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SEZIONE SEGONDA

ARTICOLO I.

STRUMEN T1 MECCANIC1

N Moriajo.

on v' ha strumento cosi frequentemente impie-
gato nelle operazioni chimico-farmaceutiche quan-
to il mortajo. Sono tante e si varie le sostauze da
trattarsi con questo strumento , che non per tutte
indistintamente puo impiegarsi un solo e sempre
stesso mortajo .

Un ofiicina chimico-farmaceutica dee posse-
dere dei mortaj di ferro fuso o di brozuo di varia
grandezza, di queJJi di cristallo, di vetro, di marrno, di
pietra , di porcellana , di porfido, d'agata , o d' al-
tra pietra dura ; e tutti esser debbono muniti di
pestello di materia respettivamenle sirnile, ad ec-
cezione di quelli di pietra e di marrno, pe'quali
s' impiega un pestello di leguo .

La figura del mortajo e ordinariamente quel-
la d'una campana roTesciata se e di metallo o
di vetro, oppur d'un'emisfero se e di rnarnio, di
pietra , di porcellana , o di porfido. I piccoii mor-
taj sono anche muniti di un beccuccio, onde piu.
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facümente poter travasare le materie in essi stem¬
prate .

Per la pestatura o polverizzazione deisolidi,
deesi aver riguardo , non tanto alla coesione delle
loro molecole, quanto anche alle proprietä indivi-
duali o relative a ciascuno di essi. Cosi per esem-
pio s'impiega il mortajo di ferro o di bronzo per
polverizzare diverse droghe in stato di secchezza ,
siano radiche o scorze, o siano foglie., fiori, frutti,
sughi concreti e secchi ; mentre per contundere o
ammaccare le piante frescheonde cavarne il succo,
del pari che per estinguere il mercuvio ed altre
materie nel grasso, si adopra il mortajo di pietra o
di marmo col pestello di legno. Si fa uso del mortajo
di pietra dura per polverizzare i fossili ed altre ma¬
terie , da de quali i mortaj di metallo potrebbero
essere intaccati ; e si destina quelli di porcellana o
di vetro si per la triturazione delle sostanze saline
ed altre piü o meno friabili, che per stemprare nei
liquidi le polveri e le sostanze di molle consistenza.

La divisione dei solidi in minute particelle
pu6 frattanto eseguirsi anche per allra via diversa
dalla pestatura. Si spezzano e si riducono in pic-
coli frammenti alcuni minerali durissimi, con im-
mergerli bruscamente nell'acqua mentre sono in-
focati a rosso; e si riducono in polvere alcuni sali
impedendone la cristallizzazione regolare nierce
l'agitazione continua, come si pratica talvolta ri-
spetto al nitro, turbandone la soluzione allorche per
rafFreddamento depone i cristalli.
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Per ben condurre l'operazione della psstatura,
non basta il sapere scegliere quello dei mortaj che
piü couviene alla natura della sostanza* da polve-
rizzarsi, ma si richiedono molte precauzioni nei
varj casi, non solo per evitare ogni pericolo per
parte dell'operatore, ma anche per rendere l'ope¬
razione piü agevole , ed ottenerne il miglior pio-
dotto.

Precauzioni necessarie nella polverizzazio¬
ne . La polverizzazione clelle sostanze assoluta-
mente venefiche,o piü o meno noeive aH'animale
economia, puo essere susseguita da funesti acci-
denti, se non si prendono le necessarie precauzio¬
ni , onde sottrarsi all' azione della polvere te
nuissima che durante l'operazione s'inalza dal
mortojo. E di qui e che nella polverizzazione
dell'arsenico, deü'orpimento, del litargirio, del
verd' eterno, del verde rame, deJ tartaro-emeüco,
delle cantaridi , dell'ipecacuana , delT euforbio ,
della scamonea , della gomma gutta, della sabati-
glia, della scilla, e di molte altre sostanze, o corro-
swe , o acri ed irritanti, si procurerä d'impedire
1'ascensione e la dissipazione della loro polvere,
cingendo con i due estremi d'un sacco di pelle
l'orlo del mortajo , ed il terzo superiore del pe-
stello . Giova pure ai pestatori in simili casi, di
cingersi la bocca e le narici con un fazzoletto ba-
gnato d'aceto, sul quäle si arresta e si depoue la
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polvere , che nell' atto dell' ispirazione viene atti-
rata verso gli organi polmonari . Alcuni praticano
di coprire il mortajo con uu piano di legno munilo
d'un furo centrale , per duve passa il pestello ; ma
ollre che questo coperchio nun preserva che in par¬
te dalla polvere, e poi anche d' inciampo nel me-
nare i colpi del pestello: si dee dunque rilasciar-
ne l'uso ai soli drogliieri ,o a coloro che non han-
no bisogno di garantirsi se non dalla polvere poco
offensiva delle sostanze aromatiehe.

Polverizzazione e modo di eseguirla . Due
sono i modi da tenersi per polvenzzare le sostan¬
ze solide. Si eseguisce la pestatura per contusio-
ne o polverizzazione propriamente detta, perco-
tendo reiteratamente col pestello le sostanze, si
fragili che tenaci, contro il fundu del mortajo (1);
e si opera la triturazione menando in giro il pe¬
stello dentro il cavo del mortajo , o sivvero com-
primendo le materie fra la concavitä del mortajo
e la convessitä del pestello , cui s imprime un

(i) Per diminuire la potenza necessaria ad elevare il
pestetlo ( lo che forma la parte piü laboriosa della peslatu-
ra ) si pütrebbe appenderlo ad una molla a discreta altezza
dal füiido del mortajo , o al bei rnezzo della corda die tiene
in tensione i due estremi d' un segmento di cerchio ; corne
appunto giudiziosamente si pratica nei luoglii claustrali ,
o in tjuei pii stabiüinenti, ove soltauto le donne di quelia
stessa faruiglia sono incaricate del disimpegno delle faeeende
uianuali della Farnaaeia.
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raolo rotatorio or'in un senso or'in un'altro. Si age-
yoJa Toperazione servendosi d'un pestello arrnato

di lungo manico, e tenuto in guida per mezzo di
un'anello di ferro o di legno, ove s'introduee con
1' estremo superiore . L' operatore discaricato per
cotal modu dal dover mantenere il pestello perpen-
dicolarmente eretto sul mortajo, impiega tutte le
sue ibrze per comprimere e serrare le materie fra
Ja base del primo e le pareti del secondo (i).

Anche la sola confricazione e talvolta sufficiente
a ridurre in polvere diverse materie: e basta infatti
di comprimere moderatarnente e confricare i pani
di biacca e di magnesia sul crino od altro setto dello
staccio per farne fina polvere, o meglio sulla superfi-
cie di quei pettini di canna cbesono impiegati dalle
tessitrici di drappo di lino. Con quest'ultimo mez¬
zo si oüliene Ja polvere delle summentovate ma¬
terie cosi fina ed uniforme che non avvi bisogno di
passarla per setaccio.

Non sono da trascurarsi i seguenti avverti-

(i) La manopra che in quest'attitndlne del pestello
addimanda maggiore sforzo si e I'cstinzione del mercurio
nel grasso, e special me.nte quando, per dare la conve-
niente consistenza al compcsto, si unisce all'assungia una
porzione di sevo . Ma non v'ha dnbbio che dove , a ri-
sparmio delle braccia dell'uomo , si potesse affidare que-
6ta ed altre meccaniche operazioni all'urto dell'acqua,
o alla potenza del vapore , si otterrebbe, non solo cen-
tuplicato il prodotto, ma piü uniforme e migüore sotlo
tutti i rapporti.
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menti per la polverizmzione delle droghe in par-
ticolare.

Le semenze del riso si sottraggono ai colpi
del pestello, scivolando sotto di esso , se prima
non sono inumidite convenientemente: se ne dis-
secca poi la polvere, onde non vada soggetta ad
alterazione .

Si ripete, non senza ragione, il buon effetlo
deir ipecacoana della diligenza usata nel pestare
la radice di questo nome. Si conlunde leggermente
questa droga in mortajo di bronzo o di ferro fino
a che, stritolata la parte corticale o esterna, non
resti nudo il raidollo interno e legnoso , il quäle
deve es.ser separato e gettato: dopo di che si torna
a polverizzare piü gagliardamente la parte cortica¬
le , in cui quasi esclusivaraenle risiede la virtü
emetica. Gosi pure nella pestatura delle semenze
aromatiche, delle foglie filiform!, e delle radiche
fibröse , la polvere che ottiensi in principio merita
la preferenza sull' altra .

AU'opposto nella corteccia peruviana ed in
altre chine il buon prodotto della polverizzazione
non e quello che si conseguisce in principio, e sotto
leggieri colpi del pestello; ma si considera scelta
ed oltima quella china polverizzata , dalla quäle
e stata separala la prima polvere ottenuta . Sono
nello stesso caso la cascariglia , la radice di scia-
rappa, e la gomma adragante. E perö assoluta-
mente da proscriversi ( meno il caso in cui la du-
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na dev' esser consumata immantinentemente ) la
pratica che taluni hanno di aggiungere delle man-
a'orle dolci a questa droga in tempo della pestatu-
ra, colla mira d'impedire la dispersione della pol-
cere piüsottile e leggiera.

La pestatura dei legni guajaco, rodio, quassia,
e dei sandali , di alcune radici legnose e fibrö¬
se, come dei sasso frasso, della pareira brava ec.
dei corno di cervio, dell'ossa , della noce vomica,
e della fava di S. Ignazio., costerebbe una fatica
improba e non ci offrirebbe che poco ecattivo pro-
dotlo , se non si disponesse le summentovate dro-
ghe alla polverizzazione merce di un'operazione
preliminare, com'e quella della raspatura o lima-
tura, deh'asciatura ec; per il qual'oggetto il labo-
ratorio dovrä esser provvisto di morsa,o\e serrare
le droghe da rasparsi, d'asce , di raspa, o lima
da legno (i), e di coltella a manico fisso o da
colpo (2).

(1) Sono pur necessarie altre specie di lima; quella
piana a minuti denti per limare il ferro, quella parimente
da ferro ina fatta a triangolo , e conosciuta comunemente
sotto questo nome , per fare l'intaccature su i tubi di vetro
nel punto ove si vuol troncargli, e quella tonda detta co¬
munemente tondino o coda di topo, per forare longitudi-
nalmente i tappi di sughero , irapiegati per adattare alle
Lottiglie tubulate ed ai palloni i tubi di comunicazione ec.
( V. Tubi e Apparato di Woulf.)

(2) E necessario di possedere anche qualche coltcllo
con lama di argento, di bossolo, o d'avorio, pei casi nei qua-
li non possono udoprarsi i coltelli di ferro o d'acciaju,
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Per disporre alhi pestatura le radic* fusifor-

mi e cilindrichc, ed i fusti delle piante fresche,
si fa uso delle forbid o cisoje , o del cosi detto
trinciatojo, coltello che facendo ufficio di leva di
secondo genere , fende e recide le sostanze che si
f'rappongono al taglienle di esso ed alla superfi-
cie di un desco di legno (i). ( Fig. i. )

Le cantaridi, lo zafferano, i fiori di camo-
milla, di matricaria, i petali delle rose rosse, e
le minute foglie di molte piante, ma soprattuto le
brattee della cipolia sciila, restano soltanto amraac-
cate o lacerate sotto i colpi del pestello, e non di-
veugono friabili se non qnando sono State ben so-
leggiate o disseccate artificialraente fra della carta.

Anche il castoro , il niuschio , e lo zibetto non
ponno esser tr^ttati nel mortajo , se liberati prima
dai loro invoglj, non sono disseccati a bagno-rna-
ria : ne si perviene a vincere la tenacita della col-
loquintida, e delle carni disseccate della vipera,
se non se aggiungendovi un ottava parte del loro
peso di gorama adragante . Ridotta questa gomma
in densa mucillaggine per mezzo dell'acqua, vi s'in-
corpora la colloquintida , e si hatte il miscuglio
col pestello in mortajo di pietra fino a che se ne
formi una pasta omogenea; la quäle fatta passare a

(i) Questo strumento e chiarnato anche tagliacino
qnando e quasi unicamentc impiegato per monetäre e ri-
durre in fettucce le radici di cina , ed altre droghe sec-
chi; , nel quäl caso perö bisogna che la lama del coltello sia
ben taglieute .
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forza per il siforiP d'un imbuto di vetro {Fig. i. )
si riduce in trocisci. Si ricevono questi trocisci, o
p ccoli ciündri dipasta,su della carta; edisseccatisi
polverizzano.

Le gomme-resine, nia soprattutto alcune re-
sine e lo zolfb, possedendo un eleltricitä opposta
a quella delie niaterie metalliche, Hanno 1' incon-
veniente di aderire talmente al pestello, e allepa-
reti del mortajo da cui sono attirate durante la
pestatura, che non si possono taJvoJta polverizzare
che in parle . A ciö si ripara in qualche modo raf-
freddandü il mortajo e triturando ad intervaJli , o
sivvero spahnando leggermente con burro di cac-
caos il cavo del mortajo e la base del pestello, se
non vuolsi impiegare il mortajo di porlido.

Sonovi delle radici, corae per esempio quelle
di Iiquirizia, d'allea , d'enula carapana, ed il sa-
lep , che non dovrebbero esser sottoposte alla pe¬
statura prima di essere State nettate e mondate
convenientemenle , procurando rispetto all'ultima
ed alle altre specie d'orchidi di prima lavarle con
acqua calda , e di ben disseccarle . Nella polveriz-
zazione giova qualche volta di riscaldare il pestello
ed il mortajo; e con siffalta avvertenza ci riesce
infatli di polverizzare piu facilmente e piü presto
la gomraa arabica , Tadragante ec.

Anche nella pestatura per triturazione vi ha
delle regole che bisogna osservare .

JVon si puö ben operare la triturazione della
canfora , se non si asperge di tanto in tanlo con
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cjualclie goccia di spirito di vino.'E quando l'addi-
zione d' una piccola quantitä d'acqua non porti al-
terazione alcuna nella sostanza da polverizzarsi,
si pratica di spruzzarnela di tempo in tempo cou
moltu vantaggio : con tal mezzo si rimuove il pe-
ricolo ond'e accompagnata la triturazione del su-
blimato corrosivo .

E impossibile di triturare i garofani, la noce
moscada, la vainiglia, ed altre droghe aromatiche
oleose, se non vi si aggiunge tal dose di zuccbero
asciutto e bianchissimo, che in peso doppia sia di
quella della sostanza da polverizzarsi. S'incontra
le stesse difficolta nella polverizzazione dei semi
oleosi non aromatici, i quali bisogna raescolare con
altre droghe secche e fragili prima di sottoporli al
pestello: e si presenta l'opportunitä di far tali rai-
scele, ogni quäl volta le semenze oleose da polve¬
rizzarsi , concorrono insieme con altre sostanze alla
formazione d'un elettuario, od altro composto.
Questa circostanza per altro non antorizza sempre il
farmacista a pestare insieme tutte quante le droghe,
che debbon far parte d'un medicamento composto.

Volendo semplicemente ammaccare , o ridur-
re in pasta le semenze oleose, corac le mandorle
dolcij i frutti del caccaos ec., si usa invece del
mortajo la macine di pietra da mesticatori; sulla
cui superficie curvilinea il rullo o cilindro di si-
mil materia o di ferro, impugnato da ambi gli
estremi, e fatto scorrere con moto alternato d' a-
vanti in dietro, fa ufficio da pestello.

II
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Finalmente si sostituisce al mortajo la maci¬

ne orizzoutale, mossa dall'acqua o da altra po-
tenza, per certe date droghe assai diflicili a peslar-
si, e d'un uso asai frequente, allora che si vuole
ottenere molto prodotto con risparmio di tetnpo
e di braccia . Tali droghe sono il legno quassia, il
guajaco, il sassofrassOj la simaruba , le chine, le
ossa si carbonizzate che calcinate , i pezzi d'ossido
nero di manganese, il grofo del sal comune ; lo
zolfo in pani ec.

Porfirizzazio?ie ■ I mezzi di triturazione fiq
qui descritti , essendo per se soli insufficienti a ri-
durre in üna polvere diverse produzioni naturali,
ci obbligano a ricorrere alla pestatura sul porfido,
o alla cosi detta porßrizzazione ; operazione che si
eseguisce talvolta a secco, e talvolta con acqua.
S' impiega la prima per triturare il corno di cer-
vio, l'avorio, ed altre ossa calcinate, ma soprat-
tutto per attenuare il ferro; avvertendo pero ri-
spetto a quest'ultimo, che sia previamenteseparato
Jal piü grossolano per mezzo del setaccio, senza la
<]ual precauzione i piü grossi frammenti di questo
metallo, invece di attenuarsi, si ridurrebbero in
globuli sferici.

Si nettano mediante le lozioni acquose i gu-
sci d'ostrica, dell'ova dei gallinacei , i cosi detti
occhj di granchio, i coralli, la corallina ec. prima
di sottoporli al porfido, e se ne agevola la porß¬
rizzazione digerendoli ; previo il loro sminuzza-
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nienlo , in acqua bollenle, a fine di spogliarli piü
o meno della materia aniraale che tenacemente ri-
lengono.

Porfirizzando le sostanze con acqua, o in stato
di megma si preferisce al mortajo una lastra, o
xneglio anche un gran bacino di porfido , legger-
mente concavo , impiegando un macinello del¬
la slessa nialeria fatto a guisa di cono troncato con
soperücie piana, o leggermeute convessa allabase,
secondo che si agisce sull' una o sull' altro ; e non
si reputa ben eseguita ne completa J'operazione
della porjirizzazione, se non quando le materie
cessano di stridere sotto il dente. Gosi infatti si

porfirizza la tuzia , la pietra calaminare, il solfuro
ed il velro d'autiraonio , il litargirio, il precipitato
losso, it mercurio dolce sublimato, ed altre so-
stanze , che poi si trattano con le lozioni acquose
per separarne la materia piü altenuata ( V- De-
cantazione ).

Staccio o Setaccio

E uno strumento accessorio al mortajo. Molte
sostanze che media Ute 1' azione del pestello non
possono essere ridotte in polvere fina ed uniforme
debbono esser trattate col setaccio . La parte piü
essenziale di questo strumento consiste in una tela
di crino o di velo di seta , la quäle e tenuta tesa
per mezzo di due segmenti di cilindro di sottil la-
inina di legno , incastrali 1' uno nell' altro . Questo

■I
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setaccio e detto semplice se non e corredato d'al-
tri pezzi . Ghiamasi setaccio composto o staccio u
tamburo quando , a guisa di scatola , e munito di
allri due segmenti di cdindro , coperti di pelle o
di carta pecora, dei quali l'uno forma il coperchio
e 1'alUo il fondu. Lo strumento e allora diviso in
due cavilä presso a poco eguali, di cui Tinferiore
serve a ricevere e contenere la polvere che ha attra-
versalo per il setto che abbiamo detto esserdi velo
o di crino, ed il superiore ha per oggetto non solo
di garantire l'operatore, durante la stacciatura ,
dalle so.stanze nocive, ma di prevenire eziandio la
dissipazione di qualsivoglia comunque tenue por-
zione di roateha . ll"volgo ed anche le persone
deJl'aite designano comunemente col nome di velo
il vero setaccio , e col nome di staccio da cassia
quello di crino.

I cosi detti cribri, crivellij o vaglj sono per
1' ordinario aduprati per separare Je droghe dalla
polvere, dai piccoli fraramenti, e dalJe spogliede-
gl' insetti da cui sono State danneggiate . Servono
pure per neltare diversi prodotti da delle immon-
dizie, o da dei minuti corpi estranei ec. Tali stru-
meuti simili per la figura al setaccio hanno il
fondo di tela metallica , oppure costituito da una
densa pelle pertugiata in tutta quanta la sua su-
perficie.

Ladduve si ha bisogno d'ottenere molto pro-
dotto in poco tempo si sostituisce il buratto al-
lo staccio, in quella guisa che si rimpiazza il mor-
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ttijo colla maciue; e specialmente per separare la
polvere della china e di altre droghe , quando allo
spaccio o rilevante consumo di esse non si potesse
far fronte cogli ordinärj mezzi di pestatura e di
cribrazione . Ma o sia ii buratto o sia il setaccio

lo strumento impiegato per separare la polvere
dalle particelle piü grosse di qualsiasi droga , l'og-
getto piü iraportante si e, che dessa sia ridotta in
uno stato di divisione_, la maggiore possibile, o co-
mesuol dirsi in polvere impalpabile (i); alla quäl
condizione mancando, non solo meno estesi ed in
minor numero sono i punti di contatto fra il me-
dicamento e )e pareti dello stomaco , ma avviene
qualche volta eziandio che questo viscere ne ri-
nianga maltrattato, merce l'azione meccanica che
le particelle troppo grossolane vi esercitano.

Decantazione. Si ricorre alla decantazione, in

(i) Per ottener !a china-china in stato di fmissima pol¬
vere , ho vedato in alcuni laboratorj farmaceutici del nord
della Francia , servirsi d' un' ordigno , merce il qnale si rac-
coglie per prodotto della pestatura la sola polvere opolviglio
che avola dal mortajo nel menure i colpi del peste.Ho . La
macchina consiste in ona specie di lungo sacco di pelle al-
quanto iricurvato, cui il mortajo serve di fondo. I moti d'ele-
vazione e di depressione , che si fanno provare al pestello
nel momento dell'operazione, ora accrescendo e ora sceman-
do la cavitä del sacco , mettQno in gioco alternativarnentes
due valvule , per una delle quali s' introduce 1' aria atmo-
sferica nel lo strumento , e per 1'altra la polvere avolatae
spinta daü'aria n'esce per scaricarsi in recipienti adattati.

2- ■_
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luogodi servirsi del setaccio, per separare la polvere
tenuissima delle drogbe porfirizzate per via umida

( V. porfirizzazione ) , e per molte di quelle pol-
verizzate nei comuni mortaj di ferro o di bron-
zo , purche siano insolubili . Agitate queste ina-
terie in gran quautitä d'acqua si lasciano trän
quille per pochi istanti , e tanto che basti per
dar luogo alle parti piü grossolane di depositarsi
al fondo. Ciö fatto , s'inclina il vaso, e se ne
versa sollecitamente il liquido in altro gran reci-
piente; ed aggiunta nuova / quantitä d'acqua sul se-
dimento residuo, si ripete la stessa operazione per
piü volte di seguito. I liquidi delle diverse lozio-
ni, essendo riuniti, e quindi abbandonati al ripo-
so, riprendono la Jimpidezza dell'acqua deponendo
]a materia che divisa in tenuissime particelle , te
nevano in sospensione . Si toglie il liquido per
mezzo d'un sifone,o pure si fa uscire mediante
1'incliiiazione del vaso, e sgocciolata la materia me-
gniosa su d'un fdtro, si asciuga al sole o nella stu-
fa , e seccata si tritura. Con questo mezzo si ridu-
cono diverse sostanze a quello stato di massima di-
visione cbesi richiede per alcuni usi farmaceutici.
Per operare in grande questa divisione si stempra
no le materie in una gran vasca d'acqua , da dove
si permette al liquido , carico di particelle sospese,
d'uscire fino alla rimaneuza d' una terza o quar-
ta parte , per portarsi in altra vasca contigua, e da
questa in una terza nel modo stesso.

I
i.



4a

Torchio o Strettojo

Un torchio di ferro o d'acciajo,ed uno di legno
sono entrambi necessarj in un'omcina chimico-far-
maceutica. II torchio, sia l'uno o sia l'altro, deve
essere stabilmente fissato nella muraglia o in qual-
che altro sito onde esser messo in azione. Que-
sto strumento e costituito di tre pezzi essenziali
che sono, la cosi detta vite o verme; la madre vi-
te, entro la quäle il verme ingrana ; e la gabbia .
Nel torchio d' acciajo, quest' ultimo pezzo rappre-
senla un cilindro, le cui pareti sono pertugiate da
dei fori coniei cun la base rivolta alla superfice
esterna e l'apice alla parte interna.

S'impiega questo strumento per estrarre, me-
diante 1* espressioue, gli olj fissi dalle semenze, ed
altre materie liquide o semiliquide da diverse so¬
stanze orgauiche.

Q

Espressione degli olj fiss: e dei succhi vege-
tabili]. Per impedire che la polpa o pasta delle se¬
menze ec. ostruisca i fori delia gabbia, se ne
fäseia 1' interno con carta bibuia , e per esercitare
su tutli i punti un egual pressione si cuopre la pa¬
sta con un toppolo circolare di legno, munito sotto
e sopra di una piastra di ferro , e di uu diametro
eguale a quello dell'interno della gabbia .

L'olio di mano in mano che fluisce vien riu-

nito per mezzo d'un solco scavato in giro a pic-

üüi
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cola distanza dalla gabbia, nei piano di marmo o
di ferro ad essa sotloposto ( la lucema ) donde sco-
Jando vien raccoko in vasi di Jatta o di vetro.

Si fa uso del lorchio di legno per estrarre i
sughi dalle foglie e dai fusti dei vegetabili, dalla
polpa dei loro frutti e dalle radici ec. Si rinserrano
tali materie in sacchi di tela grossa e forte, si ca-
ricano con dei cubi o toppoli di legno, e si sotlo-
pongono alla pressione. In qnalcbecaso, quando
cioe il succo da estrarsi non conlenga acidi liberi,
si fa anche uso di una gabbia composta di sbarre
di ferro,per le cui fessure il liquido scaturendo, e
ricevuto e raccoko mediante la lucerna In vasi
adattati.

IVelJ' espressione si degli olj che dei sncelii
ve^etabi/i , e necessario di far attenzione a varie
circostanze. Devesi, rispetto agli olj, aver riguardo
alla loro maggiore o minore scorrevolezza o fluidi-
tä . Ve ne ha de'cosi scorrevoli die rassembrano

un liquido acquoso, ed altri alJ'opposto sono cosi
densi come mucdlaggine, oppur si coucretaoo alla
foggia del sevo. Per render piü facile Y espres ■
siotie di quest' ultimi s'espongono le semenze die
gli contengono, o la pasta di esse, ad un moderalo
calore, o ai vapori deJl'acqua bollente: e in qual-
che caso si pratica di riscaldare forlemente la gab¬
bia al momento d' eseguire l'operazione , o pur si
preme fra <]\ie lastre di ferro o di stagno ben riscal-
date le semenze rinchiuse in saccbetlo di lela .

i



r>

44
E utile qualche volta di spingere il riscalda-

menlo delle sernenze tino alla torrefazione del
loro involucro, onde abbruciare la parte mucilla-
ginosa , la quäle oppone un grand' ostacolo alla li-
bera uscita dell'olio contenuto neü'interna sostan-
za . Ma quanto una tal pratica riesce utile per le
semenze del lino e di altre ricoperte d'invoglio
coriaceo e mucillaginoso, altrettanto e dannosa pei¬
le mandorle e per altri semi , il cui olio facile per
se stesso ad irrancidire, e dal calorico piü pronta-
mente disposto a siffatta alterazione . Anche Folio
d'oliva, di ricino ec, sebbene si mostrino per qual¬
che tempo indifferenti alle variazioni termometri-
che , pur tuttavia non si mantengono per lunga
pezza inalterati, se nella stagione estiva non sono
custoditi in luogo fresco e non vengono liberati
dalla feccia che han deposto.

Quanto all' espressione dei succhi dai frutti o
dalle radici e foglie delle piante verdi, e necessa-
rio di ben nettar tali raaterie dalla terra , dalle
parti secche, e da ogni altra sostanza estranea, pri¬
ma d' ammaccarle, e di aggiungervi anche discreta
quantitä d'acqua se sono di tal natura da sommini-
strare un succo denso e troppo viscoso.

Non sempre la pestatura e l'operazione preli-
minare che piü conviene alle piante fresche per
essere sottoposte al torchio, ma qualche volta ri-
cbiedesi (e segnatamente nel caso di frutti carnosi
o di radiche molte succulente) richiedesi, dico, di
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ridurle in pasta o poltiglia, per mezzo della grat-
tugia (i) : ed e parimente utile, in qualche caso,
di far subire un'incipiente fermentazione alla giä
divisata poltiglia prima di procedere all' espressio-
ne del succo.

All' occasione di trattare degli olj fissi e dei
succhi in particolare, si esporranno le cautele da
osservarsi rispetto all' espressione dei primi; e si
farä conoscere per quali processi possano i secondi
essere spogliati della materia coagulabile e di tut-
t' altra sostanza che lengono in sospensione.

Spatola

Questo strumento ora consistente in una la-
mina d'acciajo piü o meno flessibile ed armata di
manico, ed ora in un fusto di ferro, d'argento,
o d'altra materia, terminatoin una specie di ven-
taglia in uno o in ambi gli estremi, serve a rime-
nare e rivolgere diverse materie durante Ja cottura
e l'evaporaziene, ad agitare dei sali sul punto di
cristallizzarsi o disseccarsi, a distaccare i precipi-
pitati dai liltri, e le sostanze di molle consistenza
dalla superlicie interna dei vasi, nei quali sono
State evaporate; ma soprattutto la spatola e im-
piegata per impastar polveri di varia natura con

(i) Ci/indro di lalta aperto da ambidne gli estremi; o
di cui le pareti sono coperti di pertugj coi bordi rovesciati e
prorainenti allu parte esterna .

Vol. I. 5
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gli estratti, 1* conserve , i siroppi, i balsami, ll
miele ec. onde farne boli (i).

I Chimici-farmaeisti devono esser provvisti
di spatole di hossolo, o d'altro legno, di corno , o
d'avorio, o di vetro , oltre quelle d' acciajo e d'ar-
gento, e servirsi or dell' une or dell' altre, secondo
la natura delle sostanze da trattarsi.

Spoletto

Allorche nelle caldaje od in altri vasi di fon-
do concavo si ha bisogno d' agitare le materie so¬
lide polverulente, ed agevolarne i contatti e la mi-
scela con qualche liquido, si fa uso del cosi detto
spoletto o menatojo, strumento di faggio o d' altro
legno fatto a guisa di pestello, e che per l'oggetto
sopra indicato riesce piü adattato delJa spatola .
Cosi pure s' impiega lo spoletto a preferenza della
spatola per impastare le masse o i miscuglj di va-
rie polveri col siroppo , nella composizione degli
elettuarj ec., e per agitare gli unguenti o gli em-
piastri vicini al punto di concretarsi, onde far sx
che le materie solide che ne fanno parte, obbeden-
do al proprio peso, non precipitino al fondo e cosi

(i) Tanto l'operazione d'impastar pillole, che qnella
d'incorporare diverse materie all' assungia o agli unguenti
per mezzo della spatola , devono essere eseguite sulla cosi
chiamata tavoletta ; lastra di porfido o di marmo di cni
si fa uso anche per gettarvi o colarvi sopra varie mate¬
rie fttse .
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rendano il composto non uniforme, e conseguente-
mentedotato di proprieta diverse nei diversipunti.

Per agitare le polveri sospese in acque, o le
materie ottenute per precitazione, si fa uso di bac-
chette di vetro, odi tubi chiusi in ambigli estremi
e teroiinati in una punta: si adopra una bacchetta
od un lungo fusto di ferro, per agitare i metalli ed
altre materie in fusione.

Pillollere

Strumento impiegato per dare ai medicamen-
ti la forma di boli o di pillole. Si puö con esso
comporre molte centinaia di pillole in poco tempo
e tutte d'egual volume. Quest' ultima condizione
fa si che il pilloliere non possa essere impiegato
quando nelle formule e stato determinato il nu-
mero dei boli da farsi con un peso dato di un
qualche medicamento; ma e per aJtro di molta
utilitä per ridurre in pillole gli elettaurj ed altri
molti composti, dei quali il medico fissa la dose
sul nuiuero di esse.

Questo strumento consiste in due piastre di
acciajo o di otlone ( Fig. 3. A. £.) lnnghe da tre
a quattro pollici su dieci di largo; seannellate nel
senso della loro lunghezza per modo chepresenta-
no tanti solchi semicilindrici, e gli uni si presso
agli allri che i bordi ne rimangono taglienti a guisa
di lame di coltello. Messi in contatto i due pez-
zi (A.B.) per il lato delle scannellature, i semi-
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cilindri, e i bordi dell'uno si riscontrano e si com-,
baciano esattamente con quelli dell'altro, in guisa
die formano dei fori perfettamente cilindrici del
diametro di circa una linea e mezza.

La lastra scannellata inferiore (A) e fissata su
d' un piano di legno di noce, lungo circa un piede
ed altrettanto largo (i).La porzione di cpuesto piano
occupato dalla lastra, si eleva circa un pollice sul
restante della superficie, ed ivi tanto anteriormente
che posteriormente cadono i foWappena formati. La
lastra superiore (B) e pur essa incastrata in un piano
di legno, presso a poc,o delle stessesue dimensioni,
maassai prolungato su i lati, ove sitermina in due
manichi facili ad impugnarsi. Nella stessa direzio-
ne delle scannellature il piano inferiore e munito
lateralmente di due bordi rilevati, ( e e ee)i quali
essendo ricevuti in corrispondenti fessure praticate
nel pezzo superiore (c c) a piccola distanza dai
manichi, servono a tenere in guida cmest' ultimo
pezzo, e a far si che le scannellature semicilindri-
che di esso si riscontrino esattamente con quelle
del pezzo inferiore .

Data con la spatola o con le dita la forma di
un vermicello, presso a poco del diametro di due li-
nee, alla pasta dell'elettuario, o di altro composto
da ridursi in pillole, e collocato trasversalmente
sulle scannellature del piano inferiore, si soprap-
pone e si mette in guida 1'altro pezzo dello stru-

(i) Tatto lo stramento e tenuto fermo per meno di
due viti, o e incastrato nella tavola su cui si opera.
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hientö: se ne impugna gli estremi con ambe le
mani, e dopo averli impresso un moto d'avanti
in dietro, si conduce alquanto fuori delle scannel-
lature della lastra sottoposta. e cosi si fanno cadere
i boli giä formati nella parte anteriore o posteriore
del piano contiguo, asperso di farina o d'altra
polvere vegetabile .

Cerottiere

Per ovviare agl' inconvenienti dell' inegua-
glianza di superficie, che i cerotti e gli empiastri
presentano se sono preparati con versare sul drappo
il cerotto fuso, ed ivi distenderlo con un coltello
o col mezzo ordinario della spatola, e stato imma-
ginato uno Strumento, che dai suoi usi vien chia-
mato Cerottiere. E composto d'un piano di quer-
ce o di altro legno duro ( Fig. l\. C. ) , lungo cir¬
ca due piedi e mezzo su due di largo , sulla su¬
perficie del quäle leggermente concava nel senso
della lunghezza, traversa una lama di ferro, od
una specie di coltello ( L ) rivolto col suo taglien-
te in basso, e situato in modo da potersi elevare
piü o nieno per mezzo di due viti di correzio-
ne ( o b ). Disteso sull' anzidetto piano il telo o
pezzo di drappo di lino ( t) che si vuole spalmare,
vi si adatta sopra la lama di ferro, tenendola
piü o meno elevata secondo la densitä che si vorrä
dare allo Strato delFempiastro: e mentre un ajuto
versa la materia liquefatta nel drappo posterior-
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mente alla lama o sia nel punto (£) si tira infe-
riormente il drappo dalla parte opposta, obbli-
gandolo a scorrere lentamente e uniformemente
sotto la lama di ferro .

Per rendere uguali le trazioni in tulta la super-
ficie del drappo, se ne arma l'estremita con una cah-
na od una verga di legno, e si tira per mezzo di essa.

E necessario avvertire di non versare l'empia-
stro troppocaldo, ma al momento in cui acquista
la consistenza di miele assai denso , altrimenti si
corre il rischio di farlo trasudare anche dalla su-
perficie opposta, e d'itnbeverne ovunque il drap¬
po, nel quäl caso mancherebbe 1' oggetto che il
Chirurgo molte volle si propone nell'impiego di
siFutto topico.

Foratoja

I
I

Cassula o emisfero di rarae stagnato, e pertu-
giato in tutta la sua superficie. Serve per separare
le pellicole e le semenze dalla polpa dei pomi,
dalla parte parencbimatosa delle zucche ed altre
cucurbitacee . Cotte convenientemente queste rna-
terie, come anche la mollica del pane, le foglie
della malva, dell'alcea, della \eibena , ed altre
sostanze che servir si fanno per cataplasma , si fur-
za la parte polposa o la poltiglia di esse a passare
per i pertugj dello strumento ; ed e per lal mezzo
che acquistano la dovuta omogeneitä onde divenir
atte all'uopo indicato .
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Schiumatojo

Strumento d'ottone odi rarae stagnato rappre-
sentante una superficie circolare leggermenteconca-
va coperta di piccoli fori , ed alla circouferenza
munita d'un manico per il quäle s'impugna. E
chiamato impropriamente anche sistola , e serve
a raccogliere le spume, che nella chiarificazione
dello zucchero, del miele, dei succhi vegetabili ec,
xuontano alla superficie del liquido.

Scatola da granuläre

L'impossibilitä di dare merce gli strumenti
meccanici una conveniente rotondita alle minute
particelle dei metalli facilmente fusibili, e soprat-
tutto dello stagno per gli usi della medicina inter¬
na , non meno che la difficoltä che s'incontra nel
cimentare airazione della lima il suddivisato nie-
tallo, il piombo,lo zinco ec, ci obbligano di ri-
correre all' operazione della granulazione ; quäle
si eseguisce in una scatola fatta a guisa di sferoide
assai compressa , coraposta di due pezzi; dei quali
1' inferiore piü profondo dell' altro e armato di ma-
niglie costituisce il fondo, ed il superiore sta in
luogo di coperchio . S'intonaca la superficie inter¬
na di questa scatola, d'uno Strato di creta o d'ar-
gilla finissima, e scaldatone fbrtemente il fondo
vi si versa il metallo ben fuso.-qnindi sollecila
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mente coperta s' impugna per le maniglie giä fa-
sciate di drappo di lana, e si agita rapidamente
con raoto rotatorio ma orizzontale . A misura che
la scatola si raffredda, il metallo riprende la forma
solida; ma frattanto le particelle terrose che si
frappongono alle molecole di esso, non gli per-
mettono di prendere altra forma che quella di mi-
nutissimi globi piü o meno sferici.

Col raezzo delle ripetute lozioni e decantazioni
si spoglia il metallo granulato dalla terra argillosa
o calcarea, e dall'ossido formatosi durante la fu-
sione e la granulazione.

Forma da gettare

Serve a dare la figura conveniente non so¬
lo alla pietra infernale, alla cosi detta pietra da
cauterj ec. ma anche ai bastoni di zinco , di sta-
gno , e di diverse Jeghe metalliche fusibili. E
composta di due piastre d'acciajo (i) lunghe da
quattro o sei pollici, su quattro o cinque di lar-
ghezza ( Fig. S.D. G.)e presentano nella superficie
interna, per la quäle combaciano, tre o quattro
solcature o scannellature semicircolari, in direzio-
ne verticale . Messe a contatto le due superfici, le
scannellature dell'una si riscontrano con quelle
dellaltra, per modo che formano delle perfette ca-

(i) Ponno qneste piastre essere anche di bronzo, ma lo
stratnento non e in tat caso adattato a tutti gli asi, come
allorche e fabbricato in acciajo o in ferro.

■
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Vita cilindriche del diametro di due linee o poco
piü , terminate in una specie di culo di sacco pres-
so la base dello strumento. Un'anello fatto a guisa
di tripode (a ) serve non solo a sostenere erette le
due piastre, ma anclie a stringere e serrare 1' una
contro l'altra per mezzo di una vite.

Si riscaldano le due piastre prima d' impie-
garle, e se ne spalraa con olio o con sevo le sca-
rialature, e quindi si versa la materia fusa nella
fossa o scodella che lo strumento riunito presenta
in tutta la sua parte superiore (i).

ARTICOLO II.

STRUMENTI GHIMIGI

Sono divisi I. in strumenti caloriferi 2. in
vasi distillatorj, 3. in strumenti pneumato-chimici,
4. in vasi recipienti.

STRUMENTI CALORIFERI

Pra gli strumenti atti a produr ealore i prin-
cipali sono i fornelli, la cui ßgura varia a seconda
degli usi cui si destinano. Aleuni sono fissi nel luogo

fi) Bisogna ben guardare che nelle scannellature non
si contenga qnalche goccia d'acqna, la quäle messa in sta-
to di vapore potrebbe far saltare in aria la materia che
vi si getta con pericolo dell'operatore.
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ove sono incavati e sono per lo piü costrutti di
materiale, altri sono mobili o portatili.,e formati o
d' argilla cotta o di piombaggine , di ferro fuso , o
di lamiera di ferro internamente intonacata di ter¬
ra refrattaria ( V. Lud ) .

Fornello evaporatorio

£ il piü comune e piü semplice. Ha la figura
d' una cassetta profonda, di figura rettangolare o
circolare, divisa presso a poco alla metä della sua
altezza da una graticola di ferro, che a guisa di
diaframma da luogo a due cavita; l'una superiore
detta focolare, l'altra inferiore detta cenerario, e
alla cui base e praticata un apertura die da accesso
alTaria e serve ad estrarre la cenere accuraula-
ta ( Fig. 6. ). II focolare e provvisto di gola o
cammino se il combustibile impiegato arde con
fiamma ed esala furno .

Fornello di reverbero

E ordinariamente di figura circolare e presen-
ta come quello giä descritto due cavitä, colla dif-
ferenza pero cbe il focolare e mollo piü profondo
e coperto da una specie di cupola ( Fig. 7. ) I pez-
zi cbe compongono questo fornello sono tre, il
primo ed inferiore ( C) contiene il cenerario e la
base del focolare , il secondo (L) chiamato labo*
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ratorio o ciambella vien adattato sopra al primo, e
non serve che ad ampliare la cavitä del focolare, ed
il terzo (Z)) distinto col nome di cupola o di domo
reverbera i raggi calorifici (/^. calorico raggiante)
verso il centro del focolare, ove stanno esposti il
crogioio o la storta. Questi pezzi sovrapposti l'uno
all'altro nell'ordine giä indicato costituiscono il
fornello di reverbero ove si scorgono tre aperture:
l'una alla base, che e quella del cenerario; la se-
conda all'orlo superiore del laboratorio permette
al collo della storta di protrarsi fuori del fornello
e la terza rotonda, e situata lateral raente nella con-
vessita della cupola, serve ad introdurre il combu-
stibile nel fornello . Qualche volta per questo stes-
so oggetto il fornello presenta un' altra apertura
poco sopra la graticola. La sommitä centrale della
cupola si eleva e si termina in un segmento di ci-
lindro, che facendo ufficio di cammino serve ad
espirare l'aria servita alla combustione.

Allorche si vuol'ottenere un piü forte calore ,
si adatta alla sommitä della cupola un canale ci-
lindrico di lamiera di ferro lungo tre in quattro
piedi: e quando all'opposto rendesi necessario di
moderare l'azione del calorico, non solo si rimuo-
ve dal fornello il canale anzidetto, ma si chiude
anche l'aperutra del cenerario: oppur se la gola e
incavata nel muro come nei fornelli fissi, s'inter-
cetta o totalmenle o in parte il corso all'aria rare-
fatta, per mezzo di una valvula situata orizzontal-
niente a piccola distanza dal focolare .
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Aspirazione ed espiraziotie dell' aria nel
fornelli, ed utile applicazione dt questa teorla.
L'aria che Scaturisce dalla sommitä della gola d'un

fornello, essendo sommamente rarefatta, non
puö bilanciare un'egual volume o colonna di aria
atmosferica , poiche questa, in pari volume, k di
quella assai piü pesante. Rotto per tal modo l'equi-
librio fra 1' aria contenuta nella gola dei fornelli
e l'aria atmosferica esterna, corre questa rapida-
mente nel cenerario e quindi nelfocolare ad occu-
pare il posto di quella: ma rarefatta anche Ja secon-
da come la prima nel medesimo istante che attra-
versa per il combustibile, altra rtuova massa d'aria
atmosferica si precipita nel fornello per le bocche
del cenerario e del focolare, per quindi chiamar-
ne dietro a se sempre nuova quantitä in rimpiaz-
7.0 j e cosi di seguito; in guisa tale che si determi-
na nel fornello una continuata corrente d'aria, che
non puö essere interrotta se non otturando la som-
mita della gola, per la quäle, appena rarefata,
scaturisce e si versa .

E siccome la massa dell'aria esterna, che di
mano in mano introducesi nel fornello e in ragion
diretta della elevatezza della colonna d' aria rare¬
fatta o sia del volume di essa, cosi ne segue che la
quantitä dell'ossigeno atmosferico messo in con-
tatlo col combustibile in un tempo dato, e conse-
guentemente anche il calorico sviluppatosi, sono
altrettanto maggiori, quanto piü elevata e la gola
annessa alla cupola del fornello . E cio che ora
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si dice relativamente a\ fornelli portatili,e ugual-
niente applicabile ai fornelli fissi muniti di lun-
eliissimo cammino. E per altro neecessario di av-
vertire che la cosi detta gola o il cammino siano
proporzionati all'aperture per le quali l'aria s'insi-
nua nel fomello,e alla quantitä non menochealla
qualitä del combustibile impiegato: E perche nei
cammini di lunga corsa la colonna dell'aria rarefalla
recuperi gradatamente la velocitä cbeperde in con-
densarsi, a misura die ascendendo si alJontana dal
combustibile , conviene di rendere leggermente
piramidati o "convergenti i cammini dei fornelli
di cui si tratta. ( Fig. 9- g. )

Insinuandosi l'aria atmosferica , come giä si
e detto' , in copia tanto maggiore nei fornelli,
(juanto piü elevala ne e la gola, l'aria circumam-
biente residua dovrä necessariamente esser agitata
da continue correnti j le quali si renderanno tanto
piü sensibili e incomode, quanto meno spaziosa e
la stanza entro la quäle il fornello e posto. E di
qui e che per rimuovere 1' inconveniente del fred-
do troppo forte, ch'in inverno si farebbe sentire
ove l'aria ad ogn'istante si rinnuova, edel sibiloim-
portuno che questo fluido produce allorchej non
avendo un libero accesso, penetra a forza per le
fessure delle finestre e delle porte , si obbliga i
fornelli ad aspirare l'aria che loro e necessaria non
dalla stanza ove sono situati, ma dal di fuori o da
altro locale piü 0 meno lontano; e cio con Stabi¬
lire una comunicazione fra il cenerario e 1' aria
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esterna per mezzo di un canale di Iamiera di adat-
tato calibro, e dovesia possibile, merce di una fos-
sa scavata sotterra .

Emerge chiaramente da ciö che abbiamo fin
qui detto che in molte circostanze si puö tirare
utilissimo partito dall' aspirazione ed espirazione
deifornelli . L' Arcispedale di S. Maria Nuova in
niezzo alla sua grandezza nasconde un difetto ,
che non e meno a danno degli aramalati che della
salute della famiglia sana. Le vaste sale di medi¬
ana dello Spedale degli uomini, prive del benefi-
zio d'un aria libera e facile a rinnuovarsi a tutti i
momenti ( vizio coraune ad aUri spedali d' Italia ^
essendo in comunicazione reciproca o fra loro riu-
rite, divengono la sentina o il serbatorojo dei mia-
smi e degli effluvj che si esalano da circa 35o indi-
vidui ammalati, quando tutti i letti sono occupati;
oltre gli effluvj che vi si versano dalle persone sane
incaricate del servizio, e che sono non meno perico-
losi degli altri quando sono in troppa copia ammas-
sati.Io ho avuto luogo d'esaminare l'aria raccolta un
pollice sopra il pavimento, nella parte superiore
della crociata delle summentovate sale (quartiere
Sacramento) e ho trovato che in 100 parti di quel-
l'aria si contiene 4- ~ di gas affatto estranei alla
costituzione dell'aria atmosferica (i).

Tutti sanno che le persone non abituate al-
l'aria di spedale provano, nell'introdursi nelle sale

(i) Sappiamo intanto che l'aria coraane contiene ap-
P ena .vjt di gas estraneo alla propria natura .

I



di mediana di S. Maria JYuova, una sensazione
piü o meno spiacevole che probabilmente non pro-
verebbero, se dei vizj inerenti alla localita non
avessero impedito d'aprire dei grandi e numerosi
ventilatori, a livello dei suolo, per mezzo de'quali
si fosse potuto stabilire dell'opposte correnti d'aria.

Ma se per rinnovar l'aria delle summentova-
te sale riesce impraticabile 1'espediente dei venti-
latori, non per questo l'Architetto vedrä esaurite
tutte le risorse che le fisiche cognizioni ponno som-
ministrare all'arte sua. Essendo innegabile che per
determinare l'aria atmosferica ad introdursi in una
cavita rendesi necessario di scacciarne prima quel-
la che vi e contenuta , resta evidente dietro quel-
]o che abbiamo giä detto, che molto raeglio che
co' ventilatori potrebbesi rimpiazzare l'aria viziata
delle sale medicne degli uomini con l'aria libera
esterna , obbligando tutti i fuochi dello Spedale e
dei locali ad esso apparfenenti e contigui ad ali-
mentarsi coll'aria piü bassa e mefitica delle sale
sopra mentovate ; per il quäl' oggetto se ne do-
vrebbero fognare i pavimenti con diversi canali
comunicanti , dove 1' aria scendendo per mezzo
di varj pertugj sarebbe condotta per aspirazione
fino ne\focolare dei diversi fornelli (i).

(i) Si estrae in simil guisa l'aria viziata dalle caver-
ne e da altri luoghi profondi, ove , qualora non si potesse
accedere , si cala giü un fornello munito di una gola tal-
mente langa che possa versar fuori di quella cavitä l'a¬
ria aspirata per il cenerario .
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Fornello di coppella

£ cosi c'iiamato quel fornello i di cui usi »i
limitano ai saeei docimastici . E costituito degli
stessi pezzi del fornello di reverbero, e ne presen-
ta le stesse cavitä: ha perö figura elliltica anziehe
sferica, e la sua graticola e costituita da una lastra
d'argilla pertugiata {Flg. 8. G. ) . La base dell'a-
pertura del focolare non e a livello della graticola,
ma alquanto al di sopra e segnatamente all'altezza
della muffola e della coppella . Nella parte poste¬
riore del fornello , e precisamente dirimpetto alla
bocca del focolare, e praticata una fessura longi-
tudinale per dove s'introduce , poco al disopra della
graticola, una lingua di terra cotta ( L ) che e
destinata a sostenere la muffola; ed altra apertura
piü piecola e trasversale e situata anteriormente
poco al disopra della graticola, per dove col mez-
zo di un sottil fusto di ferro si puo sbarazzare dalla
cenere e dai piecoli carboni i fori della graticola
medesima.

La muffola ( M) e uno strumento accessorio
al fornello di coppella. Consiste in una casella
o piecolo forno cou la volta semiellittica o semici-
lindrica , aperto anteriormente, e chiuso nella sua
parte posteriore .

Le muffiole servono a difendere dalla cenere
dai carboni ec. le coppelle ( c ) e i piecoli crogioli,
che in esse contenuti vengono esposti aH'azione dei
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fuoco di reverbero . Si adatta Ja muffola dentro i
fornelli, sostenendone la parle posteriore con la co-
stola superiore de IIa linguetta di terra, e l'ante-
riore per mezzo dell' intaccatura praticata uella
grossezza delle pareti del fornello alla base del-
la bocca del focolare , ove si fissa per mezzo di
un poco di luto refraltario . Quando le muffble
sono assai anipie debbono essere munite di fes-
sure verticali sui lati della volta, e nella parete
posteriore.

Fornello di fusione

Si cbiama cosi un fornello atto a produrre un
calore assai piü forte di quelio che ottiensi con i
fornelii sopra descritti, sebbene anche in quelli si
possa operare Ja fusione di varie materie. II Jor-
jiello di fusione e aJimentato dai soffio del man-
tice, e presenta come il fornello semplice due
camere o cavilä, l'una superiore assai profunda
che fa da focolare, e l'altra pochi pollici alta, che
serve a ricever l'aria versatavi dal tubo aerifero
del niantice. II setto che divide le due camere e
una densa lastra di ferro, la quäle per mezzo di tre
o qualtro fori permette all'aria spinta nella cavitä
inferiore di traversare per il combuslibile, conte-
nuto nella cavitä superiore, e d'investirlo in tutti i
punti .

E necessario in qualche occasione di graduare
il calore moderando il solfio del mantice per mez-

v'ol. I. 6
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di una chiavetta 0 di un registro, ond'evitare la
rottura del crogiolo se il calore e troppo brusca-
mente applicato , o prevenirne la fusione se il ca¬
lore e eccessivo e troppo a lungo sosteauto .

La fucina, ove il combustibile e immediata-
mente percosso dal solfio del mantice, non differi-
sce dal fornello dl fusione se non perche manca
d' ona profunda cavita .

II cosi detto fornello a vento di Macquer e
impiegato per gli stessi usi del fornello di fusione
a mantice sopra descritto, dal quäle non differisce
se non per la sua lunghissima go!a ; merce la quäle
facendo una vivissima aspirazione produce un for-
tissimo grado di calore senza bisogno di mantice .

La figura che piü conviene al focolare dei
fornelli di fusione, si a mantice che a lunga gola,
si e quella di due coni troncati e uniti insieme per
la parte della base ( Fig. 9. ). Non vi ha in tal
caso consumo inutile di combustibile, come quan-
do il focolare presenta alla base com' in alto lo
stesso diametro ; oltre a cio si ha il vantaggio di
una maggior quantitä di calorico reverberato sul
crogiolo.

II fornello a manica dei metallurgisti ha la
forma di un prisma perpendicolare a quattro pani
dell'altezza di due fino a quattro o cinque brac-
cia, ed e piantato sul piano inclinato d'una base,
che sporgendo molto in avanti serve di bacino o
di ricettacolo al metallo fuso . Per mezzo d'un'a-
perlura situata in alto, e segnatamente colä dove
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alla finedella manica incomincia il cammino, s'in-
troduce il combustibile sempre mislo col rninerale.
Questo fornello serve a scparare il piombo, lo
stagno , il rame , l'argento dalle materie solfuree o
terrose che gli servono cli matrice, o dalla ganga
respettiva. A misura che il metallo si fonde,scen-
de nel bacino scavato nel piano della brise , da do-
ve si fa colare in forme adattate per dargli la figu-
ra di pani o di verghe .

Considerazioni generali su ijornelli, ed uti¬
le impiego del calorico . 11 focolare e una parte
cosx essenziale &e\ fornello che non ve ne ha alcu-
no che ne sia sprovvisto, ma la forma n'e di versa a
seconda degli usi. Nella maggior parte dei fomel-
li iJ focolare e unico, menlre nei forni da porcel-
lane,da vasellami ed altri ve ne ha piü d'uno;
in alcuni e centrale, in altri laterale, oppure e
inferiore corae nei forni d'evaporazione, taJvoJta
superiore come in quelli d 7 amal<.;amazione ec.
Spesso anche il focolare e confuso con il labora-
torio come nei fornelli portatili a reverbero, nei

fornelli a manica, nelle comuni fornaci da cal-
cina, da mattoni ec, oppure involvente, come
nelle muffole adoprate si per la docimasia che per
Ja cottura delle porcellane dipinte ec.

Nella costruzione dei fornelli comnni, ove si
adopra le legna per combustibile o tult'altra ma-
teria che svolge fiamma e fumo, bisogna sempre
«ercare di trar partilo da tutto o quasi tutto il ca
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lorico prodotto: Ed affinche non ne vada inutil-
niente perduto rendesi necessario di trattenere la
fiamma entro il focolare piü lungo tempo che sia
possibde, e d' obbligare i raggi calorifici ad inflet-
tersi con ansoli tali , da esser reverberati sulle
pareti e sul fondo dei vasi evaporatorj o di altri
corpi esposti all'azione del fuoco.

Situata in ( b ) la graticola del foniello a le-
gna ( Fig. 10) la fiamma e obbligata ad erigersi
nel focolare ( F) fino alla sommitä (m) ove pie-
gandosi ad angolo retto [Dercuote la caldaja (C) nel
punto (ji) la investe e la lambisce in tulta la sua
convessitä , e non l'abbandona se non dopo averla
cinla anche nel punto (o). Egli e dunque mani-
l'eslo che data siffatta disposizione ad un fornello
comune da destinarsi a qualsivoglia uso , la fiam¬
ma e tulta impiegata a profitto del vaso evapo-
ratorio ( C ) poiche nessun dardo di essa e capace
di giuugere lino al cammino (p ).Ed e non meno
evidente che la superficie coneava del laborato-
rio ( L ) fortemente riscaldata dalla fiamma che
sopia vi striscia, reverbera opportunamente tutto
il suo calorico raggianle sulla superficie convessa
della caldaja (C).

In questa guisa il fornello comune e ricon-
dotto presso a poco alle stesse condizioni del for¬
nello di fusione a gran corrente d'aria ( Fig. 9.)
Nella parte media del focolare e situato il crogio-
lo ( 0 ) contenente le materie da fondersi. II piano
di pietra o di terra cotta ( d ) e amovibile a guisa
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di coperchio, onde potere per tal' apertura intro-
durre il carbone nel focolare: e volendo econo-
mizzare il calorico vibrato yerso questo stesso co¬
perchio si puö sostituire ad esso una caldaja o al-
Iro vaso evaporatorio. Nel punto (.?) della super-
ficie del piano del laboratorio ( L) ecollocata una
coppella (c) o un'altro vaso poco profondo con
altre materie da fondersi; su cui non solamente
traversa la fiamma _, ma vengono ancbe ripercossi
i raggi del calorico dalla volta del laboratorio.

Ma se qualche circostanza c'impedisse di dare
la gia esposta forma ai Jornelli comuni , costrutti
in materiale, si potra, anche situando la graticola
immediatamente sotto la caldaja far ewualmente
utiT impiego del calorico, purche si obbligbi la
fiamma a girare attorno di essa mediante un solco
tortuoso a ioggia di spirale scavato nelle pareti la-
terali del fornello; dove ]a fiamma introducendosi
insieme col fumo fascerä Ja caldaja anche sui lati,
dopo a verla investita nel fondo,immergendola per
tal modo in un' atmosfera di fuoco. Cola clove
termina lo spirale incomincia il cammino; il quäle
nella disposizione giä indicata del fornello riceve
un fumo poco carico di fuliggine; essendosi quesf.R
con vantaggio abbruciata nel lungo tragitto per-
corso dalla fiamma .

JVei fornelli comuni riescirä facile d'econ
mizzare il calore , dato che non si perda di vista
che la fiamma ha un debol potere alla sua base , e
che d'altronde spiega tutta la sua energia nei van
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punti compresi fra il centro e l'apice. Non lascio
di avvertire per ultimo, che ciascun Chimico-fap-
macista e chiunqu'altro vuol far utile applicazione
della scienza alle arti o alle manifatture , dovreb-
be esser versato in tutto ciö che riguarda le dot-
trine teoriche e pratiche dei fornelli, onde trovarsi
in grado di fabbricarli da per se per qualunque
siasi uso, o almeno di dirigerne la fabbricazione.

Allorche , per economia di combusti bile e di
tempo, si vogliono eseguire simultaneamente molte
operazioni, corae distillazioni, evaporazioni , deco-
zioni ec, si fa uso di fornelli , ove un solo focola-
re sia comune a dieci, dodici, e piu vasi evapora-
torj o distillatorj, sotto i quali esistono altreltanti
laboratorj o cavitä orizzontali, per dove la fiararaa
traversa cingendo le pareti e strisciando il fondo
degli anzidetti vasi sovrapposti . Sono su questa
foggia i cosi detti fornelli a galera impiegati per
la distillazione deiTacqua forte in vasi di vetro
lutati, o per la revifioazione del mercurio in stör¬
te di gres. Per far utile impiego del calorico do-
vranno i vasi distillatorj evaporatorj ec. essere
amovibili, ma approfondati e sepolti nel respettivo
laboratorio per modo che, se sono caldaje, vada-
no coli' orlo superiore a combaciare col piano del

fornello , o che ben poco si elevino sopra di esso.
Tali fornelli riescono di sommo vantago-io

nelle cucine di Spedale e di altri Stabilimenti di
numerosa famiglia, nelle Farmacie ed in altre
tifiicine . Sono pure di questo genere i fornelli eeo-

I*'
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nomici esistenti in varj dipartimenti del gran
Spedale di S. Maria Nuova, e di quello riunito di
Bonifazio . Tutti questi fornelli immaginati dal-
l'ingegnoso Sig. Pietro Giuntini, ed eseguiti solto i
di lui occhj, riuniscono al merito dell'economia
quello d' una facile e comoda manopra. Si scorge
in.essi tal'accordo nelle parti, e tal previsione
sotto di ogni rapporto che non lasciando cosa alcu-
na da desiderare non sono soltanto oggetto di ma-
raviglia ai curiosi , ma richiamano anche l'atten-
zione degl' inteliigenti. Ivi non solo si modera l'fa-
spirazione di tutto il fornello, ma per mezzo di
valvule s' intercetta a "volontä il calore a quei vasi
entro a' quali si giudica esser completa V operazio-
ne; ivi per maggior' economia di calorico si tira
partito perfino dal fumo, obbligandolo ad atlra-
versare ed ascendere per dei cammini immersi
e nascosd in varie cassette o vasche d'acqua che
simulano altrettante colonne; donde poi s'invia
1' acqua riscaldata ai bagni o ad altro destino per Je
operazioni culinarie: ivi finalmente cumulato il
calorico raggiante delle diverse parti dei fornelli, si
fa servire per riscaldare continuamente una gran
stufa destinata ad asciugare le biancberie ec. ec.,
( V. Per lajigura di questi fornelli e delle loro
dipendenze il Begolamento dei R. Spedali di S.
Maria Nuova e di Bonifazio - Firenze 1^89.
Tav. I. III. )

II piimo riguardo da aversi rispetto ai for¬
nelli si e quello d'impiegare nella costruzione di
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essi le niaterie che sono meno alte a condurre il
calorico Si adempie a questa condizione rispetto
ai fomelli a mano o portatili, formandoli di car-
buro di ferro. Quelli composti d' argilla cotta do-
vranno essere intonacati internamente di luto re~
frattario ( V. Lud ) ed esleriormente coperli di
uno Strato di piombaggine polverizzata ed impa-
stata con acqua ; facili come sono a screpolare e
roinpersi sotto l'azione di un gran fuoco hanno bi-
sogno di esser cinti di cerchj di ferro . Si deve muni-
re internamente d' un intonaco di luto refratta-
rio , non meno spesso di un pollice, j fornelli futti
con bandone di ferro, e restaurare o rinnovare que-
sto luto ogni quäl volta il bisogno lo esigerä .

Quanto poi ai fornelli di materiale in calcina,
o fissi deesi aver riguardo non meno alJa loro sta-
bilita che all'economica conservazione del calori¬
co. Di qui e che non possiamo per la costruzione
di essi servirci indist intamente di ogni soita d
pietra o terra cotta. La pietra arenaria delta anche
pietra morta e quella che piü resiste alTazione di
un forte calore , ed i matloni sono poco adaltati se
unitamente all' argilla contengono qualche materia
che gli renda piü o meno fusibili . Sono i migliori
quelli che si compongono con un miscuglio di
buona argilla, di arena quarzosa lavata e di ma¬
teria carbonosa ridötta in fina polvere (i), e per

(i) Sono ottimi per tal'oggctto i rosticci o le cosl dette
bolliture dei magnani e di altri artefici che lavorano alla
t'acina.
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unire ali' economico impiego del calorico anche la
maggior stabilitä del focolare, si procurera di dare
alle mura la maggior grossezza possibile , o di cin-
gerle con reggetta di ferro .

Combustibili . Le materie combustibili impie-
gate per alimentäre ifornelll sono diverse per Pa-
spetto o per la figura non raeno che per la prove-
nienza, ma tutte perö contengono una sostanza car-
bonosa . II legno, il carbon vegetabile e fossile, la
torba , la sansa , le ossa, e moltissime altre sono di
questo genere. Si distinguono due qualitä di legno
da bruciarsi •, l'uno chiamato dolce o bianco, l'al-
tro duro, forte o scuro . II primo, sebbene dia un
fuoco meno atLivo e durevole del secondo , e pero
preferibile in tulti quei casi ne'quali si abbia bi-
sogno di Gamma a lunga coda e roolto serpeggian-
te, per il che si fa uso ancbe di legno minuLo. E
pur necessario di avvertire che in molte manifat-
ture non si puö ottenere un buon prodotto, se il
legno, o dolce o duro che sia, non e longitudinal-
meute fenduto e ben disseccato.

II carbone vegetabile e segnatamente quello
di legno duro e, in riguardo delT intensita del suo
calore, il combustibile piü adattato per i fornelli di

Jusione a corrente d'aria,si libera che forzata dal sof-
fio del mantice. Con tali mezzi il carbone, infuocan-
dosi fino aU'incandescenza, giunge a fondere il ferro.
II carbone di legno dolce, benche dia un fuoco di
poca durata, ha pur non ostante il vantaggio di fiam-
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meggiare, e soltoquesto rapporto e in qualche caso
preferibile a quello di legno forte .

La brace ed il carbone minuto non sono da
adoprarsi nei fornelli a libera corrente d'aria , at-
tesa la facilitä con cui otturano le fessure della
graticola .

Dove il carbon fossile e esente da zolfo ed
esiste in abbondanza e preferito al carbone di legna,
non solo in vista dell'economia, ma ancora per il
niiglior effetto. II carbon fossile spogliato di bitume,
come lo e quello adoprato in Inghilterra ( Coak )
e preferibile ad ogni altro, si per la sua grand' at-
tivilä cbe per la proprieta di non esalar piü fumo
e di bruciare senza fiamraa (i).

Non s' impiega la sansa e la torba ec. se non
in piccol numero di casi e dove si penuria di carbon
fossile e di legna .

Le altre materie carbonose come gli olj, i
grassi , Ja cera , lo spirito di vino , ed il gas idro-
geno carbonato non sono adoprati ad uso di com-
bustibileche per illuminazione,o per qualche sag-
gio analitico.

Crogioli

Sono i crogioli gli strumenti piü frequente-
mente impiegati per comunicare alle diverse raa-

(t) Chapta! ha osservato che si ottiene da 4°o parti
in peso di coak lo »tesso effetto che da 600 di carbona di
qnerce.
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terie il caloric© che svolgesi dentro i fornelli . I
crogioli o sono piramidali, o hanno la figura d'un
cono troncato con apertura o bocca alla base, ed
il fondo all' apice ( Fig. 9. c. ) e variano moltis-
simo per la materia onde son composti. Ve ue ha
d'argiila cotta, di terra d'ossa, di gres, di carburo
di ferro, di ferro fuso , d'argento, e di platino, con
testo o coperchio di materia respettivamente simi-
le. La capacitä di questi strumenti e sommaraente
varia.

Per far si che il crogiolo si trovi nel punto
centrale della sfera del calorico, si eleva di qual-
clie pollice dalla graticola mediante un sottilsoste-
gno cilindrico di terra cotta, o di altro crogiolo di
piombaggine o di gres con la bocca rivolta in
basso.

Pinzette

A somiglianza dei crogioli si considera lepin-
zette corae vere appartenenze del fornello. Le
pinzette a branche di ritte sono le piü comune-
mente impiegate per teuere i corpi esposti al calore
di una fiaccola 0 de' carboni accesi . Per ritirare
dal fuoco i crogioli od altri simili strumenti in-
candescenti si usano delle pinzette o tanaglie, ora
fatte a becco di civetta, ora piegatead angoloretto,
ed ora con le branche terminale ciascuna da un
semicerchio. Queste sono sempre preferibili alle
prime , specialmente quando il crogiolo e reso pe-
sante dalle materie che vi sono contenute; poiche
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lo abbracciano in tutto il corpo mentre Ie altre
stringendone una delle pareti e in un solo punto
non sono serapre sicure .

S'impiega talvolta nell'espenenze analitiche
delle piccole pinzette , ( dette pinzette a cucchia-
jo) le cui blanche, terminando ciascuna in unpic-
colo emisfero internamente incavato, formano un
globo , entro il quäle si collocano i solidi cbe deb-
bono esser portati nella sommitä ricurva dei cilin-
dri o provini ripieni di mercurio ( V. Campane e
provini ).

Operazioni relative ai crogioli ec, Fusione.
Una delle piü comuni operazioni da eseguirsi nei
crogioli e la fusione o liquefazione; la quäle con-
siste nel pa.ssaggio d' una qualche sostanza dallo
stato di solido a quello di liquido. JVe sono suscet-
tibili non i soli metalli e diversi fossili , raa an-
che molti prodotti si naturali che artificiali del
regno inorganico. E piü cbe mai fusibili sono di¬
versi materiali si vegetabili cbe animali, come gli
olj concreti, la cera , i grassi ec. , i quali liquefa-
cendosi ad una temperatura molto inferiore a
quella dell'acqua bollente ci dispensano dall'usare
i crogioli.

Calcinazione . Si opera nei crogioli la calci-
nazione delle diverse materie piü o meno compo-
ste , esponendole ad un fuoco forte, onde rimangano
spogliate d' uno o piü principj. Cosi per esenapio



il corno di cervio, i gusci d'ostrica, le ossa pro-
priamente dette, la pietra da calcina ec. esposte ad
un fuoco gagliardo si spogliano, quest' ultima di
acido carbonico e d'acqua,le altre del cosi detto
olioanimale della gelatinaec. Welle grandi calcina-
zioni non si fa uso di crogioli, raa si espone diretta-
mente all'azione del fuoco le sostanze da calcinarsi.

Ossigenazione. Si eseguisce Y ossigenazione
di diversi corpi entro i crogioli ec. favorendo col
calorico la tendenza che haiino ad unirsi coll'ossi-

geno. E questa operuzione prende il nome d'aci-
dificazione o A.'ossidazione secondo che il resulta-
to e un ossido o un acido .

Disossigenazione. Allorche le sostanze gia com-
binate coirossigeno sono ricondotte nello stato pri-
mitivo , o ripristinate merce l'azione del calorico,
Foperazione e distinta col nome di disossige/iazio/ie;
per la quäle l'intervenlo del solo calorico essendo
qualche volta per se solo insufficiente, si richiede an-
che la presenza di qualch'altrocorpo eminentemen-
te combustibile, e segnatamente d'uua qualche so-
stair^ü cai bullosa. E se il corpo sottoposto alla disos-
sigenuzione e un ossido o un acido metallico l'opera-
zione vien distinta col nome di riduzione ; la quäle
puö essere eseguita anche fuori dei crogioli, cioe
nelle störte di gres, di ferro ec. j od anche promi-
scuando l'ossido, o il miuerale ossidato da ridursi,
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con il combustibile dentro i fornelli ( f r. fornell»
a manica ) .

Vetrificazione. Se fondendo in crogioli od
altri recipienti adattali sostanze di varia natura, si
ha per resullato un composto omogeneo piü o nie-
no trasparente, e dotato delle altre proprietä del
vetro, siffatta specie di fusione e distintacol nome
di vetrificazione .

Carbonizzazione . Se in un crogiolo coperto,
o altro vaso che non presenti all' aria se non
qualche piccolo pertugio, si espongono all'azione
del fuoco le sostanze organiche si fusibili che infu
sibili, molti dei loro principj cosLituenti si svolgo-
no in fluido aeriforme, e dal residuo carbonoso che
se ne otliene questa scomposizione assume il nome
di carbonizzazione .

Torrefazione. Quando all'azione d'un fuoco
moderato si fa subire a diverse materie organiche ,
in vasi non perfettamente chiusi, an incipiente
carbonizzazione, e quindi a tempo si sospende
l'operazione, le si da allora il nome di torreja-
ziojie o di tostatura. Si torrefanno in Farmacia ,
e nelle officine dei confetturieri, liquoristi, ec. al-
cune radici o semenze, ora nello stato d'integritä,
ed ora in quello di polvere , cotne per esempio la
radice del rabarbaro polverizzata ? i serai tuttora in-

k-* «
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tieri del lino, del caffe, dell'orzo ec. Ma ben di-
versa da questa e la torrefazione impiegata dai
Metallurgisti , essendoche viene eseguita sa sostan¬
ze inorganiehe, ed e specialmente praticata per
spogliare i metalli o i loro ossidi dall'arsenico, da
tutto o quasi tutto lo zolfo , per il quäl' oggetto si
espone il minerale che gli contiene su delle grati-
cole di ferro ad un fuoco incapace di fondergli.

Incinerazione, e ustione o deacquificazione .
Spingendo fino in fondo la scomposizione delle
sostanze organiche per mezzo del fuoco in vasi
aperti, si ottiene per ultimo resultato un residuo
di materia terrosa e alcalina, o di vera cenere, da
cui l'operazione prende il nome d' incinerazione o
d'ustione. Quest'ultima espressione perö e qualche
volta impiegata mal'a proposito per significare il
cambiamento indotto dal fuoco in diversi sali, che
essendo per se stessi indecomponibilinon subiscono
veruna sostanziale alterazione, e soltanto si spo-
gliano dell'acqua di cristallizzazione; ond'e che
l'operazione deve essere designata con piü appro-
priato nome sotto il titolo di deacquificazione.

Deflagrazioiie . La maniera con la quäle le
sostanze carbonose , ed altri combustibili gia in
ignizione, continuano ad abbruciare in contalto
del uitrato di potassa, e distinta col nome di defia-
grazione ; mezzo col quäle si facilita la fusione di
diversi coroposti in virtü dell' ossigeno, in copia



I
7 6

somministrato dall'aciclo nitrico del sale decom-
poslo .

Coppellazione. Quando in crogioli di terra d'os-
sa (fosfato calcareo) poco profondi e fatti a guisa di
cassula sipuriüca l'argento dai meLalli ossidabiücon
cui e allegato,Voperazione e conosciuta sotto il nome
di coppellazione, poiche coppella si chiama il cro-
giolo o altro vaso per tal'operazione impiegato.

Si aggiunge all'argento da saggiarsi la quarta
o terza parte in peso, e talvolta anche la meta
di pioinbo puro ; e collocala la coppella conte-
nente i due frammenti metallici nel piano della
mufFola, si adatta quest'ultima nel fornello desti-
nato all'operazione e si procede alla fusione ec,
( V. Fornello di coppella ). L' operazione di che
si tratta e fondata sull'ossidazione del piombo ag-
giunto e dei metalli ailegati all'argento, altrettan-
to facile nei primi quanto edifiicile nell'ultimo; e
quindi sulla velrificazione di tali ossidi insiem colla
materia che costituisce la coppella. Cosi essendo ,
l'argento si mantiene sempre nello stato metallico,
e raffreddandosi si rappiglia in un globo o bottone.

Cementazione. II violento grado di calore che si
fa provare al ferro disposto in strati dentro cassette
di terra refrattaria, e ripiene di polvere di carbo-
ne, e cio che costituisce la cosi detta cementazione;
quell' operazione cioe merce cui il suddivisato me-
tallo, combinandosi ad una tenuissima porzione
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allostatodi carbonoe talvolta ad altre materiepassa

d' acciajo.

Cucchiajo di projezione

E cosi chiamata dai Chimici e dai fonditori
di metaJli una piccola cassula di ferro battuto,
munita di un lungo manico parimente di ferro .
Con questo strumento si puö comodamente porta-
re e versare nei crogioli le sostanze j3o!verulente
od altre materie solide per esser calci.na te o fuse.

Tubo ferruminatorio

Questo strumento in uso presso gli orefici per
far Je saldature dell'oro e di altri metalli, e percio
chiamato anche cannella dasaldatori(Chalumeau)
e dai Chimici adoprato per i saggi pirognostici da
istituirsi su tenuissime quantitä d' un minerale qua-
lunque . Consiste in un tubo d'ottone o dargento,
e talvolta anche di vetro , ricurvato in arco o ad
angolo retto alla distanza di pocq piü d' un pollice
dalla sua estremitä inferiore. La lunghezza di que¬
sto strumento varia dai 6. ai 9. pollici; ed il dia-
metro , che e di circa 3 linee al principio della
branca piü lunga, diviene gradatamente piü angu-
sto e riducesi a meno d'una linea nella branca ri-
curva e piü corta.

Questo strumento e stato rettificato da Bei-
gtnan e da altri Chimici, ma il perfezionamento

Fol. I. 7
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in esso portalo da Gähn non lascia cosa alcuna da
desiderare. Berzelius, che ha scritto un aureo trat-
tato sul tubo ferruininatorio e sul modo di farne
UuSOj ha dimostrato quanto prezioso sia un tale stru-
mento nelle mani del chimico analizzatore .

Stretto fra labbra V estremo della branca piü
lunga del tubo ferruminatorio , e avvicinato T al-
tro eslremo alla base di una fiaccola a olio, o di
candela , si vibra merce l'insufilazione un dar-
do di Gamma d' intensissinio calore sul corpo da
analizzarsi; al quäle serve di sostegno o supporto
un pezzo di carbone vegetabile leggermente in-
cavato .

Acquistata la necessaria destrezza nel maneg-
gio del luho ferruminatorio , si perviene ad ope-
rare a volonta l'ossidazione e la riduzione delle
sostanze metalliche, non raeno che a fondere, ve-
Irificare, e volatilizzare molte altre materie si
minerali che organiche piü o meno coraposte ;
quiiuli dai varj fenomeni o dai risultati diversi che
se n' ottiene si determina , col soccorso delle co-
gnizioni chimiche , la natura dei principj esistenti
nel corpo cimentato all'analisi . Un medico prov-
visto di tubo ferruminatorio , e di poche altre
materie accessorie , e in grado di determinare con
niolta facilita la natura di varj calcoli orinarj, delle
concrezioni ossee l'ormatesi nelle articolazioni dei
gottosi ec. (V. Berzelius De Vemploi du chalumeau
dans les analyses chimiques ec. Paris 1821. Tra-
(luzione dall'idioma svedese nelfrancese.
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Lucerna a sptriio di pino

Sferoide di cristallo vuota neirinterno,sostenu-
ta da un piede circolare, e superiormente terminata
da un collo cilindrico; cui si adatta un luminello
d'ottone per teuere in sito un comim lucignolo di
bambagia . S' inlroduce per questa slessa apertura
lo spirito di vino nel'la lucerna , e si copre ii luci¬
gnolo con un tappo cilindrico di cristallo o d'ottone
ogni quai volta se ne smorza la ßarama ; senza di
che si avrebbe gran pena nel riaccenderlo. Avvie-
ne spesso di dovere impiegare un tale strumento
nelTesperienze di ricerca per applicare il calore a
varj corpi, cbe si presenlano alla fiamma stringen-
doli fra Je punte di una pinzelta, oppure situandoli
sopra di uua lamina di platino , o dentro piccole
cassule o in matracci colJocati su d'un sostegno o
supporto adattato {V. Pinzette e supporti).

Per far si che la fiaccola non venga agitata
dalTaria , o si nasconde la lampada in un adattato
eüindro di rame o di latta fatto a guisa di fornello,
onde l'aria possa farvi il suo giuoco; o pur si mu-
nisce di fanale , nel quäl caso il calorico acquista
una molto maggior intensitä.

Lucerna da barometrai

E cosi chiamata una lucerna alimentata dal-
l'olio comune e collocata su di un piano di legno

7*
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elevato sul suolo circa due braccia , dove la fiamma,
provenendo da due grossi lucignoli ravvicinati fra
Joro, ■vien percossa nella base e acuminata in dardo
dal soffiod'un mantice, die l'operatore mette in
niolo col piede desl.ro. Si fabbricano con tal lucer-
na i termometri, gli areomelri e le pipette , si ot-
turano i cilindri , le canne da baroroelro si piegano
i tubi sotto quaiunque angolo, o in arco, o a Spira¬
le, ed in mille altre guise .

Per piegare in angolo i tubi da gas per gli ap-
pareechi pneumato cbimici (operazione ch'assai di
frequenle il Farmacista e obbligato a eseguire da per
se stesso) si troncano le cosi dette canne di vetro in
pezzi della lunghezza necessaria, facendo sopra di
esse una tacca circolare o col diamante , o con la
pietra da fucile, o con una lima di ferro a tre canli;
dopo di che si forza la canna a rompersi in quel
punto . E necessario che la grossezza delle pareti di
quesle canne non sia piü di una linca, e che l'in-
terno diametrononoltrepassi le tre linee; allrimenti
non solo riuscirebbe difficile di piegarle, ma s'in-
contrerebbe anche il rischio di non poterle adattare
alla tubulaiura delle bocce, dei palloni ec.

Si percote col dardo della fiarama il pezzo di
canna o di tubo nel punto in cui si vuol curvare ,
e soslenendolo orizzontalraente con ambe le mani,
si gira sempre sopra se stesso o sul suo asse sen-
za allontanarlo dal centro della fiamma , in cui
anzi dee serapre restare immerso. Quando si sente
che il tubo nel punto percosso dalla fiamma si e
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rammollito, lo si porta fuori e s' inflette a poco a
poco j senza perö tirarlo per gli estremi , onde non
assottigliarne le pareti nel punto clella curvatura .
Si torna ad immergere nel dardo della fiamma Ja
porzione ricurva del tubo se alla prima volta non
e riuscito di dargli la necessaria infiessione ; e non
potendosi in tal caso piü comodamente girare , si
presenta al dardo or la parte interna., ed or V e-
sterna della giä abbozzata curvatura , afiinche il
vetro venga uniformemente rammollito , e se ne
termina la curvatura sempre fuori della fiamma .

Gon questo strumento il Cbimico si rende in-
dipendente dagli artisti in una gran folla di circo-
stanze, ma richiedesi pero un lungo esercizio prima
di familiarizzarsi con gli usi di esso . Di qui e che
se non si possiede la necessaria pratica per siffalta
manopra , oppur se si rnanca della lucerna, si po-
tranno cur vare i tubi da gas, ed altri che tanto fre-
quentemente abbisognano per le operazioni cbimi-
co-farmaceutiche , esponendoli alla bocca laterale
della cupola d'un fornello in azione ; o con sep*
pellirne fra un picco)o muccbio di carboni ardenti
il punto o il tratto nel quäle si vuol fare la curva-
ture: E per riescir piü facilmente in quest' ultimo
espediente rendesi necessario che un' ajuto rencla
piü energica l'azione del combustibile con l'aria di
un soflielto a mano, o spingendovela merce l'insuf-
flazione fatta per un tubo di vetro.
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Stufa

Cosi si chiama una cavita o un recinto, situato
appositamente o sotto o presso il focolare d' un
forneJlo, con la veduta di mettere a profitto il ca-
lorico comunicato dalla fiamma, dal fumo ec. Puo
la stufa essere anche indipendente dai fornellij e
si e allora in grado d'inalzarea piacimento la lem-
peratura e di mantenerla piü o meno costante. La
figura delle stufe e la disposizione delle loro parti
sono a Capriccio ed a seconda della localita o degli
usi cui vengono destinate.

I mezzi impiegati per riscaldare le stufe sono
diversi. Si comunica loro il calorico mediante la
contiguita del focolare, o con una o piü lastre me-
lalliche nelle quali si fa percuotere direttamente la
fiamma d'una lucerna a olio o proveniente da al-
tro combustibile, ovvero facendo circolare nella
stessa cavita della stufa il vapore dell'acqua hol-
lente per mezzo di tubi metallici .

Le grandi stufe situate presso i fornelli servo-
no nell' officine farmaceuticbe per operare la di-
gestione e la macerazione di varie sostanze in un
appropriato liquido , per favorire 1' essiccazione di
certe dale droghe e di molti preparati. Finalmente
nei laboratorj dei Chimici le piccole stufe sono op-
portunissime per asciugare o per disseccare i pre-
cipitati, i sali, ed altre materie ( V. Termometro).
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Cannella a gas coinpresso

A Horche nei saggi pirognosticij per atüvare
la combustione e per procurarsi un calore mollo
piü inlensojsi vuol dirigere sulla fiamma un getto
continuato di gas ossigeno si fa uso della cosi chia-
mata cannella a gas conipresso.

Questo strumento consiste in una cassetta di
bandone di rame, entro la quäle si sospinge e si
comprime il gas ossigeno, che si tira da una vescica
•metlendo in moto lo stantuffo d'una piccola trom-
ba aspirante e premente. Chiusa la chiavella per la
quäle il gas aspirato passa dalla vescica nella casset¬
ta , si apre quella che gli permette l'egresso, e obbli-
gandolo a passare per il fbro angustissimo d'un can-
nello d'ottone o d'argenlo terminato con una punla
di platino, se ne dirige il getto sopra Ja fiamma.

Se in luogo di puro gas ossigeno s'introduce
e si stiva fortemente nella cavitä dello strumento,
col meccanismo giä indicato, un miscuglio di due
volumi di gas idrogeno e d'un volume di gas os¬
sigeno, e quindi s'avvicina una fiaccola al foro ca-
pillare del cannello aerifero, il miscuglio gasoso
s' accende presentando un piccol dardo di fiamma
con debolissima luce, ma dotata di calore cosi in-
tenso da superar d'assai quello che puo ottenersi
con i comuni fornelli a reverbero, e tale da fon-
dere quasi tutti i corpi che finora erano repu-
lati infusibili.
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Si presentano alla fiaccola dello struniento i

corpi da fondersi o decomporsi sopra di un carbo-
ne , in cui sia stata incavata una piccola cassula.

Clarke, che ebbe il primo il coraggio d'im
piegar questo strumento ( il piü pericoloso senza
dubbio fra quelli di cui il Chimico si serve ) rac-
comanda molte precauzioni a fine di garantire Fo-
peratore dal grave pericolo che gli sovrasta . E ne-
cessario, egli dice, che fra il serbatojo del gas e
la cannella aerifera si trovi interposto uno Strato
d' olio d'oliva o di altro olio fisso, e che il miscu-
glio gasosOj prima d'uscire, attraversi per ioo o i5o
diaframmi di tela fatla con tenuissimo filo di ferro,
ed a maglie cosi piccole da contenere circa 8ooaper-
ture per ogni pollice quadrato (i) .

A fronte pero dei suddivisati mezzi di precau-
zione, meglio e, per essere pienamente sicuri, di
collocare lo struniento dietro una muraglia o una
densa parete di legno, e di far per essa attraversare
la cannella aerifera.

Eolipila

Per ottenere un grosso dardo o pennacchio di
fiamma si fa uso d'una palla d'ottone o di rame in-
ternamente vuota, da cui nella parte superiore si
stacca un tubo della stessa materia, che ricurvandosi

(i) Qaanto alla facoltä d'intercettare il calore posse-
duta daile reti metalliche V- Calorico .
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posteriormente e in basso si termina sotto di essa ,
Ripiena per circa due terzi di spirito di vino que-
st'istessa palla, vi si fa bollir dentro sottoponen-
do ad essa una piccola fiaccola a alcool, o a olio. II
vapore che si forma , prendendo la strada del tubo
ricurvo, s'imbatte nella fiaccola giä divisata, ed ac-
cendendosi forma un grosso pennacchio di fiamma
orizzontale, che s'impiega per gli stessi usi eui suol
destinarsi il tubo ferruminatorio .

Per prevenire l'esplosione a cui i vapori del-
l'alcool potrebbero dar luogo, nel caso che restasse
otturato il tubo ricurvo de\Y Eolipila, se ne munisce
la palla d' una valvula di sicurezza nella parte
superiore.

II grado di calore di cui e dotala la fiaccola
Ae\YEolipila a spirito di vino e incomparabilmen-
te minore del ealorico che svolgesi dalla fiamma
( benche infinitamente piü piccola ) prodotta dal-
l'accensione d' un miscuglio di gas idrogeno e os-
sigeno.

Si fa parimente uso di questa stessa Eolipila
per spingere con forza una corrente di vapori acquo-
si sulle sostanze metalliche in ignizione; l'ossige-
no, che vien somministrato dall'acqua in tal modo
decomposta, favorisce e sollecita Tossidazione del
metalio se e facilmente ossidabile, oppure rende
piü energica la fiamma e piü intenso il ealorico
della materia carbonosa accesa, se i metalli trovansi
con essa in contatto.
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YAII DIST1LLAT0RJ

'L'alambicco e la storta sono i vasi distilla-
torj piü frequentemente impiegati per gli usi del
Ghimico e del Farmacista.

Alambicco

Si chiama con questo nome un apparecchio
distillatorio composto di tre pezzi se e di rame, e
destinato per le operazioni in grande , o di due
soli pezzi se e di vetro o di terra cotta interna-
mente vetriata .

II primo pezzo dell' alambicco di rame,chia-
mato tamburlano {Fig. xi. T) e quelle- che, con-
tenendo il liquido e le altre materie da distillarsi,
rimane esposto all'azione del fuoco . Talvolta si
pratica di corredare la sommitä del tamburlano
d' un piecolo orifizio costituito da un segmento di
cilindro d'ottone ( h ) saldato , e munito di tappo
di simil natura che chiamasi chiave, e per dove,
mediante un'irabuto, si puö successivamente in-
Irodurre delle ulteriori dosi di liquido nell' appa¬
recchio distillatorio senza bisogno dismontarlo (i).

(i) Per rettificare lo spirito di vino non meno che
per riottenere 1' alcool impiegato in varie solazioni, o per
altre molte consimili operazioni spesso in uso neu' officine
di prodotti chimici e nei laboratorj farmaceatici, s'impiega un
tamburlano a bagno maria , immerso cioe in altro vaso di
rame ripieno d'acqaa para o salata ( V. distillazione ).
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II secondo pezzo che vien soprapposto e con-

giunto al tamburlano e detto capitello o cappel¬
lo (C): questo presenta nella parte interna, e
segnatamente alla base della volta , una scanala-
tura od un solco ove si raccoglie e circola il liquido
otlenuto merce la condensazione di parte dei va-
pori: E per mezzo d'un tubo obecco (d) inserito
in un punto della circonferenza del cappello cor-
rispondente al predetto solco, il liquido ed i va-
pori non per anclie condensati escono e si fanno
strada nell'altro pezzo dell'apparecchio delto ser-
pentino; il quäle consiste in un tubo di stagno
avvolto a spirale ( s ) che attraversando per il li¬
quido della vasca refrigerante ( V ) dall'alto in
basso, scafurisce lateralmente e presso al fondo,
terminandosi in un beccuccio (i).

II serpentino ha per oggetto di condensare il
restante dei vapori che non sonosi condensati nel
cappello, Quindi e che bisogna rinnuovar l'acqua
nella vasca refrigerante ; e la chiavetta, di cui in
basso e munita, e appunto destinata a fare scaturire
questo liquido ogni quäl volta e divenuto caldo.

(0 A fine di rendere il cappello piü atto alla conden¬
sazione dei vapori, gli si da esternamente la figura d' nn
Lacino, cui serva di fondo la volta della propria cupola; che
e dove i vapori vanno intsrnamente a percuotere prima di
condensarsi. Si riempie d' acqaa fredda questo bacino , e si
rinnuova tutte le volte che si e riscaldata, dandogli esito col
mezzo d'una chisvetta, conforme si fa nella vasca refrige¬
rante del serpeittino .
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Condensatore a cas-sette. II serpentino del-
Valambicco potrebbe a mio parere esser suscet-
tibile d' una modificazione assai utile. Se vero e
che moltiplicando i punti di contatto mediato fra
il liquido refrigerante della vasca e il prodotto
della distillazione, tanto piü facilmente riuscireb-
be di condensarne i ■vapori, e condensati abbassar-
ne la temperatura, si potrebbe vantaggiosamente
sostituire alla spirale un condensatore composto di
sei o otto cassette di lamina di stagno, o pur di
rame internamente stagnate , di figura rettan-
golare , di circa 10. pollici di diametro e pro-
fonde un solo pollice; le quali dovrebbero esser
comunicanti e addossate le une alle altre, a gui-
sa di gradinata, ma inclinate con angolo di circa
4o. gradi, e presso a poco come le pieghe d'un
mantice che sta per vuotarsi d' aria ( Fig. 12.).
Converrebbe in tal caso di conformare alla figura
di queste cassette la vasca rifrigerante in cui deb-
bono esser contenute ; ed un piccolo cilindro a bec-
cuccio simile a quello in cui si termina lo spirale
del serpentino poträ dar esito al liquido riunitosi
nelle surriferite cassette.

Tanto il tamburlano che il capitello debbono
essere ricoperti di stagno in tutta la loro superficie
interna.

Per mettere Y apparecchio in azione si lutano
le giunture con fasce di carta o di tela, spalmate
di pasta di farina di frumento, e si riceve il pro¬
dotto della distillazione entro fiaschi o altri vasi
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adattati, oppur si raccoglie col separatorio fioren-
tino ( V. strumento di questo nome ).

I pezzi che costituiscono il piccolo alambicco
di vetro o di terraglia vetriata sono la Cucurbita ed
il cappello . II primo e in qualche modo simile ad
una zucca ( Fig. »3. z ) : e non deve essere esposto
all'azione del l'uoco se non collocato in bagno di
arena specialmente, se e di vetro: 1' altro pezzo
detlo cappello o coperchio (c ) e , come quello di
rame gia descritto, provvisto internamente di sol-
co, e al di fuori di un lungo becco.

Storta

Si chia/na con tal nome un altro vaso distil-
latorio frequentissimamente impiegato per le pic-
cole distillazioni, come gli alambicchi lo sono per
le grandi. Le störte piü in uso sono di vetro, e fra
cjueste essendo alcune munite, altre sprovviste di
tubulatura , son dette tubulate le prime , e sem-
plici le altre. La storta e composta di ventre o di
corpo, {Fig. i5. f.) e di collo o becco ( oc ) ; il
(pale ripiegandosi sul ventre con angolo piu o
rneno acuto i'orma superiormente una specie di
volta ( r ). La tubulatura e impiantata nella vol-
ta ( -Fig. 14. h ) e segnatamente lä dove il ventre
si curva e si prolunga in collo : Non e perö oppor-
tunamente situata se con la perpendicolare non
cade fuori della parete inferiore del collo. he störte
senza tubulatura 0 semplici possono essere esposte
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ancbe a fuoco nudo, avvengache siano vestite d'un
intonaco di luto infusibile in tutto l'ambito del
ventre, nella volta , e nell' origine del collo .

Le altre störte sono di gres, di porcellana , e
di platino senza perd che per la iigura diFeriscano
da quelle di vetro, a somiglianza delle quali sono
costituite di un sol pezzo e talvolta provviste di
tubulatura . Ma le störte di ferro, di piombo, e
e d'argento sono decomponibili in piü pezzi poiche
hanno il ventre diviso in due parti , V una infe¬
riore rappresenlante un'emisfero ( p Fig. 16 ) e
l'altra superiore che forma talvolta col collo un
sol pezzo ( q ) . Si adatta 1' un pezzo sull' altro, e
si lutano le giunture con luto di argilla e arena
selciosa.

La forma delle störte di ferro fuso, che si
fabbricano in Inghilterra , ha sulle altre il van-
taggio di render questo strumento assai piü co-
modo per Tinserzione dei pezzi, i quali si riducono
al collo e al ventre. Quest' ultimo e di figura cilin-
drica , e munito nella parte superiore di un'aper-
tura circolare, ove a sfregamento s'inserisce e
s'adatta la branca piü corta di un tubo che piegato
in squadra costituisce il collo della storta.

Allunga o Allungatore

E un' appendice della storta : e con tal nome
si chiama una canna di vetro d' un diametro al-
quanto piu ampio rerso il mezzo che sugli estremi
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( Fig. i^. e ) atta perd a ricevere da una parte
il becco della storta, e ad intcodursi coll'altra nel
collo del recipiente o pallone. Uallunga, in tal
guisa innestata al recipiente e alla storta, serve a
dare ai vapori un corso piü lungo onde piü facil-
mente possano condensarsi.

Nella preparazione e rettificazione degli eteri,
e di altri liquori sommamente spiritosi e volatili,
si sostiene Yallunga, con una doccia o canale se-
nncircolare di latta _, ove si ricopre di ghiaccio
contuso .

La lunghezza di questi struraenti varia da 8.
pollici fino a 6. piedi e piu ancora .

fe di rame saldata a zinco, e della lunghezza
di circa un piede, Yallunga che talvolta s'annette
alla storta nella preparazione e purificazione del
fosfüro; e sono di piomho o d'argento, corae la
storta , i tubi o Je allanghe di cui si fa uso nella
preparazione dell'acido fluorico .

Distillazione. Gli antichi distinguevano tre
specie di distillazione , cioe per ascensum , per
latus j e per descensum (i): ma meglio e di di-

(i) Qoeit' ultimo modo di distillazione e imperfetto
e non piu in nso . Nel secondo il vapore e obbligato a
descrivere un'angolo e a prendere una via laterale: viene
eseguito nella storta, e non e differente dal primo metodo
di distillazione ( per ascensum) operato nella Cucurbita.
La distillazione nei cosl detti vasi circolatorj, tanto in uso
presso gli antichi, non differisce dalla decoiioue operata

J

j
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stinguere la distillazione relativamente al grado
di calore iropiegato. Si perviene a misurare in
qualche modo Ja quantita del calorico da ammi-
nistrarsi ai vasi distillatorj servendosi di diversi
mezzi per comunicarglielo. Si esporia la storta o
l'alambicco all'azione del fuoco dentro un vaso
d' acqua comune, o nel cosi detto bagno maria, se
si vuole una quantita di calorico che non ecceda
il grado dell'ebollizione, oppure si saturerä di sal
marino l'acqua di questo bagno, qualora si ricbie-
da che la temperalura oltrepassi di qualche grado
il calore dell' acqua bollente . D' altronde si collo-.
cheranno i vasi distillatorj in un bagno d' arena
asciutta , se si ha bisogno d' una temperatura molto
piu elevata, o si potra anche esporli direttamente
all'azione del fuoco, e corae suol dirsi a fuoco nie-
do, se si opera con störte di gres, di vetro lutato,
di porcellana, di ferro fuso ec.

Per il cosi detto bagno maria ponno essere
impiegate delle cassule di rame o d'ottone, o di
terra cotta ( n Fig. \^. ); mentre per quello
d' arena si dee far uso di vasi cilindrici di ferro
battuto e meglio anche di cassule di ghisa ( m
Fig- i5. ) II fondo del ventre della storta non
deve mai trovarsi a contatto immediato col fondo
del bagno , ma ne sarä tenuto almeno una linea

in vasi chiusi , ovu il vapore appena condensato ricade .
Ma la scienza farmacologica ha oggi condannato alla ridico-
lezza tali procesai.
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distante per mezzo d'uno strato di rena: e nel ba-
gno maria si coliocherä la storta sa d'un sottile
Strato di stoppa o di drappo. Si adopra ßnalnaente
un triangolo di ferro co' lati alquanto incur-
vati all'indentro, o pure una rete metallica, per
esporre a fuoco nudo le störte o altri vasi distil-
latorj.

Quando nei fornelli seroplici ii bagno essendo
troppo profondo non lascia spazio suiliciente al
combustibile, si eleva Ja cavitä de] fiucolare so-
prapponendovi il ]aboratorio o Ja cosi detta ciam-
bella , e sopra di essa si colloca il bagno maria o
di rena .

La distillazione,su qualunque sostanza venga
operata, consiste seropre neu'evaporazione o vo -
latilizzazione d'un qualche corpo, e nella conse
cutiva condensazione dei vapori di esso , attesa Ja
tendenza che hanno a riprendere Jo statu primiti-
vo , La sostanza distillata ora e un edotto perche,
preesistendo nel cornposto sottomesso alla distilJa-
zione, non ha di bisogno che di essere separata dalle
altre materie con cui trovavasi unita; ed ora e un
prodotto poicbä formasi nell'atto dell'operazione
in f'orza della reazione delle materie le une suJle
aJtre. Nel primo caso la distilhzione e chiamata
semplice, nel secondo, composla. Lo spirito di vino
o un oJio essenziale, clie per raezzo della distilla-
zione vengon separati dall'acqua o da altro liqui-
do, ci danno un esempio della distiJlazione sem¬
plice; come il butirro d'antiraonio otteuuto da un

Vol. 1. 8
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mescuglio di subliraato corrosivo e antimonio crudo
ci presenta un esempio di distillazione composta.

Coobazione . Allorche per ripetere due, tre ,
quattro o piü volte la distillazione su nuova quan-
tita della stessa droga impiegasi lo stesso liquido,
il prodolto cioe della prima per operare la secon-
da , e il liquido di questa per la terza , e cosi di
seguito, dicesi coobare\ e l'operazione e chiamata
coobazione .

Revivificazione . Operando la distillazione su
sostanze solide, si usa la parola revivificazione
tutte le volte cha per prodotto si ottiene un corpo
metallico . Si pratica questa .sorta di distillazione
per quei composti di cui il raercurio fa parte; e il
metallo otlenuto e chiamato revivificato o rige-
nerato .

Rettificazione e concentrazione. Quando per
ripetute distillazioni i liquori assai volatili e piu
leggieri dell' acqua \engono spogliali di questo li¬
quido in totalita oin parte, o della cosi della fiem-
ma, l'operazione vien distinta col norae di rettifi¬
cazione i dovecche se, col mezzo stesso della di¬
stillazione, od anche della semplice evaporazione in
vaso aperto, si spoglia d'una gran parte di acqua
i liquidi che son di essa men volatili , 1' operazio-
ne e detta concentrazione . Si pratica la prima
(la rettificazione ) per purificare gli eteri, lo spi-



rito di vino, gli olj essenziali, ed aicuni acidi som-
mamente volatili; e si ricorre alla concentrazione
per ridurre alla necessaria densitä le soluzioni aci-
de, saline, gommose, estrattive ec, nel quäl caso
non si fa uso dei vasi distillatorj se non quando
c'interessa di riottenere il liquido evaporato, come
per esempio nella concentrazione d' un liquido al-
coolico precipitato dalTacqua ec.

Sublimazione . FinaJmente la distillazione
prende il nome di sublimazione, allorclie le parti-
celle di un corpo solido fuse nel calorico si volati-
lizzano, e quindi condensate si depositano solto for¬
me piü o meno regolari. Molti sali ed altri corpi
susceltibili di volatilizzarsi possono, trattati coa
Ja sublimazione, essere per tal mezzo purißcati,
come lo sono diversi liquidi per la distillazio¬
ne propriamente detta . In questo caso non solo la
storta, i matracci, e le fiale, ma anclie altri stru-
menti potranno essere iropiegati in qualitä di vasi
sublimatorj; Cosi per esempio nella preparazione
dei fiori di zolfo, dei fiori argentini d'autinionio ec,
si raccoglie il prodotto della sublimazione in cro-
gioli forati nel fondo, capovollati , e sovrapposti
J'uno airaltro, e soventi volle si fa uso d'uu cono
di cartone per raccogliere i fiori di helzuino che si
sublimano.

Neil'operazione della sublimazione si rende
necessario di comunicare il calorico blandamente
in principio, e di accrescerlo per gradi specialnien
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te quando nelle materie da sublimarsi si contiene
dell'umiditä. Senza questa precauzione s' incoutra
il rischio della rottura degli strumenti , e di rado
si ha ua buon prodotto .

STRUMENTI PJSEUMATO-CHIMICI

Palloni

Questi strumenti chiamati anche recipienti
non differiscono dai matracci se sono semplici ( y.
matracci ) . I palloni sono detti tubulati quando
a piccola distanza dal collo presentano una o piü
aperture situate poco lungi 1'una dall'a]tra ( Fig.
i5. p. )• Allorche i recipienti o palloni sono mu-
uiti di due colli, situali oppostamente fra loro e di
ditterente diainetro, per modo che il piu grande
riceva dentro di se il piü piccolo, son detti palloni
di riscontro ( Fig. aia):E talvolta il collo piü
angusto e piü lungo di tali palloni e incurvato in
guisa lale da potersi immergere nel liquido del
pullüiie che lo riceve (bcde); Finalmente si
chiamano palloni a sijone o con becco , quando
nella parte inferiore e precisamenle nel punto op-
poslo alla tubulatura presentano un'altra apertu-
ra che si prolunga in una specie di cono, o beccuc-
cio ( k Fig. i 4- ) • Questi strumenti riuniscono il
doppio oggetto di condensare e raccogliere il pro¬
dotto liquido della distillazione, e di dar esito per
Li tubulatura ai fluidi aeriformi.



Bottiglie tubulate

Si chiamano con questo nome , oppur cön
quello di bocce di JFoulf, quei vasi di figura piü o
roeno cilindnca,che presentano nella parte loro su-
periore due tre e talvolta quattro bocche o tubula-
ture ( a ä Fig. izfO (i i Fig. i5. ). Nella loro parte
inferiore non sempre sono piane corae ]e comuni
bottiglie, ma sono anche sferiche o ellittiche alla
foggia dei matracci (R D G Fig. 18.), e talvolta
ristrette nel fondoeterminate in una specie di lungo
collo o sifone ( q q Fig. ig. ) o pur presentano una
tubulatura di fianco e presso al fondo (o Fig. 23.)-

Bottiglie rostrate

Si da un tal nome a deJie bottiglie fatte a gui-
sa di pera , e munite presso il collo di un tubo
doppiamente ricurvo o a CD ( Fig. a/f-)- Sono ini-
piegate per sviluppare e quindi condurre i gas fino
nel bagno pneumato-chimico.

Sono niolti gli strumenti compresi sotto il
nome generico di tubi; ed acquistano varie deno-
minazioni secondo gli usi cui sono destinati . La
materia di cui sono costituili e parimente diversa f
essendovene di ferro, di porcellana, e di plalin«
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sebbene i tubi pia comunemente adoprati daiChimi-
ci e Farmacisli sieno di vetro. Non hanno una lun-
ghezza determinata diritti o ricurvi cbe siano; ma il
diametro suol esserne d'una fino a quattro o cinque
linee. Quelli cbe hanno un calibro molto piü an-
gusto sono cbiamati capillari , e servono per lo
piü alla costruzione dei termometri.

I tubi di vetro del diametro di una a quattro
o cinque linee sono comunemente impiegati per far
circolare i fluidi aeriformi da un vaso in un altro,
e talvolta per introdurre dei liquidi negli apparati
o in diversi strumenti -, ma aflincbe possano pre-
starsi a questi moltiplici usi hanno bisogno di varie
iuflessioui o curvature.

Si chiamano tubi di comunicazione quelli che,
piegati ad angolo retto in due punti piü o meno
distanti, o come suol dirsi in squadra , si presen-
tano sotto la figura della lettera n , ma con una
bratica alquanto piü lunga dell'altra (Fig- i5. a
b c. Fig. 18. s x o v ).

Hanno il nome di tubi di sicurezza quando
son retti: la loro lunghezza varia dagli otto pollici
sino a due piedi ( Fig. i5. s s s ) ; e se sono de-
stiuati a versare nell' apparecchio non solamente
l'aria atmosferica ma ancbe i liquidi , sogliono es-
sere terminati superiormente a guisa di cono o
provvisti di piccolo imbuto (Fig. 18. k. r n ).

Qualche volta il tubo di sicurezza e inferior-
menie munito di pozzetto ( z Fig. i5. ) ossia di
un piccolo cilindro profondo circa tre pollici, e del
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diametro di otto o dieci linee: nel cui centro il tubo
e tenuto fisso per mezzo di un sovero ricoperto di
cera,masolcatolateralmentedaU'alto in basso,affin-
che la bocca del pozzetto non ne rimanga deltutto
otturata.

I tubi di contunicazione sopra menzionati fan-
no ancb'ufficia di tubo di sicurezza, allorche nella
porzione media o orizzontale di essi e saldato altro
tubod'egual diametro (.Fig. *i-s t) il quäle, ergen-
dosi verticalmente per circa un pollice e mezzo,s'in-
fletteprima a guisa della lettera n; quindi, prolun-
gandosi altrettanto colla sua branca libera sotto il
livello dell'arco donde si parti,traversa sotto di es-
so,e inflettendosi poi di bei nuovo prende la figura
deJIe lettera u. Quivi, trovandosi presso a poco a
livello deirarco su cui e saldato, si slarga dan-
do luogo ad una piccola sfera , e ripreso poi il pri-
mitivo diametro, s'alza perpendicolarmente per
tre o quattro pollici terminando in un piccolo
imbuto.

Versata in questi stessi tubi tant' acqua da
riempirne soltanto la parte ricurva inferiore e la
cavita sferica, s'intercetta cosi ogni comunicazione
deU'apparecchio coll'aria esterna.

Prendono il nomedi tubi da gas queW'i cui so-
no State date varie inflessioni, secondoche sono stati
fatti per essere adattati ad un matraccio, a una
storta, a delle bottiglie tubulate, o ad altro stru-
mento ( Fig. s5. 26. ) ( Fig. 23. k ) ( Fig. 20. j )

H
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e'servono agli stessi usi delle bocce rostrate ( V- bot-
tiglie di questo norne ) .

Si distingne col nome di tubo piegato in ter-
zo o a C/3, o con quello d'imbuto di Welter, quel
tale strumento che presenta tre branche di tubo
paralelle, di cui la media e molto piü corta delle
altre ( v Fig. 23). E comunemente impiegato per
introdurre nel ventre delle störte o nel cavo delle
boltiglie tubulate i liquidi acidi ec.; e quella por-
zione di liquido che necessariamente e rimasta
nella curvatura inferiore dello strumento toglielor
libera comunicazione de\l' apparecchio coli' aria
esterna: raa se al tubo di Welter si vorrä fare eser~
citare il doppio ufficio d'' imbuto e di tubo di sicu-
rezza, come spesso conviene che faccia, sarä ne-
cessario che nella branca media presenti una pic -
cola palla o cavitä sferica ( w Fig. ij\. ).

Per tener fissi nelle tubulature delle bottiglie
dei palloni delle störte ec. questi diversi tubi, si fa
uso di tappi di sugkero, per il cui asse longitudi-
nale si fanno traversare i suddivisati strumenti .
E per forare longitudinaltnente questi tappi s'ado-
pra una lima a coda di topo, o un puntarolo di
ferro infocato a rosso ed armato di manico(i?Mca
sugheri ) ; Questo ha sulla lima il vantaggio di
accelerare l'operazione, di render piü levigate Je
pareti del foro, e di comunicare al sughero tanto
calore da farlo divenire assai elastico e facilrnente
adattabile alle tubulature dei vasi.
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I tubi di ferro, di altri metalli ec.,sono impie-
gali per cimentare all'azione di un fortissimo calore
diverse sostanze solide. Tali sono le comuni canne
da jutile, o diritte o ritorte (Fig. 35. c ), e quelle
d'un diametro presso a poco eguale costruite di pla-
tinoo diporcellana internamente vetriala (i):Ed a
quest'uitime si soslituisce qualche volta delle can¬
ne di vetro , vestite perd di piü strati di un luto
refrattario per tutto quel tratto che resta esposto
all'azione immediata del fuoco. Si collocano le pre-
fate canne trasversalmente sul laboratorio d'un for-
nello, e vi si adatta sopra la cupola: Si suole ordi-
nariamente impiegarne piü d'una , e renderle co-
znunicanti fa loro per niezzo d'un arco di vetro,
quando si fa circolare dentro di esse un qualche
üuldo aeriforrne {Fig. 28).

Campane cilindri e provini

I tuhi di vetro d'otto linee fino a due 0 tre
pollici di diametro, e lunghi da cinque a dieci pol-
lici sono detti cilindri senza piede, o provini, se
sono aperti da un estremo e chiusi dall'altro;
e prendono il nome di campane allorche nella
parte csterna dell'estremitä chiusa sono inunite
di una specie di palla o bottone ( Fig. 29. t ) per
il quäle si possono maneggiare senza bisogno di

(1) Mancando di tal'intonaco sono piü o meno permea-
Lili ai fluidi aeriformi.
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abbracciarne la parte cilindrica ; lo che si deve
evitare di fare nel sottoporre a misura i gas che
vi sono contermti.

Si le campane che i provini o cilindri servono
a raccogüere i fluidi aeriforrni; per il quäle ogget-
to e necessario di prima riempirli del liquido del
bagno , e di disporveli convenientemente .

Questi stessi strumenti sono qualche volta
muniti di una scala graduata , incisa sulle loro pa-
reti, e consistente in linee ed in numeri che ne
misurano la capacita in pollici o in centimetri
cubicij e nelle loro divisioni e suddivisioni. In tal
caso vengono distinti col nome di provini o di cam¬
pane graduate ( Fig. 3o z ).

Graduazione dei cilindri ec. ec. Si riempie
esattamente d' acqua comune il c'ilindro o la cam-
pana da graduarsi ( t. Fig. 29 ) e si colloca sulla
tavoletta del bagno idro-pneumato-chimico . Quin-
di si prende un vaso-misura, vale a dire una pic-
cola bottiglia di collo angusto , della capacita d'un
mezzo decilitro ; e perche sia tale deve contenere
once 1. danari 18. e grani 10. ( peso toscano )
d'acqua pura aU'ordinaria temperatura dell'atmo-
sfera (1): Vuotato il vaso-misura di ogni por-

(1) Essendo somrnamente difficile di trovare nn va¬
so-misura che per 1' appunto contenga l'indicato peso di
acqua, si prenderä una bottiglia un poco piü arnpia e si
ridurrä alla capacita indicata, versando a goccia a goccia
della cera fasa nel fondo di essa .
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zione d'acqua, e ripieno per conseguenza d 5 aria
atmosferica, si farä discendere perpendicolarmente
colla bocca rivolta in basso nel bagno idro-pneuma-
to-chimico, ed ivi inclinato sotto la tavoletta (e se-
gnatamente sotto il foro corrispondente alla bocca
della campana da graduarsi) si farä in questa pas-
sar Taria fino all'ultima bolia . Quindi attaccata
sulle pareti esterne della campana una striscia di
carta, si noterä sopra di essa il contine fra i due
spazj occupati dali'aria introdotta e daü'acqua, e
si procederä col vaso-misura all'introduzione suc-
cessiva di altri volumi ci'aria atmosferica, marcan-
do sempre con nuovi segni il punto cui l'acqua di-
scencle. Ora ciascuno di quest'inlervalli della ca-
pacitä di un mezzo decilitro o cinquanta centilitri
equivarrä a cinquanta centimetricubici(i) : e colla
scorta deH'indice segnato nella carta> s'incideranno
sulle pareti della campana, colla punta d' im dia-
mante, altettaute linee quanti sono i centinietri cu-
bici per ogni intervallo.

Sono in uso presso i Chimici alcuni provini
o cilindri di pareti assai sottili e piü o nieno in-
curvati nel terzo superiore (p. Fig. 3o) r questi so¬
no impiegati per l'analisi di diverse sostanze solide
suscettibili d'esser decomposte e risolute in gas
per mezzo del calorico . Ripieno di mercurio il ci-

(i) Per la graduazione in pollici cubici si prende un
vaso-misura della capacilä d'ott'once e diciannove danari
( peso toscano ) di mercurio .- e si procede nel modo giä indi-
eato per la graduazione 6opra esposta .
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lindro o provino, vi s'introduce la sostanza daana-»
lizzarsi , facendola ascendere nella parle superiore
e ricurva di esso, sia valendosi del suo peso spe-
cifico minore di quello del mercurio, sia con de-
positarla colassü per mezzo delle pinzette a cuc-
cliiajo ( V. pinzette). S'investe dipoi la sommita
ricurva del provino con una fiaccola, e a misura che
si sprigiona del gas dalia soslanza esposta all'azione
del calorico, il mercurio regurgita uel bagno.

Bagno pnenmato-chimico

Queslo strumento prende un altra denomina-
zione indicativa a seconda del liquido che lo riem-
pie; chiamasi cioe bagno idro-pneumato-clümicose
e ripieno d'acqua, e idrargiro-pneuniato-chimico se
e ripieno di mercurio. S'impiega il prinio per racco-
gliere i üuidi affatto insolubili o ben poco solubili in
acqua , ed il secondo per quelli che vi si sciolgono
completamenle.La forma di questo slrumento e Va¬
ria^ puo esserea Capriccio o secondo le diverse abi-
tudini di chi ne usa. Non e perü indifferente la scelta
della materia di cui deve esser coslrutto . Si suole
ordiiiariamente impiegare una cassa formata di la¬
mme di piombo,e niunita di conlro-cassa di legno
per i! bagno idro-pneiimatico. La profondilä deve
essere non minore di due terzi di braccio, e le altre
dimensioni ponno esser varie secondo la figura che
gli vien data (Jfig. 29).

In questo bagno quasi a fior d'acqua o poche
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linee sotto il livello di essa e coJlocata una lastra
o tavoletta d'ottone, munita su i due opposti lati di
diverse fessure, per dove s'insinua nei provini o
nelle campane V estremitä dei tubi ricurvi desti-
nati a condurre i gas . Ma affinche la suddivisata
lastra possa comodamente prestarsi a tutti gli usi
dovrä esser sostenuta per raezzo di canali formati
da un doppio ordine di bacchette metalliche sal-
date sulle pareli del bagno: e cosi potrassi abbas-
sarla o alzarla e del pari avvicinarla all'apparec-
chio donde proviene il gas, oppure scostarnela se-
condo il bisogno.

La prefata tavoletta e anche piü adattata se,
essendo costituita d'una lastra di marmo, presenta
varj fori conici con l'apice alla superficie superiore
e Ja ba>;e all'inferiore. Questi piccoli irabuti sca-
vati nella grossezza della lastra si prestano assai
bene per incanalare il gas nei cilindri soprapposti.

Non potendo le campane i cilindri ed altri
vasi esser ripieni d'un gas qualunque^ se prima non
sono vuotati dell'aria atmosferica che necessaria-

raente contengono, s'incomincia du riempirli di
acqua, e capovoltati sulla tavoletta del bagno si
procura che ne comprendino dentro la periferia
della loro bocca una fessura od un foro ; sotto il
quäle si adalla l'estremitä del tubo destinato a con.
dürre il gas : questo fluido in virtü della sua leg-
gerezza attraversa rapidamente il liquido del ba¬
gno e della cawpana capovoltata ( tßg. 29 ) e va
ad occuparne il fondo 0 la parte piü elevata scae-
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tiandone im volume d'acqua eguale al suo. Conti-
nuando la correntedel gas la campana se ne riem-
pie a misura ehe si vuota di liquido.

In questo stesso modo si conduce l'operazione
facendo passare il gas da un cilindro in un' altro;
xna se il vaso da cui esce il fluido aeriforme e
d' un apertura piu ampia di quella del vaso in cui
si vuol ricevere, bisogna introdurre nella bocca di
quest' ultimo il sifone d'un imbuto, senza di che
non si potrebbe eseguire il travasamento del gas .

Si puö conservare per lunghissimo tempo inal-
terati i diversi fluidi aeriformi tanto in bottiglie
che in altri vasi, purche questi siano capovoltati
ed immersi in bicchieri ripieni d'acqua o pur di
mercurio secondo la natura di questi stessi fluidi.

Una chiavetta situata alla parte inferiore del
bagno serve a vuotarne il liquido ogni quäl volta
si reputa necessario di doverlo rinnuovare .

II bagno pneumato-ckimico a mercurio puo
esser di legno o di pietra: di quest'ultima materia
perö e da preferirsi. Esso consiste in un blocco di
marmo o di altra pietra , scavato a guisa di casset-
ta rettangolare, della lunghezza di circa un piede
su di otto pöllici di largo (Jig- 3o ). Alla metä
dell'orlo superiore d'uno dei lati piü corti trovasi
un' apertura o finestra che , approfondandosi per
qualche linea sotto il livello del mercurio, rimane
otturata da una lastra di cristallo incastrata e ma-
sticiata dentro una fessura praticata nella grossez-
za delle pareti.Portando l'occhio alla parte esterna



di questa piccola finestra , si perviene a livellare
con precisione la superficie del mercurio A&Xbagno
con quella del mercurio contenuto nei cilindri o

provini (i). Cento libbre di mercurio sozio bastanti
per riempire un bagno ordinario, se il cavo rettan-
golare di esso si approfonda in una fussa longiludi-
nale da un lato, e comparisce dall'altro sormontato
da una panca clie fa le veci di tavoletla; su cui
il livello del mercurio s'inalza di pocbe linee.
Nella superficie di questa panca, presso il latoop-
posto alla finestra, e praticala una scanalatura lar-
ga pocbe linee , lunga da tre in quattro pollici so-
pr'uno di profondita, dentro la quäle s'asconde
Festremitä del tubo destinato a condurre il gas;
e sul restante di questa slessa panca si sostengono
eretli i cilindri, o le campane ripieue di mer¬
curio (2).

(1) Senza stabilire questa livellazione non si potrebbe
determinare esattamente il volume del gas contenuto nel
provino, ameno che non si valutassero gli effetti clie potreb-
berq essere indotti sulla densilä del fluido aeriforme dulla
maggiore o minore elevazione della colonna del mercurio
sulla superficie del bagno.

(2) E bcn fatto di fissare sulle pareti del bagno idrar-
giro-pneumatico, e segnatamente sul lato corrispondente
alla panca di esso, una tuorsa di legno o di ferro con cusci-
netto, cui si appoggiano e si affidano per mezzo di un laccio
i cilindri graduati allorcbe sono agitati e messi in peiicolo
dalle scosse del gas clie vi s'introduce. Questo stesso bagno
dovrä esser collocato su d' un piano di legno di maggior
diametro, e cinto d'una parete di tre in quattro pollici
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Otturatore

E un disco di cristallo sfregato con smeriglio
da arabe le facce , di figura circolare, e di tre in
qualtro pollici di diametro. Si applica V otturatore
agli orli parimente smerigliati dei cilindri o delle
campane ripiene di gas , e conlro tali strumenti si
comprime onde chiuderli ermeticamente, non solo
per capovoltarli con l'orifizio in allo, ma anche per
trasferirli da un luogo ad un'altro senzache 1' aria
esterna v' abbia accesso, o senza la menoma perdi-
ta del gas e del liquido che vi son contenuti.

Gasometro

E cosi chiamata una campana di grosse pareti
graduata in pollici o Centime tri cubici (i)(C Fig ■
3i)e superiormente armata d'una ghiera d'ottone,
dal cui centro si eleva un piccolo fusto cilindrico
parimente d' ottone ( g ) internamente vuolo , e
loggiato a vite nelle sue pareti esterne . A questo
fusto o cilindro si adatta e s' invita una chiavetta
anness'a al collo d'una vescica di bove ( v ) la quäle
costituisce il secondo pezzo del gasometro.

a fine di raecogtiere it mercnrio che neli' operare talvolta
si versa .

(1} Se la campana manea di graduazione bisogna mi-
snrare i gas prima d'introdurveli, onde poter determina-
re la quantitä del mescuglio gasoso fatto passare nella ve¬
scica .
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S'impiega questo strumento allorche si vuole
trasportare e maneggiare comodamente i fluidi
aeriformi, sia per spingerli a traverso qualche li-
quido , sia per introdurlo in qualche apparecchiu.
Per metter in opra il gasometro si rammollisce la
vescica in acqua tepida e si vuola perfettamenle
d' aria atmosferica avvolgendola in senso opposto
e comprimendola dal fondo al collo : quindi invi-
tata la vescica alla ghiera della campana > si pone
lo strumento nel bagno idro pneumato-chimico,
ove, chiusa la chiavetta si riempie d'acqua alla
maniera dei comuni cilindri, e collocato sulla ta-
voletta del bagno vi s'introducono i fluidi aerifor¬
mi. Allorche la Campana ne e in gran parte ripie-
na si gira la chiavetta e si obbliga il gas a passare
nella vescica , approfondando a poco a poco e sem-
pre perpendicolarmente la campana nel bagno , la
quäle si riempie d' acqua a misura che si vuota
d'aria. Chiusa dipoi la chiavetta e riportato lo
strumento a fior d'acqua o sulla tavoletta del ba¬
gno, vi s'introduce nuova quantitä di gas per spin-
gersi nel modo stesso in vescica e riempirneia :
Questa essendo svitata e staccata dalla campana, e
involta in un drappo bagnato d'acqua, vieu'an-
nessa ai diversi apparati o Strumenti, ove appena
aperta la chiavetta, versa il proprio gas mediante
una leggiera compressione,

Sol. I.
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Euäiometro

Sono diversi gU eudiometri immaginati dai
Fisici, II piu semplice consiste in un cilindro di
cristallo ( Fig. 3a ) di pareti assai grosse e resi¬
stent! , aperto da un' estremo e chiuso dall'altro da
un coperchio d'ottone fissato stabilmente con ma-
stice, e per il cui centro traversa una sottil bac-
chetta parimente d'ottone (/•) terminata alle due
punte interna ed esterna da due piccole palle
dello stesso metallo. Un'altro fusto d'ottone av-
volto a spirale ( s ) e terminato parimente in una
picccola palla, lungo presso a poco quanto l'eudio-
metro , vien' in esso introdotto ed aggiustato per
modo che la palla di cui e armato si trovi appena
distante d'una linea dalla palla interna della bac-
chetta ( r ) .

US necessario che le pareti dell'eudiometro sia-
no massicce alrneno due linee onde non correre il
rischio della rottura: la lunghezza e ordinariamen-
te d'otto a dieci pollici su d' un pollice o poco piü
di diametro; e per ben maneggiarlo in tempo del-
1' esperienza , si cinge verso la metä di un cerchio
di met;i!Io terminato in un manico , per il quäle
s' impugna .

L' eudiometro e dai Chimici impiegato non
solo per determinare la natura , ma anche la quan-
tilä di certi dati fluidi aeriformi. A tal' oggetto il
cilindro di cui e costituito lo strumeuto deve esser
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graJuato,o pure armato longitudinalmente d' una
Jastra metallica, che porti scolpita Ja graduazione
o in pollici o in centimetri cubici (i). Ripieno di
acqua lo strumento e capovoltato sul bagno, vi si f'a
passare una discreta quantitä del fluido gasoso da
prendersi in esame, e vi s'introduce dipoi una
quantitä conosciuta di gas idrogeno puro se si so-
spetta che il fluido da cimentarsi all' esperienza
contenga delFossigeno libero; o pur ci s' introduce
uu determinato volume di quest'ultimo fluido se
vi si sospetta l'esistenza del primo (2) .

In tal disposizione dell' eudiometro, e mentre
colla sinislra s'impugna per il manico onde tenerlo
stabilmente eretto (sempre perö coH'estremitä infe¬
riore immersa neH'acqua ) si avvicina colla destra
alla palla esterna di esso, previamenteasciugata con
carta emporetica, il piatto superiore d' un' elettro-
foro carico d' elettricilä: Jl fluido elettrico che si
slancia da questo strumento sulla palla esterna
dell 1 eudiometro , e che per la continuitä dell;
bacchetta ( r ) si porta iino alla palla interna >

(1) In mancanza di questa scala bisogna misurare i
volami dei gas al momento che vi s' introducono , e tornar
poi a far lo stesso su i gas residui dopo l'operazione.

(2) Sia l'uno o sia l'altro il gas aggiunto in qualitä
di reattivo, esso deve essere introdotto nello strumento
sempre in eccesso, onde ron rimanga veruna porzione di
gas idrogeno o ossigeno noti combinati . A tal proposito
gioverä di rammentarsi che per detuonare un volume di
gas ossigeno se ne richiedono due di gas idrogeno, e vi-
ceversa .

8»
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scocra di nuovo dentro lo strumento per laneiarsi
addosso alla palla dello Spirale ( s ) e cosi deler-
uiina l'accensione e la detonazione del miscuglio
gasoso (i).

L ; eudiometro impiegato per i gas insolubili
in acqua e costruito nel modo stesso che quello
descriito , ma con 1' armature d'acciajo anziehe di
ollone, onde si possa impunemente immergerlo nel
bagno a mercurio .

Apparato di Woulf

II vaso distillatorio di quest' apparecchio ik
una storta di vetro od'altra maleria, talvolta mu-

(r) Solto il nome di detonazione s'intende Ja suhita-
nea intianiinazione d'un corpo o soüdo o gasoso , aecom-
pagnata da copioso svilappo di fluulo aeriforroe , e quindi
sossegulta da si istantanea condensazione del rnedesimo
fluirlo cl)e questi due opposti fenomeni sembräno essere si¬
multane!, E di cio abbiarao l'esempio neii'accensione della
polvere da cannone e del miscuglio dei gas idrogeno e os-
sigeno ; ove il fragore o l'esplosione che s'ode fassi tanto
piü forte, e la forza espansiva o di projeziotie tanto piü
violenta, qnanto maggiore e la resistenza dei vasi entro
i quali la detonazione si opera .

Gl» stessi fenomeni hanno laogo nella fulminazionr. ;
da cui la detonazione non difi'erisce se non perche nella
prinia le materie ponno accendersi e detonare o fulmina-
re senza il contatto d' un corpo in ignizione, ma per la
semplice azione della percossa, della confrieazione , o di
»Ura iievissima causa meccanica.
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hita e talvolta sprovvista d' allunga (Fig. i5 v r
x.(Fig. 14 ).

In luogo della storta s' impiega qualche vol-
ta un matraccio o una bottiglia tubulata ( Fig.
18 B ).

II recipiente e un pallone propriamente det-
to ( Fig. i^. i5. P p) oppure una bottiglia tubu¬
lata ( r Fig. 18 ) secondo la ligura del vaso distil-
latorio .

Dal recipiente 0 vaso che ne fa le veci proce-
dono le bottiglie tubulate ( i 1 Fig. i5 ) e fra loro
comunicanti per mezzo di tanti tubi piegati in arco
o ad angolo retto ( a b c ) e protette dai cosi detti
tubi di skurezza ( s s ).

L' apparato di Woulf e d' un' uso assai fre-
quente neJJe chimiche operazioni: con esso s'ottie-
ne non solo il prodotto liquido della distillazione
ma anche i prodotti aeriformi, i quali rimangono
in gran parte condensati nel Jiquido delle bottiglie
tubulate per cui traversano.

11 tempo che si richiede per aggiustare i tappi
e i tubi alle bottiglie tubulate nella montatura
dell' apparato di Woulf, e la dura necessitä di
poi smontarlo e decomporlo ogni volta che si
vuole estrarre il prodolto dell'operazione, sono due
circostanze che hanno impegnato 1' attenzione dei
Chimici ad immaginare qualche modificazione.

Lavoisier immaginö di servirsi del mercurio in
vece di luto per intercettare la comunicazione fra
l'interno dell' apparato e l'aria esterna, e ridurne



jii.iUUi.per lal modo la moiitatura e la scu.i.^
un'operazione altrettanto pronta quanto facile.
Anche i Sigg. Ridolfi e Menici, portata qualche mo-
dificazione nell' apparato corretto da Lavoisier, si
sono serviti di mercurio per otturare le ghmture
dei tubi di comunicazione ; ed a questo stesso espe-
diente ha fatto ricorso il Sig. Grifoni preparatore di
chiroica nell'Universita di Siena .

Le bottiglie di cui il Grifoni si serve hanno
una delle tubulature laterali assai prolungata ; raa
con diametro alquanto piü angusto nella som-
mitä che nella base (Fig. 17 ). AAla parte piu
bassa di ciascuna tubulatura , tranne sole quelle
del tubo di sicurezza, e adattato e fissato con ma-
stice un'emisfero od una cassula di vetro (e ) che
rendei colli delle bottiglie in qualche modo sinuh
a delle punte di candegliere armate di sotto coppa
o di piattellino .

Anche la tubulatura del pallone e armata della
slessa cassula o solto-coppa ( e ) •

La branca piü corta ( m ) dei tubi di comuni¬
cazione, rendendosi tantopiü divergente quanto piü
si avvicina all'estremita,riceve e nasconde deutro di
se quella porzione di collo che si eleva sulla sotto-
coppa del pallone o delle bottiglie; ed all'opposto
l'altra branca pifi lunga (n) essendo convergente,
e di calibro talmente piccolo da poter capire dentro
il collo delle bottiglie, vi s'insinua fino ad immer-
gersi nel liquido in esse contenuto. Questa stessa
branca a somiglianza dei colli delle bottiglie e
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mumta di sotto-coppa ( i ) ma con la cavita rivol-
ta in basso, e di tal diämetro da poter esser rice-
vuta nella corrispondente soltoposta ( e ) annessa
alla tubulatura della Lottiglia.

In tal disposizione dei tubi di comunicazione
si riempiono di mercurio le sotto-coppe ( e e e e )
ed in tal guisa e tolta ogni comunicazione deW'ap-
parato con 1' aria esterna ; non altrimenti die se
tutte le giunture fossero State coperte ed olturale
con luto .

Per smontar Y apparato non si fa cbe solle-
vare perpendicolarmente i tubi di comunicazione)
ed iuclinate le bottiglie se n' estrae il liquido per
una delle tubulature laterali.

Ma Ja diflicoltä di trattenere il mercurio nelle
sotto-coppe (e ee e ) iiel momento in cui si vttola-
no le bottiglie e il pallone, e l'inibarazzo che il
mercurio arreca mescolandosi col prodotto dell'o-
perazione, mi banno impegnato a dare itn'altra
modificazione all' apparato : Ho preso il paitito
d'estrarne i liquidi, senza punto cambiare la sla-
zione verlicale dei vasi cbe lo compongono.

apparato Voulfiano perpetuo

Le bottiglie tubulate di cui mi servo banno il
fondo concavo anzi cbe piano, e presenlano nella
parte centrale di esso allra piccob» concavilä a gui¬
sa di punta d'oliva ( Fig. 18. R D G): cd obre i
gia descrilli tubi di comunicazione ( s x o i> ) e di

>*m
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sicurezza ( k t n ) di cui e corredato il comune
apparecchio di Tfoulf, ho adaltato alle bottiglie i
tubi ricurvi ( e i u ) ciascuno dei quali immer-
gendosi colla branca piü corta (i) fino nella parte
centrale e piü profonda della bottiglia respettiva ,
e restaudo libero fuori dell' apparato con l'altra
branca piü lunga, fa ufficio di sifone.

Ora questo tubo aggiunto ci-somministra il
mezzo di vuotar le bottiglie di tutto il liquido in
esse contenuto, senza bisogno ne di rimuoverle ne
di disinipegnarle dai tnbi di coraunicazione ec., ed
in riguuardo di ciö ho cbiamato perpetuo que-
sl'apparato 7FbwZ/?<2tto, poiche, una volta montato,
puo servire non solo per ripetere un numero di
volle qualunque la stessa operazione, ma per ese-
guirne ancbe molte altre comunque diverse (2).

Soppresso in quest'apparecchio il pallone,gli
si sostituisce una bottiglia tubulata con cui si fa

direttamente comunicare il vaso disüllatorio: don-
de-segue che soltanto la prima tubulatura di que-
sla bottiglia ha bisogno di lutatura , qualora in sua
vece non si voglia far' uso del mercurio.

Volendo far servire quest' apparecchio alla
preparazione degli eteri, del liquor'anodino, del-
ramraoniaca ec, sarebbe necessario che ognuna
delle bottiglie fosse imraersa in un bagno refrige-

(1) L'estremitä di questa branca dev'essere sezionata
obliqiiamente onde possa attingere il liquido .

(-i) V- Giomale di Fisica Ghimica ec. , di Consigliachi
eBrugnateHi Decad. II. T.6. Bim.YI.pag^ ?->-ia 1823.
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rante: oppure una sola vasca poco profonda di
rame o di terra cotta , per dove traversasse una
corrente d' acqua fredda , potrebbe tutte quante
contencre e refrigerare le bottiglie.

Terminata l'operazione s' estrae il liquido
contenuto nelle bottiglie, e si vuota tulto T appa-
recchio nel modo cbe segue.

Si fa immergere la branca libera o esterna
de' sijoni ( e i u) in altrettanti angusti cilindri o
piccoli pozzetti di vetro ( m p q) ripieni per due
terzi di mercurio : Proponendoci d'estrarre ex. gr.
il liquido contenuto nella prima bottiglia ( R ) si
disimpegna il sifone ( e ) dal mercurio e in questo
stesso pozzetto rimosso ( m ) s'impegna la branca
libera (i>) dell'ultimo tubo di comunicazione cbe
pone fine all'apparecchio. Quindi chiusa con l'indi-
ce o con un tappo di sughero la bocca o il tubo ( Z)
del vaso distillatorio ( B ) si spinge dell'aria entro
la bottiglia (i?) mediante Tinsufflazione fatta con la
bocca per il corrispondente tubo di sicurezza (^)'.
Ora non solamente il liquido di questa bottiglia ma
quello eziandio delle bottiglie contigue essendo piü
o meno compresso dall'aria insufflata neH'interno
dell'apparecchioj viene obbligatoad ascendere con-
tro le leggi del proprio peso per i diversi lubi: e
siccome questo stesso liquido per superare l'ostaco-
lo oppostogli dal mercurio per parte dei sifoni (i u)
e del tubo di comunicazione ( i> ) ha bisogno d'uno
sforzo maggiore che per elevarsi fino all'arcata del-
l'allro sifone (c) gia disimpegnato dal pozzetto



( rn ycosi ascende e scalurisce per esso , non aurr-
inenli che ascenderebbe e scaturirebbe per i tubi
tli sicurezza se non fossero piü elevati.

Si riceve il liquido in un vaso adattato , mu-
nito d'imbuto e si ritorna ad impegnare la branca
del sifone (e) nel pozzetlo del mercurio rimosso
( m ) quando non si voglia vuotare che in parte
quella boltiglia . Si procede nel modo istesso per
vuotare le altre, e basta d' insuflare fino a tanto
che il liquido guadagni la parte piu alta del sifone:
D'allora in poi la sola pressione dell'aria atmosfe-
lica che per i tubi di sicurezza s'introduce nell'ap-
parecchio e sufficiente a scacciarne tutto il liquido.
Si puö anche vuotare simultaneamente tutte le bot-
liglie dell'apparecchio mediante una sola insufla-
zione, fatta per il tubo di sicurezza della prima
botliglia, purcbe, come si e detto, s'impedisca
l'egresso all'aria, otturando col mercurio l'estre-
milä del tubo ricurvo che pone fine all' appa-
recchio .

k necessario che i tubi di sicurezza ( k r n )
abbiano una profondita doppia di quella dellebotti-
glie, ahiticlie il liquido non abbia a escire per la
summita di essi,e chesuperiormente sianoterminati
in un piccolo imbuto, onde poter con facilita intro-
durre l'acqua od altro liquido entro l'apparecchio,
sia per procedere a delle consecutive operazioni , sia
per lavarne e neltarne le bottiglie ; dalle quali poi
si estrae 1' acqua delle lozioni, inspirando nei tubi
di sicurezza,ed eperando nella maniera giä indicata.



^ .„».^w Lue la sommitä dei tubi di comunica¬
zione trovasi piü o men sopra il livello della curva-

tura pi ü alla dei sifoni, accade qualche volta che, al
cessar dall'insufflazione, una porzione dei liquido
compressso dell' aria passa da una bottiglia in un
altra per la via degli stessi tubi di comunicazione.
Questo per dir vero non e un un' inconveniente,
poiche i liquidi delle diverse bottiglie, senza pre-
sentare una sostanziale differenza , diversificano
fra loro soltanto perche non sono egualmente sa-
turati di gas . Ma si poträ evitare questo accidente
con far si che 1' arcata dei sifoni (et «)resti niol-
to piü bassa di quella dei tubi di comunicazione
( s oc o ) o con disimpegnare lutti i sifoni dai re-
spettivi pozzetti e vuotare simultaneamenle tutte
le bottiglie, e col rimuovere il pozzetto di ruercu-
rio dall'ultimo tubo dell' apparecchio, appena il
liquido della boccia insulHala ha guadagnato l'ar-
cata superiore dei sifone.

Altro apparato di Woulf reso perpetuo

Nell'altra niodificazione da nie portala ue\Y'ap¬
parato Woulfiano ho fatto costruire delle bottiglie
che, oltre le ordinarie tubulalure situate superior-
mente, ne presentano un'altra inferiormente; la
quäle staccandosi dalla parte centrale dei fondo
della bottiglia si prolunga a guisa d'imbuto in un
sifone ( Fig. 19. q q ).

Collocate queste bottiglie su d'un piano o
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supporto atto a sostenerle e mantenerle stabilmen-
te in sito, e quindi messe in comunicazione e pro-
tette coi tubi di sicurezza alla fbggia dei comuni ap-
parati di Woulf, sommergo il sifone (q) di ciascuna
bottiglia in im corrispondente cilindro o pozzetto
di mercurio (g ) posto nell'asse longiludinale d'al-
tro assai piü ampio cilindro vuoto (t).

Otturato per tal rnezzo il fondo delle botliglie
( q q ) vi verso dentro per mezzo dei tubi di sicu¬
rezza (pp) l'acqua nella quantitä necessaria, e
procedo alJ'operazione.

Volendo ora estrarre il prodotto dalle bolti-
glie non faccio che alzare perpendicolarmente tutto
l'apparecchio insiemecol suo supporto; e a misura
che vado disimpegnando le punte dei sifoni (q q )
dal mercurio dei pozzetti ( g g) il liquido scaturisce
dalle bottiglie, eguadagnando la sommitä dei poz¬
zetto trabocca negli altri piü ampli cilindri ( 11) da
dove poi si versa in vasi adattati.

Teoria e funzioni dei tubi di sicurezza nel-
V apparecchio di Woulf. II gas dei vaso distilla-
torio ( v r cc Fig. 15 ) si porta nel recipiente (p )
vi si accumula e vi riman compresso, fino a che
non abbia acquistato tale e tanta tensione da su-
perare la resistenza che gli viene opposta dal liqui¬
do contenuto nelle diverse bottiglie (fi). Allora
i tubi di comunicazione (ab c) raccogliendo questo
gas con la branca piü corta lo portano e lo versa-
no sotto il liquido di bottiglia in bottiglia, e fa-
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eendoJo circolare da capo a fondo per l'apparec-
chio, ne trasmettono la porzione non condensata e
superflua al bagno idro-pneumato-chimico, oppur
la lasciano andar perduta .

Fin qui i tubi di sicurezza restano tutti inaU
tivi : Si esamini adesso cid che accaderebbe nella
prima cavitä dell' apparecchio, costituita dalla stor-
ta inserila nel pallone , qualora o questo o quslla
fossero sprovvisti del tubo di sicurezza ( s Fig. i5)
o deli'imbuto di Welter ( u Fig. i/ t ). AI mo-
mento che per mancanza di combustibile, o per al-
tra qualsivoglia estrinseca cagione, il gas contenuto
nel \aso distillatorio e nel recipiente dei divisali
apparecchj si trova esposto a piü bassa temperatu-
ra j o diminuira di tensione , oppur subirä una
coudensazioneproporzionata al calorico che gli vien
soltratto: ora siccome questo gas nel caso della di-
minuita tensione essendo divenuto specificamente
piu leggiero di quello contenuto nelle bottiglie (i l)
non ne potrebbe piü bilanciare il peso, ne tampo-
co potrebbe condensarsi senza che altro corpo ven-
ga a rimpiazzar lo spazio da esso lasciato vuoto in
conseguenza della sofierta diminuzione di vohime,
cos! il liquido della prima bottiglia (i), compres-
so da un'atmosl'era di gas che comparativamenle e
piü grave, dovra necessariamente e ad onta del
proprio peso ascendere per il tubo di cornunicazio-
ne (a), e recarsi nel pallone (p); del pari che
dalla seconda bottiglia ( i ) il liquido si solleverä

w
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con motoegualmente retrograde) nel tubo (b ) per
portarsi a rimpiazzare quello uscito dalla prima .

Ma se si munisce la tubulatura della storta

( h Fig. \/\ ) del cosi detto imbuto di Welter ( tv )
oppnr si correda il pallone ( p Fig. i5 ) d'un tubo
di sicurezza ( s ) e evidente cbe ogni quäl volta
la tensione del gas contenuto nella cavita di que-
sti vasi va a diminuire, l'aria atmosferica pre-
mera sulla superficie del liquido che incontra nel
pozzetto (z) del tubo ( s ) e lo respingerä in bas-
so di tanto quanto il gas contenuto nella botti
glia ( i ) preme ed inalza l'acqua dentro la branca
piü lunga del tubo di comunieazione (a). E lo
stesso avverra nell'imbuto di Welter ( w Fig. i4 )
e nella branca lunga del tubo (r) . Frattanto nel
contrasto di questi due Jluidi che reagiscono en-
trambi sul gas contenuto nella storta e nel pallone,
gia futtosi speeificamente piü leggiero, Varia atmo¬
sferica prevale sul gas della bottiglia(i Fig. i5.)e
superato l'ostacolo che gli viene opposto dall'acqua
contenuta onel pozzetto (3) del pallone (p ) 0 nella
curvatura del tubo di Welter ( w Fig. 14.) s'insi-
r.ua nella cavita della storta e del reeipiente , e cosi
previene 1' inconveniente dell'assorzione . Ne puö
accadere allrimenli se si riflette che l'ostacolo da

superarsi ( Fig. i5.) e maggiore per parle del gas
contenuto nella prima boltiglia (i ) che per parte
chW'aria atmosferica che preme sul liquido del
' IZZettO f.% "Y; V!>lf> "> AlVP rhfi ll Mm^An _.«-



|33

levarsi nella branca piu Iunga clel lubo (a) de-
ve mi^urare utia colonna molto piu elevata di
quella che e misurata daW'aria atroosferica, !a quä¬
le per introdursi nell'apparecchio non fa cheattra-
versare per il liquido del pozzetto ( a ) : Del pari
che in riguardo dell'altezza, lo sforzo che si richir-
de per far montare e traversare il liquülo conte-
nuto in ( a Flg. i4- ) per ü lubo ( r ) e molto
maggiore di quello che abbisogna all'aria atmo-
sferica per insinuarsi nell'apparecchio, facendosi
strada a travarso l'acqua contenuta nella bolla del-
Vimbuto di Welter ( w) (i).

Essendo le bottiglie (il Flg. i5) egualmente
che il pallone soggette a delle variazioni di tempe-
ratura, alJora specialmente che la corrente del gas
e per Jungo tempo prolungata, si troveranno, eorne
questo, ancor quelle esposte agli stessi inconvenienli
deH'assorzione , se non sono proteüe ciascuna dai
cosi detti lubi di sicurezza (ss).Ma suppongasi

(i) Da ciö che abbinmo fin qni detto rispetto alle fun-
zioni dei cosi detti tubi di sicurezza. emerge chiaramrn-
te , che nell'impiego del tubo o imbulo di Weiter l'ele-
vatezza, misurata dalla curvalura inferiore fino alla sommitä
di qnesto strumento, deve essere maggiore della somma delle
colonne del liquido ch'il gas e costretto ad attraversare nel
circolaie per le bottiglie: altrimenti non solo riuscirehbe
impossibile di far discendere i liquidi nel eorpo della storta
o di altrovaso.ma s'incontrerebbe il rischio eziandio che
il gas , non potendo vincere la resistenza oppostagli dol
liquido delle bottiglie, rcfluisse per l'imbuto sollevandone
e scacciandone il liqaido dalla curvatnra .
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che da ambedue queste boLligliesia stalo tolto il tu¬
bo di sicurezza, e che la temperatura del gas conte¬
nuto nella prima bottiglia (i) sorpassi didieci gradi
la temperatura della seconda ( i ) supposta essere
eguale a quella dell' aria . Egli e evidente che dal
xnomento in cui la prima bottiglia si raffredda an-
che d'un sol grado, il gas di essa non puö piü bi-
lanciare quello contenuto nella seconda ; il quäle
fino da quel momento obbliga il liquido a solle--
varsi per il tubo di comunicazione ( b ) ed a rstro-
cedere per versarsi nella prima bottiglia (c). E
siccome la tensione del gas contenuto nella secon¬
da bottiglia ( i ) scema con lo scemar del licpaido,
co.si per la stessa ragione Varia esterna specifica-
niente piü pesa preme sull'acqua contenuta nel
vaso ( k ) e ne sforza una porzione ad asceadere
per il lubo ( c ) e portarsi in ( ~i ) onde rimpiazzare
il liquido che n'e uscito.

Ma il fenomeno dell'assorzione non poträ aver
piü luogo allorche ciascuna bottiglia dell'apparec-
chio e corredata del tubo dl sicurezza; imperocche
comunque diversa esser possa la tensione dei gas
contenuti nelle diverse bottiglie, essi non dovranuo
piü solamente bilanciarsi l'uno con V altro, come
allorche 1' apparecchio era inaccessibile all'aria
esterna; ma forza e che facciano equilibrio anche
all' aria almosferica . E di qui e che questo fluido,
precipitandosi per il tubo di sicurezza (s) nella
prima bottiglia o in altra ove il gas sia divenuto
specificamente piü leggiero, si unirä con Varia che
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v'incontra, e non cesserä d'introdurvisi, se non
quando la massa di quel ßuido abbia acquistato
un peso o una tensione eguale a quella del gas
contenuto nell« altre bottiglie.

Apparecchio pneumato chimico
di M. Knight.

Quest' ingegnoso apparecchio sembra essere
stato immaginato piü per rimpiazzare che per mo-
dificare V apparato di Woulf. Lufig. ao rappre-
senta quattro recipienti o vasi piriformi di metallu
(_ A B C D) i quali essendo muniti inferiormente
di collo, ad eccezione del primo (i)ed'un orifi-
zio o di una tubulatura nella parte superiore, di-
vengono un solo vaso allorche sodo incastrati l'uno
nell'altro. II recipiente superiore ( D ) presenta
lateralmente una specie dicollo (e) con cui riceve
l'estremilä del becco d'una storta o di altro va¬
so clistillatorio j e porta nell'orifizio superiore un
tubo di Welter a palla (f)- Per il collo o orifizio
inferiore dei recipienti ( B C D ) traversa un sot-
til tubo di vetro ( §• ) il quäle deviando legger-
mente dalla sua direzione tanto s'inalza superior-
mente quanto s'approfonda nel recipiente sottopo-
slo ■: Alla tubulatura ( l) del recipiente (,A)h
adattato un tubo ricurvo (y) deslinato a dar esito
ai fluidi aeriformi e condurli nel bagno idro-pneu-
mato-chimico.

Ripieni d'acqua per due terzi o tre quarti i
Fol. J. ,o
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recipienli ( A B C) il vaso superiore ( D ) riceve
il prodotto liquido della distillazione, mentre il
fluido gasoso rimasto compresso in questo slesso re-
cipiente prende la via del tubo ( g ) e viuta la re-
sislenza opposlagli daL liquido contenuto nel reci-
piente sottoposlo ( C ) traversa per esso, ove eserci
tanlo la stessa pressione passa in ( B ) e cosi di
seguito fino in (A); donde poi il gas superüuo o
non condensato scaturisce per il tubo {y ).

Bisogna frattanto smoutar l'apparecchio onde
cavare da ( D ) il prodotto della distillazione, e
dagli altri recipienli 1' acqua saturata di gas.

Appareccbio pneumato chimico del
D. Hamilton .

L' apparecchio del D. TV. Hamilton e som-
roamente semplice e puo essere impiegato in luogo
di quello di Woulf. E costituito di una serie di
palloai di riscontro con collo ritorto, ad eccezicne
del prixiio; i quali sono incastrati 1' uno nell' altro
e situati in un piano inclinato ( Fig. 21). II pri-
mo di questi palloai ( a ) riceve il prodotto liquido
della distillazione, e tutti gü altri sono quasi per
meta ripieai d' acqua . Ua solo fra essi cioe il se-
coado ( b ) e rnuaito di longo tubo di sicurezza .
I! gas che si svolge, non avendo libero passaggio
se non dal primo recipiente nel secondo, reagisce
sulla superficie del liquido contenuto in ( b ) e ne
obbliga una porzione a reüuire in ( c ) nel cui li-
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quido immerge il collo ricurvo dii ( b ). E siccoine
a misura che in ( b ) s'abbassa il livello del liqui.
do i] collo ricurvo ne rirnane aperto, cosi anch' il
gas prendendo questa stessa via si porta in (c)
gorgogliando a traverso \' acqua che v'incoutra.
Quindi dopo aver traversato per il liquido di (c) e
di essersi ivi in copia raccoltOj spinge il liquido
in (d), e cosi di seguito fino nel bagno idro-pneu-
matico in cui si termina il collo ritorto deH'ultimo
pallone ( e ) .

Macchina di Nooth

U apparecchio del D. Nooth puo essere ap-
plicato agli usi slessi cui si destina V apparato di
TFoulf; ma e soprattutto dai medici e nelle case
dei particolari impiegato per procurarsi Ja cosi det-
ta acqua acidula ed altre acque artiiiciali gasose.

Questo strumento consiste in tre recipienti di
cristallo di grosse pareti, incastrati l'uno ueli'al-
tro ( Fig. 22 ). II vaso inferiore (P ) coulietie le
materie alte a somministrare il gas, e gli allri due
soprapposti (7'/^) sono destinati a conteiiere il
liquido che ne deve esser saturato. La tubulatu-
ra ( g ) munita di tappo di cristallo, e situata late-
ralmente in (P) serve ad introdurre nuova quan-
tita di carhonato calcareo e d' acido idroclorico
neu' apparecchio,

II gas che si svolge in ( P ) vien condotto
mediante un sottil tuho di vetro (/•) nella soniuii-
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ta del vaso soprapposto ( T ) giä ripieno per tre
quarti d' acqua : ed ivi esercitando una forte pres-
sione sulla superiicie del liquido , ne obbliga una
porzione a rimontare nel vaso superiore ( J^)ilcui
collo inferiore ( x ) e talmentelungo da immergersi
nel liquido contenuto nel vaso sottoposto o medio.
L'aria atmosferica contenata in ( V) riraasta cora-
pressa reagisce sul tappo ( b ) il quäle essendo di
forma conica si solleva e ricade in sito .

II gas acido carbouico forternente compresso
fra la superficie dell' acqua contenuta in ( T ) e
Y acqua sostenuta in ( V ) vi si unisce e vi si con-
densa; ed il liquido in tal guisa saturato vien
estratto dell' apparecchio per mezzo della cbia-
vetta ( s).

Per rendere anche piü facile e piü pronta la
condensazione del gas nell' acqua, si scuote fra le
mani 1' apparecchio e se ne agita il liquido • E se
nell' inserzione del secondo recipiente nel primo si
colloca, invece del tubo (r ) una valvula di cristal-
lo (i) la quäle perraetta al gas di passare in ( T) e
che all'acqua di questo recusi il passo o la discesa in
( P ) il liquido che rimane continuamente attra-
versato dal gas se ne satura piü prontamente .

(i) Questa valvula consiste in ana lente piano-con-
vessa , la quäle , essendo nella posizione naturale , ottura
con la sua superficie piana rivolta in basso 1' orifizio su¬
periore d'un foro capillare destinato a poitare il gas da
{P) in ( t).
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Luti

Si denominanocosi diversi composti perlo piü
artificiali, che i Chimici e i Farmacisti irapiegano
per chiudere esattamente le gimiture di due vasi co-
municantij e per otturare gl'interstizj rimasti fra i
tappi di sugheroeleparelidelcolJodei vasicuis'adat-
tano, o pure fra i tnbi ed altri strumenti che traver-
sano per Tasse longitudinale di questi stessi tappi.

Luto dipasta. II piü semplice fra i luti e quel-
lo che preparasi mescolando e impastando in un
mortale» la farina di semi di lino , grossolanamente
pestati con della densa gelatina d'amido_,o come al¬

tri praticano Ja farina di mandorle con una densa
soluzione di coJIa forte. Per inlasar meglio gl'inter-

stizj si spalmano di un tal luto i tappi di sughero
prima di adattarli alle tuhuJature dei vasij e dopo
averli collocati^si fasciano con strisceo liste di carta
o di tela parimente spalmate di simil luto.

Lutograsso.YL impiegato perlostessooggetto;e
si compone roescolando bfne insieme della finissima
polvere d'argilla con suflicientequantiläd'oliodilino
cotto, dentro unmortajodi ferro odi bronzoafuriadi
colpi di pestello. Questo luto non e hen preparato se
non e abbastanza manipolalo e percosso; ne possiede
la n ecessaria plasticitä se e troppo recente,siccomean-
che s'indura e fa crosta se si serLa per piü giorni (i).

(i) Per conservarlo 6i tiene in Inogbi freschi ed umitli
dentro vasi di terraglia velriali, e spalmati d'olio.

10*
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Si adatta questo luto alle giunture e tubulature
dei vasi, facendo nascere sopra di esse una specie di
proniontorio circolare. 11 luto grasso,seccandosi ad-
dosso ai tappi ed ai tubi che circonda , resiste assai
beneall'azione dei gas corrosiv't ed acidi,maha pero
l'inconveniente di fondersi per il calorre, donde av-
viene che ne riniane qualche volta sporcato il pro-
dotlo.Si rimuove quest'inconveniente aggiustando
bene i tappi di sughero alle tubulalure dei vasi ed ai
tubi (r). E s'impedisce al luto di colargiü lungo le
pareti eslerne degli apparecchj fasciandolo con stri-
sce di vescica o pur di tela di lino , su cui poi si av-
volge uno spago o altro fdo .

I

Luto forte . Cosi chiamato a motivo della du>
fezza che presto concepisce; e formato d'albumina
d'ovo e di calce caustica finamente polverizzata.
Si compone unendo bene insieme, e a piccole dosi
per volta, queste due sostanze in mortajo di povcel-
lana. Questo lulo s'indurisce con tal prontezza che
bisogna applicarlo immediatamente dopo di averlo
preparato: Se ne spalmano i tappi da introdursi nelle
tubulature, o sivvero si distende su delle liste di tela
fina, che si applicano addosso e in giro al luto gras-
so di cui si sono circondate le giunture e tubula¬
ture dei vasi.

(!) Prima di destinare i tubi a quest'uflicio e di per-
forarli longitudinalmente con Ja lima a coda di topo , si
espongono ai vapori dell'acqua bollente ; col quäl meizo
divengono elastici come quando vengono forati da un pun-
tafolo infaocato ( buca sugheri ).
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Luto infusibile o refrattario . Si fubbrica
questo luto stemprando in acqua una parte d'ar-
gilla e due parti in peso di arena quarzosa passata
per crino e lavata . Se ne fa una pasta piü o meno
scorrevole , che si applica o con un pennelio o
megliocon la palma della niano (i) sul corpo deüe
störte, dei matracci,edi ogni altrovaso di vetro ec.
che si voglia esporre a fuoco nudo. Seccato il pri-
mo strato al calore del sole o della stufa, se ne ap¬
plica un secondo, e quindi un terzo.

S' intonacano con questo luto ancora le pareti
dei fornelli di fusione, quelli portalili di ferro, le
störte di gres, di porcellana ec. (2). E per renderlo
piü legalo o raeno atto a screpolare vi s'incorpora
della borra di crino o di lana, o pure clello sterco
bovino (3) e dei rosticci di ferro ben polverizzati.
Le migliori proporzioni di quesle sostanze per

(1) Dando maggiore soorrevolezza del!' ordinano alla
pasta di questo luto ,\o pratico di farla cadere a cucebia-
jäte sul \entre delle störte, dei rnatracci ec. , e l'applico
in sottili strati suile pareti di questi stessi strnuienti con
aggirarli in vario senso o intorno a se stessi, e comuni-
cando loro di tanto in tanto qualche scossa, ond' il luto si
distenda piü uniformemente . Faccio altrettanto per l'ap-
plicazione degü strati successivi

(1) 11 luto clie si applica alle pareti estewie del ven¬
ire di queste störte serve non a difenderle, ma pinttosto
a renderle impermeabiii ai gas se sono piü o meno poröse.

(3) Si puo anehe sopprimere lo sterco di bove ; il quäle
vemondo carbonizzato dal fuoco non ha altro oggelto che
di legare ben insieme le rnatcrie componenti il luto nel
momento in cui ci applica .
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tomporre il luto refiattario sono a parti in peso
di argilla finissinw, 3 di arena quarzosa ben lavata
ed asciulta, 3 di bolliture o rosticci di ferro polve-
rizzali ,ei di sterco bovino recente con sufficiente
quantitä d'acqua per farne una specie di megma
piü ü meno scorrevole .

M

Mastice . Si chiama con tal norae una specie
di luto , o di mistura resinosa che si conipone con
3 parti di colofonia, i di cera gialla , e 4 di mat-
ton pesto in fina polvere. Si fonde a Ieggiero calore
la colofonia e la cera gialla in padella di ferro o
in una terrina, e vi s'aggiunge a poco a poco la
polvere di mattone : si agitano queste sostanze con
una spatola, e fattone intimamente il niiscuglio si
ritira dal fuoco continuando a rimenare fino a che
non si concreta, onde impedire che la polvere non
precipiti al fondo. Si fonde prima di usarne, e si
applica con un pennello o con altro strumento su
i tappi delle buttiglie o di altri vasi, ove poi si riu-
nisce passeggiandovi sopra una larna o una spa¬
tola di ferro piü o meno calda (j).

Gesso. Anche il gesso da murare cotto di recente
e da alcuni usatocome luto, tuttavoltaehe l'apparec-
chio sia ben saldo, e le lutature non esposte ai vapori
acidi o aH'umiditä. S'impasta il gesso polverizzato con
sufficiente quantitä d'acqua e si applica sull'istante.

(i) Per 1 piccoli apparechj s' asa talvolta anche la cera
di spagna o cera-lacca , purche i vasi cui si applica non
vadano soggetü a riscaldarsi di troppo .
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Vesciche • Si taglia le vesciche di bove o di
aitro grosso animalenel senso della loro lunghezza
in strisce o bände larghe circa un polIice 5 e con
esse si fasciano le giunture delle störte coi palloni,
dei tubi con i colli delle bottiglie ec. ; su cui poi
s' avvolge strettamente in spira un fdo di lino o di
sottile spago incerato. Simili lutature purche ben
fatte sono sicurissime. S'impiega con egual vantag-
gio le intestina di diversi aniniali; e per averne
seropre a disposizione si disseccano dopo averle
nettate o con riempirle d'aria corae le vesciche ,o
inguainando in esse dei bastoni levigati e diritti,
ed esponendole al sole.Quindi tagliate circolar-
mente se ne forma dei segmenti di cilindro di cir¬
ca due pollicij i quali essendo rammolliti con acqua
tepida, ed applicati alle giunture dei vasi, non
hanno bisogno clie di due sole legature una supe-
riore e 1' altra inferiore (i) .

Supporti

Son sostegni cilindrici o cubici per lo piü di
legno, di varia profonditä e diametro, ordinaria-
mente inapiegati per mettere a quel grado di altez-

(i) Prima perö d'a'nnettere la storta o l'allnnga al pal-
lone, e di adattare i tubi di comnnicazione alle bottiglie,
hisogna infilare questi stessi strumemi nei segmenti d'm-
testino che a guisa di ghiere servir debbono per cingerne
le giunture.

«
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za che si conviene le bottiglie tubulate di un ap-
parecchio, i palloui, i cilindri, ed altri vasi.

I cosi detti supporti graduati di cui si fa uso
nei Laboratorj de'Chimici sono composti di due
pezzi ; dei quali 1' uno essendo mobile e superior-
menle terminato da un piano o piatto di legno viene
incanalato o inguainato nell' altro pezzo fisso col
quäle e contrastato per mezzo di una vite: e cosi
puossi abbassare o elevare a piacimento gli Stru¬
men ti che il pezzo mobile porta sopra di se .

Un supporto piü comodo per i saggi analitici
si e quello che consiste in un fusto d' ottone su
cui son tenuti fissi per mezzo d' una vite alcuni
bracci mobili dello stesso metallo terminati in
un cerchio ( Fig. 33. ) Su questo supporto s' ese-
guiscono molte chimiche operazioni, non escluse
quelle che hanno bisogqo dell'applicaziorje del ca-
lorico ; ed a siffatti vantaggi lo strumento riunisce
quello eziandio d'esser decomponibile , e di po-
ter esser contenuto enjtro una piccola scatola.

Per esporre alla fiaccola della lucerna a spi-
rito di vino le piccole cassule di porcellana o di
platino contenenti qualche sostanza, si fa uso di un
supporto che ha la figura di una forca munita di
Utanico, e con le punte alquanto convergenti alla
foggia d' una mitra ( Fig. Z^. ) ( V. lucerna a
spirito di vino ).

Finalmente si annoverano fra i supporti an-
che quei cerchj o cercelli di lana, di crino, o di
paglia di vario diametro,, su i quali si collocano le
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eassule di porcellana e di vetro, Je störte, i roa-
tracci, i palloni ec. al momento in cui vengono
rilirati dal fuoco: e ciö si fa non solo perche tali
strumenti si sostengano eretti, ma anche perche
non vadano esposti al rischio della rottura, cui sono
si facilmente soggetti se sono collocali su delle su-
perfici piü o meno fredde.

VASI REC1PIENTI

Quesli vasi o strumenti sono distinli in reci-
pienti Operatorj, ed in recipienti propriamenle
delti, atti cioe a conlenere e conservare diverse
sostanze.

Becipienti Operator/

Caldaje. Sono dei vasi assai corauni ; lianno
la figura d'un emisfero o di una mezza sferoide:
ye ne ha di ferro fuso o battuto, di rarae stagnalo,
d' ptlone ec. Se le caldaje sono molto ample devo-
no essere munite di maniglie di ferro altaccate
verso la sommitä o agli orli ; o pureessendo piccole
saranno einte da un segmento di cerchio, o da una
gruccia di ferro che si continua in un manico di le-
gno: quesle ultiroe sono anche corredate di beecue-
cio, onde meglio possano preslarsi agli usi cui si
destinano .

U Chimico-Farmacisla deve esser provvisto
di caldaje in buon numero e di varie grandezze,
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poiclie sono d' un uso frequentissimo nelJ' opera-
rnzioni farmaceutiche .

r

Cassule. Questi recipienti non differiscono
dalle caldaje se non per la materia di cui sono
composte. Le cassule sono di vetro, di porcellana ,
o di terraglia verniciata , e prendono il nome di
catinelle, se nell' ima loro parte convessa sono
provviste d' uno zoccolo e d'un cercine della stes-
sa materia .

Le cassule di porcellana potranno essere espo-
ste anche ad un forte calore , purche gradualo , in
bagno d'arena ; quelle di vetro sono piü facilmen-
te soggette a rottura, ma perö adoprabili per gli
stessi usi . Essendo le catinelle incapaci di soste-
nere un forte calore hanno degli usi assai piü limi»
tati delle cassule.

Anche qualche cassula di platino forma par-
te essenziale del corredo d'un laboratorio chimico-
farmaceulico : e in mancanza di essa una cassula
d'argento e indispensabile per un'officina di Far-
macia. Per un semplice saggio o per la fusione di
una piecola quantitä di qualche sostanza si puö
fare uso anche d' un eucchiajo d'argento (i).

Le cassule ed altri vasi di stagno, oltre a non
essere molto proprj, non possono, attesa la troppo

(i) Per agitare i llquidi aeidi o salino-acidi, ma so-
prattntto per trasportarli o vers.arli a porzioni da un va-
so in un'altro, si fa uso di eucchiajo di porcellana o di
vetro,
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faci/e fusibilitä di questo raetallo, rimpiazzare
quelle d' argento o di platino che in pochi casi :
Le caldaje e cassule di piornbo vengono di ra-
dissimo impiegate per bisogni della Farmacia, poi-
che agl'inconvenienti che proprj sono dei vasi di
Btagno ne riuniscono un altro peggiore, quello cioe
di comunicare delle proprietä venefiche ai cora-
posti che dentro di esse si preparano o si con-
servano.

Vasi evaporatorj _, e cristallizzatorj. Sotto
questo nome vengono ordinariamente designati
dei vasi di larga superficie e pochissimo profondi,
entroai quali i liquidi avendo un'estesissimo con-
tatto con l'aria atmosferica sollecitamente si eva-
porano, ed abbandonano in cristalli, o sott'altro
aspetto, le sostanze tenute in soluzione .

Questi vasi sono costituiti della stessa materia
delle cassule o delle caldaje, e prendono il nome
di teglie se sono di rame stagnato, quello di pa¬
ddle se sono di ferro o di latta (i), o di terrine
se sono di majolica o d'altra terraglia vetriata .

(i) La troppo facile ossidazione cni il ferro va soe-
gelto, sotto 1'azione riunita dell'umiditä e dei calore, fa
si che le paddle di qaesto metallo siano di rado impie¬
gate come vasi evaporatorj. L'ossido clie nei vasi di ferro
si forma, non solo sporca il prodotto dell' evaporazione,
na le comunica anche un sapore stittico disgustoso e si-
mile a quello che e prodotto dall' inchiostro . I vasi di
ferro per la giä addotta cagione sono di poca durata ,
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I vasi evoporatorj d' ottone o di rame non
stagnati sono egualmente sospetti che quelli di
piombo , tranne la circostanza d' impiegarli per la
chiarificazione dello zuccliero, per la concentra-
zione del siroppo semplice, e per altri pochissi-
mi usi.

r

Apparecchio evaporatorio . Fra le applica-
zioni del vapore acquoso ai diversi usi della Far- 1
macia, non dubbiamu dimenticare 1" util' impiego
che puö farsene per l'evaporazione delJe infusioni
e delle decozioni si vegetabili die animali , dei
succlu espressi ee. onde ridurgli in estratti.

La Fig. 27. rappresenta tre caldaje ( P R D )
munite ciascuna d' un fondo doppio. Nelle caraere
0 cavita (c c c ) cornprese fra il fondo superiore
o inlerno, e l'inferiore o esterno di ciascuna czlda-
ja si condensano i vapori acquosi, provenienti dal
vaso distillatorio (-Ö); e i tubi orizzontali (mm)
per i quali le camere delle caldaje son messe in
comunicazione, 0 sono d'un sol pezzo e stabilmente
fissi e saldali, o pur di due pezzi cilindrici inseriti
F uno nell' altro .

Le materie estrattive contenute nelle caldaje
( P R B ) si spogliano del liquido di soluzione a
spese del calorico sottratto ai vapori acquosi circo-

!;?

ma sono d' altronde durevolissiuii qualora rengano pro-
tetti dalle materie ontuose, o destinati ad operare su si-
jniü sostanie.
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laut/per 1'apparecchio nelle camere (cco). E
s/ccome nei vapori il grado di calore si aumenta
in proporzione della tensione che acquistano, cosi
ne avviene che tantopiü pronta sarä nelle materie
estrattive l'evaporazione , quanto piu elevata sara
la colonna dell' acqua che il vapore non conden-
sato , uscendo per il tubo ( s ) incontra nella va-
sca( T).

Con quest' apparecchio, ove il calorico impie-
gato non oltrepassa il grado delF ebollizione, si
preparano gli estratti medicamentosi dotati di mol-
t' attivitk , e non s'incontra giammai il rischio di
torrefavli e di decomporU come neH'ordinario mo¬
do d' evaporazione . Si ottiene al tempo stesso an-
che dell'acqua distillata che si estrae di tanto in
tanto dalle camere per mezzo dellechiavette(«rc«)
e si trova nella vasca ( T) dell'acqua divenuta
piü o meno calda a spese del calorico abbandonato
dal vapore ivi condensato .

Cilindri. Si distinguono da quelli destinati a
raccogliere e contenere i fluicli aeriformi. I cilin¬
dri impiegati come vasi evaporatorj si sostengono
eretti da per se , avendo il fondo appianato come
i comuni bi&chieri da tavola, o essendo provvisli
di piede nel caso che abbiano molta profondita e
piccolo diametro (i).

\

(l) I cilindri o bicchieri poco profondi ed assai lar-
glii, ripieni d'acqua o di mercurio, »ervono a togliere di
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Tali strumenti sono per lo piü di cristallo o

di vetro, e sono i vasi piü adattati ad operare la
precipitazione e la decantazione di varie sostanze
liquide ( V. decantazione ).

Per le precipitazioni, le lozioni, e altre con-
simili operazioni fatte in grande s' impiegano i
catini di terraglia, le conche , i vasi cilindrici di
stagno o di rarae stagnato piü o meno grandi ,
chiamati pozzetti, oppur di legno cerchiati di fer¬
ro ( bigoncioli ) o altri rappresentanti ora dei se-
graenti di grosso cilindro, ed ora dei coni con l'api-
ce troncato che ne fa il fondo. In qualche caso
pure sono per lo stesso oggetto impiegate le vasche
o tinozze di pietra o di legno,e i trogoli di mura-
mento a tenuta.

Matracci. Sono cosi chiamati dei globi per lo
piü di vetro di figura sferica o ovoide, internamente
vuoti,e dipareti assai sottili; i quali si prolungano
in un cilindro piü o meno lungo, dei diametro di
circa un pollice, e pervio nella sua estremitä. Que-
st' ultima parte dei matraccio chiamasi collo , e
l'altra di figura piü o meno rotonda e detto corpo
o venire. La capacitä dei matracci e sommamente
varia. Se ne fabbricano a lucerna dei cosi piccoli che
nel loro ventre contengono appena quattro o ein-
que grani d'una qualche materia salina o terrosa ;

sul bagno pnearnato-chimicoi provini , le campane , le
bottiglie ec. capovoltate e ripiene di gas.
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e di snfatta pfcciolezza sono sommamente utili nei
saggi mineralogici ed in molte altre indagini ana-
liüche . Ve n' ha d'altronde dei cosi voluminosi,
che non si potrebbero maneggiare senza pericolo
di frangerli, qualora fussero ripieni di Jiquido;
questi sono chiamati comunemente palloni, e ser-
■vono specialmente ad operare la miscela di diversi
liquidi, a raccogliere e condensare i vapori ec.

Alcuni fra i matracci hanno il collo molto
lungo ed angusto, mentre altri all'oppoüto l'hanno
assai corto e largo . Si adopra i primi per 1' infusio-
ni e digestioni fatte nell'etere, neü'alcool, ed in
altri \iquori sommamente spiritosi e volatili ; e si
riserba i secondi alla sublimazione di diverse so¬
stanze saline ec. donde viene che sono anche chia¬
mati vasi sublim atorj.

Si da comunemente il nome d'ifiaschi a dei
grandi matracci di vetro della capacilä di sei in
sette libbre d'acqua . La sottigliezza delle pareti
dei loro ventre ci permette di esporgli non sola-
mente all'azione dei calore in bagno d'arena, rbä
anche a fuoco nudo su d'una rete metallica , o sul
combustibile direttamente, se si tratta di fuoco di
bracia o di piccoli carboni, ove il matraccio possä
essere stabilmente collocato e senza rischio (i).

■

(i) Dividendo circolarmente i matracci presso il fondo
dei ventre se ne forma delle cassule ehe , attesa la tenuitä
delle loro pareti , riescono pregevolissime per gli usi chi-
lriiei , e reudono i fiaschi di Firenze tanto stiunati presso
gli stranieri . Per operare qucsta dirisione si la prima di

Fol. 1. ii
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Fiale. Si dislinguono con siffatto norae quelle
comuni bottiglie di tenuissimo valore , che hanno
il fondo piano oincurvato dairinfuori all'indenlro,
e che, attesa la sottigliezza delle loro partim posso-
no essere impunemente esposte ad un moderato
calore, o trattenule per lungo tempo nelle ceneri
calde. Sono d' un'uso comune per fare delle dige-
stioni e infusioni acquose, vinose 5 ed altre consimili
operazioni.

Era in uso presso gl J antichi chimici una bot-
tiglia distinta col fastoso nonie d'Inferno di Bojle;
Avea un corpo d' un diaraetro mollo largo, schiac-
ciato dall'alto in hasso con fondo piano; ed un.
collo lunghissimo, superiormente strozzato o ter-
minato in un tubo capillare. Ma un vaso di forma
cosi singolare e stato condannato a perpetuo oblio
dall'odierna Chimica.

I

Digestorepapinia.no. Con questo strumento ,
designato anche coi nomi di pentola o marmitta
di Papin , si comunica ai liquidi e alle sostan-
tutto una fenditura nel corpo de! fiasco o matraccio
espouendone un puuto soio del cerchio , in cui deve es-
ser diviso , ad una piocola fiaceola per qualche moinen-
to, e vi si applica immediatamente una sottil punta di
fazzoletto bagnato d' acqua ; quindi avvicinand'ovi un pez-
zo di carbone o una scheggia di legno in ignizione ( sa
cni continuamente si soffia ) si propaga la fenditura cir-
colarmente per tutto il corpo de\fiasco • e cosi se ne stac-
ca la parte inferiore sotto forma di una berretta , o di
cassula .
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ze ehe vi si conlengouo una temperalura di gran
Junga supen'ore a quella dell'acqua bollenle.

11 digestore di cui si Iratta consiste in un
vaso cilindrico di rame di pareti ben grosse, cui
s'adatta e si fissa merce d'una vile o d'altro sem-

plice meccanismo un coperchio dello stesso metal-
lo. Nel centro di questo copercliio e praticata im
apertura circolardconlornata di carloneodi drappo,
la quäle rimane otturata perf'ettamenle da una spe-
cie diboltone o di tappo, di cui e armata nella parte
inferiore una leva die sopra vi traversa. Questa
leva che, parlendosi dalla circouferenza dellü stru-
menlo, passa per il cenlro del copercliio, ue niisura
tult'il diametro, e si prolunga alquanto al di fuori.

Si colloca il digestore su d,' un fornello ar-
dente, e si sospende aH'estremitä del braccio della
leva un peso di ferro o di pionibo. II liquido con-
tenuto nello strumento si scalda, senza evaporar,
si, liuo a tanto che abbia conceputo lal forza espan-
siva da vincere il contrasto che gli oppone la leva
giä caricata; e cosi divien'atto ad estrarre da molti
corpi quei principj dei quali non potrebbero essere
spogliati cogli ordinarj metodi di cozione.

Qualunqne sia pertanto Ja forma del digesto¬
re , l'oggetto che ci proponiamo e sempre quello
d' impedire fino a un certo punto l'evaporazione
dei liquidi o di aumentare sopra di essi la pressio-
ne; essendo questi i soli mezzi conosciuti per uti-
lizzare a favore del liquido una porzione di quel
calorico., che al di lä del grado dell' ebulhzione sa-
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rebbe stato unicamente impiegato a procui'arne
I'evaporazione. Cosi e cbe impedendo alFalcool
o ad altri liquidi piü volatili dell' acqua di evapo-
rarsi liberamente, se ne aumenta proporzionalraen-
te la forza solvente (i) e si formano dei veri c/ige-
stori siraiglianti a quello gia esposto dxPapin.

Sono diverse l.e operazioni per le quali i
vasi recipienti operatorj fin qui descrilti vengono
adoprati.

Digestione e maceräzione . Questa operazio-
ne ha per oggetto ora di spogliare d' uno o piü
principj una qualche droga per mezzo d' adattato
solvente , ed ora d' impregnare di liquido diverse
sostanze, si per modiücarne ii sapore cbe per con-
servarle.

La maceräzione consiste dunque nel tenere
esposte per un tempo piü o men lungo, alt'orditta-
ria temperatura dell'atmosfera, una o piü droghe
ueil'alcool, nell'aceto, nel vino, nel siroppo, e tal-
volta auche nell' acqua satura di sal comune, o
in altro liquido piü o meno condito e composto.

Quando per la maceräzione s'impiega l'acqua
comune le materie passano lentarnente per una
serie di successiye decomposizioni, e qualche vob-

(i) Chevreul ha imaginato un digestore ad alcool che
ha chiamato digestore distillatorio, poiebe oltre a soddisfa-
re agli usi cui e destinato , tien conto anche del prodotto
della distillazione operatasi sotto quella forte pressione.
( V- Anrials de Cliimie ^
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la subiscono una vera fermentazione spiritosa o
acida .

La digestione non differisce dalla macerazio-
ne se non per cio che si eseguisce al calore di
stufa o al sole ad una temperatura cioe di -)- 35 a
4o T.° Centigr. 0

Si per la macerazione che per la digestione
rendesi necessano che la droga sia conveniente-
mente preparata, cioe soppesta od in qualch'altro
modo divisa (1); e si tien coperti, nia non perö er-
meticamente chiusi i matracci, le cassule, ed al-
tri recipienti nei quali la digestione si opera.

Infusione. Si opera 1'infusione versando det-
l'acqua Lollenteod altro liquido ben caldo su qual-
che droga convenientemente preparata ; su cui
poi si lascia soggiornare qualche istante e talvolta
per piü ore, secondo la sua natura.

S' impiegano delle cassule o delle caldaje
munite di coperchio o meglio anche dei matracci.

Si fdtra il liquido prima che si raffreddi e si
distingue col nome d' infuso.

Decozione . Operazione con cui si spogliano
le materie organiche di mucillagine, di maieria

(i) Fanno perö ecceziotie i frutti freschi si maturi che
immaturi da macerarsi nello spirito di vino, nell'accto, np.l
siroppo ec. , i quali si adoprano o nello stato d' integriti
o pur divisi in grossi pezzi.
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f.straUivu,di gelalina, e d'ogni altro materiale piu
u menu solubile in acqua. Si porta questo liquido
alla lemperatura doli' ebollizione , cni si sostiene
ml tempo piu ü men longo seoondo la natura della
diöga impiegata; e si distingue col nome di de-
cotto il liquido iiltralo e giä carico delle matcrie
sdlubili.

I vasi piu adattati per la decozione sono le
caldaje : e non s' impiegano le cassule e i ma-
tsacci se non quando si opera su piccola quantitä
di droghe . S'impiega talvolta ancbe il digestore
di Papin .

Bisogna frattanto distinguere la cozione dalla
decozione propriamente detta, in quanto cbe nella
prima, non essendovi bisogno dell' addizione d'al-
cuaa porzione d'acqua, basta la sola umiditä con-
tenuta naturalmente nelle sostanze o vegetabili o
animali da cuocersi : cosi si opera la cottura dei
pomi e di altri frutti succulenti, dei luberi, delle
carni ec.

Soluzione. Questa parola presa in tutta la la-
titudine dei suo signdicato e applicabile a molte
operazioni . 1/ infusione, la decozione, la dige-
stione ec. non sono in fondo che delle vere so-
luzioni d'uno o piu materiali nelT acqua , nello
spirito di vino, od in altro liquido. Ma per solu¬
zione propriamente detta s' intende la sempüce
divisione operata da un quäl cbe mestruo su d'nn
solido quatunque, senza alterazione o modificazione
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di sorla per parte della sostanza ch' e rimasla
sciolta ; cosicche sotlraendo il liquido o coll'eva-
porazione o con altro mezzo si puo a piacimento
riottenere nel suo pristino stato il corpo soluto , e
qualche volta anche sotto la stessa forma o figura
geometrica. Sono appunto in questo caso non i sdli
unicamente, ma lo zucchero, gli alcaJi vegetabili,
e moltissimi altri prodotti organici piü o men so-
lubili neil'acqua o nell'alcool .

Ognuno dei cosi detti recipienti Operatorj
puö essere impiegato per la soluzione delle diyisate
sostanze .

Dissoluzione. In quest'operazione ( con cui
spesso raaJ'a proposito si confondela soluzione per
inesattezza di Jinguaggio ) bisogna distinguere non
piü solamente la divisione o fusione di un solido
in qualche liquido, ma e neeessario anche di am-
mettere una Vera corobinazione dell'uno eon 1'al¬
tro, ed una mutua compenetrazione fra il solvente
e il corpo disciolto. Imperocche non avvi piü la
possibilitä d' ottenere il corpo in stato d' integrita
per la sola sottrazione del liquido, come nel
caso della semplice e vera soluzione . Cosi si dice
con appropriata espressione operar la dissoluzione
del mercurio neii'acido nitrico, del litar^irio nel-
l'acido acetico, della calce, della potassa negli aci-
d' idrocolorico , solforico ec,, senza che dai sali
che se ne forma si possa piü riottenere i'acido o
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la base impiegati col mezzo della semplice evapo¬
razione del liquido.

I vasi a tal'uopo impiegati sono i raatracci di
vetro, e qualche volta le cassule di velro o di por-
eeliana, specialmente se nell'atto della dissoluzione
sia per svolgersi tumultuosamente e in copia im
qualche fluido aeriforme:

Per distinguere gli uni dagli altri i liquidi
adoprati per la soluzione e dissoluzione delle varie
materie,si da il nome di solvente a\ liquido impie-
gato per la prima, e quello di dissolvente al liquido
destinato ad effettuare la seconda . L'applicazione
del calorico favorisce e sollecita si 1'una che 1'ul¬
tra operazione .

Evaporazione. Spessissime volte il Chimico e
il Farmacista sono obbligati a ricorrere a quest'ope-
razione: e infatti per mezzo de\Yevaporazione che
si perviene a concentrare gli acidi, i liquidi salini,
le soluzioni di materie estrattive, zuccherine, resi-
nose ec. sia per ricavarne i sali in forma regolare
cristallina, gli estratti, ed altri preparati. I vasi
impiegati per Yevaporazione sono tanto piü adat-
tati quanto maggiore e la superficie che presentano
aü'aria .

Bisogna frattanto non confondere Yevapora¬
zione con la vciporizzazione. NeDa prima si tra-
scura affatto il liquido evaporato, e si prende di
mira soltanto quello residuo ed il suo grado di
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concenlrazione o la densita; dovecche nella secon-
da si fa conto del vapore che si svolge e se ne con-
sidera la forza espansiva , la rarefazione ec.

Condensazione. Quando il vapore , in conse-
guenza della sottrazione di una porzione di calo-
ririco , ritornando allo stato suo primitivo assume
la forma di liquido, il fenomeno e designato col
nome di condensazione. Talvolta perö si usa que-
st'espressione sott'altro significato , conie equiva-
lente cioe della parola coficentrazione , o per de-
notare lo stato di maggior densita che tanto i flui-
di gasosi quanto i liquidi concepiscono in virtü
del raffreddamento. In qualche altro caso la parola
condensazione e impiegata per esprimere la so-
luzione di im qualche gas, come per es. del gas
acido carbonico , idroclorico , ammoniaco ec. nel-
l'acqua od in altro liquido.

Essiccazione. E sempre il resullato dell'eva-
porazione, e consiste nella privazione di tutta
1'umidita sensibile. Molti corpi ritengono per al¬
tro dell'acqua in stato di combinazione , benchc
siano apparenlemenle secchi o asciutti. Si trova-
no in queslo caso le terre , molti sali, e tanti altri
corpi, nel quäl caso vengono distinti col nome
d' idrati : e non possono essere ridotti assoluta-
mente seccld se non col mezzo di un calore piü o
meno forte, o del calor rosso, operando in cassule
d'argento, o meglio anche in crogioli di platino

I
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Deacquificazione e decrepitazione. Se trat-
tando i sali col fuoco si perviene a fonderli nella
propiia acqua di cristallizzazione il fenoraeiio e
chiamato deacquificazione, ed. anche impropria-
jmente ustione, di che abbiamo 1' esempio nell'al-
lume, il quäle e impropriamente chiamato allume
usto dopo aver subito quest' operazione ( V- Inci-
nerazione ).

Quando 1'acqua di cristallizzazione interpo-
sta fra le molecole di un sale viene scacciata dal
calorico in esse insinuatosi, si produce talvolta
l'efFrazione del cristallo; e quella specie di crepitio
che s'ode in tal circostanza e distinta col nome di
decrepitazione.il sal marino ed altri muriati ci
danno di cid 1' esempio allorche vengono esposti
all'azione del fuoco.

Cristallizzazione . Quando in virtü della
sottraztone di una porzione di calorico oppure del
liquido che teneva in soluzione un qualche corpo ,
questo stesso riprende lo stato di solido sotto for¬
me geometriche regolari , un tal passaggio e di-
stinto col nome di cristallizzazione, e chiamasi
cristallo il solido formato o riottenuto (i). Sono a
tal'oggetto impiegati i cosi detti vasi evaporato-

(i) Non sempre la cristallizzazione e 1'efFetto dell'eva-
pora^ione o del rafFreddamento del liquido di soluzione. Al¬
euni fra i metalli e molti altri corpi con essi assumono una
forma decisamente cristallina allorche, dopo essere stati
fusi ritornano a poco a poco allo stato di corpi solidi.
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t), od altri gran recipienti purcbe abbiano molta
superficie.

Eff'ervescenza. Cosi chiamasi il bollore che si
suscita in diverse materie versandovi un liquido at-
to a produrvi unqualche cambiamento: Ciö che co-
stituisce questo muvimento d'ebollizione e ordina-
riamenle l'acido carbonico, il quäle scacciato dalle
basi per mezzo d'altro acido di lui piü possente
svolgesi in stalo di gas, sia che ematii direüamente
dal sale allorche e solido, o sia che venga obbligato
ad aprirsi la via a traverso un liquido se il sale e in
statu di suluzioue. Ma si designa colla parola effer-
vescenza non tanto lo sviluppo istantaneu degi'aci-
di idroclorico, nitrico ed altri che, come il carbo¬
nico, sono scacqjati dalle resp^ttive basi per mezzo
d'un'acido che spieghi per quelle una maggioraffiui-
lä, ma anche lu sviluppo di ojuel Guido gasoso che i
metalli promuovono allorche veugouo trattati col--
l'acido nitrico,coH'acido solfonco diluto d'acqua ec,

Saturazione. S' impiega la parola saturazione
per esprimerequell*operazione, in cui dueo p ü cor-
pi di diff'erente natura si combinanochimicamente
con neuti'alizzazione delle proprietä respeltive, co¬
me appunto accade (juasido un acido ed un alcali
üd allro ossido si salurano reciprocamenle, per dar
luogo ad um sale perfettamente ueulro.

Considerata la tendenza che i corpi costitüPiiti
unsalebanno ad unirsi reciprocamenle, si dislitjgue

*\
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l'ossido col nome di base salißcabile, l'acid© con
quello di corpo salificante,e si chiama salißcazione
l'atto stesso della reciproca loro cornbinazione fino
a saturitä.

La voce saturazione e frattanto presso i Ghi-
mici in un'accettazione ben diversa, allorche vien
riferitä non piü alTunione degli acidi colle basi,
ma alla soluzione dei sali,edi moltri altri corpi
nell'acqua, nell'alcool ec.;i quali liquidi si dicono
saturati d'una o piü sostanze allora soltanto cbe,
ferma stante la temperatura, recusano di scioglier-
ne un'ulterior quantitä.

Sia l'uno o sia l'altra la figura dei vasi impie-
gati per tali operazioni cio poco importarma bisogna
per altro astenersi dall'impiegar vasi che restino
altaccati dalle materie da Irattarsi.

Precipitazione. II mezzo col quäle si perviene
a rendere insolubile e precipitabile un corpo prece-
cedentemente solubile , e chiamato precipitante; c
col nome di precipitazione vien distinto l'atto o il fe-
nomeno dell'operazione. II precipitato che se ne ot-
tiene si presentaper lopiu sotto forma difina polvere
odi megma,oaffetta in qualcbecaso le forme cristalli-
ne.Dirado iprecipitati ottenuti da sostanze minerali
mantengono la stessa natura che aveanoquando erano
nello stato di liquido; e compariscono non solamente
sotto novelle forme, ma come nuovi corpi risultanti
dal gioco delle chimiche affimtä. Cosi per esempio il
precipitato che si ottiene versando il carbonato di
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soda sul nitrato di calce non e ne l'uno ne l'allro
dei sali impiegati _, ma un composto di un' ele-
mento d'entrarabi, e segnatamente dell'acido del
prirno e della base del secondo.

Sono impiegati i cilindri per le piccole precipita-
zioni, e i catini di terraglia, le conche ec. per le grandi.

Lissiviazione. Cosi appunto si chiaraa il Irat-
tamento che si fa subire alle ceneri dei vegetabili,
lavandole a piü riprese in acqua calda onde spo-
gliarle di tutte le materie saline solubili. Si estrae
con tal mezzo la soda dalle ceneri delle piante
marittime, la potassa dai sarmenti odella vile,e dalle
fecce dell'uva incinerate, i sali nitrosi dalle terre
dei vecchj muri, delle fogne, delle stalle ec.

Si eseguisce quest' operazione in gran caldaje
come si fa per le decozioni.

Spartizione . Avvi un altro mezzo di sepaia-
zione spesso usitato per le sostanze metalliche, e
cbiamasi spartimento o spartizione. Due sono le
vie da tenersi per eseguir quest'operazione, la quä¬
le e fondata sulla facile o difficile ossidabilitä dei
metalli, o sulla dissoluzione di alcuni di essi e in-
dissoluzione di altri nell'acido nitrico.

JXeile cosi dette legbe metalliche si opera per
via secca la spartizione d' un metallo däll'altro,
iavorendo l'ossidazione di quelli che ne sono su-
scettibili coli'aggiunta del nitro polverizzato, dei
perossido di manganese, o d'un metallo facilmen-
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te fusibile ed ossidabile come il piombo ec. ( V.
coppellazione ); E per via umida s'impiega l'aci-
do nitrico , all'azione del quäle alcuni metalli
componenti la lega si suttraggono , raenlre gli altri
lie res tan o attaccati e disciolti .

Nel secondo caso s'impiegano i inatracci, e
nel prirao i crogioli .

Inquartazione . Contuttoche l'argento sia at-
taccato e disciolto dall'acido nitrico, pur tutta-
via se in piccolissima quantitä si trova allegato
all'oro, l'acido predetto non lo attacca che debo-
lissimamenle e soltanto in superficie : e di cio
manifesta rendesi la causa, se si riOette che 1'oro,
esseudo indifferente all'azioue dell'acido nitrico,
serve a garantire e proteggere anche l'argento che
tiene misto e uascosto fra le sue molecule.

In tal casos'aggiunge all'oro i tre quarti del suo'
pesod'argentomediante la fusione: quindi per mezzo
del laminatojo si riduce in lamine la lega ottenuta,
e sottomessa per ripetute volte all'azione dell' aci¬
do nitrico caldo in matracci di lungo collo, si scio-
glie tutto l'argento e si lascia intatlo l'öro .

Recipienti propriamente detti

I vasi destinati a contenere e conservare le
materie chimico-farrnaceutiche sono moltissimi ,
di varia capacitä, e prendouo diversi noroi secondo
la loro figura e gli usi cui vengöno destinati .
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Le cosi dette bottiglie, bocce o caraffe sono
per lo piü di cristallo o di vetro trasparente, ma
qualche volta anche di vetro opaco', colorato cioe o
in bleu o in verde cupo. Quest'ultinie sono assai
adattate per preservare alcuni ossidi, acidi, e sa¬
li, non meno che diverse sostanze organiche dal-
l'azione della luce .

Le bottiglie hanno una figura diversa secondo
che vengono adoprate per conservar materie li
quide o solide . Aleune si presentano sotto forma
di vasi cilindrici, ed altre sotto quella di recipien-
ti qnadrangolari; e tutte hanno un collo o pirami-
dato o perfeltamente cilindrico piü o meno luugo ,
ma sernpre assai piü angusto del corpo. Sono le
bottiglie di cristallo qualche volta munite di tappo
del Ja stessa materia , sfregato con smeriglio; e ni tal
caso rimangono otturate ermeticamente. Altre poi
vengono chiuse con tappo di sughero oppur di ve¬
tro non smerigliato. Aleune altre fra queste botti¬
glie hanno la bocca ed il collo amplo quasi quanto
il corpo, e sono le piü atte a conservare i sali, le
polveri, ed altre materie solide: e oltre ciö riescono
sommamente comode in quanto che possiamo in-
trodurvi la spatola o altro strumento per eslrarre
le materie che vi son contenute .

Vi souo anche delle bottiglie che, foggiate co-
me i matracci o come le fiale, sono provviste di
una specie di piede circolare annesso al fondo del
loro corpo, e munite talvulta anche di manico .
Nel corpo di esse e inserito un tubo alquanto ricurvo
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chiamato rostro o beccuccio , per dove niediante
i'iuclinazione si fa scaturire il liquido d a filo o a
gocce. Queste bottiglie sono chiämate cottiune-
mente nasse o ampolle, e sono moltissimo in uso
nelle Farmacie per misurare la dose in volume di
yarj rimedj liquidi. Sono frattanto ben lontane da
poter soddisTare all'oggetto per cui vengono impie-
gate j poiche rendesi inutile di contare il numero
delle gocce che si fanno cadere dal beceuccio , se
non hanuo tutte un'egual volume; condizione ch'e
Iroppo difficile di riunire si per la natura del
liquido, si per la maggiore o minore inclinazione
che si da al vaso .

Ißaschi di vetro, imezzifiaschi,iterziniec.
sono impiegati piü corae semplici recipienti che
come vasi operatorj o matracci: e se ne cuopre il
corpo con veste di corda di paglia o d'altra materia
non solo per difesa, ma anche perche si possano
sostenere eretti. I ßaschi in tal modo vestiti fino
al collo sono opportunissimi pter la conservazione
dei liquori spiritosi, dell' acque aromatiche s e di
molti altri liquidi. Bisogna perö guardarsi da chiu-
derli ermeticamente con sughero e mastice onde
evitare il pericolo della rottura cui vengono esposti
o dalT aumentalo calore dell' atmosfera , o da
tutt'altra causa capace di rarefare il liquido che
vi si cotitiene.

I vasi di vetro hanno su quelli d'altra mate¬
ria il vantaggio di non lasciarsi imbevere ne atlra-
versare dai liquidi che in se racchiudono , o acidi
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o spiritosi che siano: ne tampoco influiscono punto
sulle modificazioni o alterazioni di cui varie ma-
terie sono suscettibili. E di qui e che malgrado la
fragilitä dei vetro, di questa stessa materia si fab-
bricano dei gran vasi recipienti che sono d' im
uso estesissimo nelle Farraacie ed in varie officine.
Tali sono i cosi detti boccioni di vetro verde o
nero, le damigiane ed altri vasi di vetro di grosse
pareti, che guarniti d'una veste o cinti da un gu-
scio di vimini, vengono adoprati non tanto pel
trasporto ma anche per la conservazione dell' olio
di vetriolo, dell'acqua forte, dello spirito di vino ,
delle lissivie alcaline, dei vini delicati, deH'acque
aromatizzate, delle tinlure spiritose ec.

Sono pure di somma utilita gli orci o i coppi
di terra, vetriati dentro e f'uori, poiche sono i vasi
piu opportuni e sicuri per conservare nei magazzi-
ni farmaceutici il miele si chiarificato che sodo o
greggio, i siroppi, gli unguenti, lo spirito di vino,
le acque iromatiche, le tinture alcooliche ec. (1)

Le botti i caratelli ed altri vasi di legno ci-
lindrici, o d'altra figura, sono opportuni per la cou-

(i) E ben fatto, trattandosi di liquori spiritosi, di chia-
dere ermeticamente gli orci in cui sono contenuti con coper-
chj di terra cotta, ingessati nelle commettiture : e bisogna
guardarsi dal trattenere o conservare in simili vasi l'aceto
distillato o comnne, gli aceti medicati, i vini austeri e i
sughi acidi; i quali potrebbero specialraente alla lunga con-
trarre delle nocive qnalilä: Cosi in rnancanza di vasi di vetro
meglio e per l'indicato oggetlo servirsi di vasi di legno.

/ol. I. 12
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servazione della trementina, del catrame, del sevo^
e d'altre materie si di molle consistenza che solide.

Son chiamati barattoli quei vasi di cristallo,
di porcellana, o di terraglia vetriata , i quaü, co-
munque varia abbiano la figura, presentano perö
serapre un'orifizio assai ampio da potervi iatrodur-
re non solamente la spatola o il cucchiajj, raa
anche la mano. Sono adoprati nelle Farmacie per
contenere e conservare gli unguenti, gli elettua-
rj, gli estratti, le conserve, e molte droghe pol-
yerizzate.

Si chiamano col nome di scatole i recipienti
destinati a contenere diverse droghe in stato d'in-
tegrita, e specialmente quelle che sono piü o raeno
voluminöse, come le foglie, le scorze, le radiche di
diverse piante, ed altre. La figura delle scatole e
varia; ora sono cilindriche ed ora quadrangolari, e
piü o meno profonde. Ve n'ha di legno , di car-
tone , di latta, di lamina di piombo o di stagno , e
debbono tutte esser munite di coperchio; dal quä¬
le sebbene non riraangano ermeticamente chiuse
come i recipienti di vetro o di cristallo, hanno per
altro il pregio di non per (netter un libero passag-
gio alla luce.
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ART1C0L0 III.

\<a

STRUMENTI FISICI

Per classare tali slrumenti coerentemente ai
loro usi, gli ho dislinti suH'esempio d'allri Ghimici
in strumenti di Statica, d'Idrostatica, d'Idraulica,
d'Areometria, e d'Elettricitä . Kl

STRUMENTI DI STATICA

Bilance

Oltre la cosi detta stadera, di cui ogni ofli-
cina farmaceutica deve esser provvista per l'acquii
sto e Ja vendita delle droghe in grosse partite
sono indispensabili due bilance di varia portata e
corredate dei respettivi pesi. E necessario che una
di tali bilance sopporti il peso dalla dramma fino
alle due iibbre, e che serva l'altra a pesare £, f
o altra frazione di graho fino alle due e tre
dramme e piü. Rendesi pur necessario in qualche
caso di possedere qualche altra bilancia sensihile a
piü minuta frazione di grano, onde operare con la
maggior possibile rettitudine e precisione, sia nel
determinare il peso dei veleni propriamente detti,
o dei cosi chiamati rimedj eroici, sia per valutare
diretlamente o indirettamente la quantitä assoluta
o il peso dei diversi prodotti ottenuti nelle ricer-
che analitiche .
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Si preserva quest*ultima bilancia dalla pol-
vere e uWl'azione di altri esterni agenti, lenendo-
la gelosamente custodita dentro una gabbia o sca-
tola con pareti di cristallo; delle quali 1' anteriore
deve esser mobile in modo che possa elevarsi per
dominar lo strumento , ed abbassarsi o chiudersi
dopo 1' operazione .

Riebiedesi inoltre cbe una tal bilancia riman-
ga costantemente appesa e impernata, e che non
sia da montarsi e smontarsi secondu il bisogno ,
come lo sono le piccole bilance manuali delle
Farmacie o di altre officine. E per 1'ordinario
monlata e sostenula su d'una colonna d'ebanoo
d' altro legno, per il cui asse longitudinale passa
una corda di seta , cbe scorrendo sotto la base
serve ad elevare i piatti della bilancia nel momento
di eseguire l'operazione. Invece di caricare diretta-
mente i predetti piatti si fa uso di due cassuline di
sottil lamina d'argento, in una delle quali si collo-
ca la materia da pesarsi, e sull'altra i pesi necessarj a
mettere lo strumento in equilibrio;quindi per mez-
zo di pinzette si porta le due cassuline su i piatti
della bilancia, ove delicatamente si abbandonano .

E finalmente necessario di collocare la bi¬
lancia in luogo asciutto, di sottrarla all'azione dei
vapori acidi o'd'altre esalazioni capaci di attaccare
i pezzi metallici che la compongono, e non e meno
importante, nel momento di pesare, di farsi che lo
strumento non sia agitato da veruna corrente di
aria , ne percosso lampoco dai raggi solari, i qua-

I
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li, diJatando inegualmente i hracci dell'ago, potrel)-
hero turbarne 1' equilibrio .

Trattandosi d'uno strumento si comune quan-
to la bilancia, e quasi a tuiti cognito si per la sua
iigura come per gli usi, rendesi inutile di darne la
descrizione (i) .

I pesi usitati in Toscana sono la libbra di
dodici once e le sue suddivisioni: Yoncia si divi-
de in otto dramme , di cui cia-scuna equivale a
tre scropoli o danari; ed uno scropolo in venti-
quattro grani.

Cifre dei pesi e loro equivalenti

LlBliRE
1

ONCE DRAMME SCRüPOLI GUANl

I 0 l 12 3 9 6 9 288 gr. 69 12

I 8

I

24
3

5 7 Ö

72

24

(1) Per i reqaisiti necessarj alla costrnzione d'un'esat-
ta bilancia e delie sne dipendenze V. Manuü de l'Essajaif
par Vanqaelin . Paris 1812.
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I pesi rappresentanti la libbra, l'oncia ec. fino
alle piü minule loro suddivisioni sono formati di
pionibo , di bronzo, o d' ottoae: questi ultimi seb-
bene piü pröprj sono piü soggetti dei primi ad
ossidarsi,dal quäle inconveniente bisogna ben guar-
darsi poiche auraentano di gravita se si lasciano in
preda all'ossido, e scemano sensibilmente allorche
ne vengono nettati.Ma si puö evilare siffatti incon-
venienti servendosi di sottil lamina d'argento o di
platino per costruire il peso del grano e delle sue
frazioni, uon menoche per i multipli di esso, come
sono i pesi di due, di tre , di quattro , di sei
grani ec.

Le misure di superficie usate in Farmacia
sono il pieäe die dividesi in 12 pollici, e ciascuno
di questi in altretlante linee; ed il braccio fioren-
tino diviso in terze, quarte, 0 seste parti di se niede-
simo o in 20 soldi; e cadauno di questi in 12
danari .

Di tali misure si fa uso per indicare le varie
dimensioni dei fornelli , dei vasi distillatorj, e di
altri utensili di rame o di vetro ec.; e del pollice
si servono specialmente i Ghirurghi e i Medici per
circoscrivere la superficie o denotare il diametro
dei cerati, o degli unguenti, dei cataplasmi ec. di-
stesi sopra il drappo di lino, o suU'allude.

Le misure di capacita presso i Farmacisti
usate per i liquidi sono il ßasco fiorentino e le
sue divisioni; oltre le quali si pratica nel lin-

%
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gtiaggio raedico-farmaceutico di denotare i volu-
mi di diversi liquidi per mezzo di allre misure o
di recipienti di comun' uso, corae il bicchiere, il
cucchictjo ec.

La capacitä del ßasco ( misura da vino ) e di
libbre sette e mezza d'acqua pura. II comun bic¬
chiere da tavola , ripieno per circa quattro quinti
o tre quarli della sua capacitä, contiene dalle quat¬
tro alle sei once d'acqua; il cucchiajo ordinario
ne contiene circa cinque dramme, e il cucchiajo
da caffe meno d'una dramma .

Per i solidi si f'a uso d'altre misure di capa¬
citä. , le quali, comecche inesatte, pur non ostante
essendo sanzionate da un'inveterata pratica e dalle
quotidiane espressioni dei medici, devono esser ben
conosciute dal Chimico-farroacista. Tali appunto
sono le misure di fascicolo, manipolo , e pugillo,

Impiegasi la ^arola Jascicolo per esprimere la
quantitä di una droga in stato di radiche, di sleli ec.
che puö essere contenuta fra il petto e il braccio
piegato sul cubito; col nome di manipolo ( ma-
nata o manciata ) si vuole intendere quella quan¬
titä di una tal droga che puö cnpire in tutla la
mano d'un adulto: e sotto la denominazione di
pugillo (pizzico) quella tal dose di materia che
puö essere afferrata fra le tre dita pollice, indice., e
medio. Si suol' usare queste ultime due misure
come dosi ordinarie di molte foglie, di varj fiori,
esemi, non meno che della loro polvere ec. di
cui peru la massa varia non solo a seconda dcl
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peso relativo , ma anche a tenor della grandezza
della mauo e tlel modo col quäle Ie sostanze ven-
gono afferrate e strinte .

Posta in bilancia la dose (V un manipolo

d'orzo zeocriton il peso e di gr I 6 12

d' orzo volgare )> a n _-
di semi di lino » i 5? i5
di farina di frumento » 2 il 18
di foglie secche di roalva w 1 » i5
di foglie di farfaro come sopra » I }) JO

di fiori di sambuco c. s. >) I )> 12

di fior di tiglio c. s. }t I » IO

E la dose d'un pugillo

di fiori secchi di camomilla volgare pesa
di bottoni di rose come sopra
di fiori d' arnica c. s.
di petali di rosolaccio c. s.
di fiori di farfaro c. s.

fiori di malva c. s.d
d
d
di
d
d

anaci
semi di finocchio
garofani
the verde
zafferano

9 IO

V 8
}> IO

)> 8
■>} 8
11 4
)> 5
» 4
V 5
>> 8
>j 4
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L'espressioni di grammo , chilogrammo , li*
tro, e molte altre che oggi s'incontrano in molti
trattati di chimica pubblicati tanto nel francese che
in altro idioma, e Ja riduzione che ciascuno dei
traduttori ne fa ai pesi e misure del proprio paese,
non ci permettono di passar' oltre senza farne
menzione.

La divisione decimale dei pesi e misure adot-
tata in Francia fino dai tenipi della Repubblica
merita la preferenza su d'ogni altro sistema di pe-
so e misura per doppia ragione : i." perche tali pesi
e misure sono basati sopra di un tipo unico e inva-
nabile che le mette in rapporto e tutte insieme le
collega _, e non su dei campioni arbitrarj o conven-
zionali conie il pesoe la misura del uostro paese e
di molte altre contrade 2° perche la divisione de¬
cimale rende il calcolo delle frazioni e dei numeri
intieri o della reciproca riduzione di essi somma-
mente facile e pronto; talche possiamo col celebre
De La Place ripetere che il sistema metrico dei
pesi e misure allevia la memoria, e semplicizza le
operazioni non che i linguaggio del commercio.

La diecimillionesima parte del quarto o qua-
drante del meridiano terrestre forni il campione
ai Matematici francesi per stabilire la nuova mi¬
sura e il nuovo peso; e dal norae metro dato alla
lunghezza della suddivisata porzione del quarto
del meridiano la sehe dei pesi e delle misure che ne
furono dedotte fu chiamata sisterna metrico.
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Ecco come sul metro e sulJe divisioni deci-

mali di esso furono stabiliti la misura e il peso.
Presa la centesima parte del metro e forma-

tone un cubo , si peso esattamente 1' acqua stillata
che questa misura cubica poteva contenere , avver-
tendoper altro di ridurre il liquido al suo maocimum-
di densitä, cioe ai gr. 4 sopra lo zero del Term.°
Centigr." E il resultato ottenuto ( grani 20 4
di peso toscano ) preso per unitä del nuovo peso,
servi di base e fu chiamato gramma o grammo.
Se ora all' unitä del peso ( 1. grammo ) s'aggiunge
uno zero a destra si ha un peso di 10. grammi,
che contenendo 10. volte l'unitä e detto decagram-
mo: ed aggiungendo progressivamente altri zeri si
hanno dei pesi di 100. 1000. 10000. grammi, i qua-
li nello stesso ordine con cui qui si succedono so-
no detti Ecatogrammo, Chilogrammo, e Miria-
grammo ; ed altro non sono che altrettanti multi-
pli del grammo e quantitä progressivamente de-
cuple 1'una dell'altra.

Si procede nel modo stesso per dividere l'uni¬
tä in parti decimali ossia in frazioni di grammo .
Queste son designate coi nomi di decigrammo,
centigrammo, e milligrammo; tutte voci che espri-
mono o la decima o la centesima 0 la millesima
parte del grammo: dimodoche rappresentandole
in cifre con la progressiva aggiunta di uno ze¬
ro alla sinistra 01 » 001 » 0001, si rileva dalla
quantitä sola 0 dal nuraero delle cifre il valore ed
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il nome della frazione, del pari che abbiarno po-
tuto per un modo inverso rilevare valore e nome
degli interi o delle quantitä multiple del grammo.

La misura di capacitä si parte dallo stesso
principio su cui e basata l'unitä del peso assolulo .
Fu per questa misura preso per tipo il volurae o
la capacitä d' un cubo formato sulla decima parte
del metro; e distinta siffatta misura col nome di
litro, fu al pari del grammo presa per base, e si
procedette in modo che ciascuna delle misure che
ne derivano fosse o dieci volte minore di quella
che la precede , o dieci volte maggiore di quella
che la segue immediatamente nell' ordine della
serie: donde vennero i nomi di decilitro, centilitro
e millilitro, misure che contengono la decima, o
Ja centesima, o la millesima parte del litro, e

MILLI¬

GRAMM0

CENT1-

GRAMMC

001

DECI-

GRAMMO

Uuitä

GRAMMO

BECA-

GRAMMo

10

1 ECATO-

GRAMMO

1 CHILO-

GRAMMC

MIR1A-

GRAMMl

OOOI Ol I 10O 1000 IOOOl

MILLI¬

LITRO

CEBTI-

L1TRO

001

HECl-

L1TR0

Unita

LITRO

DEGA-

L1TR0

ECATO-

LlTRo

CHILO-

LITRO

MIRIA-

L1TR0

0001 Ol 1 10 100 1000 10001
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quelli di decalitro, ecatolitro, e chilolitro per espi i
mere delle misure delJa capacitä di dieci, cento ?
mille litri (i).

(i) E facile di farsi una chiara idea di ciö che e' i!
calcolo decimale se si osserva che, procedendo dall' unitä
ai rnultipli e quindi dall' anitä alle frazioni o divisioni pro¬
gressive, si ha sempre ün valore di dieci, cento, mille, o
diecimila volte maggiore, o di altrettanto minore. La faci-
litä poi che s' incontra , operando col calcolo decimale, pro-
viene dalla sitaazione respettiva delle frazioni, avendo es¬
se per denominatore sempre 1'unitä con uno o piü zeri;
lo che fa si che la moltiplicazione , Ja sornrna , ed ogni
altra operazione aritmetica delle frazioni non differisca
punto da quelle dei numeri intieri. Di qui e che si po-
tranno facilitare ed abbreviare le operazioni aritmetiche,
rappresentandone le frazioni con separare dal numero in-
tiero il numeratore per mezzo d' una virgola e sottinten-
derne il denominatore. Cosi per esempio volendo espri-
mere una quantitä di 7. ~ si poträ rappresentare il nu¬
mero intiero e la frazione con due sole cifre di'vise da una
virgola 7,9. E siccome 1'addizione di uno due o piü zeri
al numeratore non altera il valore della frazione, purche si-
multaneamente il denominatore, o espresso o implicito, venga
aumentato pur' esso d'un'egual numero di zeri, cosi la fra¬
zione giä divisata resta sempre identica con qualunque dei
seguenti modi venga rappresentata a lato dei suo numero
intero , 7,90 = 7,900 = 7>9ooo = 7,90000 : Nel quäl caso
non si fa che convertire o ridurre i — in — e questi in
900 • 9000 , . . , . ,0 , ,0 ° .
—— o in - — o in altn equivalenti, per la ragione che
1000 10000

il valore de! numeratore, benche divenuto dieci volte mag¬
giore merce l'aggiunta di ciascuno zero, pur tuttavia ri-
rnane costantemente identico perche annichilato dal valore
sempre dieci volte minore, che il denominatore assume per
ogni zero che a lui pure s'aggiunge.



Finalraente ogni altra misura ebbe comune
toi grammo c col litro il principio o la base, poi-
che preso por unitä il cubo formato sul metro, di
questo i Francesi si servirono sotto il nome di Ste¬
reo o stero per misurare le gran masse degli aridi
corae legna ec. e col nome area o ara fu distinta
1' unitä della misura di superficie desunta da un
quadratodi ioo metri, o sia di 10 metri quadri.

All'oggetto di facilitare la riduzione deUe for-
mule espresse in peso e misura toscana in quelle
dei pesi e misure straniere,e viceversa, si aggiun-
ge il prospelto che segue.

Riduzione del peso toscano in peso inglese, *
francese ( antico e metrico) e viceversa.

Peso
toscano

Peso inglese
( Troy weight)

Peso antico francese
( poids de raarc )

Peso
metrico

ouc. oscr. 21 gr. 17,00 onc. 0 scr. 22 gr. 4,66 Gram, 28,294

9 » „0 „ 0 „ 18,21 „0 „0 „22,19 „ »»'79

gr.i >, 0 „0 „ 0,76 „0 „0 „ 0,92 .• 0,049

Peso
inglese

0 »

9 '
gr. 1

Peso loscaii

onc. 1 «/'■ 2gr, 8,67

„0 „1 „ 2,36

» « » O „ 1,J2

Peso antico francese

onc. 1 ser. o gr. 9,0

, 1 ,; °j38

,1 o „ 1)3»

» " »
» " »

Peso
metrico

fram-31,078

„ »,2^5

„ o,o65



La Q inglese(Troy weight) e formata come la
toscana di once 12, e 1'oncia di 8 dranime o 24
scropoli; ma ne differisce rispetto allo scropolo , il
quäle si divide in soli 20 grani o minimi .

Peso
antico

J'vances.
Peso toscano Peso inglese Peso metrico

S. onc 1 scr. 1 gr. 22,83 onc 0 scr. 23 gr. l2,5o gram. 30,5^4

9 ' i> ° „ 1 » »,9 5 130 >, 1 ,, 3,5a „ i> 2 74

8 r - ' >> 0 „ 0 „ 1,08 n ° <, 0 ., o j9 8 „ o,o53

L'anticaS francese(poidsde marc)e costituita
di 16 once: ma di queste la divisione e suddivisione
in dramme o grossi, in danari o scropoli, e quindi in
grani non diflferiscono da quelle dal peso toscano .

II Codice farmaceulico di Parigi pubblicato
per ordine del Re, onde .servir dovesse di norma a
tutti i Farrnacisti e Medici del Regno francese, im-
piega i numeri 5oo. iooo. 2000. ec. per esprimere la
quantitä d'una, di due, di quattro libbre ec. per
la ragione che il mezzo chilogrammo (5oo gram.)
poco si discosta dall'antica & francese di 16 once.

Peso metrieo Peso toscano

1 Chilogrammo (grammi iooo) 8 2 g5 ..9 8 S r - k> 8i
1 Ecatogramw.(grammi 100 ) » o JJ 3 „ 1-2 » '9> 68
2 Decagramm. (gramnii 10 ) » 0 ° » 8 „ u. !>7
1 Gramme» (grammi 1 ) » 0 o >, o „ IQ, 35
1 BeeigramUJO (grammi 01 ) 91 0 ff o „ o IJ S ) o3
l Centigrammo (grammi ooi ) 1 )> o }} o ,. o .-, °> '20

1 Milijgrammo (gram, oool) | » o 99 o » 0 » °> 03.
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Equivalenza del peso comune di diverse piazze
d'Italia e d'altre cittä capitali d'Europa alla
Libbra di Firenze o toscana (i).

Peso toscano

( La libbra ( peso grosso ) di Genova Üb

\ detta (peso sottile ) „

La libbra di Lucca „

/ II peso di Milano ( libbra grossa ) „

\ delto ( peso di marco ) „

o ö 11 3 5 gr. 1 1,56

o „ >> » 4 .» 23 ->66

O „11 „22 „ 12^0

2 „ 2 „ 23 „ 4,23

° >, 8 „ 7 „ 8,g8

o J> ii » 8 „ 2,25

o „ii „ 23 „ 17,51

La libbra di Napoli (peso di 12 otice)

de»a di Borna ( peso di 12 unce )

U/>e«>diTuriiio(2) (p. dimarcodi8onc.)„ o „ 8 „18 „ 5,5o

( La libbra (grossadi 12once)di Venezia „ 1 ,, 4 » 21 „ o,i5

^ detta ( peso sottile di i2ouce) „ o „ 10 „ i5 ,, 17,78

La Hbbra di Vienna (marco di commerc.) „ o „ g „21 „12,89

detta ( marco di moneta „ o ,, g ,,21 „23,71

II peso di Berliuo ( peso di marco ) „ o ,, 8 „ 6 „ 14,60

dcHodiColonia (3) {peso di marco ) „ o „ 8 „ 6 „ g,ig

(i)Hocalcolatoquesteriduzioni sogliequivalentiin grani
di peso inglese e francese della Table ofthe weights ofdiffe-
rent countries inserita nel Dizionario di Chim. del D. A. Ure.

(2) II peso o la libbra usitata nelle Farmacle di Tu-
rino e di 11 once ; ma Voncia e circa un sesto piü leg-
giera di quella del peso di marco.

(3) I pesi di marco di Monaco e di Manheim non differi-
icono da questo, se non perche sono, il prirao superiore, e
i »«condo inferiore di circa un grano di nostro peso.



Peso totcana

dettn di Lisbona {ptiodi marco ) S o O 8 9 agr. i3,a5

delt. di Madrid (marc. reale diCastiglia),, o „8 „ 3 „ 3

L'antica Ubbra di Parigi (peso di i6orece V.Riduzione del peso to-
francesi) in uso piima della Repub- scano in quello J'rance-
blica . « ec., e viceversa.

La Ubbra di Londra {peso di 12 onee ff. Riduzione del peso to-
inglesi ) scano in quello inglese,

e viceversa .

Ecjuivalenza dl diverse misure di capacitä e di
superßcie alla misura metrica e viceversa .

II fiasco di Firenze o toscano, della capaci¬
tä di libbre 7 e mezza d'aequa (1) si divide in 4
mezzette di due quartucci per cadauna, ed equiva-
le a circa cinque ottave parti d' un gallone, cioe a
poco piü di 5 pinte inglesi (2), e a poco meno di

(1) La capacitä del fiasco (misura da olio ) e comu-
nemente valutata libbre 5 e mezza toscane di questo stes-
so liquido .

11 mezzo fiasco sia da Tino sia da olio e distinto col
notne di boccale.

(2) II gallone e la pinta, di cai si fa aso in Inghit-
terra per misurare la birra , banno una capacitä diversa
da quella deüe misure dello stesso nome impiegate per
il vino.

II gallone in nso presso i Farmacisti per la misura ■
zione dei liquidi contiene 8 pinte di 16 once fluide per ca-
dauna; vale a dire libbre inglesi 10, e once 8 d'aequa, equi-
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2 pinte e mezza parigine (i), o a litri 2 e cera-
**/&"£/*£ 28.

II Vitro ( la cui capacilä e di libbre toscane 3,
once 3, scropoli 12. d'acqua ) equivale a mez-
zette, 1 e quartucci i,5i (misura toscana da vino),
a mezzette i, e quartucci 1, 83 (misura da olio) (2).

i.i?rßccü) toscano(costituito da 2o.soldio 240.
danari) corrisponde a piedi i, pollici 9, e linee 8; e
a metri o, decircetri 5,centimetri 8,millimetri4.<

1. Piecle parigino (costituilo da 12 pollici o 144
linee ) equivale a braccia toscane o. soldi 11, e dana¬
ri 1; e a metri o. decimetri 3, centimetri 2, e milli-
metri 5.

*. Metro ( dieci-millionesima parte del qua-
drante del meridiano terrestre ) equivale a brac¬
cia toscane 1. soldi \l\, e danari 3 ; 2o ; e a piedi
parigini 3 , pollici o, e linee 11,34 (3) .
valenti a libbre toscane 11, once 8, scropoli 19, grani 5,33;
cosicche la pinta inglese equivale in peso toscano a libbre 1,
once 5, scropoli i3, grani j8,6G d'acqua .

(1) La pinta di Parigi conticne in peso toscano libbre 3,
once o, e poco meno di scropoli 21. d'acqua .

{"}.) "Vedasi per altre riduzioni dei nuovi pesi e delle mio-
ve misure Francesi in peso o misura di Toscana, l'esposizionv;
del sistema metrico con tavole di ragguaglio ec. fatta per
ordiiie del Governo francese. Firenze presso G. Piatti 1810.

(3) Giova frattanto sapere , per la riduzione della
scala barometrica degl'Inglesi in quella toscana,che il piede
parigino di cui si fa uso presso di noi per la divisione della
scala anzidetta ec. equivale a pollici inglesi 12, e 797. mil-
ksimi di pollice ( V- Baromctro ).

Vol.l. i3
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STRUMENTI D 1DR0STAT1CA.

Areornetro

Questo strumento chiaraalo comunemenle
Pesa liquori di Baume ( poiche da lui fu imagi-
nato e costrulto 1' areornetro oggi in uso presso i
Chimici e Farmacisti Itahani , Francesi ec.) serve
a determinare noa in un modo rigoroso, ma piü o
aieno approssimativamente la densilä o il peso
specifico di diversi liquidi .

Cuntutloche si prenda 1' acqua pura o stillata
come lipo o come termine di comparazione della
gravitä specifica di ogni sorta di liquido, pur tut-
tavia non si fa uso d' uti solo misuratore ma s'im-
piegano oidinariamente due diversi areometri ,
Y uuo pe'liquidi piu pesanti ; l'altro per quei piü
leggieri dell'acqua .

Consistono si I'uno che l'altro in un tubo di
vetro di soltilissime pareti lungo da cinque in Otto
pollici, termiaato inferiormente da due globi
della stessa materia poco distanti l'uno clall'al-
tro ( Fig. 36). Di questi globi o cavitä sfericbe
la superiore e alFatto vuota menlre 1'inferiore e ri-
piena di piccoli globuli di piornbo, o e caricata con
sufliciente qnantita di mercurio ; senza di che lo
strumento non potrebbe approfondarsi nei liquidi,
nc lampoco rimanervi eretto .

Sono entrambi corredati d'una scala segnata
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sulla carta e nascosta dentro il tubo dello strumen-
tOj la quäle si mostra con graduazione descenden-
te nell' areometro (P) destinato a valutare ü peso
delle soluzioni saline, alcaline, gommose ec dei si-
roppi, sapoui, acidi ed altri liquidi piü pesanti
deü' acqua; ed ascendente nell' areometro ( L )
pe'liquidi piü leggieri dell'acqua conie lo spirito
di vino, gli eteri ec. (1).

Posti i due areometri nell' acqua pura ,
quello pe'liquidi piü pesanti vi s'immerge con
tutta la sua scala iino alla sommitä marcata con
zevo, mentre quello pe' liquidi piü leggieri gal-
leggia emergendo dall' acqua con tutta quanta la
sua graduazione . Se ora si passa il primo dal-
F acqua in un liquido piü pesante non vi s' ap-
profonda piü tanto, ma ne rimane piü o raeno
sollevato o sostenuto; dovecche l'altro fatto passa-
redall'acqua in un altro liquido piü leggiero vi
s'approfbnda piü o meno : donde rilevasi che V a~
reometro con scala descendente, o pe'liquidi piü
pesanti dell'acqua, misura per emersione, e l'altro
con scala ascendente, o pe'liquidi piü leggieri del¬
l'acqua , per immersione.

(i) Qaanto all' areometro pe' liquidi piü leggieri del-
1' acqua bisogna avvertire che Baume ne ha incominciato
la scala partendosi dal num. 10 piuttosto che dalio zero
come han fatto i Chimici Olandesi ; lo che porta equivoci-
tä ne! linguaggio , poiehe chiamansi in Olanda acqua rite
a 12. e spirito di vino a 24 quelli stessi liquidi che in al¬
tri paesi, o presso la maggior parte dei Chimici, si dicono il
primo a 22. gr. il secondo a 34-



II grado della scala che coincide col livello
dell'acqua e l'iadicatore della densitä approssi-
maliva: ma per noa andar soggelti a sbaglio ma-
teriale bisogua fare atteazioae alla temperatura
dei liquidi, poiche questa iafluisce aotabilaieate
sulla loro deasitä relativa. Vi soao dei liquidi coaie
per eseaipio i siroppi ec. che, sceadeudo dalla tem¬
peratura dell' ebolliziune a quella ordiaaria del-
1' ataiosfera , auaieataao aioltissimo di deasitä e
addiveagoao capaci di segnare allo strumento 4- °
5. gr. di piü: ael modo stesso che lo spirito di
viuo sebbeae ideaticu preseata allü strumeato uaa
deasitä aiquaato diversa secoado la temperatura
dei situ, u la stagioae ia cui si eseguisce l'espe-
1 nueato .

I pesa liquori soao chiamati aache idrometri
perche ia foudo aoa fanao che iadicare approssi-
mativaruente ll piü o ii aieao d'acqua coaleauta
aei diversi liquidi, opiü pesaati o piü leggieri che
siaao dell'acqua stessa : a^a piü coaiuaemeate si
usa il aouie d' idrometro per desigaare quello dei
peaa liquori che si suole iaipiegare per misurare
ia deasitä degli eteri, dello spirito di viuo , delle
tiulure ec. e di allri liquidi piü leggieri dell'acqua;
e uLometro ( dalla parola äM sale ) il pesa-liquori
usalo per le soluzioui saline, per i siroppi, sapo-
oi } acidi ec.

A fronte dei vaataggi che siaiili strumeati
arrecauu aelle operazioai dei Chimico e dei Far-
niacisia, e forza cotnessare che aoa s'acquistano per
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tali mezzi se non delle cognizioni ineomplete sulla
densita relativa dei liquidi . Imperocche cosa pos-
siamo noi dire della density o del peso specifico di
una tal qualita di spirilo di vino, che nWareometro
segna 56 gradi ? Cosa di una soluzione sali na che
ne segna 12 e simili?Non possiamodunque perve-
nire alla soluzione completa dei diversi quesiti sulla
densitä d'un tale o tal'altro liquido, se non cercan-
do il rapporto in peso che passa fra un determina-
to volume di esso ed un egual volume d'acqua .

Frattanto siccome interessa sommamente al
Ghimico, al Farmacista, al manifattore ec. di ben
conoscere la densita di varie sostanze liquide im-
piegate in qualita di solventi, e qnella non meno
di diversi preparati o composti, cosi perche i pri
mi di questi corpi possano essere impiegati cou
sicurezza e vantaggio,e perche i secondi possegga-
110 i requisiti necessarj, ho reputato utile di ad-
ditare il grado che si gli nni che gli al tri dovranno
segnare nello strumento .

I gradi indicati dall' areometro ( idrometro )
per i liquidi piü leggieri delTaequa sono all'ordi-
naria temperatura delT atmosfera .

10. ppr l'acqua distillata
20. per l'alcool diluto ( acqua vite )
22. per 1'ammoniaca liquirla
3o. per l'olio essenziale di trenaentina
34- p er l'alcool comune ( spirito di vino del

commercio )
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da 3ö. a 42 per l'alcool rellificato

48 per l'alcool eterizzato ( liquore anodino)
da 55. a 65 per 1' etere solforico .

I gradi indicati dalY areometro (alometro )
per i liquidi piü pesanli dell' acqua sono

o. per 1' acqua distillata
da 20, a 25 per l'acido idroclorico liquido

3o. per il siroppo bollente
35. per il siroppo alla temperatura ordinaria

da 36. a 38 per la lissivia de'saponaj ( soluzione
acquosa di soda )

da 35. a 45 per l'acido nitrico
66. per l'acido solforico ( olio di vetriolo )

II grado che 1'uno o 1' altro areometro se-
gnera in diversi liquidi, a tenore della maggiore
o minor quantitä d'acqua che ritengono, verrä in-
tlicato, unitamente alla loro densitä o gravita spe-
cifica, di mano in mano che nel corso dell'opera
ne verra fatta menzione.

L'espressioni usate in quest'opera per 1'indi-
cazione dei gradi segnati nei due arcometri di
Baume saranno le seguenti. Esemp. alcool ( _l 36.
gr. Areom. B.) Acido solforico ( — 6^ gr. Ar. B. )
II segno -J- indichera lo strumento con scala ascen-
dente o pe' liquidi piü leggieri dell' acqna ; e il se¬
gno ■— quello con scala descendente 0 pe'liquidi
piü pesanti dell' acqua .
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Areometro dl Meissner

Quest* areometro di cui si fa uso in Austria e
in 'altre contrade della Germania e talmente co-

strutto che puo servire a determinare il rapporto fra
il volume ed il peso di qualsisia liquido cornunque
piü leggiero o piü pesante delPacqua .

YI areometro Meissneriano immerso nell'acqua
distillata segna il num. ioo: e questo grado serve
di termine medio alla scala dello strumento. Par-

tendosi da questo punto e andando verso la som-
mita Ae\Y areometro la progressione numerica decre«
sce in quella guisa che aumenta andando dal ioo
verso l'estrenaila inferiore: donde resulta che la

serie de'numeri progredisce dalP alto in basso e
che la scala e tutta descendente. Cio premesso,
egli e evidente che la densitäd'un liquido compa-
rirä di tanto minore o maggiore di quella del-
l'acqua, di quanto il grado segnato dallo strumento
e minore o maggiore del numero ioo; che e quan¬
to dire che lo strumento denota la progression«
delle densitä crescenti emergendo piü o meno dal
liquido col termine medio della scala ( ioo ) nel
modo stesso che denota la progressione delle den
sita descrescenti immergendo o approfondandosi
per un numero maggiore o minore di gradi al di
sotto di ioo. E di qui e che se ['areometro tollo
dall'acqua (ove segna ioo) vien posto nello spirito
divino, e quindi neH'acido nitrico, emerge da

I
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quest' ultimo liquido fino a farne coincidere il li-
vello col grado 140 della propria scala, e d'altron-
de immerge nel prirao in modo da approfondarvisi
fino a 85. Ecco che con tali semplici dali s'acqui-
sla la nozione del peso specifico d'entrambi questi
liquidi, cioe 85. per lo spirito di vino e i4o. per
l'acido nitrico: ed in altre espreisioni i suddivisati
liquori stanno ad un egual volume d'acqua, ilpri-
ikü come 85, l'altro come 140 a 100 .

Frattanto bisogna dire che mentre 1' areome-
tro di Meissner ci somministra la nozione della
vera densitä dei liquidi ( che e ciö che si ricerca
dai Ghimici ) i Farmacisti abituati a misurare la
concenlrazione, la rettificazione, o la forza di diversi
composti con gli areometri di Baume, si trovereb-
bero imbarazzati mancando del mezzo di ridurre
le suddivisate espressioui Meissneriane di 85, e
140 nelle corrispondenti di Baume, 33 per l'alcool
e 4 1 per l'acido nitrico: le quali, oltre ad esser-
ne sommamente discoste, debbono poi anche esser
referibili a due areometri diversi, essendo i sum-
mentovati liquidi 1'uno piü leggiero l'altro piü
pesante dell'axqua .

L J espressioni di cui si farä uso in quest'opera
per denotare ( sempre in rapporto all' acqua presa
com'unitä e rappresentata con 100) la densitä vera
o la grävitä specifica si dei liquidi che dei soli-
di saranno le seguenti. Esernp. Aciclo idroclorico
( p. sp. 1. 1G ) Etere solforico ( p. sp. 0,^5 )
Pioinbo ( p. sp. 11,35 ) .
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Alcalimetro

Serve a misurare il titolo o la bontä relativa
degli alcali fissi versati nel commercio.

E un cilindro di cristallo lungo circa 9. pollici
del diametro di circa 9 linee, inferiormente chiuso
e sostenuto da un piano circolare.E munito di una
scala descendente incisa nella parete esterna e di-
visa in 100. spazj uguali, che, incominciando dalla
sommitä del terzo medio del cilindro, termina in
fondo: e gli orli che lo strumento presenta aU'ori-
fizio sono alquanto rovesciati all'infuori e ricoperti
d' un sotüle strato di cera, onde impedire al liqui-
do di calar giü per le pareti esterne allorche se ne
opera il versamento. Descroizilles corredando que-
sto strumento di altre scale o graduazioni lo ha
fatto servire ad usi diversi, e lo ha chiamato Po-
limetro.

Per far uso dell' alcalimetro di Descroizilles
nel saggio delle potasse e delle sode di commercio
si riempie lo strumento fino allo zero della gra-
duazione descritta col cosi detto liquor d'assaggio,
il quäle consiste in acqua disüllata o piovana aci-
dulata con acido solforico in tal proporzione, che
ogni spazio compreso fra una linea e 1'allra della
graduazione deve contenere cinque centigramnii
del divisato acido concentrato a (—-66. gr. Areom.
B. ); dal che si rileva che la quantitä totale
dell' aciclo solforico che al grado giä indicalo tro-
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vasi neu' alcalimetro ascende, astrazione iätla dal-
acqua, a cinque grammi.

Inclinato lo strumento, si versa a poco a poco
il liquido acido su cinque grammi o di potassa o
di soda di commercio precedentemente sciolta in
sufficiente quantita d'acqua, e giä divenuta chiara
per mezzo del riposo. Si cessa di versare ulterior
quanttä di liquor d'assaggio appena si scorge esser
1'alcali neutralizzato dall'acido : e la discesa che
il liquido ha fatto dentro Yalcalimetro, o sia la
porzione di scala rimasta vuota di liquido, ci avvisa
della quantita d'acido solforico concentrato che si
richiede per la saturazione della sopraindicata quan¬
tita delF uno o dell' altro alcali .

Siccome perö Yalcalimetro di Descroizilles
non e reso comune nel nostro paese; e di grave
imbarazzo a molti riesce nello smercio delle potas -
se e delle sode il far ragguaglio dei resultati otte-
nuli col suddetto strumento al peso toscano, cosi

-o ho stimato utile d'indic are un metodo assai piu
facile per valutare la bonta relativa dei summen-
tovati alcali ( V. Potassa e Soda ).

Misura-gocce

Strumento col quäle si misurano con sufficien¬
te precisione quei medicamenti liquidi che sono
dai Medici prescritti in un determinato numero
di gocce. E un piccolo vaso di cristallo iegger-
mente conico, rivolto con l'apice in basso, e soste-
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nuto da una base o da un piano circolare : esso e
graduato dal basso in alto prima da i a 6 e quindi
di sei in sei fino a 48. oppure a 72; e ciascuna uni-
tä equivale ad una goccia del peso dun grano, dato
che il liquido sia acqua stillata o di pioggia ( Fig.
370(0-

Essendo inlinitamente di versa la densitä dei li-
quidi in)piegati ad uso chiroico e medico, ne varia
per conseguenza notabilmente il volume sotto uno
stesso peso, come diverso si mostra il peso sotto un
determinato volume. E di qui e che se con 24 gocce
d'acqua si forma il peso d'uno scropolo, lo stesso
numero di gocce pesa soli grani 17 se il liquido e
etere solforico ( -}- 60. gr. Ar. B. ) pesa grani 22
se e ammoniaca liquida ( _]_ 22. Ar. B. ) grani 3i
se e siroppo semplice ( — 35. gr. Ar. B. ) e final-
mente grani 44- essendo olio di vetriolo ( — 66.
Ar. B. ) .

STRUMENTl d'iDBAULICA

Sifone

Questo strumento, per quanto si mostri sotto
varie figure, consiste in un tubo piegato in arco o
in xquadra con gli estremi inegualmente prolun-

(1) IJ misura-gocce inglese ediviso in Go. o in i?.o. gocce
per la ragione che ogni dramma si divide in 60. grani o
minimi, eqnivalenti ciascuno ad una goccia d'acqua: e que-
sta equivale a gr. 1. ~ di nostro peso .
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gali. Alla piü lunga delle sue tranche e quasi
presso al fondo e talvolta saldato un tubo rivolto in
alto, che per gran tratto scorre paralellamente alla
branca donde si parte . Aspirando per quest'appen-
dice del tubo si determina entro ü sifone l'ascensio-
ne del liquide-, e in cotal modo lo si estrae dai vasi
ove soprannatava a qualche polvere o precipitato .

Chiamasi doppio questo sifone per distinguer-
lo da quelle- che sprovvisto della prefata appendice
e detto semplice . Si l'uno che l'altro sono per lo
piü irapiegati per separare i liquidi dalle fecce o
materie deposte al fondo, o da altri liquidi, che
dotati di un peso specificamente maggiore,occupa-
no la parte piü profonda del vaso.

Per determinare 1' ascensione del liquido nel
sifone semplice si rovescia coll'arco in basso, e
per la branca piü lunga si riempie, mediante un
piccolo imbuto,o di acqua o d'altro liquido secon-
do la natura di quello che si vuol travasare :
quindi otturato coli'indice l'orifizio della branca
piü corta si finisce di riempirne la piü lunga, e
chiuso egualraente l'orifizio di questa, si rivolge il
sifone nella posizione naturale mentre se n' intro-
duce la branca piü corta , giä lasciata libera, nel
liquido da Iravasarsi; ove s'imraerge cautamente
fino in prossimitä del sedimento o precipitato ,
e riraosso il dito si riceve il liquido che ne sca-
turisce.

Si comprende bene come avvenga 1' ascen¬
sione del liquido dal vaso nel sifone, se si con-
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sidera che formano entrambi una sola cavitä, o che
havvi comunicazione diretta e continuitä. Ad ogni
Tolta che la branca esterna del sifone si scarica
d' una porzione di liquido , si formerebbe un vuo-
to, se non venisse tosto a riempirlo altro volume
di esso precisamente uguale, spintovi dalla pressio-
ne che Faria atmosferica esercita sulla superficie di
quello contenuto nel vaso.

Si da anche il nome di sifone (raa impropria-
niente ) ad un tubo di vetro o di latta, lungo circa
un piede su due linee o tre di diametro, legger-
mente ed uniformemente incurvato, di cui si fa
comunemente uso per vuotare le bottiglie, i grandi
matracci, i fiaschi ec. senza punto intorbidare il li-
tjuido a malgrado delle fecce e del sedimento con-
tenuto nel fondo dei predetti vasi . Questo stru-
mento per vero dire fa tutt' altro ufficio che quello
di sifone, ed e piuttosto un tubo pneumatico ( V.
lubi ) poiche altro oggetto non ha che d'introdur-
re nelle bottiglie, nei fiaschi ec. 1' aria atmosferica
necessaria a rinapiazzare il posto del liquido a mi-
sura che questo ne scaturisce .

Pipette

Sono dei globi di vetro internamente vuoti,
da cui si staccano oppostamente due sottilissimi tu-
bi tirali a lucerna e d' inegual lunghezza .

Si fa uso delle pipette per trasportare i liqui-
quidi da un vaso in un'altro } per edulcorare i pre-
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cipitati rimasti su i filtri, per separare dagii olj es-
senziali Y acqua sottoposta ec.

Aü'occasione d'irapiegar la pipetta perl'uno
o per l'altro degl' indicati oggetti s' immerge nei
liquido V estremita. del tubo piü corto, e striata fra
le labbra 1'estremita dell'altro piü lungo, si aspira
leggermente fino a che la cavita sferica dello stru-
mento ne sia rimasta presso a poco ripiena . In-
clinata allora quasi orizzontalmente la pipetta , si
trasporta sopra i vasi destinati a ricevere il liquido,
e se ne sollecita la caduta spingendolo col üato.

Si agevola il maneggio delle pipette renden-
done assai lungo il lubo per il quäle si ia 1' aspira-
zione,e dandogli ad una certa altezza un'inflessione
un angolo piü o nieno ottuso,

Irnbuti .

Gl' imbuti j bencbe sommamente varj per la
figura e per la grandezza, rappresentano per lo piü
dei coni terminati in un tubo piü o meno lungo
ed angusto. Servono a introdurre i liquidi nelle
bottiglie e in altri recipienti di bocca stretta , naa
soprattutto a sostenere i filtri di carta o d'altra
maleria e raccoglierne il liquido . Gl' imbuti usati
dai Chimici e dai Farraacisti sono di vetro, e di
rado s' impiega qualche imbuto di metallo a meno
che non sia d'argento o di latta .

Sono talvolta necessarj degl' imbuti con un
tubo assai lungo a fine d'introdurre i liquidi in
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vasi profondi senza bagnarne Ie pareti 0 il collo,
oppure per condurre un liquido sotto di un altro

che abbia una gravitä specifica minore.

Imbuti da separazione. Bifferiscono dagl'i/ra-
buti comuni soltanto per la forma, avendo il tubo
o il sifone assai lungo, ed un corpo piu o meno sfe-
rico, munito superiormente d'uiT apertura o d'un
colletto aperto; imperocche dovendo servire per se-
parare gli olj essenziali, gli eteri, ed altri liquidi
piu o meno volatiJi dall'acqua su cui galle<*giano
darebbero luogo sd una manifesta perdita di mate-
ria se , come gl' imbuti ordinarj, rendessero troppo
libero ed esleso il contatto dell'aria atmosferica col-
]a superficie dei suddivisati liquidi.

Per e.seguire la separazione degli olj essenzia¬
li , dell'etere solforico ec. dalTacqua sottoposta si
ottura coU'indice 1'orifizio inferiore dell' imbuto ,
e Sasciati i liquidi in riposo per alcuni minuti se-
condi, si rimuove il dito per fare uscir l'acqua,
tornando perö a riapplicarvelo tosto cbe l'olio o
l'etere, introducendosi nel tubo, tentano anch'essi
d'uscirne. Portato allora Y imbuto sopra di una bot-
tiglia e rimosso di nuovo il dito, si lasciano cadere i
liquidi per cotal modo separati dall'acqua.

Imbuto a chiavetta . Sonovi dell' operazioni
analiticbe per le quali , mentre ricbiedesi di ver-
sare a riprese Facido od altro liquido nell'apparec-
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chio, e poi necessario che l'aria atmosferica non
vi abbia accesso neppure mediatamente.

E siccome la riunione di queste due condi-
zioni fa si che non possa per tal'oggetto impiegarsi
1' imbuto di Welter , di cui si e gia fulto menzione
fra gli struraenti pneumato-chimici, cosi si fa uso
d' un' imbuto di cristallo corredato d'una chiavet-
ta di simil materia nel punto in cui il cono si pro-
lunga in lubo. Ma a questo imbuto, che per quanlo
sia semplice non e perö facile a costruirsi, altro io
ne ho sostituilo che rierapir ne possa onninamente
gli ufficj .

Imbuto a pozzetto. Ho cosi chiaraato V im¬
buto atto a rimpiazzare quello a chiavetta perche
costituito di due pezzi; cioe d'un' imbuto propria-
mente delto ( I Fig. 37. ) e d'un pozzetto ( P )
nel cui fondo, e segnatamente nel cenlro, e sal-
data una bacchetla di vetro ( b ) che si erge per -
pendicolarniente e che e alquanto piü lunga del-
1' imbuto medesimo. S' infda la sunnominata bac-
chetta iiell' imbuto per 1' orifizio inferiore , ed ele-
vata fino a nasconderne 1' estremita del tubo nel
proprio pozzetto ( P ) si arma di una palla di su
ghero ( s ): Ed una stecca di legno ( e ) che, essen-
do situata trasversalmente sugli orli dell' imbuto
riceve in una tacca semilunare la bacchetta ( b )
offre appoggio alla palla di sughero (s) e cosi
serve a sostenere in sito il pozzetto.
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Montalo e disposto in tal guisa Y imbuto vi si

versa prima un poco di mercuriu üno a riempirne
iJ pozzetto, e dipoi l'acido od allru liquido desti-
üato per l' operazione . Allorehe si vuole che il li¬
quido discenda nelTapparecchio non resta a faral
tro che rimuovere il sostegno ( l ) e abhassare la
fcaccheüa ( b ) tanto che basti per disimpegnare
dal mercurio del pozzetto l'estremitä inferiore
delYimbuto; e si rialza per rimetterla in sito to-
sto che si vuol desislere da versare il liquido.

Si adatta quesl' imbuto alle bottiglie tubulate
e ad altri vasi per mezzo di un tappo di sughero
lorato longitudinalmente, come si fa per i tubi e
per altri slrumenti .

L'acido nitrico e l'acqua regia sono i soli li-
quidi pe'quali non puö essere impiegato il descritto
imbuto a pozzetto .

Neil' impiego AeWimbuto a chiavetta 0 di
quello a pozzetto, che propougo di sostituire, bisogna
aver la cautela di far discendere il liquido a pic-
cole riprese , altrimenti accade qualche volta che
nel momento della reazione delle materie conte-
nute nel vaso distillalorio, il gas che in copia e su-
bitamenle si svolge, non potendo lutto ad un tratto
introdursi nei recipienti destinati a raccoglierlo , o
attraversare per i lubi di comunicazione, relrocede
in parte e si apre una slrada a traversu il liquido
contenuto nell' imbuto.

1

Fol. I. 14
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Filtri

Si denominano cosi i mezzi per doye un liqui -
do , traversando , si spoglia delle particelle piü o
iueno grossolane che liene in sosDensiune: e die-
tro cio chiamasi appunto ßltrazione quell' opera-
zione che consiste nell' offrire ai liquidi carichi
di materie estranee un raezzo qualuuque piü o me-
110 permeabile , ma Laie perö da ritenere le altre
sostanze si dure che molli che nel liquido erano
sospese. Nel comun linguaggio farmaceutico si so-
sliluisce spesso le voci oolatura e colare alle parole
filtrazions efiltrare.

Per i filtri di crino si fa uso dei cosi detti
stacci o setacci con setto formaLo di Lela di crino o

di altro lessuto a raaglie ben rade. S' impiega lali
filtri per separare le polpe dai semi e dagl"involucri,
la trementina ed altre resine fuse, le gonimoresi-
ne ec. dalle materie legnose e da altre impuritä; si
tiene lo staccioalquanto inclinato sopra di unadat-
talo recipiente, e si rimena e si preme continua-
mente sul crino la materia con una o con arabe le
mani se si traLta di polpe e di sughi vegetabili .

Si sostiene i filtri di tela di cctone e di lino,
di stamina, di bianchetta, o di altro tessuto di la-
iia ec. afhdandone i lembi a delle punte di ferro,
di cui sono armate quattro stecche di legno colle-
gate insieme in modo da formare un quadrato : E
queslo strumento chiamato comunemente traversa
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0 quadrello,e presso altri crociera, si presta assai
comodamente per collocare i jiltri sugli orli deica-
tini o di altri vasi adattati a ricevere il liquido di
mano in mano che traversa e cade .

Si chiamano maniche d'Ippocrate o calze da
ßltrare certi sacchi di figuraconica., formati di bian-
chettaomegliodi lana inf'eltrita ebattuta, periquali
i liquidi ; cornunque torbidi e fecciosi^filtranoadagio
nia trasparenti e chiari. Si appendono queste calze 0
maniche ippocratiche per mezzo di lacci di nastro 0
di corda,e se ne riceve il liquido che filtra a goccia
a goccia in fiaschi 0 in bottiglie munile d' imbuto .

I filtri di tela di cotone e di lino vengono
impiegati per la filtrazione di liquidi soramameu-
te torbidi , e troppo facili ad olturare i pori de-
gli altri tessuti nieno rari . Cosi per esempio s'im-
piegano per separare i succhi viscosi, mucillaggi-
nosi ec. dalle droghe, donde sono stati estralli
non meno che per operare la filtrazione prelimi-
nare di molte sostanze che recuserehbero di pas-
sare per ahrofiltro men rado, se non fossero state
spogliate previamente delle particelle megmuse ec.

Si adopra !a stamina o la bianchetta per fiitra-
re i decotti e gl' infusi ottenuli da diverse droghe
il miele chiarificato, i siroppi ec. ec. Ma o sia la
tela di cotone o di lino, o sia il drappo di lana il
mezzo col quäle si operano le fütrazioui, non
puossi mai avere un liquido chiaro nei primi mo-
menti dell' operazione: e di qui e che bisogua ri-
portare e versare sul filtro il primo liquor filtrato

■
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allorache i pori', essendosi piü o meno otturati, la-
sciuno scolare il liquido sufficientemente chiaro.

Per far uso Ae' filtri di carta bisogna o adat-
larli alla cavitä conica degl'imbuti, o sostenerli
sulla superficie leggermente concava delle tele di
lino stese sulle traverse o crociere. Per adattare
qnesti filtri agl' imbuti di vetro o di latta si pren-
de un pezzo quadrato di carta emporetica di una
dimensione proporzionata al cavo dell'imbuto, e
piegato diagonalmente vi s'imprime altra piega-
tnra in modo da dividere per metä il triango-
lo che n' e resultato; oppure piegato in quarto il
pezzo quadrato della carta , se ne raddoppiano e
quadruplicano le piegature, dimidiandone ad ogni
volta il triangolo che di raano in mano presenta :
Quindi tagliate di questo filtro conico le punte e
slargatene le pieghe si colloca coll'apice in basso
dentro Tinibuto, cui tanto meglio s'adatta e si
con forma quanto maggiore e il numero delle pieghe
che gli sono State impresse.

Si distinguono due qualitä di carta emporeti¬
ca o bibula , cioe la grigia piü o meno grossolana,
e la bianca ; ma ambebue senza colla o senz' ami-
do . La prima detta anche sudante e per lo piü
adoprata dai Farmacisti, Liquoristi ec. per le filtra-
zioni usuali , e la seconda , detta anche gioseßina
e specialmente in uso presso i Ghimici nelle filtra-
zioni piü delicate, come per ricerche analitiche ec.

Nel versare su i filtri di carta diversi liquidi
bisogna procurare che questi cadano sulle pareti
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pj'uttosto che nel fondo o cenlro deil'imbuto, affin-
die i primi non siano rotti od in altro modo offesi
dall'utto dei secondi.

Per impedire che i Jiltri di Carla aderiscana
alle pareti deirimbuto ( lo che rende la fihrazione
assai piü lunga ) o s'hiterpone delle hacchette di
Vetro fra 1' imbuto e il fütro prima di versarvi il
liquido, o si fanno fabbricare gl'imbuti in modo
che presentino nella parte interna dei nlievi o
delle scannellature: ovvero se i liquidi da iiltrarsi
non posseggono qualitä corrosive si sostengono, con-^
forme suggerisce il Prof. Gazzeri, per mezzo di pic-
coli sacchi conici fatti com rete di tilo di lino o di so¬

ta, appesi ciascuno per la base ad un cerchio di legno.
Oltre i filtri giä descrilti avvenne moltL alui

che sono in uso in diverse officine. Nei casi per
esempio nei quali non si puö impiegare ne la carUt
ne venuno dei tessuti sopraindicali, come nella fifa
trazione degli acidi concentruti, dei liquidi aicalim
caustici } si adopra ad uso di filtro il vetro smi-
nuzzato o la rena selciosa lavata , sostenendo qtie-
ste materie nel cavo dell'imbuto per mezzo di al-
cuni frammenti di vetro impegnati nel tubo di es-
so: cosi pure s'impiega il carbone animale o vege-
labile, sminuzzalo, e di recenle preparato, per spo-
gliar 1' acqua ed altri liquidi dal cattivo odore e
sapore , le pietre poröse naturali o arlefatte per
depurare le acque limacciose, i graticci di mazze
di leguo , i tessuti di corda di canape, di giuu-
chi ec. per separare dalle fecce gli olj ollenuli per

■
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espressione , e (lalle materic legnose e caibonose le
resine liquefalle ec.

Separatorio fiorentino

Si da il nome di separatorio o di recipiente
fiorentino ad una grande ampolla col corpo com-
presso dall'alto in basso e col collo assai lungo
( S Fig. j3. ). II beccuccio e corae nelle corauni
ampolle inserilo nel corpo; ma essendo desLinato
a versare il liquido nella stazione nalurale dcllo
strumento non deve colla sua curvatura iualzarsi
di troppo .

S'mipiega il recipiente fiorentino per sepa-
rare gli olj essenziaü nella dislillazione delleacque
aromaticbe, purche abbiano dell'acqua un peso
specifico minore: 1/ olio che distilla insieme col
liquido, ne guadagna la supei ficie , e si rag una nel
collo, menlre Tacqua prende esito dal beccuccio
a misura che cade dall' alambicco .

Con queslo slrumento si. semplice , e capace
appena di cinque in sei libbre d'acqua , si puo ri-
tenerel'olio essenziale provenieniente da una gran
quantitä d'acqua aromatica ; e giova che lo stru-
menlo sia svelto e lungo di collo, non solo per
poter comodamenle collocare sotto il beccuccio di
esso i fiaschi muniti d'imbulo, o akri vasi destinali
a ricevere il prodotto della distillazione, ma ancbe
pciche unicamenle nel collo vada a riunirsi 1'olio



mmmmammmmmmKm

tg5
essenziale separatosi pendente una distillazione per
Jungo tempo protratta.

La fiitrazione dei liquidi operata col niezzo
dei gia esposti Strumenti e talvolla preceduta, tal-
volta susseguita da altre operazioni chimico-far-
maceutiche ehe inleressa di ben conoscere.

L' edulcorazione o lozione ha per oggetto di
privare di ogni materia sapida e solubile le so-
slanze ottenute per precipitazione, come ossidi, sa¬
li _, ed altri corpi poco o punto solubili; si esegui-
sce quest'operazione versando a riprese gran quan-
lita d'acqua su i precipitaü giä sgocciolati sul filtro,
e si rimiuova le lozioni iino a che il liquido che ne
scola non e affatto insipido. S'impiega acqua bol-
lente quando le malerie da edulcorarsi sono afFat-
to insolubili, ed acqua fredda quando sono piü o
roeno solubili. In qualche caso, e secondo la na¬
tura dei precipitato, si fa uso d' alcool in vece
d'acqua .

La purißcazione o depurazione delle diverse
sostanze si liquide che solide prende varie deno-
minazioni secondo il niezzo di separazioneimpiega-
to . Allorche inclinando i vasi o cilindrici o di al-

tra forma , se ne versa il liquido per separarne le
niaterie piu pesanti e gia deposte al fondo, l'ope-
razione e ehiamata decantazione ; di che si e gia
parlato nelle operazioni relative agli strumenti
meccanici . Trattandosi di materie precipitate si
tien conto di queste, e si lascia andar perduto
il liquido servito per la lozione; ma si fa al-
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l'opposto quandü si ha per scopo di spogliare* nie-
diante il riposo i liquidi dalle fecce che gl'im-
brattano, neJ quäl caso la depurazione vien chia-
mata anche sfecciatura. Puö ottenersi 1' effetto
stesso impiegando il sifone o la pipetta per separa¬
te i precipitati dal liquido sopranatante, non meno
che per aver puri e trasparenti i liquidi giä abban-
donali per qualche tempo al riposo, o depurati
dalle fecce come suol dirsi per sussldenza.

Quando per separare la materia vegeto-anima-
le ed ogni allra sostanza concrescibile dai succhi
vegetabili, si fa uso di una teraperatura vicina a
quella dell' ebollizione , l' operazione e distinta col
norae di coagulazione,e la depurazione dicesi fat-
ta per coagulo.

Invece del calorico s'impiega qualche volta
gliacidi o l'alcool, i quali, aggiuuti in modica quan-
tjta a diversi succhi vegetabili e ad alcuni umori ani-
mali, deterrainano il coagulo della materia vegeto-
animale o della sostanza caseosa, e cosi ne rendono
il liquido piü o meno trasparente dopo un riposo
di qualche tempo. Finalmente anche una incipien-
te fermentazione e in qualche circostanza capace
di produrre lo stesso effetto .

L' aggiuuta che fassi dell' albumina del-
l'ova (i) o del sangue degl'animali macellati, alla

(i) Si monta 1'albumina sbattendola in sufficiente
quantitä d'acqaa prima di aggiungerla al Jiquido da chia-
)ilicuisi;e io stfumehto a cio impiegato e diiamato/ru-
sta . Quosto toDsjttc in un niazzo di fili d'ottone stretti

\t
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soluzione acqüosa dello zucchero, del miele,o ai
succhi ve^etabili, onde involgere le impuritae le
materie eterogenee mediante il coagulo proclotto
dal calore, costituisce Foperazione della chicri-

ficazione; la quäle non vä mai disgiunta dtlla
despumazione , sorta di depurazione che consiäte
nel togliere le schiume a misura che monlano a.la
superficie del liquido da chiarificarsi. ( V. Schiu-
rnatojo ).

STRUMENT1 DI CALOIUMETRIA E AEROMETR1A

Termometro

£ il misurature del calorico sensibile di ci-
versi corpi .

E costituito d'un tubo capillare d'egual diam?-
tro, superiormente chiuso e inferiormente termi-
nato in una cavita sferica o cilindrica che chiami-
si il bulbo . La lunghezza di questo strumento vi-
ria dai sei pollici fino ad un piede e piii ancora,
secondo la capacilä del hulbo e del tubo.

II liquido di cui il hulbo dei termometrih
ripieno suol essere il mercurio o lo spirito di v -
no colorato in rosso, in ceruleo ec. i quali liqu-

gli uni addosso agli altri per il tratto di 4 in 5 pollici, i
qaali poi divaricandosi si rictirvano dopo tin egual tratto
formando in qualche modo l'ossatura di un globo di figura.
ovale. E in mancanza di frutta si pnö anche far uso di un
rnazzetto di ramoscelli di stipa, d'un cocchiajo di legno ec.
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di cambiando di voIume a seconda della tempera-
tura cui si trovano esposti, si dilatano per la pre-
sensa o per l'aumento del calore, e si contraggonu
per 1' assenza di esso .

Si suol'affidare i termometri ad una lastra di
lavagna, d'ottone, o d'altro metallo, su i cui lati
s'incide la scala talvolta unica , e talvolta accom-
pagnata da altra graduazione diversa. Abbisognan-
do perö in molti casi di conoscere la temperatura
di varj liquidi si salini che acidi , rendesi neces-
sario che il termometro abbia il bulbo e la por-
zione inferiore del tubo affatto liberi onde poter
esser imraerso; e lo strumento distinguesi allora
cci norae di termometro da immersione.

La congelazione del mercurio e dell'acqua,
e 1' ebollizione d' entranibi questi liquidi, sono i
punti dai quali i Fisici si partono per fissare gli
estremio i limiti, dentro i quali la scala termome-
trica e circoscritta.

E frattanto manifeste- che il termometro a spi-
rito di vino non solo nonpuo avere la stessa Jatitu-
cine del termometro a mercurio, ma non e tam-
poco adattato per le temperature piü o meno vicine
a ioo. atteso che Talcool sebbene sia diluto entra
ii ebollizione assai prima dell'acqua . D'altronde
il termometro a spirito di vino, potendo sopportare
mx freddo artificiale il piu intenso che siasi fin qui
poluto produrre, e attissimo a misurare le tempe-
rature bassissime o molto al di sotto di zero, e per
questo lato merita la preferenza su quello a mercuvio.

1
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Siccome peröle indicazioni termometriche che

si ha bisogno diconsultare nelle diverse operazioni
chimico-farmaceutiche sono presso a poco circo-
scritte fra il grado del gelo e quello dell'ebolli-
zione dell'acqua, cosi il termometro a mercurio
e di ogni altro il piü fedele non solo perche il
liquido metallico ; attesa la propria facoltä con-
duttrice , rendesi prontamente sensibile all' as-
senza e alla presenza del calorico, ma anche in
riguardo della coslante uniformitä che conserva
nel dilatarsi o nel ristringersi allorche percorre dei
gradi intermediär] al punto deU'ebollizioiie e allo
zero ; proprieta che non e comune agli altri li-
quidi (i) e che nell'esperienze delicate non puo
essere trascurata senza incorrere inqualche sbaglio.

Abbiamo anche di vantaggio nel termometro
a mercurio che la dilatazione e la restrizione del
bulbo o inviluppo vetroso vanno presso a poco di
passo pari coi cambiamenti di volume, che il rae-
tallo subisce nel percorrere la giä iudicata serie di
gradi da 35. solto lo zero fino all'ebollizione del¬
l'acqua. Ma al di lä dei due indicali eslremi il mer¬
curio cessa di dilatarsi uniformemente per ogni
grado della scala, e per questa parte esso non dif-
ferisce piü dagli altri liquidi, ne va immune dagli
stessi inconvenienti dell'alcool allorche ollrepassa

(i) V. Taddei Stechiometria clnrnica Tav. XXXIX.
Differtnza fra le indicazioni termometriche dell'acqua e
dell'alcool , osservate da De Luc comparativamente a quel¬
le del mercurio ec. Fireiue, presso Pagani 1824.

i\
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i 3oo. gr.; Nel quäl caso si solleva de! vapore, che
reagendo sulla colonna del Jiquido vi esercita una
pressione tanto piü forte quanto piu elevata e la
ternperatura cui lo strumento trovasi esposto.

Oltre il termometro diviso con la graduazione
giä iudicata ( che e quello di Celsius usitato in
in Svezia, e adottato poi anche dai Francesi quando
insieme con le misure e i pesi molti degli Strumen -
ti di Fisica, d'Astronomia ec. furono divisi in quo-
zienli deciniali e centesimali ) si hanno in diverse
contrade altri termometri usati a preferenza } i quali
portano il norae dei respettivi loro inventori. Tali
sono il Termometro di Reaumur e quello simile
di De Luc, da molti sempre usati in Italia, in
Spagna, in Francia ec. quello di Fahrenheit in In-
ghilterra, e quello di De Lisle in Russia: ma non
differiscono dal centigrado se non per la divisione
della scala e per il valore relatirodi ciascun grado,
notando con numeri diversi i punti fissi serviti alla
graduazione; i quali per altro son sempre gli stessi
in tutti i Termometri.

La tavola seguente c'indica i punti fissi dei
Termometri piü in uso in Europa e l'equivalenza
dell'uno alFaltro, riferendone pero i gradi che sono
al di sotto della congelazione del mercurio a dei ter¬
mometri a spirito di vino, e quelli all'opposto cheo
nello stesso ordine in cui gli strumenti sono esposti
oltrepassano i numeri 65 = 52 =r 149 = 52,5,
della scala respettiva, a dei Termometri a mer¬
curio .
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1 1
Termometri

PUNTI FISSI CENTI- DI DI DI

DI GRADUAZIOKE GRADO REAUM. (!)
DE LILSE

— 55 -44
5o 40

Conqelazioue del Mer- 45 3G

4o 3a -4o
35 28 3i

3o 94 22

25 2o l3

20 16 4
15 12 + 5
10 8 »4

Congelazione delVacqua, 5 4 23

o shiactio che sifonde. 0 o 32 — l5o

+ 5 + 4 4« l42j5o

10 8 5o i35

«5 12 5g 12^,50

20 16 68 120

25 20 77 112,5o

(i) Questo Fisico supponendo che il freddo prodotto
da un miscuglio di neve o di gliiaccio e di sal marino fosse
il maggiore possibile , pose lo zero della saa scala a que¬
sto punto ; e indicando il calore necessario all'ebollizione
dell'acqua con 212. gr. ne segnö il punto della congela-
zione con 3a, dividendo per tal modo lo spazio compreso
fra questi due estremi in 180 gradi.
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Termometri

PDNTI FISSI
DI GUADUAZIONE

Ehollizionc dell'acqua

Ebolliz. del mercuiio

CETNTI- DI DI DI

GRADO REAUM. FAHREMB. DELILSE

4- 3o + 24 4- 86 —- io5

35 28 9 5 97,5o

4» 3a vo4 9°
45 36 n3 8a,5o
5o 40 122 7 5
55 44 i3i 6 7 >
6o 48 .40 6o

65 5a "49 52,5o

7° 56 i58 45
75 60 167 3 7; 5 °
8o 64 i 76 3o
85 68 i85 22,5o

9° 7* »9't i5

95 76 20 3 7,So
100 80 212 O

HO 88 23 0

120 96 248
i3o 104 266

i4o 112 284
i5o 120 3o2

200 160 392
25o 200 482
3oo 24» 5 7 2
35o 280 662
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Osservato il rapporto in cui slanno fra loro i
diversi Termometri o le graduazioni delle scale
respettive, e facile di trovare la corrispondenza d'un
qualsivoglia numero di gradi dell' uno con quelli
dell'altro (i).

Le indicazioni termometriche di cui sarä fatto
uso in quest'opera verranno esposte col Termometro
centigrado,conformemente agli esempj che seguono;
ove i segni -i-----che precedono il nura. dei gradi
significheranno , il primo le temperature superiori
allo zero, e il secondo quelle che ne sono inferiori.
Esemp. Aria atmosferica ( -|_ i5 gr. Term. Cent. )
Aicool ( — 18. gr. Term. C.)

II quadro che segue pone sotto gli occhj del
Chimico-farmacista e del medico una serie di tem¬
perature, che interessa ad entrambi di ben co-
noscere.

Grado di calore concepulo dal bagno-maria d'a-
cqua purn portala all'ebollizio-
ne -|- ioo. Term. Centigr. (ca-
lorn comunicato _j_ 97, 5o.
Term. Centigr, )

Detto del B. maria composto d'acqua
satura di sal comune-]- io6,5o.
T. C. ( calore comunicato cir¬
ca io3, 5o. )

(t) V. Taddei Stechiometria cit. pag. 140. Formula
per trovare i equivalenza delle due. scale Reaumuriana
e Fahrenheitiana a quella del Term. cnniigrado.
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Grado di calore del B. maria composto d' acqua,

tenendo in soluzione düe tem
del proprio peso di muriato sec-
co di calce -j- i i5. T. G. ( ca¬
lore comunicato circa 112).

Detto per 1'essiccazione delle radiche,
foglie, frutti, eo. da -J- 25. a
-j- 5o. T. G. ( V. pag. 20. )

Detto per le pozioni di The, e di altre
infusioni raedicamentose da 4-
35. a + 43. T. C.

Detto per i pedüuvj caldissimi da -\- ^o
a + 45. T. G.

Detto perle fomentazioni calde da-|- 38
a + 44-T. G.

Detto per il bagno universale da ■+• 3.0
a •+ 36 T. G. (calor vitale in
stato fisiologico ).

Detto per operare le digestioni e infLK
sioni alcooliche da 4- 35 a
-|_ 3^,50 T. G.

Detto piü opportuno a promuovere le
fermentazioni alcoolica e acida
da ~H 18 a -h a5. T. G.

Detto dell'atmosfera il piü conveniente
per sperimentare col pesa-li-
quori la densitä dei liquidi -i*
i7j5o T. C,
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Pirometro di Wedgwood

Neil' impossibilitä di valutare col Termome-
tro le temperature assai elevate, Wedgwood im-
maginö di servirsi dell'argilla, come quella che
avendo la singolar proprietä di restringersi in ra-
gione del calore cui viea esposta, avrebbe potuto
somministrarci qualche nozione rispetto al calorico
in copia accumulato in diversi corpi.

Il/nrome^roconsistein una staza o misura for-
mata d'una lastra di rame o d'ottone, su cui sono
saldate due verghe dello stesso metallo, disposle qua¬
si parallelamente e in modo da formare un canale
leggermente convergente , della lunghezza di cir¬
ca 22 pollici e raezzo, avendo un'apertura di cir¬
ca 5 linee e mezza ad una dell'estremitä e 3 linee
all'altra . Ad uno dei lati stä incisa la scala , la
quäle divide tutta la lunghezza del canale in 2J\o
spazj eguali corrispondenti ad altrettanti gradi .

Si tiene a disposizione dello struraento un nu-
mero di piccoli cilindri o piuttosto di segrnenti di
cilindro d'argilla giä cotti fino a concepire il calor
rossoji quali avendo un diametrodi 5 linee e mez¬
za come 1' imboccatura piü larga del canale, sono
appena lunghi sei in sette linee, ed alquanto appia-
nati .su un lato (i) .

(i) Per render comparabili i resultati dell' esperienze
bisogna che i pezzi cilindrici siano formati della stessa qua-
litä d'argilla, e che qnesta sia inf'usibile anehead un vio-
lento calore.

v'oLL i5
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AI momento di dover valutare in gradi la
temperatura di una fornace, o il calorico necessa-
rio alla fusione d'un metallo o d'altro corpo, si
espone insiem coti questo all' azione del fuoco an-
che il cilindro d'argilla, o pure si pone in uno
stuccio di terra refrattaria o in un crogiolo , qua-
lora il corpo da trattursi fosse di tal natura da ve-
ttificare l' argilla nei puuti di contatto , o da cura-
binarvisi in altro modo. Suppongasi per esempio
d'avere a valutare il grado di calore necessario alla
fusione dell' argento . Si colloca nel fornello il cro¬
giolo contenente 1'argento e il ciliudro d'argilla;
donde si ritira appena il metallo e entrato in fu¬
sione. Raffreddato il cilindro si presenta all'im-
boccatura piü larga del canale: e se prima del-
1'esperimetiLo uoa vi poteva capire per averne il
diametro eguale, puö adesso esservi non solamente
introdotto, ma in virtü della restrizione che 1'ar¬
gilla ha provato puo essere anche spinto fmo a
giuugere col suo apice al grado 28. della scala .
E da cio conchiudesi che il grado di calorico ne¬
cessario a fondere V argento e 28. del Pirometro
di Wedgwood (1) .

(1) Lo zero della scala di questo stramento corri-
»ponde a gradi 58o,55. del Termometro centigr., ed ogn i
grado del primo equivale a gr. 72,22 del secondo . Con
questi dati e facile di trovare 1' equivaleaza di qaalsivo-
glia grado del Pirometro alla graduazione del Termome¬
tro Centigr. Reaumuriano ec. ( V. Stechiomelria cit. Tav.
XXXIV e XXXV. )
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I Chimici per significare certi determinali

gvddi di temperatura si servono dell' espressioni di
Calor a bianchezza, di calor rosso ec.

II calore a bianchezza, o fino aWincandescm-
za corrisponde a ( + (i. Pirometro TVedg, ) II
calor rosso visibde in piena luce a ( o. Pirom. TV. )
= ( -+• 58o,55 Terra. Gentigr. ) ed il calor rossu
visibile nell'oscuritä a ( —• 1. Pirom. TV. ) —- ( -+•
5o8,33 Terra. G.)

Si sono cosruiti anche dei Pirometri con
delle verghe metalliche, valendosi della dilatabi-
litä di cui i raetalli sono suscettibili allorche ven-
gono esposti all'azione del calore. Ii platino merita
per tal' oggetto la preferenza sugli allri, poiche alla
prerogativa di non ossidarsi riunisce anco quella
di non fondersi, comunque elevata sia la tem¬
peratura .

Barometro

Appena Torricelli ebbe risoluta la questione
relativa all'ascensione dell' acqua nelle trombe
aspiranti, non esitö punto a sostenere che com«
l'aria atmosferica bilanciar potea una colonna di
acqua di quasi 32. piedi, cosi dovea far equilibrio
ad una colonna di mercurio circa i3. volte e mezza
minore, poiche d' altrettanto prevale il peso speci-
fico del secondo di questi liquidi sul peso del
primo.

II Barometro e uno dei piü seroplici slru-
naenti della Fisica. II pezzo principale consisle

■«1

■vi
■
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in un tubo di cristallo , di grosse pareti da 3o
a 32. pollici di lunghezza, del calibro di circa 3
linee , aperto da un estremo e chiuso dall' altro.
Questo tubo ( cliiamato ancbe canna barometrica )
essende» internamente occupato da del meicu-
rio (i) per circa sette ottave parti della sua altez-
za, stä immerso con Testremitä aperta in un poz-
zetto contenente lo stesso liquido; E affidalo in
questa medesima attitudine ad una parete di le-
gno , ricoperta nella sua parte superiore d' una
lastra metallica , si scolpisce in questa la scala
barometrica ; la quäle incomincia all' altezza di
25. pollici parigini sul livello del mercurio del
pozzetto, e si termina a 29. o poco sopra (2) op-
pure s' inalza da 700. a 800. miliimetri sullo stesso
livello se la graduazione e metrica.

(1) Riehiedesi che il mercurio sia distillato o reso puro
per altro mezzo; si scalda dentro il tubo e vi si fa ancbe
bollire, onde fugarne l'urnidita adesa alle pareti, e l'aria
interposta fra queste e il rnetallo . Rovesciando in un ba-
gno di mercurio il tubo barometrica ripieno del divt-
sato liquido si osserva che la porzione di questo tubo
situata al di sopra di a8. pollici se ne vuota ; ed ivi si
forma il vero vuoto Torricellia.no o sia il vuoto perfetto,
per la ragione che l' aria esterna non puö col suo peso
bilauciare una colonna di mercurio superiore all' altezza
iudicata.

(2) I pollici sono divisi in linee e queste in altri piü tni-
nuti spazj per mezzo del cosi detto nonio o indice, che puö
rendersi mobile a volonta . I 28 pollici ( pressione ordina-
ria ) coincidono con 758 miliimetri nella divisione metri¬
ca, di cui oggi fa uso la maggior parte dei Chitnici e Fi-
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sog
L'aria atmosferica soggetta a variar di peso

ad ogni istante non (anto per 1' interposizione dei
vapori acquosi, quanto anche per molte alLre cause
che non ci sono ben note , fa si che il mercurio
contenuto nel tubo barometrico si abbassi a misura
che, in virtü della diminuita pressione, si alza
la superficie del mercurio contennto nel pozzet¬
to, e che viceversa nel lubo si elevi, quando per
l'aunientata pressione ne abbassa nel pozzetto il
livello (i) : Donde viene che nel lhiguaggio del

sici Francesi ; ed ogni pollice equivale a millimetri 27,071
( V. Stechiornetria cit. Tav. XLVL)

In Inghilterra le indicazioni barometriche sono misu-
rate per rnezzo di pollici come presso di noi, con la sola
diversitä che la scala inglese conta qaalche pollice di piü a
cagione della piccola difl'erenza in tneno che passa fra il pol¬
lice inglese e il parigino . Infatti nn pollice francese pqui-
vale a pollici inglesi 1,066. ( V~. pag. 1 j3. not. 3. ) E da ciö
deriva che il maximum di pressione da noi espresso con
pollici 28. e linee i,5o corrisponde ad una colonna barome-
trica di 3o pollici inglesi.

(1) Cid premesso e facile di aCcorgersi che, partenrtosi
per misurar la scala barometrica dalla superficie del
mercurio del pozzetto , questa misura e resa inesatta ed
erronea dalla alternativa delle depressioni ed elevazioni cui
ad ogni istante il livello del predetto liquido si trova espo-
sto . Si potrebbe in parte correggere questo vizio dello
strumento , dando al pozzetto molta larghezza ; ma per
allontanare onninarnente il difetto, e per far si che il ba-
rometro addiventi sensibilissimo alla diminuzione di pres¬
sione che la colonna dell'atmosfera deve gradatamente pro-
vare nei luoghi che sono piü o meno elevati sul livello
del mare, e per renderlo egualmente atto ad altre deli-

I
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voigo dicesi essersi il barometro ora abbassato ora
inalzato; con che si vuol alludere all'esser l'aria
divenuta nel primo caso piü leggiera , e nel secon-
do piü pesante . E a queste espressioni si fa eco
quando nel linguaggio del Fisico e del Chimico
dicesi essersi la pressione dell' aria auraentata o
diminuita.

Fa d' uopo ai Chimici ed ai Farmacisti di te-
nere esalto conto delle variazioni barometriche in
occasione di ricerche analitiche, onde determinare
il volume dei fluidi aeriforrai ; il quäle va sog-
gelto a notabili cambiamenti dipendentemente
dall'aumeutata o diminuita pressione dell' arja
atmoferica .

L'espressioni barometriche di cui si farä uso
nel corso di quest' opera saranno le seguenti.

Esemp. Sotto una pressione ( = pol. 28. Ba-
rom. ) (:=/». 27. Im. 9. B. )

cate esprrienze, bisogna che si possa a piacimento render
costante il liveilo del mercurio contenuto nel pozzetto .
( Vedansi per la costruzione dei cosl detti Barometri a li¬
veilo costante ec. le. recenti opere di Fisica ).

Avendoci 1' esperienza dimostrato che la diminuita
pressione dell' Atmosfera e il piü delle volte il segno pre-
cursore di pioggia o di altra meteora , spesso si consnlta il
Barometro anche dai curiosi per \aticinare se il cielo sia
per mantenersi :;ereno o no , o se le nubi ond' ö coperto si
scioglieranno in acqua •
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Macchina pneumatica

Riposa sul piatto d' ottone della macchina
pneumatica una campana di cristallo, nel cui in-
terno si eseguiscono l'esperienze. Prima di estrar
l'aria dalla campana, se ne spalmano gli orli con
burro o con sevo,ed afferrata con ambe le mani si
colloca sul piatto. Quindi si fa il vuoto per mezzo di
due corpi di tromba , dei quali nell'uno lo stantuffo
si eleva meutre nell'altro si abbassa: E in questa al¬
ternativa di moti l'aria della campana facendosi
strada,allorche lo stantuffo si eleva, nel corpo della
tromba per uno o piü. fori situati nella parte centrale
del piatto, esce poi anche dalla tromba per la valvula
deJlo stantuffo ad ogni volta che questo si abbassa.
Un provino che fa ufficio di baromelro serve ad in-
dicare fino a quäl punto e stato portato il vuoto o
diminuita la pressione nella campana.

La macchina pneumatica e oggi spessissime
volte impiegata daiChimici per promuovere celere-
mente l'evaporazione in molti corpi senza l'inter-
vento del calorico: E perche nelle soluzioni acquose
Feffetto sia piü pronto si pone sottola campana in-
siem col liquido da evaporarsi una qualche sostanza
assai avida d'acqua come Tacido solforico concentra-
to, il cloruro di calcio, od altra che atta sia ad assor-
bire i vaporiacquosi a misura che si formano. Senza
questa avvertenza l'evaporazione condotta finoaun
certo punto si sospenderebbe affatto, a motivo della
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pressione che i vapori accumulati dentro Ja cant-
pana eserciterebbero sul liquido residuo.

Nell'officina di prodotti chimici di M. Allen
in Londra si mette a proütto il vapore per sottrar-
re alla pressione almosferica la superficie dei liquidi
nelle grandi evaporazioni; e per tal modo si ot-
tengono presso a poco gli effetti stessi che possono
prodursi nel vuoto della macchina pneumatica .

Si scaccia a forza di vapore acquoso tutta Faria
atmosferica dall' interno dell'apparecchio dandogli
esito per mezzo di chiavette; e queste chiuse ia
appresso, s'irrora la superficie esterna dei tubi che
lo compongono con abbondante pioggia d' acqua
fredda falta cadere da una vasca cribrata , e cosi
si produce nell'istante la condensazione dei vapori
conteuuti in quelle cavitä . Si ripete la stessa ma-
nopra anche una volta o per altre due volle, e
d'allora in poi si fa cadere senza interruzione l'acqua
fredda sull'apparecchio a fine di condensare i va¬
pori a misura che emanano dal liquido sottomesso
ali'evaporazione (i).

Gli estratti tirati dai sughi delle piante virose
ed altri simili composti, condotti alla dovuta con-

(i) II vaso evaporatorio stä immcrso in an bagno ma-
ria di cui la temperatura essendo ( -\- 35 a 40 Terra. Cent.)
non paö modificare non che aiterare le proprietä medica-
mentose dei liquidi da ridursi in estratto • E Ia giä indi-
cata temperatura e anche troppo elevata e 1' ebollizione
troppo tumultaosa, quando la condensazione dei vapori es¬
sendo ben condotta, poca o quasi nessuna e la pressione che
si esercita salla soperficie dei liquido.
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sistenza per mezzo d'una evaporazioue cosi solleci-
ta e a cosi bassa temperatura, com' e quella ope-
rata neu' apparecchio a vapore giä descrilto , sono
dotali d* una efficacia incomparabilmente maggiore
di quando sono preparati col metodo ordinario.

STRUMENTl d' ELETTIUC1TA*

Pila voltaica

Questo strumento prezioso , cui la Fisica e la
Chimica vanno debitrici delle piü brillanti scoper-
te , vien designato comunemente anche coi nomi
di Batteria Galvanica , Piliere di Volta, appa¬
recchio elettro-motore ec. E costituito di un'inde-
terminato nuraero di dischi o piastre, metä di ra-
me e metä di zinco , di figura rettangolare , di-
sposle alternativamente e verticalmente; e messe
in comimicazione paio per paio per mezzo d' un
arco metallico saldato al bordo superiore.

Ciascuno di questi elementi ( che cosi chia-
masi ogni coppia o paio di dischi ) vien messo in
azione dal cosi detto liquido eccitatore , conte-
nuto in tauti vasi di velro o in tanti comparti-
menti di legno(i), quanti sono gli elementi o le

(t) Si saol forraare tali compartimenti o cassette in
piccole tinozze di legno assai lunghe e poco piü largbe e
profonde dei dischi: e siccorne il passaggio del liquido ec¬
citatore da an eompartimento in un altro sarebbe un incon-
veniente, cosi si procura d'intercettare ogni comunicazione
con masticiare esattamente eil ovunque Je commettitare .
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coppie che vi debbono essere immerse . E perche
l'operazione riesca agevole e sollecitä si affida la
serie degl'elementi costituenti la pila ad un soste-
gno orizzontale di legno, coperto di vernice a olio
e quindi .spalmato di coppale .

La disposizione o distribuzione dei discln de-
ve esser tale che la serie o il circolo di essi si ter-
mini e si chiuda col rame se incomincia con lo
zinco , o viceversa . Ciascun trogolo o comparti-
mento contiene due dischi di metallo dissimile
cioe lo zinco appartenenle ad una data coppia, ed
il rame che fa parte d' un' altra ; ad eccezione del
primo ed ultimo compartimento, nei quali si con¬
tiene un solo disco o di rame o di zinco, secondo
l'ordine con cui la serie incomincia . A questi due
estremi della macchina, che diconsi i due poli
della pila sono congiunti e saldati due fili d'ottone
o di platino, che essendo una continuazione dei di¬
schi medesimi donde provengono, ne ritengono
anche il nome; e chiamansi positivo il filo o polo
zinco, e negativo il filo o polo rame per ciö che
messi entrambi in contatto con un corpo composto,
o stabilito come suol dirsi il circuito voltaico,si
mostrano dotati d'opposta elettricitä .

II liquido eccitatore e ordinariamente costi-
tuito d'una soluzione acquosa di sal marino o di sal
ammoniaco, o d'acqua acidulata da una trentesima
parte di acido solforico, ma il miscuglio di una parte
di acido nitrico ( — 35. Ar. B. ) con circa i5 parti
d' acqua comune e stato riconosciuto per il piü
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energico eccitatore. L' acqua e per 1' elettricitä un
conduttore si debole clie,essendo irapiegata sola per
eccitatore , non produce che pochissimo effetto.

La forza d' una pila non e in ragion diretta
della somma soltanto delle superfici dei dischi, nia
bensi di questa e del nuroero delle coppie; impe-
rocche date due pile che abbiano egual superficie ^
ma che siano formate l'una con pochi elemenli
di grand' estensione, l'altra di piccole si ma mol-
tissime coppie, l'elettricilä sarä in quest'ultima
in una tensione molto maggiore che nella prinia
(il cui pregio e solo quello di produrre una roassa
di fluido elettrico proporzionale alla superficie dei
suoi gran dischi ). E di qui e che se Ia pila di pochi
eleroenti con gran superficie e atta a promovere la
combustione e Ja fusione di diverse materie metal-
liche ec., l'altra di piccoli dischi ma moltissimi
di numero, sebbene incapace di produrre i feno-
meni teste citati, epoi sommamente opportuna per
promuovere la decomposizione di diversi corpi^ ed
e per conseguenza la piü utile nelle mani del Chi-
mico indagatore.

Le pile cosi dette a colonna, o verticali, com -
poste di piastre circolari di rame e di zinco, sal-
date l'una contro l'altra, ed alternate per cia-
scuna coppia da dei dischi di cartone bagnati di
liquido eccitatore, sono oggi quasi affatto abbando-
Iiate da tutti , per la ragione che i dischi com-
presi nella parte inferiore e media della colonna ,
venendo oppressi dal peso delle piastre soprappo-

1
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sie, offrono un doppio inconveniente, quello cioe
d'intercettare il passaggio del fluido elettrico per i
dischidi cartone interposti e divenuli quasi asciufc-
ti, e di stabilire una vera comunicazione fra le
piastre dello stesso metallo, merce il liquido, che,
scaturendo dai dischi di cartone compressi, cola-
giü lungo i lati della colonna ( V. Fluido elet¬
trico e suoi usi ) .

Elettroforo

E cosi chiamato dai Fisici uno strumento
atto a conservare per un tempo piü o men lungo
il fluido elettrico. Consiste 1' elettroforo in due
piatti circolari, l'uno composto di materia resinosa,
l'altro costituito da un disco metallico ; nel cui
centro e impernato verticalmente un manico o
bastone cilindrico di vetro. Si soffrega o si percuo-
te per piü volte il piatto resinoso con una pelle
di lepre, o altra somigliante; e sovrapposto ad
esso il disco melallico, vi si applica un dito per
un istante . Hitirato il dito, e sollevato per il
manico di vetro il disco superiore, si trova che
desso e divenuto elettrico in modo da scoccare la
scintilla appressandovi un qualche corpo condutto-
re . Di questo strumento fanno uso i Chimici per
detuonare i miscugli gasosi con presenza d'idrogeno
e d'ossigeno dentro l'Eudiometro nelle ricerchechi-
mico-pneumatiche ( V. Eudiometro e processi ana-
litici ). Per scaricare la scintilla dall' Elettroforo
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nell'Eudiometro bisogna impugnar il primo per il
manico isolatore di vetro, e avvicinarlo alla palla
esterna di cui e armato il secondo.

Macchina elettrica

( V. La descrizione di questo strumento nel-
l'opere di Fisica ). Per fare scoccare la scintilla
dentro V Eudiometro basta per il Chimico analiz-
zatore di esser provvisto d'un semplice Elettrofuro
e d' una pelle d' animale peluto ( V. Elettroforo),

Calamita

Tutte le Farmacie debbono esser provviste o
d' una calamita naturale , protetta all' ordinario
con armatura d'ottone o di rame, o d'una sbarra
o verga d'acciajo,, magnetizzata artificialmente e
fatta a guisa di ferro di cavallo o dritta .

Essende- inerente alla calamita come alle sbar-
re magnetiche la proprielä d'attirare il ferro , si fa
uso di tali strumenti per separare la limatura del
divisato metallo da quello ossidato, dalle materie
terrose, e da altre comunque eterogenee, ma so-
prattutto dal rame e dairottone, con cui spesso il
ferro limato dei magnani e d'altri artefici trovasi
mescolalo. ( V. Ferro e Fluiäo magnetico. )
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