
bile di combinarsi alla basesi chiama bicarbonatö
di soda quel sale che contiene due volte la quanti-
ta d' acido carbonico contenuto ziel carbonato
della stessa base, bitartrato di potassa quello che
contiene due volte Yacido del tartrato,e quadros-
solato di potassa quello che contiene quattro volte
1' acido delf ossalato.

Essendo, come giä si edetto, di somma im-
portanza per il Farmacista l'interpretare la signi-
ficazione dei nomi antichi che sono tuttora in uso
presso i medici, non che di conoscerne la corri-
spondenza a quellt oggi universalmente adottati
dai Chimici, se ne troverä esposta la sinonimia
nell* indice generale dell'opera.

ARTICOLO V.

CORPI 1MP0HDERABILI

I corpi cosi chiamati sono in numero di quat¬
tro; La luce, il calorico o fluido del calore , Velet-
trico, e il magnetico . Ad onta che rnolti fatti ci
conducano ad ammettere la materialitä dei divisati
fluidi;pur non ostante non manca chi opini diver-
samente sul calorico su)\'elettrico ec. consideran-
dogli come accidentalita dei corpi ponderabili, o
come dei veri attributi e proprietä inseparabili
dalla materia .

Gomunque perö sia, la natura della luce del
calorico dei fluidi elettrico e magnetico e fin qui si
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poco sconosciuta che non si puö giudicare di essi
se non dagli effetti che inducono in diversi corpi;
E F estrema loro sottigliezza non meno che Fim-
possibililä di maneggiarli e di valutarne il peso ha
loro mentato ii nome di fluidi imponderabili.

Luce

La luce, esaminata sotto il rapporto dell'azio-
ne chiraica che esercita sa i corpi si naturali che
ariefatti, interessa moito da vicino il Cbirnico-
farmacista .

Gli esseri tutti del mondo organico vivificati
perennemente dalla luce si risentono tosto della
mancanza di si per loro benefico agente. Se si ob-
bliga gli animaJi e Je piante a far lungo soggiorno
nelle tenebre, alla vivacitä che aniaia i pritni su-
bentra tosto lo squallore ; e la vaghezza dei colori
per cui brillano le seconde s' infievolisce a poco a
poco fino a distruggersi .

Ma prima di prender in esame i cambiamenti
chimici indutti in varj corpi dalla luce, conviene
di studiarne le proprietä piü generali.

La luce considerata quäl corpo sui generis
che emana da! sole giunge a noi con una ra-
piditä incoiicepibile . Questo fluido sommaraente
sottile ed elaslico e suscettibile di esser diviso rae-

diante il prisma in sette raggi diversamente colo-
rali o in sette colori primitiv! che sono il rosso,
l'arancione, il giallo, il verde, il bleu, Findaco,
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il violetto, nel quäl ordine appunto ci vengono
presentati dall' arco baleno .

In qualunque modo la luce percuota la super-
ficie dei corpi, ne viene reßessa con angolo tale
che e sempre simile a quello d'incidenza , se que-
sti stessi corpi sono opachi ; o pur la luce gli tra-
versa se sono trasparenti, nel quäl caso e detta re

j'ratta a cagione delle deviazioni che prova tra-
versandogli o siano solidi o siano liquidi (i).

Non si possono contrastare alla luce alcune
proprietä chimiche, ma specialtnenle la facollä di-
sossigenante, essendovi pur troppo dei corpi su i
quali la luce agisce a somiglianza dei calor rosso .
Abbiamo di ciö l'esempio negl'ossidi d'oro e d'ar-
gento, nei sali cui quest' ultimo ossido serve di

(i) I Fisici chiamano Ottica la scienza della luce di-
retta; e studiando questo fluido sotto il rappnrto della sua
rcjleisibilitä e rtrfran°ibilitä distinguono colla parola Ca-
tottrica la dottrina che si occupa della prima di queste
proprietä , rnentre danno il nome di Diottrica a quella
che si aggira suila seconda.Gli specclij (dei quali la teo-
ria e fondata sulle leggi cui va soggetta la rißessione della
luce) sono i mezzi impiegati dalla Catottrica , siccome per
la Diottrica lo sono le lenti concave e convesse ed ogni
corpo piü o rueno permeabile alla luce ; e in virtu del)a
refrazione diversa che i raggi luminosi subiscono a secon-
da della figara de' corpi per i quali traversano , le lenti
concave convengono ai miopi per la proprietä che hanno
di avviciiuire gli oggetti e di ditninuirne l'immagine, corae
le lenti conveBse convengono ai presbiti per ciö che pro-
ducono nn' effetto opposto .
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Jjase, nel deutossido di mercurio e di piorabo, i
quali si anneriscono se vengono esposti ai raggi !u-
minosi , dando luogo allo svüuppo d' una porzione
d'ossigeno e alla ripristinazione d'una quantilä
proporzionale di metallo. Rispetto poi ad altri cor-
pi la luce , per quantosia indiretta, spiega un'azio-
ne anche piü energica di quella del calorico, in
quantoche svolge dell'acido nitroso dall'acido ni-
trico, delermina la scomposizione dell'acqua sa-
tura di cloro, e Ja simultanea forrnazione dell'aci¬
do idroclorico : spoglia di una porzione di cloro
ambidue i cloruri del mercurio, deturpandone la
biancliezza, ma specialmenle ripristina i'argento
dal clorurodi questo melallo, e scolora l'idrosolfato
solforato d'antimonio togliendoli una porzione d'aci-
do idrosolforico . Si riesce fiualmeote in corabinare
il cloro all'idrogeno mediante una violenta deto-
nazione , esponendo il miscuglio di questi due cor-
pi in stato di gas ai raggi del sole .

L'influenza della luce su i vegetabili e tanta
e tale cbe questi esseri versano dall'estesa super-
ficie delle loro foglie una gran quantita di gas os-
sigeno in seno all'atmosfera , se sono percossi dai
raggi del sole; mentre all'opposto emanano del¬
l'acido carbonico in terapo di notte.

La luce che, come abbiamo delto, ravviva il
colore delle foglie e dei fiori, agisce ben diversa-
rnente sulle materie organiche cbe sono private di
vita Totti sanno con quäl facilitä vengano alterati
i colori delicali di tnolte Stoffe, e distrutto quello
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foseo del cartamo dall'azione di una yiva luce,
Sono moltissime le drossle medicamentose si in
foglie che in fiori, che spogliale del proprio colore
dalla luce rimangono prive eziandio del sapore e
dell'odoree di ogni salutar virtü. La cognizione
di siffatte propriela deve rendere il Farmacista
assai caulelato nella conservazione nun tanto delle
droghe vegetabili quanl' anche dei preparati mine-
rali, che, come abbiatno detto, sirisentonu malamen-
tedell'azione della luce. ( V. Sez. I. Artic. V. )

Resulta dalle osservazioni di Wollaston e di
altri Fisici che il raggio violetto e dotato di rnag-
gior facoltä disossigenante d' ogn' altro , sebbene
fra i selte raggi dello spettro solare sia quello che
possiede minor furza calonfica (i).

Calorico

Bencbe il calore altro non sia che la sensa-
zione o 1' effetto prodotto dal calorico pur tuttavia

(i) AIcuni han creduto di potere spiegare la fosfore-
scenza , o la proprietä che molti corpi hanno a comparir
luminosi nell' oscaritä , con amrnettere che questi lasc-ino
lentamente sviluppaie la luce assorbita. Ma e niolto piu
verosimile ciö che ne pensa Dessaignes, il quäle attribui-
sce la causa di tal fenomeno all' elettricitä : E rispetto
alla fosforescenza spontanea dei vecchj legni , dei rnollu-
schi, delle carni putride ec., non riraane piü luogo a du-
Litare che il fenomeno consista in una lentissima combu-
stione , dopo che si e potuto mettere in chiaro la simul~
tanea formazione d'acqaa e di ga» acido carbonico.
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ne\ coraun modo di esprimersi si usano indistinta-
mente l'una per l'altra que.ste due voci: E rigiiar-
dando il calorico o la causa produttrice del calore
come un corpo materiale e sui generis ce Jo dob-
foiamo rappresentare quäl fluido invisibile e impon-
derabile, sommamcnte sottile ed elastico, capace di
diffondersi in raggi come la luce, di penetrare in
tutti i corpi e per essi scorrere e traversare in ogni
senso fino a mettersi in equilibrio . Varie sono le
sorgenti donde il calorico emaua : Svolgesi in ab-
bondanza queslo fluido da molti corpi ora mediante
la compressione o Tattrito, ora mediante la reci-
proca combinazione e compenetrazione(i);ma so-
prattutlo emana insiem con la luce dal sole. Isolau-
do col prisma i sette raggi cbe costituiscono la luce
si osserva che il raggio rosso, mentre e raeno refran-
gibile degli altri, si distingue su tutti per la pro-
prietä calorjfica, proprietä che decresce di rag°io

(i) Basta la sola pressione per disiropegnare «na por-
«ione di calorico da molti corpi. L'acciajo seintiIIa se e per-
cosso contro le pietre silicee, e altri corpi duri; <; le scintille
prodotte altro non sono che piecole p.uticelle di uietallo in-
fuocate fino all'incandescenza. Si pioJuce l'accensione del-
l'esca mediante la violenta e subita compressione dell'aria
atmosferica o di altro gas, e si giunge a mettere in ignizione
il legno ed altri corpi coli'attrito protrattoper qualelie tem-
po ( aeeidente facile ad insorgere nell'asse delie ruote delle
vetture se non fosse prevenuto mediante il grasso od altra
materia untuosa) Ma di piü: Davy riferisce che anche ad
nna temperatura inferiore a zero due pezzi di diacciosi fon-
dono se sono strofinati l'uno contro 1' altro .

i
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in raggio a misura che si aumenta la loro refran-
gibilita ( V. luce ).

Per farci ben chiara idea delT azione che il
calorico esercita su i corpi bisogna esaminare ad
una ad una le di lui propriela.

Calorico raggiante.Dtäi due corpi che godano
di una egual temperatura, si trasmeltono entrambi
porzione del proprio calorico Fun verso l'altro come
lo lanciano per l'aria e lo trasmettouo agli altri corpi
circostanti. Questa facoltä che i corpi hanno di comu-
nicarsi il calorico e anche piü manifesta quando
la loro temperatura e ineguale, poicbe allora il ca¬
lorico lanciato dal corpo piü caldo su quello che
lo e raeno e molto maggiore di quello che il secon-
do lancia sul prioio; donde viene che piü o rnen
tosto si stabilisce 1' equilibrio fra il calorico d'en-
trambi . II fluido del calore ravvisato in questo
aspetto e chiamato calorico raggiante , e ciascun
corpo, corounque bassa ne sia la temperatura, pos-
sede la proprietä non solo d'irradiare o eniettere
una porzione del proprio calorico , ma anche di ri-
ceverlo o assorbirio dagli altri corpi . E siccome
il calorico raggiante lanciato da un corpo piü ri-
scaldato verso un altro corpo men caldo e solamen-
te in parte rilenuto o assorbito, e in parte reflesso,
cosi deesi aver rignardo non tantp al potere emissivo
ed al potere assorbente dei corpi, ma anche al loro
potere reßessivo rispetto al calorico raggiante,
imperocche questi diversi poteri variano a seconda
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delle circostanze, e soprattuttoa cagione della leyi-
gatezza o dell'asperitä con cui la superficie dei corpi
si presenta .

Di falti si osserva che mentre nei corpi con
superficie ievigata e graudissimo il potere reflessi-
vo del calonco raggiante , debole d'altronde e il
potere assorbente : e che all'opposto i corpi con
superficie coperta d'ineguaglianze o scabra godono
di un potere assorbente assai energico, in ragione
del quäle si aurnenta eziandio il potere emissivo .
Posti dunque in eguali condizioni due corpi che
abhiano Tuno la superficie levigala el'allro scabra,
il primo essendo molto atlo a reflettere il calorico
raggiante verso dilui eniesso,si riscalderäconmolta
difficoJtä; mentre il secondo presto diverrä caldoat-
tesa la facohä assorbente di cui e dotato.Ma quäle
ora dei due corpi si rafFredderebbe piü facilmente
e piü presto, supposto che fbssero entrambi egual-
niente riscaldati? Certamenle quello con superficie
scabra perclie dotato di potere emissivo maggiore
dell'altro che e levigato.

Propagazione del calorico.W calorico fenue e
sottile com'e atlra versa i corpi in ogni senso e passa
dall'uno uell'altro senza rendersi visibile (i); pene-

(i) II fluido del calore vince in sottigliezza la luce,
poiche molti sono i corpi che a questa recnsano il pas-
taggio , mentre non ve ne ha alcuno che non li lasci p«-
netrare del calorico.
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trandonel'jnternasostanzanoii aumentane diminui*
sce il loro peso,sia che vi si accumuli in modo da in-
fuocarli, o sia che ne fugga e si scarsaniente vi si ar-
i*esti da rendergli sommamente freddi ai nostrisen-
si (i). Cosiffatte proprieta polrebbero indurci a cre-
dere che il calorico altro non fosse che im meroac-
cidente della materia, se non si avesseda opporre in
favore della di lui esistenza materiale la possibilitä
di esislere auche nel vuoto indipendentemente da
qualunque siasi corpo .

II modo perö col quäle il calorico si propaga
a traverso i corpi e diverso a tenore della natura
di questi, o delle vie che e obbligato a percorrere .
Se, tenendo f'ra il pollice e 1'indice di ambe Je
mani una verga metallica in due punti distanti
l'uno dall'altro circa tre pollici, s'immerge la parte
media di questa verga nel centro di una fiaccola, il
calorico si propaga di molecola in molecola anche
nei punti che sono tenuti strelti fra le dita e presto
viene il momento dinon poterne piü tollerare il ca-
lore : Ma se si espone all'azione di questa stessa fiac¬
cola in egual modo una bacchetta o un tubo di vetro,
losi poträ longa pezza sostenere nella Gamma senza
che il calore ci rechi il menomo incomodo .

Avuto dunque riguardo o alla facilitä o alla

(i) Per e?ser convinti di questa veritä non si dee far
oltro che mescolare dell'acido solforico coli'acqna , e pe-
surgli si prima de! riscaldaraento cagionato dal uiiscuglio
dei due liquidi che dopo il raffreddamento. E certamenta
non si rileveiä differenza alcuoa di peso .
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difficoltä con cui i corpi si riscaldano, si dicono
buoni conduttori del calorico quelli che sono erai-
nentemente atti a propagarlo, e cattivi conduttori
quando per le molecole di essi il calorico a gran
stento si diffonde. I metalli sono classati fra i buoni
conduttori, e ordinariamenle la conducibilitä dei
corpi per il calorico e in ragione diretta del loro
peso. II legno^ il carbone, la cera, i grassi sono
pessimi conduttori del calorico, e con difficoltä
parimente lo conducono i Jiquidi e i fluidi aerifor-
mi. E facile di convincersi clalla differenza che
passa fra il piombo e la cera rispetto alla conduci¬
bilitä relativa per il calorico esponendo entrambi
questi corpi ridotti in forma sferica all' azione
del fuoco. Appena la cera e investita dal calorico
si fonde in superficie _, quindi nello Strato sottopo-
sto e cosi successivamente, menlre perö nel centro,
senza punto risentire l'azione del calore, mantiensi
sempre alla temperatura ordinaria. II piombo al
contrario conducendo rapidamente il calorico dal la
periferia al centro si riscalda uniformemente in tutti
i punti,e si fonde in tolalilä iieH'istante rnedesimo.

Dilatazione dei corpi prodotta dal calorico •
A misura che il calorico investe i corpi e s'inter-
pone fra le loro molecole, questi aumentano di vo-
lume (i) a meno che una pressione straordinaria

(i) Sono bei: poctii i corpi che non possedono la pro-
prietti di dilntarsi sotto l'azione del calorico; e lal proprieU
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non vi si opponga: quindi vinta tlal calorico quel-
la forza di coesione per cai ne' corpi , le respettive
molecole stanno umte, essi passano allo statodi li-
quido , e talvolta anche si sollevauo in forma di
vapore o di gas.

Presa perö in esame da Dalton e da GayLus-
sac la progressione della dilatazione del calorico
prodotta in diversi corpi, e stato osservato che so-
lamente i fluidi aeriformi sono suscettibiU di una
dilatazione eguale ed uniforme per ciascun grado
del Termometro Centigr. I solidi ed i liquidi non
solamente non si dilatano uniformemente , ma
neppure ciascuno in particolare si dilata di un
egual tratto o porzione per un egual numero di
gradi preso a differenti punti della scala termome-
trica : donde segue che sebbene la dilatazione dei
liquidi e de'solidi si aumenti di conserva con la
temperatura, pur tuttavia siccome questo aumento
non e inai proporzionale ad essa , cosi il ferro, il
rame, Targento, l'acido solforico e molti altri si
dilatano meno da o. a ioo. che da 100. a aoo. e
raeno ancora che da 200. a 3oo.

negativa sta specialraente a favore dell'argilla e dell'acqua .
La prima, beuche spogliata di tutta 1' umiditä mediante an
forte calore, e suscettibile di setnpre ulterioie diniinuzione
di voluiue tutte le volte che vien esposta ad un grado di ca¬
lore successivauiente piü forte. E la seconda dopo aver di-
minuito progressivamente di volume fino a -f- 4 gr. torna
di bei nuovo a dilatarsi a rnisura che si avvicina al punto
della congeIazione ; o sia allo stato di corpo solido .
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Questa non uniformitä di dilalazione si uei so-

lidi che ne' liquidi ci pone nell' impossibilitä di
Valutare con precisione la quantitä del calorico ag-
giunto o soLtrato, se pure non si vuole ecceltuare
il mercurio, il quäle da una temperatura molto al
di sutto della congelazione fino al grado dell'ebol-
lizione dell'acqua si dilata equabilmente per ogni
grado della scala termometrica, e uniformemente
all' iuviluppo vetroso in cui e contenuto: e per sif-
fatta prerogativa il mercurio e da anteporsi ad ogni
altro liquido per la costruzione dei Termometri
dcstmati a misurare i punti di temperatura com-
presi fra — 36. e 4-100. della divisione centigra-
da. ( P~. Termometro ).

IJ quadro che segue ci pone sotto gli occhj la
dilatazione cui vanno soggetti varj liquidi passando
da una temperatura di o. a 100. del Terra. Centigr.
e supposti avere un volume e= 1,000,000.
Alcool , ; i,x 10,000.
Etere solforico „ 1.070,000.
Acqua salurata di sal comune „ 1,030,000.
Acqua pura al maximum di sua

densitä ( -Y 4- Terra. Centigr.) „ i,o43,320.
II mercurio che al di lä del grado dell' ebolli-

zione dell'acqua cessa di dilatarsi uniformemente,
sia dentro o sia fuori del vetro, si autnenta nel rap-
porto di 1,000,000 a 1,018,433. passando da 100.
a 200. gr. del Term. Centigr. e in quello di 1,000,000.
a 1,018,870. ascendendo da 200. a 3oo. del Termo¬
metro anzidetto^
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E supposta — 1,000,000 la dimensione in lun-
ghezza dei solidi qui sotto notati, ia dilatazione che
subiscono passando da o. a 100. Term. centigr. e
espressa dai seguenli numeri.
Lastra di vetro „ 1,000897.
Piatino }) 1,000991.
Ferro >; lf ooil56.
Käme „ 1,001718.
Argento di coppella „ 1,001909.
Piombo „ 1,002848.
-Zinco „ 1,002942. (1)

Freddo. Dopo aver concepito i corpi nell'atto
di esser penetrati , dilatati, fusi e volalizzati dal
calorico, rendesi necessario di esaminare i cambia-
menti 0 ie modificazioni cui vanno soggelti allorche
abbandonati dal calorico cadono in potere del fred¬
do . La prima questione che si presenta e diretta a
rintracciare in che consista veramenle ciö che di-
stinguesi col nome di freddo, se abbia cioe o non
abbia una esistenza materiale.

Che il freddo sia un'esserechimericoresta pro-

(t) V. Stcchiometria cit. Tav. XXXVII. e XXXVIII.
per la dilatazione di altri corpi. Qualunque sia il metallo o
il solido impiegato corne mezzo pirometrico, la dilatazione
che qaesti corpi subiscono non poträ raai offrire dei re-
sultati rigorosi per ciö che, non essendo uguale per ogni
cento gradi del Termometro, non puo esserlo nemmeno
per ciascun grado del Pirometro ( V- Strumento di questo
nome ).



Tato per poco che si rifleüa alle proprietä generali
dei corpi. Nel modo stesso che le molecole dei corpi
si discostano le une dalle altre per dar adito e ricetto
al calorico che fra loro s'insinua, cosi si ravvicinano
e permettono agl' interstizj fra esse formatisi di
ristringersi in tulte le dimensioni appena il calori¬
co ne fugge e le abbandona. Ammesso dunque
che il volume dei corpi diminuisca in ragione dei
loro raffreddamento, o della diminuzione della forza
espansiva dei calorico, dovrä necessariamente dirai-
nuire anche lo spazio esistente fra le molecole, e
che occupato esser dovrebbe dal freddo supposto
essere un corpo materiale. In quest'ipolesi e manife-
sto che mentre de]freddo aumenta la roassa, scema
in proporzione la capackä delle cavitä destinale a
contenerio; Jo che condurrebbe in un grave assur-
do in quello cioe di accordare alla materia la pos-
sibilitä di esistere senza occupare spazio (i).

(i) Si potrehbe opporre la particolaritä dell'argilla, la
quäle anziehe alimentär di volume per l'azione dei fuoco si
contrae e diminuisce di volume in proporzione che il calori¬
co si aumenta . Ma rispetto aH'argilln f;i d' uopo osservare
che quanto piü elevata e la temperatura cui viel) esposta,
tanto piü intima e la combinazione fra la silice e l'alluriii-
na che sono le materie onde l'argillu medesima e costituita:
poiehe se cosi non fosse non si coneepirehbe corne possa, an¬
che dopo assere stata spogliata d'aequa in totalitä , dirni-
nuire d' un quarto e piü dei proprio volume.

L'acqua che si dilata scendendo da -f-4- Term. centigr.
fino a zero * l'unico corpo che possa citarsi in appoggio
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Non possiamo farci bea chiara idea del freddo*
se non riguardandolo corae una qualitä negativa, o
come un'eiFetto derivato dall'assenza del calorico:
e abiluati a giudicar del freddo come del caldo so-
lamente in rapporto a noi meclesimi, diciamo esser
freddo un piano di metallo,di marmo, di lavagna,
o di legno ben levigatoperciö che,trovandosi ad una
temperatura alquanto inferiore a quella del calore
del nostro corpo, ci da la sensazione del freddo., co
nie una bevanda un bagno ci danno la sensazione del
caldo se oltrepassanoil calore umano di qu;ilche gra-
do . Cosi pure facendo relazione alla temperatura
dell'atmüsfera diciamo esser besehe ie cantine, i
pozzi, le grölte in est;ite, calde alTopposto in in-
verno ; non perche realmente lo siano, ma perche
in luogbi si poco arcessibili all'atmosfera la tem¬
peratura dell'aria colä contenuta , essendo presso a
poco uniforme in tutti itempi, deve necessaria-
mente comparir fredda quando nella stagione estiva
il Termometro segna da •+ 20. a 25. gr.; e calda
all'opposto quando in tempo d'inverno segna zero
o pochi gradi sopra .

Temperatura . Dietro quello che abbiamo
esposto sull' irradiamento del calorico possiamo

delle particelle frigorifiche ; Ma si rinviene la caginne del-
l'anrnento di volarne che 1'aequa subisce nell'attitudine
d' allora in poi diversa , in cui le molecule di questo liqui-
do si dispongono per assumere lo stato di corpo solido, in
una parola per congelarsi.
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inferirne che questo fluido tende continuamente
a lanciarsi e függire dai corpi ove si trova ac-
cumulato; e ne fuggirebbe ancor piü facilmen-
te se a questa sua particolar tendenza non fa-
cesse ostacolo il calorico, in egual modo lanciato
dai corpi circostanti, e nel quäle per cosi dire urtan-
do vien trattenuto. Ora questa continua tendenza
che il calorico raggiante ha ad equilibrarsi, allor-
che dati due o piü corpi inegualmenle riscaldati si
lancia dal piü caldo verso i piü freddi, vien dai Fisici
chiamata tensione del calorico; proprietä in cui
veramente consiste cio che dicesi temperatura dei
corpi. A. misura dunque che in im corpo si aumenta
la tensione del calorico si aumenta per conseguenza
la temperatura, e viceversa: Ed a cid si vuol allu-
dere quando nel comun modo di esprimersi si dice
che un tal corpo si riscalda, uu tal'altro si rafFredda.

Calorico sensibile e calorico latente. Non

bisogna credere che tuttavolta che si espone i cor¬
pi all' azione del calorico, questo fluido si metta
tutto quanto in tensione, vale a dire che sia unica-
mente ed in totalilä impiegato ad elevarne la tem¬
peratura. Una porzione del calorico che nei corpi
s'insinua vien'erogata per aumentarne il volume
allorche, esercilando la propria forza d'elastici-
tä , ne dsgrega a poco a poco le molecole. L'al-
tra porzione poi serve ad elevare la temperatura
del corpo, e questa e la sola sensibile, la sola
che possa essere misurata dal Termometro. E di



qui e che ravvisando il calorico sotto l'aspetto di
una doppia azione, chiamasi sensibile quello che
serve ad inalzare ia temperatura dei corpi, e laten¬
te quello che viene impiegato per ampliarne sem-
plicemente il volume.

Per meglio distinguere il calorico sensibile dal
calorico latente suppongasi che una massa d'aria
trovisi rinserrata in un pallone di vetro, e che a
questo pallone sia congiunto altro recipieute di
molto minor capacilä, vuoto perfettamente d'aria, e
munito di chiavetta nel punto di comunicazione.
Se si applica moderatamente il calore all'aria con-
lenuta nel pallone e le si permette gradatamente il
passaggio nel vaso vuoto, la temperatura rimarrä
stazionaria, oppur se si eleva di qualche grado,
l'inalzamento che proverä non sarä mai propor-
zionale alla quantilä del calorico comunicato: lo
che dimostra fino all'evidenza che una porzione di
calorico rimane latente. Ma se d'altronde, inter-
cettata all'aria ogni comunicazione col vaso vuoto,
le s'impedisce di dilatarsi, il calorico comuni¬
cato vien'impiegato in totalitä ad inalzarne la tem¬
peratura, vale a dire rendesi in talcaso tutto quanto
sensibile.

L'aria e gli altri fluidi aerifurmi non sono i soli
che rendano latente una quantilä di calorico al-
lorche passano ad uno stato piü raro: i solidi pre-
sentano lo stesso fenomeno ogni qualvolta assumo-
no lo stato di liquido; e i liquidi fanno altrettanto
tostoche prendono lo stato vaporoso o si trasforma'
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no in gas. II ghiaccio che si fonde nell'acqua cal-
da abbassa talmente la temperatura di questo li¬
quido, che fa discendere il termometro presso lo
zero : ed e per tal modo che una gran porzione di
calorico fin'allora sensibile rendesi latente. In
virtü della stessa causa anche nella fusione dei

metalli una notabil porzione del calorico impiegato
per taToggetto rendesi latente, in quella stessa guisa
che rendesi insensibile al Termometro il calorico
amministrato all'acqua superiormente a quello che
le abbisogna per mantenersi in ebollizione ( f.
acqua ).

E come il calorico fassi latente nel passag-
gio dei corpi ad uno stato di maggi'or rarefazio-
ne, cosi ricomparisce e rendesi nuovamente sen¬
sibile quando questi retrogradando passano ad uno
stato di magfsnor densitä. Cio ammesso si rendeDo

ben ragione del calorico che si sprigiona durante
T estinzione della calce neH'acqua, nella decom-
posizione di questo liquido operata clai metalli,
nella precipitazione dei sali e in mille altri f'e-
nonieni di cui il Chimico trovasi spettatore . In
tutti questi casi il calorico fattosi sensibile e do-
vuto alla conversione di un qualche liquido in
corpo solido: nell'estinzione della calce si solidi-
fica 1'acqua , come nella decomposizione recipro-
ca di due sali si solidifica il precipitato ; e nel-
l'ossidazione dello zinco, del ferro ec. per mezzo
dell'acqua c Tossigeno di questo liquido che passa
allo stato di solido .
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Calorico specifico. Con quest'espressione norj
si vuol' significare altro che la capacitä dei corpj
per il calorico; nei quali e variabilissima a tenore
della diversa loro natura.

Se si pjtesse determinare il rapporto che pas-
sa fra il calorico contenutoin diversi corpi e quello
di un altro corpo qualunque preso come unitä o
come termine di comparazione (conforme appunto
si pratica quando per determinare il peso specjfico
dei corpi si solidi che liquidi se ne paragona la
densitä con quella d'un egual volurae d'acqua pura)
potremmocon molta facilita determinare il calorico
specifico dei diversi corpi. Ma nell'impossibilitä di
adoltare il mezzo ora citato, ecco l'espediente di cui
i Fisici si valgono per valutare il calorico specifico
o la capacitä di un dato corpo per il calorico.

Resulta dall'esperienza che facendo fondere
in una massa d'acqua ( + ^5. Terra, centigr.) un
peso eguale di ghiaccio il mescuglio dei due li¬
quidi segna zero dei Terra., vale a dire trovasi alla
stessa temperatura cui il ghiaccio si trovava pri¬
ma d'esser mescolato coli'acqua : Donde possiamo
conchiudere i.° che il calorico di cui il ghiaccio
s'impadronisce nel momento della sua liquefazione
e quello stesso che prima dei mescuglio bastava
ad elevare la temperatura dell'acqua fino a •+- j5.
Term. C. 2." che tutta questa quantitä di calorico
erogata in far passare I'acqua dallo stato di solido a
quello di liquido e rimasta occulta o latente ( V.
calorico latente ).



Presa ora la quantita di calorico necessaria
a fondere im peso dato (per es. 5. z*> ) di ghiac¬
cio come misura del calorico che abbisognerebbe
per elevure uu egual peso d'acqua dalla temperatu-
ra di zero a •+- j5. Term.G., e evidente che se uu
altro corpo qualunque fuori che acqua fonde sola-
mentez}- libbre di ghiaccio, allorche passa dalla tem-
peralura di -+■ 75. T. G. a zero, il calorico di tal
corpo sta al calorico che e proprio dell'acqua consi-
derata = 100. o sivvero;^ 10. come 80. a 100, o

8: 10; Ed in altre espressiuni il di lui calorico spe-
cifico e =3 0,80. E cosi pure si dirä che il calorico
specifico di un dato corpo sotloposto all'esperienza
e = 0,60. se nel passaggio da -+• y5. a zero Term.
C. il corpo non e riuscitoa fondere che sole 3. libbre
di gl) accio, o che finalmenle e = o,^5. se il peso
del ghiaccio fuso e di libbre 2. once 3. Possiamo
dir dunque essere il calorico specifico la quantita
relativa del calorico chedue 0 piu corpi, solto uno
stesso peso, assorbono per elevare il Termometro
d'un egual numero di gradi,

Dopo aver veduto che il calorico specifico e
diverso nello stesso corpo, posto che questo sia in
diverso stato, n'esamineremo anche la diversitä
nel cnsa in cui i corpi siano di differente natura.
]L'acqua che,come abbiamo nolato, fa discendere il
Term. Gent, da -y<j5. a zero allorche fonde il pro¬
prio peso di ghiaccio; e che quando ad una lempe-
ratura di -+• 5o. vien unita con un egual peso di altra
acqua a -¥ 10. prende una teraperatura = 3o. o
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media tra quelle de'due liquidi, abbassa poi d'un
solo grado e passa da + 34- a -+* 33. Terra. C.
quando vien mescolata con un'egual peso di mer-
curio a zero . Dal che possiamo argomentare die
quella stessa quantita di calorico che eleva l'acqua
da -h 33. a -f- 34- e capace di elevare il mercurio
da zero a 4- 33.; e per conseguenza ben differente
e la quantita del calorico specifico ne due giä di-
vi.sali liquidi (i).

Decomposizione dei corpi per inezzo del ca -
lorico . 11 calorico che s'insinua fra le molecule

dei corpi le disgrega e leallontana le une clalle al-
tre fino a tal punto che, portate faori della sfera di
reciproca loro altnizione si trovano talmenle di
stanti da non potersi piü chimicamentecombinare.
La forza di coesione e la pressione atmosferica si
oopongono fino ad un certo puuto all'azione del ca¬
lorico, ma tali ostacoli sono da esso ben presto su-
perati e vinti, se 1' affinitä non oppone anch' essa
una valida resistenza.

(i) Per determinare con esattezza il calorico specifico
dei corpi, Lavoisier e La Place immaginarono uno strumento
che chiamarono Calorimetro; e il cui principale oggetto
si e quello di preservare il ghiaccio ( destinato a far da
indice o da misaratore del calorico specifico ) dall'irradia-
niento del calorico emanato dai corpi circonvicini . ( V. per
l'utile impiego di questo strumento Traile de Chimie ele-
menlaire par M. Thenard Tome 1. Livre 111. et Traite
de Physique par M. Hauy Tom. I. Art. III.
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Affinche la forza d'affiaitä o d'attrazione re-

ciproca ira i principj costituenti un corpo preval-
ga su quella con cui il calorico tenta di disunirli,
non e necessario che durante quest'antagonismo
il corpo si conservi nel suo primitive« stato: cosic-
che puö fondersi ed anche gasificarsi senza chealcu-
no de'suoi principj si dissoci dall'altro. II fosforo e
l'ossigeno, benche suscettibili di essere volatilizzati
e dispersi dal calorico allorche si truvano svinco-
lati l'uno dall'altro j non ne temono piü quando
essendo chimicamente uniti, o in stato d'ucido fo-
sforico, l'affinitä veglia alla loro difesa.

Frattanto l'azione del calorico non manoa

mai d' effetto nel decomporre i corpi quando e
coadiuvata anziehe contrariata dall'affinitä chimi-

ca. E di qui e che se a decomporre l'acido fosfo-
rico , il perossido di ferro, ed allri corpi piu o
nieno composti non valgono gli sforzi del solo ca¬
lorico , vale per altro Tintervento d'una qualche
sostanza, purche atta a mettere in gioco l'affinitä,
onde chiamare a nuova combinazior.e l'ossigeno
dell' aeido fosforico e del perossido di ferro . In-
fatti nessuno dei suddivisati corpi recusa di de-
comporsi quando all' azione del calorico quella
eziandio si associa del carbone o carbono ; la cui
affinitä per l'ossigeno prevale di grau luuga su
quella che hanno per questo stesso elemento il
fosforo, il ferro ec.

Sonovi perb dei composti uei quali sehbeue il
Calorico riraanga vittorioso sull' affinilä, pur non

Fol. 1. I(J
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oslanle non ne opera la scomposizione che fiiio ad un
determinalo punto; irnperocche l'affinitä , ripreso il
suo potere,sioppouesi validamente che oltre quel li-
mile l'azione del calorico diventa nulla. Si compor-
tano ia siifatta guisa molti di quei corpi che resulta-
no dalla combinuzioue di due sostanze o semplici 0
composte nel rapporto di una proporzione dell'una
con due 0 con tre proporzioni dell' ultra. Tali sono
per etsempio il perossido di manganese , il deutossi-
do di piombo e molti altri simili composti , dei
quali il primo, spoglialo merce il calorico d' una
porzione soltanto d'ossigeno , si converte in deu-
tossido; siccome il secondo in virtü di simil sottra-
zione d' ossigeno passa dallo stato di deutossido
( minio ) a quellu di protossido (litargirio ) senza
piü ulteriormente disossidarsi: E fanno altrettanto
i bicarbonati di potassa e di soda, i quaJi lascian-
dosi spogliare dal calorico di una sola porzione di
acido carbonico, ritengono tenaceraente l'allra; e
cosi mantengonsi allo stato di solto-carbonati .

Presi dunque in esame gli efletti si positivi
che negativi che il calorico induce nei corpi, eraer-
ge chiaramente 1 •" che alcutii fra questi si decom-
pongono e si risolvono facilmente nei loro principj
costituenti, 2. 0 che altri si scorapongono solamente
fino ad un determinato punto, 3.° che altri in fine
resistono potentemente all'azione del calorico, e
non si scompongono se non allorche uno dei loro
principj costituenti e da un'aüinitä prevaleute in-
vitalo a far parle di altro nuovo composto.
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Passaggio dei corpi dallo stato di solido a
(juello di liquido e di fluido -aeriforme per opra
del calorico. Ravvisato ü calorico sotto un doppio
aspel.tOj ora quäl' agente dotato delia proprietä di
snaturare diversi corpi composti e risolverli nei
loro elementi , ed ora capace di liquefare, gasifica-
re e dispeidertie allri, non solo composti ma anclie
semplici , giova avvertire rispelto all'ultima di
queste prerogative che nessun corpo probabilmenle
rimarrebbe allo stato di solido, nessuna sostanza,
ad onta degli ostacoli opposti dalla f'orza di coesio-
ne e dalla pressione atmosferica, resisterebbe all'a-
zione solvente del calorico, se ci fosse possibile di
maneggiarlo a piacimento e d'impiegarlo in quan-
titä indefinite.

II grado di calore che si richiede per ope-
rare la fusione dei corpi varia a seconda della loro
natura e d' un' infinitä di circostanze. La quantitä
cli calorico necessaria ad operare la liquefazione
dello stagno non e sufiiciente a fondere un egual
peso di piombo o di bismutoy e sebbene per la
fusione dell' argento si richieda quasi otto volte
piü di calorico che per fondere un'egual peso di
piombo, pur non ostante tal dose di calorico e mol-
to lungi da quella che abbisogna per fondere un
peso eguale di cobaUo o di ferro; e molto meno ba-
stciebbe per il mangauese, per cui si richiede un
calore di iöo. gr. Pirom. W.: o quasi sesluplo di
quullo che occorre per la fusione dell'argento. (V,
Parte II. Metalli ).
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Ciö che ora abbiamo detto rispetto ai solidi
suscettibili di passare allo stato di liquidi e egual-
mente applicabile alla conversione dei liquidi in va-
pori e in fluidi aeriformirCi e noto che l'alcoolsi va-
porizza e bolie a piü bassa teraperatura dell'acqua,
sotto un 5 egual pressiune atmosferica, e 1'etere a
temperatura ancor piü bassa dell'alcool ; Jaddove
per convertire in vapore l'acido solforico e il mer-
curio si richiede un calore di ~j- 3io. Termometro
Centigr. per il primo, e di circa -J- 35o. per il
öecondo .

II grado di calore piü o raeno intenso dipen-
de raeno dalla qualitä del combustibile impiega-
to che dal modo con cui e fatto ardere, e dal con-
concorso di altre rnolte circostunze . Ognun sa che
si avrebbe gran pena a vetrificare i miscugli terrosi,
a t'ondere il bronzo, il rame, e l'argento, e che sa¬
rebbe impossibile di operar la fusione del ferro e
dell'acciajo, se invece di far ardere il combustibile
in fbrnelli a corrente d'aria o libera o foizata col
sofiio del mantice, lo si mettesse in ignizione nel
modo ordiuariu senza che l'aria vi potesse libera-
meßte e in copia traversare ( V. Fornelli ).

Alimentando il combustibile in ignizione col
soffio del gas ossigeno il calore e molto piü elevalo
che coü'aria atmosferica , e piü che mai intenso
addiventa quando e prodotto dalla fiamma otte-
uula da un miscuglio di a volumi di gas idrogeno
e di i- vol. di gas ossigeno. Col calorico in questo
modo otlenuto di e in grado di operare la fusione
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del Tungsteno del Cromo dell'Iridio tlel Palladio*
e di ailri corpi, che invano si tenterebbe di fondere
col calore Drocuratosi da altro combustibile in un

fornello il piü ben immaginato e costrutto .
E cosa pur nola che, riuniti i fascetli luniinosi

della luxe per mezzo dei vetri lenticolari o del
cosi detlo speccbio ustorio, si concentrano i raggi ca-
lorifici in un sol punlOj e si giunge a volatizzare il
diamante; e che al fuoco delle lenti di Troudaine
si sono liquefalte Je sostanze piü ref'rattarie.

Un' allro poderoso mezzo per svolgere i] ca¬
lore ci vien sonindnistralo dalle forti batterie

voltaiche con piastre di gran superficie, donde
oltiensi tal copia di fluido eleltrico e di calore
da fondere non solo il platino, l'iridio, e l'osmio,
ma perfino le pietre dure e il carbone, e da ri-
durre quegli ossidi che con altri niezzi sonoirredu-
cibili (i).

Non e dunque punto inverisimile il dire che
nessun corpo sul globo terraqueo resterebbe as.so-
lutamente e permanentemente solido, se i mezzi
per procurarsi il calorico e per accumularlo nei
corpi non fossero cosi limitati come lo sono.

(i) Una pila di questa f'orza e qnella di M. Children;
]a cui supeificie totale e di circa 244-braccia quadre toscane;
ed akra capace di dar luogo a varj dei giä citati t'enomeni,
fatta cohtruire dal C. G. De Bardi, esiste neu' I. 11. Mu-
ifio di Fisica e Istoria naturale di Fnenre.
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Quanto siano preziosi ed estesi gli usi del

calorico pe'bisogni e pe'comodi della vila e cosa
a tulti nota . II Calorico e essenziale all'esercizio
delle funzioni si negli animali che nelle piante,
ma e perö necessario die siacontenuto dentro cerü
limiti; i quali 1' uomo e pochi altri animali con
lui hanno il privilegio di oltrepassare, poteado
eglino mantenersi in vita si neUe gelide regioni
del nord, che neue cocenti sabbie situate sotto l'e-
quatore. La temperatura del corpo umano , ( il
calor vitale ) e nello stato normale o di salute di
circa + 36. Terra. Centigr.: mentre quella deH'aria,
o del mezzo in cui l'uomo slä continuameate im-
merso, varia a seconda delle stagioni e del clima ;
questa temperatura riesce incomoda quandu oltre-
passa -|- 33. Terui. Centigr., o quandü si abbassa
fin sotto lo ze.ro; e il passaggio dall'uno aü'altro
di questi estremi sarebbe non che molto sensibile
naa anche pericoloso, se non fosse fatto gradata-
mente. Come mai dunque puo l'uomo resiste-
re sotto la zona torrida , e come poi si garanti-
sce dal freddo che incontra neue regioni vicine
ai poli?

La risorsa che l'uomo ha coni.ro l'estremo
calore consiste nella facoltä di traspirare : tuLto
il calorico, superfluo a mantener in equilibrio
le funzioni vitali, addiventa latente al momento
in cui viene impiegato per vaporizzare quella gran
quantitä di liquidojche eraana non solaraenle dal-
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la pelle, ma anche da altra ben piü estesa super-
ficie com'e quella dell'organo pulmonale. Non ha
dunque l'uomo da teniere di un calore eguale,, o
d'alquanti gradi superiore., a quello del proprio cor-
po, fintanto che si conserva in grado di opporre
tanto liquido che hasti per mantenere il sudore e
un'universale traspirazione.

I mezzi che possiamo usare per garantirsi dal
freddo sono parte intrinseci e parte estrinseci a
noi. II calorico, attesa Ja tendenza irresistibile che
ha per 1' equibhn'o fogge dalla superficie del corpo
umano, conie fugge da ogni altro corpo per irra-
diarsi nell'aria circumambiente, e che di calorico
e avida trovandosi a bassissima temperatura. In
virtü della stessa tendenza airequilibrio (legge da
cüi i^eppure la iraleria organica puö sottrarsi ) il
calorico dalle parti interne del corpo umano si di-
stribuisce alla periferia, onde rimpiazzare quello
gia sottratto; e ben presto si esaurisce se cosi rapi-
da e copiosa continua ad esserne la sottrazione.
L'estremita, come quelle che sono piü lontane dal
fönte del calore, e che rispetto alla massa offrono
all' aria un contatlo piii esteso che le altre mem-
bra, sono le prime a divenir gelide e a mortificar-
si. Si sospende la circolazione sanguigna nell'or-
gano cutaneo , quindi si rallenta nei visceri, e
appena il sangue dipendentemenle da siflatto di-
sordine di circolo ristagna nella cavita del cra-
nio , facendo pressione sul cervello puducc il
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sonno, al quäle ben presto succedono il sopore e
la morle.

II moto non interrotto, I'atlivitä delle brac-
cia> in una parola l'esercizio di tutto il corpo sono
i mezzi di difesa,che gli esposti al soverchio fred-
do debbono impiegare allora specialmente che il
sonno mortifero viene ad insidiarli.

Le sostanze pochissimo o punto conduttrici del
calorico sono i mezzi estrinseci che possiamo oppor-
ie contro i rigori di un freddo estremo: e di fatti
quando s'inviluppa il nostro corpo in Stoffe di lana,
o lo si ricopre con pelli d'animali peluti, si pone
una barriei'a quasi insormontabile a\ calorico,che in
virlü della sua tendenza all'equilibno tenta sempre
fuggire dalla supeificie del nostro corpo per lan-
ciarsi neH'aria arabiente, e con tantomaggioresfor-
zo e celerilä quanto piü deiratmosfera e bassa la
temperatura.

Fluido elettrico

Nella stessa guisa che ogni corpo contiene piü
o meno di calorico, cosi non ve ne ha alcunosprov-
visto di quel fluido che dicesi elettrico. Anche
sulla natura di queslo fluido si e lungamente di-
sputato senza poter determinare nulla di positivo.
Content) perö di conoscerue gli effetti ci basti per
adesso il sapere, i.° che ora con la confricazione,
ora mediaute la pressione, ora merce la variazione
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della temperatura puo svilupparsi 1' elettricitä nei
diversi corpi., 2° che Y elettricitä d'un corpo ora
atlira ora rispinge 1' elettricitä d'un'altro corpo;
\o che ha condotto i Fisici a uavvisare nel fluido
elettrico due fluidi distinti, Yelettricitä vitrea e
V elettricitä resinosa (1) e che con piü appropriato
nome si dicono fluido elettrico positivo^ e fluido
elettrico negativa . 3." che alcuni fra i corpi tra-
smettono e conducono il fluido elettrico corae fan-
Do rispetto al calorico, mentre altri assai di mala-
voglia si prestano a propagarlo o condurlo di cor¬
po in corpo. I primi sono chiamati buoni condut¬
tori dell' elettricitä, gli altri cattivi conduttori:
o pur'anche isolanti e coibenti se si oppongono
invincibilruente al passaggio di qucsto fluido (2).

(1) La Fisica dovrebbe purgarsi di voci cosi insignifi-
canti e talvolta contradittorie ; stanteche non solo dalle so¬
stanze resinose si ottiene in certe date circostanze ['elet¬
tricitä vitrea, e viceversa; nia anche perche in corpi di
natura identica e perfino nello stesso corpo (per esempio
nella tormalina ) si ponno avere le due opposte elettricitä.
Se con la seta nera si strofina la seta Lianca, quest'ulti¬
ma si carica A'elettricitä vitrea ; e d'altronde svolge elet¬
tricitä resinosa quando venga strofinata con le mani. In-
soriima e in nostro potere di svolgere dai corpi or 1' una
or l'altra elettricitä , variando il mezzo di confricazione ,
o il modo di trattargli.

(2) II vetro e le resine sono corpi coibenti del fluido
elettrico; il grasso e lo «olfo ne sono cattivi conduttori:
ma tanto questi che quelli addivengono mediocremente
atti a condurlo allorche sono in stato di liquido . Pare che
la forma cristallina si opponga al libero passaggio del flui-

1
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4-" Finalme&te si cbiamano idioelettrici quei corpi
che come l'ambra, lc resine, lo zolfo, il vetro ec.
non svolgono eleltrlcitä di sorta, se non per mez-
zo della confricazione, e anelettrici quei che la-
sciano sviluppare la propria elettricitä, senza i'im-
piego d'alcun mezzo meccanico .

Prima che venisse futto al Prof. Galvani e al
D. Cotugno d'osservare i fenomeni AeWelettricitä
nelle parti eccitabili degli animali, non si conosee-
va , o pur se conosciuto era non si praticava , altro
mezzoper estricare l'elettricitä dai corpi, chequel-
lo della confricazione; e tale appunto e stato , e
tuttora si e il mezzo impiegato per svolgere V elet-
trico dalla cosi detta macchina elettrica (i).

Oggi pero ( lode sempre sia al celebre Volta
che all'Italia ha meritato il vanto di aver sommi-
nistrato al profondo indagatore inglese il mezzo
onde operare la metallizzazione degli alcali ) l'ap-
parecchio elettro motore o la cosi detta pila vol-
taica e il reagente universale; e la dottrina elet-
tro-chimica ha messo tanti e tanti dotti d'Europa

do ele.ttrico. L'acqua e an pessimo conduttore in stato di
ghiaccio, e baonoin stato di liquido ; e la stessa differenza
di condw.ibilita passa dal carbono del diamante al car-
bone comune. Frattanto la forma cristallina non e mai
d' alcun' ostacolo alla propagazione del flaido elettrico a
traverso i raetalli, i quali ne sono sempre conduttori per
ecceilenza .

(r) V. Stramenti d'elettricitä pag. 2i3; e per l'esposi-
zione della macchina elettrica in ogni sua parte Je opere
di Fisica di Haüy, Biot, Moratelli ec.
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nella via di slrappare alla natura quei segreti che
hanno ovunque destalo si grand'inleicsse, e che
senza il genio di Vülta forse sarebbero luüora in-
Vülti nel buio.

Amin es sa l'esistenza di due fluidi elettrici
distinti, i] positivo e il negativo; e riposta neila re-
ciproca attrazione e repulsione di questi due fluidi
l'affinitä chimica ( V. pag. 222 ) non possiamo
dispensarci dal prendere in esame la corrente vol-
taica , l'azione che esercita sulle diverse sostanze,
e il modo con cui queste reagiscono su queüa.

Abbiamo giä detto esser ciascun corpo dotato
d' elettricitä sua propria 0 naturale, la quäle non
possiamo perö considerare ne come positiva, neco-
me negativa in un modo assoluto, ma sola mente in
r apporlo a queJJa di allri corpi; donde viene che
uno stesso corpo puo fare j1 doppio ufficio di so-
stanza elettropositiva e elettro negativa, secon-
do che Yeletlricitä del corpo con cui vien messo
in contatto e negativa o positiva. Gli esempj che
seguono ce ne renderanno piü chiara la spiegazio-
ne. II fosforo e lo zolfo, sono sostanze elettropo-
sitive di confronlo all'ossigeno, che e eminente-
mente elettro-negativo ; ma ambedue addiventano
ellettro-negative o di confronto o in contatto col
mercurio, coH'argento e col Rame; e tutti questi
metalli di positivi che erano dirimpetto al fosfo¬
ro, e allo zolfo ec. divengono negativi in con-
tallo col ferro 0 collo zinco ; non altrimenti che
questi lasciano di essere elettro positivi ed assu-

m
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mono proprietä elettro-negative in contatto col
sodio o col potassio.

Prescelti dunque il rarae e lo zinco per for-
marnegli elementi della pila voltaica (i) il primo
di questi metalü si costituisce in corpo dotato di
proprietä elettro-negative appena si trova in con¬
tatto col secondo, il quäle manifesta dal canto suo
proprietä elettro-positive. Ed esprimendo il rame
e lo zinco, o le respettive loro elettricitä coi se-
giii------He con la cifra - per ogni disco metalli-
co , in una pila di 5o. elementi o paja di dischi
V elettricitäpositiva accumulata sulla superficie del
primo disco di zinco sarä proporzionale all' elettri¬
citä negativa delT ultimo disco di rame; o sia il
polo zinco si troverä in uno stato elettrico di -H25
del pari che il polo rame sarä in uno stato elettrico
di •— 25. (2).

Se ora s'interpone fra i due poli della pila
un corpo qualunque, purche non sia isolante del
fluido elettrico, le molecole costituenti di tal corpo
saranno costrette a polarizzarsi ; a portarsi cioe al
polo positivo (zinco) quelle che sono dotate di pro¬
prietä elettro-negative, e al polo negativo ( rame )

(1) ( V. Strumento di cfutsto nome ).
(2)11 cosl detto liquido eccitatore nel quäle gli elementi

della pila stanno immersi ( ordinariamente costituito da
acqua acidulata con circa ^ a ">. d'acido nitrico e solfo-1 4° 00
rico ) serve nou solo a sviluppare il flaido elettrico , ma
unche a comunicarlo o condnrlo di eleniento in elemento.
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quelle ehe posseggono propfietä elettro positive ,
Ma si prenda ad esempio Y acqua per maggior
chiarezza.

Disposti i due poli de IIa pila in tal modo che
le loro estremitä si trovino a piccola distaüza l'uno
dall'altro, i fluidi positivo e negativa che nel cir-
cuito vollaico si lancianodal polo omologo a quello
respettivamente opposto , essendo obbligati a tra-
versare per l'acqua, che loro serve di corpo inter-
medio o di conduttore, spiegano ciascuno la pro-
pria forza attrattiva per quelle molecole costituenti
l'acqua, che dotate sono ä'elettricitä a loro respetti¬
vamente opposta , e la forza repulsiva per quelle
che sono fornite d' elettricitä a loro respettiva¬
mente consimile; che e quanto dire che quello
dei principj costituenti l'acqua,che e dotatodi pro-
prietä elettropositive (J'idrogeno) vien altirato
dal polo negativa della pila con quella gagliardia
con cui l'altro elemento, che fornito e di proprietä
elettro negative (l'ossigeno) viene attratto dal
polo positivo; e all'opposto sono ambidue questi
elementi rispinti dal polo respettivamente omologo.

Frattanto e evidente che siccome non e in-

terrotta la corrente del fluido elettrico, cosi l'acqua
decomposta sara di mano in mano rimpinzzata da
sempre nuove particelle di questo liquido (i); e

(1) Per dccomporre piü faeilmente l'acqua se ne au-
menta la facoltä conduttrice , aggiungendovi o un poco di
al marin« , o di acido solforico .

'

Kit
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conseguentemente la scomposizione dell'acqua sara
continua, e solo s'indebolira a misura che il liqui-
do eccitatore, agendo sullo zinco faciente parte
degli elementi deJla pila, se ue satura e lo sa-
lifica (i).

Cid che ora si e detto dell'acqua e applicabile
non solamente a tutti i composti binari eonduttori
di fluido elettrico, ma eziandio ai sali, e ad altri cor-
pi piü o meno composti: E parimente le scompo-
sizioni che hanno luogo continuamente nel Labora-
torio del Chimico altro non sono che attrazioni e
repulsioni operate in forza dell' elettriciiä ora
opposta, ora identica, che manifestasi sulla super-
ficie dei corpi sottomessi a scomposizione e ricoiu-
posizione. Gosi prese per es. le due fra loro oppotste
elettricitä della soda e dell'acido idroclorico, giä
neutralizzate e quiescenti nel sale chiamato idro-

(i) Questa circostanza obbliga a rinvigorire V azione
del liqaido eccitatore, mediante le ripetute e successive ad-
dizioni di un poco d'acido mtrico e solforico al liqaido dei
trogoli in cui sono immersi i dischi della pila, o a rinnovar •
ne il liquido eccitatore. E siecome i dischi di rame, sotto la
protezione dei corrispondenti dischi di zinco, vengono pre-
servati dall'azione dell'acida contenuto nel liquido eccita¬
tore, e solamente quest'ultimi ne vengono attaccaü e a
poco a poco consunti, cosi e che ben presto viene il bi-
sogno di rinnovare i dischi di zinco in una pila che ha agito
per varie volte. Da questa osservazione Davy ha tralto
una bella applicazione, rendendo per mezzo dello zinco
iinmuue il rame, onde son copeiti i vaseelli, dall'azione
dell'acqua marina .
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elorato di soda, vengono suscilale dalF acido solfo-
ricoj il quäle essendo dotato di propriela elettro-
negative ben piri energiche di quelle ond' e mu-
nito l'acido idroclorico, e piü potentemente o a pre-
ferenza di lui attirato dalla soda dotata giä d'elet-
tricitä positiva , donde nasce neutralizzazione fra
il fluido elettro^positivo della soda, eil fluido elet-
tro-negativo dell'acido solforico, o sia formazione
di solfato di soda eon simultanea evoluzione di
acido idroclorico, operatasi in virtü della repulsione
reciproca deW'elettricitä di questi acidi, la quäle e
in ambidue identica. In conclusione l'acido solforico
ha agito sull'idroclorato di soda, attirando l'alcali
o la base di questo sale, e respingendone J'acido in
quel modo stesso, col quäle sarebbero stati il pri-
xao attiralo e il secondo rispinto dal polo negativo
d'una pila,in virtü della natural tendenza cbe que¬
sto ha a rispingere le sostanze dotate d'elettricitä
omogenea e attirar quelle che godono di elettricitä
eterogenea .

Nel caso poi d'un sale (eatgr. il solfato di soda)
decomposto da una base (la barite) dobbiaruoconsi-
derar questa base come faciente uflicio di polo posi-
2»>o;poiclie avuto riguardo alla preponderanzadella
facolla eleltro-positiva, merce cm la barite si di-
stingue sulla soda, questa riman vinla da quella
rispetto alla forza atlrattiva per l'acido solforico;
essendo negative le propriela eleltriche di que-
st' acido.

Se finalmenta la decomposizione d'un sale e

r-ld
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operata non piu da im acido o da una base, ma
da altro sale, per modo che vi sia decomposizione
d'entrambi, dubbiamo considerar 1'uno come fa-
ciente ufficio di pila completa , e l'altro come rae-
ramente passivo . Siano il carbonato di ammoniaca
e l'idroclorato di calce i sali da decomporsi reci-
procamente. L'ammoniaca e l'acido carbonico,
che separat! 1'uno dall'allro non hanno azione al~
cuna sul nitrato di calce, ci danno l'idead'una Se¬
rie di dischi di zinco e di rame non per anche at-
tivati dal liquido eccitatore . Ma dal momento in
cui l'acido carbonico si trova unito all'ammoniaca,
il sale che ne resulta ci da 1' idea degli elementi
di una pila giä in azione; e fin d'allora il carbona-
lo d'ammoniaca, alla foggia appunto della pila vol-
taica, delermina la scomposizione del nitrato di
calce . Ravvisando pertanto nel carbonato d'am¬
moniaca una vera pila, ove l'acido carbonico rap-
presenta il polo negativa , e T ammoniaca il polo
positivo, la calce (base del nitrato) e attratta dal-
l'acido carbonico al tempo stesso che 1' acido nitri-
co si porta sull'ammoniaca •• E cosi ha luogo la
decomposizione dei sali impiegati e la formazione
di altri due , quali sono il carbonato di calce, e il
nitrato d'ammoniaca, unicamente in virtu della
tendenza che tutti i corpi, purche dotati di pro-
/prieta elettriche opposte , hanno ad unirsi o com-
binarsi reciprocamente ( V. afßnitä ).

Vi hanno dei sali su cui l'azione elettro-mo-

trice della pila voltaica non si limita a separare
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la base dell'acido, ma produce anche la decompo-
sizione dell'ossido che serve di base . I sali per es.
a base d'ossido d'argento, d'oro, e simili altri so-
no in questo caso ; il polo positive» non solamente
attira 1' aeido, ma con esso anche l'ossigeno della
base ; e di qui e che verso il polo negativo non
si dirige che il puro metallo. Questo fatto non raro
nelle esperienze eleitro chimiclie dimostra che il
fluido elettro-positivo della pila vince in forza non
solo il fluido elettro-positivo (per cui Fossido d'ar-
gento stä unito ad un corpo dotalo di elettricitd
opposta, come appunto si e un'acido)ma quella
eziandio per cui l'ossigeuo sta unito al metallo.

Se i corpi sottomessiall'azione elettro-motrice
della pila voltaica sono elementari, o di tal natu¬
ra da non poter esser decomposti, provano ciö nbn-
dirneno delle importanti rnodiiicazioni, od un verp
cambiamento di stato; essendovene aleuni che si
riscaldano e s'infuocano, ed altri che si fondono
e che perfino si gasificano (i) .

Dopo le ingegnose ricerche di Wollaston non
resta piü luogo a dubitare che il fluido ottenuto
dagli elettro motori di Volta non sia identico con
quello che ottiensi dalla cosi detta macchina elet-

(i) Dali' osservazione di siffatti fenorneni fu Davy con-
dotto a sospettare che il fluido elettrico e il calorico avessei o
nna stessa natura, e che 1' uno t'osse una mudifieazione
dell' altro.

Fol. I. 20
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irica(i); conie anche non rimane piü dubbio, dopo
i fatti osservati da Franklin, sulT identitl del fluido
elettrico otlenuto coi divisali strunietiti e quello
che costituisce il fulmine.

f

Usi medici del fluido elettrico . Fino dal se-
co!o passato si e tentato di far vantaggiosa applica-
zione AeW elettricitä alla Terapia, valendosene per
il traüarnento di diverse malallie, e segaatamente
delle paralisie e di allre nevrosi, della soppiessione
dei meslrui ec. (2).

(1) Per quauto 1' elettricitä della pila voltaica sia Ia
cosa stessa di quella della macchina elettrica, bisogna perö
convenire che le applieazioni della pila sono ben piü estese
di quelle cai si destina la macchina ordinal ia ; e che ciue-
sta päd essere in molti casi rimpiazzata da quella , rna non
viceversa . Nella pila voltaica ['elettricitä non solo e in
continuo sviluppo, ma in maggior quantitu e minor ten-
sione che nella macchina elettrica; e percio capace di pro-
muovere e mnntenere la decomposizione di vaiie sostanze,
senza che 1' umiditä ed altre condizioni dell'atmosfera fac-
ciano ostacolo allo sviluppo e alla trasmissione del fluido
elettrico, come neue comuni macchine . Per altro 1' inge-
gnosa macchina elettrica, immaginata non ha guari dal sig.
IL Koveilucci, e descritta dal M. C. Rklolfi nel Giornale
diFisica, Gbimica ec. di Pavia, Decad. IJ.Tom. VII. pag.468,
e tale da poterne estendere gli usi anche alle ricerche chi-
iniche, essendone la corrente elettrica cosi energica da pro-
muovere ia scoinposizione di aleuni sali.

(2) L'azione de.W elettricitä. sull'economla aniinnle in
«tato f-i fisiologico che morboso e cosa oramai innegabile.
Frattanto la tollerabilitä per Yelettricismo, o la suscetti-
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Per comunicare V elettricitä &' impiegano di-

yersi mezzi. II primo consiste nel collocare l'indi-
viduo sopra di uno scanno isolatore (i); e nel met.
terlo in comunicazione col conduttore di una raac-
china elettrica j lo che si fa f'acendoli impuguare
una verga d'ottone o di altro metallo , terminata
negli estremi da due palle ) o sivvero per mezzo
d' una catena metallica che congiunga Ja macchina
con quella parte del coi io, per Ja quäle si vuole iu-
trodurre o far traversare il fiuido elettrico. L'elet'
tricilä che si svolge dalla macchina, ad ogui ri-
voluzione che si fa provare al disco di cristallr,
passa nel conduttore, e da questo nelf individuo
che ne forma una specie d'appendice : Egli cari-
candosene per tal modo rimane immerso in una
atmosfera elettrica. Questo metodo di comunicare
Y elettricitä e frattanto il piu mite , per ciu che

biütä a risentirne le moleste impressioni non e in tutti gli
individui la stessa . 1»' eleuricitä rende piir frequenti e piu
celeri le pulsazioni dell'arterie , piu abbondante la secre-
zione dell'orine e dell'umor traspirabile, aamenta il moto
pcristalico degl* intestini , e risvegliä l'orgasmo dell'ute¬
ro : Ma se l'elettricita e in sovercbia dose atnministrata pro-
duce anche contrazioni involontarie nellc potenze inusco-
lari, e rossore alla peile. Non vi lia dubbio che il medieo
possa da cotali effetti tirar piolitto per alleviare, od anche
per gaarire diversi morbi : ma si potrebbe forse contare
un ruaggior numero di gaarigioni, operate dall' elettricismo,
se , corne di ogni altro rimeciio, non se ne fosse ratio abuso .

(i) Cosi si chiama un piano sostenuto da delle coloa-
ne di vetro , o di altra materia coibente.
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Yelettricitä presto si disperde nell'aria, la quäle ne
diviene tanto miglior conduttore quantopiu e umi-
da . S'impiega questo metodo per i soggetti deboli,
o che ne risentono troppo vivamente l'azione.

Volendo tirare la scintilla da uno o piü indi-
vidui, si fanno disporre su d'un'isolatore nel modo
indicato, e per mezzo del cosi detto searicatore,
niunito da una branca di una catenella metallica

che si prolunghi fiao al suolo si traggono le scintille
dalle parti affette; avendo pero la cautela di pro-
porzionare le rivoluzioni del disco e la forza della
jnacchina alla costituzione dell'individuo, onde
non averne delle scintille troppo forti ed incomo-
de, specialraente quando Faria 3 o per i venti che
spirano, o per la localitä, riuscisse assai favorevole
per tali sperimenti.

La commozione elettrica e il mezzo piü po¬
tente per comunicare Yelettricitä. AH'individuo
da elettrizzarsi si fa impugnare con una roano una
hottiglia di Leyden nelTarmatura esterna,e previa-
mente caricata di elettricitä , e gli si fa toccare
coli'altra rnano il fusto metalli(co dell armatura
interna della stessa bottiglia , o la palla in cui il
predetto fusto si termina (1). In cotal modo Tindi-
viduo fa le veci di uno scaricatore; e i due fluidi po-
sitivo e negativo si neutralizzano, traversando per

(1) Le bottiglie di Leyden da impiegarsi a quest'og-
getto debbono essere assai piccole , onde le commozioni
c.lettriclie non riescano troppo f'orli, ne diuno luogo a im-
pressioni sgradevoli e dolorose.

1
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Tarco formato dalle di lui braccia o da altre meni-
bra del di lui corpo, messe in contatto coll'arma-
ture della bottiglia.

Dopo l'invenzione della pila voltaica si e fatto
uso ancora di questo strumento per comunicare
Yelettricitä sotto il nome di galvanismo; e raccoa-
tasi di averne ottenuti dei buoni successi nelle afie-
zioni nervöse ed in altre malattie croniche. II gal¬
vanismo viene raccomandato dai medici anche
nell'affissia prodotta da sommersione, da arie me-
fitiche, e da strangolamento.

Essendo la pelle degli animali tanto peggior
conduttore del fluido elettrico quanto piü e asciut-
ta, e necessario che 1'individuo che dee esser galva ■
nizzato si bagni le dita o tutta la palma della ma
no con acqua, o meglio con una soluzione di sal
comune, prima d'impugnare i poli della pila per
riceverne la commozione elettrica : E se si reputa
necessario di sottomettere aH'influenza del fluido
elettrico le altre membra del corpo , invece di sta-
bilir la comunicazione fra i due poli con le manij
si dovrä avere la stessa avvertenza di umettarne
prima la superiicie, nei punti di contatto, con una
soluzione salina o con acqua acidulata (i).

La commozione eccitata per mezzo di una

(i) Per render piü sensibile ed energica l'azione d'ona
debo/e pila sulle diverse parti del corpo si aumentano i
pnriti di contatto coi poli posrtivo e negativa, coprendo la
superficie delle membra con cui si stabilisce la comunica-
lione con una lamina di piombo di tre quattro o cinqufl
pollici quadrati, precedentemente umettata,
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pila diflferisce da quella prodotta dalla macchina
electrica ordinaria, per oio che non come in questa
e in quella violenta e subitanea , ma continuata: cid
nuu oslante bisogna procurare che anche la cora-
niuzione indotta dalla pila sia raoderala , affinche
il fluide- elettrico, che traversando per le metn-
i>ra circola da im pole- all'altro, non eserciti una
troppo viva azione , eslendendosi anche sugli or-
gani inlerni (i).

Fluido magnetico

II fenomeno di altirare il ferro ed altri corpi
metallici (2), che si osserva nelle calamite si na¬
tural! che artificiali, non ci sorpreude meno di
quelle attrazioni e repulsioni che si manifestano
fra due aghi calamitati; ne tampoco e meiio ara-
mirabile la proprietä che ha F ago magnetico di
voJgersi sempre al polo nord (3), e d'inclinarsi

(1) Tulti gli amici dell'umanitä sapranno buon grade»
alle dotte indagini di Dumas e Prevost, se i tentativi da
essi fatti per distruggere i calcoli e la pietra nella vescica
orinaria mediante 1' eletlricismo , sortiranno il desiderato
successo . E duuque desiderabile che siffatti tentativi siano
estesamente ripetuti, onde poterne o confermare o infirmare
l'ntilitä .

(2) II flaido magnetico spiega questa sua proprietä
attraltiva anche verso il cobalto e il nichelio t ma assai
piü debolmente che verso il ferro.

(3) Sa. questa proprietä e fondata la bnssola che tanto
ha cooperato ai progressi detla Nautica.
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verso di essu, come s'inclina al polo sud nell'emi-
sfero australe.

Si opina tlai Fisici rispelto al fluido magne¬
tico come jul fluido elettrico : Si ammettono due
fluidi distinti capaci di respingersi reciprocamente
se sono omogenei, e di altirarsi se sono eterogenei.
Ora siccome i corpi magnetizzati si rivolgono con
un'estremo verso il polo nord, e con l'altro verso
il polo sud , cosi i due estremi dell' ago magne¬
tico , posto nella sua direzione naturale, si trovano
in uno stato contrario a quello in cui si trovano
i poli omologhi o corrispondenti del globo terrestre.

Oersted, che osservando 1' influenza del fluido
elettrico sull' ago magnetico apri un nuovo campo
alle ricerche elettro-magnetiche di inolti celebri
Fisici , delte loro motivo di riguardare il magne-
tismo come identico coH'eleltricismo o pure ad esso
analogo : e l'identitä f'ra i due fluidi magnetico cd
elettrico apparisce vie piü nianifesta , dacche sap-
piamo che sotto l'influenza delle correnti eleltriche
possono magnetizzarsi gli aghi (i).

Le miniere di ferro dell'Isola dell'Elba,di
Svezia ec. distinte col nome di pietre magneliche,
e dal volgo con quello di calamite, ritengono il
fluido magnetico in stato d'intima combinazione,

(1) II M. C. Pudolfi espose in linea di dubbio, lnoti-
vato dall'osservazioni di fenomeni relativi, In possibiliUt oba
l'elettrico fosse costituito d?.I calorico e dal magnetico ( V.
Antologia Tom. III. pag. S6. e Bibliotbeqae universelle,
Sciences et Arts Tom. 16. pag. \i/{, },
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e dicousi calamite naturali per distinguerle da
Quelle arlificiali, che si preparauo coa soffregare
an delle v.erghe o sbarre di ferro o d'acciajo, sempre
nel seuso medesimo una calamita naturale o pure
altra sbarra di ferro giä magnctizzata .

Usi medici del flluido magnetico . I medici
non hanno lasciato intentato 1' uso del magne-
tismo nei casi ove gli altri rimedj sono riusciti
inefficaci , e lo hanno in specie qualche volta ap-
plicaLo alle malatlie spasmodiche , servendosi di
sottili sbarre di ferro calamitate, ora piegate a
modo d'ariello, ed ora modellate a forma delle par-
ti cui dovevano applicarsi; o pure influenzando con
gli esLremi d'una calamita artificiale le parti del
corpo, ove le ramificazioni nervöse si trovano in
maggior numero e piü superficiali (i).

(i) I Cbirarghi si valgono in certi casi delle sbarre
magnetiche per attirare di fra i bordi delle palpebre e il bul-
bo dell'occbio le piccole srorie di ferro nei magnani, batti-
tori di «jaesto metallo , ed altri artefici .

I
Ogni esemplare mancante dellafirma deWautore sarä

considerato essere in contrawenzione della Legge,
in virtü della privativa al suddetto accordata dalla
Clemenza Sovrana per anni dieci.
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