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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-
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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 ) .



i8i

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 .



184
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
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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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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



aio

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



1

2l5

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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