla sua combinazione coll'aci-
do carbonico.

Caratteri. La magnesia calcinata e insipida,
bianca, e morbida al tatto;Ha un peso spec. = 2,3o.
secondo Kirwan : e leggerissimamente solubile in
acqua, ma non si scioglie in alcool ; non si fonde al
calore delle comuni fucine, tinge in verde il sirop-
po di viole e l'infusione alcoolica d'uva nera, ed as-
sorbe dall'aria l'acido carbonico (2).

(1) Gnn questo trattamento lu raassa si riduce presso a
poco ad un teizo del primitivo suo volume.

(2) E" stata recenlemente rinvenuta nella magnesia la
singolar propriela. di formare colla parte parenchimatosa
dei ■■■|>asta solida inalterabile , insolubile in acqua

10 nco che negli alcaii , solo in parte solubile
gli acidi. Puö dunque la magnesia esser vantaggiosamente

oipiegata per separare la farina di salep da quella dei
cereali, del sago, dalla polvere di gomma ec.

Mi
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Costituz. At. i. magnesio i£>,83 + at. i. ossig.
10. =( 25,83. ossido di magnesio o magnesio).

Usi. La magnesio. calcinata e impiegata dai
Medici per salurare gli acidi che si generano spon-
taneamente nello stomaco dei cachettici, dei cra-
puloni ec.

Dose . La dose nella quäle si suol prescrivere
e di h, scropolo fino a una dramraa, da ripetersi piü
volte nella giornala . In dose piü generosa e un
blando purganle. Di rado si amministra sotto for¬
ma di boli a rnotivo dei suo gran volume, raa si
usa per lo piü steraprata in qualche siroppo o in
acque aroniatiche .

La magnesia e anche un otti.iio antidoto in
occasione di avvelenamenti prodotti dagli acidi
solforico, idroclorico, nitrico ec.

I

Zirconia ( ossido di zirconio). Devesi la sco-
perta di questa terra a Klaproth, il quäle la trovo
nel 1789. La zirconia esiste in copia nei giacinti
o giargoni insiera colla silice (1). La zirconia ha
im peso specifico = 4,3o. Quando e nello stato
d'idrato annerisce se sia scaldala a leggiero calo-
re , e quindi ritorna bianca . Si combina e si sa-
lifica piü facilmente cogli acidi vegetabili che
coi minerali.Salificata dalTacido idroclorico si pre-
senta, per mezzo deirevaporazione e dei raffredda-

(1) II Sig. Conte Paoli esaminando la materia pa-
renchimatosa dei pepe nero, ha crednto di ravvisarvi l'esi-
stenza delJa zirconia.
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lneiilo, in piccoü cristalli polverulenli. I sali di zir-
conia iianiio ua sapore astringente .

Glucina. ( ossido di glucinio ). Fu scoperta
ne! 1798. da Vauquelin nello smeraldo . E chia-
mata glucina dal sapor dolce 0 zuccherino dei sali
che forma allorche e combinata cogli acidi. Ha uu
peso specilico rc 2,96. La glucina combinata col-
l'acido solforico forma un sale deliquescenle ; ca-
rattere che ben Ia distingue dall'Ittria.

Ittria ( ossido d'ittrio). Ne dobbiamo Ia
scoperta e il primoesame a Gadolin,che nel 1794*
la rinvenne ia una pietra d'Ytterby. Non si e
fin qul trovata che nella Gadolinite e ia pochi
altri minerahdiSvezia.Ha ua peso specifico~4,8/i.
U ittria ha Ia proprietä di appropriarsi 1'acido
carboaico deH'aria alla temperatura ordinaria come
la magnesia ; e di spogliarsene per mezzo di ua
forte calore. Forma coH'acido soSforico ua saienoa
molto solubile.

Torina ( ossido di torinio). Non e gran tempo
che fu scoperta da Berzeüus nel fluato d'ossido di
cerio e d'ittria. La torina ha molta somiglianza
con la zirconia: ma il sale gelatinoso che la torina
forma con l'acido idroclorico serve a distiaguer-
nela (1) .

(1) Tatte queste terre sono riguardate dai moderni
Chimtci come altrettante conibiuazioui dell' os3)£»eno con
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Nessuna clelle ultime quattro terre descritte
ha us: diretti in Farmacia o nelle arti.

Gssidi riducibili per mezzo della pila voltaica;
ma non per mezzo dell'azione riunita del car-
bone e del calorico .

Calce ( ossicIo di calcio ) Istoria . Nessuno
fra gli ossidi metallici o fra le terre e cosi abon-
danlemente sparso in natura quanto la calce o
ossido di calcio. E questa terra alcalina che forma
la creta, e le tante variela di pietra calcarea e di
marmo quando e combinata coll'acido carbonico;
gli alabastri e le pietre da gesso quando e unita
all'acido solfbrico; Je spoglie dei testacei, lo sehe-
letro degli animali vertebrati ec. allorche e salificata
dall'acido fosforico .

La calce pura e chiamata calce caustica o
calce viva.Non e stata trovata che rarissime volle
in stato naturale (i). E un vero alcali.

nn raetallo particolare ( V. per il modo di prepararle o
di ottenerle pure. Thenard Tratte de Chimie).

(i) V. Dizionario di CLimica dei Sigg. Klaprolli e
"Wolffi .

Io trovai la calce in stato di causticitä nel cratere
della pozza dirnta di S. Gonda presso la Catena nella
strada regia Pisana . II Sig. Ab. V. Gianti, che poco dopo
di me intraprese l'escavazione della precitata pozza, con-
fermo il mio ritrovato e n' estrasse della calce in grosse
masse. Sappiamo per tradizione che quelle acqne riusci-
vano proficue per le malattie artritiche ( V. Giornale di
scieaze e arti. Tionx. I. Firenze Tipografia Vannini 1816.)

Kl
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Metodo di preparazione. (A) I carbonati

cakarei sono i sali d'onde per l'ordinario si ri-
tava la calce mediante il fuoco; e con tal processo
apputilo si prepara la calce caustlca o la calclna
comuoe, esponenclo in foruaci adattate le pietre
calcaree ad un fuoco violenlo continuato per qual-
clie giorno (i) .

I gusci d'uova, quelli d'ostrica, e le spoglie di
tutli i tt'slaceipunno sornmimstrare la calce purche
siauo esposti per qualche terapo al calor rosso in
un crogiolo; E necessario pero di prima ridurli in
minuti pezzi ma e inutile di fargli bollire in acqua,
ccme alcuni prescrivono, onde spogliurli della ma-
teria animale: Una qualitä di calce anche piü pura
polrebbesi ottenere dal raarmo bianco o statuario
Irattato come oia si e detfo ad u;i fuoco violenlo.

(£) Per ottener purissima la calce per gli
usi del Chimico si precipita V acetato di calce
puro ( V. sale di questo nome ) col carbonato di
ammoniaca , e si tratta il precipitato, giä lavato
e secco, ad un forte calore in vaso di carburo di

ferro o di platino. La calce in tal modo ottenuta
non pub mantenersi caustlca se non in bottiglia a
tappo smerigliato.

Teoria. {AB) Vinta e distrulta dal calorico
l'aflinitä dell'acido carbonico per la calce , la sola

(r) Qaando la pietra calcarea e ricca di silice ci som-
ministra la cor! detta calcinaforte o magra; la quäle, per
costruire in luoghi amidi, e sempre da preferirsi alla cal¬
cina detta dolce o grassa.
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base di questo sale rimane fissa al fuoco, mentre
Facido reso libero si volatilizza.

Caratteri. La calce e bianca , di sapore al-
ealino caustico, capace d'inverdire il siroppo di viole
e la tintura di uva nera , e di arrossare la carta di
curcuma , di rabarbaro ec. Ha un peso speci-
fico =: 2,3o., secondo Kirwan, e alquanto mino
re secondo altri : e infusibile ad una elevatissi-

ma temperatura; attira dall'aria 1'acido caibonico
e l'acqua di cui e avidissima , e cosi si fende e si ri-
gonfia mentre cresce notabilmente in volume; e si
riduce a pocoa poco in una polvere impalpabile che
altro non e che carbonato calcareo.

La calce in grosse masse di recente preparata
assorbe l'acqua con tanta aviditä che la solidifica
suiristante; e da questo rapido passaggio che
1' acqua fa dello stato di liquido a quello di so-
lido proviene il calorico, che rendesi sensibile al-
lorche si spruzza dell' acqua sulla calce causti-
ca (i); Quest'al<:ali e capace di assorbire 3o. per
ioo. d'ucqua; la quäle in parte perö si volatilizza
sotto forma di vapori piü o meno carichi di calce.

A. misura che l'acqua s'immedesima colla
calce quest'alcali si screpola con sibilo, si mostra
luminoso neU'oscuritä e riducesi in polvere tenuis-
sima. In questo stato e chiamato calce spenta con
l'acqua o idrato di calce.

(i) La temperatura e tale da elevare il Termometro
di molti gradi sopra qnello deü'ebollizione, e in qualche
circostanza da giungere fino a -\- 25o. e piü Term. C.

P
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Latte di calce, e acqua prima di calce

AUorche la calce, spenta a secco nel modo
di sopra indicato, viene stemprata in grau quantilä
d'acqua, forma il cosi detto latte di calce; il quäle
dopo aver deposto l'alcali sospeso e ripreso la sua
limpidita, ritiene tuttora in soluzione circa la ^5o. ma
parte del proprio peso di calce, e prende il uome
di acqua prima di calce (i).

Acqua seconda di calce

Si prepara quest'acqua decantando il liqui-
do chia.ro ( acqua prima di calce ) che sopran-
nota al deposito calcareo ; e versata su questo
stesso deposito nuova quantita d'acqua , si agita
e si abbandona a se stessa in vasi chlusi • Dopo il
riposo s'ottiene un acqua limpida come la prima,
distinta col nome di acqua di calce seconda (2).

(<) La maggior parte dei Chimici e d'accordo in as
serire che la calce e piü solubile nell'acqua fredda che
nella calda: la calce e suscettibile di cristallizzarsi in prisrai
esaedri quando se n'ev;ipora la soluzione ( acqua di calce)
nei vuoto della macchina pneumatica , coii qualche cassula
d'acido solforico appresso.

(2) E" ragionevole la preferenza che i medici accordano
all' acqua seconda di calce sulla prima , per ciö die es-
sendo i pezzi della calce aspersi ordinuriamente di qual-
che poco di cenere , la prirna soluzione aequosa di calce
contiene spesso anche qua leite porzione di potassa.
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Costituzione. At. i. calcio 25,60 ■+■ at. 1. os-
sig. 10. =: ( 35,6o. ossido di calcio o calce ).

Usi. La calce e impiegata in Farmacia per
sprigionar l'ammoniaca dal sal ammoniaco, per
render caustica la potassa e !a soda.

U acqua di calce prima e acloprata dai medici
ad uso di bat no nelle malattie artriliche. IL'acqua
di calce seconda e usata internamente nella tabe
pulmonale, ed e stata raccomandata contro la re-
nella . Si amministra iosieme col latte o con de-
cotti mucillaginosi, purche non siano acidi, nella
dose di 5- once fino a to.

II latte di calce e impiegato per detergere ie
inura conlaminate dagli effluvj aniinali e mal pro-
prie, non meno che per assorbire l'acido carbonico;
e serve in alcune operazioni ciiimico-farmaceutiche
a saturare l'eccesso degli acidi impiegati ec.

La calce forma diversi cementi allorche spen-
ta con acqua vien mescolata con l'arena selciosa,
di cui si richiede tanta maggior quantitä quanto
piü la calcina e grassa. L'aggiunta di una discreta
quantitä d'argilla rende il cemento impermeabile
all' acqua.

JDeutossidodi calcio. Fu scoperto da Thenard.
Per ottenerlo si versa 1' acqua di calce neu' acqua
ossigenata contenente 12. volte almeno il proprio
vol. d' ossigeno . Si cristallizza in laminette . Si
ßcompone facilmente in contatto dell' aria ec. ec.
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Conliene sulla slessa quanlilä di calcio due volle
I' üssigeno dei protossido, o sia della calce.

Barite (protossido di bario ) Storia e stato .
La barite e una delle terre alcaline che non si
trova in natura se non coinbinata cogli acidi sol-
forico, e carbonico . Ge ne fu fatta conoscere
l'esistenza da Scheele nel 1774- I*1 riguardo della
sua pesantezza fu chiamata col nome di barite, o
con quello di terra pesante.

Metodo di preparazione. (d) Ridotto in ßna
polvere il soljato di barite ( spato pesante ) si me
scola con una sesta parte del suo peso di polvere
di carbone; e cjuindi, ripieno di tal miscuglio un
cmgliolo di gres o di piombaggine, si cnopre
con un testo , e si espone fra i carbord ardenti
in un fornello di reverbero, ove si lascia arroven-
tare per circa un'ora e mezzo. Ritirato il cro-
giolo dal fuoco, se ne estrae, dopo il raffreddamen-
to la massa polverulenta che e solfuro di bario ,
e si tratta a caldo con sette o otto volte il suo

peso d'acqua distillata o piovana. Filtrato questo
liquido in vaso di terra vetriato (1), vi si versa
goccia a goccia tant'acido nitrico puro quanto se
ne richiede per la completa scomposizione del

(t) Per spogliare di tntto il solfuro di bario la massa
rimasta sul filtro , vi si versa sopra per una o due volte
una discreta quantitä d'acqua .stillata bollente, e si riunt-
scono in nn solo i liquidi delle fillrazioni .
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solfuro (i). Dopa il riposo di alcuni istanti si
separa per mezzo di decantazione il liguore dal
precipitato e si Ja bollire per alcuni momenti,
onde agevulare la precipitazione dello zolfo die
vi rimaii sospeso , e si filtra per carta. Indi si
evapora fino a pellicola in cassula di porcella-
na a bagno d' arena , e mediante il raff'redda-
mento si tengono i cristalli di nitrato di barite;
i quali, asciugati sulla carta emporetica ed espo-
sti a forte calore in crogiolo di platino ,o in cas¬
sula di finissima porcellana , somministrano la
pura barite .

(5) Si puö aver finissima la barite anche per
altro mezzo . In una soJuzione acquosa d'idroclo-
rato di barite cristailizzato si versa del solto -

carbonato di potassa, fino alla total cessazione del
precipitato . Si versa su d'un filtro questo deposito
bianco polverulento ottenuto ; e si lava ripetula-
mente con acqua fino a cbe il liquido delle lozioni
non dia piü segno d' alcalinila alla carta reattiva
di curcuma. Quindi si asciuga e si espone al calor
rosso in crogiolo di platino .

Con qualunque processo la barite sia stata
oltenuta deve esser custodita in vasi di vetro a

tappo snierigliato.
Tcofia. (A) Con l'azione riunita del carbone

e del calorico 1' acido solforico del solfato di barite

(i) Si ha di cio l'indizio dalla cessazione del preci¬
pitato, ed anche dai caratteri acidi che il liquido assume
se si versa l'acido nitrico un poco in xjccesso .

■
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rimane spogliato di ossigeno , per cui formasi del-
1'acido carbonico il quaie si esala ; menlre il sol-
fato di barite, riducendosi in solfuro, addivien so¬
lubile nell'acqua . Ma affinche possa aver luogoun
composto binario (un composto cioe di zolfo e di um
radicale semplice) rendesi necessario che anche la
barite si ripristini in stato melallico; cosiccbe Tossi ■
geno di quest'alcali unendosi al carbono, come fa
quello dell'acido solforico, contribuisce pur esso alla
formazione del gas acido carbonico (1) . L'acqua
calda con cui si tratta la massa residua ne scio-

glie tutto il solfuro di bario, in conlatto del quäle
in parte si decompone , cedendo al bario il suo
ossigeno, e allo zolfo l'idrogeno; e la soluzione per
conseguenza addiventa im idrosolfato solfoiato di
bante. L'acido nitrico che di poi vi si versa si ap-
propria l'alcali, e scacciando ad un tetnpo stesso
l'acido idrosolforico sotto forma di gas, precipita lo
zolfo cbe rendeva solforato il sale.

II restante deil' operazione e fondato sulla
propriela cbe i nitrati hanno di decomporsi per
mezzo del fuoco .

(B) I due sali impiegati ( idroclorato di barite
e sotto-carbonato di potassa) si barattano le re-
spettive basi; e da questa reciproca decomposizione

(1) E' necessario di operare qnesta decomposizione den-
tro an crogiolo coperto e senza contatto con l'aria, altrimentj
il carbono trovando piü facilitä ad nnirsi coli'ossigeno atmo-
sferico che coll'osstgerio dell'acido solforico del solfato im-
pingnto, Insccrebba cncGf.o SEile irv.'ecomposto .
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resultano due novelli sali, che sono 1'idroclorato
di potassa che rimane nel liquido , e il carbonalo
di barite che si preeipita. L'azione c'el caiorico,
cui questo carbonato 'viene esposto, separa l'acida
dalla base .

Caratteri. La barite e bianca, di un sapore
alcalino assai caustico; ha un peso specifico= 4>°-
inverdisce ii siroppo di viole e moltealtre sostanze
cerulee ve^etabili, arrossa le tinture di curcuma
di rabarbaro ec. L'acqua alla temperatura ordi-
naria dell' atmosfera scioglie circa la ventesima
parte del proprio peso di barite, nientre se e bol-
lenle ue bastano circa tre parti per scioglierne
una di barite; Ja quäl soluzione mediante il raf-
freddamenlo cristaUizza in prisn:i esagoni o in
oüoedri (i). La barite assorbe 1'ossigeno ad una
temperatura assai elevata (V. deutossido di ba-
rio ) . Esposta all' aria libera attira 1' umidila e
Facido carbonico .

Costituzione. At. i. bario 85,69. + at. i.
ossigeno io. = ( 95,öo,. protossido di bario o
barite ).

Usi. La barite sciolta nell'acqua (acqua di
barite) e un reagente serapre fedele per scoprire
]a presenza degli aeidi solforico e carbonico si li-
beri che combinati. Agisce quäl potente veleno
sull'economia animale. Alcuni medici l'hanno

'
•

^1

(i) Allorquando la barite e cristallizzata si scioglie
rnolto piü facilmente nell'acqua; e pendente la solnzio-
ne si rerule sensibile mia porzione di caiorico.
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raccomandata come fondente : ma 1' uso di essa
esige moltissima circospezione e prudenza . Bisogna
Don perderdi vista che agisce non solaraente come
caustico, ma che viene anche assorbita ; e produce
sconcerti nervosi piü o m'eno intensi.

Per amministrare internamenle Yacqua satura
dibarite s'incomincia da 4-o 5. gocce unita a qual-
ciie acqua aromatica dislillata.

Deutossido dl bario. Per oüenerlo si fa traver-
sare una corrente di gas ossigeno per la barite pura
contenuta in una canna di porcellana o di vetro lu-
tata, e situata orizzontalmente su| laboratorio di un
fornello ardente e munito di reverbero. Si cono-
scerä che la barite si e salurata d'ossigeno dal ve-
dere che la fiaccola di uno sloppino acceso, intro-
dotta neü'esiremo della canna per cui il gas sca-
turisce , si fa piü luminosa e brucia con maggior
energia che nell' aria atmosferica.

Si puo ottener pariraente il deutossido di ba¬
rio versando clell'acqua di barite sulT acqua ossi-
sigenata concentrata . II deutossido di bario cosi
ottenuto si manifesta sotto forma di precipitato
in pagliette cristalline brillanti, ed e allo stato
d' idrato .

II deutossido di bario e di color bianco gri-
gio. Vien decomposto ad una elevatissima tempe-
ratura e per mezzo di varj corpi combustibili. Gon-
tiene sulla stessa quantita di bario il doppio d'os-
sigeno di quello contenuto nel protossido. At. i.
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bario 85,69. -4- at. 2. ossig. 20. — ( 105,69. deu~
tossido di bario ) .

Usi. E impiegato per preparare 1'acqua os-
sigenata , e per sopraccaricare d'ossigeno gli acidi
liquidi (V. Acqua ossigenata).

Stronziana (ossido di stronzio ). Quest'alcali
scoperto dal D. Grawfort nel 1790. fu in appresso
accuratamente esaminato da Klaproth e Hope.

Si prepara riducendo il solfato di stronziana
in nitrato di questa stessa base, col processo stesso
cbe abbiaino indicato per la barite , e deconipo-
nendo dipoi col fuoco il nitrato di stronziana ot-
tenuto ( V. barite).

La stronziana ha un color bianco grigio, e
caustica ed La un peso specifico = ^,0. EaJquanto
solubile in acqua ; da cui per l'evaporazione e ab-
bandonata in cristalli, e si comporta coi colori ce-
rulei vegetabili ec. corae la barite : frattanto e di
essa men velenosa , e ne differisce percio che
sciolta in stato di alcali, o in quello di nitrato,
nell' alcool, ne colora la ßamma di un bei rosso
porporino .

Non ha usi.

Potassa (protossido di potassio ) Istoria. La
potassa, denominata alcali vegetabile o kali dai
passati Chimici, esiste in stato di sale dal piü al
meno in tutte le piante che vegetano lontano dal
mare. Le f'oglie e i virgulti ne contengono piü dei

Vol. IL 16
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rami, e questi piü del tronco. I sarraenti di vite i
raspi dell'uva, l'assenzio sono fra i vegetabili quelli
che piü abbondano di potassa .

La potassa che circola in commercio sotto i
nomi di sallno, d' allume di feccia , di ceneri
clavellate ec. e un sotto caibonato di potassa im-
puro. E salificata egualmente dall'acido carbonico
si e quella potassa che ottiensi merce la caicina-
zione della gruma di boüe; e che poi, lisciviata e
ridotta a secchezza, nelle Farmacie distinta e col
nome di sal di tartaro alcalino. ( V. sotto-carbo-
nato di potassa ) .

Pietra caustica o da cauterj. Si da questo
nome alla potassa spogliata d ; acido carbonico e
ridollü solida .

Per prepararla si scioglie in 12. libbre
d'acqua comune 3. libbre di sal di tartaro alca¬
lino impuro dentro un vaso di rame o d'ottone
esposto al fuoco. Appena il sale e sciolto vi si
gettano 1. libbre di calce spenta a secco e stem-
prata in 10. libbre d'acqua, e si fa bollire per un
c/uarto d'ora. Ritirato il liquido dal fuoco, dopo
qualche momento di quiete si versa facendolo pas-
sare per unfiltro di telafitta di Uno, inbottiglie
cilindriche e profonde previamente riscaldate;
che chiuse ermeticamente si lasciano^ in riposofino
a che il liquido sia venuto affatto trasparente (1).

(1) Per prevenire la rottura delle bottigtie vi si Jascia
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slllora si decanta il liquore, oppure si estrae
con un sifone, ed evaporato sollecitamente in
padella dl ferro fino a consistenza di estratto ,
si fa foiidere e si getta in forme cilindriclie di
bronzo o di ferro {Fig. 5.); oppure si versa su di
una lastra di marmo spalmata d'olio : Appena la
potassa e divenuta concreta si ripons in bocce di
cristallo a tappo smerigliato (i).

Tratlando il sal di tartaro alcalino od anche

la potassa di commereio e la calce con una quaiiti-
ta d'acqua maggicre di quella sopra indicata , se
ne fa una lissivia , che evaporata fino a che se-
gni —■ 36. Ar. B. quaodo e fredda abbandona uu
sedimento piü o nienu abbondante ed e detta acqua
maestra de'saponaj.

ha potassa cosi preparata, sebbene sia priva
di gas acido carbonico, cio non ostante non e pura
come si richiede per certi dati usi del Ghimico ana-
lizzatore, e per quanto sia secca e sempre in stalo
d' idrato .

Potassa caustica preparata per mezzo del-
l'alcool . Introdolte 8. once d'idrato di potassa

nno strato d'acqua alto 2. o 3. pollici prima di versarvi il
liqnido caldo deüa potassa.

(1) La pietra da cauterj attira proritamente l'umiditä
e cadendo a poco a poco in deliquescen^a prende lo stato di
liqaido: la potassa sotto questo aspetto era anticaniente chia-
mata olio di tartaro per deliquio.Si puö preparare estenipo-
ranearnente questo liqaore alcalino sciogliendo direttamen-
te in 3. once d'acqua 1. oncia di pietra caustica soppestata.



preparato nel modo sopraindicato ( pietra da cau-
terj ) in boccia cilindrica a tappo smerigliato, e
della capacitä di circa 3. libbre, vi si versano 2.
libbre di alcool + 40. Ar. B. e si agita ripetutaraente
il miscuglio . Dopo un riposo di alcune ore la po-
tassa rimane intieramente disciolta , ed il liquido
si presenta in tre strati distinti. II primo ed infe¬
riore, costituito dall'acqua proveniente dall'alcool e
dall'idrato di potassa, contiene in sospensione le
terre ed altre malerie insoiubili; il secondo o me-
dio formato d'acqua pur esso, tiene in soluzione i
sali che erano frammisti alla potassa , e special -
menLe il sotto carbonato di essa ; e 1' ultimo o su-
periore straLo, costituito di puro alcool ha un color
rosso bruno, e cuiitiene la potassa caustica in stato
di puiitä.

Si separa il liquido alcoolico dello strato sa-
periore per mezzo d' un sifone , e posto ad evapo-
rare sollecitamente fino a consistenza oleosa in cas-
sula d'argento, si getta ancor caldo sopra una lastra
di porfido leggermente spaltnata d'olio; appena que-
st' idrato di potassa e divenuto concreto per il
raffreddamento, si ronipe sollecitamente con spa-
tola d' argento o con pestello di porfido _, e se ne
rinchiuclono i pezzi in bocce di cristallo a tappo
smerigliato.

Teorla . La calce toglie alla potassa l'acido
carbonico e la rende caustica, intanto che ella di-
venta carbonato di calce. E siccome la potassa an-
corche caustica resta sempre imbrattata da dei sali
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die sono al pari di essa solubili in acqua , cosi
Berthollet per isolarnela e renderla affatto pura
propose l'alcool.

Caratteri. La potassa pura e bianca, di sapo-
re estremamente caustico, e piü pesante dell'acqua.
Si comporta con azione molto piü energica degli
altri alcali su i colori azzurri vegetabili e su quello
giallo della curcuma e del rabarbaro. E solubilis-
sima neu'acqua e deliquescentissima ; si scioglie
pure nell'alcool, ed e fusibile ad una temperalura
poco superiore a quelia del calor rosso. La potassa
caustica scioglie 1'allumina e la silice nello stato
gelatinoso (i) si combina facilmenle con lo zolfo ,
con l'iodio, e col fosforo , e attira dall'aria 1'aciclo
carbonico con moJtissima aviditä.

La potassa del comraercio, oltrecbe e salificata
dall'acido carbonico , contiene dei sali alcalini e
delle materie insolubili . Tanto piü la potassa e
stimabile per le sue qualitä quanto piü d' acido
solforico o d'altro acido richiede per esser neutra-
lizzata. ( V. piü sotto saggio delle potasse e sode
di commercio ).

Costituzione . At. i. potassio 4^;99- ■+at. i.
ossig. 10,00. = ( 58,99. protossido di potassio 0
potassa ) .

Usi. La potassa caustica in stato di liquido e
impiegata per la fabbricazione del sapon niolle: in

(1) ( V. Silke ) GH antichi «lenominavano liquor delle
seid , la soluzione della silice nella potassa o uella soda
caustiche.

*<l
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statu d'idrato di potassa 0 sotLo il nome di pietra
da cauterj, e ridotta in piccoli cilindri 0 in glo-
betti e adoprata dai Chirurghi per risparmiare il
taglio neli'apertura de'cauterj .

La potassa caustica fatta pura per 1* alcool
ti dai Chimici adoprata per separare il gas acido
carbonico ec. nei miscugli gasosi ed in altre ricer-
che analitiche .

Deutossido di potassio. Questo composto chia-
mato anche perossido di potassio fu ottenuto per
la prima volta da Gay-Lussac e Thenard facendo
attraversare per la potassa del gas ossigeno secco.
( V. deutossido di bario ) .

II deutossido di potassio e giallo verdastro
caustico. Si decompone per mezzo dell'acqua ri-
pristinando.si in potassa , ed e indeoomponibile per
mezzo del fuoco.

Contiene due volte piü d' ossigeno del protos-
sido di potassio o potassa . At. 1. potas. 4^9,9- +
at. 3- ossig. 3o.oo. = ( 78,99. deutossido di po¬
tassio ).

Soda (protossido di sodio) Istoria . La soda
conosciuta dai passati Cbimici e Farmacisti col no¬
me d'alcali^^o minerale esiste in stato di sale in
tutte le piante che vegetano lungo il littorale ,e
in stato parimente salino abonda nelle acque del
mare e di varj fonti.

Si conoscono in corumercio varie specie di so-
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da: tali sono la soda d'Alicante, la barilla, il
natron, la soda artificiale estratta dal sal mari-
no, e prende come la potassa diverse denomina-
zioni secondo le contrade donde previene : cosi si
chiama soda di Normandia o vareck, soda di Nar-
bona ec.

Proc.dipreparaz. Siottienelasorfa lisciviando
le ceneri della salicornia annua e europcea , delle
salsole , e delle piante marine , come alghe, fu-
chi ec. (1); e poi evaporando fino a secchezza la lisci-
via . Tutte le indicate varietä di soda sono perö in
stato di sotto carbonato ( V. sotto-carbonato di
soda). Per render puro e caustico quest'alcali si
fa uso de] metodo medesimo che abbiamo indicato

per la potassa .
Caratt. Sono'gli stessi che quelli della potassa,

colla sola differenza che la soda stando esposta al-
l'aria, in vece di attirarne l'uniiditä e cadere in deli-
quescenza, diviene all'opposto efflorescente cedendo
all'aria stessa una porzione della propria umidita; e
forma cogli acidi dei sali che cristallizzano sotto
forme diverse da quelle dei sali a base di potassa.

Costituzione. At. i. sodio 29,0c;. -f at. 1. ossig.
10,00. .= ( 39,09. soda 0 protossido di sodio ).

Usi. La soda ridotta caustica puö essere sosti-
tuita alla potassa o pietra da cauterj. Serve alla fab-
bricazione dei sapon duro; e fusa colle materie sili-
cee forma il vetro. E qualche volta anche adoprata
dai Chimici per saturare dei sali aciduli ec.

(1) Da tali piante e ottenuta specialmente la soda detta
di vareck. *

I
1
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Deutossiäo di sodio . fe chiaraato anclie pe-

rossido dl sodio. Si ottiene come quello di potassio
facendo attraversare una prolungata corrente di gas
ossigeno per la soda esposta al fuoco. At. I. sodio
29,09. + ossigeno i5,oo. s= ( 44>°9- deutossido o
perossido di sodio ).

Modo di saggiare le varie specie di potassa
e di soda del commercio, onde conosceme la bon-
tä relativa o il titolo. fc pur troppo vero die se si
graduassero gli alcali fissi prima di versargli nel
commercio, conforme si fa per lo spirito di vino,
1'olio di vetriolo, l'acqua forte ec, i consumatori
non si troverebbero obbligati a delle frequenti con-
testazioni ; ne tampoco esposti alle alternative del
troppo e del poco , cagione sovente di spiacenti e
costosi errori,in cui spesso s' imbattono allorche
impiegano in egual dose la buona come la cattiva
soda o potassa, perciö che non conoscono la forza o
il titolo di bontä di tali merci.

Lo strumento impiegato per fare il saggiode\\a
potassa e della soda e i! cosi detto alcalimetro di
Descroizilles (1) strumento pero che non puö riu-
scire comodo e facile a trattarsi se non dove e a
tutti comune il peso metrico. In Italia per esempio,
ove le misure e i pesi sonoad ogni passo diversi, non
possono gli acquirenti di potassa e di soda familia-
rizzarsi colTalcalimetro di Descroizilles senza pri¬
ma familiarizzarsi col nuovo peso francese.

(1) ( V. Part. I. pag. 181. e Notices sur l'alcalimetre
par Descroizilles,Paris 1818.)
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Per rendere eseguibile a cbicchessia il saggio

delle potasse e sode di comraercio io pratico il me-
todo seguenle, Fissato il rapporto fra l'alcali e l'acido
solforico secco o reale nella mutua loro salificazione
( V. Taddei Sistema di Stechiometria Tav. XI. Po-
tassa (•) 58,9g. o soda (•) 29,09. -+■ acido solfori¬
co (.\)5o,i 16. =s solfato (3) ec. ) mi servo diquesti
dali per conoscere la forza di saturazione reciproca
fra un determinato peso d'acido d'una giavitä spe-
cifica conosciuta,ed un peso parimente determina-
to di potassa o di soda .

Si ricluedono grani 100. di nostro peso d'aci¬
do solforico — 6b. Areom. B. ( gravitä specif. =z
1,847- (0 ) P er neutralizzare g5. grani di potassa
affatto pura ; ed un'egual dose d'acido della forza
sopr' indicata si richiede per neutrahzzare 63. gra¬
ni di soda.

Stabiliti questi dati io prendo una piccola bot-
tiglia di cristallo con tappo smerigliato, della capa-
cilä di circa mezza oncia d'acqua , ed un vaso-mi-
sura 0 tubo di cristallo del calibro di 4- in 5. linee
e graduato in minute divisioni esprimenti lante
unita. Ripiena di acqua la piccola bottiglia io verso

(1) Se 1' acido solforico fosse in stato di secchezza o
reale, corne di fatto lo suol essere nei solfati disseccati, ne

3
basterebbero soli grani 80. — per satarare la quantitä giä

indicata dell'uno o dell'altro de'dae alcali (grani g5. di po¬
tassa o gr. 63. di soda ) ( V. Stechiometria cit. Tav. XXV.
per il rapporto fra l'acqua e l'acido solforico secco o reale).
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questo liquido nel va.so misura, e dallo spazio che
occupa in quello, o dal grado che segna,prendo co-
gnizione del volume della bottiglia. Quindi prendo
anche notizia del peso deli'acido solfbrico in essa
contenuto, prima pesandola vuota, e dipoi quan-
do e ripiena esultümente dell' acido predetto —-
06. Ar. B.

Ora supposto che il volume della bottiglia cor-
risponda a i20.1inee o gradi del vaso misura, e che
il peso deli'acido solfbrico nella medesima bottiglia
contenuto sia di 35o. grani; le proporzioni o quan-
titä di potassa o di soda da sottomettersi al saggio
sono la prima in dose di 33a. grani | (■= Q i3.
gr. 20. a ) ; ela seconda in quella di 220. grani |(=±

3 9-g-4-j)(0-
Sia 1'uno o sia l'altro V alcali da saggiarsi, si

soppesta finamente in un mortajo di velro, e in-

(1) Benche aff'atto arbitrario sia la misura o la ca-
pacitä della bottiglia che io propongo di usare, e ciö non
ostante assai facile di delerminare la quantitä di potassa o
di soda che Pacido solforico contenuto nella bottiglia e su-
seetlibile di neutralizzare , partendosi da!le proporzioni che
di quest'alcali son necessarie per satnrare 100. grani d'acido
solforico — 66. Ar. B. e che abbiamo piü sopra indicato. S 1
moltiplica la potassa g5. o la soda 63. per il numero espri-
mente i grani deli'acido solforico contenuto nella bottiglia ;
se ne divide il resultato per i 100. gr. d'acido solforico ne"
cessario alla neutralizzazione di g5. di potassa o di 63 di
soda, e il quoziente ci da la quantitä dell'alcali necessario
alla neutralizzazione dei 35o. gr. d'acido della bottiglia, cioe

gr. 332. — di potassa o gr. 220. — di soda.
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trodolto diligentemente in un rnatraccio o in una
cassula di porcellana si fa digerire in circa 5. o 6.
volte il proprio peso d'acqua stillata o piovana. Si
versa dipoi questa soluzione alcalina , inclinando
il vaso , sopra un filtro di carta , e si riceve il li-
quido della filtrazione in un ampio bicchiere o
cilindro. Si lorna a far digerire altra piccola quan-
tilä d'acqua sulla materia residua onde spogliarla
affatto d' alcali, e versato il tutto sopra \o stesso
filtro vi si fa cadere dell'acqua per lavarlo (i) .
Quindi su i liquidi riuniti, o sia sulla soluzione
acquosa alcalina di potassa o di soda , si lascia ca¬
dere a gocce 1'acido solforico dalla piccola bottiglia,
procurando di agitare continuamente il miscuglio
con una bacchetta di vetro e di versare 1'acido pre-
detto con parsiraonia e mollissima circospezione,
allora specialmente che per refFervesct'iiza divenuta
languida si conosce esser vicino il moraento della
reciproca saturazione fra 1'acido e l'alcali (2).

Esempio. Colto il punto di saturazione dei 332.
grani e niezzo di potassa sottomessa al saggio, si versa
ogni restante dell'acido dalla piccola bottiglia nel
vaso-misura per valutarne il volume. Suppongasi

*

(1) Operando a freddo bisogna aspettare qualche poco
di tompo perche la soluzione possa aver luogo; laddove
facendo la soiuzione a caldo si eseguisce il saggio con molta
prontezza.

(2) Si avrä 1' indizio della perfetta neutralizzazione dei
due corpi dal vedere che una piccola striscia di carta tinta
con curcuma cessa di cambiare il suo colore in rosso.



a/ t 8

che quest'acido residuo segni soli 76".gradi del vaso-
misura; la differenza che passa fra il volume del-
l'acido residuo nG. ci somministra il volume del-

1'acJdo—44-impiegalo per la neutraüzzazione della
sopraindicata quantitä di potassa . Ora siccome ab-
biamo detto che concependo la potassa in stato di
assoluta purita essa avrebbe dovuto, nel sopradi visato
peso, appropriarsi tutto l'acido solforico contenuto
nel vaso-misura, cosi dal resultato ottenuto possia-
mo inferire che la potassa sottoposta al saggio e
lontana dall'esser pura quanto lo e il numero 44-
dal 120.

Ma volendo far rapporto del titolo dell'alca-
li, non al 120. ma ad un numero decimale, si rap-
presenta il volume deli'acido con 100. (qualunque
sia il numero dei gradi coi quali e espresso di
fiitlo nel vaso-misura ) e moltiplicato questo nu¬
mero (100) per quello esprimente l'acido impie-
gato (44) e divisone poi il prodotto per il volu¬
me reale della tolalita deli'acido (120) il quo-
ziente ci somministra il titolo che si ricerca =

66

120 : 100 : : 44 : x — 32, 66

== Saggio della soda di commercio ac Sciol-
ti in acqua grani 220. ~ di soda polverizzata (1)

(1) Questa proporzione della soda e desunta dalla soda
pura ( 63 grani) necessaria a neutralizzare 100 gr. Ac. solfo¬
rico — 66. Ar. B. ( V. pag. zfö- )•
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( nella quäl dose quest'alcali, supposto in stalo di
rigorosa puritä , sarebbe appunto sufficiente per
neutralizzare i 35o. grani dell'acido solforico — 66.
Ar. B. ), vi si fa cadere dalla piccola bottiglia
l'acido necessario a neutralizzarla corae abbiamo

fatto per la potassa, e si versa l'acido residuo nel
vaso-misura. ,

Esempio. Ora supposto che 1' acido residuo
segni 120. gradi del vaso-misura, emerge che l'aci-
do impiegato nella neutralizzazione della soda fu
soli grani 17, e che quest'alcali e tanto lontauo
dall' esser puro quanto lo e il num. 17. dal 120.

E rappresentando il volume totale dell'acido
120. con 100, come si e fatto per la potassa, e rioet-
tendo nello stesso rapporto anche l'acido impiegato
ed espresso da 17. il titolo della soda sottoposta al-
l'esame sarä 1A. —

1 100

120 : 100 : : 17 : cc = \A, ~

Se non importa ai Chimici e ai Farmacisti di
conoscere il titolo della potassa e della soda che
impiegano perche ne fanno pochissimo consumo,
non e cosi per i fabbricatori di sapone e per altri
grandi consumatori dei suddelti alcali. Uiando dei
mezzi che ho esposto ognuno e al grado di eseguire
il saggio della potassa e della soda; per cui non si
richiede che una piccola bottiglia di cristallo, un
vaso-misura graduato , un matraccio, un imbuto
di vetro , e un bicchiere 0 cilindro con piede.

E quaudo, per facilitare l'operazione in modo
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da renderne capaci i manifattori ed i semplici ope-
raj, si volesse far di meno dell'operazione aritme-
tica, usata per mettere in rapporto ad un num. de-
cimale il volume dell'acido impiegato per la neu-
tralizzazione dell'alcali, non si dovrebbe far' altro
che far graduare appositamente, in rapporto alla
capacitä della piccola bottiglia, un tubo di vetro del
calibro di circa 5. linee e dividerne in roo. parti
eguali lo spazio occupato dal volume totale del¬
l'acido solforico. Egli e evidente che quäle allora si
e in questo vaso misura il numero dei gradi espri -
menti l'acido solforico impiegato nel saggio , tale
anche si e il numero esprimente i gradi di bontä
relativa o il titolo dell'alcali saggiato.

A malgrado pero degli elogj che Descroizilles
tribula aWalcalimetro bisogna confessare che que¬
sto strumento non e sempre fedele nei suoi resul-
tati. In molte specie di potassa e di soda del com
mercio una porzione d'alcali e salificata dall' acido
muriatico (idroclorico ) ed i muriati che ne resul-
tano figurano nel saggio come alcali, per ciö che
sono come i carbonali decomponibili dall'acido sol¬
forico. Resulta daH'analisi di Vauquelin che in al-
cune qualitä di potassa del commercio si conten-
gono perfino 20. parti di muriato di potassa per
ogni 100. parti di quest'alcali. Quando dunque le
potasse e le sode si trovano in siffatte condizioni
non si poträ valutarne con precisione il titolo, se
prima non si determina la quantitä dei muriati che
vi sono contenuti.
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Litina ( ossido di litio ). Fu scoperto nel 1818.
da M. Arfwedson nella petalite ed in altri minerali.
Possiede tutte le proprietä degli altri alcali. Forma
de'sali deliquescenti cogli acidi nitrico e idroclori-
co, e attacca il platino a caldo specialmente col
contatto dell'aria. ( V. per il modo d' isolar que-
st'alcali dalle pietre che lo contengono , Thenard
Traite de Chimie ) .

Costituzione. At. i. litio 12,78. -+■ at. 1. ossig,
iOjOO = ( 22,78. litina o ossido di litio ).

Ossidi e ossiacidi riducibili non solo per mezza
della pila voltaica, ma anche per l'azione riu-
nita del calorico e del carbone.

Ossidi del ferro. ( perossido di ferro (1) )
Istoria. Quest'ossido e stato insignito dai Chimici

(1) Sono varj i reflessi che conducono Berzelius ed al¬
tri Chimici con lui a negar l'esistenza di an gradu d'ossida-
zione intermedio al proto-isido e al perossido di ferro. Se-
condo il precitato Chiinieo 1'ossido nero o etiope murzialc
non e che nn miscuglio dei due precitati ossidi; JVella quaie
ipotesi due sole rimanendo ie combinazioni del ferro col-
l'ossigeno , il nome di tritossido non piü si coriviene al
perossido o ossido al maximum del predetto metallo ; roa
forza e di chiamarlo deutossido nell'ordine nuraerico dei
gradi d'ossidazione,

Ora siccome potrebbe facilmente accadere che altuni
ignorando tali controversie del linguaggio chimico in rap-
porto agli ossidi del ferro, dessero luogo a delle anomalie
cosi nelle prescrizioni rnedico-farmaceutiche, sarä ben'fatto

I1



252

passati di tanti nomi quanti furono i processi im-
piegati per ottenerlo (i) . Trovasi abondantissima-
mente in natura ma sempre unito ad altre ma-
terie (2).

Metodo di preparazione. Molti sono i processi
coi quali si puo portare il ferro al massimo grado
di sua ossidazione.

di aggiungere al nome dell'ossido il nome del colore che
lo distingue esprimendosi eolle parole " deutossido di ferro
rosso, ossido di ferro nero ,, secondo che i rnedici vor-
ranno prescrivere il croco di marte o Veliope marziale.

(1) Quando,non avendosi di molti composti chimici ben
chiara idea, si credeva che solamente differissero perehe di-
versi erano i processi comunemente usati per conseguirli, si
ammassö tal ferragine di nomi che ne venne la confusione net
linguaggio . Trovasi cio pienamente verificato rispetto al
perossido di ferro il quäle fu distinto coi fastosi nomi di
croco o zafferano di marte astringente, croco dt marte
apenente, croco di marte semplice, marte nutrito, catcite,
terra dolce di vetriolo ec. Ma ciö c he muove ad ira si e che
nel 1792. si continaasse a ingiungere ai Farmacisti di racco-
gliere la rugiada per preparare il croco di marte semplice , e
di far ben attenzione che questa rugiada fosse del Maggio
odelGiugno. ( V. Capello Leaic.farmaceut. Ediz. 11.ma).

(2) AI perossido di ferro infatti e dovuto il color rosso
o giallo delle terre bolari . ( V- boli alluminosi ). La
terra di color rosso cupo e finissima che in commercio di-
stinguesi coi nomi di rosso d' lnghilterra o di Prussia, di
Zanobita ec. , altro non e che perossido di ferro mesco-
lato a delle rnaterie terrose in stato della piü gran divi-
sione. E sono di simil natura la cosl detta pietra ematite
o sanguigna e d'aquila , cui il volgo, troppo credulo ai
verbosi racconti dei ciarlatani, aUribuisce tante miracolose
■virtu.
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Croco o zafferano di marte astringente. (A*)
Si ottiene calcinando ad un forte calore in cro-
giolo di gres o di carburo di ferro , il carbonato
di ferro ottenuto per precipitazione (i) ( f. Car¬
bonato di perossido di ferro ).

(/?) Si riduce allo stesso stato di croco o di
perossido l'ossido nero di ferro, o etiope marziale,
mediante l'azione piü o tneno prolungata di un
forte calore in vaso aperto.

(C) Si ottiene lo stesso resullato esponendo ad
un forte calore in vaso aperto, e di larga supprficie,
un miscuglio in parti eguali di fiori di zolfo e < i
limatura di ferro, impastati con sufficiente quautiti
d'acgua (2) .

(jD) Colcotar di oetriolo. Si ottiene calcinan¬
do ad un fuoco violento in padella di ferro il sol-
fato artificiale di protossiilo di ferro soppestato.
Essopresenta i seguenti fenomeni. i.°Si fonde nel-
la propria acqua di cristallizzazione . 2." Divenuto
secco prende un color bianco giallastro ed esala
dell'acido solf'oroso. 3.° Acquista per ultimo un co-

(1) In alcuni ricettarj vien prescrilto di lavare in acet»
il carbonato di perossido di ferro prima d'esporlo all'azione
d'un forte calore; mn ciö non solamente e inutilc ma anche
ridicolo . II riguardo necessario ad aversi si e die il car
bonato di ferro impiegato sia stato ottenuto per la d <om-
posizione del soifato di ferro artificiale, o di altro sale di
ferro esente da ogni piu piccola porzione di raren .

(2) Alcnni confondonoil croco cosl preporato cel ccusi
detto croco di marte aperiente.

Vol. 11. 1.7
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lor rosso piü o nieno cupo. Si agevola e si sollecita
l'operazione rimeuando la massa con una spatola
di ferro .

II perossido di ferro ottenuto per mezzo dei
processi B C D deve essere porfirizzato , e ben la-
vatOj e quindi esposto di nuovo ad un violento ca-
lore in crogiolo di gres, o in una pignatta non ve-
triata.

II croco di marte astringente o perossido
di ferro , con qualsivoglia processo sia stato ot¬
tenuto , deve esser custodito in vaso di vetro
phiuso,

Teorla {4). Per mezzo dei calorico il peros¬
sido di ferro si spoglia dell'acido carbonico cbe lo
salifica .

(B) E l'ossigeno atmosferico che coli' inter-
vento dei calorico completa l'ossidazione dei ferro.

(C) II ferro rimane ossidato dall'ossigeno del-
l'acqua decomposta non meno che dall'ossigeno del-
l'aria, mentre il calorico scaccia tutto lo zolfo.

(D) II calorico scaccia l'acqua di cristallizzazio-
ne dei solfato di protossido di ferro; quindi lo spoglia
a poco a poco d'acido solforico, il quäle si converte
in parte in acido solforoso perciö che cede porzione
dei suo ossigeno alla base: e di qui e che il protos¬
sido di ferro dei sale, un poco per l'ossigeno del-
l'acido solforico decomposto, un poco per l'ossigeno
dell'aria atmosferica , si converte in perossido.

II colcotar lavato difFerisceda quello che non
loe, in quanto che quest'ultimo contiene sem-
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pre qualche porzione di solfäto di ferro non affatlo
decomposto(i).

Caratteri . II perossido di ferro , e segnata-
roeme quello ottenuto per la caleinazione del car-
bonato (crocodi marte astringente ) e di uo color
rosso violetto o rosso bruno; e insolubile nell'acqua,
non e attratto.dalla calamita, non si decompone ad
un forte calore, e solamente assorbe 1' acido carbo-
nico alla temperatura ordinaria dell'atmosfera o di
poco superiore. E disciolto dagli acidi piü o meno
vivamente, e forma con essi dei sali difficilmente
cristallizzabili.

Costitüzione. At. i. ferro 33,92. + ossig. 15.
= (48,gs. perossido di ferro ) .

Usi e dose . II perossido di ferro, e segnata-
mente il croco di marte astringente e adoprato
dai Medici in varj morbi. Si amministra alJa dose
di 6. fino a 20. e piü grani, misto a qualche polvere
vegetabile,allo zucchero iine, 0 sotto forma di boli:
E dai Chimici e Farmacisti e impiegato per far
dei sali.

Ossido nero di ferro ( etiope marziale ) Isto-
ria . Questo composto di ferro e d' ossigeno in cui
alcuni, come abbiamo detto, riguardano il metallo

(1) Per la preparazione del colcotar da impiegarsi per
compor dei sali ed altri farmaci per uso interno il Far-
macista 6 in dovere di adoprare il solfato di ferro artificiale,
e di non servirsi di quello del commercio se non sia stato
precedenternente purificato.
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in stato di deutossido, altro non e, secondo Berze-
lius che un mescuglio del protossido e del deutossido
di ferro. (V. perossido di ferro ).

Metodo dl preparazione. (4) Prendesi del
perossido di ferro ottenuto dalla calcinazione del
carbonato ( V. pag. 253 ) e impastato con cerafu-
sa o con sevo , si espone tra i carboni accesi den-
tro un crogiolo munito di coperchio , cui perb si
lascia quaiche spiraglio. Dopo aver per qualche
tempo mantenuto il crogiolo al calor rosso si ri-
tira dal fuoco ; e dopo il raffreddamento se ne
estrae la massa nera , che triturata in mortajo
di vetro deve esser custodita in vasi chiusi e be-
ne asciutti .

Molti altri sono i metodi impiegati per prepa-
rare Yetiope marziale, ma e ben diificile che goda
delle stesse proprietä si fisiche che chimiche, poi-
che differisce non solo per la maggiore o minor
ruvidezza, ma anche perche, non presentando lo
stesso stato di divisione, non contiene la stessa pro-
jjporzione di ossigeno, ne vä esente talvolta dalla
aniscela di sostanze estranee (i).

(£) Si ottiene Yetiope marziale porfirizzando
e quindi passando per setaccio le scorie o battiture

(i) Pu d' una volta i Medici han veduto non corri-
ppondere Vetiope marziale alle loro indicazioni, e in quelli
stessi casi nei qaali altre volte non avea mancato d'effetto;
«iome anche piü d'nna volta si e udito gl' infermi mede-
fiidi lagnarsi di dolori di venire e di altri sconcerti dopo
l'uso deW'etiope marziale.
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di ferro dei magnaai , le quali sono costiluite di
ferro ossidato.

(C) Si espone al fuoco in un crogiolo coperto,
ma non perfettamente chiuso , un miscuglio ben
fatto di 2. parli di limatura di ferro pura e finissi-
raa ed i. p. di perossido di questo stesso metallo.

(Z?) Si prepara 1' etiope disossidando parzial-
mente il perossido di ferro per mezzo dell'aceto, col
quäle si uniscej e si dissecca in una storta di gres
fra i carboni ardenti ßuo al calor rosso. Questo pro-
cesso purche sia ben condotto non differisce da
quello che abbiamo suggerito il primo.

(E) II metodo cheM. Guibourt consiglia per la
prepavazione dell'etiope marziale e una modificazio-
nedi queJJo che si usava anticamente, e per il quä¬
le s'impiegava un periodo di piü mesi: il metodo
del prelodato Chimico ha sü quello degli antichi il
vantaggio di condurre a fine l'operaziooe in pochi
giorni. Si lava con acqua la limatura di ferro pol-
verizzata fino a che il liquido non riman limpido,
si comprime la limatura cosi bagnata e si agita per
ripetute volte nel giorno: si torna a bagnar fre-
quentemente e si pone gran cura nel far si che la
massa non rimanga mai senza umiditä . Frattanto
si svolge molto gas idrogeno e si riscalda ; in capo
a cinque o sei giorni il calore e cessato, e 1' opera-
zione e terminata. Si tratta con acqua e se ne racco-
glie la polvere piü leggiera per mezzo delle ripetute
decantazioni ; si dissecca a bagno di arena V etiope
cosi ottenuto e si racchiude in vasi di vetro.
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Teorla . (J) II carbone , in cui la materia
oleosa o grassa si converte sotto l'azione clel fuoco,
sottrae una porzione d'ossigeno al perossido di ferro,
e cosi lo riduce in ossido nero , mentre forma del
gas acido carbonico e ossido di carbono.

(B) Le scaglie o'scorie del ferro contengono
q'uesto meUllo giä ossidato, ond'e die rendesi fra¬
gile; ma Yetiope per esser ottenuto e sempre ruisto
a piü o meno di ferro melallico finamente diviso.

(C) Merce l'azione del calorico ü perossido di
ferro si spoglia d'una porzione d'ossigeno a favore
del ferro metallico per modo che, l'ossidazione li-
yellandosi nelle due sostanze, si forma un tutto
omogeneo od un miscuglio di color nero che e
T etiope marziale .

(/?) L' acido acetico, od altra materia vegeta-
bile qualunque decomposta dal fuoco, somminislra
il carbono necessario a disossidare in parte il peros¬
sido di ferro (Y.la Teorla data per il processo A~).

(£) L' accjua che si decompone somministra
Fossigeno per 1' ossidazione del ferro. Bisogna pero
sospendere a tempo l'ossidazione, altrimenti si ot-
terrebbe del perossido di ferro di color giallo.

Caratt. L'ossido di cui si tratta e di un color
simile alla pelle dei negri, dal quäl carattere prende
il norae di etiope marziale. E attratto, ma piü de-
bolmente del ferro metallico, dalla calamita; e in-
solubile nell'acqua, e suscettibile di maggiore ossi¬
dazione per mezzo dell'acido nitrico, delTacqua,
ed ancbe del solo calore.
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Uetiope marziale e adoprato in medicina con

vedute e iiidicazioni differenti dai medici ■ E ma-
ministrato in dose di mezzo scropolo firio a 20. o
3o. grani, 0 solo 0 con qualche poJvere vegetabile
ben secca.

Protossido di ferro . Non esiste se non in
combinazione cogli acidi. In stato di protossido e
per es. il metallo che forma la base del solfato di
ferro (vetriolo verde ). Fatta una soluzione acquosa
di questo sale vi si versa della potassa caustica. For-
masi un solfato di potassa che resta liquido, ed il
protossido di ferro si precipita. Bisogna filtrarlo e
seccarlo nel vuoto della macchina pneumatica, al
trimenti attirando Vossigeno dall'atmosfera passa
piü o meno presto allo stato di perossido . Non ha
alcun uso.

Costituzione . At. 1. ferro 33,92. -4- at 1.

ossig. 10. ( 43,92. protossido di ferro ).

*«l

Ossido di zinco. Istoria. Quest'ossido, dai Me¬
dici distinto col nome di fori di zinco, era per lo
passalo chiamato eziandio con le insignificanti pa-
role di ponfolice, lana filosofica, nihil album ec.

Stato. Si trova abbondantemente in natura,
ma per ottenerlo puro come si richiede per gli usi
medici, fa d'uopo di procurarselo per mezzo del-
F arte .*

Metodo di preparazione. In un crogiolo di
om baggine o di gres piuttosto profondo, e si-

I

I
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tuato nel laboratorto di tin Jornello , si fanno
fondere due libbre di zinco ridotto in pezzi. Al-
lorache incalzando col calore lo zinco giä fuso
si accende confiamma, si procura di agitarlo con
una bacchetta di ferro onde alimentäre i punti
di contatto fra il metallo e Vossigeno atmosferi-
co, e per mezzo di una lunga spatola si va racco-
gliendo V ossido bianco di mano in mano che si

forma; oppure si riceve in altro crogiolo capo-
voltato sovrapposto sul primo (i).

IJossido cos\ preparato ritiene sempre qualche
globelto di zinco metallico; ma puo esserne facil-
mente separato passandolo per crino, o per mezzo
della decantazione dopo averlo stemprato in acqua.
Raccolto l'ossido su di un filtro, e seccato si con-
serva in vasi di vetro o di terraglia ben cJiusi.

Teoria. Merce l'üzione del calorico I'ossiweno
atmosferico si fissa sullo zinco gia fuso e 1' ossida.

Caratteri. Uossido di zinco e di color bianco
insipido e inodoro: e insolubile nell'acqua , e inde-
coraponibde dal fuoco; assorbe a poco a poco I'acido
carbonico dall'aria atmosferica, ed e suscettibile di
riduzione allo stato metallico per l'azione riunita
del carbono e del calorico .

Costituzione. At. 1. zinco 4 0 >32. -f- at. i. ossi-
geno = ( 5o,32. ossido di zinco).

Usi. lu'ossido di zinco e irapiegato in nie-

(/) In qaalunque modo si operi vi e sempre ileperdizio-
ne di una porzione d'ossido di zinco, che in fioccbi Jeggicri
volu per i'aria.
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dicina con reputazione di antispasmodico,senza perö
che tal sua virtü sia stata ben costatata fin qui.

Dose. Si prescrive alla dose di 4 > ° 6. grani
fino ad r. scropolo, unilo a qualche conserva od
estratto in forma di boli , o pur mischiato ad altre
sostanze reputate antispasmodiche, In dose troppo
fbrle riesce emetico.

Ossido grigio e impuro di zinco ( tuzia).
Nella torrefazione della blendet ( solfuro di zinco
nativo) si attacca alle pareti dei cammini una mate»
ria grigia che chiamasi tuzia o cadmia dei fornelli.

Per melter la tuzia nello statodi servire util-
mente agli usi medici, rendesi necessario di ridurla
in polvere tenuissirna, lo che si fa porfirizzandola
eoz] discreta quantitä d'aequa, e formanjo una
pasta che non dee mostrarsi ruvida fra Je dita, ne
«chiacciare sotto i denti .

Alcuni praticano di romper la tuzia con ar-
roventarla e quindi gettarla nell' acqua fredda, ri-
petendo quest'opcrazione per due o tre volte prima
di passarla al porfido.

Usi. La tuzia e usata in Farmacia per Ja pre-
parazione di alcuni unguenti ed altri simili com-
posti.

E parimeule un' ossido di zinco impuro ma
nativo la cosi delta pietra calaminare che, calci-
nata e porfirizzata come la tuzia, e qualche volta
impiegata per gli stessi usi, ma specialmente nella
medicina veterinaria.

k
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Ossidi del m anganese. Tritossiclo o perossido
di manganese. htoria. E conosciuto comunemente
col nome di ossido nero di manganese, e con quello
di sapone de'vetrai nellearti. In riguardo della
proprietä di combinarsi cogli alcali e di salificargli,
il perossido di manganese e riguardato dai mo-
denii Chimici come un'acido, e chiamato acido
manganesico . Esiste in gran quantitä nello stato
nativo, raa di rado e puro . Ne abbiamoin Toscana
a Scarlino ed in altri luoghi. Quello di cui si fa
uso-ci proviene per lo piü dalla Spezia, ove e ab-
bondantissimo . Gähn fu il primo a ripristinare in
metallo quest'ossido per mezzo del carbone e del
fuoco . Le materie ond' e imbrattato , sono per lo
piü 1'ossido di ferro, il carbonato calcareo^ e la
terra silicea .

Metodo di purijicazione. Quando il tritossido
di manganese per la troppa creta cbe contiene
non e aduttato ai diversi usi del Cbimico, lo si fa
digerire in acqua acidulala con acido idroclorico :
Si decanta il liquido, e si ripete l'operazione se fa
di bisogno . Quindi si lava T ossido residuo con
molla acqua e si prosciuga al sole o in stufe (r).

Teoria. II carbonato calcareo decomposto
dall'acido idroclorico vien ridotto in un idroclorato

(l) Si riconosce Ja presenza della creta dall'efFerve-
feeiiza , che si produce istantaneamente nel tritossido di
manganese, versandovi dell'acido solforico diluto. La pre¬
senza della silice non e di alcnn ostaeolo per gli usi cni il
prtdetto ossido vien destinato .

■
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di calce, che rimane sciolto intieramente nel li'<
quido impiegato per le lozioni: l'acido carbonico si
svolge e si disperde per Faria sotto forma di gas.

Caratteri. II tritossido di manganese e di
un colore scuro quasi nero e insolubile in acqua;
trattato ad un forte calore lascia sprigionare del
gas ossigeno mentre si converte in deutossido.
Anche gli acidi solforico e idroclorico lo ricondu
cono ad un grado minore di ossidazione; il primo
mettendo in liberta Fossigeno, ed il secondo dan-
do luogo alla formazione dell' acqua e del cloro.
( V. Cloro ).

II tritossido di manganese decompone istan-
taneamente e con molta forza Facqua ossigenata.

Costituzione. At. i. manganese 35 ;58. + at.
2. ossig. 20. .= ( 55,58. Tritossido o perossido di
manganese ).

Usi. Serve per disinfettare gli spedali, le car-
ceri, i lazzereiti ec. (V. cloro ); in Chimica e in
Farmacia per preparare il gas ossigeno e nell'arte
vetraria per scolorare il vetro .

E stato da alcuni Medici di recente impiegato
e proposto il perossido di manganese puro nella
clorosi, nella scabbia per uso interno, e neue affe-
zioni psoriche inveterate .

Deutossido e protossido di manganese. II
manganese metallico e suscettibile di combinarsi
coli' ossigeno in altre proporzioni, oltre quella in
cui vi si combina per formare il perossido. II

f
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deutossido riguardato esso pure corae aciclo sotto
il nome di acido manganesoso e composto di at. i.
manganese 35,58. + ossig. i5. = ( 5o,58. ) e il
protossido di at. i. manganese 35. 58. + at. i.
ossig. io. — ( 45,58.)

Ossidi dello stägno. Protossido di stagno (Ä).
Si ottiene per via secca fondendo lo stagno in vatp
aperto, e rimenando continuaniente il metaJJo
fuso fintantoche non siasi tutto convertito in una

polvere grigia (i).
(£) Si prepara per via umida decomponendo

con Fammoniaca caustica l'idroclorato di protossido
di stagno in soluzione .

Teoria. (Ä) ( V. ossido di zinco. )
(B) I/ammoniaca s' impadronisce deU'acido

idrocJorico con cui forma un'idroclorato solubile, e
il protossido di stagno si precipita sotto forma
di polvere bianca per ciö che e in stato d'idrato .
Serve pero di esporlo ad un moderato calore per-
che si spogli dell'acqua, muti colore e divenga
ossido puro .

Caratteri. II protossido di stagno e di color
grigio ; si riduce dal carbone col mezzo del fuoco ,
e si discioglie negli acidi.

Costituzione . At. i. stagno 73,53. + at. r.
ossig. io. + (83,53. protossido di stagno).

(i) L'ossido in tal gaisa preparato chianiasi cornnne-
mente cenere di stagno.
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Deutossido di Stagno . Esiste in natura .
{A) Si ottiene calcinando il protossido di sta¬

gno fino a che non siasi convertito in una polvere
di color bianco.

{ß) Si prepara molto piü sollecilamente fa-
cendo agire l'acido nitrico — 36. Ar. B. sullo sta-
gno lirnato o granulato, o in altro modo diviso. Si
eseguisce quest'operazione dentro un' ampio raa-
traccio , versandovi Facido nitrico a riprese fino a
che tutto lo stagno non si e convertito in una pol¬
vere bianca . Quindi introdotta delF acqua nel ma-
traccio , si agita, e si versa su d' un filtro di carta
insierae con la polvere bianca che tien sospesa. Si
lava ripetutamente con acqua la materia rimasta
sul filtro, e si asciuga .

(Ä) II protossido si converte in deutossido
raerce l'ossigeno atmosferico, con cui si combina
sotto rinfluenza del calorico.

{B) ( V. Teoria del gas deutossido d'azoto).
II deutossido di stagno, che si presenta solto forma
di polvere bianca, viene spogliato dell'acido nitrico
in eccesso dalFacqua.

Caratt. II deutossido di stagno e bianco : ha
un peso specifico 6,go. E fusibile, ma non decom-
ponibile ad una temperatura assai elevata .

Costituzione. At. i. stagno 73,53. 4- at. 2.
ossig. 20. =: ( g3,53. deutossido di stagno ).

Usi . Ne l'uno ne Taltro di questi ossidi sono
impiegati in Farmacia 0 in Medicina . II deutossi¬
do di stagno serve a pulire i cristalli , gli stru-

*«
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menti d'acciajo ec. (i): e fuso colle materie vetri-
ficabili forma uno smalto bianco usato per coprire
e vetriare stoviglie ec

Osswo di bismuto. Non si conosce che una sola
combinazione di bismuto coli'ossigeno. Per prepa-
rarlo,o si espone al fuoco il bismuto metallico, come
si e fatto dello stagno per ottenerne il protossido, o
si spoglia d'acido nitrico, parimente per mezzo del
fuoc6, il sotto-nitrato di bismuto. (Y.sale di que-
sto nome ).

Caratt. h'ossido di bismuto e giallastro e fu-
sibile al calor rosso: E costituito di at. i. bismuto

88,71. + at. 1. ossig. 10. = ( 98,71.) .
Non ha usi.

Ossidi del piombo. Protossido di piombo. E
talvolta designato dai Cm'mici col nome di ossido
semivetroso di piombo; e con quello di litargirio e
di massicot nelle arti.

Metodo di preparazione. Si prepara in grande
nelle Fonderie calcinando il piombo in fornelli di
reverbero e a contatto dell'aria . II protossido di
piombo ( litargirio ) ci e recato abondantemente
nel commercio, e non ha bisogno d'altra prepara¬
zione per parte del Farmacista che di essere pol-
verizzato finissimamente.

(1) Si prepara molto piu sollecitamente questa pol-
vere da palire specchi ec, fondendo e calcinandouna lega
compostadi parti egaali di piombo e di stagno, poiche eosi
Y ossidazione si effettaa molto piu facilmente .
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La divisione del litargirio operala raerce del

mortajo e del setaccio non basta per renderlo atto
a tutti gli usi, ma fa di niestiere di separarne la
polvere piü fina per mezzo della porfirizzazione e
de]]e ripetute decantazioni: e in tale stato vien
chiamalo litargirio preparato.

Caratteri. II protossido di piombo e di im
color giallo quando e preparato col fare arrossare
a fuoco di reverbero le cosi dette ceneri di piorabo
onde ottenerne il massicot; ed in piccole lamine
giallo-rossastre allorche e ottenuto con spingere il
calore fino all' incipiente vetrificazione dell'ossido,
come d'ordinario suol farsi nella coppellazione del
piombo argenti fero : Nel quäl caso l'ossido pro-
dotto e cliiamato litargirio d'oro, o d'argento, se-
condo il colore ora giallo rossatro ed ora giallo
pallido .

II protossido di piombo {litargirio) si presenta
in piccole scaglie; e insolubile in acqua,e si salifica
con gli acidi senza mutare stato d'ossidazione. Ad
un fuoco forte si fonde e si riduce in un vetro capace
di penetrare i vasi costituiti di materia terrosa, faci-
lita la fusione delle materie vetrificabili, e rende il
vetro 0 cristallo comune piü limpido, piü pesante,
piü molle al calore, e men fragile ( V. Virey
Tratte de. Pharmacie, Tom. II. Paris 1819, )

Teoria . ( V. Ossido di zinco ).
Costituzione. At. 1. piombo 129,46- + at. 1.

ossigeno 10. = (139,46. protossido di piombo o
litargirio ) •

*U
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Usi . II protossiafo di piombo allo stato di
litargirio e impiegato in Farraacia per la prepara-
zione dell'aceto e estratto di Saturno, del cerotlo
d'aquilon semplice, in Chiniica per la composizione
di varj sali; nelle arti per render piu siccativi al-
cuiii olj ßssi, per 1' invetriatura di ogni sorta di
stoviglie e vasellami di terra cotta .

Finalmente il protossido di piombo allo stato
di massicot e usato in pittura .

Deutossido di piombo . Questo deutossido,
cbiamato anche ossido rosso di piombo, e distinto
in commercio e presso gli artisti col uome di
minio .

Metodo di preparazione. II minio e come il
litargirio versato in commercio dalle fonderie, ove
si prepara in grande in fornelli a reverbero di una
particolar costruzione . Dopo la calcinazione del
piombo portala soltanto fino a\ calor rosso X ossido
ottenuto vien triturato ed agitato nell'acqua, onde
esser separato da dei frammenti di piombo metal-
lico : e dopo essere stato nuovamente esposto al
fuoco di reverbe^o in vasi di larga superficie per
a4- o 3o. ore, e di tanto in tanto rimosso, si ritira
allora segnatamente che ha acquistato un bei colore
d' ocra assai intenso. Si passa per cribri finissimi, e
si mette in commercio.

Se il minio non ha un bei color rosso sincero,
un segno e questo che vi si contiene dell'ossido di
slagno e di rame; nel quäl caso non puö essere
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impiegato in diverse manifatture, e specialmenfx»
nella fabbricazione del cristallo.

Teoria. Gome nel protossiclo di piombo cosi
nel minio o deutossido Y ossidazione e dovuta a! -
F azione riunita del calorico e dell'ossigeno atmo-
sferico ; con questa differenza perö che nella pre-
parazione dell'ossido di cui si parla la temperatnra
non e spinta tant'oltre da indurvi la vetrificazione.

Caratteri. II deutossido di piombo e di color
rosso alquanto pallido. Esposto ad un fuoco forte
entra in fusione, e vetrificandosi si spogüa di una
porzione del proprio ossigeno per convcrtirsi in li-
targirio. Non si combina cogli acidi per formarne
dei sali, se, nell'atto della combinazione, non ridu-
cesi allo stato di protossido.

Costituziojie . At. i. piombo 129,46. -+• ossi¬
geno i5. (144^4^- deutossido di piombo o minio).

Usi. II deutostido di piombo o minio e di ra-
do adoprato in Farmacia, benche possa in qualche
caso esser sostituito al litargirio . E impiegato dai
Chimici per procurarsi il tritossido di piombo, ed
e usato nelle vetrerie, nella pittura a olio, a
fresco ec.

*M

Tritossido 0 perossido di piombo. Si prepara
quest'ossido scoperto da Proust, facendo digerire
T acido nitrico — 4°- Areom. B. sul deutossido di
piombo ( minio ) . Si decanta il liquido, si lava, e
si asciuga la polvere residua che e il tritossido di
piombo.

Vol. IL 18
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Teoria . Una porzione soltanto di deutossido

di piombo vien disciolta dall'acido nitrico, e si-
multaneamente ridotta allo stato di protossido e
salificata : 1/ altra porzione di deutossido rimasta
indisciolta si carica dell'ossigeno di cui la prima
si e spogliata , e cosi passa dallo stato di deutossido
a quello di tritossido .

II tritossido di piombo ha un colore rosso
scuro; per lo che chiamasi anche ossido color pulce.
E composto di at. I. piombo 129,46. -+■ at. 2. os-
sigeno 20. = ( 149,46.)

Ossidi del Rame. Protossido di Rame. Esi-
ste abondantemente in natura . Si prepara artifi-
cialmente decomponendo l'idroclorato di protossi¬
do di rame acido per niezzo delJa potassa 0 della
soda .

II protossido di rame nello stato d' idrato e
di color giallo-arancione; e contiene la metä meno
d'ossigeno del deutossido di rame sulla stessa quan-
titä di metaüo.

Deutossido di rame. Si prepara decomponendo
per mezzo d'una soluzione di potassa o di soda cau-
stica la soluzione acquosa di solfato di deutossido di
rame. II deutossido che si precipita ha un color
celestognolo perche e in stato d'idrato. Esposto al
fuoco,o disseccato semplicemente a una temperatura
poco superiore a quella dell' acqua bollente, pren~
de un color bruno nero: Entra in fusione al di sopra
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del calor rosso,ed esposlo all'aria ne assorbe il gas
acido carbonico.

Costituzione. At. i. rame 79,14. + at- 2. os-
sigeno 20. = (99,14- deutossido di rame ) (1).

Usi. II deutossido di rame nello stato d'idrato
e qualche volta impiegato per la preparazione del
cosidettocuproamrooniacale o ammoniurodi rauie.
Disseccatoal fuoco, e ridotto in deutossido di color
bruno,era anticamente impiegato come detersivo
sopra le ulceri (2).

Ossidi e ossiacidi delt/antimonio. Ossido o
protossido d'antimonio. JE sempre un prodollo del
l'arte . Da alcuni distinguesi col norae d' ossido
bianco d' antimonio; e gli antichi lo chianiarono

fiori argentini d'antimonio, calce o croco d'anti¬
monio , e bezoar 0 btzoardico minerale .

Processo. {A~) II metodo con cui si preparava
consisteva nell'esporre 1" antimonio metallico ad
un fuoco forte, dentro un crogioij di gres, so-

i

4L

1
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(t) Esiste seeondo Thenard una terza combinazione
dell'ossigeno col rarae, che egli riguarda com/» an tritossido
o perosddo di rame . Si ottiene versando dell'acqua ossige-
nata carica d'acido nitrico in una soluzione moito diluta di
nitrato di deutossido di rame, e quindi precipilandone a
poco a poco il perossido per mezzo di nna soluzione atquosa
assai debole di potassa o di soda . Bisogna procurare ezian-
dioche questi liquidi siano alla temperutura di zero.

(2) Quest'ossido equivale a quello che otticnsi dalle
scaglie del rame arrovenlato, anticamentä conuscia'.o col
norae di rame bruciato.

2■
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prapponendovi un' alLro crogioio rovesciato e fo-
rato nel f'ondo, e su questo un terzo e quindi un
quarto ec. al tempo stesso che si aveva la pre-
cauzione di lasciar libero l'adito alTaria in que-
sl/apparecchio, per mezzo di una fessura praticata
nel primo crogiolo.

Oggi perö si prepara molto piü facilmente col
seguente processo, che e quello del GolLegio medi-
co di Londra .

(B) Si scioglie a Caldo in bagno di rena 6.
once di tartaro emetico in sufficiente quantitä
d' acqua stillata, dentro un ampio matraccio , e
si filtra la soluzione se faccia di bisogno . Quindi
ci si versa del sotto carbonato di ammoniaca
sciolto in acqua, fino a che il liquido ben agi-
tato non tinge sensibümente in rosso la carta
di curcuma. Allora si getta il tutto su di un fil-
tro di carta, onde separare dal liquido la polvera
bianca precipitata, quäle si lava con acqua pio-
vana ripetulamente, fino a che il liquido filtrato
non abbia piii alcun azione sulla carta anzidet-
ta, si asciuga e si dissecca. E qualora si voglia
V ossido sublimato espogliatodi tutto l'acido carbo-
nico, bisogna trattarlo ad un fuoco forte ma gra-
duatoin un matraccio, od in altro vaso sublimato-
rio collocato in bagno darena.

(C) Ad un sirail resultamento conduce pure il
seguente processo . Si agita in un mortajo di por-
cellana o di vetro it cloruro d'antimonio con di-
screta quantitä d'acqua, e si versa il liquido latti-
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ginoso in un eccesso d'acqua dentro un catino di
majolica . Si agita la raateria bianca fioccosa den¬
tro l'acqua , e Jasciata per qualche tempo in ripo-
so, si decanta il liquido; dipoi raccolto il deposito,
si mescola in un matraceio con una soluzione di
sotto-carbonato di potassa fino a che la carta di
curcuma ne rimanga arrossata; e fatta boilire per
qualche istante si getta su d'un fiitro di carta, ove
si lava ripetutamente, e poi si procede per il resto
come nel processo sopra descritto (B).

Teoria. (J) V. Ossido di zinco .
(2?) II tartrato di potassa e d'ossido d'anti¬

monio, e il solto carbonato d'ammoniaca si decom-
pongono reeiproramente, donde resultano un tar¬
trato di potassa e d'aramoniaca che rimane in solu¬
zione, ed un carbonato di protossido d'antimonio .
11 calorico ne scaccia l'acido carbonico.

(C) II cloruro d'antimonio in contatto del-
1'acqua convertesi parte in sotto-cloruro, che ri¬
mane insolubile , e parte decoraponendo 1'acqua
se ne appropria 1'idrogeno e V ossigeno , merce
di che passa allo stato d'idroclorato di protossido
d'antimonio solubile. II sotto-carbonato di potas¬
sa spoglia il sotto-cloruro d'antimonio d'ogni por-
zione di cloro: ma cid non basta per rendersi
conto e dell' ossido d'antimonio ottenuto, e del-
ridroclorato di potassa che si trova nel liquido .
Bisogna dunque ammettere che sotto 1' influenza
deH'alcali anche il sotto cloruro d'antimonio de-

compone l'acqua ; il cui idrogeno si porta sul :loro
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per formarne dell'aciclo idroclorico, e l'ossigeno
ossida il metallo del cloruro donde e prodotto Vos-
sido d'antimonio.

Caratteri. II protossido d'antimonio e di co-
lor bianco cristallino se e ottenuto per sublimazio-
ne; ed alquanto tendente al grigio se e ottenuto
per via umida . E fusibile e sublimabile al calor
rosso .

Costiluzione. At. i. antimonio 80,66. + ossig.
i5. = ( 95,66. protossido d'antimonio ).

Usi . II protossido d'antimonio e impiegato
in medtcina o come espetlorante, o come diafo-
retico.

Dose . Si puö prescrivere da 1. fino a 8. gra-
ni con lo zuccbero, o con la polvere di liquirizia,
o in boli nel corso del giorno : in dose piü forte, 0
preso a piü di 1. o 2. grani per volta riesce emetico.

Acido antimonico. Istoria . XJacido antimo-
nico, cosi detto dai piü moderni Chimici in riguar-
do delle sue proprietä, e stato finora designato col
uome di tritossido d'antimonio , e nel mistico lin-
guaggio degli Alchimisti con quello di cerussa o di
magistero d' antimonio, o materia perlata di
Kerkringio. E sempre un prodotto artificiale.

Metodo di preparazione. In un crogiolo di
terra infocato a rosso si cleflagra un miscuglio pre-
cedentemente fattocon3. libbre di nitrato dipotassa
puro e 1. libbra di regolo d'antimonio, ambidue ri-
dotti in fina polvere, procurando di gettare il nie-
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scuglio nel crogiolo a piccole porzioni per volla. Si
agita la massa fusa con spatola d'argento, e si lä-
scia all'azione del calorico per circa mezz'ora dopo
la fusione: quindi si gelta con precauzione Ja massa
ancor fusa in im vaso di acqua, oppure sü di una
lastra di marmo, donde poi si stacca, si polverizza,
e si bolle nell'acqua. Se ne filtra la soluzione per
carta, e fatta di nuovo bollire in acqua la materia
residua (i), si versa come la prima sul nitro.
Quindi nel liquido riunito delle filtrazioni si versa
dell'acido solforico diluto fino a saturarne tutta la
potassa ; ed e allora che producesi inalbamento e
precipitato di una materia di color bianco perlato,
che e l'acido antimonico, o la cosi detta cerussa
d'antimonio; la quäle Javata e disseccata deve es-
sere custodila in vasi di vetro.

Teoria . L' acido nitrico, che il calorico spri-
giona dal nitrato di potassa^ cede all'antimonio
melallico lant'ossigeno da convertirlo in acido an¬
timonico; il quäle si unisce alla potassa ( base del
nitrato decomposto ) formandone un vero antimo-
niato di potassa.

L'acqua trasforma questo sale in un sotto-an-
timoniato , che con l'eccesso della propria base ri-
mane sciolto nel liquido delle lissivie; e in un so-
pra-antimouiato, clie essendo insolubilesi presenta
sotto sembianza di polvere biancastra.

i
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(1) Qaesta sostanza insolabile e chiamata antimonio

diaforetico lavato ( V. A.ntimoniato di potassa ).

1
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L acido solforico od altro acido qualunque si
appiopria la Jbase del sotto antimoniato di potassa,
formando con essa un sal solubile, mentre preci-
pita V acido antimonico sotto forma di raateria
biancastra.

Caratteri . L' acido antimonico si presenta
sotto l'aspetto di finissima polvere bianco-perlata e
in stulo d' idrato; il quäle non puö esser ridotto a
seccbezza seuza spogliarsi di una porzione d'ossi-
geno : e tanto piü facilmente se ne spoglia e ridu-
cesi in deutossido d'antimonio ( detto anche acido
antimonioso dai moderai) se sia esposto adun forte
calore (1) .

Costituzione. At. 1. antimon. 80,66. H- ossig.
25. = ( io5,66. acido antimonico).

Usi. U acido antimonico puro ( magistero 0
cerussa d'antimonio) e fuon d' uso neu' odierna
pratica niedica.

( Ossiacidi dell' AhSENico ) Acido arsenioso .
Jstoria . E cbiamato anche ossido d'arsenico ed e

(1) Si prepara direttamente V acido antimonioso fa-
cendo digerire a ealdo l'acido nitrico sali' antimonio me-
t;>llieo polverizzato , e scaldando finoasecchezza la soki-
zione acida ottenata. Tanlo quest'acido che l'antimonico ar-
lossando la tintura di laeca rnuö'a , allorche sono allo stato
d' idrato , ed avendo amendue la proprietä di unirsi alle
basi salificabili , si sono meritati i! nome d'acidi. Ma Ber-
zelius, che non ammette se non 1'ossido d'antimonio e
l'arido antimonico, riguarda l'acido antimonioso come an
mescuglio de'due prefati corpi.
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conosciuto in commercio col nome di arsenico
bianco. Esiste in natura , ma quello che circola
nel commercio e ordinariamente un prodotto del-
T arte.

Metodo di preparazione. Si ottiene in fab-
brica l'arsenico bianco mediante la torrefazione
delle miniere di cobalto, eseguita in fornelli a re-
verbero sormontati di cammino lungo e orizzon-
tale. Staccato con le necessarie cautele 1' arsenico
bianco dalle pareti interne dei cammini anzidetti,
su cui si trova sublimato e aderente , viene assog-
gettato a nuova sublimazione.

Ma la medicina interna, non contenta delia
purezza dell' arsenico bianco dei commercio, pre-
scrive di sublimarlo anche una volta.

Si eseguisce l'operazione in un appareccliio
simile a quello impiegato nella sublimazione del-
Vossido d' antimonio , con questa diff'erenza pe-
rb che nella sublimazione delV acido arsenioso
non importa Stabilire comunicazione di sortafra.
V aria atmosferica e V interno dei primo cro-
giolo; ma basta che ciascuno dei crogioli so-
prapposti al primo e capovoltati siano forati nel
fondo, e lutati V uno suWaltro. Attesa la fa-
cilitä con cui V acido arsenioso si volatilizza ,
se ne potrebbe operare la sublimazione anche in
matracci di vetro di lungo collo, situati in bagno
d'arena .

Teoria . L'ossigeno atmosferico, che combi
nandosi con altri metalli forma dei puri ossidi,

i
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unendosi all'arsenico forma un acido (acido ar-
senioso ).

Caratteri. L'acido arsenioso e bianco lucido,
di rottura vitrea,e qualche volta striato di giallo; di
im saporeacre e nauseoso, promuove saliva ancorche
presosia in tenuissima dose, ed agisce internamente
quäl potentissirao veleno , producendo sulle raem -
brane che tocca, e segnatamente sulla superficie
interna dello stomaco e degl'intestini, delle mac-
chie gangrenose rosso fosche, le quali presto si ul-
cerano e qualche volta finiscono colla perforazione
del tessuto .

Uacido arsenioso si volatilizza ad una tem-

peratura di circa + 200. Terrn. Gentigr.: egettato
su i carboni ardenti o su d'un ferro rovente si su-

blirna in fumi bianchi di odore agliaceo fortissimo,
che ricevuti contro una lastra di vetro 0 di rame

ben fretlda, vi si depositano sotto forma di piccoü
cristalli tetraedii e semitrasparenti. Finalmente
Yarsenico bianco o acido arsenioso e sensibilmente

solubile in acqua e specialmente se e bollente;
questa soluzione acquosa arrossa debolmente la tin-
tura di lacca muffa, e precipita in giallo per mezzo
del gas acido idrosolforico .

Costituzione. At. 1. arsenico 47j°3- "f" ossig.
i5. = ( 62 ; o3- acido arsenioso).

Usi. li'acido arsenioso, purificato come si e
detto, e stato impiegato con qualche vantaggio ( se-
condo quello che alcuni pratici ne riferiscono) nel
trattamenlo delle febbri intermittenti ribelli al-
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i'uso della china-cliina e deglialtri amaricanti. Non
si saprebbe perö raccomandare abbastanza la cautela
da aversi per Ja prescrizione e amministrazione di
si energico veleno (i) . E nel caso di doversene
servire e sempre prudente di non mai amministrarlo
neJlo stato solido ma bensi in quello di soluzione.

Soluzione arsenicale per uso interno. S'in-
troduce in un matractio di collo lungo i. scro-
polo d'arsenico bianco , sublimato nel modo giä
esposto, e vi si versano sopra 4- once d'acqua
stillata . Si eapone il matr actio al calore in ba-
gno di rena, donde non si ritira se non quando
tutto Varsenico siasi disciolto.

La proporzione dell'arsent'co bianco in questo
liquido e di ^ di grano per ogni scropolo d'acqua.
S'incomincia da)!' amministrare un ottavo o un
sesto di grano , nella dose cioe di 3. a 4- gocce in
qualche pozione adattata.

Soluzione arsenicale per uso esterno. Si pre-
para facendo bollire per un quarto d'ora in ma-
traccio di vetro 3. libbre d'acqua di pioggia sie
3. once d' aeido arsenioso o arsenico bianco del
commerclo ridotto inßnissima polvere . Si lascia

(2) Ogni Medico prudente non puö a meno di cadere
in giusti sospetti contro 1'dso deU'arsenico bianco, qnando
rifletta che coloro, che sono stati sanati con si vio lento ri-
medio da una febbre intermittente, 80no poi qualche volta
periti di marasmo 0 di tise.

i
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che per d raffreddamento ü Uquido si spogli
dell'eccessa d'aeido arsenioso, si decanta, e si cu-
stodisce in vtxsi di vetro

Questa soluzione satura d'arsenico e impie-
g;>ta dai Chirurgbi per fare iniezioni e lozioni nelle
piaglie cancerose ec. In qualche caso , e quando il
Cliirurgo lo stimi conveniente, puo Varsenico bian-
co essere adoprato anche in stato di polvere finissi-
ma, con cui si aspergono i tumori e le ulceri che
presentano superficie assai piecola .

Si e usato con vantaggio 1' arsenico bian-
co nel trattaraento della rogna ribelle o invete-
rata ; e in tal caso si applica alla pelle in forma
di pomata.

Pomata arsenicale. Si prepara estinguendo,
mediante l'agitazione in una libbra d'assungia
preparata, un' oncia d' arsenico bianco finissi-
mamente polverizzato, e altrettanto di fiori di
zolfo (l).

Finalraente V arsenico bianco e adoprato per
comporre il cosi detto verde di Scheele (V. arsenico
di rame) s'usa nelle velrerie ed altre manifatture;
€ serve spesso anche per dar morte ai topi ed altri
animali molesti : per tal'effetto si suole comporre
una pasta con farina di frumento , mandorle sop-

(i) Se dietro l'applicazione della pomata arsenicale so-
pravvengono dei dolori ventrali, giova moitissimo il bagno
tepido ,
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pestate, lardo, e arsenico bianco sottilissimamenle
polverizzato (i).

Acido arsenico. Esiste in natura, rna sempre
in conibinazione cun diversi ossidi metallici . Fu
ritrovato da Scheele.

Metodo di preparazione. Si prepara qaest'aci-
do arsenico distülando in una storta tubulata, mu-
nita di allunga e di recipiente ( Fig. 14. ) un n>e-
scuglio di 2. once di acido arseuioso ( arsenico
bianco) ben polverizzato, 8. once di aciclo nitrico
■—■ 3G. Ar. B. e 4' 01 >ce di acido idroclorico — 18.
Ar. B. (2). Gollocata la storta in bagno di rena sopra
un fornello, ed amroinistrato il calore si fa bollire \\
mescugliofinoa chesiasi ridotto a consistenza sirop-
posa. Quando l'acido arsenico e vicino a questo pun-
to si rimuove il fuoco, e si lascia raffredclare l'appa-
reccbio: Allora versato l'acido in una cassula di por-
cellana, si rende concreto naediante l'evaporazione,,

(1) Nel mezzo-giorno della Francis, ed in altrecon-
trade s'iropiega V ossido d'arsenico per preservare i grani
del frumento , della segale, e di altri cereali dalla carie.
Per ogni stajo di grano si fa bollire in 3a. libbre d'acqua
piovana 26. scropoli d'arsenico bianco grossolanatnente pol¬
verizzato , e con questa soluzione divenuta fredda si asper r
gono i grani distesi sul suolo , e si rimuovono continua-
mente , per seminargli nell'indimani.

(2) Anche per l'azione del solo acido nitrico puö l'aci¬
do arsenioso convertirsi in acido arsenico ; ma la conver-
sione si opera assai fentamente . Bisögna procurare ul.e la
cavitä della storta sia il doppio piu graude deüo spaitio oc-
cupato dal mescoglio

i'H.I
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avendo perö cura die tanto piü moderato sia il ca-
lore qnantopiu l'acido si avvicina al panto di di-
venir secco.

Teoria. L'acido idrocloro-nitrico si spoglia di
una porzione d'ossigeno a favore dell'acido arse¬
nioso , e lo converte in acido arsenico. L'acido ni-
tricosuperfluosi volatilizza insieracon l'acido idro-
clorico e nitroso .

Caratteri. L'acido arsenico e bianco concreto
e causlicissimo. E cosi deliquescente che e insu-
scettibile di cristallizzarsi. E solubilissimo nel-
l'acqua; Si fonde al l'uoco, e alla ternperatura del
calor rosso si decompone trasformandosi in ossige-
no e in acido arsenioso. Gode delle stesse proprietä
degü altri acidi,ed e dolato di azione piü venefica
dell'acido arsenioso .

Costituzione. At. 1. arsenico 47>°3- + ossig.
a5. = ( 72,03. acido arsenico ).

Usi . E bene che Yacido arsenico non abbia
alcuno uso ne nelle arti ne in medicina . Essendo
cosi, avvi men facililä all' esecuzione di qualche
reo disegno .

Ossidj e acidi del cromo. Ossido di cromo . Si
otticuecsponendoal fuocoil cromatod'ossido di mer-
curio. In questa decomposizione si svolge dell'ossi-
geno, si volatilizza del mercurio, e rimane dell'os-
sido verde. L 'ossido di cromo e composto di at. 1.
cromo 35,i8. + ossig. i5. = ( 5o,i8. )

L' ossido verde di cromo e impiegato per co-



a83

lorare in verde-cupo le porcellane, per dare al ve-
tro il color verde smeraldo nei falsi gioielli ec.

Acido cromico . Si ottiene quesl'acido calci-
nando ]a miniera di crotno ( cromato di ferro ) col
nitrato di potassa, quindi col trasformare il cro¬
mato di potassa in cromato di barite, e finalmente
col decomporre quest' ultimo medianle 1'acido sol-
forico diluto .

L' acido cromico e composto di at. i. cromo
35, 18. + at. 3. ossig. 3o. =e ( 65,18. )

L' acido cromico e solido di color rossastro,
di sapore acre e stittico, solubile nell' acqua cui
comunica il suo colore, e suscettibile di spogliarsi
d' una porzione d'ossigeno, e convertirsi in ossido
di cromo per mezzo del calore.

Serve per la composizione dei cromati.

Ossim e acidi del cobalto. Ossido di cobalto.
Si ottiene decomponendo con un'alcali 1' idroclo-
rato d' ossido di cobalto. Uossido di cobalto e co-
stituito di at. i. di metallo 3G,qo. +• at. i. ossig.
io. = ( 40,90. )

II perossido di cobalto, da Gmelin riguardato
corae acido cobaltico, fu molto tempo prima come
tale reputato dal Prof. L. Bruguatelli (1). Si ottie¬
ne versando dell'ammoniaca nel nitrato di cobal-

^1

I

(1) V. Gicirnale di Fisica, Chimica ec. di Pav'iu, De-
tad. IL Tom. FJ.png. i35.

y
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to : st precipita tosto V ossido di cobalto in fiocchi
o pur si deposita in forma cristallina . Sommini-
strando dell'ossigeno a quest'ossido , esso si discio-
glie e trasformasi in aciclo cobaltico per combi-
narsi insiem col nitrico all' ammoniaca . 1/ossido
di cobalto si costituisce in aciclo allora parimente
che, combinato con le sostanze salificabili, trovasi
esposto all'azione del fuoco e deü'aria .

U aciclo cobaltico contiene una mezza volta
piu d'ossigeno dell' ossido di cobalto .

It'ossido e V aciclo del cobalto servono a colo-
rare il vetro in ceruleo, a far lo smaltino, e per dare
questo stesso colore alle porcellane ec. (i). (V. Co-
balto pag. 87. )

Si omette di parlare di altre combinazioni me-
taHiebe con l'ossigeno,come sono gli ossidi di tellu-
rio, di nichelio, di cerio, di cadmio, d'uranio, di ti-
tanio, di tungsteno, e degli aeidi tungstico, colom-
bico, molibdoso, e molibdico , i quali non hanno
verun'uso nelle arti. ( V. metalli di questo nome).

Ossidi ridueibili per la semplice azione
del calorico.

( Ossidi del mercurio) Protossido di mercu-
rio . Istoria . Non manca fra i Cbimici cbi dubiti

(1) II cobalto per tal'oggetto impiegato non e mai pa-
10; e moltissima e la difficolta che s'incontra pSr pnri-
ücare i sali di cobalto, da cui vuolsi ottenere il metallo
puro .
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delFesistenza di quest'ossido: E vi lia infatti moJta
ragione per credere che l'ossido di die si tratta sia
un mescuglio di mercurio metallico e di deutossido,
e che il vero protossiclo mercuriale non esista se
iion in corabinazione cogli acidi. Siffatto composto
mercuriale , dislinto eziandio col nome d'ossido
grigio di mercurio, prende varie denominazioni
secondo che e stato preparato con uno od altro
metodo .

Mercurio solubile di Hanhemann. Si chia-
ma con questo improprio nome l'ossido grigio di
mercurio preparato nel modo che segue .

f A~) Si scioglie in acqua distillata il nitrato
di protossido di mercurio ( V. nitrato di queslo
nome ). Si decanta il liquido di questa soluzione
per separarlo dalla materia gialla che resta in-
disciolta } e vi si versa delV ammoniaca caustica
a piccole porzioni, efino alla cessazione del pre-
cipitato nero fioccoso. Si getta il precipitato sie
d' un filtro di carta, e si lava con acqua comune
ßno a che il liquido delle lozioni n' esca aff'atlo
insipido . Si prosciuga l'ossido nerastro all'om~
bra o al calor di stufa, e si conserva in vasi di
vetro scuro .

Mercurio solubile del Moscati. (Z?) Per ot-
tenerlo si tritura in un mortajo di porcellana del
proto-cloruro di mercurio ottenuto per preeipita-
zione ( V. piolo cloruro di mercurio) e nello slesso

Vol. IL .y
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mentre vi si versa una soluzione concentrata di
potassa caustica in leggiero eccesso, e aggiun-
tavi dell' acqua piovana si versa il tutto in un
matraccio, ove si fa bollire alcuni istanti : quindi
si ja cadere sie d'un filtro di carta , si lascia
scolare il liquido, e si rinnuovano le lozioni sulla
materia residua fino a che la carta di curcuma
si mostri affatto insensibile al liquore ßltrato.
Per il restante si agisce come per il mercurio
solubile di Hanhemann.

Teoria. (^) L'ammoniaca, che agisce sul ni-
trato di protossido di mercurio, se ne appropria
l'acido, con che forma del nitrato ammoniacale
che rimane sciolto nel liquido; e il protossido di
mercurio che resta libero si preeipita , converten-
dosi probabilmente parte in mercurio metallico e
partein deutossido; i quali insieme uniti si pre-
sentano sotto l'aspetto di polvere grigio-nera .

(B) ( V. la Teoria del protossido d' antimo-
nio, Processo C ).

Caratteri. II preparato di mercurio ottenu-
to coi due soprindicati processi e di color scuro
quasi nero, quando e preparato decomponendo il
nitrato mercuriale per rammoniaca,e di colore gri-
gio quando proviene del proto-cloruro di mercurio
decomposto merce la potassa caustica .

Con qualunque processo sia stato ottenuto e
insipido , insolubile neu' acqua , inalterabile al-
1' aria , e sotto una protratta triturazione rende vi-
sibili alcuni punti lucidi, ehe sono piecolissimi glo-

!
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buli di mercurio metallico : frattanto e decompo-
nibile dal calorico, merce cui il metallo vien ri-
pristinato con sviluppo di gas ossigeno .

Costituzione. L' ossido grigio di mercurio o
chedebba esser riguardato come un vero protossido
di mercurio, o che sia un rniscuglio di deutossido
e di mercurio metallico , come pretende il Sig.
Guibourt , e composto di at. 1. mercurio a53,16.
+ at. 1. ossig. 10. = ( 2Ü3,i6. )

Usi. h'ossido grigio di mercurio ( sia il mer¬
curio di Hanhemann, o sia quello di Muscati) e
impiegato in medicina come antisifilittico , antel-
mintico, e fondente. Si amminstra in dose di 4.
fino a 12. grani nel corso delle 2^. ore.

M

Deutossido 0 perossido di mercurio. E da al-
cuni designato col nome di ossido rosso di mercurio:
ma in commercio e nelle Farmacie ritiene sempre
1' improprio nome di precipitato rosso. E sempre
un prodotto dell'arte, sebbene trovisi qualche volta
anche in natura .

Processo di preparazione. (d) Si prepara in
grande nelle fabbriche decomponendo i cristalli
di nitrato di mercurio in störte di vetro o in

fiale esposte ul calore in bagno d'arena (1). // sale
incomincia da divenir giallo,e quando, avendo
provato quasi un calor rosso, non esala pik va-

(1) Ricevendo questi vapori dentro l'acqua puo for-
marsene deü'aciclo nitrico debole. ( V- Nitralo di protos¬
sido di mercurio ).

%■
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pori nitrosi, V operazione pub essere riguarda-
ta come completa (i) . Il deiitossido mercuriale
si manijesta allora sotto Vaspetto di una polvere
cristallina di color violetto. Ritirati i vasi dal

fuoco se n'estrae V ossido , che per il raffredda-
mento e giä divenuto rosso , e si conserva in vasi
di terraglia vetriati o di vetro, purche difesi
daW azione della luce.

Precipitato o etiope per se. (Z?) Era dagli an-
tichi cosi chiamato il deutossido di mercurio , che

ottenevasi con esporre il mercurio metallico purifi-
cato (2) in vasi di fondo piatto e di collo lungo ed
augusto, ad uu fuoco di circa -+■ 35o. Terra. G.
continualo per 10. o 20. giorni.

Richiedendosi in qualche caso che il precipi-
• tato rosso sia in uno stato di divisione maggiore che

neü'ordinario, si tritura in mortajo di porfido sotto
una discreta dose d'acqua , si decanta il liquido , e

I. - si ripete 1' operazione per piu volte. Raccolta la
polvere deposta mediante il riposo dai liquidi riu-
niti, si asciuga e si conserva in vasi irapermeabili

I

alla luce.

(a) Nella preparazione del deutossido di mercurio si
trova adeso alla volta delle störte, o alla somuiitä dei vasi
sublimatorj,dtl deuto-cloruro di mercurio ( sublimato cor-
rosivo ) proveniente da dell' acido idroclorico contenuto
nelle acque forti impiegate per fare il nitrato di mercurio.

(1) ( V. Part. I. ) F:i d'uopo che il metallo in tali vasi
contenuto abbia una o al piü due linee di profonditä.



2 8g
(C) Si prepara il deutossido di mercurio per

precipitazione, e in uno stato di divisione maggiore
che quello ottenuto merce la decantazione , ver-
sando della potassa caustica un poco in eccesso in
una soluzione acquosa di sublimato corrosivo (fatta
a caldo con 2. once di deuto cloruro di mercurio
e 4- libbre d'acqua stillata in matraccio di vetro).
Si precipita una polvere di color di matton pesto,
che divien gialliccia appena che, saturato L'acido,
l'alcali e in eccesso. Si getta sopra d'un nitro di
carta, ove si lava ripetutamente a grand'acqua Gno
a che al liquido delle lozioni la carta di curcuma
resti insensibile. Si asciuga, e si conserva usando
le cautele di sopra indicale .

Teoria. (A) Sia il protossido di mercurio o
sia il deutossido di questo metallo ciö che forma
la base del nitrato mercuriale impiegato , il resul-
tato e sempre identico: Imperocche il calorico spri-
giona l'acido nitrico dal nitrato di mercurio e ne
lascia in liberta la base, se questa ecostituita di deu¬
tossido mercuriale) laddove se il nitrato di mercu¬
rio ha per base il protossido , 1' acido nitrico che
merce l'azione del calorico se ne stacca , gli cede
una porzione del proprio ossigeno, e cosi lo con-
verte in deutossido .

(Z?) L'ossidazione si opera merce 1'ossigeno
dell'aria (V. ossido di zinco). Frattanto e neces-
cessario che il mercurio sia in un sottile strato, on-
de aver contatto in tutti i punti coll'aria atmosfe-
rica ; e che il calore sia presso a poco al grado in-

I

I

I

I
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glio anche quello ottenuto per precipitazioue col
processo (C).

Finalmente il deutossido di mercuria k dai
Ghimici impiegato per procacciarsi del gas ossige-
geno, non raeno che per la preparazione di diversi
sali ec. ( V- gas ossigeno ) .

Ossmo d'argento. Bisogna ricorrere ai mezzi
dell'arte per ottenerlo puro .

Metodo di preparazione . Si scioglie del ni-
trato d'ossido d'argento in sufficiente quantita di
acqua distillata, e vi si versa a riprese della potassa
caustica in leggero eccesso; si raccoglie sopra d'un
filtro di carta Y ossido precipitato, e lavato ripetu-
tamente con acqua, si prosciuga al calor di stufa, e
si conserva in vasi di velro .

Teoria. La potassa che s' impadronisce del-
1'acido nitrico mette in libertä Y ossido d'argento
( V. deutossido di rame ).

Caratteri. U ossido d'argento e di color di
uliva fradicia, insolubile in acqua, inalterabile
dall'aria e dalla luce . Si decompone perö ad un
leggiero calore, riducendosi in istato metallico con
copioso sviluppo d'ossigeno.

Costituzione. L' ossido d'argento e compo-
sto di at. i. di metallo 135,14- ■+• at. i. ossig.
10. = ( 145,14. ).

Usi. h'ossido d'argento non ha verun' uso in
medicina, ed e solamente impiegato per la prepa¬
razione deir acetato e del solfato d'ossido d'argen-

I

1
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to; sali che nelle ricerche analitiehe yengono en-
trambi sostituiti al nitrato di quesla stessa base,
allorche alcuneparticolari circostanze il richiedano.

Ossidi deli/ oro . N' esistono duc . II protos-
sido non e di alcun' uso .

II deutossido o perossido d'oro, chiamato im-
propriamente porpora di Cassio, deye esser pre-
parato col processo di Pelletier , che e il se-
guente .

(A) Ad una soluzione d'oro nell'acqua re¬
gia ( V. idroclorato d'oro ) si aggiunge della ma-
gnesia caustica in leggiero eccesso, e si cspone
a moderato calore. Giunto il mescuglio ad una
temperatura di 4- 5o- a 60. Terra. C. si ritira
dal Juoco, e lasciato per qualche tempo in ri-
poso se ne decanta il liquido,e si versa sulla pol-
vere residua deU'acido nitrico —■ 20. Ar. B.ßno
a saturarne tutta la magnesia impiegata in ec¬
cesso; di che si avrci l'indizio quando il liquido
tingerä in rosso la carta di lacca-miiffa . Si di-
luisce allora con acqua e si versa il tutto sopra
d'un fillro di carta, si lava la materia residua
fino a che il liquor filtrato n'esca aff'atto insi-
pido, si prosciuga alV ombra, e si custodisce in
vasi di vetro colorato o coperti di una carta tin-
ta di nero.

(B) Si puö ottenere il deutossido d'oro fa-
cendo digerire 1* idroclorato di questo metallo,
evaporato e ridotto quasi secco, in una soluzione
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di sotto-carbonato di potassa o di soda , e lavando
dipoi la polvere ottenuta .

(C) Se nella soluzione dell' oro operata col -
l'acido idrocloro-nitrico s'immergono delJe lamine
di stagno, si precipita il deutossido d'oro (porpora
di Cassio ).

Teorla. (<d) La magnesia s'impadronisce del-
l'acido idroclorico delF idroclorato d'oro, e ruentre
forma un sale solubile che resta nel liquido, fa si
che il deutossido d' oro rimaslo libero si precipiti
insieme con la magnesia impiegata in eccesso.L'aci¬
do nitrico diluto scioglie la magnesia frammista al
deutossido d'oro , e lascia intatto quest'ultimo.

(B) Ha luogo la stessa decomposizione con la
sola differenza che il sale che formasi e idroclorato
di potassa o di soda ,

(C) L'acido idroclorico della soluzione d'idro-
clorato d'oro si satura di stagno appena questo me-
tallo si e ossidato ,, e cosi da luogo al precipitato
detto porpora di Cassio; ove per altro il deutossi¬
do d'oro e sempre unito a qualche porzione d'os-
sido di stagno .

Caratteri. II deutossido d'oro e di color giallo
rossastro rello stato d'idrato, e bruuo quandoe
secco. Si decoin pone non tanto da diversi combu-
stibili ma anche dal solo calorico : e afFalto insolu-
bile nell'acqua, non si lascia attaccare che difficil-
mente dagli acidi, ma bensi si unisce cogli alcali,
facendo cosi ufficio d'acido piuttoslo che di base o
di corpo salificabile .

19 *

i

1

4
£1

%

I



2 o4
Costituzione. U deutossido d'oro contiene tre

\f volte l'üssigeno del protossido. At. i. oro 248,60.
4- at. 3. ossig. 3o. = ( 278,60. deutossido 0 pe-

I | rossido d'oro ).
Usi. IJ deutossido d'oro ( porpora di Gassio )

e dai Medici usato come antisifillitico alla dose di \ di
grano fino a 1. grano ben mescolato con dell'amido
in fina polvere. E parimente impiegato per far Ig
dorature sulle porcellane , su i vasi di vetro ec.

Ossidi del platino. Son due come quelli del-
l'oro . II deutossido o perossido di platino puo es-
ser preparato con far digerire 1' idroclorato di pla¬
tino nella potassa o nella soda caustiche, e lavan-
do dipoi la polvere ottenuta ( V. deutossido d'oro,
Processo B ).

II deutossido di platino e composto di at. 1.
di metallo 121, 5z. -f at. 2. os&ig. 20. =( 141 >52)

■ V e contiene due volte l'ossigeno del protossido .
II deutossido di platino fu di recente introdotto

in materia medica,ed internamente usato come anti-
I spasmodico; e da alcuni e stato proposto di tentarne

l'uso in luogo del deutossido d'oro nelle malattie ve-
ueree. Si amministra come quello alla dose di g di
grano fino ad 1. unito alla polvere d'amido ,

L' ossido di palladio ; gli ossidi del rodio , e
quelli d' iridio e d'osmio, che non sono per anche
ben conosciuti, non hanno alcun'uso nelle arti.
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ARTICOLO IV.
i

IDRAC1D1 E IDR0GUR1.

Sono designati col nome d'idracidi quei cora-
posti binarj che eostano d' un radicale acidilicalo
dall'idrogeno; e col nome ä'idroguri sono chiamati
quei corpi, parimente composti d'un radicaie e di
idrogeno, senza che perö abbiano caratleri acidi ;
che anzi godono talvolta di proprieta afiatto op-
poste., come si osserva nell' ammoniaca .

Acido idroclorico,

Istoria. 1/ acido idroclorico conosciuto al-

l'epoca della sua scoperta col nome di spirito di
sal marino e di acido marino, fu poi chiamato aci¬
do muriatico fino a tanto che non ne fu ricono-
sciuto il vero radicale ; dal cui nome cloro e dal-
V acidificatore idrogeno Y acido che ne resulta
viene oggi chiamato acido idroclorico. Esso esisle
in combinazione con le basi salificabili e non mai
isolato .

Metodo di preparazione. Dai muriati o idro-
clorati si suole ricavare V acido idroclorico.

S introducono 3. libbre di cloruro di sodio
decrepitato (sal comune) in una storta tubulata
munita di pallone (Fig. 14 ) (')• Disposto cosi

(1) Serve che il pallone comunicbi con una sola bot-
liglia diWonlf ripiena per un terzo o per metä d'acqua.

Vol. 11. 20
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V apparecchio si versa nella storta dalla tubula-
tura 3. libbre e mezza di acido solforico — 4°- 8 r -
Areom. B. ossia un mescuglio precedentemente
fatto con libbre i. e mezza d'acido solforico con-
centrato e circa 2. libbre acqua . Si ammini-
stra un calor graduato , e si procede alla di-
stillazione . L' acido idroclorico che si solleva
in vapori si condensa nel pallone; e se ne rimane
tuttora una porzione netto stato di fluido ela-
stico , questa si fa strada per il tubo ricurvo fino
nella bottiglia Woulfiana , ove si condensa nel-
l'acqua .

Giurrfa a secchezza la massa salina rimasta
nella storta , e cessata affatto la distillazione, si
rimuove il fuoco , e smontato V apparecchio dopo
il raßfreddamento, si estrae V acido dal pallone,
e si custodisce in vasi di vetro a tappo smeri-
gliato (1).

(ß) Purificaz: e concentraz: Si purifica e si
concentra l'acido idroclorico distillandolo sul clo-
rurodi sodio: e per cio fare s'introduce in altra storta
munita di pallone a beccuccio ( Fig. *4) a - once
di cloruro di sodio decrepitato, e l'acido ottenuto col
processo di sopra esposto dalle niaterie inipiegate
nella quantitä indicata. Si applica il calore e si di-
stilla fino quasi a secchezza, avvertendo di rinnuo-
vare il recipiente sottoil beccuccio del pallone do-

(r) Si conserva a parte Vacido idroclorico formatosi
nella bottiglia di Woalf, poiche qaesto e acido molto
debole.
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po aver distillato 4- o 5. once di liquido . Questo
primo prudotto della distillazione e acido idroclo¬
rico moltissimo düuto, ma il liquido che ne di-
stilla in appresso e acido puro e assai concentrato.

(C) Gas acido idroclorico . Per procurarsi
Yacido idroclorico in stato di gas si agisce nello
stesso modo, se non che s'impiega Facido solforico
concentrato o pochissimo diluto . Si fa cadere per
la tuhulatura V acido solforico a piccole porzioni
sul cloruro di sodio secco contenuto nella slorta
(Fig. 26 ) e si raccoglie, per raezzo del tubo ri-
curvo il gas che si svolge, nell' apparecchio pneu-
mato chimico a mercurio(i).

Teoria. (//) Appena il cloruro di sodio e
messo in contatto con l'acqua ne deeonspone una
porzione, ed appropriandusene gli elementi si cou-
\erte in idroclorato di soda . L' affinitä deU'acido
idroclorico per la base del sale impiegato e superata
e vinta da quella dell' acido solforico aggiunto,
donde segue che formasi un nuovo sale ( solfato di
soda ) e riman libero i'«cü/o idroclorico ; il quäle
mescendosi all'acqua s'inalza in vapori .

(i?) II cloruro di sodio su cui si distilla Yaci-
do idroclorico onde purificarlo si cornporta nel
modo stesso, vale a dire lo spoglia d'ogni porzione
d'acido solforico .

(1) Per sprigionare tutto il gas dal cloruro di sodio
rendesi necesssrio di amministrare an moderato calore alla
storta, mediante il bagno di rena.

fli

■
i
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Se poi si riguarda il sal comune o marino, e

tutti gli altri cloruri, non come corpi binarj ma
come dei muriati o veri composti salini d'acido
muriatico e d' una base, 1' acido solforico esercita
lastessa aflinitä prevalente per Ia base del muriato,
onde si forma un nuovo sale ( ua solfato ) e vien
messo in liberta l' acido muriatico.

(C) Abbenche l'acido solforico che impiegasi
per sprigionare l'acido idroclorico sia concentrato,
pur non ostante l'acqua che naturalmente contiene
basta per far passare il cloruro di sodio alle- stato
d'idroclorato di soda. Giö ammesso la decomposi-
zione ha luogo come nel primo processo ( V. Teo-
ria A) e l'acido idroclorico rimasto libero, non in-
contrando acqua a sufficienza per saturarsene, si sol-
leva in gas anziehe in vapore.

Caratteri. L'acido idroclorico si presenta
sotto forma d'un liquido verdognolo; esala dei va-
pori bianchi quando e ben concentrato e special-
mente .nell'aria umida ; ha un odore particolare,
un sapore acre e sommamente acido, arrossa i co-
lori cerulei vegetabili^ e nonsi decomponedal calo-
rico. Quando e al maximum di sua concentrazione
segna — 23. Areom. B. che e quanto dire che ha un
peso speeifico 1,190.

Costituzione. At. 1. cloro 44> 20̂ ~h at. 1.
idrogeno 1,24. = ( 4^;5o. acido idroclorico 0
muriatico ).

Usi. 1/ acido idroclorico e impiegato dai Me-
dici come dissetante e deprimente . Si suole am-
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ministrare unito a gran quantitä d'acqua e a di-
screta dose di siroppo o di zucchero, con che for¬
ma una specie di limonata minerale. Unito in dose
di poche gocce al decotto d' orzo vien' ancbe im-
piegato per gargarismo nelle afte gangrenose ec.
Mescolatocoll'assungia in discreta quantitä e stato
con vantaggio adoprato, a modo di unguento,contro
la tigna .

li'acido idroclorico serve per la preparazione
di varj sali e di altri composti farmaceulici, per
ottenerne il cloroec.E quando e puro e nelle mani
del Ghimico un solvente ed un reattivo spesso
usitato •

t

m

I

Acido idrocloro-nitrico. Si prepara quest'acido,
chiamato anche acqua regia mescolando a piccole
porzioni 2. parti d' acido nitrico — 4 2 - Ar. B.
con 1. parte d'acido idroclorico— 22 gr, dello stes-
so Areometro (i).

Nella combinazione de'due acidi si svolge del calori-
co,si manil'estaeffervescenza,ed il mescuglio acquista
uncolorgialloaranciato:siruno che l'altroacido si de-

(1) Si compone Vacqua regia parimente con distillare
un mescuglio di parti eguali in peso di acido nitrico— 3o
Areom . B. e di cloruro di sodio ( sal comune ) decrepilato ;
o sivvero aggiungendo a piccole porzioni nn'oncia d'idro-
clorato d'ammoniaca (sal ammoniaco ) sottilrnente polveriz-
zato a 4- o ,lce d'acido nitrico — 36 Ar. B. contenuta in un
matraccio ; ed esponendo dipoi il mescuglio al calore in
bagno di rena fino alla completa soluzione del sale .

■■
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compongono reciprocamente per una piccolissima
quantitä. L'idrogeno dell'acido idroclorico sicombi-
na con l'ossigenodell' acido nitrico , per modo che
un poco di cloro e un poco di gas nitraso restano
isolati, al tempo stesso die si forma dell' acqua •

Usi. Da alcuni medici si propone X acqua re¬
gia per uso interno neue malattie sifillittiche, nei
vizj cronici della pelle , neue lente epatiti ec Si
amministra alla dose di poche gocce in gran quan¬
titä d'acqua. Ma piü comunemeute, dietro l'esem-
pio del D. Scott di Bombay, si adopra per uso
esterno contro i morbi sopra-divisati .

Per impiegar Xacqua regia a tal' uopo si di-
luisce con tant'acqua comune da rendere il mescu-
glio dotato di un' aciditä presso a poco simile a
quella dell'acetocomune; ein seguito se ne aumenta
l'aciditä fino al punto d'imprimere un leggiero friz-
zore nella pelle. Si suol'impiegare per farne dei pe-
diluvj o delle abluzioni in diverse parti del corpo.

Ylacido idrocloro-nitrico e dai Ghimici ado-
prato per disciogliere l'oro, il platino, ed altri me-
talli preziosi inattaccabili si daü'acido nitrico che
dairidroclorico usati separatamente; e per tal sua
proprietä si e quest' acido acquistato il nome di
acqua regia o regale .

Acido idrosolforico

Istoria. Questo corpo che da Scheele, che n'e
stalo lo scopntore, fu distinto col nome di gas epa-
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ticofi quindicon quello di gas idrogeno solforatoja
da Berthollet riconosciuto esser acido e perciö de-
nominato acido idrosolforico (i). Emana insieme
con altri fluidi gasosi dalle latrine e dai luoghi ove
si contengono delle materie animali putrescenti, e
qualche volta si trova anche in alcune acque mi-
nerali, le quali prendono da questo üuido il norae
di acque epatiche.

Metodo di preparazione . Molti solfuri sono
suscettibili di decomposizione per mezzo degli acidi
e somministrano 1' acido idrosolforico. Tali sono
per esempio i solfuri di potassio, di sodio , di ba-
rio , di calcio , di ferro, d'antimonio ec, ma si
suol preferir quest' ultimo per procurarsi dell'acido
idrosolforico puro.

Introdotte nell'apparecchio {Fig. a5) 4'once
di solfuro d'antimonio soppesto, vi si versa sopra
da 7. o 8. once d'acido idroclorico—18 Areom. B: si
adatta il tubo ricurvo , ed amministrato un leg-
giero calore si raccoglie il gas idrosolforico per
mezzo del bagno idropneumato-chimico.

Teoria . Sotto 1' influenza del calorico l'acido
idroclorico e decomposto dal solfuro antimoniale;
sul cui zolfo l'idrogeno dell'acido anzidetto recan-
dosi forma l'acido idrosolforico , mentre il cloru
portandosi sull' antimonio da luogo a del cloruro
di questo metallo, che decomponendo l'acqua (2)

(1) I Chimici Tedeschi lo ctiiamano acido idrotionico.
[1) Questa e l'acqua natoralmente contenuta nell'acido

idroclorico.
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con cui si trova in contatto, trasforniasi in idroclo-
lvito di protossido d'antimonio.

Per decomporre i solfuri di potassio di ferro ec.
si ponno impiegare anche altri acidi piü o meno
diluti come l'aoido solforico ec. In questocaso l'idro-
geno dell'acido idrosolforico ottenuto e sommini-
slrato dall'acqua che si decompone, e dalF ossige-
no del predetto liquido e ossidato il radicale me-
lallico dei solfuri irapiegati ec ( V. i solfuri sud-
divisati.)

Caratteri. U acido idrosolforico o idrogeno-
solforato e incoluro nello stato gasoso; ed e piü pe-
sante delf aria atraosferica avendo un peso speci-
fico ~ i , 191 • Ha un sapore insopportabile e
un odore disgustosissimo somigliante a quello del-
]'ova putride; Estingue istantaneamente i luini
accesi , s'inßamraa pero per mezzo di essi in con-
contatto deli'aria atraosferica, e produce dell'acqua
e acido solforoso con deposito di zolfo ; e inetto
alla respirazione ed e per l'economia animale uno
dei gas piü delterj, poiche basta talvolta che esso
sia mescolato anche in piccola quantitä coH'aria
atraosferica , per portare asfissia e raorte agli ani-
raali che Io respirano: e deconiposto dai cloro e
dall'iodio, i quali impadronendosi dell' idrogeno si
converlono in acido idroclorico e idriodico . E
avidamente asscrbito dal carbone specialraente re-
ceute , e si condensa facilmente nell' acqua.

Costituzione . At. 1. zolfo 20, 12 +■ at. 1.
idrog. 1,24 == ( 2i ?36 acido idrosolforico).
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Acqua.epatica

Metodo di preparazione . Si prepara Vacqua
epatica ( che puö riguardarsi come acido idrosol-

forico liquido ) sprigionando il gas idrogeno-sol-
forato dal solfuro d'antinionio e dall'acido idroclo-
rico nel modo che abbiamo giä indicato, e obbli-
gando il gas ad attraversar per Tacqua contenuta
nelle bottiglie di Woulf ( Fig. ^o. ) avvertendo
perö di lavarlo (i) prima che pervenga nell'acqua
destinata a condensarlo.

Usi. U acido idrosolforico liquido ( acqua
epatica ) e adoprato per fare abJuzioni sulle parti
deturpate da erpete o da altra afFezionecutanea ; e
puo anche in qualche caso servir d'antidoto.

L' acido idrosolforico si gasoso che liquido,
avendo la proprielä di precipitare in scuro o in
nero molle soluzioni metalliche, e daiGhimici spesso
impiegato come reattivo •

I

9

(i) Si destina a ciö la prima boccia dell'apparecchio ,
procurando che in questa l'acqaa s'inaizi di un pollice o di
poco piu, e che il tubo destinato a condarre il gas si prolun ■
ghi fino al fondo . Ivi Vacido idraoljorico gasoso si spo-
glia d'acido idroclorico e d'ogni altra soslanza cstranea , e
puro si reca nelle bottiglie successive. ■

f

■



504

AcAdo idriodico

Istoria . Dobbiarao a G;iy-Lussac la scoperta
di quest'acido; il quäle non esiste se non salificato
da qualche base nelle ceneri delle piante marine,
delle spugne, e di altri zoofiti , ed in molte acque
minerali ■

Metodo di preparazione . Neil'apparato di
Woulf ( Fig. 40.) si prepara agevolmente V acido
idriodico liquido nel modo che segue.

(A) Si pone nella prima bottiglia tant'acqua
chebasti per lavare iL gas idrogeno-solforato che
vi dee traversare, si riempie per due terzi d'acqua
la seconda , e per metä la terza: ma insieme col
liquido vi s' insinua anche una discreta quantitä
d'iodio (circa 10 scropoli per ogni libbra d'acqua)
nella seconda bottiglia, e circa la metä di questo
peso nella terza. Quindi disposti opportunamente
V apparecchio e i materiali necessarj a produrre
del gas idrogeno-solforato, si Ja traversare per
entro le bottiglie di Woulf una corrente di questo

fluido aeriforme per lungo tratto di tempo (1).

(1) Per aumenlare i punti di contatto fra le dne sostan¬
ze , si puö anche rendere solubile quasi interamente l'iodio
alcoolizzando leggertnente l'acqua delle bottiglie ; le quali
per altro dovrebbero essere sempre immerse in an bagno
refrigerante , non per il solo oggetto d' impegnare il gas
idrogeno-solforato a trattenersi piü facilmente nel liquido,
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A misura che Viodio si discioglie e si aci-

dißca, il Uquido sintorbida a cagione dello zolfo
che si precipita: E si considera Voperazione esser
completa allorche V iodio e totalmente scompar-
so. Si fütra il Uquido per carta onde separarlo
dallo zolfo precipitato, indi si evapora ßno alla
rimanenza della metä o di un terzo \ e cosi si ha
V aciclo idriodico Uquido . Protraendo V evapora-
zione di quest'acido wolto al di lä del limite as-
segnato si corre rischio di decomporlo , percib
che non pub essere ridotto a secchezza senza ri-
solversi nei suoi principj costituenti .

(2?) Si puo ottenere Yacido idriodico in stato
di fluido aeriforme decomponendo a leggiero calore
un miscuglio d'iodio e di fosforo umeüatocon acqua,
dentro un cilindro di vetro da 8. o iu. linee di
diametro, profondo da 6. o 8. pollici, e chiuso ad
un'estremita . Si riduce il fosforo in piccoli pez-
zetti, e mescolato con 8. volle il proprio pesc d'iodio
inzuppato d'acqua, s'introduce nel cilindro a pic-
colc porzioni, avendo cura di dividere le une dalle
altre per tnezzo di tanti strati composti di fram-
menti di vetro. Si munisce il cilindro di un tubo
di comunicazione, si amminislra il calore, e si rice-
ve il gas idriodico dentro una bottiglia profonda
come si pratica per il cloro ( V. cloro).

ma anche per impedire la deperdizione di una gran parte
d'iodio; che con somma facilitä si volatilizzerebbe, allora
che per la protratta correate del gas idrosolforico il liquido
delle bottiglie si e di troppo riscaldato.

I

1
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Teor\a. (A) 1/ idrogeno-solforato si decom-
pone spogliandosi del suo idrogeno a favore del-
1' iodio , donde ha luogo la formazione dell' acido
idriodico il quäle resta sciolto nel liquido ; e l'al-
tro principio costituente 1'idrogeno-solforato (lo
zol/b) rimasto libero si precipita.

(B) L' acqua e decomposta per modo che
ridrogeno di lei portandosi sull'iodio genera Yacido
idriodico che si svolge in gas, mentre 1' ossigeno
altro principio costituente 1' acqua , fissandosi sul
fosforo , produce dell' acido fosforoso , che resta
fisso ( I ) .

Caratteri . 1/ acido idriodico liquido divien
fumante se si fa per esso attraversare una corrente
di acido idriodico gasoso. Bolle a 128. gr. C. quan-
do e concentrato: al contatto delTaria atmosferica

si colora in rosso piü o meno Bruno; e tal feno-
meno e dovuto a dell'iodio proveniente da un poco
d'acido decomposto. II cloro, gli acidi nitrico e sol-
forico decompongono Yacido idriodico sull'istante,
impadronendosi dell' idrogeno di lui.

li'acido idriodico in stato di gas e incoloro, ma
di un odore piccantissimo e sapido, arrossa le tin-
lure cerulee, estingue i lumi, ed esala dei fumi
bianchi nell'aria. R decomposto da diversi metalli e
dalle loro soluzioni acide, con che forma degl' iodu-
ri . E decomposto dal cloro alla teraperatura ordi-

(1) Impiegando il fosforo in una proporzione maggiore
di quella indicata si produrrebbe probabilmente anche del
g^s idrogeno-fosforato.
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naria, e lo e pure dall'ossigeno con l'intervento del
calorico. Si condensa facilmente nell'acqua, ma
non e perö decomposto dagl'acidi solforoso, idroclo-
rico, e idrosolforico.

Costituzione . At. i. iodio 156,67 -Hat. 1.
idrog. 1,24 = ( 157,91 acido idriodico ).

Usi. Uacido idriodico non e usato in media¬
na ; ma serve in Farmacia per la preparazione de-
gl' idriodati di potassa o di soda ec.

Acido idroselenico

Si prepara quest' acido , chiamato anche gas
idrogeno-seleniato, facendo agire a caldo 1'acido
idrociorico sul seleniuro di ferro. L'idrogeno, e l'os-
sigeno dell'acqua esistente nell' acido idrociorico,
si portano, 1'uno sul selenio e 1'altro sul ferro,
onde formansi Yacido idroselenico , che si solleva
in stato di gas, e 1'ossido di ferro che rimane sa-
lificato dall'acido idrociorico. Per raccogliere V aci¬
do idroselenico gasoso si fa uso del bagno a mer-
curio .

II gas acido idroselenico e incoloro, arrossa la
tintura di lacca-muffa, ed ha odore simile a quello
dell' acido idrosolforico . Aüacca con la piü gran-
d'energia i tessuti organici degli animali viventi ,
e soprattutto paralizza per qualche tempo le mera-
brane muccose (1). Questo gas e solubilissimo nel-

(1) Berzelius, che fu lo scopritore dell' acido idro¬
selenico t ne fu iocomodato in una maoiera Teramente
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l'acqua; ove perö si decompone se il liquido e ae-
reato , oppur se trovasi esposto all' aria libera. E
composto di i. at. di selenio 49^9 + at - *- d'idrog.
i,24 = (5o,83).

L'acido idroselenico non e stato fin qui usato
ne iu Medicina ne in Farmacia .

Ammoniaca ( idroguro d'azoto o
idrogeno-azotato ).

Istoria e stato. \Jammoniaca conosciuta nei
tempi andati col nome di spirito di sal ammoniaco y
di alcaliflttore, e di alcali volatiie esiste or solto
forma di gas, ed or sotto forma di liquido . Non
trovasi giammai ammoniaca isolata in natura , raa
sempre in combinazione con gli acidi carbonico,
fosfurico, urico ec. ; e producesi in tutte Ie mate-
rie organiche azotate allorche son trattate col fuoco,
o laseiate in preda alla putrefazione .

Metodo di preparazione . Si libera 1' ammo¬
niaca dagli acidi die la salificano, facendo giocare
per essi le affinitä di diverse basi.

(A) Si prendono 2. libbre di idroclorato di
ammoniaca {saV ammoniaco) sot: polv: ed altret-
tanto di calce caustica recentemente spenta a sec -
co (V. Calce). Efatto sollecitamente un mescuglio
diqueste due materieinun mortajodi pietra odi

strana ( V. Thenard Traue de Chimie ä V Jrticle Acide
hydroselenique).
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porßdo , s' introduce tosto in ampio matraccio
(in un fiasco ßorentino) e vi si annette un tubo
di comunicazione. Quindi collocato il matraccio
in bagno d'arena, sostenuto sul laboratorio di un

fornello di reverbero, lo si congiunge per mezzodel
tubo colla prima delle bottiglie dell' apparato
TVoulfiano^Big. 18.) e ciascuna ripiena presso a
poco per metä d' acqua. (i) Fatte le necessarie
lutature si circonda von la rena il ventre del ma¬
traccio fino al livello della maleria contenutavi,e
si mette fuocu aljorntllo.

Per condur bene Voperazione gioya di teuer
immerse in un bagno frigorifico le bottiglie di
Woulf\ e dove si possa meglio e di condurre per
mezzo d' una doccia V acqua d'una fönte fino al-
V apparccchio, e di farla cadere in getto conti-
nuato addosso delle bottiglie, onde ne rimangano,
specialmente la prima , per tutto il tempo del-
Voperazione irrorate (Y.Part.i. pag: i 16, e i 17).

L' ammoniaca si sprigiona in stato di gas ,
e traversa per le bottiglie Woulfiane , nella cui
acqua si condensa aumentandone il volume con
sensibile sviluppo di calorico . Cessato lo svol-
gimento del gas, si ritira dalle bottiglie Vammo-

(1) La quantitä di questo liquido, contenuto neue bot¬
tiglie dell'apparecchio , deve essere in egaal peso delle ma-
terie irnpiegate per far V ammoniaca (sal ammoniaco e
calce). Mescolato, dopo l'operazione, il liquido delle due bot¬
tiglie si ha \xn ammoniaca bastantemcnte forte per gli usi.
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niaca (i), e si conserva in vasi chiusi con tappo
smerigliato. (a)

(B) Si puö anche per distillazione preparar
V ammoniaca, mescolando piü o meno d'acqua ai
materiaJi impiegati per svolgerla . Operando in
tal guisa e necessario di servirsi di storta congiunta
coll'apparecchio di Woulf (Fig. 14.) \J ammoniaca
che si condensa vien ricevuta nel pallone, e quella
che mantiensi serapre in stato di gas penetra fino
nelle bottiglie, nella cui acqua si condensa.

(C) Per procurarsi dell' ammoniaca in stato
gasoso si pratica il metodo {A~) teste indicato, sop-
primendo perö 1' apparecchio di Woulf, e annet-
tendo al matraccio un tubo da gas come neu' ap-
parato ( Fig. 25 ) e si raccoglkeil gas ammoniaco
nel bagno a mercurio.

(1) Per Ta manopra necesssaria a estrarre Y ammoniaca
liquida dall' apparato Woulfiano perpetuo V. Part. 1.
pag. 117.

(7.) Se per far V ammoniaca si pone nelte bottiglie di
Woulf dell'acqaa contenente dell'acido carbonic» libero e
dei sali calcarei ( e tale appunto si e la comnne acqua di
funte di Firenze ) accade che il liquido delle bottiglie s'inal -
ha alle prime bolle di gas ammoniaco che vi gorgogtiano.
Questo fenoraeno e dovuto al carbonato d'ammoniaca che
si forma , il quäle precipita i sali calcarei dando laogo a
del carbonato di calce; il cai precipitato fassi anche piü
abbondante quando porzione di questo stesso sale preesiste
nelle acque, essendo ivi teouto in solaziooe dall'acido car¬
bonico libero.
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Tcoria. La calce, in grazia della sua affinitä

prevalenteper l'acidoidroclorico, scaccia sotto forma
di gas l'ammoniaca dall' idroclorato o muriato di
questa base: Formasi dunque del muriato di calce
o cloruro di calcio (che non potremmo perd riguardar
come tale senza ammettere che V acido idroclorico
e la calce siansi spogliati l'uno d'idrogeuo, l'altro di
ossigeno,e senza ammetter per conseguenza che siasi
simultaneamente formata dell'acqua.)

Caratteri. U ammoniaca si presenta con l'a-
spetto di un liquido limpido come Tacqua, ma ai-
quanto di essa piü leggiero. Ha un odor vivo e pene¬
trante capace di provocare le lagrime, e in qualche
modo simile a quello che in certe circostanze esala
delle orine e da altre sostanze animali in fermenta-
zione; ha un sapore acre e caustico,inverdisce pronta-
u;ente ilsiroppo di viole e la tintura alcoolica d'uva
nera , arrossa le tinture di curcuma, di rabarharo, e
di verzino, e satura gli acidi coi quali forma dei
sali dotati di particolari proprieta .

Se 1' ammoniaca liquida e troppo conceatrata
si corre rischio che i vasi o le bottiglie, entro le
quali e contenuta, si rompano a motivo della sover-
chia espansione del gas amtnoniaco. E di qni e clie
bisogna in.tal caso conservar l'ammoniaca in luugu
fresco e guardarsi di scuoterla . Queat' alcali segna
allora + 28. Ar. B. ma l'ammoniaca del commercio
e delle Farmacie segna da 4- 20 a 24 del predetto
Areom .

II gas ammoniaco e incoloro, compressibilo
Vol. IL 2»
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ed elastico al pari degli altri fluidi aerif'urnii, si con-
gela—48. Term. Cent: E assorbito dal carbone ve-
getabile o animale purche di recente preparato,
con sorprendente avidilä , e gode per il rimanente
delJe stesse proprielä delL' ammoniaca liquida.

Che i componenti Yammoniaca siano 1'azoto
e l'idrogeno non ci rimane piü dubbio dopo ]a sin-
tesi che ne fece ü D. Austin ; il quäle osservö che
ponendo della liraatura di ferro umettata con acqua
in contatto col gas azoto , 1' ammoniaca e 1' ossido
di ferro n'erano il-prodolLo.

Costituzione. At. i. azoto ry. ^3- + at. 3:
idrogeno 3, 72 = (21,45 ammoniaca). (1)

Usi e dose. 1/ ammoniaca e internamente

usata dai medici come un potente stimolante alla
dose di 5. fino a ro. goc: in un'oncia di acqua distil-
lata di cannelia , d'anaci, di fiori araaci, od aitra
aromatica. Si usa anche senzadiluirla,e con bagnar-
ne le narici e le labbra nelle asfissie e nella lipo-
timie; e utilmente adoprata nel morso della vipera
e di altri rettili, nelle punture degli scorpioni, delle
api, e di altri insetti.

Quest'alcali e pure con successo adoprato nella
medicina veterinaria per dissipare le flatulenze pro-

(1) Pochi anni fa si credette da alcuni valenü Chimici
che un oietallo partioolare (cui si dette il nome A'ammonio)
fosse il radicale de\V ammoniaca. Frattanto sebbene cio non
abbia potuto esser fin qui verificato, non e d'altronde punto
iniprobabile che l'azoto sia an corpo coraiposto, anziehe ele¬
mentare, com'e forza per ora di riguardarlo.



3i3
dotle daU'uso soverchio del trifoglio edi altre erbe
fresche : s' irapiega in Farmacia per prepararne
estemporaneamente i linimenti ; ed e finalmente
dai Chimici usato quäl' efficace reattivo e solvente
in molte ricerche analitiche.

Linimento volatile. Si prepara questo far-
maco estemporaneamente, versandosu di i.oncia
d'ammoniaca ottenuta col prccesso (A~) i, once di
olio d'oliva o di mandorle dentro una bottiglia di
vetro. Chiusa la bottiglia, si scuote e si agita ri.
petutamente il mescuglio, e cosiformasi im vero sa-
pone ammoniacale, che manifestasi sotto Vaspetto
di una massa biancastra semiconcreta; e chiamasi
linimento volatile forte (i) per distinguerlo da
quelloottenutoper la miscela dell'oliocolsotto car-
bonato d'amtnoniaca liquido , il quäle e assai piii
mite.

Il linimento volatile e usato esternamente
in frizione come rubefaciente,risolventee stimolante
dai Medici e Ghirurghi : ed e in facoltä di essi
di variarne la formula con variare la proporzione
dei componenti, per renderne l'aizionepiü o meno
energica.

Gas idrogeno prolocarhonato. Istoria e slato.
Questo composto aeriforme era in passato denomi-

(i) Questo preparato tliviene col tempo piü o meno con¬
creto, e perde a poco apoco le sne proprietä medicamentose.

4



3,4
nato gas infiainmalrile 'delle paludl, percio che
dal fondo limaccioso di esse in copia si svolge . Si
rimuove la faiighiglia dei fonti ove si lavano pan-
ni sporchi, o di altri serbatoi d'acque stagnanti e
paludose, e se ne raccoglie il gas per mezzo d'un
imbuto introdotto in boltiglie ripiene dello stesso
liquido, e capovoltate a fiord'acqua. Perprevenire
idisastri,cui nelle miniere di carbon fossile gli operaj
si trovavano esposti, quandoarmati di fiaccole s'in-
contravano in questo gas, Sir.H.Davy immaginö una
lantema detta di sicurezza(Y. Carbone fossile per
la descrizione e per gli usi di questa lanterna.)

Caratteri. Il gas idrogenoprotooarbonato ha
un peso specif: — o,55g ; si accende in contatto
d'una fiaccola, e brucia con Gamma giallognola ge-
nerando acqua e gas acido carbonico. E incoloro, e
non ha odore ne sapore.

Essendo composto di 2. vol: d'idrogeno e
di 1. vol: di vapore di carbono condensati in 1.
solo volume,si richiedono 2. volumi d'ossigeno
(4 at.) per abbruciarne in totalitä ii carbono e l'idro
geno in modo da formare acido carbonico e acqua ,
e un solo vol: (2 at.) d'ossigeno per abbruciare
solamente il carbono.

Sarebb'egli probabileche l'aria delle maremrne
toscane e romane dovesse almeno in parte aU'idro-
genoprotocarbonato le sue deleterie qualitä, ondo
si mostra eminentemente dotata duraute Teslate

e sul principic d'autunno ?.....ßesulta d'altroude
da moltissimi saggi eudiometrici istituiti sull' arie
malsane dei Inogbi paludosi che, per quanto in
seno a quell'atmosi'era si versino, oltre il gas idro-
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ge-no proto-carbonato, continuate correnti di altri
gas deleterj, purtuttavia trovasi colä esser l'ossigeno
all'azuto nello slesso rapporto in cui esser suole
nell'aria la piü pura.

Gas idrogeno deuto-carbonato . Fu chiamato
anclie gas olio facente, in riguardo della singolar
proprietä di formare col cloro un liquido d' aspetto
oleuso.

Processo di preparazione. (A) Per procu-
rarsi il gas idrogeno deuto-carbonato nei labo-
ratorj si suol distillare in una storta di vetro
munita di pallone tubulato ( Fig. i5 ) un mescu-
glio di 10. once d' acido solforico concentrato e
di 2. once e mezza di spirito di vino +■ 36. Ar. B.
Si annette alla tubulatura laterale del pallone un
tubo ricurvo, e si raccoglie il gas sotto cilindri o
campane nel bagno idro-preumato chimico.

(i?) Si ottienepure il gas sopra divisato decora-
ponendo per mezzo del calore un'irapasto fatto con
arena selciosa e cun sevo fuso, o con qualche olio
fisso, in una storta di ghisa o in un cilindro di ferro
chiuso da un' estremita, e munito dall' altra d' un
lubo di vetro da gas.

(C) Si prepara in grande il gas idrogeno deuto-
carbonato (gas illuminanteo gas ligth degl'Inglesi)
decomponendo col calore in ampli recipienti di ghisa
il carbon fossile, e piü recentemente l'olio di pesce,
i semi oleosi ed oltre materie di simil natura (i).

■
SM*

(i) Si e dato alle sostanze oieose o grasse la preferenza
sul carbon fossile, non tanto per la maggior copia e bonlä

■
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Si obbliga il gas ottenulo a Iraversare per il latte di
calce, ed anche per l'acido solforico, secondolema-
lerie donde e prodotto , affinche spoglisi nel primo
meazo degli acidi idrosolforicoe carbonico, e nel se •
condo d'arumoniaca. Condotlo quindi in graudi va-
sehediacqua si riceve solto vaslissimi recipienti di
baudone di rame, dette coraunemente gasometri.

II soggiorno troppo protratto del gas idrogeno
deuto-carbonato suli'acqua e a scapito della di lui
facoltä illuaiinante ; poiche e oggimaiconosciuto che,
dopo alcuni giorui di riposo sotto i gasometri, il
gas in queslionesi spoglia d'una materia oleu-carbo-
nosa, da cui l'acqua resla contaminata; ed arde allora
con fiamnia di languida luce (i).
del prodotto che se n' ottiene, quanto anche per il minor
volurne e ingombro che le prime danno negli apparecehj.

Molto tempa prima che Wilson proponesse i'uso dei
semi oleosi per procurarsi il gas illuminantc, io feci sentire
in un progetto fatto per 1' illuminazione di alcuni grandi
stabilimenti di Firenze che, riunite certe condizioni, si sa-
rehbe potuto far' uso dei semi di linö e di altre materie
assai idrogenate invece d'olio d'oliva, e non senza risparmio,
a fronte che il nostro paese sia di tal prodotto tanto ferace
( V. Alti de Georgoßli Tom. 4- )• Atto egualmente all'illu-
minazione e il gas idrogeno deuto-carbonato che ottiensi
mediante la distiHazione del legno si duro che dolce, operata
in tabi di ghisa o in vasi di ferro chiusi; col quäl mezzo si ot¬
tiene al tempo medesitno molto catrame e dell'acido pirole-
gnoso, il quäle, previa la purificazione, puö essere sostituito
per qualsivoglia uso al miglior aceto, (V. Ridolfi, Saggio
sul Termolampoa legno Firenze 1816 presso G asper 0 Ricci.

(1) Dietro siffatte osservazioni sono alcuni Chimici
portati a credere che il gas illutninaute, ottenuto coi
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Teoria (A). Se si riguarda io spirito di vino

(alcool) costituito di gas idrogeno deutocarbonato
e d'acqua, e facile di rendersi ben conto come, per
l'azione delT acido solforico, si svolga in copia il
gas idrogeno deuto carbonato . U acido predeüo
s'impadronisce dell'acqua, e matte in libertä il com»
posto di cui or si ragiona.

(SC) Tutte le sostanze oleose o bituminöse, e i
corpi grassi, trattati col fuoco senza contatto d'aria,
conducono a nuovo modo d'esistere il loro idro¬
geno e carbono; e tale si e i'affinitä di questi due
elementi che nella reciproca unione si trovano
costantemente nello stesso rapporto di 2. vol:
d'idrogeno gasoso e di altrettanti di vapore di car-
bone . E questi due principj o materiali costitu
enti, chimicamente combinati come lo sono nel
gas idrogeno deuto-carbonato , non presentano
cbe una quarta parte del volume che occupano
allorche sono isolati ; vale a dire che 2. vol: di
gas idrogeno e 2. vol. di vapore di carbono, for-
mando il gas idrogeno deuto carbonato, s\ nducono
a 1. solo volume. Di qui e cbe per abbruciare 1.
volume di gas idrogeno deuto-carbonato si ricbie-
dono 3. volumi di gas ossigeno (G. atom:) e da tal
combustione si produeono 2 volumi di gas acido
processi descritti, sia idrogeno contenente in soluzione una
materia oleosa particolare costituita di carbono e d'idro¬
geno , e che questa unitamente al gas solvente possano
somministrare alla combustione del yero gas idrogeno deuto-
carbonato, Questeproprietä variano perö a seconda del le ma-
terie che banno sotmniuistrato il gas. ( V. gas idrog. per-
carbonato pag. 319 )
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carbonico, e i. vol. e mezzo di rapore acquoso (i).

Caratteri. II gas idrogeno deutocarbonato
pesa specificamente — 0,985. Quando e puro gode
delle stesse proprietä tisiehe del gas idrogeno proto
carbonato; brucia con fiamma turchinicciaalla base,
raa bianca luminosissima in tutto il restante, e spe-
ciahnente nei bordi e nell'apice, ede questo gas al-
quanto solubile in acqua. Si decompone spogliandosi
d'una porzione d'idrogeno mentre aumenla di voiu-
me, aüorche traversa per dei tubi di porcellana o di
ferro infocati a rosso, ed e quindi suscettibile di
ulterior decomposizione e di alimentäre viepiü di
volume a misura che si spoglia di carbono, quando
sia esposto ad una teraperatura gradalamente piü
elevata. (2)

Usi. Neue citta capitali e raanifatturiere della
gran Bretagna si vedono oggi non soJamente Ie
pubbiiclie vie, nia anche gran numero di stabili-
raenti, raolte oflicine e botteghe e le case di partico-
lari illuminale col gas Idrogeno deuto-carbonato(Z).

(t) V. Art. I. pag. r34 e Taddei Sistema di Stechiome-
tria chimica Tav. XIX. Firenze 1824.

(2) E in grazia di tal proprietä del gas iüurainante
che, dove questo fluido gasoso trovasi in copia e a discreto
prezzo per i divtsrsi usi ecotiomici, riesce sommamente
facile e poehissimo dispendioso di riempire i globi aero-
statici, e di dar loro la necessaria forza ascensionale, come
col gas idrogeno ottenuto dalla scomposizione delP acqua
»perata per mezzo dello zinco o del ferro ( V. gas idro-

Xeno ).
(3) Per introdurre nelle case il gas idrogeno deuto¬

carbonato in dose bastevole al bisogno, e senza tanto in-
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In Francia parimente ed in altre contrade e stato
hilrodolto il sistema d'illuminazione a gas in al-
cuni grandi stabilimenti, come spedali, teatri ec.
E 1' Ilalia e stata la prima ad applicare il gas di
che si tralta aH'illuminazione dei Fan. (V. VAp-
pendice alSaggiodi osservaz. ec.sull'illuminazione
dei Fari del Cav. Gio. Aldini, Milano 1823).

Gas idrogeno perca.bonato. Gon tal nome e
con quello di gas iper-olio faciente vieu distinto

gombro, si e adottato il mezzo di mitiorarne notabilmente
i! volume ; e in Inghilterra si porta qoeslo gas {gas liglh)

cornpresso in globi metallici fino a 3o. atmosfere e piü. Non
poche persone sbigottite dai pericoli, che potrebbero aver
luogo laddove si trovano dei depositi di gas infiammabile
e illuminante, banno declaraato contro questo naovo sistema
d'illuminazione.Mase.coaie molti riflettono,si dovessero pro-
scrivere certi medicamenti solo perche in dose eccessiva pon-
noriescir dannosi o letali,eci dovessimo privare dell'acciajo
delta polvere da fucile ec, perciocche spesso farono i mezzi
usati per delinquere, nun solo sarebbe qnesta una ▼io-
lenza che si farebbe ai progressi dello spirito umano, tna
neppure si avrebbe fondamento di credere che si potesse
giungere per tal via ad annientare le armi del delitto
poiche dove il caor umano volesse usar la saa perfidia tro-
verebbe ben presto con che rimpiazzare la polvere da can-
none, l'acciüjo, l'oppio, l'arsenico ec.

Quanto a me porto opinione che nessuno di quei che
hanno veduto con ben'intesi metodi applicare il gas illurni-
tiante ai comodi della vita oserebbe di proverbiare un ri-
trovato si hello e si utile ; ma che anzi il riguarderebbe
come uno dei piü rlcchi doni che la Chimica moderna ci ha
saputo fare, Una serata in Londra basterebbe per convincere
chicchesia di questa veritä.
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im fluido aeriformeottenuto merce la scomposizione
delTolio fisso o del grasso operata dal calorico . II
carbono tenuto in soluzione da questo nuovo gas e
in quantilä tripla di quello contenuto nell'idrogeno
deuto carbonato : e dielro questa cognizione di
fattö somministrata dall' analisi chimica si rileva

pf j rclie un volume dato di gas illuminante ottenuto
dalJ'olio, illumifla per un tempo due volte piu Jungo
che un egual volume di gas illuminante ottenuto
dal carbon fossile , e con luce egualmente in-
tensa. (i)

Gas idrogeno deuto-fosjorato o per fosforato.
Questo gas, che, producendosi spontaneamente nei
cimiterj ed in altri luoghi ove sonosi lentamente
decomposte le sostanze animali, spesso ha sbigottito
gli animi superstiziosi , puö essere ottenuto col
mezzo seguente.

Processo. Gon circa 3 once di calce di recente

spenta a secco si mescolano e s'impastano, mediante
una sufficiente quantitä d'acqua stillata di recente,

(i) Qnesta preminenza dell'olio salle altre sostanze
cotnbustibili rispetto alla miglior qaalitä di gas illuminante
che se n'ottiene e un argomento, e certamente d'ogni altro
piü valido, per appoggiare l'opinione da me giä emessa, cioe
che anche in clirna e soolo propizi all'albero di Pailade,
potrebbesi per l'illaminazione con qualche atilitä sostituire
all'olio d'oliva i) gas somministrato dai semi eleosi, e dalle
sostanze grasse decomposte per niezzo del fuoeo.
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6 scropoli di fosforo ridotto in minutissimi tru-
cioli (i); e iutrodotto il mescuglio in un matraccio
ci si adattata un tubo da gas (Fig. 25). Si ammini-
stra un calor graduato al ventre del matraccio , e
fatto pescare 1' estremo del tubo in una cassula d
porcellana ripiena d'acqua gia spogliata per mezzo
deli'ebollizione d'ogni porzione d'aria (2) se ne ri-
ceve il gas idrogeno perfosforato in cilindri ripieni
del piedetto liquido posto in egual condizione,

Sollevando di tanto in tanto l'estremo del tubo

ricurvo , e facendo scappare qualche bolla di gas
nell' aria , si riconosce quando questo üuido lascia
di esser per-fosforato per divenir proto-fosforato. A.
quest'epoca, e specialmenle dopo aver elevato assai
la temperatura , tessa d' infiammarsi spontanea-
menente.

Teoria. L'acqua cbe fa parte dell'inipasto di
fosforo e di calce si decompone: e l'idrogeno e l'os-
sigeno onde quel liquido e composto , portandosi
entrambi sul fosforo formano l'uno \'idrogeno per-

fosforato che si solleva in gas , e 1'aStro l'acido fo-
sforoso o ipofosforoso che salißca la calce.

Caratteri. II gas idrogeno per-fosforato ap-
pena e versato nell' aria atmosferica offre il curioso

(1) Si esegaisce quest'operazione sotto l'acqua di recente
stitlata, o pur bollita poco avanti.

(2) L'ossigeno dell'aria sciolta nell'acqöa ,;ottrae al gas
idrogeno per fosforato una poraione di fosforo, e lo rende in-
suscettibile d'infiammarsi spontaneamente.
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fenomeno di accendersi spontaneamente con bella
fiamma, la quäle finisce con una specie di ghirlanda
di vapori bianchi d'acido fosfatico . Ha un peso
spec. = 0,902, e comecche sia questo gas saturato
di fosforo non diminuisce punto di volume qualora
11e venga totalmenle spogliato . E decomposto dal
cloro e da molti corpi.

Non ha usi speciali.

Gas idrogeno proto fosforato. Si genera spon¬
taneamente come il per-fosforato nei luoghi, ove si
sono lentaraente decomposti i corpi degli animali.

Si ottiene dall'impasto medesimo che ci ha
somministrato il gas idrogeno per-fosforato : e gas
proto-fosforato e appunto quando non piü si ac-
cende spontaneamente nell'aria. (1)

E facile pero di convertire il gas idrogeno per
fosforato in proto-fosforato . Si espone il primo
all'azione dei raggi solari, il quäle deponendo per
tal mezzo una porzione di fosforo , si trasforma in
gas idrogeno proto-fosforato.

Caratteri. Questo gas ha un odore agliaceo for-
tissimo, in qualche modo siniile a quello dell'acido
arsenioso. Si reputa composto di 1. vol. d'idrogeno
per-fosforato e di 1. vol. d'idrogeno, ambidue con-
densati in un solo. Ha unpeso speciiico.=972

(0 Anche facendo per qaalche tempo soggiornare il
gas idrogeno per-fosforato sull'acqua si trasforma a poco
a poco in proto fosforato, e tanto piü facilmente qaanto piü
«.Varia atmosferiea si contiene nel liquidi.
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Gas idrogeno arsenicato. Questo gas, uno dei
piu deleterj sull'animale economia, puö essere otte-
nuto facendo digerire a caldo in un matraccio mu-
nito di tubo ricurvo (Fig. 25). 4> o 5. parti d'acido
idrocJorico—i8.Ar. B. su una parte di lega d'arse-
nico e stagno, fatta perla fusione di 3. once di lima-
tura del secondo e i. oncia di polvere del primo in
crogiolo coperto. Si raccoglie il gas ottenuto sul ba-
gno pneumatico a mercurio, o su quello ad acqua.

Teoria. Avvi decomposizione dell'acqua con-
tenuta nell'acido idroclorico impiegato: il di lei
idrogeno si porta sull" arsenico per formare il gas
idrogeno arsenicato, e l'ossigeno portandosi sullo
stagno ne forma un' ossido che resta salificato
dall'acido idroclorico ; donde viene che neu' appa-
recchio trovasi dopo 1' operazione dell' idroclorato
di stagno.

Caratteri. E infiammabile ed ha un'odore
nauseoso . Dopo lmigo soggiorno depone dell' arse¬
nico che incrosta, sotto l'aspetto d' una raateria di
color marrone, i vasi ov'e contenuto; e decomposto
sull' istante dal cloro, in contatto del quäle s' in-
fiauima e genera dell'acido idroclorico , mentre
deposita l'arsenico in stato d'idruro (i). II gasidro-

(i) Si accorda i! norne d'idruro o A'idroguro arsenicale
ad una combinazione d'arsenico e d'idrogeno, in cui pero
quest' ultimo principio trovasi in nna proporzione minore
che nel gas idrogeno arsenicato. Cos! pure si ammettono da
alcuni Cliimici gYidrurio idroguri dizolfo, di tellurio, e di
potassio, (V. Thp.nard Traite de Chinüe Tum. 1.)
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geno arsenicato e terribilg, pe'suoi effetti sulla vita
degli animali; e di questo gas fu vittima lo sfor-
tunato Gehlen nel i8i5.

U gas idrogeno ha la proprietä di disciogliere,
oltre l'arsenico, anche altri metalli come il potassio-
ed il tellurio ; con che forma il gas idrogeno po-
tassiato scoperto dal prof. Sementini, e il gas idro¬
geno tellurato. ( V. Thenard Traite de Chimie
Tom. I. )

ARTICOLO V.

CARBURI.

I composti di tal norae resultano dalla cotn-
binazione del carbono con un'altrasostanza combu-
stibile semplice: e come tutti gli altri corpi binarj
si dividono in raetallici e non metallici. Apparten
gono a quest/ultimi il carburo di zolfoj il carburo
d'iodio,e \l carburo d azoto: e fra le combinazioni
del carbono con le sostanze metalliche non si cono-
sce che quella del ferro.

Carburo di zolfo . Questo coraposto scoperto
da Lampadius nel 1796 puö essere ottenuto col
fare attraversare i vapori di zolfo per una canna di
porcellanacontenente dei frammenti di carboneve-
gelabile , che sia stato recentissimamente e forte-
raente calcinato. All'estreino libero della canna di
porcellana si annette una allunga ed 1111 pallone
immerso in un mescuglio frigoriüco, ccoiunicante
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coll'apparecchio diWoulf. Oltre il carburo di zolfo,
che si condensa nel pallone e nell'acqua della prima
bottiglia di Woulf(i) si formano anche varj gas che
sono I'idrogeno solforato e carbonato, e l'ossido di
carbono .

Caratteri. II carburo di zolfo e liquido , e
limpidoquando e puro: ha un sapore acre bruciante,
un'odor disgustoso, un peso specitico=:i,2G3; e sotto
la pressione ordinaria bolle a -+■ /\S. Term. G. Sotto
la macchina pneumatica si vaporizza con somraa
prestezza,e possiede tanto calorico latente, allorche e
ridotto in vapore, che produce assai freddo per con-
gelare il raercurio. Si svapora all'aria senza residuo
e senza subire alterazione di sorta, e non si decom-
pone per l'azione del caloreil piü forte. E eniinente-
mente combustibile, poiche all'avvicinare d'un
corpo acceso s'infiamma e brucia producendo acido
carbonico e acido solforoso. Non si scioglie nell'acqua
ne tanipoco vi si mescola , ma si deposita al fondo
sotlo forma di globetti oleosi. E perö solubile nel-
l'alcool nell'etere ueg-li olj fissi e volatili, e si corn-
bina intimamente cogli alcali , dando luogo a dei
composti quadernarj che Berzelius riguarda come
carbosolfuri.

Usi. Avuto riguardo alle singolari proprietä
de] carburo di zolfo, puo questo corpo essere util

(i) Si separa il carburo di zolfo dal liquido sopra na-
tante per mezzo d'un imbuto di lango becco, corne si sepa¬
ratio dall'acqua gli olj essenziali che sono di questo liquido
piü pesanti.
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mente impiegato in alcune operazioni de! Chimico
sperimentatore.

Cianuro d'azoto o cianogeno, Questo cornpo-
sto chiamato auche azoto carbonato fu scoperto da
Gay-Lassac. Si prepara decomponendo in una pic-
cola storta di vetro del cianuro di mercurio, quäle
perö deveesserneutro, cristallizzato, eben seceo(i).
Si adatta alla storta im tubo da gas (Fig. 26 ) e
nel bagno a mercurio si ottiene sotto ciliudri o
canipane il cianogeno gasoso.

Caratteri. II carburo d'azoto o cianogeno si
mostra e si mantiene in slato gazoso all' ordinaria
temperatura dell' atmosfera : ha un peso speci-
fico = 1,806, ed un'odore vivo e penetrantissimo .
Arrossa alla foggia degli acidi la tintura di lacca-
muffa, la qualeperö per i'azione del calore presto
riassume il suo color ceruleo.Non si decumpone
trattato ad un fuoco violenlo, ma s'infiamma in
contatto dei corpi accesi e brucia con fiarama dun
bei colore violetto , intanto che dei due principj
che lo costituiscono vien messo in libertä l'azoto, e
l'altro (il carbono) unendosi coli'ossigeno atmo-
sferico , genera dall'acido carbonico. Si scioglie

(i) Se non si nsa la precauzione di render ben'asciatta
la storta e d'impiegare il sale afiatto secco, avviene che in
virtü della reazione che ha luogo fra gli eleiueiiti del ciano¬
geno e quelli dell'acqua, contenuta sul cianuro, producesi
anche ammoniaca e gas acido carbonico.
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coll'apparecchio di Woulf. Oltre il carburo di zolfo
che si condensa nel pallone e nell'acqua della prima
bottiglia di Woulf (i) si formano anche varj gas che
sono l'idrogeno solforato e carbonato, e ]' ossido di
carbono.

Caratteri. II carburo di zolfo, denominato
all'epoca della sua scoperta liquor di lampadius
e liquido , e limpido qu.ando e puro: ha un sapore
acre bruciante, un'odor disgustoso , un peso speci-
fico—i,2Ö3; e sottö la pressione crdinaria bolle a
+ 45. Term. G. Sotto la macchina pneumatica si
vaporizza con somma prestezza, e possiede tanto
calorico latente , allorche e ridotto in vapore, che
produce assai freddo per congelare il mercurio. Sj
svapora alTaria senza residuö e senza subire altera-
zione di sorta, e non si decompone per l'azione del
calore il piü forte. E eminentemente combustibile
poiche all' avvicinarvi d' un corpo acceso s' infiani-
ma, onde fu detto anche alcool di zolfo , e hrucia
producendo acido carbonico e acido solforoso. Non
si scioglie nell'acqua ne tampoco vi si mescola, ma
si deposita al fonflo sotto forma di globetti oleosi.
E perö solubile nell'alcool nell' etere negli oli fissi
e volatili, e si combina intimamente co^li alcali
dando luogo a dei composti qnadernarj che Berze-
lius riguarda come carba-solfuri.

(1) Si separa \\ carburo di zolfo dal liquido sopra na-
tante per mezzo d' un imbuto di lungo becco, come si sepa-
rano dall'acqua gli olj essenziali che sono di questo liquido
piü pesanti.
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Usi Avuto riguardo alle singolari proprietä

del carburo di zolfo, puö questo corpo essere util
mente impiegato in alcune operazioni delChimico
sperimentatore.

Carburo d' azoto o cianogeno. Questo compo-
sto chiamato anche azoto carbonato fu scoperto da
Gay-Lassac. Si prepara decomponendo in una pic-
cola storta di vet.ro del cianurodi mercuriojil quäle
perödeveesser neutrOjCristallizzato, e ben secco(i)
Si adatta alla storta un tubo da gas ( Fig. 26 ) e
nel bagno a rnercurio si ottiene sotto ciliudri o
campane il cianogeno gasoso.

Caratteri. II carburo d' azoto 0 cianogeno si
mostra e si mantiene in stato gasoso all' ordinaria
temperutura dell' atmosfera : ha un peso speci-
fico=ri,8o6, ed un' odore vivo e penetrantissimo.
Arrossa alla foggia degli acidi Ja tintura di lacca-
muffa, Ja quäle pero per 1' azione del calore presto
riassume il suo color ceruleo. Non s\ decompone
trattato ad un fuoco violento , ma s' inliamnia in
contatto dei corpi accesi e brucia con liamma di un
bei colore violetto, intanto che dei due principj
che lo costituiscono vien messo in libertä 1' azoto, e
1' altro (il carbono ) unendosi coH'ossigeno atmo-
sferico , genera dall'acido carbonico. Si scioglie

(1) Se non si usa la precauzione di rentier ben' asciutta
la storta e d'impiegare il sa!e afl'atto secco, avviene clie in
virtü della reazione che na laogo tra gli elementi del ciano¬
geno e quelli dell'acqua contenata sul eianuro, producesk
anche arnmoniaca e gas ucido carbonico.
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nell'acqua, nell'etere solforico e nell'olio di tremen-
lina , ma specialmente neil'alcool.

Carburo d'iodio. (V. Ioduro di carbono.)

Carburo d'idrogeno ( V. gas idrogeno proto-
carbonato, deuto-carbonato ec. )

Proto-carburo di ferro. Questo corpovolgar-
roente conosciuto col nome d' acciajo e sempre
un prodotto dell'arte.

Metodo di fabbricazione. Si distinguono di¬
verse qualita d' acciajo seeondo i metodi im-
piegati per proeurarseio. Cooiunemente Jo sifab-
brica esponendo delle sbarre o deJJe ilaslre di
ferro fra la polvere di earbone , dentro ampli
crogiuli o in cassette di terra refrattaria, ad un ca-
lore molüssimo elevato, e sostenuto perpiüore. In
tal guisa pvepürasW'acciajTrpercementazione. Dicesi
poi acciajo fuso quell' acciajo di cementazione
ch'e statodi nuovo trattalo con delle materie car-
bonose, e fuso dentro crogioli piü o naeno pro-
foiidi (i).

Uacciajo si distingue non tanto per il puli-
mento e per il brillante metallico di cui e suscet-

(i) Uaccjaio di comentazione si presta al tnartello nie-
glio di quello tuso, e puö essere anche saldato pezzo a pezzo;
ma V acciajo preparato per fusione vince l'altro si per la du-
rezza, quando e temperato, che per la suscettibilitä a divenir
brillante mediante ü pulimento.
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tibile, ma anche per la sua estrema soliditä e clutti-
lilä : e di grana fina e serrata, e malleabilissimo.

L' acciajo possiede anche la prerogativa di
assumere delle proprietä novelle allorche vien sot-
topostoallacosidettalempera (1) merce cuiacquista
moltissima elasticitä , mentre rendesi assai piü
duro, raa meno duttile e meno malleabile, e piü o
nieno fragile.

Teoria. Mediante 1' azione del calorico una
piccolissimaquantitä di carbono si associa al ferro, e
gli comunica le proprietä poco fä notate. U acciajo
appena contiene i parte di carbono su ioo di ferro.

Usi. \j acciajo ridotto in finissima limatura e
quindi passato per velo o porfirizzato e usato inter-
namente conie il ferro, cui pero, attesa la durezza, e
da posporsi non lanto per 1' uso anzidetto, quanto
anche per la preparazione dei cosi detti rimedj rnar-
ziali. Ha poi degli usi estesissirai e preziosi quasi
in tutte le arli meccaniche. (V. Ferro.)

Per-carburo di ferro. Tstoria. Questo corpo ,
conosciutocomunementecoi norai di piombaggine e
di graffite, e un composto naturale che trovasi ab-
bondantemente diffuso in varie contrade d'Europa.

(i) Dicesi con voce d'arte temperare V acciajo allor¬
che infocato a rosso o abianchezza vien immerso nell'acqoa
fredda, nel mercario, negli olj o in altri liquidi ; nella quäle
operazione passa bruscamente dull'incandescenza all'ordi-
naria ternperatura ; o dicesi stemperare o ricocere l'acciajo
l'operazione inversa,esponendo cioe V acciajo temperalo al
fuoco, e lasciandolo poi raft'reddare lentamente.
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Si rende atto agli usi della medicina e di

molte arli, riducendolo in polvere piu o meno fina
per mezzo del mortajo o della macine, o pur ra-
spandolo , e passandolo dipoi per setaccio.

Caratteri. II percarburo di ferro ha im color
grigio nerastro, e solido ma fragile e quasi untuoso
al tatto ; fregato contro la carta od altri corpi vi
lascia delle tracce di colore scuro, acquista la lu-
centezza metallica per mezzo dello sfregamento, e
si lascia facilmente tagliare in sottili lamine allorche
e puro. II suo peso speciüco varia da 2,08, a 2,26.
La proporzione ordinaria dei componenti di questo
per-carburo e di 9Ö di carbono e 4 di ferro: ma
spesso anche vi si contiene dell'argilla, del fosfuro
di ferro, ed anche delJ'ossido di quest'stesso metal-
lico . J\on e punto solubile nell' acqua , ne si fonde
qualunquesia il grado di calore che gli si fä provare.

Usi. La piombaggine piü fina e meno friabile
e impiegata per costruire le cosi dette matite; si
adopra l'altra di grossa grana per levigare la super-
ficie di diversi corpi e specialmente degli Utensil i
di ferro, esi usa anche mescolata coH'assungia o con
altre materie grasse per diminuire l'attrito dell'asse
dentro i mozzi delle ruote nei legni di vettura ed
in altre macchine . E di piombaggine sono egual-
niente formati i cosi detti fornelli e crogioü d'Assia,
tanto frequentemente usati nelle operazioni chi"
miche e metallurgiche.

Aleuni Medici haiino proposto il percarburo
di ferro eslinto nel grasso per il tratlamento delle
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malattie cutanee/ ma e molto probabile clie non
riesca per tali morbi efficacese non quando e piü o
meno solforato. Unito ad un egual peso di fiori di
zolfo lavato costituisce V etiope graßco , qualche
volta dai medici adoprato per usointerno alla dose
di g fino a i. scropolo.

Uaguento di piombaggine o di per carhuro
diferro.=Si prende i o/icia di percarburo di ferro
porßrizzato e reso inpalpabile, e t\ scropoli di ma-
gistero di zolfo. Unite ben insieme queste polveri,
s'incorporano in 6. once d' unguento rosatodentro
un mortajo diporßdo, mediante Vagitazione, e ag-
giungendo l'unguento in pik riprese.

ARTICOLO VI.

JF-OSFUIU .

Sono combinazioni de\ fosforo con un radi-
cale semplice; e secondo la natura di qnesto radi-
cale \fosjüri si distinguono in metallici e non metal-
lici. Nessun fosfuro esiste naluralmente.

Fosfuri d' idrogcno. N'esistono uue; il proto-
fosfuro e il deuto-fusfuro: e sono l'uno il gas idro-
geno prolofosforato, l'altro il gas idrogeno deuto-fo-
sforato, (Ved. pag.Zio).

Fosfuro di cloro. Sono due: il deuto-fosfuro
e il proto-fosfuro di cloro.
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Si prepara il proto fosfuro di cloro scoperto
da S. H. Davj, conducendo il gas cloro ben secco in
contatto del fosfuro parimente asciutto, in un tubo
di vetro piü o uieno profondo , fino a tanto che il
fosforo, il quäle raantiensi sempre solido, non siasi
convertito in una materia bianca.

Questo proto fosfuro dl cloro e volatilissiino, e
non si fonde se non sotto unu pressioue tale che gli
impedisca di volatilazzarsi: arrossa la carta cerulea
ed aöciulta di laccamuffa; immerso nell'acqua la de-
corapone, e appropriandosene i principj costituenti
forma dell'acido idroclorico e fosforico intanto che
svolge del calorico. Finalmente coH'ainmoniaca for¬
ma un composto triplo , bianco e insolubile nel¬
l'acqua.

Si olliene il deuto fosfuro di cloro unendo a n
parti in peso di proto-fosfuro di cloro i parte di fo-
sforo ben asciutto . Ancor questo si coniporta con
l'acqua come il prolo-fosfuro anzidetto.

Fosfuro dl zolfo (V. solfuro dl fosforo).

Fosfuro d' lodio, e fosfuro dl selenio. Si ot-
tengono amendue combinando direttamente il fo¬
sforo coU'iodio o col selenio.

Fosfurl metalllci.

A somiglianza dello zolfo il fosforo si combina
coi metalli per formare dei fosfuri; nei quali perö,
ad eccezione di pochi, non sono stale per anche ben
determinate le proporzioni dei componenti.

i.
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Per comporre \ fosfuri melallici o si getta il

fosforo in piccoli pezzi sul raetallo fuso in crogiolo di
porcellana (e cosi per esempio si compone Wfosfu.ro
di piombo di stagno ec): oppure se il raetallo nun
si fonde che ad una temperatura superiore a + 600•
Terra. G. si colloca in soltili fili o in lamine in tu-

bi di porcellana, e vi si fa traveisare il fosforo in
vapore; e di tal processo si fa uso per formare i

fosfuri di ferro , di rame , d' argento ec. Cosi
pure si corabina direttamente il fosforo col mer-
curio , o sivvero col deutossido di esso per farne il
fosjuro, operandone la combinazione sotto l'acqua
leggermente calda , e agitando le due raaterie (1).
In qualche caso si forraano i fosfuri decomponendo
i fosfat.i per mezzo del nero di fumoo di altra ma-
teria carbonosa, e producesi allora del gas acido
carbonico, raentre una porzione della b:ise del sale
si ripristina in raetallo per unirsi col fosforo . Tali
sono ifosfuri di calcio, di bario ec. Gon questo stesso
processo si ottengono \ fosfuri di potassio e di sodio;
ma sono anche piü puri quando siano stati prepa-
rati, riscaldando il fosforo in pezzetti bene asciutti
col potassio o col sodio in provini curvati nella
parte loro superiore ( V. Part. I. pag. io3 e 104 )
e ripieni di gas ac. carbonico 0 di gas azoto; e con
questo stesso mezzo puossi anche preparare il fosfu
ro d'arsenico.

(1) Sia l'uno o sia l'altro il processo impiegato, si opera
difficilmente e solo in parte l'unione fra il fosforo ed il raetallo.
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ARTIGOLO VII.

SOLFURI.

Istoria e stato. Sono designati con questo no-
me i composti binar] resultanti dalla corabinazione
dello zolfo con ua metallo od altro radicale sem-
plice; onde distinguonsi in solfuri metallici e non
metallici. Questi ultimi non sono corae i primi ira-
piegati nelle arti ne tampoco in medicina.

Le sostanze semplici noa metalliche suscet-
tibili di combinarsi collo zolfo sono il fosforo, il
cloro, l'iodio, iJ carbono, e i'idrogeno.

Solfuro dijosforo. Si ottiene facendo fondere
sotto l'acqua il fosforo misto a dello zolfo. In questa
operazione formansi l'acido fosforoso o fosforico
che restmo v\el liquido, el' acido idrosolforico che si
svolge in gas (i).

Per i solfuri di cloro d' iodio e di carbono
ved. il cloruro, l'ioduro, e il carburo di zolfo; e per
quello d'idrogeno ved. acido idrosolforico.

Solfuri metallici.

Molti dei solfuri metallici si formano nelle vi-
scere della terra mediante il concorso di varie cause;

(l) Bisogna non portare la t«mperatura del liquido fino al
erado de'U'ebollisione, poiclie il üuido elastico potrebbe svol-
aersi in tanta copia da cagionare la rottara dell'apparecchio.

W
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allri poi sono il prodotto dell'arte; e alcuni ve ne bä
che non possono mantenersi in istato di solfuri se
non per poco tempo. (i)

Processi di preparazione. I metodi impiegati
nella preparazione dei solfuri riduconsiai seguenti.
i.° alla combinazione diretta dello zolfo con un nie-
taJlo, o fuso o ridotto in minute particelle. 2. 0 alla
combinazione dello zolfo con un ossido metallico .
3. u alla decomposizione dei solfati mediante l'azione
riunita dei colorico e dei carbone 4-° alla doppia
scomposizione di diversi sali operata dagl'idrosol-
fati alcalini.

Caratteri oproprietä generiche. I solfuri nie-
tällici sono solidi e fragili, ed alcuni suscettibili di
cristallizzazione : sono insipidi e inodori, tranne
quelli dei metalli alcalizzabiJij alcuni soJubili, altri
insolubili in acqua.

1 solfuri si mostrano (almeno nel maggior nu-
mero)piü facilmente f usibili dei metallo che loro ser-
ve respettivamente di radicale. Ve nehä alcuni che
per mezzodel calorico si volatilizzanosenzadecora-
porsi, altri che si decompongono almeno in parte.

(1) »Sono di qaesto genere i solfuri alcalini i quali,avendo
la proprietä di decomporre l'acqua, si appropiano l'ossigeno
e l'idrogeno di questo liquido, il primo a favore dei radicale
che e convertito in ossido, ed il secondo a favore d'una por-
zione di zolfo percai si forma dell'acido idrosolforico . ün
altra porzione di zolfo si canibia in acido iposolforoso, il qaale
insieme coll'acido idrosolforico satura 1'alcali ,■con che si
tpiega il passaggio dei solfuri di potassio di sodioec.allo stato
di solfati alcalini.
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Solfuro di potassio.

Istoria. Questo solfuro, anticamente chiamato
fegato di zolfo, e sempre un proclotto dell'arte: si
denontina impropriamente anche selfuro di po-
tassa ■

Metodo di preparazione. Si prepara questo
solfuro fondendo in un crogiolo un mescuglio pre-
viamente fatto con 2. p. di fiori zolfo e £. p.
di potassa ben secca e pura o di sotto car-
bonato di questa stessa base (() . Durante la

fusione si procura di agitare con una spatola
di ferro le due sostanze ; e allorche la massa
ha acquistato assai liquiditä ed un color fegatoso
si versa su di. una lastra di marmo spalmata con
olio, e si difende dal contatto dell'aria ricopren-
dola tostamente con un catino di terraglia, onde
itnpedir faccensione e la consecutiva dissipazione
della maggior parte dello zolfo, non che l'acidifi-
cazione e salifwazione d'una porzione di esso.

Teor\a. Una porzione d' alcali in virtü della
reazione delle due sostanze si ripristina in potassio;
senza di che non potrebbe formarsi un vero solfuro
o corpo binario. L'ossigeno dell';alcali cosi ridotto
acidifica una parte di zolfo, e l'acidoclie ne rcsulta,

(1) Qualora il solforo di cai parlasi dovesse servire
per bdgni, o per sltri usi nelle arti, si puo far'uso di po¬
tassa di com memo.

**l

■
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unendosi alla potassa non deeomposta, forma un
sülfato osolfito di tal base. Egli e dunque manifeste
che il sol/uro di potassa (cosi chiamato impropria-
mente) aJtro in fondo non e che un meseuglio di
vero sol/uro di potassio col predetto solfato o solfito
di potassa (i).

Caratleri. II sol/uro di potassio e in masse
informi solide, frägili.di color fegatoso.e in a-aaJche
punto cinereo o verdastro. & deliquescente, e atti-
rando 1' umidilä atmosferica svolge il gas idrogeno
solforato; e hen solubile auche a freddo nell'acqua,
cui comunica un color giallo piü o meno cupo , e si
converlein solfuroidrogeuatodi potassa (V. idrosol-
fato solforato di potassa).

Costituzione. At. i. potassio 48, gg + zolfo
20, ia __ (6q, n sol/uro di potassio).

Usi. II sol/uro di potassio e qualche volta
usato dai Medici come incisivo ed espettorante alla
dose di 2 . fino a 12. gr. sciolto in qualche acqua
aromatica : e fattane soluzione in gran quantitä di
acqua e adoprato ad uso di bagno universale o par-
ziale ( V. idro sol/atosol/orato di potassa).

Sol/uro di sodio.

Metododipreparazionee Teorm. Sono gli stessi
del sol/uro di potassio. (V. sol/uro di questonome
pag. 335).

(1) Sono gli stessi i fenomeni che han lungo prepa-
rando con simil metodo gli altri solfuri alcalini.
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Caratteri e costituzione. II solfuro di sodio

non differisce da quello di potassio, se non perciö
che esposto all'aria e efllorescente anzi che delique-
scente. E composto di at. i. sodio 2g, og. •+- at. 1
zolfo 20,12 ( 49j2I.).

Usi. Sono gli stessi che quelli del solfuro di
potassio, cui puö essere sostituito.

Solfuro di calcio.

Metodo dl preparazione. Non pu6 impiegarsi
l'idrato di calce, o sia la calee spenta mediante le
aspersioni dell'acqua, attesoche questo liquido iru-
pedisce allo zolfo di unirsi all'alcali, e didar luogo
ai fenomeni giä esposti iu parlando del solfuro di
potassio. Bisogna dunque servirsi di calce caustica
polverizzata, ossivvero di carbonato calcareo che si
mescola con la metä del proprio pesodi fiori di zolfo.

Si opera la combinazione fra le due soslanze,
trattandole al f'uoco nel modo giä indicato per il
solfuro di polassa. Ma se il solfuro di cui si tratta
debba essere adoprato per la medicina interna , si
richiede d'impiegare calce purissima, com'e quella
ottenuta per la calcinazione del marmo statuario,
e zolfo parimcnte puro.

Caratteri. II solfuro calcareo e solido, leggiero
fragile, e di color verdastro cinereo. E solubile
nell'acqua calda, ma poco o niente si scioglie nella
fredda (V. Idrosolfato solforato di calce) ; ed e
inalterabile all'aria purche asciutta.

Usi. Il solfuro calcareo e internamente ado-

^1

:
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peralo nelle malattie della pelle , e doye sia neces-
sariopromuovererassorbimentocutaneo.Siprescriye
in dose di 8 fino a 20. e piü gr. ridotto in fina
polvere, mescolato a qualche sostanza aromatica, o
involto nello zucchero o pure sospeso in acqua aro-
matica 0 in qualche siroppo.

Protosoljuro di stagno.

II protosolfuro di stagno non dee essere de-
slinato agli u.si della medicina, se non e preparato
artificialmente.

Metodo di preparazione. &i prepara projet-
tando in} un crogiolo infocato a rosso un mescu-
glio esattamenti fatte di 6. once di stagno gra-
nulato o limato e l\. once difiori di zolfo. Si cuopre
il crogiolo con un testo di terra cotta , e quando
per le ispezioni fatte di tanto in tanto si vede
che la massa si efusa, siagita con una bacchetta
diferro, e gettata su di una lastra di marino spal-
mata conolio,si cuopre con una padella di ferro.
Quindi si tritura dopo il raffreddamento, e me-
scolatavi altra piccola quantitä di fwri di zolfo,
si torna afondere il mescuglioe si ripete l'opera-
zione. Questa fusione ripetuta per una o per due
völte rende la combinazione piü intima. Si tritura
il protosolfuro di stagno ottenuto, si passa per se-
taccio, e si custodisce la polvere in vasi di vetro.

Caratteri. II protosoljuro di stagno e solido,
fragile, e di un colorgrigio turchiniccio: e inalte-
rabile dall'aria alla temperatura ordinaria, ma ne
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assorbe l'ossigeno per mezzo del calore; e cosi ha
luogo l'acidificazione dello zolfo e l'ossidazione del
metallo, donde producesi del solfato d'ossido di
stagno .

Usi. II protosolfuro di stagno e stato da qual-
che Medico proposto e impiegato come antelmin-
tico, e segnatamente contro il verme solitario. Si
amministra alla dose di 10. gr. finoa i. scropolo e
piü ancora.

Deuto-solfuro o per-splfuro di stagno.

Questo compostoe sempreil prodotto dell'arte.
Si distingue col norae di oro musivo o mosaico o
d'Oro di Giudea.

Metodo di preparazione. Si fä un'amalgama
con 2. libbre di stagno ridotto in pezzi e i. libbra
di mercurio in padella di ferro ad un raoderalo
calore; Versata l'amalgama tutlora calda in un
mortajo di porfido ben asciutto, si mescola intima-
mente con i. libbra e mezza di liori di zolfo ed
1. libbra di sal amrnoniaco merce una protratta
triturazionejed operatone il mescuglio si pone in un
matraccio ad un fuoco graduato in bagno di arena.
II persolfuro di stagno che foraiasi si manifesta
sotto Taspetto di una massa assai leggiera, e di color
giallastro.

Ma se si vuole questo per-solfuro in belle sca-
glie dorate e brdlanti (oro musivo) e necessario di
procedere a nuova sublimazione, portando il fondo
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del matraccio al calor rosso. Si separa in tal caso
dello zolfo e del sale ammoniaeo, e rimane nel
fondo del vaso sublimatorioun poco di protosolfuro
e di cloruro di1 stagno (i).

Teorla. '.L' aggiunta del mercurio e dell'idro-
clorato d' aramoniaca non e essenziale alla forma-
zione dell'oro musivo. 11 mercurio serve a render
fragile lo stagno onde ben si possa rnescolare e
unire con le altre materie; ed il sal ammoniaeo
con la sua volatilitä non fa che favorire la forma-
zione e sublimazione del composto.

Caratteri. Ilper-solfuro di stagno e solido,cri -
stallizzato in lamine di un bei color giallo simile
a quello dell'oro . Esposto ad un fuoco fortissimo
esala dello zolfo , e convertesi in protosolfuro.

Usi. Non e direttamente impiegato in Medi¬
ana ne in Farmacia: ma e perö ricercato dagli
artisti per dare il colore di brouzo ai mobili di
legno, di ferro ec. E anche impiegato per spalmare
i cuscinetti delle macchine elettriche.

Deuto-solfuro o persolfuro di ferro (2).

Istoria. Esiste abbondantemente in natura
sotto il nome di Pirite di ferro 0 marziale.

(i) Si potrebhe preparare il per-so'Juro di stagno an-
cbe con un mescuylio di 2 parti in peso di protossido di
stagno (V. pag. 264) e 3. p. di fiori di zolfo, esublimando
piü volte il prodotto ottenuto.

(2) Si trova in natura anche i! prolo solfurodijerro^ ma
assai piü rararnente. Esso e brillante, solido, cristallizzato, e
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Caratteri. Si presenta in pezzi solidi bril-

lanti sotto varie forme; in cubi, in ottaedri ed anche
in masse o in strati frammisto ad altri prodotti
minerali.Ha un color dibronzoo diottone, e talvolta
e grigio come l'acciajo (i). E fragile e non attirabjle
dalia calamita. ßidotto in polvere vien lentamente
decomposto delFaria umida, e ad un forte calore si
fonde e si decompone somministrando, dello zolfo
dell'acido solforoso e del perossido di ferro; oppure
se la decomposizione e lenta, operata da leggiero
calore edalternata dall'azione dell'acqua o dell'aria
umida , si converte in gran parte in vetriolo verde
(V. Solfato di protossido di ferro).

Metodo di preparazione. Si ottiene artificial-
mente un solfuro di ferro, ove Je proporzioni degli
elementi costituenti non sono sempre le stesse (per
lo che ora si avvicina allo stato di persolfuro ed ora
a quello di protosolfuro) projettando in un crogiolo
infocato un mescuglio di 3. p. di fina limatura di
ferro ed i. p. di zolfo polverizzato. Quanto al resto
si conduce Toperazione nel modo che abbiamo gia
indicato trattando del protosulfurodistagno(V Solf.
metal. proc. i, pag. 334) Ed un solfuro di ferro e

*sl

per il colore l'aspetto siinile al deuto-sol/uro: frattanto Vie¬
ri' attratto dalla calamita, e non si spogliu di zolfo per uiezzo
del fuoco.

(i) Questa diversitä di colore dipende probabilmente
da materie eterogenee interposte , e repartite fra tutte le
molecole del solfuro di ferro.

Fol. IL iZ
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pure quello che rimane nella storta dopo ayer ri-
generato il mercurio dal cinabro col ferro limato.

Usi. IJ solfuro di ferro artificiale serve nelle
operazioni del farmacista e del chimico per procac-
ciarsi con molta economia il gas idrogeno solforato
(V. Jcido idrosolforico).

Protosolfuro d'arsenico.

Esiste naturalmente : esso e conosciuto sotto i
nomi di realgar, risigallo,d'arsenico rosso, ed anche
di rubino d'arsenico.

Caratteri. II risigallo e solido, di forma cri-
stallina , e di un bei color rosso o rosso arancione;
e insipido e velenoso . Per mezzo del calore as-
sorbe l'ossigenoatmosferico dando origine agli acidi
solforoso e arsenioso.

Usi. Qualche volta il risigallo e sostituito
aU'orpimento(V. deuto-solfuro d'arsenico). li ado-
prato raa assai di rado nella pittura.

Deuto solfuro d'arsenico.

Istoria. Questo composto d'arsenico conosciuto
sotto il nome d'orpimento o d'arsenico giallo e
per l'ordinario un prodotto naturale, abbenche per
alcuni usi talvolta si componga artificialmente.

Deuto-solfuro d' arsenico nativo. Caratteri.
Uorpimento nativo e di color giallo qualche volta
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splendente: ha una tessitura lamellosa, e di cui le
lamine sono trasparenti flessibili, e facilmente se-
parabili 1' une dall' altre: non ha odore ne sapore
sensibile, non si altera all' aria nia per l'azione
del calorico ne assorbe Fossigeno, dando luogo agli
slessi acidi che si ottengono dal risigallo. E ve,
lenoso.

Deuto-solfuro d'arsenico ar tificiale. Proces-
so. Si prepara decomponendo le soiuzione acquosa
satura d'acido arsenioso per mezzo del gas idrogeno
solforato. Si ottiene il soljuro d'arsenico sotto 1' a.
spetto di una polvere di un bei color giallo che si
deposita al fondo del liquido.

Teoria. Lo zolfo deJT idrogeno solforato si
unisce all' arsenico, e cosi forma con esso un sol-

uro. Ma l'arsenico non polrebbe entrare in siffatta
combinazione, se prima non si spogliasse d'ossigeno
per riprendere lo stalo di metallo. Formasi dunque
anche deil'acqua merce l'ossigeno dell' acido arse¬
nioso, e merce l'idrogeno di cui si spoglia l'acido-
idrosolforico .

Usi. Jj orpimento preparäto artificialraente e
riserbato agli usi della pittura : e quello nativo e
impiegato in Farmacia per la preparazione di vai j
composti.

Protosolfuro di mercurio.

Istoria. L'esistenza del \evo protosolfuro di
mercurio e revocata in dubbio da coloro, che am-

"I
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niettendo im solo ossido di questo metallo ammet-
tono anche un solo solfuro. E nel modo stesso che
riguardasi il cosi detto protossido di mercurio come
un mescuglio di deutossidoe di mercurio metallico,
cosi da aJcuni si considera il protosolfuro come una
nnscela di deuto-solfuro e di metallo.

Processo. In una soluzione aequosa di nitrato
di protossido di mercurio (V. sale di questo nome
Part.. IV-) si versa dell'idrosolfato di potassa fino
alla total cessazione del precipitato nero. Si getta
tutto su d'un filtro, e si lava ripetutamente con
acqua la polvere nera su di esso rimasta.

Teoria. I due sali impiegati si decompongono
reciprocamente; l'acido nitrico del nitrato di protos¬
sido di mercurio si porta sulla base deiridrosolfato
acalino,con cui forma un'nitrato di potassa che rima-
ne in soluzione nel liquido. Ora l'acido idrosolforico
eil protossido di mercurio rimasti disimpegnati dalle
respettive loro combinazioni reagiscono l'uno sul-
l'altro per modo che spogliandosi il primo del-
1' idrogeno, e il secondo dell' ossigeno, danno luogo
con tali elementi alla formazione dell'acqua. Non
essendo dunque rimasti dei prefati corpi che i
radicali respettivi, cioe il mercurio metallico e lo
zolfo; questi combinandosi chimicamente danno
luogo a quel composto che chiamasi solfuro di mer¬
curio, e che essendo insolubile precipita sotto forma
di fiocchi di colore scuro nero.

Caratteri. Questo composto di zolfo e mer-
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curio si presenta sotto l'aspetto di una polvere nera.
Esposto al fuoco si volatilizza senza decomporsi ,
ma si decompone pero per Vazione riunita del ca-
lorico e degli alcali, del ferro, e di ogni altru corpo
cheaibbia per lo zolfo un'affinitä maggiore di quella
che per lo stesso zolfo spiega il mercurio.

Etiope minerale. Si dai Medici chedaiFar-
macisti si cliiaraa con tal nome, o pur con quello
d'etiope mercuriale un composto di zolfo e di mer¬
curio ; il quäle d' altronde, contenendo lo zolfo in
una proporzione assai maggiore di quello si con-
tiene nel protosolfuro sopramentovato, vien riguar-
dato dai Ghimici conie un solfuro per-solforato dl
mercurio o con eccesso di zolfo

(A) Si prepara comunemenle V etiope. minerale
triturando in mortajo di porfido parti eguali di
mercurio purificalo (i) e di fiori di zolfo giä lavati
e disseccati, fino alla totale estiuzione del metallo.
Si richiede frattanto un lunghissimo tempo per
rendere intimo ed omogeneo il mescuglio di questi
due corpi, e per fare scomparire affatto i globuli
metallici sotto l'occhio armato di lente.

(jB) Si fa fbndere in un crogiolo o in una pi-
gnatta di ferro 20. once di zolfo: appena lo zolfo e
fuso si ritira il vaso dal fuoco , vi si versa a riprese
un egual peso di mercurio purificato e giä riscaldato

(0 (V. Mercurio e sua purificaztone).



546
circa + 2ooTerm.C. (1); e si agita continuamente
la massa con una spatola di ferro per operarne piü
facümente il mescuglio . Si estrae dal crogiolo la
materia nerastra ottenuta , e si tritura in mortaio
di porfido fino alla scomparsa totale dei globuli
metallici .

Questo processo non ha altro vantaggio su
quello descritto (Ä) che di conseguire l'intento con
maggior sollecitudine, potendosi in tal guisa ope-
rare l'unione del mercurio allo zolfo con molta piü
facilitä (2).

(C) Nel preparare in grande Yetiope minerale
col processo meccanico dell'agitazione (-dB) e tale
e tanta la difficolta che s'incontra nella combina-
zione intima del mercurio con lo zolfo, che ho
stimato di servirmi piuttosto del seguente pro¬
cesso, il quäle trovasi descritto nel Giornale di
Ghimica Fisica ec. di Pavia Decad: II. Tom. 6.
Pag- 497-

(1) E necessario di riscaldare il metallo , onde irnpe-
dire la sottrazione d'una porzione di calorico dallo zolfo , e
l'istantanea solidifieazione di esso.

(2) Con la stessa veduta di render facile e pronta l'estin-
zione del mercurio nello zolfo, ho anche tentato 1' uso del
solfuro di potassio invece dei fiori di zolfo, formando di que-
sti due corpi ona pasta, che poi ho lavato con gran quantitä
d'acqua bollente. Ma il solfuro persolforato dl mercurio
che se ne ottiene non ha il bei color delVtlicpe minerale pre
parato con la semplice triturazione. (V. Giorn. dl Chimlca,
Fisica ec. di Pavia, Decad. II. Tom. 4-)-
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Espongo al calore, in bagno d'arena, un ma-

traccio contenente i. libbra di mercurio purificato
(V. pag. gg.) e 3. libbre d'acido solforico,esso pure
purificato per mezzo della distillazione (i) (V.
pag. 16g). Quando il solfato mercuriale che ne
resulta ( V. Solfato di protossido cli mercurio
Part. IV. ) e ridotto quasi a secchezza e divenuto

Jreddo, rompo il matraccio in cui e contenuto; e
liberata la massa bianca salina dai frammenti di
vetro, la trituro in mortajo di porfido, mescolan-
dovi e incorporandovi 11. once di fiori di zolfo. (2).
Quindi dentro un ampio catino di terraglia inter-
namente vetriato io tratto V anzidetto impasto di
zolfo e solfato mercuriale con una soluzioneaequo-
sa difegato di zolfo filtrata (idrosolfato solforato
di potassa ) versandovela a piecole porzioni,e agi-
tando continuarnente la massa: la quäle facendo
viva effervescenza prende un color bianco cinereo
e quindi scuro. Condotta l'operazione a questo
punto conviene di lasciare in riposo per qualche

(1) Impiego l'acido soiforico ridistillato a preferenza di
quello di commercio, onde rendere immune il solfato mer¬
curiale da ogni piü piecola quantitä di solfato di piombo.

(2) Adopro questo peso'di zolfo per ogni libbra di mer¬
curio , valutando eguale a un'oncia il peso dello zolfo che
nell'atto della decomposiiione reeiproea dei due sali portasi
dall'idrosolfato alcalino sulla base del solfato mercuriale: ed
in tal guisa operando 1' etiope Minerale resta costituito di
parti eguali in peso di zolfo e mercurio, come quello otte-
nuto per la semplice triturazione [Processo A).

^r
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momento il mescuglio e decantarne il liquldo, che
altro non e che solfato di potassa; si torna a ver-
sare sulla materia scura depositata altra quantitä
dl idrosolfaio solforato alcalino , sempre agitan-
dola eßno a tanto che non ha acquistato un bei
color nero; al quäle oggetto bisogna che l'idrosol-
fato predetto sia versato in eccesso, ed il mescu¬
glio esposto per un poco a mite calore . Allora si
lascia qualche tempo in quiete, e decantato il li-
quido, si lava con acqua la materia poh>erule?ita
residua, rinnovandont le lozioni per tante volte
qua nie sono necessarie per far si che V acqua
resti affatto insipida. Quindi si sgocciola l'etiope
cosl ottenuto sopra di un filtro d'icarta, si prosciu-
ga a leggiero calore, e quando e ben disseccato se ne
rompono i pezzi formatisi, e si triturano in una
catinella di majolica . Si custodisce questo etiope
in vasi di vetro o di terraglia vetriati. (i)

(Z?) In luogo di solfato mercuriale potrebbe
esser impiegato il nitrato di deutossido di mercu-

(i) E impossibile di ritrovare ancbe coll'ajuto del mi-
croscopio i globali de! mercurio nell' etiope cosi preparato;
fenomeno d'altronde che spesso si osserva in quello ottenuto
col mezzo meccanico della triturazione. E se e vero in pratica
che alPuso äeWetiope minerale tanto piü facilmente succede
la salivazione quanto piu di recente e stato preparato , ed ii
mercurio meno intirnatnente combinato con lo zolfo, l'etiope
di cui abbiamo ora parlato e immune da tali inconvenienti.
E a questo rignardo ii rniedio di cui or si tratta richiama l'at-
tenzione dei Medici su i processi coi quali deve essere dai
Farmacisti preparato.
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rio (l) ridotto quasi secco, e quindi triturato e ben
mescolato con tal dose di fiori di zolfo, che in peso
s» «1 mercurio adoprato per comporre il predetto
sale, come 10. e a 12. Se ne opera dipoi la decom-
posizione, e riducesi in etiope minerale coi mezzo
medesimo dell'idrosolfato solforato di potassa ini-
piegato in eccesso.

{E) Anche il deuto-cloruro di mercurio ( Su-
bliraato corrosivo) conduce allo stesso resultato ,
allora che essendo sciolto nelia dose di 12. ouce in
sufficiente quantitä d'acqua a caldo, e mescolato
con 7. once e | di fiori di zolfo vien trattato con
eccesso d'idrosolfato-solforato di potassa.

Uetiope minerale ottenuto «i con questo pro-
cesso che con quello sopra esposto (Z>) deve esser
lavato ec. come abbiamo detto nell' esporre il pro-
cessso (C).

Teoria. Lo zolfo aggiunto al solfato mercuriale
e in esso incorporato non vi produce verun cam-
biamento, ma solo ha per oggetto di adempire alla
formula riportata dalle Farmacopee piü accreditate,
le quali prescrivono che lo zolfo ed il mercurio
siano contenuti nel composto in egual peso.

L'idrosolfato di potassa e il solfato mercuriale
si decompongono reciprocamente, dando luogoa de
solfato di potassa che resta nel liquido, a del solfuro
di mercurio insolubile,e alla formazione dell'acqua.

I

(7) (V. Salc. di questo noraeper il modo diprepararlo).
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(V. la Teoria dataper il protosolfuro di mercurio
ottenntoper precipitazione, pag. 344-)

Caratteri. L'etiope mimrale (solfuro di mer¬
curio con eccesso di zolfo) e insipido, di color
nero ; e affatto insolubile in acqua: gettato su i car-
boni ardenti si accende con Gamma turchiniccia }
e tramanda vapori solforosi . Trattato al fuoco in
vasi chiusi si spoglia prima dello zolfo che e super-
fluo alla sua chimica costituzione, e si sublima in
deuto solfuro di mercurio. Ne gli alcali ne gli acidi
esercitano suW'etiope minerale una sensibile azione,
tranne perö 1' acido nitrico , il quäle a caldo vi
agisce e lo decompone in gran parte.

Usi e dosi. L' etiope minerale e un efficace
antelmintico e gode credito eziandio di fondente: si
amministra alla dose di 8. grani fino a ao. o ad i.
scropolo, per lo piü unito a qualche polvere regeta-
bile , o a dello zucchero . Si prescrive ancbe sotto
forma di boli.

Deuto solfuro di mercurio.

Istoria e stato. Questo composto conosciuto
comunemente col nome di cinabro esiste in natura;
e trovasi in varie provincie d'Europa e d'America
sotto il nome di cinabro nativo (i). Ma pei bisogm
della Farmacia deve esser preparato espressamente,

(i) Anche in Toscana e segnatamente a Livigliani vi-
cino a Seravezza trovasi il cinabro nativo.
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e prende allora il norae di cinabro artificiale (i)
onde esser distinto da quello naturale o nativo.

Metodo dipreparaz. Sifonde a leggiero calore
in un crogiolo o in una padella di ferro alquanto
prqfonda i libbra di zolfo, e vi si fa cader sopra \.
libbre di mercurio venale in minuta pioggia, obbli-
gando con la compressione cjuesto metallo a scatu •
rire per i pari di una pelle di carnoscio, nello stesso
mentre che uriAiuto agita continuamente il me-
scuglio, onde agevolare la combinazionefra le due
materie. (V. Etiope minerale processo B.) Operata
nel miglior modo che si puo V estinzione del mer¬
curio nello zolfo , si ritira il vaso dal fuoco e si
continua per qualche tempo Vagitazione. Quindi si
tritura la massa in mortajo di porfido (2) esi su-
blima a fuoco nudo in matracci di vetro di lungo
collo e lutatinel ventre. In principio dell'operazio-
ne si svolgonodei vapori di zolfo; efacendo a poco
a poco concepire al fondo del matraccio il calor
rosso si sublima il deuto-solfuro di mercurio. Se
dopo il raffreddamento si osserva che il cinabro

(1) Cid che nei Trattati di Chimica farmaceutica vien
cliiamato cinabro d' antimonio e pur esso un deuto toljuro
mercuriale artefatto, ed e impropriarmnte cosi cliiamato
essendo uno dei prodotti della deeompoHsione del solfaro
d'antimonio col deuto-cloruro di mercurio (V. Idraclorato
d'ossido d'antimonio o butirro anlimoniale).

{1) S'impiega questo solfuro mercuriale, semplicemente
cosi polverizzato, per rigenerare il mercurio mediante la li-
matura di ferro e l'ajuto del calorico (V. Mercurio pag. 99^.
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ottenuto non e bene omogeneo, cristallizzato e di
color violetto, si tritura e si sublima di nuovo. (r)

Teoria. Lo zolfo impiegato nel processo di
preparazionesopra indicato e in quantitä assai supe-
riore a quella che si richiede per la formazione
del deuto-solfuro di mercurio. E di qui e che ope-
randosi raerce il calorico la combinazione del nie-
tallo con lo zolfo in proporzioni determinate , la
quantitä superflua di quest' ultimo si dissipa assu-
tnendo lo stato vaporoso.

Caratteri. II cinabro artificiale e di un colore
violetto o grigio nerastro; si presenta in masse
costituite di cristalli aghiformi , ed acquista un
colore rossosanguiguo. Benche ridotto in finissima
polvere non si altera alTaria atmosferica , se non
ad un' alta temperatura . fc decoraposto a caldo
dall'acido nitrico; ed il ferro, la potassa , la calce,
edaltri alcali ajutati dal calore se ne appropriano lo
zolfo ripristinandone il mercurio.

II cinabro nativo e di un color rosso vivo san-
guigno, (2) con forme cristalline che imitano quäl-

(1) Nelle fabbriche ove il cinabro vien preparato in
grande s' impiega solamente 1. parte di zolfo con circa 7.
parti di mercurio; e si opera la sublimazione in crogioli, cbe
si muniscono di coperchj di ferro appena e cessata ia fiamtna
prodotta dal piccolo eccesso di zolfo contenuto nel mescuglio.

(2) La diversitä di colore con la quäle si rnostra il deuto
solfuro di mercurio, secondo cbe e stato ottenuto per preci-
pitazione o per snblimaiione, e dovuta o all'assenza o alla
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che volta i] prisma esaedro . Decomposto con la
calce somministra la maggior parte del mercurio
che circola in commercio.

Vermiglione. Cosi si appella Wcinabro nativo
macinato, e ridotto poi in polvere impalpabile per
mezzo della decantazione (V. Part. I. pag- 40).

II vermiglione e di un bei color rosso di fuocoj
e gode delle istesse proprietä attribuite al deuto sol-

furo di mercurio artefatto.
Costituzione . II deuto solfuro di mercurio o

cinahro e co.stituitodi at. t mercurio 253, 16-j-at. 2.
zolfo 4«5 24 = ( 2 93, 4°)-

Usi. II cinahro artificiale e di rado usato in
medicina . Era anticamente impiegato per farne
delle fumigazioni parziali , dirigendone i vapori
su qualche regione del corpo. Nelle fabbriche e ado-
prato, come sie detto, per la revivificazione di una
gran parte del mercurio messo in commercio.

11 vermiglione e usato in pittura; e unito alla
cera mediante la fusione serve per füre iniezioni
nei vasi sanguigni nelle preparazioni d' anatoniia
umana e comparata,

II cinabro artificiale fa parte anche della cosi
detta polvere temper ante di Stahl, la quäle e com-
posta di 3. partidi solfato neutro di potassa, di un
presenza d'una porzione d'acqaa chimicamente conibinata :
in quest'ultimo caso il solfuro mercuriale trovandosi in stato
d'idrato presenta un color nero.

I■
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egual peso di nitrato della predetta base ambidue
polverizzati, e di 5. parti di deuto solfuro di mer-
curio sublimato (cinabro artefatto). Si trituranoe si
mescolanoesattamente le tre sopra indicate sostanze
in un mortaiodi porfido;e si usaquaJcbe volta nella
medicina interna la polvere ottenuta alla dose di
io, gr. fino a 1. scropolo.

II cinabro artefatto e parimente uno dei com-
ponenti la polvere Hannoveriana . Per prepararla
si porfirizzano 6. drarame di deuto solfuro di rner-
curio sublimato, cui poi si aggiunge un egual peso
di zucchero cristallizzato finissimo, e si tritura in-
sieme . Operato il mescuglio delle due sostanze vi
si versano 6 gocce d'olio essenziale di cannella , e
aggiuntevi \. foglie d' oro ( foglie comuni da dora-
tori ) si mescola il tulto ben insierae in mortajo di
vetro. Si ararainistra interamente la polvere Han¬
noveriana alla dose di 4- grani fino a 1. scropolo
e piü.

~\

Solfuro d'antimonio.

Istoria. E conosciuto sotto la denominazione
d'antimonio crudo . Si trova naturalmente fram-
misto a delle materie pietrose e terrose , (1) dalJe

(i3) S'incontra il solfuro d'antimonio nativo in varj di-
stretti della Toscana ; ma il piü bello si e qaello di Pereta
in maremma, ove qnalche volta si osserva sovrapposto il
chermes minerale o il zolfo aarato nativi.
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quali si libera raediante la fusione operata in pi-
gnatte pertugiate nel fondo; e si ponein commercio
in grosse masse cubiche.

Caratteri. II solfuro d' antimonio del com-
rnercio e solido, fragile, di color grigio turchiniccio
e brillante: si presenta per lo piü cristallizzato in
aghi , si altera per 1' azione del calore in contatto
del gas ossigeno o dell'aria , ed. e decomponibile
dall'acido idroclorico a caldo.

Solfuro a" antimonio preparato. Si polverizza
finamente in mortajo di ferro il cosl detto anti¬
monio crudo , si passa per velo , e si attenua la
polvere assoggettandola alporfido. Quindi gettata
in un vaso di terra o di ultra materia purche pro-

fondo, si ricuopre con gran quantitä d'acqua in
cui si agita, e se ne decanta di poi il liquido. (V.
Part. I. pag. 4°) Si ripetono queste operazioni per
un gran numero di volte, e riuniti i liquidi si ot~
tiene (dopo avergli lasciati per qualche tempo in
quiete) il solfuro d'antimonio in stato di polvere
ßnissima e impalpabile (i). Si separa questa pol¬
vere dalV acqua soprastante , si prosciuga , e si
serba per gli usi (2).

(1) Con questo stesso mezzo possono ridursi in polvere
impalpabile per certi dati usi il litargirio , i boli rosso e
bianco ec:

(2) Da nn lavoro assai esteso, che il sig. Serrains ha
fatto sol solfuro d'antimonio e su i preparati che ne derivnno,
resulta che tutti dal piu al meno contengono dell'arsenico,
ma che il solfuro d'antimonio [antimonio crudo) si distin-
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Usi. II solfuro d'antimonio, preparato coll'in-
dicato processo, di rado e impiegato nella Medicina
umana, ma loequalche volta nella veterinaria; serve
per qualche preparazione farmaceutica', e per certi
dati usi nelle arti.

L' antimonio crudo polverizzato nel modo or
dinario serve in Farmacia alla preparazione del ve-
tro, del fegato, e del croco d' antimonio.

gae sugli altri per la maggior quxntitä che ne contiene. Se
il prelodato Chimico non si e ingannato, lo che non par -veri-
simile dovendone giudicare dai resultamenti ottenuti nel-
l'esperienze che a tal proposito ha istituite, i Medici non
ponno e non debbono restare indifferent! su di un soggetto di
tanta importanza. Eglino debbono rammentarsi che dal sol-

Juro d'antimonio il chimico Farmacista trae tutti o quasi
tutti gli antimonuiti impiegati ad uso della medicina, e che
ad alcnni di questi potenti rimedj pieno di fiducia ogni Pra-
tico qaotidianamente ricorre.

La prima ricerca da farsi per parte dei Medici deve
dunque esser diretta ad assicurarsi se il solfuro d'antimonio
in queila serie di successive decomposizioni e ricomposizioni
alle quali e dal Chimico assoggettato, per essere convertito
nell'unoo nell'altro rimedio, ritiene sempre o tutto o in parte
il suo arsenico,e nel casoche nö,quali sono i preparati che ne
rimangono privi. Secondo Serrulas il Tartaro emetico e il
Butirro d'antimonio sonoi soli che non ritengono veruna por-
zione dell'arsenico contenuto nel solfuro anümoniale o nel
regolo d'antimonio da cui originariamente provengono; ma
soggiunge che eziandio nel primo dei divisati preparati
puö l'arsenico come negli altri composti qaalche volta esser
ritenuto , se uon si hanno le necessarie avvertenze nel pre-
pararlo .

AI primo aununzio del lavoro di Serrulas si lasciarono
alcuni talmente preoccupare lo spirito dall'idea dell'arsenico
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Etiope minerale antimoniato di lluxam o

Etiope stibialo.
Si prepara triturando in mortajo di porfido 3.

once di solfurod'antimonio preparato {p r. pag. 355)
2. once di ßori di zolfo lavati e 4- once di rnereurio
purificato fino alla perfetta estinzioue (i).

Questo metodo di preparazione dovrebbe esser
proscritto dalle Farmacie non tanto per la difficoltä
di estinguere perfettamente il mercurio con lealtre I
che credettero di sentire ovunque l'odore agliaceo proprio
di questo metallo . lo non impugno, come di sopra mi pro-
testai, l'esistenzadell'arsenico nulle preparazioni antrmoniali,
rna azzardo dire che per il solo projettare di qnalche anti-
moniale sn i carhoni ardenti hob si puö costatare Ja pre-
senza del surarnentovato veleno.

Ammettendo con Serrulas che ncl chernies minerale si
contenga circa — d'arsenico, sfido i piü esercitati nell'oi-
fatto a distinguere senza equivoeo l'odore arsenicale,misto in
■vapori solf'orosi che s'esalano da due o tre grani di chermes
gettato su d'un ferro rovente. E dato pure che d'arsenico si
avesse qnalche. sentore, si peccherebbe seinpie di grave im-
prudenza se, a danno dell'altrui reputazione, si ardisse di
proferire un gindizio colla sola e per lo piü fallace scorta dei
sensi . Richiedesi dnnque hen piü acenrata e giudiziosa in-
dagine. Ma mi astengo per ova d'entrare in piü minuti det-
tagli rispetto a qnesta materia, proponendomi di ritornare
su d'un punto cotanto interessante aHorche si tratterä del
chermes minerale e del tartaro enietico, come quelli che fra i
preparati antimoniali sono per la medicina del maggior iute-
resse.

(i) Considerando come isolato dallo zolfo l'anthnonio
che fa parte &e\Vr.tiops stibiato, i componenli di questo pre-

Vol. 11. 24
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materie , ma specialmente perche fra le combina-
zioni dell' antimonio il solfuro e appunto il com-
posto ove Serrulas dice di aver trovato piü arsenico
che in ogni altro antimoniale. A delta del prelodato
Chimico l'antimonio crudo contiene talvolta 5. per
ioo. di arsenico. Egli e dunque evidente che ira-
battendosi per mala sorte in un solfuro antimoniale
che fosse cosi condito d' arsenico si farebbe trangu-
"iare | grano di questo fbrmidabil veleno ammini-
strando soli io. grani d' antimonio crudo, ossia per
ogni dose di 3o. grani d'etiope stibiato.

Per preparare Yetiope stibiato preferisco il se-
guente processo, ove l' antimoniale irapiegato e af-
f'atto libero d'arsenico. In un mortajo di vetro o
di porcellana si triturano ben insieme 5- once di
etiope minerale preparato col processo G. (F. pag.
34ö) ß '• onciad ossido et'antimonio preparato per
via umida con V uno 0 con V altro del processi B.
C. (JS. pag. 27a). Si custodisce la pulvere nericcia
ottenuta in vasi di vetro o di terra vetriata.

Dose. Si usa t' etiope stibiato come fondente
e incisivo da 3. a 10. grani, ed anche fino a i5.
negli adulti, ma perö con caulela onde non pro-
vocare il vomito (1).

Si porge in prese conie l'etiope minerale; ma
si puo anche amminislrare sotto forma di pillole,

parato sono r.el seguente rapporlo — tmtimonio 44> z !, lf<J 26.
urio 40 — •
1) L'ossido antimnniiile die fa parte dvW'etiopestibiato,

rnercurio 40 =
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senza tema di vedere scappare di sotto la spatola il
mercurio metallico, come spesso avviene impastan-
do con qualche estratto o conserva Yetiope stibiato
preparato con mercurio corrente, zolfo, e antimo-
nio crudo o chermes minerale.

Polvere antimoniale della Farmacopea dl
Londra. Mescolate bene insieme 3 libbre di corno
di cervio raspato e i. libbra di solfuro d'antimo-
nio polverizzato, si getta il mescuglio in una pa-
della di ferro esposta al fuoco , e giä fatta ro-
vente, e si rimena continuamente la materia ßno
a che abbia acquistato un colore di cenere. Allora
ritirata la padella dal fuoco a raffredddta , si
polverizza la massa e si espone di nuovo al fuoco
inadattato crogiolo, dopo averlo coperto con altro
simile munito di piccolo pertugio nel fondo , che
capovoltato si aggiusta sugli orli del primo, e si
luta. Si accresce il calore per gradi, e portato a
bianchezza si mantiene per due ore cosi. Dopo il
raffreddamento si porfirizza la materia ottenuta,
si passa per setaccio, e se ne conserva la polvere
per gli usi.

In quest' operazione si dissulfora il solfuro
d'anti'nonio, e si carbonizza la gelatina del corno
di cervio . La maggior parte dello zolfo si dissipa,

preparato col descritto processo, e di grani 4. per ciascuno
scropolo.

Alcuni nella preparazione di qnesl'eliopti sostitoisCouo
il chermes minerale al solfuro d'antimonio preparato.
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nia il carbone intanto non previene Y ossidazione
del metallo, attesa la presenza continua dall' aria
atmosferica, specialmente nel primo periodo del-
l'operazione . Si ha per couseguenza nel residuo
del fosfato di calce mescolato a delTantimonio piü
o meno ossidato, secondo come e stala condotta
l'operazione . Pare che il prodotto ne sarebbe piü
uniforme e nei suoi effetti piücostante se fosse pre-
parato estemporanearnente mescolando cioe in un
mortajo di vetro 3 parti di fosfato di calce porii-
rizzato ( V. Säle di questo nome ) e i parte d'os-
sido d'antimonio ottenuto per via uraida con uno
dei processi B. o C. (V. pag. 272).

Dose. Si amministra la polvere antimoniale da
2 grani Uno a \ scropolo a dosi refratte come dia-
foretica e alterante.

Vetro d'antimonio o vetro Iacintino. E un
composto, alla formazione del quäle, oltre lo zolfb
e l'antimonio, concorre l'ossigeno. Infatti coerente-
mente alla sua composizione e denominato ossido
soljorato vetroso d'antimonio.

Metodo di preparazione. Siprepara il vetro
d'antimonio dissolforando per mezzo delfuoco il
solfuro d'antimonio polverizzato: il quäle ridotto
per tal modo allo stato di polvere bianco-grigia,
si tritura di nuovo, e si tratta con un colpo di

Juoco piu gagliardo in un crogiolo o in una pi-
gnatta di terra Jino a che sia fuso. In tale stato
si getta su di una lastra di marmo leggermente
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spalmata con olio; e dopo il raffreddamento si
presenta sotto l'aspetto di una materia di rottura
vitrea . (i)

Caratteri. II vetro d'antimonio e di un color
giacinto, e comparisce tanto piü opaco quanto piü
e dissolforato.

Teoria. II vetro d' antimonio e in sostanza
l'ossido di questo metallo interposto allo zolfo. A.1-
lorche se ne e operata la fusione in vasi di gres
contiene sempre un poco di silice, la cui presenza
non fu che favorire la vetrificazione dell'ossido an-
timoniale formatosi.

II vetro d' antimonio e un polente emetico :
non s'impiega giamraai per uso interno, raa e riser-
bato soltanto per alcunepreparazioni farraaceutiche.

Fegatodantimonio.— Si prepara questo com-
posto,deflagrando in uncrogiolo dipiombaggine o
in un mortaio di ferro un mescuglio di solfuro
d'antimonio e di nitrato di potassa ambidue fina-
mente polverizzati. La massa che dopo essersi.
fusa vien lasciata raffreddare, o pur gettata su di

(i) Prima di gettare sti di an piano di manno il vetro
d'antimonio fuso , e bei) fatto di portarne fnori dei crogioio
una piccola porzione per mezzo di una spatola di ferro e di
iasciarla raffreddare. Se dopo d'averue fatta 1'ispezione ci
sernbrerä che il folfuro siasi troppo dissolforato, e che il vetro
ottenuto abbia acquistato troppa opacitä, vi si aggiange un
poco di zolfo ; oppure si dissolfora ancor di piü qualora di
zolfo vi sia eccesso.

I
I
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una lastra di marmo e distinta col nome dijegato
d'antimonio (ij.

Croco o zafferano dei metalli. = Si polverizza
finamente iljegato d'antimonio ottenuto col pro-
cesso teste iudicata, e se ne lava la polvere con
acqua tepidafino a rendere il liquido delle lozioni
affattoinsipido. (2) Si ottiene per residuo una pol-
Vire di color bruno marrone,d aspetto semivetroso,
dagli antichi distinta col nome di croco 0 di zaffb -
rano dei metalli, e dai moderni Cliinüci con quello
d'ossido d'antimonio solforato semivetroso. (3)

Rubino d antimonio. Con siffatto nome e con

quello di magnesia opalina »li Alchimisti clesigna-

(() Si prepara da alcnni il fegalo d'antimonio con \o
stesso metodo col quäle si ottiene il vctro; e solo basta di
tenereil solfuro antirnoniale esposto al fuoco per un tempo
nlquanto piü luugo, onde a misura che si dissolfora resti piü
carico di ossido d'antimonio.

(1) Da alcuni si dava anticamente il nome A'acqua be-
ne.de.lla efondente di Rhuland,dei pari che al vino antirno ■
mato, al llqoido delle lozioni si dei fegato d'antimonio corae
deil'antimonio diaforetico ( V. Acido antirnanico e antimo-
niato di potassa pag. ri r]!\). L'acqaa diqueste iozioni possiede
erninentemente la facoltä emetica nia non mai allo stesso
grado.

(3) Se in vece di deflagrare in parti eguali il solfuro di
antimonio e il nitrato di potassa, si deflagrano 2 parti dei pri-
mo e 3 dei secondo si ottiene un composto piü ricco di ossido
d'antimonio; e cosi appunto si procede quando debbasi pre •
parare l'ossido d'antimonio semivetroso per !a composizione
dei solto clorurod'antimonio colprocessodi Scheele (V. com¬
posto di questo nome).
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rono Yossido d'antimonio solforato semivetroso an-
zidetto,ottenuto pero merce la dcflagrazione e fusione
per qualche tempo sostenuta ad un calor rosso di
un miscuglio di soifuro d'antimonio, di nitrato di
potassa, e di cloruro di sodio decrepitato e polve-
rizzato. Le scorie che si forraanosono assai piu vo¬
luminöse e piü bianche di quelle del fegalo d'anti¬
monio , e 1' ossido semivetroso che se ne ottiene
comparisce dopo le lozioni ineno colorato ma piü
brillante di quello.

Teoria. II nitrato di potassa per Y azione del
calorico vien decomposto. L'acido nitrico disgiunlo
dalla base si risolve nei suoi principj costituebli,
ossigeno e azoto, cedendo il primo ad una porzione
di zolfo e a grau parte d'antimonio, e lasciando
il secondo emanare in gas . Lo zolfo acidificato si
unisce alla potassa basedel nitrato decomposto,
con che forma le cosi dette acorie: e l'antimonio

ossidato rimane interposto fra quesle stesse scorie
sempre perö mescolato a piu o meno di zolfo.

Tutti questi preparati antimoniah, e soprat-
tutto il croco, sono violenti emetici, e non sono
ordinariamente usati nella medicina interna , ma

servpoo alla preparazione di altri composti farma-
ceutici.

I

I
Vino antimoniato o vomitivo . Si fa digerire

per tre giorni in 8 once di vino austero, sia nero
o sia bianco, 2 dramme di ossido solforato semive¬
troso d'antimonio {croco dei metalli) in una botti-
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glia di vetro aJ una temperatura ■+■ 20. Term. G.
e siagila il liquido per piü volte. Quindi si ultra per
carta.

Da alcuni si conosce questo vino antimoniato
solto h denominazione di acqua benedetta dl Rhu-
land (V. Riccttario Sanese i r] rjn.)

Si suole ammin istrare il vino antimoniato
alla dose di 2. dramme fino ad 1 oncia (1).

Solfuro di pionibo.

Questo solfuro, che quando e artificiale e chia-
mato piombo usto (2) nel linguaggio farmaceu-
tico, vien preparato con aggiungere al pionibo fuso
un ugual peso di zolfo finamente polverizzato, e
agitandone il mescuglio; 0 meglio con la fusione in
un crogiolo coperto di parti eguali di zolfo e di
piombo squagliato o in piccole lamine: ed affinche
la combinazione si effettui piü agevolmente, si di-
spongono nel crogiolo i pezzetti e le Jamine del

(1) Si prejiara il vino antimoniato anche col far digerire
il vino bianco sal vetro d'antimonio polverizzato. Ma sia
l'nno ossia l'altro il rnetodo impiegato il vino vomitivo e
sempre un rimedio infido , e dotato di vario grado di eme-
ticitä , secondo la sempre variabile proporzione degü acidi
ec. contenuti nel vino adoprato.

(2) I mineralogisti cbiamano galena il solfuro di piombo
nativo, minerale comnnissimo e abbondantissimo in diverse
contrade: esso si presenta tnlvolta cristallizzato sotto forma
di cubi o di ottaedri.
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piombo in tanti strati a diverse profondita fra lo
zolfo. Operatasi Ja fusione fra le due sostanze, si ri-
tira il crogiolo dal fuoco, si agita il solfuro con una
bacchetta di ferro , e gettato su di una lastra di
raarmo si cuopre: quindi si polverizza finamente
la massa solida porosa nera ottenuta, e si conserva
per gli usi.

II piombo usto era una volta impiegato nell'an-
tica medicina unito col grasso sotto forma di un-
guento.

Altri solfuri metallici.

Solfuro di zinco. Si trova naturalmente ma
non mai puro; ed e dai mineralogisti conosciuto
sotto il lioaie di blenda . Si presenta sotto vario
colore ed aspetto: e calcinato serve a formare il ve-
triolo bianco (V. Solfato di zinco).

Solfuro di rame. . Esiste naturalmente sotto il
nome di pirite cuprea o di rame, ma per lopiü as-
sociato a piü o meno di solfuro di ferro. In Metal-
lurgia e impiegato talora per ripristinarne il rame
melallico, e talvolta per formare, merce la calci-
nazione, il vetriolo turchino(V. Solfato di deutos-
sido di rame).

Solfuro di argento. Accompagna quasi sempre
le miniere di argento . E moltissima raffinitä di
questo metallo per lo zolfo. Gli utensilidi argento,

ft
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che caduti nei pozzi neri o nelle cloache hanno
ivisoggiornalo qua]chelenipo r non solo si ricoprono
di una patina nera che e solfuro d'argento , ma
sono dalJo zolfo eziandio compenetrati ; e se sono
sottdi rimangono pertugiati e si rendono piü o meno
fiiabili. Ognuno sa con quai facilitä i cucchjaj d'ar¬
gento si anneriscono slando in contRtto con le uova
specialmente cotte, o con altre vivaude conlenenti
zolfo .

Non tanto i predelti solfuri, ma molti altri
eziandio che non sono di veruu'uso nelle arti, pos-
sono essere preparati artificialmenle coi processi di
N. i. 3. e 4- indicali per la preparazione dei solfuri
in genere (V. pag. 334).

ART1COLO VIJI.

10DURI ,

Si dividono com« gli altri composti binarj in
metallici e non metallici. Fra questi ultimi si an-
nuverano le combinazioni dell'iodio coll'azoto , col
l'osforo, col cloro, con lo zolfo, e con l'idrogeno.

Ioduro d'azoto. Si otliene metlendo l'iodio in
contatto con un'eccesso d'ammoniaca caustica alla

lemperatura ordinaria. L'ammoniaca ne rimane
decomposla sull'istante ma solamente in parle .
L' azoto di quella porzione d' alcali decomposLo si
porta su d'una porzione d' iodio , e cosi forma l'io-
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duro d'azoto che si precipita sotto forma di polvere
nerastra; e l'idrogeno, unendosi all' altra porzione
d'iodio, forma dell'acido idriodico; il quäle combi-
nandosi coli' ammoniaca nou decomposta da luogo

/ad nn'idriodato liquido di quest'alcali. Dopo qual-
che tempo si getta tutto su di un filtro e si lascia
prosciugare la polvere su di esso rimasta.

Caratteri. E si debole l'affinita dcll'iodio col-
1'azoto che V ioduro essendo secco si decompone
fulminando , alla piü leggiera impressione di un
qualche corpo solido, o per l'applicazione di lieve
calore, e talvolta anche spontaneamente; e cosi si
risolve ne' suoi due principj costituenti i quali ri-
prendono lo stato gazoso.

Ioduro di zolfo Si ottiene mettendo lo zolfo
e l'iodio in contatto, e favorendone l'unione reci-
proca per mezzo di un leggiero calore. L' ioduro di
zolfoe, brillante e solto forma d'aghi cristallinidispo-
sti in raggi: una temperatura, alquanto superiore a
quella che si richiede per unire i due principj che
lo costituiscono, puö decomporlo.

Ioduro difosforo (V '. fosfuro d'iodio).

Ioduro di carbono. Fu scoperto da Frisiani e
Ferrari di Milano (i) e da loro reputato analogo

(7) Un corpo simile ma per yia ben diversa fa otte-
nato da Serrula*, e da lui rigaardato comecomposto d'iodio
di carbono e d'idrogeno.

I
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all' idrocarburo d'iodio, da Faraday ottenuto co«
esporre all'azione dei raggi solari Piodio nel gas idro-
geno deuto-carbonato.

Per Je ricerche da me rnedesimo istituite sulla

sostanza che avvenne di osservare ai precitati Ghi-
mici milanesi, fui portato a credere esser quel corpo
costituito di carbono e di iotlio , e doversi perciö
riporre fra i composti binarj. (V. Giornale di Fisica
Chimica ec. di Pavia. Dec. II- Tom. 6.).

II metodo ch'io tengo per preparare 1' ioduro
di carbono, o carburo d'iodio consiste nel fare una
soluzione alcoolica, satura d'iodio, per la quäle ira-
piego alcool -+. 33 Ar. B. Quindi su questa solu¬
zione faccio cadere a gocce della potassa causüca
sciolta pur essa nell'alcool, e mi conduco in modo
che nel mescuglio resti sempre un poco d'iodio in
eccesso o in libertä. Lasciato il liquidoper qualche
tempo in riposo vi verso dipoi una gran quantita
d'acqua , la quäle impadronendosi dell'alcool pre-
cipita l'ioduro di carbono sotto forma di piccolissirae
scaglie di color citrino. Si ripiglia con alcool retti-
ficato il deposito oltenulo, si filtra la soluzione per
carta, a si abbandona questo liquido all'evapora-
zione spontanea in vasi di vetro o di porcellana di
larga superficie, per averne 1 'ioduro di carbono in
belle scaglie e puro (i).

(i) La materia onde Yioduro di carbono si mostra irn-
brattato prima di essere sciolto nell'alcool, e per la maggior
parte ossiodato di potassa.



Teoria. Se si riguarda l'alcool come costituito
d'acqua e di gas idrogeno deuto-carbonato e proba-
bile che ambidue questi corpi costituenti si decom-
pongano; che 1'ossigenodeH'acquaportandosi sull'io-
dio cdia luogo a dell'acidoossiodico, chel'idrogenodel
predetto liquido e quello appartenente al gas idro¬
geno deuto carbonato formino con altra porzione
d'iodio dell' acido idriodico, il quäle del pari che
1' ossiodico sono salificati dalla potassa ; e che il
carbono rimasto isolato unendosi col restante del-
l'iodio formi Yioduro di carbono.

Caratteri. Uioduro di carbono e insolubile in
acqua,ha im odore fortissimo che partecipa di quello
dello zafferano: si volatilizza lentamente alla tem-
peratura ordinaria e si decompone al di sotto del
color rosso, e cosi somministra del carbono in stato
della massima puritä . (V. Carbono proc. G. ) E
inattaccabile dagli acidi e dagli alcali.

Usi. Non senza utilitä se ne potrebbe tentare
1' uso in medicina, segnatamente nei morbi pei
quali la tintura d' iodio riesce un rimedio troppo
forte ed intollerabile allo stomaco.

Ioduro d'idrogeno (V. acido idriodico)

Moltissimi sono gli ioduri metallici conosciuti,
ma pochi quelli impiegati in medicina e nelle arti.
Per preparargli o si combina direttamente merce
l'ajuto del calore l'icdio col metallo finamente di-

I
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viso, o sivvero si decompongono le soluzioni saline
con un'idriodato alcalino.

Deuto-ioduro di mercurio- E senapre un pro-
dotto arlificiale.

Metodo di preparazione. Si scioglie in suffi-
ciente quantita d'acqua distillata 1. o mezza oncia
d'idriodato di potassa puro, e si filtra la soluzione
per carta : quindi sul liquido filtrato contenuto
in bicchiere o cilindro di vetro, si fa caderea gocce
una soluzione acquosa di deuto-cloruro di mercurio,
(sublimato corrosivo) essa pure filtrata per carta e
preparata con acqua distillata . II precipitato d' io-
duro mercuriale che si forma in principio resta
disciolto quasi nell'istante dall'eccesso d' idriodato
di potassa, ma a misura die sempre nuovo ioduro
si forma la facoltä dissolvente dell'idriodato alcalino

diminuisce, e ottiensi finalmente un precipitato di
nn bei color rosso vivo scarlatto. Colto questo punto
di saturazione bisogna astenersi dal versare ulterior-
mente il sublimato corrosivo, poiche impiegato in
eccesso ha pur esso la proprietädi sciogliere il deuto-
ioduro ottenuto . Si edulcora con acqua di pioggia
questo precipitato sopra di un filtro di carta, e asciu-
galo all'ombra si conserva in bottiglie di vetro.

Teoria. E la stessa che quella espo^ta per la
formazione del proto-solfuro di mercurio , mutato
norae ai corpi impiegali e al prodotto ottenuto.

CaratterL II deuto-ioduro di mercurio si pre-
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senta sottoraspettodi una polvere di color rossoscar-
latto : e insolubile nell'acqua ma solubile negli
acidi e nell'alcool, nei sali mercuriali e negl'idroio-
dati alcalini.

Usi. Si adopra esEernamente unito all'assun-
gia o a qualche unguento nei casi stessi, per i quali
vien indicato l'idriodatodi potassa el'iodio.

Unguento o pomata di deuto-ioduro di mer-
curio . = Si prende i dramma di deutoioduro di
mercurioe i onoüi d'assungiapreparata. Si estin-
gue il deuto ioduro di mercurio in un peso presso
a poco eguale d' assungia in un mortajo di por-
cellana o di vetro, e vi si aggiunge a riprese il
restante del grasso, con cid si mescola uniforme-
mente mediante V agitazione . Si prepara anche
estemporuneamente.

Si usa confricandone i tumori glandulosi ec.

Proto ioduro di mercurio . Si ottiene per la
reciproca decomposizione deU'idriodato di potassa
col nitrato di protossido di mercurio. (V. sale di
questo nome). fe perö necessario di osservare le
stesse precauzioni giä indicate per la preparazione
del deutoioduro.

Teoria. ( V. proto-soljuro e deuto-ioduro di
mercurio ).

Caratteri. II proto-ioduro di mercurio e di
color giallo citrino, e nun differisce per le altre pro-
prielä dal deuto-ioduro.

■
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Usi. Non e se non che raramente impiegato

in medicina, perche meno eflicace del protoioduro.

Iocluro di piombo. Si prepara per la doppia
scomposizione dell'acetato d'ossido di piombo e
deiridriodato di potassa o di soda, versando a ri-
prese la soluzione di quest'ultimo sale su quella del
primo fino alla cessazione del precipitato . Si iava
ripetutamente, e si prosciuga.

Uioduro di piombo e di im bei color giallo
vivo; e per siffatta prerogativa potrebbe forse essere
utilmente impiegato in pittura.

ARTIGOLO IX.

CLORURI.

Si appellano cosi dai moderni Cbimici i com-
posti binarj resultanti dalla combinazione del cloro
con un radicale semplice. Si distinguono due generi
di cloruri.

Cloruri non metallici.

Clor uro difosforo (V. Fosfuro di cloro).

Clorurod'iodio. Facendopervenire in contatto
dell'iodio il gas cloro, questo ne rimane subito as-
sorbito con sviluppo di calorico. II cloruro che ne
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resulta decompone I'acqua dandoluogo a dell'acido
idroclorico, e a dell'acido iodico; e sjffiuta scorapo-
sizione dell'acqua e piü i'acilmente determiiiala
dalla presenza di un'alcali.

Clorurod'azoto. II cloro beuche recusi di combi-

narsi coll'azoto, quando in stato di gas l'uno con J'al-
tro s'incontra, vi si unisce perö intimamenle qualora
alui Tazoto sipresenti in stato digas nascente; e arri-
bidue uniti'dannoorigine ad un corpo dotato di pro-
prieta veramente straordinarie, che scoperto da Du-
Long nel 1811 fu da lui chiamato cloruro d'azoto.

Si ottiene facendo traversare il gas cloro per una
soluzione acquosa d'idrocloratod'ammoniaca o di al-
tro sale ammoniacale. Si eseguisce l'operazione den-
tro un imbuto il di cui beccoassai lun»o si termini in

un'apertura capillare. S'immerge l'estremodelbecco
dell' imbuto in un bicchiere o cilindro contenente
circa un pollice di mercurio, e versato l'idroclorato
d'ammoniaca nelPimbuto. s'introduce nel becco fin
sctto il predetto sale una soluzione concentrata di
idroclorato di soda, per raezzo d'un tubo che si appro-
fondi fino al livellodel mercurio. Suquesta soluzione
riposa quella del sale ammoniacale; ed ein quest'ul-
tima o superiore ove si fa pescare il gas cloro. II clo¬
ruro d'azoto chea poco a poco si forma si precipita
in grazia della sua gravilä specifica, e si raguoa in
gocce a fondo della soluzione d'idrocloralo di sodaj
donde si separa togliendo 1'imbuto dal mercurio,

Fol. IL 2 5

s
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otlurandone col dito l'estrerao del becco appena e
per scaturirne iJ liquido salino.

CaratterL II cloruro d' azoto e liquido e di
aspetto oleaginoso , di color fulvo e odor piccantis-
simo: e volatilissimo anche alla teraperatura ordi-
naria. Deluona con violenza esposto ad un calore
di circa -+• 3o. Term. G. con gran sviluppo di ca~
Jorico e di luce. lVlolli corpi rna soprattutto il fos-
foro sollecilano la decomposizione del cloruro di
azoto, e non senza pericolo dello sperinientatore.

Cloruro di zolfo. Questo composto scoperto
da Thomson puö esser preparato facendo attraver-
sare il gas cloro ben secco (i) per lo zolfo fuso; op-
pur melLendo il primo di quesLi corpi in statodi gas
in contatto col secondo giä in stato di vapore. Cola
dove i due corpi s'incontranu tosto s'uniscono e
formano il cloruro di zolfo.

Questo composto e liquido, d' un color rosso
bruno, d' odor piccante e spiacevole, e piü pesante
dell'acqua, capace di arrossar la laccamuffa, volati¬
lissimo alla temperatura ordinaria , decomponibile

(l) Per ottenere il cloro non solo in stato di secchezza
ma anche affatto puro, lo si obbligaa traversare per nn tubo
di vetro del diametro di circa un pollice e longo da 8. a io.
pollici, sitnato orizzontalmente, e contenente del cloruro di
calcio ben secco in piccoli pezzi e qaalche frammento di
marmo statuario. 11 primo di qaesti corpi spoglia il cloro de[
vapori acquosi, e il secondo lo priva affatto delPaeklo idro-
clorico con cui talvolta e unito.
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da molti corpi, in special modo dall' acqua, colia
quäle mescolato produce viva ebollizione, e svolge
calorico mentre da origine agli acidi idroclorico sol-
foroso e solforico.

Cloruri metallici.

Non tratteremo qui se non di quelle combi-
nazioni di un metallo e di cloro, che essendoaffatto
insolubili nell'acqua si mantengono costantemente
allo stato di cloruri. E ci riserberemo a parlare dei
cloruri solubili all'articolo degl'idrociorati; in cui
giusta l'opinione dei Chimici francesi i cloruri si
convertono, dando luogo alla scornposizione d'una
porzione d'acqua, e appropiandosene gli elementi.

Per Ja preparazione dei cloruri metallici (i) o
si pone i metalli in contatto immediato col cloro, o
sivvero si decompogono le soluzioni saline con gli
idroclorati alcalini e con altri processi ancora , i
quali esporremo in occasione di trattare degl' idro¬
clorati .

Sotto cloruro d'antimonio. = Istoria. Questo
composto da molti chiamato sotto-muriato d'anti¬
monio ritiene tultora nelleFaimacie il norne di pol-

(i) Molti Chimici e segnatamente gl'Inglesi si servono in-
distintamente delia parola muriati per esprimere tanto i clo¬
ruri che gV idroclorati, o al piü distinguono i prinii col
nome di muriati secchi.

1
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vere dksAlgarotti in memoria del suo in venture (i").
Da alcuni deglialchimisti fu questo composto desi-
gnato coll'improprio nume di mercurio di vita , e
dl polvere angelica .

Metodo di preparazione (z/) Si prepara ver-
sando una grau quantitä d'acqua di fönte neJl'idro-
clorato d'ossido d'antimonio(butirro d'antimonio si
concreto che semiliquido). Se ne raccoglieil precipi-
lato bianco, e sopra di im iiltro di carta si lava lino
ad ottenere insipida l'acqua delle lozioni . Si dis-
secca dipoi e si custodisce in vasi di vetro.

(B) Assai piü economico e il seguente pro-
cesso suggerito da Scheele=:. In un ampio matrac-
cio o in unßasco di Birenze si espone a moderato
calore, in bagno d' arena per lo spazio di alcune
ore un mescuglio di 16. once di cloruro di sodio
puro ( sal comune) e di 12. once d'ossido solforato
d'antimoniolavato (croco dei metalli preparato con-
formemente a cid cli'e stato esposto nella not. di
pag. 362.) insieme con i5. once d' acido solforico
del commercio precedentemente dilulto con 3.
llbbre d'acqua comune. Cessata V azione delfuo-
co e raffreddato il matraccio se ne versa per in-
clinazione il liquido , oppure si filtra . Traspor-
tato quindi in un catino ben vetriato vi si getta
una gran quantitä di acqua bollente, merce cid
si produce un abbondante precipitato di polvere

(1) Gli oltrarnontani hanno corrotto e niutato la voce
Algarotti (nome di uu Medico veronese) in "quella di Al-
garoth .
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bianca ; la quäle separata dal liquido sopra na-
tante per mezzo della decantazione, e raccolta su
di un filtro di carta , ivi si lava ripetutamente, c
disseccata si conserva per gli usi.

Teoria (-5) fiendesi manifesta la reazione che
ha luogo fra Ie sostanze impiegate in questo pro-
cesso. II dormo di sodio si converte in idroclorato

di soda appena e messo in contatto coll'acqua (V.
cloruri metallici pag. Z'jS). L'acido solforico de-
compone questo sale appropriandosene la base e
mette in libertä Tacido idroclorico, il quäle discio-
gliendo e salificando l'ossido d'antimonio forma un
idroclorato di questa base.

(-dB) Qualunque sia il processocol quäle l'idro
cloratod'ossido d'antimonio estato ottenuto, l'acqua
v'induce piü una modificazione che una vera decom-
posizione: e infatti lo riduce in due sali, 1' uno li¬
quido e con eccesso di acido, 1' altro solido o cou
eccesso di base, il quäle si precipita sotto l'aspetto
di polvere bianca. Riguardando questo composto
come un semplice sotto muriato d' ossido d'anti¬
monio converrebbe d'ammettere , adottando l'opi-
nione dei Chimici francesiche l'idrogeno deU'acido
idroclorico, combinandosi con l'ossigeno dell'ossido
antimoniale, abbia dato hiogo alla formazione del-
l'acqua e che il precipitato altro non sia che un
composto di cloro e d'antimonio. Ma e egli proba-
bile che, attesa la prevalenza del metallo sul cloro ,
il precipitato o la cosi detta polvere d' Algarotti
sia piuttosto wi mescuglio di cloruro antimoniale

I
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con ossidodello slesso metallo?... Vi hanno molti
dali per crederlo.

Caratteri. Il sotto cloruro d'antimonio si pre-
senta sotto l'aspetto di una polvere bianca insolu-
bile neli'acqua, decoraponibile dagl'alcali (V. Pro-
tossido d'antimonio processo C.) e solubile neii'acido
idroclorico. Agisce sugli organi gastrici qua! vioiento
emetico .

Usi. E impiegato in Farmacia per la fabbrica-
zione del tartaro emetico (V. Tartrato di potassa
e d'ossido d'antimonio).

Cloruro d' argento. Istoria. Questo cloruro
esiste naturalmente alla superficie dell'argento na-
tivo. II cloruro d' argento artificiale e conosciuto
ancbe col nonie di luna Cornea o d'argento corneo.

Metodo di preparazione. Si ottiene questo
cloruro versando dell' idroclorato di soda in ec-
cesso in una soluzionedi nitrato dossidod'argento.
Raccolto e lavato sopra di unfiltro di carta ilpre-
cipitato che ne resulta, si Ja asciugare all'ombra
e si custodisce in vasi di vetro nero, o in luogo af-

fatto oscuro.
Teoria. I due sali si decompongono recipro-

caraente. L'acido nitrico abbandona 1'ossido di

argento per unirsi alla soda , cou cui forma un ni^
trato di tal base die resta solubile nel liquido, nel
tempo stesso che disossidandosi 1' ossido d' argento
e disidrogenandosi l'acido idroclorico, formasi del-
l'acqua collossigeno del primo e coiridrogenodel se-
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condo . L' argento allora reso libero si combina al
cloro (radicale parimente isolato dell' acido idroclo-
rico) e cosi producesi il cloruro d'argento che pre-
cipita in fiocchi o pennacchi di color bianco.

Caratt. 11 cloruro d'argento e, bianco e affiitto
insipido: esposto perö alla luce, e specialmeate se e
umido, diviene scuro e quasi violetto. E insolubile
non solamente nell' acqua e nell'alcool, ma anche
negli acidi concentrati e nello stesso acido nitrico.
Siscioglie peröassai bene neH'ammoniaca caustica.
E semitrasparenie, facile a lagliarsi come il corno
e le unghie, dal quäl carattere e dal colore scuraha
preso il nome d' argento corneo; ed e fusibile sotto
il calor rosso.

Usi. II cloruro d' argento non bä alcun uso
direlto in Farraacia. E stato qualcbe volta adoprato
in medicina (i). Non di rado e dai Ghimici im-
piegato per procurarsi 1' argento metallico in stato

(i)Non e punto inverisimile che il cloruro d'argento
spieghi suU'econornia animale quella stessa azione che su di
essa esercita il nitrato d'ossido d'argento. Ciö che ci conferma
in questa opinione si e la pronta conversione del prefato ni¬
trato in cloruro appena s'incontra negl'idroclorati contenuti
nella saliva , nell'umor dell'esofago, nei succhi gastrici ed
enterici. E se cosi e potrebhesi dai rnedici sostitaire il clo¬
ruro d'argento al nitrato d'ossido di tal metallo nel tratta-
niento dell'epilessla e dialtri rnorbi; nel quäl caso non solo si
allontanerebbero gl'inconvenienti che ponno derivare dalia
causticitä e deieteria azione del nitrato anzidetto sulle parti
che tocca primitivaraente, rna sibbem: anche potrebbesi aoi-
ministrare il cloruro in dose piü generosa.

1
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di assoluta puritä , e tale che non potrebbe otte-
nersi per la via della coppellazione (i).

Proto cloruro di mercurio =r Istoria. Questo
composto e distinto nel linguaggio medico-farma-
ceutico col nome di calomelano o calomel, di mer¬
curio sublimato dolce, di panacea mercuriale, di
aquila alba ec, se e preparato per via secca; e si co-
nosce sotto la denominaziooe di precipitato bianco,
di mercurio doice precipitato di Scheele, o di sotto
muriato dl mercurio, allorache e stato preparato
per via umida o per precipitazione.

Metodo di preparaz. f A)Si prepara il proto-
cloruro di mercurio triturando in mortajo di por-
fido 4o. once dideuto cloruro di mercurio e 28. di
mercurio correntefino alla totale scomparsa de'glo-
boli metallici (2) e sublimundo a bagno direna in un
matraccio la polvere cinerea ottenuta dal mescu-
glio delle predette materie. E perche l'operazione
sia condotta a buonfine e necessario 1. che il nie-
scuglio cinereo anzidetto non occupi che un quarto
od un terzo della capqcitä del matraccio; 2. che il

(1) Si opera la riduzione dell'argento dal cloruro, espo-
nendolo in crogiolo o di gres ad un fuoco forte insieme con
circa tre volte il proprio peso di sotto carbonato di potassa
e di soda. L'argento revivificato si deposita sotto forma di
bottone metallico al fondo del crogiolo, ove rimane coperto
dal salealcalino formatosi.

(2) Questa triturazione deve essere eseguita con le ne-
cessarie caatele ( V. Part, 1. mortajo e polvcrizzazione
pag. 29, e 36).
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calore sia aumentato per gradij 3. che la rena
del bagno sommerga il corpo del matraccio fino
sopra il livello della massa in esso contenuta.
Dopo unfuoco sostennto per circa due ore la su-
blimazione suol esser completa. Raßreddato il ma¬
traccio, si rompe , se ne estrae la massa sublimata
e triturata sul porßdo .« sottopone a nuova subli-
mazione. (i) Ritirata dal matraccio la massa sa-
lina e triturata nel modo anzidetto, si lava con
circa il triplo del suo peso di acqua piovana. (2)
Quindi si asciuga su della carta bibula all'ombra,
o meglio inluogo oscuro, e si conserva in vasi di
vetro non esposti alla luce. Chiamasi allora mer-
curio dolce lavato.

Presse» gli oltramontani si macina o si polve-
rizza il mercurio dolce insieme con cliscrela quan-

(1) Gli antichi davano a questo preparato il fastoso nome
di panaeta mcrcuriale e di calomtlanos allora soltanto che
era stato sublimato per sette o nove volte di seguito . Ma iL
composto, anziehe restare spogliato delle sae deleterie qua-
litä;e doleificarsi couie essi dicevano mediante le tante volte
ripetute sublimazioni, diveniva piü o meno corrosivo, per
la ragione che in cosiffatto modo operando si trasforrnava in
parte in deuto cloruro di mercurio.

(2) Per lavare il mercurio dolce ottenuto per sublima-
zione si suole da aleuni impiegare una leggiera soluzione
acquosa d'idrocloralo d'amrnoniaca invece d'aequa piovana.
Sia l'uno sia l'altro il liquido irßpiegato per queste lozioni,
puö essere utilizzato riserbandolo per procurarsi il precipi-
tato bianco. (V- ammaniu.ro di mercurio).

I
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titä cTacqua; quindi per mezzo di ripetute decanta-
zioni si separa queJJo che e in stato di tenuissima
pulvere.

II sig. Jewel ottiene il mercurio dolce in stato
di polvere esilissima e al tempo stesso lo lava, im-
piegando il seguente processo. Introduce 10. o 12.
once di mercurio subllmato dolce in una storta di

porcellana di becco curio, ma ussai amplo, e lutata
nel venire; la colloca nel laboratorio di un furnello
munito di cupola , e ne fa immergere 1' eslremila
del becco nell'acqua contenuta in una cassula di
porcellana : quindi amministra il calore nun solo
alla storta ma anche al recipiente giä collocato in
bagno di rena, onde far si che dentro il becco della
storta i vapori deü'acqua bollente s'incontrino con
quelli del mercurio dolce prima che si concretino.

Per lavare il mercurio sublimato dolce nel

vapore acquoso, io faccio pescure 1'estremitä del
becco della storta in una cassula d'aequa conforme
pratioa il sig. Jewel; ma affioche nessuoa pörzione
di mercurio dolce si dopositi nel collo della storta,
e piü facilmente discenda nelPacqua della cassula,
condueo il vapore acquoso fino dentro il becco della
slorta per mezzo d'un tubo ricurvo; di cui adalto
un'estremo alla bocca d'un matraccio ripieno per
metä d'aequa, ed esposto al f'uoco.

(B) Si ottiene il proto-cloruro di mercurio
(mercurio dolce) con processo forse piü economico
impiegando il solfato di protossido di mercurio beu
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secco (i) (V. Sale di questo nome e etiope miner die
proces. C. pag. 34l)- Supponendo che il raercurio
impiegato per faie il solf'ato sia nel peso di 20. once,
si aggiunge a questo sale ben secco la quantitä di
altre 20. once di mercurio metallico purificato colle
lozioniacide ( V. pag. 100) e si operal'estinzione del
metallo, triturando le due materie in mortajo di
porudo corne nel processo precedente {Ä). Oio fatto
s'incorpora in questa massa, per raezzo dell'agita-
zione nello stesso mortajo, 30. once di sal comune
decrepitato, e si tritura il miscuglio fino a ridurlo
in una polvere omogenea . Quindi s'introduce la
massa in due o tre matracci di vetro adattati, e si
procede alla sublimazione in bagno di rena rego-
landosi conformemente a cid che abbiamo esposto
nel metodo precedeate. Terminata la sublimazione
e raffreddato il vaso sublimatorio , si rompe , e si
estrae il mercurio sublimato dolce, separandolo con
diligenza dal sale sottoposto e rimasto in fondo al
matraccio. (2)

Teoria. (J) Nel primo metodo una porzione
di cloro del deuto cloruro si porta sul mercurio ag-
giunto, e cosi si repartisce uniformemente fra que-
sto e il metallo con cui trovavasi giä unito; e sic-
come il metallo aggiunto e in quantitä uguale a

(1) Se questo sale non e ben prosciagato, essodecompone
con l'eccesso del suo acido solforico una porrione del cloruro
di sodio che poi vi si deve aggiungere.

(2) Questo residuo salino sciolto in acqua,e cristallizzato
mediante l'evaporazione somministra del pnro solfato di soda.

i
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quello che serve di radicale al deuto cloruro, cosi la
stessa proporzione di cloro, che prima formava uii
deuto cloruro di mercurio, ne forma ora uii proto
cloruro. L'azione del calorico e la sublimazione
sono i mezzi coi quali rendesi intirna la combina-
zione fra il cloro e il mercurio.

(B) Ciö che abbiamo detto rispetto alla con-
versione del deuto cloruro di mercurio in proto-clo~
ruro e ugualmente applicabile al solfato mercuriale,
cui sia stato aggiunto del mercurio metallico. Im-
perocche amtnesso che il predetto solfato abbia per
base il deutossido di mercurio, T ossigeno di esso
basta per ridurre in protossido un'altra quantitä di
mercurio uguale in peso al metallo contenuto uel
deutossido.

II cloruro di sodio che in appresso vi si unisee
induce uua doppia decomposizione nella massa, al-
lora specialmente che vien compenetrala dal calo¬
rico. L'ossigeno del deutossido mercuriale (base del
solfato) si porta sul sodio del cloruro , e alla soda
che ne resulta tosto si unisce l'acido solforico , for-
mando del solfato di soda che resta fisso nel fondo
del vaso sublimatorio. Gosi essendo, il metallo, che
come abbiamo detto si e spogliato di ossigeno a fa-
vore del sodio, si combina col cloro in prima appar-
tenente al cloruro di sodio, e forma uii cloruro di
mercurio che sublimandosi si deposita sulle pareti
del matraccio.

E qualora riflettasi che in grazia deU'addizione
del mercurio metallico fatta al solfato mercuriale,
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la base di quesfeo sale non e piü un deutossido ma
un protossido, si comprenderä beue che staccandosi
dal cloruro di sodio solamente tanto cloro quanto
puo esserne rimpiazzalo dall'ossigeno, il baratto fra
il cloruro alcalino suddivisato e il protossido mer-
curiale deve necessariamente esser Laie, che il raer-
curio non puo appropriarsi se non che una sola pro-
porzione di cloro, e costituirsi per conseguenza in
proto-cloruro.

Da cid che abbiamo esposto in questa teoria
rilevasi che an che altri sali mercuriali, come per
esempio il nitrato. il borato di mercurio ec. purche
a basedi protossido, mescolati col sal comune, ponno
merce 1'intervento del calorico, dar luogo a del
proto cloruro di mercurio.

Caratteri. II proto-cloruro di mercurio otte-
nuto per sublimazione e di forma cristallinao fria-
bile. E bianco, affatto insipido, insolubile in acqua
ed in alcool. Esposto al fuoco si vo|atilizza senza
decomporsi, a meno che la sublimazione non sia
ripetuta per moltissime volte. Non si altera al con-
latto deiraria, ma diviene scurose e percosso dalla
luce diretla. Non e solubile nell'acido idroclorico; e
d'altronde si scioglie nel cloro e si converte a poco
a poco in deuto cloruro (sublimato corrosivo) (i)

&

*r
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(i) E prudenziale per i medici di non prescrivore il
mercurio dolce unitaruetite ad altri cloruri e segnatamente
coll'idroclorato d'uiurnoniaca, poiche trovandosi il primo per
qualche tempo in contatto con questo sale o con altri idro-

m
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si decompone dagli alcali e prende l'aspetto di una
pulvere piü o meno scura o nerastra.

Usi. Pochi sono i farmaci che abbiano in Me-
dicina usi cosi estesi e frequenti quanto il proto-
cloruro di mercurio o mercurio dolce: esso e repu-
tato antelmintico, antivenereo, e fondente . La sua
virtü deprimente lo rende sommamente efficace
Delle lente epatiti, negl'ingorghidei visceri ec. E un
blando purgativo, ma con tal veduta e per lo piü
prescrittoinsiemecon allre sostanzecatartichedi na¬
tura vegetabile 7 come sciarappa, aloe, rabarbaroec.

Dose. Si amministra da 4 ß no a 20 - gr. o i.
scropolo interpolatamente ; e corae purgativo alla
dose di 4- ß' 10 a 8. o io. gr. unitoa i5. o 20. gr. di
radice di sciarappa odi mezza drarnma di rabarbaro
finam. polv. ed irapaslato con miele o con qualche
conserva sotto forma di boli . Usato per piü giorni
di seguito produce salivazione.

I Chirurgbi adoprano qualche volta il mercurio
dolce in luogo del cosi detto precipitato bianco, per
insufilarlo neue ulcere veneree del velo pendulo
dell'uvola ec. oppur con esso aspergono e talvolta ri-
coprono la superficie di alcune piaghe ba vose ec. N011
importa in quest'ultimo caso che il mercurio dolce
sia lavato, ma deve pero esser ßnamente porfiriz-
zato: e meglio e d' impiegare a tal uso quello otte-
nuto per precipitazione.

clorati se ne appropria a poco a poco nna porzione di cloro
ed assume in parte le proprieta di sablimato corrosivo.
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Protocloruro di mercurio perprecipitazione .

Questo composto chiamato mercurio dolce pre-
cipitato di Scheele vien preparato col seguente
processo.

Si scioglie in sufßciente quantitä d'acqua il
nitrato cristallizzato di protossido di mercurio
(V. sale di questo nome) e versatane la soluzione
filtrata per carta in ampia cassula di porcellana
o in catino vetriato di majolica, vi si fa cadere una
soluzione acquosa e filtrata di sal comune (idro-
clorato di soda) in leggero eccesso,fno alla cessa-
zione delprecipitato bianco che si forma. Raccolta
su di un filtro di carta la materia bianca preci-
pitata, si lava ripetutamente fino ache il liquido
delle lozioni non ritnanga piii punto intorbidato
daisotto carbonati alcalini. (i) Quindi si asciuga
in stufa o all'ombra, e si conserva in vasi di vetro
colorato o in luogo scuro.

Teorta. (V. cloruro d'argento).
Caratteri. II mercurio dolce per precipita-

(i) Nella formazione di questo cloruro mercuriale for-
masi anche del sublituato corrosivo,se l'idrocloruto di soda in-
contra nel nitrato di mercurio qualche poco di deatossido per
base; fenomenoin cui avviene facilinente d'imbattersi qualora
troppo concentrato e in eccesso sial'acido nitrico impiegato
per la preparazione del nitrato anzidetto. Le lozioni acquose
perö cui si sottopone il precipitato ottenuto trascinano seco
il sublimato corrosivo [deuto-cloruro di mercurio) e ne di-
mostrano la presenza allorche trattate con gli alcali precipi-
tano in giallo rosso (V. deutossido dl mercurio,proces. C.)

m
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zione non ha la forma crystallina di quello oltenuto
per sublimazione • dal quäle perö non differisce ri-
spetto agli altri caratteri.

Usi. Di rado i Medici sostituiscono il proto-
cloruro di mercurio in tal guisa preparato a quello
giä descritto eottenuto per sublimazione; il mercu
rio dolceprecipitato in virlü dell'estrema divisione
delie sue molecole agisce piu potentemente sull'eco-
nomia animaie . E solamente usato per V esterno e
segnatarnente per la cura degli ulceri venerei ribelii
agli altri rimedj.

ARTICOLO X.

SELENIURI, AZOTURJ, E BORURI.

Sonuvialcune poche sostanze elementari si me-
talliche che non metalliche, le quali si combiu.ino
col selenio, col boro, e coll'azoto; donde resullano i
cosi detti seleniuri,boruri, e azoturi, corpi tutti di
nessun'uso, e non per anche ben conosciuti.

Seleniuri di zolfo, e di fosforo. (V. solfuro e
fosfuro di selenio).

Fra i seleniuri metallici in stato nativo sola¬
mente quelli di rame e d'argento sono per ora co¬
nosciuti. Si ottengono gli altri combinanclo diretta-
mente il selenio co'diversii metalli o fusi o divisi •
E secondo che il metallo e suscettibile di unirsi
coirossigeno in diverse proporzioni, cosi varie ma
deterrninate sono le quantita del selenio con cui si
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combina; ond'e cheproducesi ora anproto seleniuro
ora un deuto seleniuro-

Azoturi. GH azoturi di natura non metallica
sono queJli a radicale di carbono ( V. cianogeno o
carburo d'azoto) di cloro (V. cloruro d' azoto) di
iodio. (V. ioduro d'azoto) e d'idrogeno (V. ammo-
niaca).

E fra gli azoturi metallici non si conosce fin
qui che gli azoturi di potassio e di sodio (V. The ■
nard Traite de chirnie Tom. II).

Boruri. Non si amraette fino al presente alcuna
combinazione di corpi non metallici col boro.

I boruri metallici conosciuti sono quelli di
ferro e di platino, entrambi scoperti da Descotils:
Hanno aspetto metallieo ma sono fragili. Per otte-
nergli si espone ad un fortissimo calore dentro un
crogiolo di piornbaggine un mescuglio di carbone,di
aciclo borico, e di ferro limato o di platino, impastato
con olio di liiio ispessito. II carbone spoglia d'ossi-
geno l'acido borico, per cui si forma e si svolge del
gas acido carbonico , e il boro rimasto libero entra
in fusione col metallo, e per tal modo con esso si
combina.

f■
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ARTIC0L0 XI.

LEG HE METALL1CHE

E«sendo i metalli suscettibili di unirsi per
mezzo della fusione l'uno all'altro in proporzioni
infinitamente varie , numerosissime sono le legh e
metalliche che ne resullano; e alcuue fra que.sle
sono si frequentemente impiegate nelle arti che
troppo e'interessa di conoscerle.

Non sempre i metalli costituenti una qualche
lega sono in numero didue, ma qualche volta sono
tre, e perfino quattro e piü: e si designano coaiune-
mente col nome d' amalgame quelle leghe ove il
mercurioe uno dei metalli componenti(i). Le leghe
sono solide alla temperatura ordinaria, tranne perö
la lega di potassio e di sodio, e quelle amalgame in
cui avvi predominio di mercurio*

Tutte le leghe partecipano per l'ordinario delle
proprietä delmetallo predoniinante, ma il peso spe-
cifico o la densita di ciascuna si mostra ora maggiore
ora minore della densita media: donde emerge che
nella combinazione d'un metallo con un allro
avvi ora spostamento fra le particelle respettive,o

(i) Presso i saggiatori di metalli preziosi e nel linguag-
gio del volgo, sotto la denotninazione di lega, si vuole inten-
dere la quantita del rame e di altri metalli di tenue valure,
allegati o coll'oro o con altro prezioso metallo.
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auraento di volume, ed ora compenetrazioue mutua
o diminuzione di volume. (i)

Nei metalli la proprietä di unirsi reciproca-
mente e intimamente segue sempre la ragione scom-
posta della djfferenza che passa nella coesione delle
respettive particelle. Gosi per esempio si riesce dif-
ficilmentead unire o allegare un metallo facilmente
fusibilee volatile con altro metallo che sia diilicil-
mente fusibile-, imperocche a quel tal gradodi calore
che si richiede per superare e vincere la coesione
delle particelle dell'uno , quelle dell' altro hanno
concepito tal espansione che si sono disperse.

Lega di rame e di zinco (ottoneorame giallo).
Si ottiene fondeudo in crogiolo di gres dentro un
fornello a mantice o di reverbero 80. parti di rame
granulato (a) e 20-parti di zinco: in alcune fonderie
si ottiene Yottone per cementazione, esponendo cioe
il rame all'azione del fuoco insieme con della terra

calaminare (V. ossido di zincopag. 261) e polvere

(1) Si osserva spessissimo che le leghe suscettibili d'esser
tirate a martello senxa esser risca)dale,diveiitano piüoineno
fragili allorche vengono battute dopo essere State trattate col
fuoco. Ciö avviene allora che il grado di fusione dei metalli
componenti essendo rooito diverso, una porzione del metallo
piü fusibile si dispone a fondersi, e fä ogni sforzo per sepa-
rarsi dell'altra meno fusibile.

(2) Si granula il rame fondendolo, e quindi gettandolo
a piccole porzioni in una padella di ferro pertugiata nel
fondo da piccolissimi fori, da dove cade in un recipiente di
acqua fredda.

I
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di carbone. Questa lega e duttile e malleabilissima
a freddo , e divien fragile dopo essere stata esposta
ad una temperatura assai elevata. L'aggiunta di 2.
o 3. parti di piombo per 100. di lega rendono Vot¬
tone piü facilmente Irattabile al tornio, e come suol
dirsi meno crudo . E quest' aggiunta d'altronde e
dannosa per Yottone da lavorarsi a martello.

La lega di rarae con lo zinco prende varie de-
nominazioni quando la proporzione dei metalli e
di 60. a 70. del primo con 40 a 3o. del secondo. (1)
Ghiamasi allora similoro 0 oro di Manheim ec.

Gli usi di tali leghe sono estesissimi.

Lega di rame e di stagno. (Bronzo) Si pre-
para fondendo 90. parti dirame con 10. di stagno.
Secondo le qualitä del rame che s'impiega e secondo
gli usi cui vuolsi destinare la lega , le proporzioni
dei divisati metalli variano assai. II metallo da cam

pane per esempio contiene sole 70. o 3o. parti di
rame su 100. di lega, e spesso anclie vi si suole ag-
giungere 3. parti di zirico, e piccolissima quantitä
di piombo e di ferro stagnato (latta).

Questa lega e impiegata per geltar cannoni ,

(1) Nella fabbricazione di qaalsivogüa lega e necessario
di agitare la massa fusa, e specialraente quando fra la density
dei metalli componenti passa notabil differenza; senza di che
ia lega non pno essere uniforme in tutti i punti . E siccome
dopo il raffreddamento il getto del bronzo fatto in grande
non offre un composto omogeneo, cosi si pratica di fotiderlo
puovamente.
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ed altre bocche da fuoco, statue,campane, ed altri
strumenti sonori ec. (i).

La lega di cui e questione e pur chia raata me-
tallo da specchj o da telescopj allorche e fabbricata
con circa 67. parti di rarae e 33. di stagno. Vi si
suole unire anche piccola quantilä di platino e d'ar-
senico prima di farne il getto. Questa lega e di color
bianco d'acciajo, fragile, ma durissima, e suscetti-
bile di bei pulimento. (2)

Lega di rame e d'arsenico. Si ottiene scäldando

(1) Le leghe di rame e tli stagno si rendono assai mal-
leabili dopo aver subito Ja tempera, ed acquistano maggior
sonoritä.

Qaando per le passate vicende la maggior parte delle cor-
porazioni monastiche furono sbaodate, la fusione delle eam-
pnne divenne un ramo considerevoled'industria e fece la for-
tuna di vari speculatori, atteso che con ben intesi processi si
fitrasse daiie caropane non soluil rame e lo stagno, matalvolta
anche l'argento che vi era stato aggianto, o come cosa con •
sacrata a cerirnonia religiosa, o nell'intenzinne di renderne il
suono piü armonioso. Regna anche oggidi il pregiudizio che
l'argento aggiunto alla lega la renda piü sonora; ed i fondi-
tori accorti e poco onesti hanno tutto l'interesse di secondare
questa folle idca del volgo.

(2) In Inghilterra si compone un eccellente metallo da
specchj con 32. parti di rame 4- di ottone icj. - di stagno r. \
di arsenico. Si t'onde l'ottone con egual peso di stagno, quindi
si aggiunge i! rame fuso col flusso nero, ed in ultimo il resto
dello stagno e l'arsenieo. Si granula la massa fusa (V. per In
granulazioru-not. 2. di pag 3gi) e si fonde di bei nuovo
per gettare gli specchj.

m
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a rosso, in crogiolo di terra coperto, circa go. parti
di limatura o tornitura di rame, e i5.o i8. d'arse-
nico metallico. La polizia medica dovrebbe vegliare
alla fabbricazione di coppe, vasi, cucchiaj, e altri u-
tensili fabbricati cou questa lega, e farae proibire
sotto peue rigorose lo smercio.

Lega di piornbo e d! antimonio . ( Metallo da
caratteri dl stampa). Si compoue fondendo i due
metalli nella proporzione di 80. del primo eao. del
secondo. In qualche caso vi si aggiunge una picco^
lissima quantitä di rame.

Lega di piombo e di stagno. ( Saldatura
de' trombai ) . Si prepara fondendo 2. parti di
piombo e 1. di stagno in crogiolo di piombaggine
o in vasi di gres coperti. Fusa Ja massa, si rimeiia,
e si getta in forme adattate e spalmate di materia
untuosa, o si fa scorrere in solchi o canali per farne
delle verghe. Questa leg-', assorbe lentamente l'ossi-
geno daH'aria specialmente quando e umida, e con
avidita se l'appropria al grado del calor rosso; nel
quäl caso brucia come un piroforo, e si converte in
ossido di piombo e di stagno (1).

Lega di stagno e di bismuto. Lo stagno diviene
pin duro in proporzione del bismuto cbe vi si uni-

(2) L'assorztone deü'ossigeno si fä in questa lega raolto
piu energica,allorche il piomboe allegato a!lo stagno nel rap-
porto di 3. a 1.
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sce: la piatteria, il vasellame, ed altri utensili di sta-
gno debbono alla piccolissima quantitä di bismulo
die vi si aggiunge la durezza per cui si distinguono
dallo stagno puro.

Legadi bismutodipiomboe stagno. Questa lega
ternaria e di un color grigio plumbeo, ha la singolar
proprietä di fondersi nell'acqua bollente, ed eziandio
a qualche grado sotto, come ■+• 92. 0 g5. Terra.
G. Si compone fondendo in un crogiolo 8. parti di
bismuto 5. p. di piombo e 5. di stagno: si ossida leg-
germente in contatto dell'aria umida, e si converte
prontamente in un mescuglio d'ossidi per l'azione
del calorico e deü'ossigeno atmosferico. L'aggiunta
di un poco di raercurio la rende ancor piü facil-
niente fusibile.

In stato di fusione potrebbe questa lega esser
con vantaggio impiegata in alcune preparazioni ana-
tomiche; nel quäl caso bisognerebbe prima risoal-
dare con acqua piü 0 meno calda i pezzi da iniettarsi.

Lega di stagno e d'arsenico. Non ha altri usi
che quello di fornire ai Ghimici il gas idrogeno ar-
senicato (V. gas di questo nome).

Lega di stagno e di ferro. ( Metallo da sta-
gnatura). Si compone con un mescuglio di 8. parti
di stagno in piccoli pezzi e 1. parte di recente li-
matura di ferro, che si copre con vetro pestato e si

!
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Iratta dentro un crogioio ad un fuoco di fucina (i).
Questa lega richiede per fondersi una temperaLura
di poco inferiore a quella dal calor rosso. La sta-
gnatura che con questa lega si fä su i vasi di rame
nel modo ordinario dura un terapo 3. o 4- volte piu
iungo di quella fatta con puro stagno. (2) Fusa la

(1) La latta non puö esser a rigore considerata couie una
lega: essa consiste in tenui lainine di ferro coperte da arnbe
le facce di un sottile strato di stagno . Ed ufiinche questo
metallo aderisca al ferro, e necessario che la superdcie ne
sia ben forbita e nettata; dopo di ciö s' immergono le lamine
nel sego fuso e quindi in un bagno di stagno in fusione e ri-
coperto di una materia grassa , onde ne sia iinpedito il con-
tatto immediato coll'ossigeno deH'aiia.

Per macchiare la superlicie della latta in modo da imi-
tare la madre perla, il granito, la fogiia di felce od altre scber-
zose ramificazioni (lo che dai franeesi chiatnasi moire me-
tallique) si fa cadere a piü riprese sulle latte rnedesime un
liquido acido coinpostodi 2. parti in peso d'acidonitrico—36.
Ar. B; di 3. p. d'acido idioclorico—20. A.r. sud; e 8. par. di
acqua, mentre si scaldano inegaalmente in diversi punti, op-
pure s'immergono dopo averle ben riscaldate , in un bügno
composto del predetto liquido acido ma alqaanto piü diluto.
Si lavano e si asciugano; con setnola , e se ne ricopre la so.-
perficie con vernice trasparente colorata, oppure incolora.

Le inultifortni scherzose configurazioni che si manife-
festano salla superficie della latta non sono altro che i piü
inferiori strati dello stagno , i qaali si mostrano in cristalli
aggruppati e in varie fogge disposti.

(2)Non e ostentazione il dire che la. slagnatura svl\ rame,
specialmente fatta col puro stagno, non serve in molti casi a
garantire dall'azione del predetto metallo le materie che vi
si fanno cuocere e sempliceinente soggiornare: e per quanto
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lega dentro i vasi di rame, si fa in modo che scorra
su tntti i punti della loro superficie, la quäle deve
essere precedentemente grattata e quindi strofinata
con sale ammoniaco.

Lega d' antimonio e di ferro (regolo d' anti-
monio marziale degli antichi Ricettarj). Si arro-
venta a bianchezza in crogiolo di piombaggine i.
libbra di tornitura di ferro (i) e vi si getta sopra a
riprese del solfurod'antimonio sottihn. polverizzato
nella quantitä di 2. libbre. Si aumenta il calore, e
per facilitare la fusione si aggiungedi tanto in tanto
qualche cuccbiajata di nitrato di potassa polv. (2).
Appena la massa e ben fusa si getta in un mortajo
di ferro giä fortemente riscaldato, e spalmato nella
superficie interna con sevo; si procura, percotendo
laterahnente sull'orlo del mortaio, di scuotere la

nessano ignori che il contatto del rame con le sostanze che
servire debbono d'alimento e di rimedio non e senza in-
convenienti.cio non ostante pocbissima cura si pone nel tarne
coprire di stagno la superficie tutte le volte che ve ne e il
bisogno. Oggi per buona sorte da molte cucine i vasi di rame
sonu stati banditi, e voglia il cielo che per il bene universale
ne sia imitato l'eseiripio non solo per le operazioui culinarie
ma anche per gli usi faruiaceutici.

(1) Si richede che il ferro impiegato sia puro e immune
affatto da ruggine. I Riccttarj fiorentinoe sanese prescrivono
i cliiodi di ferro o le punte di essi in luogo di tornitura dello
stesso metallo.

(1) La dose di questo sale non dovrä ollrepassare il peso
di 6 once , ferme stauti le proporzioni indicate per le altre
materie componenti.

i
I
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materia fusa, onde agevolare la precipitazione del-
l'antimonio revivificato : Ed estratta dopo il raf-
fieddamento Ja massa si separa la leget metallica
(ialle scorie con un colpo di martello (i).

Siffatta lega d'autlmonio e di ferro contiene
quest'ultimo nietallo in proporzione sempre varia-
bile,per lo piü tenuissima, e talvolta anche n' e
priva, se il ferro sia stato impiegato in dose minore
di quella iudicata. Gli Antichi decomponevano il
solfuro d'anlimonio col descritto processo quando
volevano ripristinarne il metallo solamente legato
col ferro; poiehe credevano che cosi operando l'an-
timonio si spogliasse non tanto dello zolfoquanto di
ogni allro suo mineralizzatore.

Lega d'antimonio e di stagno. (Regolo d'an-
timonio gioviale degli Antichi). Si ottiene questa
lega fondendo in un crogiolo di gres 2. parti d'an¬
timonio puro con 3. di stagno (2). E variando le

(1) (V- Teorla della riduzione ddl'antimonio dal suo
solfuro pag. g5). Dalle scorie del regolo d' antiinonio mar-
ziale lavate si ottiene an meseuglio degli ossidi respettivi, al
quäle gli antichi davano il nome di croco di marte antimo-
niatooaperitivodCSthaal (V. Ricettariofiorentino pag. 158
Firenze 1789).

(2) Fondendo in simil gn.isa, e neue stesse propprzioni,
l'antimonio col rame si forma il regolo antimoniale cupreo,
che era anticamente impiegato insieme col gioviale e mar-
ziale per preparare il Lilium Paracelsi; norne con cai i! fa-
mosoEmpirico Paracelso designava una solazione alcoolica
alcalina, fatta col digerire l'alcool sul residuo ottenuto daiia
deflagrazione del nitro sulle tre divisate legke antimoniali.
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proporzioni, allegando cioe a 1. parte del primo
2. p. del secondo si formano i cosi detti globetti
emetici, se gettando la lega nell'acqua si fa prima
traversare per il fondo perlugiato di una terrina di
gres. Questi globetti falti soggiornare nel vino au-
stero gli comunicano proprietä emetiche.

Leghe con metalli preziosi.

In tutti gli stati il Governo ha curadi prender
cognizione del rapporto che passa fra il metallo pre-
zioso e quello di poco e quasi nessun valore nelle
leghe d'argento e d'oro, destinate alla monetazione
o alla fabbricazione degli oggetti d' ornamento da
esporsi alla pubblica vendita. E con cit» il Governo
perviene a regolare il valore intrinseeo degli oggetti
fabbricati con queste preziose materie , ed usa a
favor degli acquirenti il rigor delle leggi per ga-
rantirli da tutte quelle insidie che loro protrebbero
esser tese dai venditori di mala fede.

Chi conosce le proprietä fisiche dell'argento e
dell'oro si persuade tosto della necessitä di allegare

Egli supponeva che l'alcali residaodel nitro contribuisse alla
dissoluiione degli ossididi antimonio, di ferro,di stagno, e di
rauie formatisi per la deflagrazione. Oggi perö qaesta ipotesi
e passata nel numero di que'tanti assurdi con che gli alchi -
inisti detarparono la scienza farmaceutica. Qualora dunque
il giglio di Paracelso fosse sempre in uso, lo si potrebbe pre-
parare senza quel treno che gli fu dato dal scto inventore,
e col fare semplicernente digerire nell' alcool la potassa
caustica.

1
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si all'argento cheall'oro una qualche porzione di
rame, onde rendergli atti alla fabbricazione d'uten-
sili,di giojelli ec. Ordunque la proporzionedeü'oro e
dell'argento reale in un peso dato dell'uno e dell'al-
tro di questi metalli allegati al rame costituisce il
grado di bonta relativa , o ciu che chiamasi titolo
dell'argento o dell'oro.

Lega d'argentoe di rame. Siottiene fondendo
l'argento col rame in crogioli di ferro battuto. Le va-
rie proporzioni fra i due metalli costituiscono i varj
titoli . Chiamasi argento al titolo di ii. carati e
mezzo quella lega d'argento e rame che e formata di
parti n.-j. del primo e di i. p. del secondo. In To-
scana il piü basso titolo tollerato dalle leggi e quello
di 8. carati e *: ma vi ha una qualitä intermedia (al
titolo cioe di 9. carati e L,) che e la piü usitata per
fabbricare vassoi,cucchiaj, piatteria ed altri utensili
o oggetti d'ornamento ec. Le monete d'argento del
nostro Granducato, sia l'antica divisibile in paoli, o
sia la nuova del fiorino e dei suoi multipli, sono
tutte al titolo di' 11. carati, che e quanto dire for-
mate con 11. p. d'argento e 1. di rame (1).

Lega d'oro e di rame. Si ottiene fondendo i

(1) Nel ternpo incui la Toscana trovossi sotto il regime
Borbonico si batterono le dene(monete di 6. fior.)e le mezze
dene con argento al titolo di 11. carati e mezzo di fino.

L'argento della maggior bontä, o sia al titolo di 12. carati
vale fior. 53, 3o la libbra.
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due metalli che la compongono in crogiolo di car-
burodi ferro: Nonsi ossida perFazioued'un forte ca-
lore . In Toscana si hanno tre titoli per 1' oro lavo-
rato. S' intende che 1' oro sia al piü basso titolo (e
suol dirsi oro iufimo) quando la lega e composta
di i5. p. d'oro o di g. di rame, onde chiarnasi oro
a i5. carati, al di sotto del quäl titolo le leggi non ne
permettono lo smercio (i). Avvi poi dell'oro al ti-

(i) Bisogna eccettaarne il porto di Livorno ove si lavora
nna porzione d'oro senza determinarne il titolo.

I Siiggiatori riconoscono non tanto i titoli dell' oro
giä indicati ma anche quellt intermediarj per mezzo della
cosi detta pietra di paragone; sq cui sfregano l'oro da sag-
giarsi e ne bagnano di poi le tracce lasciate su la pietra anzi-
detta con unmescuglio di 98. Ac. nitric. - 37. Ar. B. 2. Ac.
idroclorico — 21. Ar. sud. e 25. acqua. E tanto meno l'oro e
irapuro qaanto piu le (racce da esso lasciate resistono a qne-
sto trattamento. Ma a fine il giadicare del titolo o della bontä
relativa del metallo prezioso istituiscono comparativamenle
lo stedso sperimento sulla pietra di paragone con altro pez-
zetto d' oro d'una bonta giä cognita, e che a loro sembri
d' avvicinarsi pia d'ogni altro al pezzo saggiato . A tale og-
getto sono i saggiatori forniti di una serie di piccole vergtie
d' oro dette tocche , le quali costituiscono la scala dei vari
titoli . •

Per il saggio dell'argento, o sia per determinare piü ap-
prossimativamente che sia possibile il vario titolo, si procede
nel modo stesso che per l'oro, liinitandosi perö alla sola ispe-
zione di confronto fra le tracce lasciate su la pietra di pa¬
ragone si dall'argento delle tocche che da quello sottoposto
al saggio.

L'I. e R. Zecca di Firenze per fare il saggio sugli og-
getti di metalli preziosi esibiti dai particolari ne stacca 12,

■
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tolo di 18. carati, allegatocioe con 6- parti di rame
E si di questa che dell'altra qualitä si servono gli
orefici per fabbricare gli utensili i giojelli, ed altri
oggetti d'ornamento.

L'oro perö che si batte nella zecca di Firenze,
sia per J'antica sia per la nuova moneta decimale
e tuttoon/effettivo,ond'e detto oro a 24* carati (1).

Leget d'oro e di platino. Si richiede un fuoco
di fucina per allegare il platino all'oro. La piecola
differenza che passa fra il peso speeifico di questi
due metalli, e la superioritä di prezzo che ha 1' oro
sul platino (2) han fatto temere che i falsincatori
di rnonete non mancherebbero di prevalersi di tali:
cognizioni a danno della finanza pubblica . Ma cid
che tranquillizza si e che quando anche 1' oro non
conteuesse che la dodicesima parte del proprio peso
di platino, la lega si manterrebbe sempre di colore
bianco argentino. Non puö dunque il platino far

grani per l'ero e 1. dunaro per Fargento e pereipe fior. 1,20
per il saggio del primo, e fior; o,8o per il setondo. E per la
fonditora degli oggetti si d'oro che d'argento pereipe sola-
mente fior: o,! 5. (V. Tarif.deiprezzi per l'acquisto dtlle. pa-
ste d'oro, d'argento ec. esibite in vendila 1. Gennajo 1827).

(1) Fra le monete d'oro battnte prima del 1807, quando
cioe nell'arte di saggiare non si conosceva l'esattezza dei rae-
todi d'oggidi, se ne trovano alcnne che contengono qualche
millesima parte di rame.

(2) L'oro puro greggio ha un valore di Fiorini 69 to-
scani per oncia, mentre il prezzo del platino laminato o in
Klo e di fior. 12. g. fino a 16.
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parte dell'oro monetato senza detui-parne il bei co-
lore, a raeno che il primo non sia contenuto nelia
lega in una quanfeitä appena apprezzabile . Final-
mente Ja coppellazione mette ben in chiaro Ia frode,
poiche e sornmamente facile ad un'occhjo esercitato
in quest'arte di riconoscere nel bottone d' oro cop-
pelJato pochi millesimi di platino (i).

Lega d'oro e d'argento. Gon circa 700. parti
del primo di questi metalli e 3oo. del secondo si
forma il cosi delto oro verde di cui si vedono ornati
alcuni gioielli legati in oro (2).

Lega di piombo e d'argento. Si compone que-
sta lega per il saggio di coppella che suol farsi
sull' argento: l. parte di questo metallo con 7. di
piombo ne sono le proporzioni ordinarie. E di color
biancogrigio, si fonde e si ossida con molta facilitä,
e finisce col vetrilicarsi lasciando 1'argento puro
( V. Coppellazione Part. I. ).

(1) La suscettibilitä che il ferro ha di aUegarsi col p'n -
tino ad an fortissimo calore deve rendere il Chimico opera-
toreassai euardingo, nell'agitare con bacchetta odaltro stru-
mento di ferro le materie trattate ad un forte calore in cro -
gioli di platino infocuto a bianchezza . E sirnil cautela deve
csservare operando in crogiolo d'oro.

(2/ Cio che cliiamasi vermeil non e una/egäsma argento
dorato. (V. per il modo di separare l'argento dell'oroPart. I.
inquartazione) ■ Per Ia partizione de'due metalli preziosi
l'I. e R. Zecca di Firenze percipe fior. 2,40. per libbra. (V.
TariJJa eil.)

%
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Lega d' oro e di piombo. Basta i. parte di

piombo su u. p. d'oro perche la lega che ne re
sulta sia fragile come il vetro; ma cid che piü sor-
prende sl eche basta t -,\-0 di piombo e meno ancora
per render Foro piü o meno fragile (i). AI calor
rosso perö il piombo si ossida , e 1' oro rnetallico
resta quasi puro .

Lega d' arsenico e dlplatino. II processo di cui
Jannetty si e per tanto tempo servito nel separare
il platino da suoi mineralizzatori consiste appunto
nelfareuna lega diquesto metallocon granquantita
d'arsenico : d'onde poi quest'ultimo vien separato
merce 1' azione riunita del fuoco e dell' ossigeno
atmosferico.

Amalgame.

Amalgama di stagno e di mercurio. Se e
e fatta col versare sulla foglia di stagno orizzontal-
mente distesa una certa quantitä di mercurio, Yamal¬
gama si manifesta sotto l'aspetto di una lamina me-
lallica lucida, la quäle applicata ad una delle facce
delle lastre di cristallo fa si che rifletlano-le im-
magini degli oggetti ; e cosi difatto si formano i
comuni specchj tanto piccoli che grandi.

(l) Con la stessa facilitä co» la quäle l'oro e reso fragile
dal piombo, cosi perde secondo Hatchett la sua duttilitä per
l'aggiunta di piccolissima porzione d'antimonio.
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Amalgama di bismuto e di mercurio. Scaldando

e agitando questi due metalii nella proporzione di
i. p. del primo e di 4. de! secondo si forma unamal-
gama, che, gettata e fatta scorrere nell'intemo dei
globi di vetro precedeutemente riscaldati, aderisce
alla loro superficie a misura che si raffredda.

Amalgama d'argento e di mercurio, Con 12.
o i5. p. di mercurio si me.scola una p. di limatura
d'argento dentro un malraccio, e si espone il nie-
scuglio ad una temperatura di circa -(-. 200. Term.
C Dopo il raffredda mento si versa V amalgama in
una pelle di camoscio, e si comprime foriemente
per farne uscire l' eccesso del mercurio.. Rimane
dentro la pelle una amalgama molle costituita dii.
parte d' argento e di 8. p. di mercurio. Si usa per
inargentare gli oggeüi e strumenti di ratne o di
bronzo.

Amalgama d' oro e di mercurio . Si prepara
come quella d'argento. Questa serve a dorare il
bronzo e Tottone come Taltra e usata per inargen-
targli. Per riuscire in questo modo di doratura bi-
sogna , prima d'applicare Yamalgama , esporre f'ra
i carboni fino al calor rosso, o ricuocere come suol
dirsi i pezzi da dorarsi, ondeprivarli di tutta Tun-
tuositä. E per togliere al bronzo o all'ottoneil poco
d'ossido che durante rinfuocamento si e formato, si
immergonoper un'istante nelFacido solforico o ni-

V ol. 11. 27
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trico diluiti, e tosto si asciugano, strofinandoli con
delia crusca o pur con segatura di legno.

Amalgama per confricare i cuscini delle
macchine elettriche . Si ottiene esponendo ad uri
discreto calore in un crogiolo 2. p. di mercurio 1.
p. di stagno granulalo e i. di zinco parimente
granulato. (V. scatola di granuläre Part. I.) Que-
sl'amalgama e estremamente fragile, ossidabile, e
decomponibile per raezzo d'un forte calore. Si im-
piega sotto forma di polvere, oppure in quesl'istesso
stato s'incorpora al grasso, onde meglio confricarne
i cuscinetti delle macchine elettriche.

ARTICOLO XII.

mrvmu

Nafta. Questo bitume, chiamato piü comune-
mente petroleo 0 olio di sasso, non e distinto col
norae di nafta se non quando e puro e incoloro. Se
ne trova molto in Italia; ne scaturisce dalle fessure
di alcune rupi presso Gibbio nel Modanese; e
nel 1801. ne fu scoperta una sorgente presso il
villaggio d'Amiano nel ducato di Parma (1).

(1) Si trova il nafta anche in Sicilia, in Inghilterra , in
Svezia ec. e lo si fa anche talvolta trasportare dalle sorgenti
in bacinio in pozzi appositamente scavati ecostrutti, ove poi
si raccoglie sulla superficie delle acque.





I

4°7
II nafta divien limpido se sia disüllato con

acqua e non ritiene che debolissiiuo odore e poco
sgradevole, ha un peso specifico = o,8o considerato
quello dell'acqua = ioo. S'infiamma come fanno
g!i olj volatilialTawicinarvi d'una fiaccola ed aide
con fiamma molto fuliginosa. Scioglie specialmente
a caldo il fosforo e lo zolfo, l'iodio, la canfora, la
cera, e perfino la gomma eJastica. Esposto alla luce
ed air aria acquista un color giallo rossiccio , nel
quäl caso vien denominato piü specialmente/>e£ro-
leo; e dopo lunghissimo tratto di tempo acquisla
tal consistenza e colore si scuro, che e distinto col
nome di pece minerale o montana, o maltha dal
mineralogisti (V. Brongniart Mineralogie; Pa¬
ris iSo5. e Targioni-Tozzetti Lez. di mat, med.
Firenze 1821).

II nafta e composto di 88- p- di carbono, e
1 2. d'idrogeno.

Usi. Si usail petroleo, osolo ostemperato nella
bile bovina , per far frizioui intonio airombellico
neue rnalatlie verminose dei ragazzi. E slato ado-
prato internamente alla dose di 10. gocce liuo a
1. scropolo contio il verme tenia e i lornbrici, im-
pastato con polveri vegetabili soüo forma di boli o
unito con qualche goccia d' etere solforico ; ed in-

In Persia presso le rive del Mar-Caspio, ove il nafta e
assai abbondante , si incanalano per mezzo t!i condotti i va-
pori di questo bitumecbe in alcuni siti si sollevano dal ter-
reno, eaccesi servono a cuocere la calce rielle f'ornaci, gü ali-
meiiti ec. (V. Brongniart Mineralogie Paris 1807.)

I■
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sieme con l'oppio e con l'ipecacoana e riuscito effi-
cace nella tosse convulsiva e nella colica saturnina.

I veterinarj ne fanno largo uso contro vari
morbi : ed i Chimici lo impiegano per garantire il
potassio dall'azioue dell'aria e per conservarlo lun-
gamente .

ksfalto o bitume giudaico. E cosi chiamato
dal lago giudaico o asfaltico (mar-morto) sulle cui
acque salse galleggia.

E solido, piu o meno friabile, e di rottura
qualche volta concoide , opaco, per lo piü di color
nero e qualche volta tinto di rossastro : non esala
odor bituminoso se non e bruciato o fortemente

sfregato, e si elettrizzu negativamente mediante la
confricazione : ha un peso specifico variabile , ma
che appena supera se non eguaglia quello dell'a-
cqua (i).

Usi. II bitume giudaico non e impiegato nel-
l'odierna Farmacia : era anlicamente uno degli in-
gredienti dell'elettuario Teriaca.

(i) Avvi un'altro bitume che essendo piü o meno ela^
stico e stato chiamato caoulchouc minerale o fossile: fu ritro-
vato nei 178? nellu contea di Derbyshire fra le fessure d'nno
schisto argdloso. I mineralogisti chiamano ampe.Llite\a. terra
argillosa o schistosa itiipregnata di bitaine, costituita special-
mento secondoKlaprtoh di silice, di ailumina,di carbone, e di
ossido di ferro (V. Brongniart Mineralog.) ; e pietra suilla
odi porcoqnel carhonato calcarco bitaminifero che sfregato
tramauda odor fetido e simile a quello delle unghie 0 de'peli
qubrueiuti. (V* O. Targioni Tozzetti maC. med,)
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Carbone fossile . Questo combuslibile detto

anche litantrace o carbon di pietra e abbondantis-
isimo in natura . Se ne trova in grandissima copia
in Inghilterra in Alemagna ein Francia. Esiste na-
scosto nelle viscere della terra a varia profonditä ,
ordinariamente in strati, qualclie volta in niasse,
rna di rado in filoni e si presenta sotto diversi a-
spetti.

Caratteri. I mineralogisti distingu'ono piü va-
rietä di carbon fossile.

II carbon fossile compatto e di color nero
grigio, ma facile a rompersi e a tagliarsi, e suscet-
tibile di pulimento . Benche compatto e leggiero ,
giaccbe il suo peso specifico ordinario e=r,2o a i,25.
Brucia con bella fiamma brillante, e lascia, un re-
siduo cinereo di 3. per ioo (i).

II carbone fossile grasso, cbe per ]o piü esiste
nei lerreni scbistosi, e leggiero, assai friabile e piü
facilmente cornbustibile del precedente : da una
fiamma bianca assai luminosa ; ardendo si gonlia,
e subisce una specie di fusione per cui si aggluüna,
e distillato soministra molto bitume e ammoniaca.

II carbon fossile secco e il piü pesante e piü
sobdo di tutte l'altre varietä ; ba un color nero
raeno intenso, brucia con qualche difficolta , pro-
duce una fiamma turchiniccia , non somministra

■

(2) Gl'Inglesi cbiamano cannelcoal [carbnn-caudela )
qaesla variefä di carbon fossile in riguardo della sua facile
combustibilitä e della beila fiamma che produee.
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bitume, e lascia molta piü cenere delle altre va-
rietä (i).

Varie sono le opinioni dai Geologi emesse
sulla formazione del carbon fossile. Si pensa da
molti che questo prodolto abbondantemente sparso
in natura tragga la sua originedalla decomposizione
delle parti molli di quegli esseri orgaaici, di cui si
trovano qua e lä diffuse le ossa o le spoglie; per il
che fu il carbon fossile detto anche zoofitanlrace.
Ma ollre che si manca di osservazioni dirette per
provare la possibilitä della conversione delle parti

(t) L' antracite confuso per lungo ternpo col carbon
Jossile , a cui s'avvicina per l'esterne apparenze, brucia con
granclissima difficoltä senza produr Gamma ne bianca ne
torchiniccia, e senza spargere odore bituminoso. In riguardo
di tali proprietä era stato chiauiato carbon fossile incoinhu-
stibile. \J antracite si presenta con varia tessitura e con un
color Dero rnetallico: e piu o meno aspro al tatto e macchia
facilrnente le dita. Questo carattere lo distingue bene dalta
graffite o piombaggtne, che e antuosa al tatto e segna la carta
con tracce lucide . L' antracite ha un peso specif. maggiore
della graffite ma minore del carbon fossile , e bruciato non
somrninistra altri prodotti gazosi che acido carbonico : e
composto di carbone spesso unito con silice e ossido di ferro
oppur con quest'ossido e allumina.

Becapitolando i caratteri distintivi fra il carbon fossile
e gli altri conibustibili o bilumi analoghi si puö stabilire che
esso si distingue Aa\Vantracite, perche brucia molto piü fa¬
cilrnente esparge granfumo. Differisce il carbon fossile
dall' asfalto poicbe non corne esso si lascia intaccare dcille
unghie. Si distingue finalmentedal lignitt, il quäle sommini-
stra per distiliazione un liquido sommamente acido ed empi-
reumatico,
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molii degli animali si terrestri che marini in Car¬
bon fossile o in altro bitume, si puöanche opporre
che non di rado fra gli strati di carbon fossile sisono
trovati dei corpi vegetabili appena decomposti, e
tali per conseguenza da rendere molto dubbiosa la
gran trasformazione delle materie organiche ani¬
mali in bitume.

Usi. II carbon fossile e da molli degli oltra-
montrani impiegatoper tuttigli usi economici come
presso di noi s' impiega il carbone di legna: ed
all' abbondanza , all' ottima qualitä , e modicita di
prezzo del suo carbon fossile deve la gran Bretta-
gna piü che ad altra cagione la floriditä del suo coro-
niercio, e la superionlä clie i suoi prodoüi indü-
striali godono su quelli di tuLte le altre nazioni. Gli

usi del carbon fossile nell' isole britanniche sono
oggi non piü solaraente diretti ma anche indiretti,
non esseudoci piü rnanifattura che non abbia le sue
macchine raosse dalla potenza del vapore acquoso;
al qual'oggetto il carbon fossile, attesa 1'intensita
del suo calore, e preferibile ad ogni altro combusti-
bile (i) (V. Part. I. pag. 70).

(1) I gravi pericoli cuisl Ji frequeute gli operai nell'esca-
vazione del carbon fossile andavano soggetti, quanJo intro-
ducendosi con torce accese o con altre fiaccole nelle gallerie
sotterra, s iucontravano in qnalche scaturigine di gas infiam-
mabile, condassero l'illustre Davy ad immaginare un raezzo
di presei vazione, intcndo dire la cosi detia lanterna di sicu-
rczza. Questa lanterna consiste in uni gabbia cilindrica , le
cui pareti il fondo e la cupola sono formale di nna tela di

•

II
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Vi hanno pero dei mestieri, o delle operazioni,
nelie quali ü carbon fossile non puo essere ado-
prato. Frattanto aneue per gli usi economici il car¬
bon fossile addimanda qualche preeauzicme. Quelle
che si destina a bruciare nei cammini deve essere
ridotto in pezzi di raedioere grandezza, deve ardere
con fiamnia brillante e non spargere disgustosd
odore. Per fare utile impiego dei fraulumi di car¬
bon fossile s'impasta la polvere di esso cou argilla,
e se ue forma no dei mattoui che seccati si usano
per iar luuco. Per la fuetna e per proeurarsi un ca-
lore assai intenso si usa il carbon fossile grasso, il
quäle e da preferirsi perche abbruciandosi agglutina

filo d'ottone o di ferro. Arde nell'iöterno e segnatamente
nel terzo inferiore di questa lantema una fiaecola a olio, di
L-ui si puö e.'evare o abbassare ii lueignolo per mezzo di facit
nieceanisrno poslo all'eslerno.

Ad raomento in cai nelie galleile di carbon fossile una
fiaecola etrabfeiita, laddove piü o meno di gas idrogeno car-
bouato trovasi mescolato all'aria atmosferica, segue l'accen -
sione dei mescugiio, e fassi cosi violeuta esplosione che gli
operai, i cavalli,egli attrezzi sono lanciati lontano e rnessi in
pezzi. Ma se all'opposto in quell'atmosfera infiammabile s'in.
troduce la lantema di sicurezza munita di fiaecola, t'aecen-
sione e I' esplosione non hanno luogo che dentro la cavita
dello struinento preservatore , atiesoche la lela metallica
delle sue pareti sottrae tal quantitä di calorico alla fiamtna
suscitatasi nell'interno che questa ritnane estinta nell'istante
medesirno in eui tenta di scaturire dal cavo de!la lantema, o
di traversarne le pareti daH'interno all' esterno (V. Combu-
stione; gas idrogeno prolocarbonato e dtuto-carbonato
Part. IT; Calorico Part. I.)
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facendo una specie di volta o di nicchia addosso ai
pezzi di ferro.

Per abbruciare il carhon fossile senza inco-
oiodo negli appartamenti , lo si spoglia prima del
bitume e dellü zolfo che conlieae , sia facendolo
ardere in mucchj conici piü o meno difesi con co-
perta di paglia e di terra dalTana esterna, e presso
a poco come da noi.si pratica per fabbricare il car-
bone di legna; o sivveru disliliando il carbon fossile
ia vasi di ferro (i). Quest'operazione e impropria-
mente chiatnata dissolforazione e il carbone resi-
duo e detto coak ; il quäle e spungioso e leggiero,
dun color grigio d'acciajo, e brucia senza produrre
ne fumo, ne cattivo odore. (Y-Carbono).

Gagate. [Lignite-gagatedeiminer alogisti{jij).

(t) Dal carbon fossile che arde si paö raccogliere anche
il nero fumo.

(a) Vi sono altre varieta di lignite : spesso si ravvisano
in questo combustibile le fibre legnuse ond'e raotivato il suo
nouie , noa qualche volta sooo del tessato legnoso affatto
scomparse le tracce , e Ia roltura e resmiforme. II lignite
e donorninato eziandio carhoafossile dl legno, piligno, o Xi-
loantrace.

Si chiaina col nome di torba o di torfa quel comhustibile
costituito d'un ammasso spungioso di fibre vegetabili piä. o
meno decornposte, aia sempre riconoscibili e miste a consi-
derabile quantita di terra: se ne trova anche in Toscana (V.
Giulj Chinüca economica). Si distinguono diverse varietä di

orba secoiido i caratteri esteriori che l'accotnpagnano. N'esi-
ste in copia alla superficie della terra presso gli stagni nei lao-
gbi paludosi. In alcuni paesi come per esempio in 01anda,ove

m

m

m
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Trovasi spontaneo in natura fra gli strati di marna
o di schisto come il carbon fossile. E solido, assai
compatto e duro, opaco e d'ua bei nero sincero :
presenta una rottura talvolta lucente come la pece;
e capace di prendere un bei pulimento, ed e per
l'ordinaiio piü pesante dell'acqua.

II gagate esposto al f'uoco spande un'odore
assai piccante fetido spiacevole , cbe lo fa ben di-
stinguere dal carbon fossile.

Nell'antica medicina il gagate ha goduto cre-
dito di cefalico e di corroboraute: oggi perö e uni-
camente impiegato per farne oggetti d'ornamento e
giojelli da lullo.

Succino. Questo biturae detto ambro, gialla o
hara.be era conosciutissimo presso gli antichi sotto
il nome di eZec£ra/??.TrovasenesuIle sponde del mar
baltico, e segnalamentepresso Konigsberga, nei ter-
reni sabbionosi della Polonia , sulle rive del mar
glaciale ec.

Quanto alla vera genesi del succino siamo nella
slessa oscuritä in cuisiamorispettoal carbon fossile, e
a tutti gli altri combustibili che si trovano nascosti
nel seno della terra , o che galleggiano sul mare .

la torha abbonda e il legno scarseggia, si usa la prima come
combustibile non solo per cuocere la calcina, i mattoni,eper
altre manifatture , ma si adopra eziandio nelle case dalle
persone meno agiate per gli usi econoinici. La lorba si ac-
cende eon un poco di difficoltä, tna ana volta accesa brucia
senza bisogno ne di soflio ne di essere attizzata, per prodiirre
un calore costantemente eauale.

I
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II succino si presenta in pezzi irregolari di

Varia grossezza,compatti, e con una scala di colori
che variano dal giallo bianco pallido fino al giallo
rossastro giacinto (i). II succino espusto al fuocosi
rigonfia mentre bucia con fiamma e spande odore
non sgradevoJe : presenta una rottura concoide o
vitrea ed e talvolla diafano; e suscettibile di bei pu _
limento , ha un peao specifico appena maggiore di
quello dell'acqua , e si elettrizza assai facilmente
per sfregamento (2).

Usi. II succino di rado e irapiegato in Medi-
cina sotto forma di polvere, ma ed'altronde spesso
nsato in Farmacia per farne 1' acido succinico ed
allri preparati, come l'olio e lo spirito di succino ec.
(V. Part. III.) II succino fä parte delle vernici
cbe si applicano sugli strumenti d'acciajo e d'otto
ne, e quando e in bei pezzi trasparenti serve a for-
mare degli utensili, oggetti d'ornamento ec.

(:) Si trovano talvolta Jei pezzi di succino in cai si vedo-
no rinchiase mosche ed altri insetti.

(2) La mellite e la coppale hanno tanta sorniglianza al
succino ch'e facile di confonderle con esso. In commercio si
trae partito da quesa somiglianza per adulterarlo. Frattanto
pero e facile di distinguere il succino dalla tnellite ( biturne
composto secondoRlaproth d'un acido ternario analogo agli
acidi vegetabili, d'allnmina, e d'acqua ): La mellite peide la
sna trasparenza per l'azione del calore,diviene nerastra senza
fondersi ne infiaininarsi , e somministra un residuo cinereo
senza esalare alcun'odore. La coppale ha un colore piu pal
lido del succino, trarnanda bruciando un odore diversoj ed
esposta alla fiaccola su d' una lama di coltello si fonde, e ne
cade in gocce, le quali si distendono cadendo.
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ELENCO
DEI SIGG. ASSOCIATI

ALLÄ FARMAGOPEA GENERALE
DEL DOTTORE

GIOACCHINO TADDEI

ii

iv.°
delle
copie

A,.gostiai Zanobi Farmacista di Castel Franco di
sotto ■

1 Agresti Carlo di Firenze.
1 Agresti Gio. Batista Farmacista di Firenze
I Agresti Massimiliano di Firenze
x Ajazzi Pietro Farmacista di Barberino di Mugello.
i Alessandri Riccardo di Firenze.
i Alessopulo Dott. in medicina dJArgo.
1 Ambra ( D' ) Marchesa Teresa di Firenze,
i Amione .... Membro del Coilegio farmaccutico

di Turino.
l Attanasio .... Farmacista Greco ■
i Andreini Dott. Vincenzio Prof. di Clinica Chirurgica

in Firenze.
i Andreucci demente di Firenze-

i Baldaccini Vincenzio di Pescia.
l Baldanzi Filippo di Firenze.
>4
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Baldini Antonio di Dicomano .
Baldini Francesco Farmaeista ui Siena.
Balducci Antonio Farmaeista di Firenze-
Balducci Giovanni Farmaeista di Firenze-
Balenci Ferdinando Farmaeista di Firenze.
Balestri Pietro di S. Croce.
Banchi Banco di Tavämelle.
Bandini Policarpio di Siena.
Barbacci Antonio Chirurgo di Monte Vettolini-
Barbacci Carlo Farmaeista di Livorno.
Barbi Giovacchino Chirurgo di Prato Vecclüo.
Barbi Luigi Dott. in medicina di Pescia-
Bardi (De) Conte Cav Girolamo Diretlore dell' I.

e R. Museo di Fisica di Firenze.

Barghini Giuseppe di Pistoja-
Birgiacchi Francesco Chirurgo di Porto Lmigone.
Barina Antonio di Venezia.
Bartoli Antonio Dott. in medicina di Firenze.
Bartoli Giuseppe Farmaeista di Pontedera.
Barzanti Isidoro Dottore in medicina i\Modigliana.
Battaglia Carmelo di Pisa.
Becattini Sa'vadore di Firenze.

Begliornini Francesco di S. Marcello.
Begni Gaetano Farmaeista di Terra Nuova-
Bellacci Raimondo Farmaeista di Figline.
Benerini.....Farmaeista di Firenze.

Benini Ermenegildo di Campi.
Berni Giuseppe Dott. di media di S. Miniato.
Berni Giuseppe di Castagneto.
Bertani Antonelli e C. di Livorno.

Bertelli Giuseppe Farmaeista di Pistoja.

[.
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i Berti Guglielmo Dott. in medlcina di Firenze.
l Berti Luigi Dolt. in medicina di Prato Vecchio.
i Bertini Dott. Giuseppe Prof. di medicina di Fi¬

renze.
l Bessi Aehille di S. Giovanni in val d'Arno.
I Bettazzi Pietro Dott. in medicina di Firenze.
l Betti Fortunalo Farmacista di Firenzuola.

I Betti Dolt. Pietro Prof. d'Istituz. Chirurgiche in
Firenze.

i Biancini Tommaso Chirurgo di Faenza
2, Bichi Don Gaeiano Pro-Commissario delP I. e R.

Spedale degl'Innocenti di Firenze-
i Bigeschi Dott. Giovanni Prof. d'Ostetricia in Fi¬

renze.
i Binazzi Pietro Farrnacista di Firenze.
i Bini Gaetano di Pisa.

i Bini Luigi Chirurgo di Firenze.
1 Boccaccini Gio- Batista Farmacista di Pistoja.
i Boili D- Antonio Chirurgo di Camera di S. A. I. e

R. il Granduca di Toscana,

I Bolognini Federigo ä'Uzzr.no.
i Bonagurelli Cristoforo d'Arezzo.
i Bonci Angiolo Dott. in medicina di Firenze
1 Boneinelli Giuseppe Farmacista di Firenze-
i Boninsen.ni Luigi Chirurgo di Firenze.
2 Borelli Ippolito Dott. in Medicina di Lucca
i ßorgiuoli Giovanni di Lucca.
i IJorgognini Francesco di Firenze
i Borsari Feiice di Lalerina.

i Branchi Giuseppe Dott. in medicina di Castel-Fio-
rentino.
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IV

Brizzi Frar^esco Farmacista di Firenze.
Brucher Luigi Dott. in medicina di Bibbiena.
Brucalassi. Anton-Maria AelYhicisa.
Bucelli .....di Firenze.
BufondiCav. Pio di Forli.
Buonagrazia Vincenzio di Pistoja-
Burroni Carlo Dott. in medicina dl Monteverdi.
Bussotti Ferdinando Farmacista di Firenze.
Buti Giuseppe di Firenze.
Buttini Giuseppe Farmacista di Pontremoli.
Buzzichini Giuseppe Farmacista di Firenze.

Cafassi Dott. in Medicina e Chirurgia di Castel~
nuovo d'Asti.

Cngnaeci Nicco'.ö di Fojano-
Calamandrei Carlo Dott. in medicina di Firenze.
Calderini Sebastiano Dott. in medicina di Firenze.
Calugi Filippo Chirurgo di Firenze.
Calugi Gaetano Dott. in medicina di Figline.
Calvelli.....Farmacista dell ;'Impruneta.
Camigi Abate Pietro di Pistoja.
Camici Pietro Farmacista di Pistoja.
Canaccini Giuseppe di 5. Miniato.
Cantieri Gio. Batt.Dott. in medicina di Lucca-
Cautini Giuseppe Farmacista di Firenze.
Capacci Raßaello Farmacista di Firenze.
Capecchi Natale Farmacista di Livorno-
Capretti Francesco Farmacista di Castel Fiorentino,
Cardosi Pellegrino Farmacista di Barga.
Carli Cesare Farmacista di Monte Vettolini.
Carli Francesco di Firenze.



Carrai Francesco Farmacista di Pisa.
Carraresi Gaetano Farmacista di Firenze.
Carraresi Tertulliano Farmacista di Firenze,

Cartoni Dott. in Chirurgia di Pisa.
Casini Paolo Dott. in mediana di Firenze.
Casini Valentino di Firenze.

Cavallini Giuseppe Farmacista di Ponsacco.
Cavini Giovanni Chirurgo di Firenze.
Geccherelli Vito Farmacista di udfrezzo.
Ceccbi Fabio Farmacista di Calenzano.
Cecconi Cherubino Dot. in rnedicina di Firenze.
Chiari Santi Farmacista di Firenze-
Chili Onorato di Prato.
Cianchi Luca Farmacista di Firenze.

Ciaranfi Giuseppe Farmacista di Firenze:
Ciardi Jacopo Farmacista di Prato.
Ciardini Arnato Farmacista di Fucecchio.
Cioni Gaetano Farmacista di Firenze.

Cipriani Antonio Farmacista di Scarperia.
Cittadini Luigi Profess. d'Anatomia A'Arezzo,
Ciuti Niecola di Firenze-

Civinini Giacinto di Pistoja.
Codacci Ranieri Farmacista di Firenze.

Corsi Jacopo Farmacista di Volterra-
Corsi Luigi Farmacista di Gambassi.
Corteri.....Farmacista di Torino.

Corvacci Pompeo Farmacista di Montesperloli.
Costanli.....Dott. in rnedicina di Stia.
Cozzi Andrea Farmacista di Firenze

Cugini Odoardo di Firenze.
Gui Torello di Firenze-
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Diamandopolo Giorgio di Zante.
Drei Vincenzio Dott in medicina di Ravenna-

Donnini Leopoldo di Firenze.

Fabbri Carlo Dott. in medicina di Firenze-

Fabbrichesi Gaetano Chirurgo di Firenze.
Falconi Fecdinando Farmacista di Firenze.
Falconi Giuseppe Fnrtnacista di Firenze.
Falascbi Giuseppe Dott- in m idic. di Firenze.
Falaschi Giosaffatte di Campo Isola et Elba.
Fanfani Giovanni di Firenze.
Fatichi Beuedetto di Firenze-
Fattori Corrado di P>sa.
Felici Gio. Batista Dott. in medicina di Firenze.
Ferrari Aurelio Farmacista a Slradella in Pie-

monte.
Ferrari G >etano Farmacista di Firenze-
Ferrero Farmacista di Turiiio-

Ferrini Bartolommeo Chirurgo di Laterina.
Fiascbi Andrea Farmacista di Sarnminiato-
Fiaschi Domenico Farmacista di Fizzana.

Fierli Francesco Dott. in medicina a Montcpul-
ciano ■

Fiesoü Gio. Batista di Ponte a Eefredi.
Filippi Bartolommeo üAsciano.
Fiorentini Gaetano Farmacista di Peccioli.
Fleinotomo Pietro di Zante.
Foggt Michele Dott. in medicina di P'sa.
Fontebuoni Onofrio Farmacista di Firenze.
Forini Emilio di Firenze.
Formento Aniadeo di Firenze.
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Forti Jacopo di Pescia,
Fortini Gaetano di Firenzc.
Franchi Dott. Gesualdo Prof. di Fisiologia e Pa-

tologia di Lucca.
Franchini Francesco Dottore in medicina di Vol¬

ter ra.
Francini Giovanni di Firenze.
Franciosi Giuseppe di Terricciola.
Franzesi Angiolo ßettore dello Spedale di 5. Ge-

miniano.
Frilli Don Vincenzio Monaco di Camaldoli.
Frosini Raffaello Dott. in medicina di Marciana

Galastri Giovan Batista Rettore dello Spedale di
Colle.

Gallenga Membro del Collegio farmaceutico di
Turino.

Gallizzoli Filippo Dott. in medicina di Firenze-
Gamberai Filippo Chirurgo di Firenze.
Gargani Giovanni di Laterina.
Gatteschi Angiolo di Poppi.
Gavazzeni Gio- Batista Farmacista di Livorno.
Gelli di Pistoja-
Gentili Biagio Dctt. in Medicina di Bibbiena-
Gereschi Luigi Farmacista di Pescia.
Geri Luigi Chirurgo di Firenze.
Gherardi Gio. Batista di Firenze.
Gherardi Martino Farmacista di Monteverdi.
Giaconi Gaetano Chirurgo di Rio Is. d'Flba-
Giani Vittorio Farmacista di Firenze.
Gianni Alessandro Dott. in medicina di Lucca.
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Gigü Giuseppe Farmacista di Fii'enze.
Gignoli Ab. Leopoldo di Fircnze-
Giooovioh Antonio di Trieste.
Giorgi Feiice di Castel-nuovo di Garfagnana.
Giraldoni Gaetano Farmacista di Firenze-

Giulj Francesco Prof. di FÜosofia in AveZZo.
Giunti Torello Farmacista d\Pistoja,
Giuntini Bartolommeo Dott. in medicina di 5.

Geminiano.
Giuntini Diomede di Firenze.
Giusti Giuseppe Farmacista di Firenze.
Giusti D. in medicina di Pescia.

Gorini Federigo Dott. in medicina di Montopoli.
Gozzi Pellegrino Farmacista di Samminiato.
Grassellini Pasijuale Farmacista di Firenze.
Grassellini Cammillo Farmacista di Firenze.

3 Grazz'tii G'uscppe Can. Proposto deJJa Metropo¬
litana , Commissario dell'I. e R. Areispedale di
S. a Maria Nuova e Bonifazio , e Direttore della
pia Casa di Lavoro di Firenze-

i Greco (Del ) Dolt in Medicina e Chirurgia di
Firenze.

i Grego Samuele Farmacista di Livorno.
i Grifoni Giovanni Cliirurgo di S. Geminiano.
l Grilli Lnigi Farmacista di Follerra.
l Guadngni Giuseppe Farmacista di Firenze.
i Guerrazzi Pietio Farmacista di Livorno.
l Guidotti Antonio Farmacista di Cerreto-Guidi.
i Guerri Carlo Farmacista di Firenze.

i [nglesi Marino di C-faloma.
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i Innocenti ( Degl' ) Giovanni di Firenze.

1 Karst Giovanni Farmacista di Monticelli.

i JLambardiLuigi di Firenze. »
I Lanzone G. P. Membro del Collegio farmaceutico

di Turino-
I Lapelli Giuseppe Farmacista a Lucca.
1 Lazzerini Cosimo Dott in Medicina e Chirurgla di

Firenze.
l Liverani Giovanni Farmacista di Firenze-
I Losi Antonio Farmacista di Siena.
l Lotti Ferdinando Farmacista di Poggio a Cajano.
i Lotti Luigi Chirurgo di Firenze.
i Lottini Federigo Farmacista di Livorno.
i Lucchesi Pietro di Livorno.
i Lucherini Niccolö Farmacista di Ponte a Greve.
i Luciani Ferdinando di Castel-Nuovo in Val di

Ceciwa.
3 Luciani Francesco Dott. in medic. di Scansano.
i Lungo (Del ) Carlo Farmacista di Montevarchi.
i Lupinari Antonio Dott. in medicina di Firenze.

i Maghelli Jacopo di Firenze.
l Magheri Dott- Luigi Professore di Fisiologia e

Patologia in Firenze-
l Magi Alessio Dott. in medicina di Arezzo.
i Magnani Natale di Portoferrajo-
i Magnolfi Carlo Farmacista di Firenze-
i Mainardi Mainardo Dottore in medicina di Pescia-
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i Mancini Giuseppe Dott. in medicina di Castel-

Fiorentino.
i Mancini Fra Luca Farmacista di Firenze.
a Malvisi Paolo di Firenze-
i Manfredi . . • • Meinbro del Collegio farmaceutico

di Torino.
i Mannajoni Gaspero Dott- in medicina di Firenze.
1 Mannelli Cav, Luigi di Firenze.
1 Marchi Antonio Farmacista di Palaja.
i Marchi Gio- Domenico Dott. in medicina di Peseta.
i MaremmiGaelanoDot. in medicina A\ Firenze.
\ Marines!.....Farmacista di Seslo.
I Mariti Francesco di Firenze.
l Masini Pellegrino Farmacista di Firenze.
i Masoni Giuseppe di Firenze.
l Materassi di Firenze-
i Matleucci Leonardo Farmacista di Peccioli.

l Mazzerelli Alessandro Farmacista di Fojano.
j Mazzi Angiolo di Cortona.
j Mecatti Giuseppe di Poggibonsi.
l Miccoli Gaetano Dott. in medicina di Ravenna.
i Miclielacci Francesco Chirurgo di Firenze.
i Miclielacci Dott- Pietro Prof. di Fisica e Chimica

nel Collegio Forteguerri di Pistoja
l Miniati Torello di Firenze.

I Moini Girolamo Farmacista di Modigliana.
t Monache ( RR. ) del Gonvento di Saln di Pistoja.
i Montelatici ..... Farmacista di Firenze.
i Montorzi Federigo Farmacista di Peccioli.
l Morali Damiano di S. Mhüato.
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i Morali Cav. Giuseppe di S. Miniato.
1 Moreili Carlo Farmacista delP Impruneta.
i Moreili Giuliano di Figline.
i Morellini Gaetano Farmacista di Firenze.
1 Morfini Flaminio Farmacista ft Arezzo
i Morganti Giuseppe di Firenze.
i Mori Gio. Batista Farmacista di Cortona.
I Mori EUnieri Dott. in medicina d'Arezzo.
i Moriani Luigi Dott. in medicina di Firenze.
i Mussio Luigi di Campiglia.
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i Namias MicheleDott. in medicina di Firenze.
I Nannini-Fanucci.....Farmacista di Loro.
I Nardi Marco Dott. in medicina di Vellano.
l Nero ( Del ) Alessandro Farmacista di S. Gemi-

ni.ano.
l Nesterini Domenico Dott. di medicina di Monte-

Varchi.
i Niccolini Benedetto Farmacista di Firenze.
I Noccorini Domenico Farmacista di Lucca-
i Norchi Sinibaldo Farmacista di Firenze.
l Nozzoli Luigi di Firenze.

i Ottaviani Antonio de' Bagni di Pisa-

m
4 Pacini Eusebio Farmacista di Colle.
i Pacini Dottor Luigi Prof. d Anatomia umana e com-

parata di Lucca.
l Padri (RR.) di S. Maria Novella di Firenze.
i Pampana Luigi Dottore in medicina di S- Miniato.
i Pandolfini-Barberi Gio. Batista di Porto-Ferrajo.
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i Paolini Avvocato Aldobrando di Firenze.
i Papiai Giuseppe Farmacista di Firenze.
i Pappamauoli ßasilio D. in medicina A'Ydra
i Parenli Giovanni Farmacista di Siena.
I Passen' Ansano di Calci.
5 Passerini Ranieri Assistente alla Cattedra di Chimica

nelP Universila di Pisa.
I Pecchioli Afrodisio Farmacista di S. Miniato.
i Pecori Giovanni Dott- in medicina di S. Croce.
i Pela ( Del ) Giuseppe Farmacista di Castel-Fio-

rentino.

i Pellegrini Giovanni Rettore dello Spedale di Pvato.
1 Peri Maestro diFarmacia nello Spedale di Pistoja.
x Pescelti Giuseppe Reltore dello Spedale di Marradi.
i Pesci Giuseppe Farmacista di Firenze.
l Pierallini Farmacista di Siena.
j Pieri Brunone Farmacista di Fucecchio.

i Pieri Luigi Farmacista di Firenze.
i Pieroni Francesco di Modena-
i PisanelU Luca Antonio Dottore in medicina di S.

Miniato.

i Pistolesi Carlo Farmacista d'Empoli.
i Pistolesi Giuseppe Farmacista d'Empoli.
i Poggiali AntonioFarmacista di5. Donato inPoggio.
i Poggini Francesco d'Empoli.
I Poliacci Luigi di Pistoja.
i Polverini Antonio Farmacista di Montevarchi.
i Pruneti Dott. in Medicina di Certaldo.

l Puliti Gaspero Farmacista di Firenze.

i Raspanti Orazio Farmacista di Firenzuola.
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I Reddili Andrea Dott. in medicina di Fojano--
a Regini Baldassarre Dottore in medicina di Monie-

varchi.
I Reikem Antonio Dott in medicina di Volterra.
I Repetti Dott Emanuelle di Firenze.
1 Ridolfl Marcliesa Anastasia di Fiienze.
2 Ridolfi Mar eh. Gay. Cosirno Direttore dell'I. e R.

Zecea di Firenze.
I Rinieri De'Rocchi Cav. Antonio Reltore dello Spe-

dale di Slena.
1 Romagnoli Giuseppe di Calcinaja.
I Romolini Gaelano Farmacista di Firenze.
I Ronconi Ignazio AiMugello.
1 Rossi Ermete Dott. in medicina di Lucca-
I Rossi Torello de'Bassi.
i Rossini Aurelio Chiruigo di Legnaja-
1 Rovai Giuseppe Farmacista di Terranuova.

*Ml

l Saccenti Ferdinando di Cerrelo Guidi.
I Salvanti Luigi Farmacista di Firenze.
i Sandonnini Andrea Dott. in medicina di Cigoli.
i Sansoni Fausto di Livorno.
I Santi Clemente di Montalcino.
i Santini Pietro di Pisa.
l Santini Dott. in medicina di Montalcino.
i Sartoni Luigi Farmacista di Firenze.
i Savelli Gustavo Farmacista di Ponte a Sieve.
I Scappini Giuseppe di Capraja.
\ Scarselli Antonio Farmacista di Prato.
i Schiapparelli Membro del Collegio Farmaceutico

di Turino,
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i Seghi Feiice di Certaldo.
i Serragli Francesco Dott. in Legge di Firenzc.
i Sestini Leone Farmacista di Campi.
1 Sforzi Andrea d'Arezzo.
l Sguanci Pasquole di Portoferrajo.
i Squanci Vincenzio di Montelupo.
i Signorini Natale di Firenze.
i Sollazzi Ridolfo di Casciana.
i Sorbi Alessandro di Firenze.
i Sorbi Francesco di Firenze.
i Sproni Bali Fcrdinando Rettore degü Spedali di

Livorno.
l Stagi Giovanni di Firenze-
i Stefanelli Giovan Maria di Firenze.
i Stefanini Alessandro di Pisa.
l Slrupeni Pietro di Signa.

i TaJinucci Giulio Farmacista di Barga.
i Targioni Dott. Antonio Prof. di Chimica applicata

alle Arti'di Firenze.
i Targioni Paolo Farmacista di Peretola.
i Taruffi Scipione di Firenze.
i Tinacci Giuseppe Farmacista di Pelago.
i Tirinnanzi Francesco di Ponte a Erna-
i Torri Luigi Prof. di Chirurgia di Verona.
i Traversi Giuseppe di Chianni.
i Tredici Sebastiano Farmacista di S. Casciano.
l Tucci Giovacchino Farmacista di Firenze.

] Ulacco Amadeo di Firenze .
i Valeri Giuseppe Farmacista di S. Fiora-
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i Valgimigli Giuseppe Farmacista di Modigliana.
i Valle (Della ) Antonio Farmacista di Raveana.
i ValJini Canonico Giuseppe Rettore dello Spedaledi

S. Miniato.
1 Vantini Giovanni Dott- in medicina di Firenze.
I Vecchioni Francesco di Gerfalco-
i Verna Dott. in medicina di Turino.
i Viarani Cesare di Modigliana
l Viti Antonio di Montevarchi.
I Volpini Angiolo di S. Miniato.
i Volpini Gaetano di Montelupo .

i Zannetti Cammillo Dott. in medicina di Bagno
i Zanobini Anton-Ranieri Dottore in medicina di

Fiesole.
l Zuccagni-Orlandini Dott. Attüio di Firenze.
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ximerighi.....di Poggio a Cajano.
Ballori Agostino di Pietrasanta-
Barbieri.....di Pontremoli.
Bartoli D. Pietro Medico a Grosseto.
Bellucci.....di Fiesole
Benini Gio. Batista di Massa Ducale.
Bonifazzi Per-seo di Pitigliano.
Brandi Vincenzio di Marcialla-
Brogi Lazzaro di S. Miniato.
Calosi Luigi Ghirurgo a Celle.
Cartei Mansueto di Firenze.
Ciampolini . . . . di Firenze
Cecchini D. Luigi di S. Marcello.
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Gozzi D. Fulvio di Bologna-
Inglesi M. di Cefaloma per Anonimo.
Landi .... Ghirurgo di Firenze-
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Mari Luigi di Campiglia.
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Mergoni Francesco Chirurgo di Firenze-
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Olivari Gio. Battista di Genova.
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1 Pasqui Niecola di Firenzc-
I Petrucei Giovanni di Panzano.
4 Pezzati Luigi Tipografo di Firenze.

12 Pomba .... Tipografo di Turino.
i Rapi Giov. Battista di Godano.
i Rodati.....Dottöre in Medicina di Bologna.
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l Scarselli A. di Prato per Anonimo.
i Sgarzi Domenico di Bologna.
I Sguanci Vincenzio di Monte Lupo-
i Sensi.....di Cortona.
i Sivigliano R. P. Lorenzo L. di Piombino
i Socci Giovacchino di Cascina.
i Vici.....di Panicale.
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