












PROTEO MILITARE
D I

BARTOLOMEO
R O M ANO-
Dìuifo in tre Libri

NEL'PRIMO SI DESCRIFE LAEABRICA
di detto Proteo , in ejjò nuouo Ijlrumento , tutti

gli altri IHrumenti , di Matematica che

imaginar ppojfano

.

NEL SECONDO, E TERZO SI TRATTA DELL’
vfo di detto Iftrumento, nelquale fi formino tutte le figure di

Geometria, & glìftrnmenti di Profpettiua, Pittura,

Scoltura , e d’Architettura

.

ìTH-SEGN^ L'^RJE DEL'HyiVlGUI^e,
e quelladelffierreggure con nuouo , e facilijjimo modo, comefiù

diftintamente nella 'lauolajtfovri vedere

.

In Na?oli, ApprelfoGio-IacomoCarlino, ^Antonio Pace.
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ALL’ILL VSTRISS. SIGNORE

'FRA EMILIO PVCCI
commendatorgiero-

S O L 1 M 1 T A N O .

GENERALE DELLE GALEE
di Nopro Signore.

BARTOLOMEO ROMANO-
R E A T

1
gli iAngdi &• i cieli ,

formati l’Huomo
, e> il Mondo

,

(lUuflrif. Signore) egeccato que-

fo, e quegli, nacquefùbito tal‘tn-

uidia ne gli Spiriti im^uriyerfi i

mortali , e ver/o tutte le cojè , de
per l'humano fìruitio creo Iddio

,

che all‘hora che [anima nell'huo-

mo s infonda fif-.hrica citta, epianta, bfonte nafte , non

- che animale s eglinoprocurano metter yn'fopraSante del-

laproterua turba , che continua , àr eternamenfe, attenda

V ... $ 2 alla



total roitifta deìlA coj* creàtA . 'Tero , 'vedendo il lor

CreatoreU potenzjt de ^li vni, dsn la fragilità, degli altri,

elejfe , diede al frejidio de' men potenti non Angelo di-

jenforùf caHode , che alle inaidiofè malitie del nemico

s'opponejje . Fa queHo dagli antichi. Genio buono, etal-

^ tro Orche, ò rio Spirito chiamato . éMa qual di loro fuffi

ildemonio Platonico, non è siJicil’impreja dapigliar

,

far giuditio . Glijìebrei, non altrimente tanima no sira,

tra ì'vno, e l'altro Spirito,fìtto la Nefjfàmach, Ruach, ^
D^fes , hanno intefì . SPereioche la Nejfamach (quella

che Platone, Tripnegiflo chiaman Mente . Intelletto a-

gente AriPlotole, IMoisefìiracolo di 'vita, TDauid'SPy-

thagoralume, ^AgoHino (ùperior Portione) intendono

loro tanima,oue nonpuò caderpeccato, la quale altro non

ì, che lo Ipirito , che dtffende l’animarattonale , che e la

R uach . ‘Perilcontrario, IKsfes, quella, che Fojfende

prouoca 'dvitij, ì tOrcho, ìfìtrito maligno , itqualefinal

Sepolcro accompagna, eJ" iui lacera, già che nonpuò l’ani~

tna,ilcj)rpOiperò dice lafìrittura, chiamando queHo De-

monio Zaz/l: magneraila terrafìpra che tufìi . Alle cit-

tà ,fìcome a'cieli l’intelligenze ,fu dato ancora ilfùo An-

gelo , che quelle cuftodiffè ,
gouernafiè : comprendefi ciò

dalla 'vifione delProfeta, cheguardaua lapugna tra l’An

gelo de'TerJt, dSf l’Angelo de’Greci : iutendiam’noiqueHa

pugna, che ciafiun di loro pregaua à gara fiddioper là

confìruatione dellaprottincia,^ città, che egli in cura ha-

ueua . GliHeroi, Semidei , chefìtto ombra , trafacrt

bofìchi

,

ci^' limpidefontane , àgli antichi apparcuano , chi

non



’ mn conjìdtra e^eri Numi, che quelle vegetMecm, m~
i' triunno , &• deiirinftdie dell'Orche rifarMmo ? La onde

!
coloro , che 'vogliono tràfrericolopjjtmi riftchi del mare, in

i: che i pejjìmi Spiriti aerei hanno poteBi diformar le tem~
‘

1
* peBe, mandar naue, è galea, (èi’vna, 'if l'altra citt^mo-

jj

bili, 0 che nauiga) la danno primafitto ilpatrocinio , c>

; titolo di qualchepropitio nume, Santo, che hanno in di-

I

Hotione
,
acciò la conduca gsr guidi in alto mare a fitlua-

i’ mento, epojcia alfcuro porto ^ittoriofa riduca. Horha-

f;
uendo noi (non dell'altruigloria inuidiojì, ma di giouat

J
quei, che tra tonde , arme , come noi trihulando vanno

bramofts'ùt" per dar ne'futuri fecoli altinanimato corpo^
dipoco nome,p ciòpoffbilfia , eterna n/ita) la Naurica

Mediterranea', &c InlHtuciom Militari fibricato, hp-

ra di nuouo , non piu dalben de’compagni , ma d’ardente

defiderio difruir magnanimo Signor njinti^gf commoff,

alprefnie Iftrumento, e> inaudito n>f di quello, tutto il

j
genio applicato; gsr hauendo il cielo, conforme al defderio,

I
il aioto adempito

,
pur che alla grandezza deltanimo yo-

I fro, nobiliffmofangue, &generof virtù; piccolijfmo do~

^
no, humit reuerentemente hor da noifvifiera, offeri-

I
fe dedica ; acciò nelTempio della eternità, njofra ,

or-

^
nato (in caparra d'altri inauditi, che il del 'z/ipromette)

! di barbare tpoglie,&' trofei di pirate, tra mille ricchi vo-

! ti, quaf humiltabellaà'poBeri appefi reBi . E dunque

;
egli Vn altra noua Minerua,la cuipenna,effada,in Vnfi

;
pugnale raccolta , tarte militare , ór fiienza di guerra

fon 0 mirabilmodo rapprefinta, dimoBra. Bperche egli



' ìnvarij módt,ù^ diuerjt lUromenti , velvdgoejèrcitia 'ji

' mMA, e triisforma,non indegnamente Prothèo Militare',

‘ ci farfè chiamarlo : là cuifir^a e> arte , si daly&ftro dì-

" uitio ingegnoprouàte Verranno^ àllhorle nuove , infinl-

' teforme, che egli nelloJieccato di Martepiglia, riuefiè,

delfio valore,, vi daran chiaro inditio : al fin delle de-

~ iitie matematiche, che sì leggiadramente iiìvois’annida-
'
fio, 'copiofi ilvedrete . TPiacciaui dunque Magnanimo 'Si~

~gnore,fitto ilnome di vojìro accettarlo , come cvoflro ',

voi chefite il(ùo nume, difenderloì accio dagli avidimor-

[fid’Orcho inuidiofi lacerato n.onfia i €> s’allagrandez_zà

Vojlra ilmerito deldono non arriva
,
la deuotione delcore

alla imperfettione di quellofiam’certi, chefùpplifca.



A V V E RT I M E N
A CHI LEGGERA' L’OPERA.

S I Suole olTemàre da quei, che fcriuono, e
maadanolelor’opereinlucé , nel principioj

quali per eflordio , col nomede benigni let-

tori , allettar’quegli , nelle cui mani le loro

j
cópofitioniperuerrannoi&iuigliauuertifcpr

ijo e perfuadono di quato profitto, e delettatione fien pio

né le lor fatiche. Altri dàno qfto carico ài librari; che àlor

fpefaprendono curadifiampar gliilibri. -Il che, credia,

igq, chefacciano per due fini., L’yno
,
perche ognVnò pi-j

gli animo di conq)rà£gÌiil’aÌcró , acciò nelj?rincijjio vò tn
tolo d’efli, quali come ti da tèrza perìbna datò gli foìTe’ ffio

note, fiano chiamati Signori, dicendo l’opera del Signor'

tale. Ma per Dio, qual farà quel Signore, cheperildet-

to del fuo Scalco , che hauerà ordinato il cibo, voglia lo-

darquelloprima,che’lmaftichi, &logulli? Oqualfarà
quel lettore , chefenza ruminavi! libro , e veder la mate-

ria, della quale è compofto , à perfuafione deU’autore cre-

da, che egli polfa far profitto in elfo, e dargli gufto? Ma
fe egli fa quello ad vfanza d’ottimo Comico, per far bene-

uoli i lettori, non è quello il fuo luogo
,
pofcia , chei tito-

lo del libro è ( li come la fauola della Comedia ) il fogget-

to di quello,& il principio fuo l’argomento. Gli altri che

per non chiamare feftelfi Signori, fe'l fanno chiamare da’

librari, chela loro opera llampano, pentiamo noi,chepiù

honellamente,fc’l polTano applicat’da loro llelli, fenza al-

trivelamenti; però che elfeado i libri, figliuoli dell’ani-

mo



modi colui, cht gli compone i&effendo creanza huma-
ìia, anzi precetto diuinò , chei figliuoli habbiano i lor ca-

ri padri in .veneratìohe , effi gli poflbno dare del Signore

,

& in quello modo il padre fuggirà l'ambitione di cotali ti-

toli ,&i figliuoli faranno lodati di buona creanza . Ma fe

nè l’vno , nè l’altro di quelli fulTe il fine dell’autore 5 mala
ingordigia de'librari, che,' ò per immortalarli con l’al-

trui virtù, ò per far maggior guadagno con le vigilie, e fu-

Mor! de’dotti
,
pigliano quella prefuntione di guallareil

buon ordine dell'operai non è fenzà grane danno, e biaf-

mo di chi il permette . Per tanto fuggendo noi sigraui

errori ( pofcia che nè anco ilnollro cognome ci habbia-.

mo melTò ) habbiamo fcritto à chil’operi nollra legge ,

non,'per altro, fe non per auuertirglide’falli , che nella

(lampa fono occorfi, & in qualche figura, che fe ben da

noi fono fiate tutte difegnatefui legni, & la llampa cor-

retta; nondimeno non s’èpotuto fuggire qualcheman-
camento . Ifallidunqucfonoi feguenti.



Errori occorfintilofiamptire\

?ol. 3. Eftnnftc*,' Dàiedir* Intrlftreca#

Fol. 5. Qrel'o è diuifo, Dcuc dir* Quelli,

FoJ. f. DeLli-ttofcutto, Deucdir*
^

Dal, *

Fol. é. Noi habbianio y De^édir* Noi rhà1>biam*à -v

Fol. IO. Lccnipoica. Deuedir' ratei.

Fol. 19. Dcuc dir* Cap. 10.

Fo\. 5». Mirabile» Deue dir* Mirabili.

E doue dice tutte, reiramepcnultima riga, Deue dir’ Tatti.

Fol. do. Oue piccole, Deue dir’ Piccoli.

Fol. 69. Per non ci eÀTer’numrri ragliaci nella {lampa ,habbiame mefldi zeri, o.

{òpra}& quei fotco le righe,ibno ri fiari fenza tagliarfì, nel cauar’delle radici

Fol. 97. Dellamano, r: Deue dir* Dalla.
Fol, lot. Fu la figura nieflaaHa'roiterfa . 11,

Fol. to8. Nei quarto vetfo dauauci il fiftedel capìtolo, Deucdir’rclted. 7̂ * ic

nel penultimo pafTa 1584.—

Fol III. “ Deue dir* Cap. 35-

Fol. li4« Deue dir’ Cap* 37*,
'

Tutti gli alrri eap. mancano in qucAa maniera.

Fol 124. Doueua'nella figura efier lacofladiMezogiorno. dou’è la Tramócana
Fui. 1 j 5. Nel vtrfo inani'i al capitolo deue dir’Difcreie, e non Deferittc.

Fol. 156. In alcuni \oh;nii
,
per non poter con egcr’i tempo quel foglio , è vena*

ta la figura del cellndro alquanto variata , e con vna riga di più
,
& lui nella

pagina {eguente variato alquanto il lenfo dalla feriteura , ma perche nc’fo-

gli , ou’è la figura del celindro. è In mezo , & con vna fola linea A C, che

.
procede dal fole & fttle, quello errore s’è accomodato, ci rlrr.ettercmo, al lo-

co, oue ron vi è l’errore,

Oue è la figura della sfera, deue dir’ fol i6d.& ou’è fol 166. ha da dir fol 167,

dcoii’è ibi. 170. fol idd. doppo ilio, 169. dice 172. &ilfeguente 173.14
da dire 170. & 1 71.

Fog. i7d..&fog. 177. dee dire 174.&175.

J®E; 177- fu la figura melTa al rouerfo.

Xa figura ehe èue Ila pagina 188. & nel cap. 30. feritene] fine del cap.

Nel titolo del cap.‘ 3 r. fol. 189. oue Sicc prezzo dica pezzo.
Tute, i capitoli deli’vltinio fono abbagliati' ne'loro numeri.



T A-V-O^L A: iD E
... C A P riT O L L

;

ET ^lcvnJe cose T IV
nouhtli contenutenel difcorfi de' tre

libri del Protheo Adìlitare.

LIBRO I.

A B H. 1 C A di tjue/ìo ìflromentù , eperche eglifi dice

Trotheo militare ^ Cap, i.fol, ' l

Materia del Vrothsot fo l, i

FormadclVrotheOffol. j
Vani del Vrstbeoyfol, j
Concheordinefi fortnanole tre partì della lama del pM-

gnale : e comefiforma lafiala altimetrat e loflrometf

to quadrato , cap.7. foL . .
, jf

Guide chefanno trajmutaril Vrotheo in ogni forte difigura geometrica , iSP

iflromcnto di pro(pettiua, fol. t

Secondo ìjiromento maihematico ,in che ilprotheofi trasforma ,& le parti

inche eglièdiiiifot cap. fol. f
J{.idioGrcco,ter'^atrasJormationedel'ProtheOt cap,4.fol, io

S'il'PrùSheopu6firmarilradiolatìno,cap. fol. 33

Gnomoni jìaiiuo[opra che
fiforma il protheo , con l'aiuto del quale forma il

protheogli ifirmenti di projpettiuai cap. 6. fol. 14

Spanto alto ha da cfiirUgnomoniftatiuo, fol. 1$

Lafirgentina de'Capitani atta 4far ilgnomone fiat. fol. 1 f
Valla d'oHottCt chef mette nella cima delgnomone, e la fmfabricay fol. x s
fabrica dell'anello, che è nella croce del Protheo , cap. ^.foU 1

7

Scala altimetra diuifa in i i. parti in vn quadrante dell'amUo,foU 1.1

Scala



tavola.
Sedaahmetradmfaìngrixdi ^o. in vn quadrante del[anello, fol. in
Scatola dell' anello convn rologio dafole,fol. ii
Fabrica delCelindro, che fall manico dei trolheo, cap. s.fol. -iz

Tauola dell’ombre verfeinognibora delgiorno artificiale,fot 27
Trouar Valtee^o^afolare in ogni bora delgiorno , efecondo quella formare il

celmdro,cap,g.fol. zr
Come per l’altezza delfolefifanno le Unte delle longitudini deU'ontbre , &

le trauerfali, chefegnano l'hore,fol. 28

Ver trouar' l'alteq^t^a delfole meridiana, fot. 28

Il p omo'bffimafabrica del pugnale, & leparti in che è diui/ò, fai. 19
Modo di fari globi delpomo,fol.

LIBRO II.

D e L Vvfo del protheofecondo leJuepartij cap. r .fol. 3 f
Cotne'fielViHromento fi formi ogni forte di figura geometrica t

cap. %. fot. 35
riiffinitioni àigeometria, fol. 3^

Come nel protheofifffrmccgnifiirte d'angolo , triangolo y tf perpendicolari ,

43 <jueifi diuiàano in parti vguali, cap, ^.foL'* 38
Come da pn punto dato in vno de’lati del triangolo fi pojfi cauarifna linea,

che dìuida it triangolo in dui parti vguali, cap.j^.fbl. 39
Comefiformino lefigure quadre colprothco, cap. 3, foU 40
^faper l'ara di ciafcunrjuadro,fol. 41
u/lriduriquadratiintriangoliffol. 41
^fafvn quadrato YguaVd dui dati, cap, 9. fol. 4Ó
.yi rfdur'pn quadrato maggior che è dato > in dui minori

,

ì>ho de'qualì ègid

fatto, cap, lo. fol. 4Ó
<Delpentagono, ijj altrefigure dette polygone, cap, 11. fol. 47
ìAformar rejfagono nel cerchio,^ trouargli il centro, 43“ ara, c. 11. f.^S

Come fopra tre punti dati dcafofe poffi formar incerchio , 43" trottargli il

centro, cap. 1 3 .fol. 4 9

»xf trcùar mechanìcamente due lìtìee continuamente proportìcnate tra due li

nee rettegid date,43" per la medefma ragione la dupplicatione cubica,

cap. fol. So
Vensóilpelletario effer rinuentor'dtU'ifirumento , che faquefle duilinee,

43"pur che l'inuentione è platouicafifa meglio nel protheo, fol. 5 o

Come ilvrotheoferue dpigliar leprofpettiue,& formar gli ifirumentì, che

§ $ a nella



T A V O L a:

nclliiprtilpettmpratìetmìrdttefoHoUiimtiiCap. n-fol.

tùffinttioniitalcum terimni di profpettiuorfol. j}
ffimmento di profpettiua di M. Tomifo lAurettifomM nel protfceo/o/. j 5
Jjìrumentopn digradiir'inprofpettim,cap.\s-f<>l‘ St
^fiirlameikfimii(iperationecoil'ifirnmcn(oinprofilO)Citp, 161 fdl. ys
Quii delU profpcniui, cip.ir fol. i7
Come fi mette inprtuiciilpredeito efempioper lofportello £ Alberto Duro,

j;
iy pur che inijueÙo nonSformino fatuofigure piccole, nelmfiro fi far-

f
manolegraniifiìmecomefonolecittd,cap.iS.fol. s»

Come nelProibeafi deue digradar rnaaUeg^a,aceià tutte le parfi^fi rappre^

,
fenlinoaU'occhio vpptali, cap.tg.fol. - éq

Come co'l "Proteo fipojfi ritraegtuflamtnte ogni figura depinta, ir far ejuelta

maggior à minore conforme ànoì patri ancorchénon fegli puffi ani ir d»

prefiò. cap, zo,fol. ctt

',A ritrar o^iforte di flatua in maggiorò minorforma , col medine del Pro-

tbeofcirgaaltroiflrumento,cap.ai.fol. .6ip

.Afarcolprotbeoin forma quadra la deferittione delle prouìucìei i; cane

. dinauigar', cap. aa.fol. sy
\A formarvna battagliaà fquadrone quadre dìterreno,& veder ilparalle-

logrammo , chefa la battaglia quadra di genti, con vnleggiadao, e facilif-

fimo modo diformar i cunei, irforbici , cbepojfiuo caminare in ordinan-

tg^a, cap, 13. fol. 6S

Come con lifiromento quadrato fi paffifar la deferittione d'vn'aìlog^amento

,
campale, cap-i/^.-fol. 72

Terformar col Trotheo i cinque ordini delle colonne degli edifieij , Tofeano,

Dorico, Ionico, Corinihio,&CompoHo,cap. a i-fol. 78
Che coftfienole proponionii& di quantimodi, fol. 78. ér

Come le lettere miiufcote hanno la proportione delle colonne de cinque or-

dinidcgli edifieij, cap. aó.fol. 8 j
Le lettere maìufcole che negli edifieij antichi di Rpma ancorfi veggono, non

fono tutte à vn modo, e perche caufafal. 8 j

Difeorfofopra le lettere , ir comefi deuonopronuntiaflegreche , fol, 84
ir 85

Conqmntelineefiformmolelettere, fol. 88.8?
De'varij modi con che il Vrotbeo piglia ogni forte di mefurapian* , alta, ir,

pr,fonda, Ciip, 2 7,fol. 8 8

Comefipojfipigliar la difianqpt , che è da mi alla cofa vi/ia,pervia del Pro-

ibcOicap, li



TAVOLA.
JCcfne per la precedente operatìcne fi pojjì pigliar U pianta di tutta la citta

ne'diametri i!T difiantìe da vn belouardo all'altro, é" le larghe'^c^e dc'fòf*

fi.
nondimeno, chenonfipojjìno veder fen^apartirfi da vn loco,cjp. \S

^Itro modo dì pigliar la longitudine per la[cala altimetra di detto Iflrome^'

to,cap.^ 9.foU 99
Come pergli angoli deWoppofttioni ò tagUamenti di piu lìnee

fi
trouìno le di-

Jìan:^edipìiiluoghi,éffen'^abHjjolaf€defcrii*anoleprouincie, cap. jo.

fot. Io®

Qualmente lo iflromentofa la[quadra d'alUuellar'lefigure piane , irpc^i
d'artigliaria , mìfura le àìfian':^e , iffa ogni operatione , che ciafcnn altro

ifirumento infegndt cap, 3 1
.
foU r 0 j

Che cofa fta Orì^onte ,
fecondo i profpettim

,
perfetto piano , eltc^'^a deile

cofeydi(ìan-^aIpotumìjfale(pr difian'^aOri':^ontale,fol. roj
Sotto quanti nomi aggiuflano i bombardieri i d'artiglieria

,
fol. 1 04

MouìmHo retto,fomma eleueuatione, maggiorJomrnifiione,chc cofafia,i 04
Quantopuò tirar ciafcunpc‘^:^o di punto in bianco Ù" nellafua maggior ele-^

uatione , 5ir di quefii dui efiremi cauar*vna regolagenerale difaper qua»r

X to ogn^vnopuo tirar in ciafcun punto, iS minuto della[quadra , cap. 3 1.

foL ìop
^ liuellarvno (patio terreo,^ conofcer fi

quello è perfetto piano, cap. 33

.

fol. I08
mAtrouarraUe‘:(^a^vnacofaapp.irente,alcuipìèfipoffiandare, ir cono-

fcefancoraladl/ìan‘:^a diametrale, cap. fol. 109
TerpigliarfoLmcnte col baflonein che fiferma tifirumento, la predetta al-

te'^^a,^ lad'iagonale,cap. ^ y.fol. iil

l/f pigliar l'alte^^a della cofa apparente , ir la quantità diametrale per dir

fcunpunto dell’ombra verfu oretta, cap. 36. fol. 1 1

1

€me fi
piglia l'alte:^q;a d*vna cofa apparente, la cui bafa non fi

pojjì veder U
Ipotumiffxle, ir Ori'^ont.ile occulte all'ccchio, cap.

3 5. fol. 214

,4 trouafcol vrothco la longitudine ^ latitudine , differcn'^a 1 d difìan^a de

luoghi[opra la C(^ta di nauigare, cap. 3 6 .fol. i j S

^far il mc defimo ne globi,fol. 1 a I

,ApigliarduicApiperl'aguglìa,cap. $7. fol. la»

JDdl’vJò della traucrfa del protheo , che aiuta d formarla balkfiriglia ò m-
diogreco,flS de gliejfeitifuoi, cap. fol. itf

Cerne s'offerua l'altc'^^a delfole[opra l'Ori^onte , la cui maggior*è la meri-

diana, cap.i9.f0U 19 ?
Altro modo dipiglMr detta altezza,fol* 1 3,\



tavola;
•A pigHarTaltet^a polar'àieUaregime,perviadtlfoleìCap.^o.fol. ii^ì

Che tcfcbifo^noitroUar'Valteg^a delpolo, Ì30
g^ffmeTaocb’vfanoi'Pomghefi per trouar ogni giorno la dedinatione del

/de fot;
,

"?»
Offeruatione dell'alteg^apclare , d delle regioni per via della Tramontana,

cap.\o,fol. 'Ì44

Comefi piglia t delle re^oni,& poloantarlicoper il erutterò, c.4*

fol. 14*
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DH 1 Vvfo deltanellOi cbeèfoprala^mtr^aiò croce del Tretheo,

cap.i.fol, 147
^trouArillocodclfoUìCAp, i.fol. 147
Comefi trouino l'hore v^uali[apula l'alte^^a polare di quella re~

gìoneinches opera, eap.^. fol. 148

^ertroHarferv^afaperl'alte^'^apolar, l'hora meridiana , eper quella poi la

fìelfiaUeq^'^ap€lare,cap.a^.fol 149
^trouar l'hore dellanotteperU tramontana, cap.^.foU iTo
ilformontar delfvle, ^ la quantità delgiornot cap. 6 . fol. i

In che modo peri'anello ficonofee la tramontanaiip' i quattro •penti princi^

palifen^^ala calamita, tanto dinotte, quanto digiorno, cap. 7. fol. ,i 3*2

Come fi mefurapnaalte^^aperl’ombradelfole,òperfoloilvifo indetto a-

nello, cap.^. fol. Ijj
Delfpfo del manico del pugnale ouè intagliato il celindro, cap, fol. i S5
Come sogerua l'hora vguale per il celindro, cap. i o. fol 155
.Apigliar l'alte'^a delfole con detto manico, cap, 1 1 .fol. 1 S7
.Afaper l'ombra verfa, i5 che cofafia l'omhra, cap. i z.fol 158
Che cofafa l ombrafecondo ipro/pettìui, fol -» 159
Ombrafecondo gli Afìr.onomi è di dui modi,fol. 2 $9
Apigliar l'altei^'^adelle cofe perl’ombraverfa, cap. ly.foU 160
Dell'vfoddpomùvlùmapartedelpugnaleycap. id^.fol, i6i
Cerchi dellasfera,cap.iS‘Ì3‘fol. itfa

La defcritùone della parte efierior delpomo, & delVvfofuo, cap. t6.f.i6r

Afiper la declinatione delfole in ckfcungrado della eclittica , <ij le fìelle

deferitte nelpomo quanto difiano dall'equatore, cap. 1 7.fol i <58

Della bujfola, che nel centro del pomo rapprefenta la terra, cap. 1 S .fol 169

M/a riga, is" comparò che nel Protheo fiformano, cap. 19:fol 1 69
Che



tavola.
che eofafiaUng^t ,foL 170
che cojafiamcfura) ÌT la dìuerfità delle rnefure »fecondogli antichh wo-

derni,foL 170,in?!
X^anti bracciafanno rmojiaio di Serra, fot, iti
^anto Ita la canna- fot. 1 7

1

iluantoèlatauola,foL 171
{^ante tauole di terrenofanno vno flato,fot, iti

Cluanto è lunga la catena Romana,foU j 7

1

Quante catenefanno vn rubbio di terra, fot, iti
Quante canne faccino vn rubbio, foU 171
Quante cannefaccino vnape^^'^a di terra,foU 171

Quante pci^^efanno vnrubbio^ol. 1 71

Quanta materia dipietra , calce , &po^!^olana entra tn vna canna di muro,

fol. 17

1

Quanto deueelfergroffo il muro ordinarlo, fot, ìtì
Quanta materia entra in vna canna di muro di mattoni,foL 1 7%
Quanta materia entri in vna canna di mattonato in cortello , in vna canna
‘ dì matonato inpiano, foU 1 71
Qmntamiterìa vi entra in vna canna di tetto, fol. 1 7%
Come col compajfo i^rìgadelloìfiromèntofifquadrano ipe^'^i d^artigliarla

per Caperla quantità della materia, che s*é data dciafcuna delle fue parti,

cap.io.foL 171
di errori che canfano le malfabricate axtìglìarie, e come ftpoffino remedia^

re,fol» 171.^ i75
,A far il tertìamentod'nn falcone dì libre i.fol, 174.0' *

.^fquadrarlacolobrinadalihre zo.fol, 176
'ÌÌJpoUtuUiiyetrierififquadranoàvnmodo,fol, I77

Come
fi
[quadrano i vctrieri à l^enetia, fol, 378

Cannone petricro incamerato,fol, 180
Vetriere incamerata che s vfanofu legalee Venetiane, fol. 1 8 o

Comefl formino le cucchiare da caricar ipe:(j^id'artigUaria, j S i

Comefiforminoglifcartocciyfoì. J83
pigliar col protheo il punto, 0 le rnire depei^^i dCarù^iatia,0 eonofctr

i difetti dì detti pe'^'^h fol, 183
Come ft prouano ipe^'^id'artìgliariafuor delle caffè, cap.i6.fog,

'

*• * 8 j

Come fiformino le caffè de pe^t^i d*artigliaria, cap. ip,fog. 1 g 6

Ter conofcer's'il foro deWanig. ftagiùflamète in me^o al pe^t^o, c. 3 o/l 1 8 7
Sapere il pefo della palladipiobo,pietra, òpietraòferro di ciafeupe'^'^o , 0

ilpefo delpci^o, e quali para di buoi Pogliaper tirarlo, cap. 3 ifog.iSp
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' DI GIVLIO CESARE CVOMO
ALL’AVTORE.

O I C H E deh tue lodi ha giàJ^iegat»
'

Lafrma sì merauigliojiaccenti

,

Ch‘inteto a ydirli, bagli orgogliojt -venti

Ne tatraftaJ^elonca Eolo fermato >

Vulcano ilferro , che di Gioueirato

Ài tardofdegno lefette ardenti

Tempra , Fiuto» de i mifri nocenti

L'alte querele, e Febo ilcarro aurato]

chi mai , benché a le éMufi eglifa caro ,
-

Sperar potrà di figuitar parlando

^e lafua tromba ilfiton , di cui figuace

La merauiglia è filo ? onde iltuo chiaro

Nome miurà mai fimpre trionfando

Fra mille palme de tetàvorace

.

>

I



LIBRO P RIMO.
Dellafkhrica di qaefìo Ifiromento, eperche eglifidica

Trotheo Militare, (^ap. 1.

Od è manco intolcrabile errore, men-
tre fi fabrica vn’opera d fimilitudine di

vn’altra , non farla, fecondo le ine parti,

in tutto fomigliaiite àquella, ch’imitare

fi procura; cii’è, volendogli ancora met-
ter il nome lignificante le fue proprietà

,

non efler quelle in ogni cofa conformi al

nome , che fc glièdato . Pcrcioche , fe la

prima non rafibmiglia . faluo in qualche
parte > la cofa, che lippre/enta, Sci 'altre

i.cric i.i to a:,a pip uu’.o , e parimente il nome non fignifì-

ca le parti principali , che 'a cola, che li ijom ina coni iene : in veri-

tà chi fimil cof.i ridurre alla fua vera iipparcntia , e fimii-

ficato, egli non polla mai fan-, chemoflri ò ligmtìchi altro, che
vn mollro, nè drrgli altronomc che di Chimera . Perilche volen-
do noi formare vii’arrna militare conforme è il Pugnale, nonfo-
lameiitc se procurato dar à tutte le fuc parti la verafomiglianza

,

ma in tal maniera gli habbiamp imitato la forma, ch’egli contende
d’effer in tutto,e per lutto lo flciìb.St vero Pugnale, i t acciò ch’an-
cora il nome hautfle , c lìgnificafil; gli infiniti , e diiierfi vfìicij , che
egli nella mi itia, in varij modi , e firane figure trasformandoli, in-
fogna, & e(l‘crcita,ci parfe chiamarlo,e dargli nome P R O T H E O
MILITARE. Douendo adunque quefiaarma effci’.i (oiniglianza
d’vii Pugnai ordinata, & Protheo Militare il nome f gnificativio
detto, farà necefl’ario intendere

, fi dal principio della lua fabri^
epoi djll’vfo vario, à chi egli ierue,tal fiiuilitudine, c nome con riC- :

A gio-
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gione dargli fi cóuenga ;

però imianti la forma, & vfo, vediamo noi

di qual materia egli è compoflo, douendo efler quella la fedia del-

la forma, & principio delfvfo

.

Per due caufe bifognòjche quefto iftromento haueffe due forti di

materia jl’vua di purifsimo ottone, e l’altra di finifsimo acciaro:

la prima, perche, douendo egli eiler di più parti compofto, lequa-

li ìmodo dilinee, che dal centro procedono è dibifogno chefopra

vn'affe immobile diuerfamente girino, fin chefopra il punto, cheli

ricerca, fi fermino ; e perche il ferro ò acciaro, nó potendoli man-
tenerin quelle parti occolte netto , e polito , cóuienper caufa del-

la rugine, ch’eglino fi Ilringano in maniera, chebifogni sforzargli

per fargli mouer , ouero che refiino tanto larghe , che non Ila pof-

ilbile, che cóferuino nel moto quel punto fopra che fono flati mef
fi :s’hà procurato adattar tal materia, checonvna conueniente

dolcezza, nonfolamente facilitalfe il moto : ma ancora ilfermalfe

à loco, e tempo, acciò che fenza voglia dell’operante egli dal pun-

to fegnatogli nonpotefsi in altro trafcorrer: fu dunque quello l’ot-

tone ; peròdoiie quelle qualità non fi ricercano, anzi par che più
prcllocoiiuenga vna durezza di metallo , che fenza florcerfi ò pie-

garli refìfla al maneggio, ch’egli hà d’efercitar : s’eleflè per ottimo
l’acciaro: oltre che folaquellamateria(&quellaè la feconda cau-

fa) è propria alle parti del pugnale olfenfiue; elfendo quello ne 'fili,

e punta , non altroue locato ; tal adunque è del nollro la materia,

oue l’oro copre le parti, che dal verderame poteuano venir lele , e
perciò maco atte à douerfi trattar da mani di Prencipi.com’è l’in-

tento nollro . Ma s’egli col tempo capitaffe inmani men potenti,

&

habilià dargli quella materia, che da noi data gli viene, e la fua no-

biltà richiede : contentandoli di feruirfi di quello folo nell’opera-

tioni matematiche, lì potrà fabricar ò tutto d’ottone ò tutto di le-

gno, pur che fia di Cipreflò,legno meno fottopodo all’ingiurie del

tempo, come il Radio Latino, lo Statino, e curfordel Pelletario,ò

la Squadra del Tartaglia , & altri illromenti limili ,poueri di par-

titi. Ancor che nó crediamo, che per comprar vno fi diuitiofo.e di

tanti mirabili elfetri compito, e cheilpolfeUorfuo difipretìofa

gioia or])a,& inricchifcc ; ne lìaalcun profelfor di guerra ( tal’èdi

quello il Mercaure) che fenza nulla rcomodarCi (non opurefi,vtom-

nia bonafua venda*, ad cmendum illud, come quel del Vangelo) non pro-

cure d’iiauerlo in quella perfettione,che fi deue.

Però noi nulla di ciò dirado, intenti per iiora d feruir folamen-

te
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tc Principe gloriofo , dicliiamo la forma , ch’egli vede , e parti ef-

fenriuli di quella.

E' la fila forma vn Pugna! Militare} la cui lama in tre partì diui-

fa fi troua : le due efteriori nella lor parte intcriore fon d’ottone, e

di fuori d’acciaro per il filo ò caglio delpugnale
:
quella dimezo,

fuor della punta, che pur’é d’acciaro, è tutta ancor d ottone

.

Sonquelfe tre parti, in che la lama èdiuifa , diuife in più nume-
ri, e p^irti

, douendo formar , e trasformarfi in varie forme d’ifiro-

menti, la Croce ò trauerfa è parimente d’ottone, con la guardiola

ò anello, che in mezofcgli mette: l’vna fignifica il curlor del Ra-
dio Greco, e Taìfro l’anello Aftronomico.

E'fimilmente il manicod’ottone,oueil Cclindro gli dà la forma:
1.1 ftefla materia compone il pomo,che dentro della parte cfteriore

contiene altre due quafi fìmili: nella efterior , à imita tione del pri-

mo Mobile, & ottano Cielo , fi veggono tra cerchi celefti i dodeci

fogni con altre {Ielle nobili, traalcune imagini principali annoue-

rate . La parte di mezoèla sfera armilare , il cui cécro, ch’è la par-

te più J{trinfeca,e che la terra fignifica, è la buflbla
,
perche le par-

tiò Cardini del mondo in più parti diiiifo fi conofeono

.

Douendo noi
,
quafi in tutto queffodifeorfo farmencione delle

tre partijin che la lama è diuifa, e fpeffo chiamar hor l’viia hor l’al-

cra, habbiamo giudicato neceflario alloro vfo, dargli d ciafcunail

nome : acciò ropcrationi per mancamento di quello tra fc nò
fi confond ilo

,
pigliando vna parte per l’altra : e però

chiamaremo noi le parti , che portano il caglio Iati

ouero braccia : de’ quali vno farà detto A , ò:

Talcro B: la parte poi dimezonomi-
uaremo Gnomone C, che fe pro-

ciirarà tenere à mente.

Mo-A 2
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Woftraci la precedente figura la forma del Pugnale , compofte le

parti infieme : Ma perche in quello no fi ponno facilmente difcer-

nere, e comprendere le diuerfemifure, e parti, in ch’egli è diu ifo;,

non hauendo quella grandezza, che il material contiene : habbia-

ino riferuato alla fabrica degli iftromenti , ch'effo forma , la vera

Simmetria, in ch’ei, per conuertirfi in quelli’ è diuifo.

Con che ordine s’hanno àformar le treparti della lama

delTugnale : e come fiformalafala altimetra:

ér l’iiìromento ^adrato. (^ap. II.

H a s c E la propqrtion de’lati,& gnomone del Protheo

prefigurato delfottofcritto Quadrate, C AB; le cui

lineefcmidiametrali A C,&B (Ifiga ognVnavn pie-

de ò quanto à noi parrd } vengono i formar’i Iati A,

& JS. La fiefià lóghezza daremo ancora al gnomone,
C. mifurando dalla trauerfa del Pugnale ouero dall’angolo D, de"

lati A B fin’alla punta d’elTo gnomone: ma perch’egli hid’intrar

dentro almanicoperfoftento di quello, fi fari più lungo di cia-

fcun lato circa vn palmo antico,cioè dita quafi 4.quale gnomone,
C.verri a formarla fcala altimetra ( piegali egli folamente fin che

retta ad angolo retto). Quettafigura gnomonica òverofcalaal-

timetra vien diuifa in i z.parti vguali per ombra: oue la prima di-

Uifione dell’ombra fi chiama primo punto dell’ombra retta: eia

diuifione feconda, il fecondo punto , e così difcorrendo nell altre

diuifioni dell’ombra retta . Similméte la diuifione prima dcH’om-
bra verfa , fi dice il primo punto dell'ombra verfa , così ladiuìfio-

ne feconda , il fecondo punto dell’ombra verfa : & in quefto modo
ceH’altre diuifioni fin’alla duodecima : ogni punto di quefti fari

ancora diuifo in minuti 6 . che fari per ombra mi nuti 7 z.

Aflettato in quetto modo il gnomone C per far la fcala,vien egli

infieme co’Iati A , & 8. i formar il quadro equilatero, diuifo in

modo, che fopra ogni angolo viene i cattar il numero go. Serue
poi in quetto modo i laper

,
per via de’gradi, conofccr il loco oue

la nauegiuftamente fi troua, tanto nella longitudine
,
quanto nel-

la latitudine del mondo :d far le carte nautiche; deferittionedi

prouincieiritrare imagini; formar colonne: lettere maiuttole:

iftto-
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iflromenti diprorpettiua -.battaglie d’ogni forte; alloggiamenti

campali i e finalmente tutte le figure Geometriche, che 1 vfo

pofcia vi infegna; oltre il liue:lare, &ag-
giuftarelebenformateAr-

•

tigliarie

.





* PROTHEO MILITARE
Di qucfte tre partide!lalama,Iebra^,(;ia A,& B, han d’e/Ter lar-

ghe ogn’vna 3. quarti d'vn d ito , che fono grana 3 . & grofle grano
vno.quella di me^o.fioè il gnomone C; può cfler della ifteffa quan

f\ tità) ancor che noilhabbiamo fatto alquanto manco largo ci và
^ nella parte di fuori d egni braccio faldato il taglio del pugnale

d’acciaro di larghezza di granovnoe mezofcarfo
: però prima,

ch’egli fifaldi fifarivn fottil cannaletto in mezo la larghezza, e

per la lunghezza dell’octone d’ogni braccio tirato rettaméte del-

l'angolo di Inori fin’alla punta , cioè dal C all'A , &dal C, alB,

1 quali cannaierti hanno àferuir per pigliar le mire ; ò vero f fan-

no due Pinnole per ciafeun braccio ; che feruono al mtdefimo , Se

fi leuano , e rimettono.

Per fermar il gnomone C. fopra i lati A ÒB. fi fard d’ottone il

quadrangoloC D E F, tanto lungo, quanto largo; ma la fua lun-

ghezza ò larghezza farà la colla d'yn cortclloper banda più larga,

che non è il lato A ò vero B, & voto quanto ci polsi intrare d’vna

banda all’airra detto lato A, ò B, che farà l'ombratura G H. aper-

ta parimente nella grofiezza del U F.

Come qnt-fioquiidretto fi farà vn’altro fimile ; ma pcrtnfato al

contrario dei primo , cioè, che la fja .zi'crcora lìa rombi ;; ture IK
corrifpondente nella grolfczza CO. Aìetieià poìeia quelli due
quadrangoli l’artelìce inlieme, e le due fiipcriicic, con che f vno, e
raltrofitoccano.attaccarànel céiro l.con va peniettoin modo,
che fe pofsino girar (opra di quello l’vno, e l'altro quadro , ò tutti

dui à vn tempo.Farà ancora dui altri pernetti à vita, l’vno, elicfia

M. nel quadrangolo di fopra, & vii’alrro fiuiile nel quadrangolo

difotto.

Quando adunque fi vorrà fermar il gnomone C. col lato A,one-
ro h.Ci pallarà il Iato per l’apertura G H . che efea dalla grolfi-zza

fono à DF, e dalla banda 1 K. palfarcmo il groinoneC. Icorreii-

do poi detti quadrangoli vniti
,
giù ó fu per uccio braccio ò gno-

mo-
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mone, com’egli refta nel grado che fe vuole, fé girano con le dita,

i due perni à vita M. & l’altro fotte, & iflrigne in modo liqua-
^

drangoli, che non poflbno più correrà neflùn luoco. Volendo vl-

timainente far triangolo, quadrangolo ò altra figura, giraremo il

braccio, &ilgnomonefoprailpernodelcentro L.cheligaidue
quadrangoli.

Delpcendo ìflrumento o figura, in che il TProthfo Militare

fitreufiorma. Cap. 111.

R A tutte le figure, la triangolar’è quella , che più fi

accomoda alla Simmetria delle cole: anzi par ch’el- •

la fola di tutte le mifure fia la vera norma : per eflèr

fola , tra tutte le figure rettilinee , fimplicifsima ; &
ella fola hauer’dato alla fabrica di tutti gli ftromen*

ti, che permifura della terra, anzi dell’vna, e l'altra sfera fabri-

cati fi veggono , la bafe& origine. Perilchenoinel lor principio

fondati (réndafi lo honor’alla prima figlia della Retorica detta

Inuentione , e delflmaginatiua vera , e fingolar aliena ) il noftro

Protheo Militare habbiamo trouato; ilquale caccia via
,
quanti

triangoli , fin'à tempi noflri,dadiuini ingegni, già ritrouati fu*

rouo. Non rendonoveraméte tuttiilor’infieme, la mitàdell'ope-

rationi , che il noflro folo produce . Oltre ch'egli è fi atto à diflbl-

uer'vna figura, e pigliar vn'altra ,che fenza difficoltà alcuna fi ve-

fte la forma di quel che gli piace, e più commodo torna :come nel

palfato difegno s'è villo , & bora il prefente ci conferma; il cui

gnomone è diuifoin 12. parti vguali , che in quello loco otterrà

nome di Curfore, hauendo fopra la longitudine del braccio B,

correrhor sù ,horgiù , conforme poi l’vl'o ci mollra : ilqual

braccio B, è pur diuifo in altre 1 2. parti vguali à quel-

le del curfore ò gnomone C : l'altro braccio A.

ferue per indice, & condur'il Radiovi-

fuale per i fuoi traguardi da noi

alla cofa villa : come la

figura rende l’oc

chio ca-

pace.

B li
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Radio Greco
, tev^a triuformatione delFrotheo.

Cap. II II.

L terzolftrnmentodechiil vario Protheo la forma
repigiia, èlaballeftrigÌia,Raciio Greco òbaftoii

I
di lacob : le cui piJrca fono il gnomone r, che porta

51 igradi, in ch’egli è diuìfoiela trauerfa della ero-
si ce, che iu il curlbre. Per darlamifuraaU’vno, el'al-

~ tro#
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tro, e far i fuoi gradi con giuftezza
(
fono quegli iniigiiali ) fi fari

Vnmczo cercliio lopra il centro t.cliefia A C B: pofcia dal cen-

tro F, le tire vna linea ortogonale fin'alla circontcrenza, di quel-

la longhezza die vogliamo, che fia il Radio,laquale tocche il cer-

chio nel punto C. rt fta in quello modo diuifo il cerchio in due

Quadranti vguali : cioè A C, & CB : ciò fatto metteremo vn piè

del Compalìb nel centro F, l’altro diftclò d vn lato , e difcollo dal

centro vn palmo antico, fi tari da ogni banda vn punto ; vnover-
fol’A, Siqueftolia G ; l’altro verlb ilB. che fial H. Immoto il có-

palfo, mettendo vn piede nel punto C faremo col’altro vn cerchio

occulto, alquale s’hanno i tirar due linee da’punti G,& H.che fa-

ranno G t-<,& HE, equidillanti, e parallele alla F C, Diuideremo
ancora i 1 quadrante A C. in sio.parti,& in altre tante il Quadran-
te CB; ( diuidefi ogn’vnoinqueftomodo j prima in tre parti, &
cialcuna delle tre in altre tre,poi cialcuna di quelle in dueigz ogn’

vna delle due in cinque J allequali parti dal centro F', aggiuftare-

mola riga, producendo per tutti i gradi linee occulte, &oue tali

linee tagliano la G D, & H £. fi farannoalcuni fegni ò note: Vlti-

mamente applicado la riga in ciafcun legno dellaG E>, enegli op-

politi della H E , fc tiraranno da vn legno all’altro linee rette le-

quali , nel pallàr che fanno vengonoparimente à tagliar ilfemi-

diametro E C in altre tante parti
.
Quefte parti adunq; fono quel-

le, che lì portano co’l compaflb.e s’intagliano poi nei gnomone C:

& mettendo ad ogn’vna il numero del cerchio, da doue ella nafce,

vengono à dar le diu fioni, e gradi alla longitudine del raggio.

llCurfor poi ò Pinnacidio
( è quello la trancrfa del Pugnale)

hauerd quella longhezza , che contiene la linea G H , ouero O £,

& filocard talmente nel gnomone C. che il Ilio centro

F. diuida permezo la larghezza

di quello.
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Se il Frotheo noflro può formar il Radio Latino^e coujè-

gueutementegli effetti, ch’egli
fi.

Strum.4.

Cap. F.

H He il Radio Latino è (lata vna inuentionc, perla-

quale il peregrino ingegno del Signor Latino Orfi-

no meritò tra quei Coltre altre gloriole iùe opere )

de'mirabilì {piriti annoucrarlìdafciamoconliderar

i chi l’vfo rchelbpra tariftromcto fi Moniìg.Egna-
tio, ha letto . Nondimeno , Siliu unlorum pirorum pace , apprellb il

noftroreftaegli in tal grado, come apprelfogran Re, piccioi Si-

gnor rellar fi vede .Ne altro argomento, per prona dellopinione

nofira addurremo , falno che il noftro Protheo forma in due mo-
di il Radio Latino. L’vno-, rimanendo il gnomone C nel Tuo loco,

Scio linea retta col Manico , far che’lati A B andando hor sùbor
giùper quello; &hor reftringendogli bora slargadogli>finche con
cflb gnomone C reftino ad angoli recti , eflercitano tutte l'opera-

tioni, che detto Radio Latino dimoftra ,& eifercita. II limile ( &
quello è l’altro modo) fé potrà far, quando le braccia A B inficine

vnite rapprefentano il radio: & il Curibr il gnomone Cpiegato
in modo , che l’angolo della piegatura corra lempre giù, e su per
la longitudine ò linea dalla congiontione, che col loro tatto fan-

no i lati A B,oue veramente farà tutte l’operationi del Latino; ma
ne peròilLatinofà,faluo vna minima parte di tante, che il noftro

infegna ..

Eperchel’vlbruoèdilfufamente da Monfignorignatio in po-

chi fogli raccolto, fenaa più qui repeterlo, ogn’vno potrà per fer-

uirfene hauerlo . Balla folamence à noi dar là’figura,che il noftro

Protheo, per rapprefentare quello iftrumento fe piglia : oue oltre

i luochi,in che fi vede fituato il Curlor (ò fia col gnomone C
ò con le braccia AB)egli può locarli in tutte quelle

linee, che attorno fi veggono! lequali parto-

no dal centro C fecondo cK’ellb cor-

re giù, e sù, fin’alla circonfe-

tcnaa , oue terminano-

con le note

D£P'.&c>

Chi
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Ch i attentamente vorrà confìJerar la forma che il noftroPro-

theo Jcl Radio Latino piglia,trouarà lenza dubbio alcuno, ch’egli

può farpiù operationi , che non fa lo fteffo Radio , elfcndo , che il

Curfor noftro, può moucrli, & girar tutto attorno il cerchio: pe-

rò noi torniamo alla fabrica cominciata, & forme del Protheo.

DelGnomonefiatino h ba/lcncfiifra chefiferma tIfir»-

mento quandofifiiiino toperationi oltre che

aittta àformar gli fìlramenti Pro-

fietttui. ffap. FI,

I v' forti d'Illromcnti abbraccia il noftro ; però cor-

Il ^ l rendo noi dietro alla breiutd, cótenti di quefti , che

' /ìn'hora habbiamo fabricati ; di quei, che fi ladano,

t'
ì (

parte ne rimettei enioall'vfo
; e parte del tutto (pur

che nella niempriaibnyjuijiafciarcino defcriucrgli.

h pcr-

J
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E perche (ìmiliiflrumcnti, acciò giurtiTsimcoperatloni ci renda-

no, eflcndo qiicfto il lor fine, luuiobifogno d'vn loco fermo,c con-

ucnicnce altezza, addurremo noi vno, ilquale non rolamétc,pofsi

icruirpianracoinpiano, àfermar detto ifirumcnto , mentrccgli

sfericamente girado , à qiialfiuoglia punto del cielo moftri U fao-

cia: ma ancor da per le foloferua d qualche vfo; & infieme con al-

tri, litri ifirumenti formi, e componga. »

Sari dunque quefto vn bafloiie,la cui altezza, no dall’ifirumcn-

to rna di colui , che l’adopera prende lamilura . i>cbbe egli eflef

tanto alto, quanto é da’piedi alfocchio del Tuo operati ce, oltre la

puree, che dopò, ch’egli c piantato, focto terra s‘afcondc, laquale

farà vna punta quadra d’acciaro , lunga vn palmo antico

,

Vien’ancora quelca hafia diiiifa in due parti , fecondo la longi-

tudine, da due linee parallele, lequali palfando perla larghezza ò
cima di derc.iharta; incontrandoli nel centro di quella, gli refta-

no diametro diuidendola in due parti vguali: fon quefte linee

A He CD,
Ciafeuna di quefte linee hd d’clTer diuifa , in tante parti vguali

di quelle, quante contiene il braccio A, ò B, del Protheo, c^ Icr-

ucmodformargl’ilfrumentidiprolpcttiua, dichefopra s’èfatto

ragionamento.
Polcia ne’puntid' quelle diiiifioni fi pertufard con ago da cufir

vele infocata facendorbrami dritti, e fotti li corrilpódenti a'pon-

ti oppoili dalia inea contraria

.

Gli vfficiali di guerra, come fono Capitani, ò Maflrodi Capo»
non volendoliaucrla fuggettione di portar altra balla » che quel-

la della Sergentina,che il paggio gli porca, potranno far quella di

duepezzi i quali s’incallrino, c congiongano avita : de’ quali la

parte del calce haurd, la mifura, che l'halla lua ricerca 5 & in loco

dc’predecriforamipotrd vfar vnalama d’ottone ( fimile vfiamo
noi)àmododi banderola, con vn’anelfo d’eiitrar dentro l’hafta»

& vn traguardoò forame in mezo in loco di mira : corre quella la

metta hor sii, hor giù per detta li afta fin che, volendola fermdr, fc

ftrigne vna picciol vica,cheèneiraneiro , alpunro F; laquale pe*

netrando fin’ali’hafta, la ftrigne verfo l’altra parte interior delfa-

nello, in modQ,ciie da fé {fella fenzafuoltar detta vita,non può vd;

nirmolTa.

Se gli fa ancora vna palla d’ottone col piè fatto à m.ircolo di vi-

cuj iiquale entra aellaiiutrc vita, che lUacirango.o D^dcll’illra-

mento:
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mento :Mettefi poi quefta palladentrovn’altrameza sfera, Meni
piede vuoto hàd’efler quello,oue entra lacimadell’hafta (diremo
queflahallagnomoneStat'Uo)

.

L’orlo ò vero horizon te di queAa itieza sfera, hd da effer Tega-

to d modo di meza luna,fi come fi vede nel punto G; acciò, volen-

do calar Io ìfirumento fin quel termine , il mafcolo H fatto à vita

pofsi entrar in quel fallo.

Hd queAa meza sfera vn’alrra vita da fermar la palla dentro j

futa io quel modo di quella della mira, ch’c nel i.

l

Altre forti di mifure porta la lama del pugnale, come fono quel-

le di digradar vn’altezza in profpettiua, acciò tutte le parti fi rap
prefentino all’occhio eguali

; quelle , che neH’vltimo di quello e-

pilogo ,mo(lrano la quantitd delle mifure antiche , e moderne , c

pigliano i diametri delle bocche delle artiglierie, per il cui mezo
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fi si il pcfo della palla .tanto di pietra, quanto di ferro.cpion-
bo. dadoue il maliro. clic liaurà da far limile illrun-.ti.to, [\ potri
preualcrc

.

jkhricA dell'Anello , cheferue di guardia nella

croce dell'ugnale. Cap. VII.

A Principal innentionc dciriftrcmcnto nofiro è

quella, che nella fabrica della lama fe contiene:

oueconvn triangolo pofsiamo formar ogni forte

di quadro, e figura poligona inellequali conlifte

l'vniuerfale Simmetria delle cofe.L'altrc parci.chc

hor feguitano ,
oltre die fon rornamctodcl Pugna-

le, fono fi fimili , anzi fi proprie , e naturali al fornimento di quel-

lo, che par, che gli antichi Aftronomi loro primi inuétori gli hab-

bianod'induftriaritrouate, e fatte in quella foggia, acciò noi,

doppo tanti fecoli, acni, mercè del Cielo fu riferbato il compo-
ner lì generofa lama.porefiiimo applicargli il fuo condegno orna-
mento, e Ibrnimenti di quella. Però molto più giubilar, e riiigra-

tiar il ciclo loro debbono , che elle in fimi! opere commellé.e con-

tefte, da mani di Principi trattate venifltro. Sono quelle parti

l’Anello Altronomico: il Celindro ; l’vna, c l'altra Sfera, e la buf-

fala ; Ma noi cominciaremo dalla fabrica deH’Anello.

Primieramente fi fabricarannodue cerchi fimili , & eguali , di

quella grandezza, che fi vorrà far l’anello, A B C D, &: Il H DI'; i

quali apprelfoi punti B, & Doppofli per diametro fi artificiofa-

mente fi congiongono , ch’ogni volta , che fc defidera fi compon-
gono in modo, chereftano in vn’anello: e quando ancora bifogna

aprendogli reftaho dimaniera.che vengono à formar angoli retti

sferici

,

L’vna di quefte due armine ò vero cerchi fa l’vfficio del Meri-

diano , cioè l’A B CD: perilche diuideremo l’vno de i fuoi Qna-
dranti, cioè A B in gradi po.vguali trafe,annoueradoglidalpun«

toB verfo l’A.

L’altro cerchioB E D F deputaremo aU’Equatore horario , di-

nidendoogni fua mìtàin 11. parti per l'horevguali, mettendo in

ciafcunail numero deirhora dal punto B-per l’E verfo ilD: &pa-
C rim-r.te
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riincnte del D.pcr lo Pverlb Io llcflbB. cominciando dal.fi ii àia.

Pararsi ancoraalcraarmilla circolare incauau di fuori in tal

modo, che dentro di quella incauatura le vi adatti vnaltra armi-

letta fottilmente in modo,ch'ella fi volga facilmente attorno. Sia

dunque la detta armilla A G C H,laquale entrandoui dentro del-

l’altre due di fopra A BC D,&B E D F, lì congionga, 8; ferri con

quelle in tal modo, chequelle tre loro grollezze toccandoli tra fc

formino vn folo anello.

In quello cerchio' AGC H fé metteri poi il Zodiaco , e travn
tropico, e l’altro i dodici légni,col ordine, e modo',che nelle figu-

re fi vede ! cioè fei légni da vna banda, c lei dall'altra diuifoper la

lunghezza dcll’armilla volubile: però quando detti fegni non vi

polsino capire , non elTendo così larga l'armilla A G C H. procu-

raremo di metter i caratri de’ fegni nella groflézza dcll’armilla,

& i numeri dei gradi coi minuti nella larghezza intorno alfar-

tniila volubiIc»reftando ella in mezo.
A l'incontro de’fcgni nella ftcll'a armilla A G C H. fé metteran-

«loi dodici meli , co i giornicorrifpondenti a’fuoi fegni , egradi.

E d'auuf'"'
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H cTamicrtirc ancora,c!.c nello ftcftb cerchio principale fi deb-

ìjonofar due fid'ure ; vnapcr il longodcUo hello Zodiaco, & al-

quanto più lungadc'l Zodiaco: l’altra vgual di quella all’incontro

per diamecro , e perla longhcaza dell’anno ò vero dello fpatio de

meli i verrà pur adclfcr più lunga che io Itcflbfpaciodc’melì ; fon

quelle fìilùre , acciò entrando il Sole per quelle, pafsi il raggio

luo per l'vno , e l’altro forame deli’armiletta volubile

.

S’accommòdarano ancora i due punti fopra che quefta armili»

A G C H fi mone in tal modo co i chiodetti nc’punti A C. dell'ar-

milla A B C D, ( quali auanzano, e reftano in fuori eminenti ) che

elTaarmillafipofsi piegar con facilità ad arbitrio dell’operantej

c finalmente giongerfi con farmilla A B CD. Peto acciò ch'ella

pofsi farquefto effetto neccllàrio far altre due fiffure. vguale dell’

altre due già fatte, nella fteflà armilla volubile capaci dclla grof-

fczza de' predetti chiodetti, che ne’ punti A C. fonmefsi. Poi in

quefta armilla volubile faremodueforamifottilioppofti per dia-

metro tra quelle fiffure : per i qual i in loco di pinnacidij fi piglia-

rà il raggio folate nel far delle operationi. E perche quefta èià-

brica dell’intagliatore ( balla all architetto, ch’eglimoftri le li-

nee) ilquale debbiamo credere che cglihabbiataiprincipij, che

Toloil cenno gli baffi ad intendere, crediamo, che con leiìgurt

iòteoferitte egli fodisfatco, c capace vi ceffi.
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Saldanfì poi la cima A, con la cima B dell’anello , che porta lar-

milla volubile; e medefimamente lacinia C>con la cima D. di det-

ta volubile.

Qualmente tutte quelle armille ad angoli recti sferalì rcftino

aperte, fi vede chiaro, nella figura di fopra: diremo dunque del-

lafcala altimetra, ch’inmezodiqiiefto anello, doppo chcegliè

chiufo fi loca laquale èia A B , C U ; & volendola leuar da’ poli,

in ch'elfa è mefla, dentro ranello , Te piegarà ne’ Tuoi angoli C I>:

(fon quei facci come la fquadra) dimodoché la parte, A,vcr-
rd à cIiinarfi,oiie è l'H, &ii mede fimo fard ancora la parte B: l’ha-

lla H C; è quella che foftiene il centro della dioptra E F, & il per-

pendicolo I, tutto d'occoncj che fcrue à pigliar ancora i punti di

detta feaia.

Nello ifirumenco, chehabbiamo fatto far,s’è mefla la fcala al-

timetra di parti li. nel cerchio horario dal 1 , al K, cioè annoue-
rando dal I,fintai L cafclle quattro in queilomodo 3 .<5.p 12.& cia-

fenna cafella diuifa fopra in altre ere carclle> come fon quelle de*

gradi della edictica ò equinottialerpariméte dal K.al L.fono de*

icritte altre tante cafelle^coimedefimi inimeri,&diiiifioni; d tal

che volendola adoperare;fi mette l’anello pendente dal punto A,
apèrto ad angoli retti ,e le due pinnole OH , vnanel E, e l’altra

nell’L, mettendo poi l’occhio nella pfnnola ch’è nel E, e mandan-
do il traguardo per l'altra pinnola ch’c nelL, vedremos’affronta
nella cofa di che fé defiderafaper la diftanza, c no aflVontando fé

mouerd il Zodiaco, 011 e il cerchio che porta le pinnole dmano
dritta ornano manca fin che la cofa fi vegga ; vedrafsi poi fopra

che parte delle j i. refta la eclittica
,
perche quella ch’ella fegua

s’hd da notare.

V’è pur vn’altra fcala altimetra nel quadrateDC del meridia-

no A B C D, diuifa in gradi pa.laquale.volendofi adoperare è nc-

ceflario fofpendcr l’anello dal punto L del cerchio horario, e co*

gionger il Zodiaco , & il meridiano di modo che reftinovnici, Se

inficmedaliiochele pinnole fopra auanzino la lor groflezza, del-

le quali vna fimetterd fopra la fcala, girandoli cerchio che quel-

le porta, d’altra alTincontromiandando poi dalla pinnola oppo-
fla alla fcala lo fguardo per l’altra fin’alla cola,che fi procura ve-

der, il grado (opra che detta pinnola refta, c quello, chefideac
notar.

£t accio detto aiiello con tutte quefle fuc ^rti fi conlcriii me-
glifl»
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glio ,gU habbiamo ordinato vn buflioletto , non più alto nè larjoi

che quanto detto anello vi capifca dentro; ilqualeferueaiicora

per ferbar détro de fe le pinnole appofticcc, che nella lama fi met-

tono, fecondo l’operationi, nel cui mezo , e parte efteriorc lì può
far l'arma ò effigie di getto del Signor, d chi detto pugnale feruc:

c chi non vi volefle parte, che non contenifle opera Matematica,
gli può far vn’horiolo ad ombra col gnomone nel centro, ò vero il

triangolo la cui guida d Tramontana farebbe la ^flblccta del

Pomo.

paprica del Celindro, chefa tl Manico delPugnale.

Caf. Vili,

KL Celindro li forma in due modi: Prima fenoi pi-

gliaremovnapiaflra piana, & vguale,& iuiinta-

gUaremole parti, che van nel Celindro,c la piega-

remo poi à modo di colonna, faldando quelle due
cftremità, che inficme fi congiongono, in vero det-

to Celindro reftarà fatto in quella perfettione,che fedefidera : Sc

fe delincando quelle ftclfe parte , con eh' ci fi compone , in vn pia-

no perfetto,e quelle mediante il compaflb, portando al Celindro,

che al torno d modo di colonna se fabricato,diligentemente fe vi

iuta-
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intagliarano, non altnméti,che la prima verrà la fabrica del Ce*
lindro compita : però qiiefto òquel modo, che l'artefice manuale
pigli, & abbracci (auuertendo, ch'cfiendopiaiìra vuole haner la

ina debita groflczza, acciò purché in qucftioni fi maneggi, non
pofsi piegarfi) noidaremofolamente la norma alle lince, ne pi^

ci tocca, di ch’eì fi compone, e fabrica in piano *

Pigliaremo dunque vn piano vgualc alla fuperficic conuefla»

che vogliamo,che habbia il Celindroìfarà quello piano A B C D
rettangolo parallelogrammo; cioè alquanto più lungo da vnì
banda

, che da H’altra , ouero equilatero , conforme alla propor-
tionc del manicoi nelqualc volendo metter le linee de)l bore, po-;

tremo farlo in due modi : ò pervia dcirombre verfe; 6 per la al-,

rezza del Sole : d"vn modo ò l’altro, che fc voglia fare, è necclfa- -

rio tirar prima vna linea parallela tra TA C,&la B D,acciòqua-
do quelle fi congiongonoòfaldanoinficme

,
quella parallela gli

diuida ;ecosì venghiàdiftingucr i putì dell ombra verfada’pun

ti dell’altezza folare.

Le parti deH’ombra verfa fi nletfeno nella linea A C, e nella lì-

nea B D,i gradi dclfaitezza folarc, che fi trouanoncirhora me-
ridiana del maggiorgiornodcirannojfecondoraltezzapolarc
di quella regione, in che hà da feruire il Celindro

(
noi; habbia-

fno voluto quello fecondo Taltezza di Parigi , ch’è gradi 48, mi-
nuti 40.) come giù fi vede il modo ..

Eficndo adunque mentre il Sole end primo grado dì Cancro,’
neireleuatione polare di gradi 48. minuti 40. fombra verfa Me-
ridiana dipnnti atf. in circa, de’quali fombrofo è 1 2. diuidcre-

mol*intcritallo A C,in 26. parti tra fcvguali,lcquali fediranno
punti dclfombra verfa,

Adcrcrìuer ancora i gradì delfalrezza folarc, li produrrà il

latoA B fin’airE,diuidendo la partcBB in 1 i.intcrualli vguali

ad altri 12. de’25. punti, in che il lato A C , cdiuilo;e quelli 12*

fpatij è la quatità dello ftile ò vero indice horario. Sopra eflò B E
E formaràil quadrantedVn cerchio B EF, ilcuìarcoB F filpar-

lirà in 90. parti vguali,adattando poi la riga dal centro E incia-

fciin grado della circonferenza B F, dal primo grado verfo il B,
fìn'al numero de' gradi, che contiene la maggior altezza folare»

fi notaranno con le lue lince, e numeri le fegaturc, che la riga Co-

pra il Iato B D, viene formando

.

£t percheU maggior altezza del Sole nella dcuatione polare

di

/
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di gradi 48. minuti 40.6 di gr,(54. min. 50. fediuiderà il latóBD,
in S5. gradi; quali occuparannó tanta parte del lato 13 D, quanta
occupano punti ad. dell’ombra vcrfa nel lato A C.

Partefi ancora per miti lalinea Ali, & C Dne’puntiG, &H,
con vna linea retta, che dallViiputo all’altro ferirà, laquale rap-

prelènta lo equatore.

Facendo poi G, & H centri, & interualli quanto è dal centroG
ò H. alla linea parallela più propinqua aH’ombra vcrfa. ò alla al-

tezza folare, formaremo dui mezi cerchi occulti,& vguali tra fet

A IB, & CLD, quali fuori , e dentro tocchino le predette paral-

lele. ’Vna di queftc.cioè quella di banda dritta, li dard al tropico

eftiuo ; parimente l’altra di banda finiAra al tropico hicmale de.;

putaremo

.

Oltre ciò fediuiderà ciafeun Quadrante de’mczi cerchi AIB,
& C LD in tre parti vguali tra fere da ciafeunadiuifionc di ogni

quadrante alla corrifpondentedniifione dell’altro tirando linee

rette, i fei interualli, che elle ci fanno, fe daranno a’iz.fcgni:

mettendo fei nel gire in li, e gli altri fei nel ritornar verfo done fi

Cominciornoàfcriuerc. Ogni fegnodi qucfti viene pur diuiio in

treparti.&ogn’vna di loro rapprefenta gradi ,o. c quando la ca-

paciti del piano il permettefsi, fi porrebbe diuidcre in più di tre

parti rie linee di fimilidiuifioni ò fi fanno con fpcfsifsimi

punti , ò più fottili
, onero d’altro colore, che non

fon quelle, che diuidono l’interuallo

d’vnfegno dallo interuallo

dell’altro r-

Prc-

L



2.^
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Preparate iiiquedo modo le parti predette , refta à formar le

linee dciriiore; iequali fi defcriiiono per l’ombrc verfe nella fe-

guente maniera. Piglieremo dalla infraferitta tauola delle om-
bre verfe fatta fopra l’altezza polare di gr.48. min.40. la longitu-

dine di ciafeuna ombra verfa adegui bora di quallìuoglia giorno

artificiale! cioè fecondo il grado dell'eclittica,in che il Sole fi eroi-

na dal principio dì Cancro per tutto il fine di Sagittario..

Qiiefte longitudini eiTendo mifiirate neU’ombre verfe del lato

AC fi riportarapnocolcompalTo, mettédogli dallato ÀB ingiù;

e nel fine d’ogni longhezza di detta ombra, fecondo fbora fùa , fa-

remo vnfegno : fopra tutti quellr fegni faremo poi cader tutte le

linee curile , trauerfali ;,di modo che elle pafsino per le diftintionì

dell bore : quali boreórnaremo vitimaménte co i numeri fuoi, co-

menellafoprafcrittafigurafivedc..

Ilmedefimofipuòfar con l’altezza del Sole, ilciiriofo di faper

quella via (bada d iiOi la palTata ) vegga Orontio nel lècondo de
gliOrologij ; alqU . le inqueflafabricahabbiamo prellato

intiera fede i pofeia che non. concede -annata na-

ual tanto loco ò bell’agio , che non pro-

curi fa penna aecortare le fa-

tiche, che non lo-

nomera-
mente neceffa-
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ITauoladelTombrc vcrfe in ogni bora del giorno artificiale,qua-
jli fi fanno, métte che il Sol pafl'a per ogni dieci Gradi delfEclit-

*rica : nellalcezza polar di gr.48.min.40.

I

Hor.innaci mezotlì iKliol^j
Horadopòinezodì *|2,jjj4/fj<?|7t8 |

i 'sTlcrs IGllMMl pi MI P IMi P IMI IMMl PIMI riMl PIMIPTmT

lindro conforme all’ altez?:* palar di

quella regione. Cap. IX.

B E nel fabricar quello iftrumento gnomonico, liauel^

limo da rimetter il fabroMatematico.òarteficema-
terial di quello, à coloro che il modo ci moftrano :

invero fpiirclie alcuni fi dilettano per la perfet rio-

ne deUopcre manuali , chcfabricano) che nqi.uon

D 2 hauref-
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haurcfsimo mai, conforme al voto adempito il defiderio ; non fon

li communicabili le difcipline Matematiche in quello loco : ( non

capifcono etiandio lepiùtrattabilifaluo dclicatifsimi ingegni;

chiede oggetto celelle foggetto diuino ) più tempo ricerca inten-

der le proportioni, eqiiantoèdavn’arco al compimento di quel-

lo , fecondo i feni retti , eh egli forma
;
perilche noi defidcrando

facilitare quello modo , acciò celiando feruiti, eglino rellìno fo-

disfatthe del le lor fatiche pagati
,
gli daremo qui la regola, come

loro ageuolmente pofsino fabricar detto Celindro , con fomma
giullezza à far l'operationi : farebbe nella fabrica l'error infenfi-

bile.

Habbiamodetto difopracome conforme all’ombre verfe ad

ogn’hora di qualliuoglia giorno, lì fanno lelince delle longitudi-

ni deU'ombre, e quelle curile, e trauerfali, chefegnano l’hore : di-

remo ancora adelfo, come l’altezze del Sole ci danno lemedcfime
linee in qualfiuogliaelcuatione polare

:
però refta Caper conofce-i

re dette altezze.

Per trouat dunque l’altczzadel Sole Meridiana (è quella la fui

maggior in quel dì) iii qualfiuoglia giorno, cpolar eleuatione, fa-

remo così; e fia per efempioa’zi.dfGiugno, quando il centro del

Soie lì troiia nel primo punto di Cancro,neU’altezza polardi gra-

di 41. per trouat l'altezza Meridiana di tal giorno, leuaremo pri-

ma gradi 41. che è l'arco dell'eleuatione polare ,dalfuo quadran-

te tutto, cioè 90. gradi, e rcllanoalcópimcntodi detto quadran-
te gradi 49. alquale aggiungendo ladeclinationedel Sole (troualì

quella nell'vfo di quello difeorfo) in quel gior nó,ch'è gradi 13 .mi-

nuti 33.monta gradi 7a.minuti 33 . tanta diremo adunque, che fa-

rà l'altezza del Sole Meridiana in detto giorno; e tantigradida-

remo aU'altczza del Celindro

.

lo fteifd modo fi tiene volcdo inuefligar la detta altezza in qual-

fiuoglia altro giorno; con auertir che fe il Sole farà ne' fogni Set-

tentrionali gli aggiongeremo la declinatione; fe farà negli anllra-

li fcgli Icuarà, facendoli l'operatione di quà dall'cqninottialc: pe-

rò facendoli di là dall'equinottialc verfo il Polo Antartico fi farà

tutto Toppollo, e quando il Sole farà negli equinotij ;qiiel tanto ,

dh'è dall'altezza polare à tutto il compimento, cioè à gradi 9o.fa-

rà l'altezza Meridiana, non hauendoall'hora il Sole declinatione

alcuna.

l'ombre poi verfe , cflendo i lor punti parti vgiiali , delle quali

ilgno-
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il gnomone ò ftile è i z. fe gli metteranno tanti al Celinclro ,,die il

lato, Olle elle fono mefsi , venglii à contener giudamente la longi-

tudine:, che contiene il lato dell’altezza folare.

Afaper poiinqualfiuogli hora di detto giorno l’altezza folare:

che fia verbi gratin in detto giorno di 21. di Giugno, procedere-

mo in qiicfto modo p via dell’aurea regola: vedremo prima quan-

te bore contiene la quantità di quel giorno, nell'altezza polare di

gr.<i.i .che trouiamo eifer bore i4.min.j'si. dallequalihore j+.min.

5<i. pigliando la mità, che fono bore 7. èmezain circa, diremoli

bore 7. c meza ci dan gradi 72. min. 3 3. d’altezza , che ci daranno
bore 5. e meza (ò vero 4.3. 2.1.) faremo l’hore 7.

e

meza minuti, che

fon minuti d’hora4so.e l’altezza 7 2.min. 3 3.ancor minuti farà mi
liuti 43 j'3.&: vltimamentc l’hore 5. e meza pur minuti 3 3o.che mdj
tiplicati per433 3. ci producono r436450- qual! partiti per 450.

refiilta il quotiente minuti 3 1 jz.che per redurgli in gradi parten-

dogli in do. danno gradi 3 3. minuti 12. per l’altezza del Sole à bo-

re 3.emezii,e così procederemo iiell'altre bore alianti mezodliche

doppo mezodì, balla aiiertir, che l’altezza, che farà vn’liora auaii-

ti mezodì quella fteflii farà vn’hora doppo mezodì ; e quella , che lì

troua due bore innati mezo giorno ; fi troua ancora due bore pat
fato il mezo giorno, e coi.1 neU’altre boro procederemo.
Non fe vi mette qui la quantità d'ogni giorno niétre il Sole cor-

re i gradi dell’eclittica da vn tropico aH'alrro , non hauendo à fcr-

ilir quella, filino per la (abrica di quello Celindro, ch’è vna volta,

maggiormente, che fi troua per tutto in Stampa da per fe infoio

VII foglio

.

. Trouatc dunque le fiidettc altezze,à delincare l’hore per quelle,

s’olferuarà il modo che habbiamo tenuto,nel deliuearle p l’ombre.

De/ Pomo yltima fithricn del Pugnde. Cap. IX.

A vltimafabricadelProthcoMilitare,ccompimé-‘
todel Pugnaleèil Pomoj ilquale,comes'èdctto,c5-

tifine lidia parte elleriore la forma della Sfera cele-

(Ic : col cui mezo fi conofeono i luoghi dell imagini,

chenclPrimoniobilc,enonoCielo,dcttoChriftal-
lliio conlideriamoconla Mente; e con gli occhi nell’ottauoda più

ftells compofte feorgiamo . La intcriore
;
c feconda è la Sfera ma-

teria-
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teriale.& armillare, per via dellaquale fi conofcono i cerclii cele-

ftii e quanta parte dell'vno corrifponda alla parte deU’al tro; ridu-

cendo il moto irregular dell’vno, alla regolarità , con che l’altro fi

mone . La terza parte nel centro delledue precedéti locata ci rap-

prefcnta il globo,che la terra,!r acqua infiemc vniti compongono:
oue diuidendo l’vn’elemento daU’altro per rie di linee curue,& va-

ri] giri (fono quelle le colle) e diuifo tutto il globo in cerchi corri-

fpondenti a’ cerchi celclli , noi Tappiamo il fito delle Prouincic , èc

Ifole famofe : non più per la fua picciolezza fe ci permette

.

Hor volendo noi dardi quelle parti lafabrica ;trattarcmo pri-

ma della prima,ch'è la cclellc:c poi della terza.ch’è l'vltima.La fe-

conda, cioè la sfera materiale fabricaremo li douel’vfodi quella

nel fine s’infegna

.

SaràdunquelaeReriore , e celelle formata in tal maniera, che
ella fi polfa aprire , e ferrare in mezo, licomc la coccia della noce
con la fua limile farebbe;faluo che nel piede haurauno ffuoi map-
pctti,comc quei delle tauole,chc inlicmefe piegano; acciò lèrraii

doj&aprcndo rollino fempre tra fecolligate (può ancora fcrrar-

fe,come il pomo delle carte di uauigar’onc lèferbano i compafsi.

Nella Ibmità vi farà pur vn pironcino à vica,clicM’vna,c faltra mi-
ti, doppo vnite, chiuda in tal modo clic (enza ifui tarlo, non pofsi-

noaprirfi.Euiiiolrrcciò il piede,oncia Sfera armillare pofa.cquc

fta celelle le fudette inappi òcacanettc vi tiene, fatto àvita la cui

madre è nel Celindro.Però tra il pomO|C la colonna del Celi udrò,

vi è il Capitello , che fa girar attornoii fuo llile
( locafi lo (lile in

vnafiffura nella lunghezza del CeliliJro capace di quello, fc guata
dall’A, al B) i quali capitello, e colonna incallraraiino alquanto
l’vno nell’altro: e nondimeno,che il foro dell’vno in mezo all’anima

ècommujic,&: vguale con l’altro, nó per quello il foro del capitel-

lo farà fatto à vira: ma folamente quella parte di foro,ch’entra nel-

la colóna del Celindro,laqiialcfardlamatrevitadclpiè del pomo.
I fuoi ccrchi,Equatore,Tropici, e polari, fi formano con vn có-

paifo, che habbia le punte , l’vna verta l’altra
,
piegate

; mettendo
vnode’piedi nel Polodel mondo, e l’altro girandoattorno la pal-

la, verrà à formar l’Eqiiatore,che diuida la palla per mezo,iii quel

loco, oue vna inità con l’altra fi congiouge,& i tropici diquà.edi
là difeofti dal detto equatore gradi 13.6 mezo,parimente i cerchi

polari tanto lontani da’poli del mondo, quando quei del Zodiaco

gli rellan detti del mondo difcoili. Però volendo formar rcclit-
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tica, fi come nel polo del mondo , fi metterà vn piede del Sedo nel

polo deU'ecIìttica j e dal polooppofio difeofio vgualmente l’altro

1! I -R

piede, girando attorno ci reffa la eclittica, ilmedefimo il Zodiaco
linai 12.gradi di qn.l, c i 2. di là d’etTa editi c a metteremo il piede
del fello, che hà da gir.irc.

Per tirare i Meridiani, clic hanno à paffar peri poli del Mondo,,

e ponti verticali , diuitiendo la .sfera per niezoi f'c noi metteremo
vn piede fermo ncircqiiatorc ,ve nel ponto oppofio l’altro

,
giran-

do ipicllo attorno , fin che torni al punto , da dnnecgli fi parti , in

vero eli’cflb ci darà il Meridiano di quel loco, come ancora ci da-

rà tutti gli altri, mutando di tanti in tanti gradi il piede del com-
paio immobile..

Tiranfi poi paralleli occulti ò vero defignati col lapis, acciò

con facilità.c giullezza ( lì giuflezza fi può dir quella dc’globi pic-

coli) fc pofsino fcriuer l’imagini celellt.ele colle, e termini delle

proiiincic : il mede fimo modo , che le tiene nella fabrica de’ linea-

menti dellasfcracclclle, dobbiamo ferbar ancora nel delincarla

palla, che I orbe della tcrra,& acqua rapprefenta: quello è dunque
il modo, che i Cofmografi olTeruano ncl.far là deferittione del Cic
lo, e terra.

Per®
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Però defiderando noi leuar fi moietta fatica , &. auaiizar parte

del tempo aU’arteficenoftro: metteremo qui da piede , feruirà di

modello, lefafcie, òparti contenute tra vii Meridiano , e l’altro,

di quella grandezza, che vogliamo dar alla palla etteriore', che il

Cielorapprefenta; el’altre vguali al centro, che dell’orbe terre-

ne la forma difegna; fopralequali pigliando altre fimilidi carta

dandogli il fumo nel rouerfo; l’attaccaremo poi travii Meridia-

no , e l’altro nella fua palla di modo che tutte le cime tocchino , e

ficongiongano ne’poli, ouecon cera ro fifa feligano; verremo poi

con vna punta d’ottone calcando delle figure ò cotte i contorni, il-

che fatto, leuando quei Meridiani di carta, laflarano col fumo del

filo róuerfo, oue calcola punta , regnatala faccia della palla .-iui

poi col bolino s’intaglia il profilo &c.
Quei che di legno faranno fabricar il Protheo,poirono,in lo-

co delle sfere far far il pomo con vnabuiroletta,a:

vn’horiolo attorno in niezo, chiudendo
quello del modo,che fi chiude ilpo-

mo del battone, di legno

,

oue nelle carte

di naui-

gar_

fi lodano i coni

pafsi

.
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Jlglobo che contine lafigura ,
e defirittione della

Terra , e Mare .

Il Fine del Primo Libro, embrica del Pugnale

òProtheo Militare.
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LIBRO II.

Dell
'vfi dt quefioiflnmentoJècondo lefie parti. Cap. T.

Or che del nuouoiflruniento ciafciina

di tante parti deferitto , e fabricato per
ordine habbiamoi anzifotto vn Polo, co-

me dentro d’vn Chaos ,
comprclì , de ab-

bracciati i più belli, nobili, iV ingcniofi

iilrumenti, che nelle Mateniaticlie fi veg

f
ono : coiuiicn’ancor , che gli infiniti vfi,

chi ogn’vn di loro ferue breiiemcte feo

primo, difeorriamo : c del modo, ch’e-

gli fiotto la propria nouitd i noui,& vec-

chi ifirumenti compone, e contiene; noaltrimenre fiotto il fino vfio,

non folo ogni opcrationc, che i ii quei dapji antichi , e moderni fie

ci dimoHi^Lma infinite altre, non d’altri,che da noi ritrouatc,con

ord ine, c metodo dechiariamo : oiicnon fiolamcnte l’arguto ingc-

gnicro,dotto Architetto,afiuroCapitano, fioliciro Sergente, pru-

dente, & vigilante Piloto, &olTcrnanrc Aflronomo in vn’ifìrunien

to haucrd rutti gli ifirumenti; ma ncll’vfio d’vno gli vfi di tutti,

L’vnoin tronarringeniofic inachine,t.^ ingenti moli ; l’altro l’aici-

fìciofie piante
,
profipettiuc , 8: varie Porti di mifiiirc r quello gli al-

loggiamenti campali , & afipri fili , c nelle batterie il Ijucllarc, al-

zare od abbafiar le piantate artiglierìe. Qiicfio in fior mar gli fiqua-

droni, Cunei, c forbici,conforme è il terreno ù numero di armati,

ch’egli fi troua ; & l’vno, e l’altro inuefiigator del Marc , e Cielo,

ni folcar fonde, conoficcr 1 bore diurne , c notriirne ; c pigliar fal-

tezzc de ile regioni, c delle delle erranti, e fide , che con vario mo-
to intorno al ])olOi accordatamente girano.

li perche alla cpgnitiouc d’ogni ficienza,artc od opera è fiempre

£ a ncceP
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neceffariol’vro Je’ proprij principi)' ; & a) propofitonodro appar-

tengono alcuni termifii di Geometria, vediamo noi fc fopra il no-

ftro iilruméto pigliar fi pofsino; acciò da lor, come da’l'oiidamen-

ti, diamo principio all' vfo deU’altrc operationi , che intendiamo
trattar nello epilogo , dibricuedifeorfo di quello vfo; ouela più

vaga , dotta , e diletteuole parte delle Matematiche s’infegna : ol-

tre l’incomparabil vtile,ch’egli promette,ch’è piantare, fabricare,

conferuarc, Fortezze, Città, c Regni; vincer battaglie , e condur'

armate àfaluamento;,iI cui gran pondo, parchefolo a’ principi,

tocchi, e comiegna..

Come nell'Ifirumento [t formi ogniJòrte difigura

Geometrica .. Ca^. 1 1.

> Sa rono i dotti prima, chela dottrina, e precetti

della feienza , ch'infegnaiiano ci dersino;mollrar al-

cuni termini , eprincipij di che naturalmente fenza

altra dimoftrationeogn’vno in conofeenza vcnille :

perilche volendo trattar la Geometria le prelentc

definitioni, come principi) di quelle, ci hanno preferitto.

Punto è quel che non hà parti..

Linea e quella che folamente fi diftédc per luivgoj come A B.

làquale è detta linea retta.

Linea obliqua è quella, che fi deferiue dàvn
punto all’atro in modo di cerchio..

Ara ò fuperficie, è quella, ch’è longa, e 1 arga,

i cui ellremi fono le linee , come nella forma
triangolar; oue le tre lince

AB, B C, C A: chiudòno
l’ara dentro , e gli reftano efiremi.

Piana fuperficie fe dice quellat eh’vgiialmcn-
^ ^ te tra le file linee è meda fenza relieuo alcuno.

Angolo piano è ilconcorfo di due lince , che s’interfcgano in

vn punto llcflo. ^
Aiigolorctto, rcttilineoé quando ducliiice

rette calcano vna nell altra perpendicolarmen-

te, c gli angoli clic di qiià, c dilà reftano fono

tra
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tra fe vguali

.

Tf Angolo acuto rettilineo, èquello, che mi-

nor del retto.^ Angolo ottufo rettilineo, è quello , ch'èmag-
H' gior del retto.

C^ercliio è ilpianodefcritto

da vna retta linea girata foura vno degli Tuoi e-

ftrcini.

Diametro del Cerchio c vna retta linea che

paflando per il centro d'eflb da vna circonferen

za all’altra diuide il cerchio in due parti vguali.

Triangolo èvna ara da tre lati, & altretanti angoli chiufa,qua-

lè è diuifo in rettangolo, acuto, & ottufo , da Greci Grthogonio ,•

Of5ygonio,& Amhlygonio detti.

Rettangolo diremo quello, che da tre angoli hà vno retto.

Acutangoloiquello icui tre angoli fono acuti.

Ottufo angolo, quello che tra gli altri hà vn’a.'igolo ottufo

.

Se diuide ancora il triangolo inequilateroiIfofceles,& Scaleno;-

Equilàtero; q,uel che hà tre lati vguali;

Ifofceles, quél che hà due lati tta:fe vguali s

Scaleno; qnelche ha tutti itre lati inuguali

.

.
Quadrato è vna ara pianav che.conllà di quattro lati vguali »-

quali conftituifcoiio quattro angoli retti.

Diametro del quadrato è la linea,chc davn’angolo all’altroop-

pofito fc tira; laqual diuide elio quadrato in due triangoli rettan-

goli, & vguali.

Sono ancora altre forme triangolari, quadrangolari, & equila-

tere, le cui figure nelVillriimcnto col mouer de i lati indiuerfi mo
di s’adattano

.

Tali fono adunque i termini ,ch’innanti a’problemi della Geo-
metria ci auertifeonò ; e poi che hormai gli habbiamo qui deferit-

ti, c nella mente comprcli, reità foIo,fcnza aiuto di ripa, penna,in-

chioltroò carta, ne de mifura di altro Icllo (mercè della eccellen-

za dcll’iftrumcntonoftro) formar ogni forte di Geometrica figu-

ra, diuifi i lor lati in tante parti, quanti ci pare, e piace, & il bifo-

gno ricerca;

.

eomt
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Coìne neli’iflrumcntofiformi ogniforte d'angolo , triango-

lo e^.erpendicoJari, e queifidnùdano trigartt

yguali. Caj). III.

Fabricato quefto i(l:rniiiento,cornB di fopra habbia-

^ villo, coiinarartidcio, che ogni volta, che à noi

H toi-iia commodó componer i lati Tuoi ad angolo rei>

ffl
£o ò fquadra, non giudichiaino fia alcuno lì priuo di

fentimento, chemoiiendo vno ò tutti due i Iati, ò il

gnomone di quello piegato; non conofca manifcftamente quando
eglino in tal forma fe mollrino, e rellino: oltre che il gnomone da
vna banda non può piegarli piùche ad angolo recto . falere due
forti d’angoli , minore, e maggior del retto, ciocacnto , & otcufo,

slargando òllrignendo i lattò gnomone fi formano : pariracte lo-

cando detti lati deffoillrumento à modo di piramide , la cui bafe

fia il gnomone difiefo ,rella figurato il triangolo; quale volendo
chefia equilatero gli daremo nó manco parte in ciafeuno de'l.iti,

che nella bafe ò gnoinone:cosi all’eqiiicruroò Ifofcclesi lati vgua
lieta fe,mala bafediftereucer Stallo fcalcno i lati , & il gnomone
ò bafe diiferéti, e ciafeuno grande in quella forma che dal bifogno
ne vieti chiefto.

Colui, clic nelle figure Gcometricelià fatto (Indio, c per via di

compartimenti di lincc,ecirconferenze,diui(bgli angoli,c trian-

goli, cotiofcerd con quanta facilità tutte quelle operationi in det-

to
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toìflrnmcntoapparifcliinofttte : perche volédo egli diuider Tan-
golo, e triangolo equilatero in mczo,baftalaffar cadere il perpen-

dicolo inmezoal gnomone Jeiriilrumento ,
la cui meti, eflendo

egli diuil'o in parti vgiiali, nnanifcftamcnte li vede : e nonfolamen-

tenellamitd : inamenando il perpendicolo di punto inpuntOi fi

diiiiderà l’angolo, & il triangolo, in quatc parte ci patri. Seruen-

doci inlieme il piombino ò perpendicolo di cateto,e linea perpen.

dicolare .

^ome del 'vnpunto dato in vno de lati del triangolo fi pejji

cauar vna linea che diuida il triangolo in due
,

parti 'vguali. Cap. 1 V".

il punto A. fegnato nellato BC delS triigolo,BCD,edalputo A s’iiabbi i leuar vna linea

che diuida il triangoloBCD, in due parti vguali,

formarcmoilati di eflb triangolo,eia bafe nel modo
che riftrumcto figurato dimoflra in guifache ilper-

j)endicolo deH'iflrumentopenda dalmezo di detta bafe in punto
i:: poi dal punto A. all'angolo U. tiraremo vna retta, e parallelo à

quella lafl'areino andare dal punto il perpendicolo,che verri à ca-

fear nel punto l'.one piegando il filo del perpendicolo tiraremo il

redo del filodiftefofin’al punto A, e la linea, che eglirapprefenta,

è quella che dalpunto vieu prodotta, e diuide il triangolo B C D,
per mezo.

Come
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Comefèformino lefigure quadre con detto JBru-
mento

.

(^ap. V.

Olendo for- -
’

mar vn qua-
drato di 4.

lati, & ango
li vguali, e

ch’ogn vno de’lati fia dini-

fo in 15. parti: s'aprirà il

lato A B. dell iftrumeto ad
angolo retto

, & il gnomo-
ne C. pur lì piegarà ad an-
golo retto; e pigliando da
'ciafcun lato aj.partidi ql-

le, che fopraogn’vno fono
fegnate formaremo il qua-

'dro, chefe defidera : c'oc

nel lato A. contando dall'

Angolo O.pigliareinopar

ti ^5. quali fon nel poto E;

parimente nel lato B. con-

tado dallangolo D, piglia-

remo altre xy. parti final

punto F. Poi nel gnomone
.C contando dall’angolo G.
pigliaremo altre 25. parti,

per ciafcun lato (nondime-

no che nell’angolo G. non
comincino i numeri aniio-

iierarlì per ordine 1.2.3. 4.

&c.come ne’lati A B.} e có-

giongendoilàti, &il gno-

mone ne’piinti E F. rcflarà

il predetto quadro ch’era

il preftippollo : non altri-

mcntc lì formano gli altri

quadri, conforme fono più
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longhi, chelarghi ; con pigliar Tempre la longhezza ne’lati A B,

e la larghezza , nc lari del gnomone C, come nelle prefetiti figure

fi vede.
'

' Vólendooltrei lati faper l’ara di ciafciin quadro de’fopradet-

ti ) &: veder come quanto più le figure quadre fi partono dalla Tua

più perfetta, eh e la equilatera tanto più diuenghinoelle minori

,

e mcn perfette ; teifta moltiplicar la longitiuline perla latitudine,

& il prò.lutto è quel ch© l’ara corienc ; volendo faper l’ara del pri-

mo quadro quanta ella fia, moltiplicaremo ay. d’vn Iato con 2,5.

dell’altro il cui produtto ^25. Tarala quantità deH’ara; ma nel fe-

condo quadro j la cui longitudine 'è 5 5. e la latitudine i y. (oue fi

contiene d numero di 50. come nella longitudine, c latitudine del

primo) fard l’ara fo'amenre 525. e così nell’altre

.

Ad infiniti bifogni ci sforza ancora l’arte à ridur quefii quadri
in triangoli , fiiccndod ogn'vno due triangoli , ò vero vno vgualc

d tutto il quadro . Per far due, altro non bifogna , che tirar da vn’

angolo aH’altro oppofitovna lìnea retta, come nelle dififinitioni

inofirafsimojdctta diagonale ò diametrale : ilche neU’illrumento

fi facondiftcnderil pcrpcdicolo locato nell’angolo D.dc’lati A B,
fino aH’angolo Li , clic fa la piegatura del gnomone C, i quali due
triangoli diuidono il quadro per mezoin due parti vguali

.

Per far vn folo cotaremo nel gnomone nella parte, clic vieti fuo-

ri del quadro tante parti quante cifo gnomone contiene nel lato

,

F che
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che forma il quadro; cioè nello infrafcritto quadro A B, C D, oue
dal D, al B, fono parti lo.pjgliaremo dunque in detto gnomone al

tre IO. parti cominciando annouerar nel B, quali terminano nel

punto E, dalquale tirando vn filo,che termini neH’angolo C. refta-

rifattoli triangolo vgual al fuo quadro, ch’era il propoflo.

Laftelfaoperatione vien’ancor fatta fenza l'aiuto del filo ; ha-

uendo formato co i lati A B , & il gnomone C ad angoli retti fin-,

frafcritto parallelogrammo A B C D, diftendédo poi la linea B A«
in infinito pigliaremo in quella cominciando dall’A , altra canta

parte come contiene il lato B A, che fia A E
,
piegando poi il lato

D Cfino che egli cafchi nel punto E. reftarà formato il triangolo

B DE, aguale di tutto ilquadro AB D C,da che egli nacque.

Altrcforti di triangoli (ì cauan dalle ftcfle figure quadre for-

mando fopra la lunghezza vna perpendicolare vgual del lato del

quadro, e tirando da due angoli inferiori due linee che yenghino
i terminarnella fommità delia perpendicolare , che fopra la lun-

ghezza fu mefla, & il triagolo, ch’eife formano è vgual del quadro..

A frollar l’ara di detti triangoli fe mifurino i due lati di ciafcu-

no.cmolciplicandol’vnocon la mitàdcH’altro , il produtto èia

quantità dell’ara, come nel triangolo fopra, il cui lato pcrpcndi-

c ilare è t o.c la bafa fiotto lo.nioltiplicaremoil lato io.per la mi-
tà della bafi, ch'è 5. fa jo, e tanta (ari l’ara

.

Come
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~

^

— I. — .
I

(^omejtforma il circolo'con detto ìfirumentOj&ilqua-

dratoygual di quello, f/i^- y l-

Evandosi il gnomone reflano i due lati A B, non

altrimenti à formar il circolo difpoftichc falofleP

j fo compaffo, fermando il lato B, con la fila cima nel

j
punto, che retta per centro, ccon la fòmmiti dell’A.

I girando.attorno fin che torni al punto da doue egli

fé parti: Si acciò di quello fe pofsi trouar la quadratura diuidere-

mo il filo diametro in 14. parti vguali, fopra quelle, per più facili-

tù, del gnomone,e dalla 1 1.parte nel punto A produremo vna per-

pendicolare , che venglii à tagliar la circonferenza nel punto B , e,

dal punto ,oue la circonferenza dalla perpendicolar vieti taglia-

ta, tiraremovn'altra linea, che venghi d terminar nell’altro eftrc-

mo del diametro, cioè dal B al C, .'aquale farà vnode’latidel qua-

drato vgiiale al circolo, ilclietrouato , fe fórma poi, conforme ad
etto, tutto il quadrato neU’iftruinento,coqje fopra s’è vfato nel for

mar delle figure quadre

.

G

La ragion diqiicttaoperationcè la differenza del diametro del

circolo ad ogni lato del fiio quadrato, quale è quella , ch’ètra 14.

& li. il che fi prona in quello modo: fey. di diametro mi danai,

di circonferenza (tale in circa èquella tra ildiametro, elafua

circonferenza) che ci daraii 14. di diametro di circonferenza?

per la regola aurea mqltiplicarcmo 11. p 14. il cui prodiittojoS.

partito per y.refulta 44.chepur partiti peri quattro lati del qua-

F » drato
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dratonerèrulta i i.per ogni 4tò : quaU xi.per lato nafcono dal

circolo, il cui diametro era 14.
'

'

.

^ertrou^r (ara- del circolo,
.

.

Qaf. IL

Ì V e modi fe ci prefentano da troUarvna linea retta,

?’ che 0a ygn,ale à. tutta la circpnférenza del cerchio :

; la prima èqiiellachcdi fopra s’è detta, per la rego-

1 la di7. di diametro àzi. di circonferenza maco vna
1 fettima di detto diametro; ràltrah fónda in quelli

principij, ogni cérchiojòiigura sferica melfain piano è forza che

el|acada in punto,, e da vn punto all’altro fi può tirar vna linea

retta : adunque cafeando il cerchio C D E . nel puntò E, fe girare-

mo tanto quello attorno fin diedi nuouo torni nel piano cader

fopra fiftefib punto E, non c dubbio, eh egli ci darà vna linea,che

fia vgiial à tutta la circonferenza ; laquale diuifa in 4 parti vgua-
Ji formarà vii quadrato vgual al detto cerchio, che fard il quadra-

to A B t D. moltiplicando adunque vn latocol’altro il produteo
iard i'ara d'-i quadrato,& aitretanta quella del cerchio.

In altro modo trouaremo ancora l’ara di detto cerchio, in vn

triangoloi© altra forma di quadrato: troiiato che haremo la linea

retta vgual al cerchio
,
qual fia A B. vgual al cerchio CDE, il cui

femidiametro fia , F D , & alla linea A B. s’aggiongala linea G B.

vgual a! femidfametro: tirando poi vna retta dal punto G.
formarà il triangolo ortogonio AB G. vgual al cerchio CDE. il-

quale volendo redur in vn quadro retta«golp,.v,farcmo nel modo,
clic fopra s’è detto .nel redur i quadri in triangoli diuidendo la li-

nea A B, in.due parti vguali nel punto K. daìquale tiraremo vna
pcTpciulicorar ad angoli retti vgual alla linea G B, che venghi à

terminar in punto l i, poi dal H. al G. tirata vna retta formarà il

qua-
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qiiadroHKBG,vgual al triangolo , e coiifegiientetneiite alccr“

cIiioCDE.

^ Juryn quadrato Vguak al fipradetto parallelogrammo

rettangolo . Cap. Vili.

Avendo noi canato dal predetto triangolo il pa-

f vgua! al circolo , refta bora dallo ftef-

fe fo parallelogrammo leuar vn quadro equilarero>chc

;

gli riavguale,perviadidetcoiflriimeiito; formato
che s*è in quello il parallelogramo H K GB, in quel-

la parte che del gnomone ò d’vno de’lati dciriftriimento refta fuo-

ri del parallelogrammo, pigliaremo altre tante parti quante con-

tiene il lato H K. lequali continuate con la longitudine HG. ci

daranola retta G F.fopra laqnalc formaremo il femìcircolo GDF.
diuidendodetta G F. per mezo nel punto E: tiraremo vltiniamcn-

tc il lato K H.fin che arriui alla circonferenza del rcmiccrchiond
punto A, allhora la linea H A. farà vgualc al lato del quadrato v-

gual al parallelogrammo , ch’era il propofìto , c con detto iftru*

mento , trouato il lato formaremo fiibito il quadro.



PROTHEO MILITARE'4<S

A firvriquadrato i-Ligttaleàdue dati. Cap. IX. '

SIANO i due quadrati AECD, & EFGH,e s’hab-

biàfar vno vguale à tutti due :pigliaremo il lato

AB. delliftrumentoadangiilo retto: epoi neilato

A.vna parte vguale à vuode'latidel quadro ABCD;
quale fia L G. e nel lato B. che col lato A.collocafsi-

mo ad angolo retto.pigliaremo vn’altra parte vgual al lato del qua
droE FG H( quale fia G K : poi dal K al Emetteremo il gnomone
à linea retta : quale farà vguale à vno de’lati del quadro, che fi do-

ueua far vguale à due dati, cioèM KM E.

A ridar yn quadrato maggior , ch’è dato m due minori^

yno de’quali egiàfatto. Cap. X.

Abbiasi il quadrato della maggior linea A B,& il

quadrato dcllalinea minorB C: à voler fórmarcil
quadrato , che inficrae col quadrato dcllalinea B C,
fia vguale al quadrato della linea AB, maggior; dal-

le due lince A B, c B C, comporremo vna fola; quale
fia A C, poi fopra il punto B.& rinteruallo A B.fiforniarà il mezo
cerchio ADE, di più dal punto C, alzaremo vna perpendicolare,

che tocchi il mezo cerchio nel punto D. c quella farà il laro del

ciuadrato chiello : cioè il ouadrato della linea CD, Ik il quadrato
^ della
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della linea BC, faranno vguali al quadrato della linea BD,ouer»
alla linea A lì, defcritta : ch'c quello che s’è propoho

.

A B c E

Delpcntagom,& altrefigure dette Poligone. Cajt.XL

vaa poligone fon dette tutte quelle , che dopo il

(Si
quadrato, fe compongonodapiù lineerette ; come

>y iono il Pentagono, Heffagono, Hettagono, & altre

in quello modo: tra lequali noi trattarcino di quel-

l<ti i cui lati, & angoli fonò tra fe vguali , che quelle

,

fe dicono ordinate , e nondimeno che tra fe hanno quell’ordine

,

che per i lati,& angoli vguali,che contengono, fepolìbn girar dal

cerchio in modo che tutti i loro angoli arriuino alla circonferen-

za; pur la forma pentagona
,
per non clfer di iati pari , non porge

quella faciliti informarla
,
che porgono falere ; e chili! moftrato

vn modo, chi vn’altro, lenza altra dimohratione, che il cafo, 8i o-

peradi più linee , c cerchi tratti ; che altro non mollrano che vno
de 'lati di detto pentagono

: perilche nonimmeritamente eda idi-

mare la facilità,con che l'idrumentonodro nelfaprirfi,forma tue

to il pentagono, ilchc in quello modo li modra .

Volendo fare vn pentagono che per ogni lato babbi la longitu-

dincche la linea A H , contiene : apriremo prima le braccia delfi-

ftrumcnto fin tanto che eglino con le parti di dentro , in qiialfiuo-

glia punto d’cll'e braccia, tocchino l’edrcmi della linea A B, quale

fi può formar col filo del piumbinodillefo, ma prima ch'egli s’at-

tacchi nel punto li, fi mifurari nel braccio dcH'A , quella quanti-

ti che ci contiene dall’A a! li, che farà A G, e quel grado fopra che

cade detto G, fe pigliarà nel lato B, c fe fegnarà col punto F,vgna-

li tra fc: annoucrando poi nel gnomone dall’angolo della piegatu-

ra laftelfalonghezza, che contiene vna di quelle quantità A B,
oueroA G, ò lial’A G,c notando in che grado fia s'aprirà tanto il

gno-
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gnomone fin che detto grado nellVna, e l'altra parte del gnomone
venga ad aggiuftare co i punti G F , & in qnefto congiongimento i

rcfta fattoii pentagono, che fi dcfidcraua. \

Comefiforma, tllejjàgono nel cerchio, efigli troica il

centro, tr ara. Cap. X IL
Ormando vn rombo come fopra nel far del pen-

tagono,& oltre la linea che vd dall’ E, al F. fopra i la-

ti deiriftruinéto, tirando vn'altra nel gnomone dal-

Gal H. che tutte tra fe fiano vguali refta fatto lo

Helfitgono come nella figura fi vede. Oltre che co'l

compaffojche fa detto iltriimento formato vn cerchio , fenza ino-

uer il compaflb fermo il piede ch'è nella circonferenza, e quello

ch’era nel centro paffato alla ifteffa circonferenza
,
quella parte ò

arco di detto cerchio ch’è da vn piede all'altro del feftoè la fella

parte di tutto il cerchio, e de qui crediam che’moderni hanno
chiamato il compaifo ancora col nome di fello

.

n
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H cèntro cleirheiTagono fitrouatirandodue linee ciafcnna Ji

Tn’ango'oail’altro oppofito come TopradairE a! H. e dal G , al F,

& ouiTelle fi tagliano nel punto I, è il vero centro.

Trouato il centro per trouar la Ina ara tiraremovna linea dal

centro I, al punto K , che diuide per mezo quel lato
;
poi compor-

remo tutti i lei lati in vna linea retta quale fia LM, cioè faremo

tantolunga la linea I M,quanto fon lunghi tutti i fei lati deH'Hcf-

fagono;tiraremo ancora dal punto L. al punto N,vna perpendico-

lare che (iavguale alia linea 1 K, e congiunto i! punto M,&N, con

vna linea retta reila il triógolo ortogonio LM N, vgualc alfopra-

dettoheflagoiio: la cui ara farà commnne; cioè moltiplicando il

laro LM.perlafuabafe L Njil prodotto farà l'ara Tua. e tanta c

quella dell'heflagono

.

Come fòj>ràtripuMi dati àcajò Jèpo0formar yn cerchio,

. etróu.argliilcentrù.’ . Cap. XIII.

SS
O L E N D o fopra i dati tre piati A B C, formar vii cer
chioda cui circóferenza tocchi detti tre puri A B C,
& immediatamente con la fquadra del noilro iftru-

mcnto trouargli il centro; fe tirarà prima vna. linea
retta dall'A al B,& altra fimile dal B, al C, quali di-

B

nife in mezone’punti D E, col gnomone adattato à fquadra , feti-

G raran-
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raranno doc perpendicólari (òpra dettedue linee , che Taglino dal

D, e dal E, & oue elle lì vengono ad incontrare, e tagliare auiccn-

da nel punto L, fard ilcentro , nelquale mello vno depiedi del có-

paffo fermo, e l’altro in vno de’ tre punti ABC, girandolo attor-

no , refta fatto il cerchio propofto.

A irouar mechanicamente dm linee continuamentepropor-

tionate, tra due linee rettegià date s e per la me-

dejtma ragione la duplicatione del

Cubo . ^ap. XIII.

E
gM N vero non è poca gloria

,
quella , che il Pelerario

s’^'^ttibuifce per hauer trouato vn nuouo fportello,

permeao delqualeegli mecanicamente troua, tra

due datelinee,altre due continuamente proportio-

nate, la cui fabricaad altro vfo, fuor di qucflo, nul-

la (erueògioua. Epur chedopponel libro di Pietro Nonio de gli

errori di Orontio conobbe quello elfer inuentione Platonica, di-

ce che marauigliofainente fi rallegra, che in fi (ingoiar inuentio-

ne d'iftruiiiento fia cóuenuto con Platone ; elfendo quello proble-

ma, quello,che da Hippocrate Chio in mezo propoHo, tutta l’Aca

demia Platonica ,e fin’a’tempi noftri l'vniuerdi natione de’ Geo-
metri,, hd meffo in eflTercitio, per fcioglier l’altro problema della

duplicatione Cubica , addotta in quel tempo , come è fama , dal

proprio Apollo . Adunque fe fopral’illrumento noftro, che d mil-

le altre operationi infiniti vfiporge.edona, rvno,e l’altro proble-

ma, forfè più leggiadramente fi dimoftra, & vede;, lafciamo giudi-

care d voi
,
(magnanimo Signore, benigni, Stingegnofi Lettori

)

chea noi non liccjfe maggior gloria, e laude fe gli delie. Però ven-

gali homai all'opra di detti problemi, e qualmente nell’iltrumcn-

to fe mollrino, elfendo folo quello il fine, che da noi fi pretende.

Acconimodati ilati, egnomonedellillrumcnto invn paralle-

logramo,per mezo fuotra due date linee, altre due continuamen-
te proportionate in quello modo fabrichereinmo.

Attacchefi prima nel puntoG,vn (ilo,che vadi interminatamen-
te fiu’al punto I. palfando per l'angolo E : attacchefi pa riméte nel

punto K. altro filo, quale pallandoptr il punto H,at angolo B, in-

ter-



LIBRO secondo: 51

tefmìnatamentefin’al M, refti ad angolo retto conia linea GH.
Hor tra quelle due linee GH, & KH,ci bifognarrouar altre due

linee contimianiciite proporrionate allegid date, maggiori ò mi-

nori :
quali folainente mouendo in sii ò giù il gnomone dcH’illru-

mento lenza leuarlo di quel parallelogrammo, in cli'eglié mefld,

ò maggiori ò minori rellano fatte. Vediamo noi in detto paralle-

logrammo lajlineaG L interminata vfeir per l’angolo retto B V'K,

e di quella tagliarli laportioneHF. Dipiiilalineainliuita KM,
trarli per l'angolo retto G B F , &in ella fegarli la portione H B,

quali dueportioni HB, & HF. Sono le due linee per continua ra-

gione proportionali traG H, & H K
,
già date, che fu ilpropofto.

Di quello problema nafee quello delraddopiamcntodcl Cubo,
per far adunque vn Cubo doppio ad ui cubo dato (è il cubo la li

guracompolia di fei faccio come il dato) faremo la linea G H, cf-

lervn lato del corpo del Cubo, delquale vn’altro cubo , clic babbi
il doppio ci conuien fare .Compongali, come fopra, l’illi'umento,

e predette liiiec,di modoclie GH, con FI K (quale lià d’cHer'il dop
pio di G H , e tripla doiiendoli triplicar’il cubo ) rclli ad angolo

l'etto. Allbora mouendo il gnomone.siiògiiì, l'emprclcdtiepor-

tioni H 13, & H F,faranno proportionali tra G H,& H K, dcllcqiia-

liBH, farà vn lato del cliicllo cubo; cioè doppio al lato del cubo,

de eh c Iato la portione G H.
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Cerne quefìo ijiruwentoJeruea pigliar leprolj)cttiue:, efor^

' margli firumenti ^ che tiellaprojpettiaap'ràtttca

\
.wirAllefono iflimati. Cap. XlV.

L pròpriovfficjodcllaprorpettiiia èrnpprefentarci

Y ’ii'
difegno’Gon.lèfueiineenelIerupcrficiepìancjCur

J, ue ò nìiiVe j tuttii corpi c fuperficic , che mortrino

If-'l'l
tutte quelle faccie, ciati , che nel vero fi rapprefciv

all’occhio: laonde voledo Signor ò Prencipe fon-

dar od efpugnar Fortezza, luogho ò Cictidacui natura, e fico non
gli è noto , impone aU’Architetto od ingegnerò (che i Capitani à
chi quc-fio vfììcio in tempo di quei famofi Grechi ,c Romani toc-

caua, reputano hoggidì magnanimità il non faper manco leggere)

la cura di metter quella in difegnodì come nel vero aH’occhio ril-

guardante ellafi rapprefe nta raU’hor egli ricorrendo allarte del-

la profpcttiua da loco eminente, e difcofloragioncuolmentc pi-

gliaudo della Fortezza ò Città il fifo,non folamcnre vedrà tutto il

cafamento , e drade di quellafin’alJa parte intcriore delle mura

,

che dall altra parte la cingono, ma ancora in faccia quei , ch’egli

hàinnanri per fino alla mi tàgiufiamente, che più non lì permette
alla villa, che guarda i corpi sferici, ò quadri vgualmcnte; attefo,

cheencndoillor diametromaggiore deirinteruallo , ch’c travn’

occhio , c lalcro , non può maivederpiù della mità delle loro fac-

cie .11 che auuiene, perche vfeendo detti corpi quadrati dalla sfe-

ra, dellaquale non potendo noi vedere intieramente la inicà con-

forme Euclide nel theorema iS.dclla prorpcttiua,non potremo ne

anche vedere più della mità d’efsi corpi . Hor acciò che detto In-

ge guferò coi mezodciridrumento nollro pofsi mandar adellecu-

cutione quelli,& altri penficri del Tuo Principe,e Signor, à chi

ucjdarcmo brein mente alcune regole da pigliar le piante, & alza-

re { corpi di quelle del modo, che 1 occhiogli feorge, Ik vede natu-

r.i.hucnto : à heneficio d'ogn’vno profeiTore di quella beU’arcc,

inofirarcmo ancor rutti gli finimenti, ch’à tal fine da’diiiini Ìn!’,e-

gni furono rrorat!, quali, fc ben ad altro vfo non vagliono, nel no-

llro li veJonu tutte compì taméte , anzi più perfetti clìcndo fabri-

cari u ), piùcietea materia, e quclladiuifa in parti, gradi , ò punti,

che negli altri non fi vede . Ycngafi adunque , ficomc nella Geo-
metria
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inetria s’è fatto j adalcnne prime definitìoni per intelligenza di
dette regole di profpcttina .

Il puntoè vna piccolifsirna grandczzajchc non può dal fenfo ef-

fep attuai ni ente diui la.

Là linea è vna lunghezza con tanto poca larghezza che nó può
fenfamente cller diuifa.

Linee parallele profpettiue fono quelle jche fi vanno à congiu-

gnere uclpunto Orizoiitàle,coiiie nel punto A.le lince BD F E C.

Punto principale della profpettiua è vn termine della villa po-

llo ì lineilo d dirimpetto dcH’occhio, qual nella figura precedente

JoUciropuntoA.
l’unto dclla.dillanza è quello dotte arriuano tutte le linee diago

nalii fi come il punto B.

lo dell'occhio , termina la villa no lira; verbi gratin la linea A B,

predetta.

Linea piana è quella,che nella fronte della pianta della profpet-

tiua Uà parallela alla linea orizontale, conte la linea C D.
Linee parallele principali fon quelle, che vanno àcócorrcr tut-

te in-
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te inficmenel punto principale della profpettiua: equcfte fon nel-

la precedente figura le linee C A : E A : F A ; G A tDA.quali tut-

te concorrono nel punto A
,
principale della profpettiua .

,
Partedigradata è quella,che con giufta regola è ridotta in pro-

fpettiua, cioè ridotta al diminuito fecondo , chedall'occliioèvi-

fta in maggior ò minor diftanza ; come fono ifopradetti quadri.

Olle i primi nella prima faccia fono vifti dall’occhio conforme efsi

naturalmente fono, e quanto più fi sfuggono dall’occhio verfoit

punto A, melfo in piano tanto più fi fmiriuifcono, & è limile alla fi-

gura che fifanella fettionedel corpodellapiiamidevifnaic.'/àluo

che quella è in piano, e quello nel corpo di detta Piramide, fi come
fi vede nella figura prefente : doue ABCD. è il quadrato villo dall’

occhio , che gii loprallà nel punto K. e la Piramide è A DECK.
& è fugata dalla parete D £ F C. doue la commune fettione è

D G H C. i cui due lari parallele D G. & C H. allungandoli vanno
ù terminare nel punto I, dell orizontc . Horachc il quadrato A C
lia villo dall’occliio K. nella figura digradataDC H C.più Uretra
nella parte fuperiorc G H, che nella inferiore D C. diremo che cf-

lèndo il quadrato A C. pollo dietro alla parere che col lato DC. la

tocca, ilquale è commune della letrionc,t' del qiiadrato,ch’egU fa-

rd villo dall’occhio in quella quantitd , ch’tglic naturalménte j il

con-
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contrario (àrà nella linea G H, laqnale per la ragione fopra adot-

ta fi vededaH'occliio ifminnira, elfendo ella naturalmente vgiiale>

e parallela allaD C, coiueèD C, ad A li , & i Iati L) G, ad A D,Sc

C H. i B C.

Acciò fi vegga fenfatamenteelTer veroquato nel prcrentctco-

remas’è detto , e M. Egnatio nel commento fopra la profpettiua

del Vignola piiidiffnfamentc tratta , adduce egli il mirabile iftru-

mento ( che così lo chiama) che già in Bologna gli fii mofirato da
M.Tomafo Laurerti pittore,c profpettiuo.oiie chiaramente det-

ta digradatione della figura predetta fi dimollra , c che l'occhio

vegga i) quadro digradato in quello ficlTo modo, che dalle regole

del Vignola viene facto ; vediamo adunque noi fé rifinimento no-

flro più leggiadramente, e quello, & altri àfimil fine acconci ci di-

moflra ancora.

Jfirumentoper digradar mprofjjettiua. Cap. XV.

j
D A T T A R E M o la prima cola lo iftrumento in for-

ma quadra A 13. che fari i modo dello fportcllo che
il iauretti fidi legno, ilqualefe plantari perpendi-

colarmente fopra vna tauola luga com'è M L. tiran-

doli due linee parallele alla larghezza intcriore del-

lo fportello M K, & 13 L. Scgiiinli poi dentro alle due parallele più
òmcno quadri, fecondo che lì vorrà, come fono i iVI E; S G : F I: &
H L. & facciali penfiero,chc lo illrumento quadro A B.fia la pare-

te, fopra laquale s'hino à ridurre i quattro quadri perfetti in pro-

fpcttiua digradaci. Però tirinli le due lince al punto O, punto priti

cipale della prolpcctiua , che lìano VI O, & B O, c prefa la dirtan-

za di quanto s'hi da llar lontano à vederi quadri digradati , fe lì

tiri vna linea retta dal punto 0,verfo il punto SS,con vn filo ò con
vn regolo, e poi dal punto della di fi: inza ritrouato fetiri vn filo al

pòco e fi faccino le incerfegationi in sù la linea O B onero SSB,

&1Ì tirino le linee paralleli de’ fili negri 1’ V, T V, & X Y, &
h uiremo dentro alle due lince M O, & B O, quattro quadri digra-

datifecódolarcgo'adel Vignolaal quinto capitolo. Dipoi fecon-

do la di danza della veduta, che ,v'è prefa, limetta il regoIo,ò gno-
mone C N,à piombo tanto lontano dallo fportello che rapprefen-

tal'illrumcnto, quanto s hà da Ilare lontano à vedere, eli faccia ,.

che
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che il punto C, flii hel tóedefialò^ia'nojeliuelìo.chc 'fl;! il pnto O,
ilclie fatto fi metta ròcchio al pùnto C, e farà cofa da coiiiidcrar,

chein fi poca diftaiua fe vegghino le due parallele refirignerc, e

correre al punto oriaótale, cioè la linea M Kcaminargiullamcn-
tccon la M O, e la B L, con laB Òiflalinea X Y. batteri fopra la

S E, e la T V, fopra la F G, & là R S, fopra la H I, e tìnalmetite P

fopraK L, e così c]uefla mirabile f})efienza ci farà chiari,che l’oc-

chio poftò nel punto C , della diilaza vedrà i quattro quadrati del

Parallt logramoM L, nclloiftrumento A B, noftro digradati con-

forme d quello che opera la Natura, e che l’occhio vegga i prefat-

ti quattro quadri nello llclfo modo , che l’arte gli digrada

.

Quello gnomone è quello in che fi pianta l'iflrnmento quando
fi fanno 1 opera tioni, & è biiggiaro come il dorfo dello allrolabio,

acciò per elfo fi polla pigliar la mira quando bifogna, come nella

fila f.ibrica s’c detto.

Afàrla.m(dej!m<i oj)eratmìecotJBrumcnto in

profilo. Cap. XV I.

SjY'.;';,;'? Erra si rifirnmento in profilo, nelqiiale fia la BN.Ia
l'jl'i V?' fi;

difianza, ch’è fra l’occhio, c la parere, che nel fiiperiorc

/Iriimeiito era i.i d ili anzi:, ch'è tra il piintoC, il punto

U, tk il profilo dello (Irui.icnco fatto à Iporccllo lìa U,SS:

per
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per ilquale pafsino le linee radiali,clic da’putiti de’quadrilG lìB,

vanno a:rocchioC,c tagliano lalinca del profilo ne'punti O P

dandoci l’altezza del primo quadro nella linea B O.e quella del fe-

condo nella O P, & il terzo nella P Q; e quelle altezze fcgnatc nel-

la B S S, con tutto elle llano difuguali, l’occhio nondimeno le ve-

drd eguali a’quadri B K. F G,&G I, che fono fra di loro vgualiiil-

che auuienc per elferville fottoil nicdslimo angolo.

^ualejta l’ejfenzji della ’TroJpettiua. Caj>. XFII,

a r quel.che Ibpras’èdetto.s’inferifceche ilfondamS-
to, de origine della profpettiua non è altro, che la fi-

gura, che fi la nella commune fettione della Pirami-

de vifuale ,e del piano che la taglia ; imperò che efi

fendo portate all occhio le imagini delle cofe me-
diante le lince radiali, quali fi partono da tutti i punti del corpo,
che diffonde il fimulacro fuo, & vanno àvnirlì all’occhio in forma
diPiramide.fetal piramide verri fegata da vn piano.chc fila per-

pendicolare all’orizonte, all’horain detta fettione fi formeti il

corpo propello in profpettiua, & apparirà tan-

to lontano dal piano che fega la piramide >

quanto il detto piano è lontano dal

corpo vero : come nella

prefente figura

fen-

fatamente $
vede.

H Come



Come JimetteinprMticailfifriidetto
tello d’Alberto Duro formato nelnoBro Stramento ,

epur che in quello nonfiformifàtuofigure
pic-

cole nel noHro fiformano le gran-

dijfime come fon le Città,
,

.

Cap. xrilL

prorpcttiiia fi metterà foprala tauola -tanto lontano dallo fporcel-

]o, ciuanto fi vorrà. che la cofa propofta apparifea lontano dietro

alla parete òpiano nelquale fidifegna: pianteli poi verfoil muro
il gnomone , che fi porta per piantare rillnimeiito ad altri effetti

quale hà i traguardi come il dorfo dello aflrolabio.e lo piantare-

mo àdininpc tto oda vna delle bande dello jlU'wnéto latto à fpor

tello

O n A’ per ridurre in prattica quanto s e detto , for-

maremo;Tiflruniétoiioftrocome àpiè lì vede in for-

^ ma dello fportcllo ABKCD, adattato fopravuata-

si uola immobile mettendolo tanto lontano dal muro,
quanto fi deue fìar lontano d mirar il corpo che in

prorpcttiiias’lià da difegnare: &il corpo vero che s’hà da porre in



" LIBRO 'SE CON Do. ^^9

tellofeconclo che (ì vorrà che detto corpo fia vi (lo in faccia ò dall'

vno de’lati: poi per vno dc’biiggi didetto gnomoneò ba(lonc,onc

da noi fi prci'upponc metferfi l'occhio
.p guardar il corpo , che vo-

gliamo metter in prófpettiua, che fia il punto G. faremo palfar vn
filo col piombo H, che lo tenga fempre tirato, & al punto L, del fi-

lo radiale , che ci rapprefenta la linearadiale , che vi à portare il

fimulacro all’occhio , vi ligheremo vno ftiletto per toccar con effo

tutti i punti del corpo predetto : attaccafi poi allo fportello due
filiD B, & A C, facendogli intcrfegarc infienic : fi fa ancora la ti-

uolaòcarta in che s’hàà difegnare il corpo,che (etica in profpet-

'tiua,a!la mifura dello fportello,&à modo di chiiidenda,ch'è la F E.

hor preparato ogni cofa bifogna che vno tenga in mano lo ftiletto

Ldoueè legato il filo radialccolqualevadi toccando vnpfitoper
volta del propofto corpo : e tenendo egli lo ftilc fermo, adattare-

moi due fili menando hor sù hor giù fin che inficine s’incrocinO

nel contatto del filo radiale , ilche facto ferrili la chiudenda dello

fportello in che s'hààdifegnar, & in quello fi come fi vede nel puii

to N. fegni allhora vn punto ouei due fili fanno lainterfegatura,

i quali ci rapprtfentano à punto due linee defcrictc nel piano, che

fega la piramide vifuale; e fcgnandopoinclmedelìmo modo tutti

gli altri punti fc tirino k linee da punto à punto , e s'hauràil pro-

pollo dileguo.

H 1 II»
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In quefto fportellò fatto ncll’iftrumento noftro in vero pi i5 acj

concio che non è quello del Durante iConibrmeaUVIbiuo non fi

poflbno pigliar altre profpettiuc che delle figure piccole e ptopiti'

quc: ma col noftro gnomone ò baftone fattoi traguardi ; (e nói ià

loco della linea radiale vfaremo il radio vifuale, uó folamente pi;

gliaremo le pro/pettiue de’corpi piccole , e propinqui ,ma etian-

dio i grandifsimi, e difcofti , come fonò quei degli edificij > forteti

ze, e Città; e perche noi adarbitrio noftro, pofsiamo appreflarc

Òdifcoftare dallo fportello dell’iftrumento il gnomo ne ò baftone

piantato , che tiene i traguardi , non accade far le fabriche , che
Monlìg. Egnatio compone da fe,& adduce da altri per abbellire

gli fl:efsiiftrumenti,e loroperatione, pofciacheilnoftro, par che
à ciafcun di loro fia folamente inftrutco, & à tutti infieme vaga-

mente accommodato.Et à chi di quefta leggiadrifsima arte pren-

de diletto lafciamo la diradi veder tutti quelli, che foprà la pro-

fpettiuadel Vignola egli adduce, e da fe fteftb componergli più
agiatamente fopra il noftro iftrumento, colquale fi può efattifsì-

tnamente vfando debita diligéza.ridurreqiialfiuogliacofain pro-

Ipettiua; perche con erto molto piùgiuftamcnte s'opera che con
qujliìuoglia regola, pilchenou addurremo altre regole, à quefto

fine eftcndo che l'iftruméto in cotal modo ci moftra tutte le pro-
fpettiue.

Comejt deue digrudar ynaltez^it accio tutte leparti (ì rap~

prejèntino altocchio vguali. (^ap.XlX,

Gn I cofa chefidifcoftadaH’occliio noftro in tal

^ modo fi viene fminuédo fin che l’aere che s’interpo

' B neficiopponc, e leua in tutto la villa di quella pil-

che, volendo ornar qualche edificio,ò altra opera,

oueleparti fupcriori, quelle di mezo , eriufériori

ci habbiano d’apparir vguali, cconfimili, nel noftro iftrumento (ì

ti moftrano limili portiohi,perlequaliogni grande altezza fi può
regolare, cdiuiderc come facilmente diiuoltra la figura.

CeiM



Come con l'iBmmentoJipojfa rifra,rginBamente ognifigu-

r ancora: quella maggior o minore con~

ancor che non
Jè gli pojfa

apprejpire . Cap. X X.

forme à noiparrà

ra deptnta^efa

E il rittoròarchitcftochevcdeflevnabcllaimagi-
° d’vn’tdificio depinta ò deli-

neata in qualche carta,la cui copia egli voleflc.po-

trd ancora per niezo dciriftrumento nodro hauer
de) filo incento ogni fodisfattione, però tirando da

vna banda airaltrafopra tutti i gradi dcffo iftrumento formato
nello flelFo fportello di.fopra più lince intcrfcgandofì l’vna alfal-

tra i modo di quadretti, lo metterà poi fopra la cofa, clfcfTo vuol

delincare, notando fopra che quadro ciafeuna parte di detta figu-

ra viene; poi pigliando la carta ò paricte Copra che s’hàdafaril

ritratto, le linearà con altrettanti quadri come fono quelli dell*

ìdrunne nto, e della mcdefima quantità ; c tra quelli s’anderà met-
tendo i contorni, nel modo che loriginal fi vede fotte riftruméro

.

In quello modo fi puòricrarc ogni figura fopra laqualc fi può
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ii'ctterlofportcllo diui(o in quadri , nè altro modo fino adcdb è

manifcdo A gli artifici, pcrilclie volendo ritrar vna figura ò hillo-

ria depinta, fu la parete, oue non fcgli pofsiappreffarc, non la fil-

lio ritrare conforme ch’ella è depinta,faluo come daU’occhio è vi-

fta digradata in profpettiua nondimeno Io fportello fatto a qua-

dri dell’iftrumento nofiro cela darà fi appunto depiuta come ella

è fatta nella parete, adattandofi l’iftrumento in quella grandezza,

e mifnra, che è fatta la figura; & volendoli maggior il difeguo.ehe

non è la figura, fi fari il quadro dell’iftruméto tanto maggior del-

la figura quanto è il crefeimento , che fe defidcra dar alla figura,'

cherirrarvogliamo;medefimamente volendola minore,tanto mi-

nor s’adattar A riftrumento; che non è la figura.

E folito A Roma
,
quei che nel Jifegno s’cfl'ercitano canate da

alcimc hiftoric d’ofcuco, e chiaro, che nere facciate de più calè fi

trouaiio
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nano, alcune figure da artificiofa mano depili te; perilche, per non
effer in mezo la ftrada, procurano la comraodità d’vna cafa all’in-

contro di quella, oue la hirtoria fi vede faccia d faccia : volendo

dunque alcuno difegnar de ttehiftorie, allequalinó fipiiòappref-

fare: metterà lo fportello del quadro AB , perpendicolarmente

faccia ùfronte dellefigureCD : poi pigliati vnpoco di diftanza

da detto fportello,oue piantati il baftone E, à piombo fopra la li-

nea F G, parallela alla bafe dello fportello , diraodo che i bacchi

de’ traguardi vàdino con le lince del lato A , dello ijvortello , con-

forme a’ numeri 1. 1. 3. 4. 5. &c. oueroinloco de’ forami del tra-

gu,-.rdod’cffo bacione gli farà la mira E, che fi poifa alzare , Stab-

baflarc cófbrme è il luoco,oue s'hà dà guardare: Se il baftone diui-

dcriin tante parti quàte à diuifo ciafeun lato dello fportello: fer-

mato che farà cosi fattamente ló iftrumento, fi traguardarà per la

mira la figura, che fi vuol ritrae fin che il raggio che viene dalla cò
favilla tocchilalineade’primi quadretti dello fportello, notandò
il punto doue la tocca ; cioè s’è nel primo, ò nel fecondo quadret-

to;
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' to; e mcltcnilo poi à modo di Chiudenda la parete) tauola, ò carta

'in che s’hà à diicgnarefopra ló fporcello notarà in quella le parti

prefenc’quadretti dello fportello’ d’alto ì baffo; ilche fatto paffarà

ilbaftone al punto H, della linea F G, otte farà il medefimo che

nella prefatta operatione pigliando le lince che in quelli fecondi

quadretti diinoftra il traguardo-.e còsi feguitando fin che fe pigli-

no, non folamentei cótorni ò profili delle figure, ma etiaiiHio tut-

ti i niufcolii& ombrature, come nella figura di Mercurio fi vede.-

A ritrarre ogni forte di Statua iti maggior ò minorforma
colmodino del Trotheofènzjt altro ifrumenta.

Caf. XXI.
A * che, fi come fono in tutti quanti! corpi diuerfe,

S Bivarie lefigure, d’attitudini mediante gli fuolgi-

menti ò piegamenti delle membra, e lor politure >

^ debbiano ancora effet varij, e diuerfi i modini di

quegli. Perciuche qual farà colui, che fi pcrfiiadx

ch’vn folo jftrumento porga la norma, non à tutte le figure, ma ad

n Polo marmo, oue la Scoltura del Toro nel Palazzo dell’Illuftrir-

fimoFarnefe intagliatoli vede. Pofciacheil toroche rapprelènta

la terra diftefo per lungo, non folamente fuolge la tetta, e piega il

collo, d’altre membra sforzato dalle quattro figure nello fleffo

marmo fcolpite ( fignificanoquelle le quattro ftagioni dell’anno)

ma in veroegliè tutto mutato dalla naturai pofitura.clie effo, qua
<loèlibero,pofsiede:daiftelfa Primauera, State, Autunno ,&
Inuerno, fiotto quelle quattro figure comprefie, nó altrimcnte che

il toro , mentre quello à loro modo piegano , ttraccano , e sforza-

no, fecondo il vigor ch'effe mettono , da parte della terra , cafe il

toro , che domano , pigliano ancora l’attitudini ,& verli . Laonde
par,come le diffe, che gli fcultori,mentre quelli corpi hanno da ri-

durre da’minormodclli alle maggior figure , habbino dibifiogno,

per oll'cruar in tutto lcdittantie,e mifiure delle parti, di tati iftru-

nienti quanti faranno i corpi, egli atti,ch’efsifacc.iano.Nondime-

nolòpra il noftro Pugnale fenza altro ittrumento potremo imita-

re, e ritrarre non folo quelle attitudini , e forte di corpi , ma tutte

l'aJue.chc imaginar lipofsino. Perciò che fcnoipigliaremo l’al-

tezza
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rezza delle linceo contorni delle membra, i lor diametri ò [^roflèz

ze,e gli angoli ò fporti , ch'elle nella diiierfità delle pofiturefan-

no,e fapiitoilnumerodeironcie,e mimiti di tntte;e pigliando fo-

pra detto Pugnale tante parti maggioripilmodine della maggio-
re Statua quante fono le parti minori per ilmodine della minore,
haremo próta, & efpeditifsima ladetermmatione di elle membra
feuza commettere errore. Ne ce ne curiamo di far tanto alto il

regolo quanto la Statua è grande, equello diuifoiu tante parti

vguali quanto èdiuifo il minor modinc della minore Statua. Po-

feia che ci bada miftirar vna volta la teda fin’al mento, e fontanel-

la del collo,8evn'altra dalla fontanella al pcttOjC dal petto poi all’

ombilico ,e cosìl’altre parti ; c pigliando vna mifura di dita oue-

rooncie per il modello della figura maggiore
,
pigliaremo perla

minore le grana delle dita òi minuti dell'oncie, onero in vnole

dita , & in altro l’oncie fecondo la differenza delle due grandezze
d’effe figure.

Volendo adunque pigliar i due diametri d’ynatella invnme-
defimo tempo applicaremo alla teda il pugnale in forma quadra

,

e facendo che’due lati oppofti premano le tempie, e gli altri due
la fronte^, e la uucca comprenderemo quanta fia la grolfezza d’ef-

fa tella per quelli due verii , e notando la lunghezza de’lati ful'on-

eie ò dita pigliaremo parimente l’altezza dal mento a’capelli nel-

la lunghezza dell’vnoò fai troiate deiriftrumento notati do pur da
banda : da tempia à tépi a micie tante : dalla fronte alla nucca on-

cic tante : da’ capelli iiimezo la fronte fin'al mento oncie tante : c

cosliieU’altre parti , e membri maggiori ,poi nelle minori
,
per la

latitudine dall’orecchia all’occhio oncie tante : davii’occhio all’

altro tantoiper lalógi tiidine,da’capcllialle ciglia micie tate,al na
fo tanto; alla bocca, & al méto tanto : e cosìnelfalcre parti finiili.

Per ridurre poi quello modinc in vn’altro minor’ò maggiore fc

pigliardilmedefimo numero delle parti, ma non quelle llellc.aiizi

maggiori ò minori conforme che s’è ordinato il modine.Però per-

che nel pigliar le mifure di fopra fe pigliano più predo le parti

piùcomniuni, &vniucrfali, come fono Te lunghezze , le groifezze,

e larghezze delle membrasSc il porre de’tcrmiiii.come lono gli an-

goli, gli sfondi, & i rilicui , ci dà le momentanee varietà delle mé-
bra caufate dalle none attitudini, e mouiméti delle parti, e ce l’in-

lègnaàcollocare,difporremol’idrumento nel modo, che nella in-

fraferitta figura di Mutio fi vede.

I Figura



Vgual al piano dell’orizonte con tutto il quadrato » c fermo Co^
pra il Tuo baftone ftaciuo in mczo la tc^la ò fuori. Conducefipoi

coi
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to J piombini FG, appcfi da'filiD E(g!ihabbiamo tneiTo Toprala

figura acciò fi veggano) il lato A fopra lafquadra del gnomone C.
nel modo, che fi conduce la linda ferma nel centro intorno allacir

conferenza, fin che il pióbino arriiii,e cocchi qualchepartc prin-

cipale di qncfii fiatila, come farebbe à dire la delira di Mutio ar-

dendo; però volendo notar il loco della fpalla ò il ginocchio fpor-

to in fuori, giraremo il lato A, immoto il B, fin che il pióbino toc-

chi la fpalla ò l'angolo del ginocchio, &:il medefimo fi fari in tut-

te l’altrc parti notadociafcheduna co i numeri delle diuifionifb-

pra ch’ella cade: atiertendochenonfolamente s'hà da notare che

ìa delira retta fopra tal grado ò parte del gnomone C, ma che an-

cora retta fottol'vltimo grado ò punto DdellatoA: nóaltrimcn-

te alla Ipalla, Seal ginocchio daremo i piiti fopra che ciafeunore-

ftanellatoAcol piombino, ma ancora quegli Ibprachiil latoA
cade nel gnomone C. 'Volendo finalmente notare gli sfondi òri-
lieni fi farà con vna riga ò bacchetta diuifa in piccoli parti ò mi-
nuti (non dittando troppo gli sfondi da’rilieui) la cui cima fe met-
terà nello sfondo, e raifurando lo interualloche è tra lo sfondo, c
lofpago del piombo ,lanotaremofula bacchetta, onero la ripor-

taremoal latoA,& iui notaremola quantità rua.elafcriueremo
sù lacarta,oue finotaladittazadegli sfondi; chefia pereflèmpio
dall'Iìall'A

, e dall’angolo del manico del Protheo fin’all’Afinota

rà la quantità di detto sfondo. Et in quella maniera fipotrà con
folo loittrumento nollro notar ogni altra parte ò termini dique-
fta, e d’ogn’altra llatua nódimcno che il curiofo,e dotto Leon Bat-

titta degli Alberti volle che ad ogni llatua fi faccino tre iftrumen-

ti, come fono il regolo, la fquadra, & il diffinitore

.

Jfar nell'iflruméto cowpoflo in talmodo la, deferiitione del-

leProuincic^c carte danaaigare. Cap. XXII.

B On grandifsima facilità, elTendole linee, che fan la

reticella ò quadretti dell’iftrnmento facto à fportel-

lo, ligatc[foprai gradi dello ittrumento da tutte le

quattro bande, fi può far la deferittione diqualfi-

uoglia Prouinciaò Paefe, la cui longitudine , e lati-

tudine in ogni loco ci fia nota, però che volendo noi deferiuer Si-

cilia, pigliaremone’lati della longitudine dcll’iftrumenco i gradi,

I a che
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che hà di longitudine ciafeun de’luoghi ,ches’liàdadefcriuere,fe

fiuiilmente ne'laei della latitudine .quegli che loro hanno di lati-

tudine ò altezza polare : e dotte le linee delle longitudini s'intcr-

fegano con quelle delle latitudini , ini s’hanno à legnar detti luo-

ghi come facilmente nel veder la figura fi comprende.

formareynahattagliAo Jquadrone quadro di terreno, e

veder ilparallelogrammo che
fi.

la battaglia quadra

dt gente co» vna nuoua , e hellijfma rego-

la di formar i Cunei
, e forbici

.

Gap. XXI li.

S A V A N o gli antichi diuerfi modi di formar le bat-

taglie per venire in campo aperto all’vniuerfal fat-

to d’arme con gli nimici . Però a’tempi nollri, dopò
che i’artiglierias’è melfa in vlb dmala penacircilò

_ altro che la forma de gli fquadroni : quali fi fanno >

conforme fono aperti, e rinchitifi i liti, oue s’hà da fare giornata

,

per:
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ptrilche ò gli fanno quadri di gente ò di terreno , ò vero in for-

ma di parallclogramino più longlii in faccia , che non fono in

fianchi

.

Per fargli dunque quadri di gente è neceflàrió che il Sergente

maggior fappia il numero de ’foldati ch’egli hi, e fapergli cauar la

radice, iaquale dari il numero de' foldati che hanno d’andare per

faccia, e fianco ,pcrochc gli fqnadroniqiiadri di gente fonoequi-

Jatcri,quanto al mimé'ro degli hnoinini . Hauendoegli dunque vn

capo di jiSooo. luiomini de'quali vogli formar vna battaglia qua-

dra di gente gli mette in queftomodoin carta 3I60I00. dando
vn taglietto in fine d’ogni due lettere comin- ciado
dalladiritta verfo la finillramanotpoi dirdla radice di 3 .è i.ciua-

le notaoucè il primo punto tra le due lince parallele

&qucirvHO moltiplicato in feftellòsch’è lo ftcHo. che j
quadratodira I. via vnocvno.leuatolo dal ^.chcgli jlsoloo
èfoprarclla a. poi doppia l’vnoin feftelTo fa a-.c]uale ; 7

mette fotto al fi. ilehe fatto diri il a.-I

0 in afi.entra 8. volte chemettc a) lècon- a

* 3 do punto tra le parallele ( non può p.

» o fi perche bifogna aU’vltimoquadrarlo nife ftelTo J Se

3 16 oloo i.via 8.fon ifideuatida aS.reftano lO.poi quadra

^ ^ l loS. dicendo 8. via 8. fa fiq. quali lena da joo. re/la

-3 fi. doppia ancora li iS.fa3fi. i quali mette in que-
* llomodoil 3.doppoil i. fotto ai S. & ilfi. doppO'

il3.fottoalfecondo,o.ilchcfattodiccil 3. in 3,6. ^
entra s.volre che moltiplica nclli (Icfsi 3. fa 17. e

^ ^
glicana dÌ3e.rcfl:a p.che mcttefopra il fi. calTan-

j, , ^
doil 3- poirepigliandoil fi.gli moltiplica perii

^ J fi fi 9
che hi iiielfo nel 3.punto tra le due parallele fa 3:4. oloo
1 quali leua da pò. fopra reflano 3 fi. che mette lo

prailp. & il o. quadra vitimamcnteil p.fonoSi.-J^ ^ ^

che Iena di 360. reflano J7p. come qui fi vede. i 3 fi

Saràadunq; la radice quadra di huomini 3fiooo.

huomini iSp. perfiiccia, e fianco, Scauanzano 179. ch'è vna fila , e
di più huomini po. laquale fila mette nel fianco , c gji huomini pò.

nella retroguardia. In qucfiomodofi formanole battaglie quadre

d’huomiuirmavolédolc far q uadre di terreno, fe tiene altra regola;

la prima cofa bifogna faper che tra vn fante, e Tal rro p fianco ci vi-

piè3.geomccrici:e ,pfacci.i,c fchicna piè 7.fiinilj,ci.oè tra la fila che

caini-3
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camina,cquellachevàìnnintivi èdiftanza di piedi 7. Iior volen-

do egli formare la battaglia di fanti 36000. die lìa quadra di ter-

reno (procederà in quello modo, moltiplicarà piedi 7. che ètra

vna fila, e l’altra, con piedi 3. da fianco à fiaco.clic producono 21.

fer i quali partirà fanti ^éooo. ne viene 1714. Scaiiazano 6. di che

non fi tiene conto; canard poi la radice di detti 1714. come difo-

pra s’è infeguato, che farà +1. & aiianzano 3 3 . ma non li fa cèto de

gli auanzi, per volere poi il numero de gli huomini che vanno nel-

la faccia moltiplicarà 41. peri piedi 7.8: il prodotto che fon 287.

è il numero de’fanti che formano la faccia; c moltiplicado gli ftef-

fi 41. per tre piedi da fianco à fianco farà il prodotto 123. numero
dc’fanti.che formano i lati, & auanzano huomini 699. da’qiiali for

marà due fila da 287. huomini l’vna che metterà in faccia;& auan-
zano pur fanti 125. di che farà vna fila d’huoraini 1 2 j. mettendogli

nel fianco , & i due huomini , che reftano metterà intorno alla iu-

fegna.La prona della battaglia quadra di gente farà moltiplicare

vno de’ lati in fe ftelfocioè 189. per 189. & al prodotto accrefcerc

»79. che erano auanzati farà il numero di 36000.

Parimente quella quadra di terreno fi farà moltiplicando fanti

287. che van per fronte co’fanti 123. che formano il fianco,& al luo

prodotto aggiongere 699. dcU'auanzoiàranno fanti 36000.
L’altraforte di battaglia importStifsimaà romper gli Iquadro-

nièil Cuneo, ma perche fin’hora non s'è trouatomodoncregola
ferma da formargli con facilità , nonfimettono in vfo: pèrilchc

hauendo noi trouata vrta viafpeditifsimadi formar limili Cunei

,

etiandio oue non ci bifogni altro che vn minimo Sergente, mette-

remo qui il modo.
La i.cofa s’hà d’aucrtirc,che tutte le battaglie de'Cunci nafeo-

no dalle quadre di gente : pcrilchc fc noi volefsimo far i predetti

36000. fanti informa Cunea, bifogna far gli quadri di gente
,
poi

che il Cuneo cótiene dentro del fuo ordine , tutti quelli che la bat-

taglia quadra di gente in fe comprende ; etante quante file bàia

battaglia quadra, altre t.ante ne liaucrà il Cuneo diedi quella pro-

cede , el’vltimafila conterrà duo volte la fila della forma quadra
mancovnfante. Verbi gratia hauendo Si. fauci i quali volendo

comporre in forma Cinica ; ci farà bifogno quadrargli prima ; li

che troniamo , chela fua radice farà?, fanti per faccia , tergo , e

fianchi, c tante file di.-enio ancora che dcnc'lianer'il Cuncb.e met-

tendo va finte iiell’aiigoli. dcl Cuneo,e doppo3. poi 5. poi 7.9. 1 1.

13.
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*5.1 ^i7.!a vltima fila fari due volte quella del quadro manco vii

fante, cioè fanti 17.

Chi volefle adunque formar da vn quadroinvn batter d’occhio

il Cuneo farà la prima coQicaminar innanci vnafila , di quelle di

inezo fuor dal quadro, fin che ella efea del tutto della battaglia, e

come fiirà tu tea fuori fi fermerà , ordinata poi che pafsi vn homo
per banda, e che camini fin tantoché vno da vna banda, d’altro

dall’altra fi vadino metter al Iato tre piedi difeofti ouc fi fermò il

fecondo fante della fila che prima marciò fuori, come nella figura

fi vede; poi pafiaranno doi per banda,che fi metteranno à canto al

5.fante,poi 5, in fila C0I4.POÌ 5. in fila col <5. poiy.in fila col S.poiS.

in fila col 9. e fé il campo fufie di graiulifsiino numero di gente,

mandarà tutte le fila in quefto modo aggiongcndo ogni fiata vno
per banda, Olle fi vede lafacilità con che fi può formar vn Cuneo,

da vnofquadrone.
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Per riparare laviolenza con che ilCunco rompe ogni fortedi

battaglia hanno trouatogli antichi la battaglia fatta à forfici,iieN

la qua"
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la quale bifogna', che il Generale , e Sergente maggiore della par-

te contraria fia fi vigilante, quanto è quello, che forma il Cuneo:
acciò quando quefto penfa rompergli il campo , egli lo coglia tri

le forbici : per formar adunque le forbici con quella velociti, che

<i ricerca, bifogna veder di quati huomini è lo fquadrone luoqua-

dro d’huomini,chefiaper eflempio, e più faciliti di fantii.odi-

uiderifubitoquefiiinduepartijo. fanti per banda, egli dardi
due Sergenti, e pigliando la fua radice quadra, ch’è fette: diri che
ogni Sergente cani fuori la fua fila diy. huomini , laquale fermata

fuori, mandati vn foldato per banda ,/wme nel far del Cuneo , s’è

detto, poi ^.p<)i 3. 4. 5. 6. 7. &aiiànza i. Iiomo per Cuneo, quali

fi metteranno tra vn Cuneo , e l’altrò neU'vltima fila , & in quefto

modo da due Cunei, retta formata la battaglia i forbici , che vale

contra il Cuneo, come nelle fopraferitte figure fi dimofira

.

Hor perche non fempre la quali ti,e difpofitione del lito ci lalfa

formar le battaglie d modo nottro : pofsiamo noi confiderare,chc

forma di quadro ò parallelogrammo rapprefenti il luoco oue s'hi

da formare lo fquadrone , dandogli nello iftrumento nottro tanti

gradi di longitudine, e canti di larghezza facendo,che ogni grado
dinoti tanti piedi, all’hora conforme alla gente, dieci trouareino

formaremo le fronti, e fianchi dello fquadrone,Q quadri di gente,

òdi terreno ,ò in qualche altro parallelogrammo; & veramente
piùgiuftoci mottra nel quadro dello ittrumenco dette forme (le

noi pigliamo i minuti in luoco di piedi , & ad ogni 3. piedi di fac-

cia prefupponiamo vn fante, ouero dieci effendoil numero gran-

de, & adegui 7. piedi di fianco la 2. fila, ouero dicci elìcndo dieci

ógni 3. piedi di faccia) che non fard nella carta,oue le mifure non lì

tirano con quella cura, che s’è fatto nello iftrumento; il medefimo
fipuò ancor volendo in detto ittnimenro ridurre ogni forte di bat-

taglia quadrali! formatriangolare ò Cunea, coaicquì fi vede,c
nelle opcrationi della Geometria s'è detto

.

(^omecan l’IHnmento quadrato fifoffifar la defirittione

à fiìalloggiamento campale
. (fap. XXIF".

E R far gli alloggiamenti di Campagna, con lefue

s,; debite mifure , ben proportionati fecodo i lìti è nc-

ge cellàrio à fapcre la laperficie de i quartieri della Ca

^ iiallcria, c della fanteria, conlcfuc piazze, ttra!le,S£

altreparti neccliàric per feriiitio d'el'si alloggiamé-

ti. Et
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tì. B perelèmpio fupponlamo di farne vno di tfoooo^ tefte da com«
battere cioè looo.homini d’arme loooo.cauallileggieri.&aSooo.

tra archibiiggieri
,
picche armate , e picche difarmate, e libarde.

Aciafcunhomod'arme .daremo fette alloggiamenti. Allog.y.

A ciafcuncauallo leggiero alloggiamenti. Allog.4.

Et ogni alioggiamcnto cosi de caiialli leggieri.comc degli huomi-

ni d’armi gli daremo piè 5o.fuperfieiali di terreno, che fard piedi

5. di I argheaza, c i o. di longhezzacome fi vede nelle ligure di Geo
mctria

.

5 ro

A ciafeunfanteconvn fèruitore fe gli dd di terreno pie 154. fiiper-

ficiali per fuo alloggiamento, che fari per lunghezza, c larghezza

piedi 8,

8

Nel mezo dell’alloggiamento fard la piazza del generale da 40.'

in 5o.pafsi : fi tireranno poi due ((rade, che fi venghinoad incro-

ciare ad angoli retti nel mezo della piazza del Generale ; e quelle

fon dette (Irade principali

.

A canto aH’alloggiamentodelGcnerales’alloggiano joo.huo-

mini principali , & d ciafeun di loro daremo due alloggiamenti

,

chcogn’vn di loro fari di fuperlìcie di terreno come quelli de’ ca-

nalli leggieri, & huomini d’arme. Sari ancora attorno alla piazza

del Generale due piazze: vna per il mercato, e l’altra per la moni-
'

' K tione
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t rèni'deì'vi&ète, pittai tome gli'

liilcJiPuiì ! ati'ftta'óVc/fiòro fSràVii '3 flradadi pa'isi tiuque: & intor.-*

ira qiiella gli'i'Hdggiuniènti dt'gli'iìiio'mini d’ai'mc,.e caualli le-gj

gieri con le fteflrad'c, c'fii.izzc in niezo. Attorno i quartieri della,

raualleriafarii vna (bada di larghezza di [iaira dieci j attorno alla

qn‘.iléTa'r;iimò i quartieri della Cdnteriii con k'ftie ftradeiepiazze;:

S in’ capo ad ella ftrada verfo il n'iniido (ari la piazza generale del-

Parme .'cKa.'fia di fu pevlieiealmeno lanieri de gli.alloggiamenti-

de’faiiti. In vn cantone verfo l'inimico fari la piazza della mani-,

rione delfartiglicriaiS i tergo del l’alloggi amento s’alloggieran-

no i gnaftatori , e belliame d’ammazzar perviueredcl Campocoii
altre cofe inutili. 1 vinandicri alloggiarSno per le piazze de’qiiar-

tieri.e per lungo alle (Irade. La trincierà (i farà da 40. in 50. pafsi

lontana dagli alloggiamenti

.

Per difegnar dunque quello campale alloggiamento fopra il no
Uro idrumento fi metterà prima in mezo la piazza del Generale
dipaCfaperogniqnadro 50.

, .
^

, Dipoi le due (Irade, che,s.’incrodno in mezo la piazza di lar-

ghezza pafsi '15 .
.

-

Verfola parte nimica nella metà della piazza generale per huò-

minijoo. canarcnio in quello modo l’alloggiamento : (ìleuano

da pafsi 50. pafsi 15. della larghezza delle (Irade,redano pafsi 35.

da 3 5. ne torremolamità, ch’è pa(si ly.cmezo, & ly.c mezo mol-
tiplicheremmo io fe, che farà pafsi fiiperficiali 306. dipoi terremo

la miti di joo. homini fegnalati da alloggiare dall'vna parte, e

dall’altra della (Irada à canto ad e(fa piazza, che è 150. Hormol-
tiplicheremo 2 jo.con 100. fuperlìcie di due alloggiamenti de’ca-

ualli faranno piedi fuperficiali afooo. e ajooo. partiremo per 25.

piedi fupcriìciali .facendogli pafsi. perche vnpalTo è piedi (uper-

iiciali ij.ne verranno pafsi i eoo.& a pafsi 1 000.aggingnédo pafsi

(Uper(lcialÌ3ofi. che habbiamodi fopra(fan pafsi 130(5. c dai 306.

netorremolafuaradiccquadratachefarà intorno i 3(>.eda3(S;

canarcino 1 7. e mezo reda iS.c mezo, e palfa iS.cmezo/ì torridi
jnifura allungo alle drade cominciando airalloggiamento del-Ge-

l'crale, c nel capo di 18. e mezo, fi tireranno le linee ad angoli ret-

ti, r (1 formeranno gli alloggiamenti de’gentilliuomini

.

Diiifaltra ))artc della piazza del Generale, fi fanno due piazze:

yna per lamoiiitionc del vincrc, l'altra per il mercato di tanta ca-

paciti come fono gli alloggiaincnù dc’gcntilhuomini.

Attor-
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Attorno agli alloggiamenti de’genrilhDominijC piazzc^rarà vn^

ftrada de pafsi cinque dì larghezza , intorno, alla.qaale alloggie-

ranno gli buomi ni d’arme > c canallileggieri con le fiie ftrade, e

piazze d’arme : moltiplicando alloggiamenti 7. che fi dilperhiio-

mod’armc, che fono pie fuperficiali 350- di terreno conhuomini
d’arme aooo. faranno pie fuperficiali 700000. di tprrcno,chc fare-

mo in pafsi, partendogli per 25. c faranno pafTa aSo 00. fuperficia-

li perdetti huomini d’arme : fé gli dardpoila lor piazza ; compu-
tandogli due alloggiamenti d’huomodarme» che fon piedi 100.

fuperficiali ; e moltiplicando 2 ooo. con io o. fa 200000. che par-

titi per 25. fono 8000, palsì fuperficiali, cheaggionti a iSooo. di

fopra, fono pafsi 36,000. d’alloggiamenti dcgliìniomim, e piazze

d'arme

,

. Per icaualli leggieri moltiplicaremo il numero loro, che è

100 00. con 4. alloggiamenti, che fé gl i dd per vno, che fon pièfu-

pcrficiali 200. di terreno, fii aooooo.o. che partiti per ,25. fa pafsi

«0000. fuperficiali per dargli la lor piazza con vn’alloggiamento

per vno,. fi moltiplica 50. con loooo.fon 500000. che partiti in 25.

dan pafsi‘2oooo.qiialiaggipnri i.Sooo.odaranno 1 00000. pafsi fu-

perficiali di terreno per alloggiamenti, e.pjazze de’caualli leggie-

ri,che aggióti a’3 6000. degli huomini d’arme fanno r3(5ooo.pafs,i,

che partiti in (acciò fieno diuifi in 4. quartieri trahomini d’ar-

mei,,G canal i leggieri,) nè verrd,34000. per quartierofenza lefuc

fìradc,chevan ddar in fronte alle lorpiazzc dclTarme tperlecui

fìradc fi torrd la radice quadrata di 34000. che farà poco piùdi
iSl’ a 1 84. aggiungendo paf-i i o. perla larghezza delle llrade

fard 15^4. quali 194. ridurremo in fupcrficic moltiplicandogli in

fé, che farai)no 37636. pafsi lupcvficiali , che vorrà ciafeunode’

quattro quartieri de’ cauaUi con le Tue piazze, c fìradc : oltre di

qiiefìo per difegnare fuori-i quartieri della cauallcria , s’aggiu-

gnerd j-»aisi fuperficiali 306. ch’è parte della piazza del Generale,

con pafsi I o.oo.ch’c la mitd de gli alloggiamenti de’gcntilhiiomiiii

ò Iii omini fegnalati fard 1306.6Ì: d’i 306. fc gli aggiongepafiu 360.

fiiperliciali del la llrada, che vd attorno alla meta de gli alloggia-

menti dc’gciitilhiioiidni fa i666.d cui aggiongeremo paf&Ì37636.

fuperficiali d’vn quartieri di caualli, che farannoin tutto 393,9^.

e di 39302. nc torremo la Tua radice quadrata che fard, poco più

di j 98. c di I yS. nc cau.arcmo 3 6. che è il lato del quadrato della

metà dpuc alloggiano i gcntiliiuominicolaparte della piazza, dt'l

IC 2 Gene-
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Generale rellarà i é i. e pafsii « » . G merureranno allugo delle Grà
de cominciando àgli alloggiamenti de’geiitilhuomini, & alle due
piazze del mercato,e del viiiere lafciado però pafsi cinque di i <5 z.

per la Grada che và attorno a’ detti alloggiamenti , c piazze fot',

mando i quartieri con le fue piazze, e ftrade.

Attorno a’qnartieri della caualleria farà vna (Iradalarga pafsi

io. & intorno quefta Grada fi accommodarannoi quartieri della

fanteria, in quefto modo, moltiplicando fanti 48000. con «4. pie-

di fuperficiali di terreno , che fi dà àciafcunfante farannopiedi

fup. 307100 o.moltiplicarcmo poi piedi fup.3i. chefi dààciafciiii

fante per la piazza delle arme con fanti 48000. faranno piedi fup.

iJ36ooo.che s'aggiongeranno con3o7iooo.efarano 4608000,
che partiti peri5. ne verrài84.3zò.pafsifuperficiali. Oltreciò à
iSqjio.aggiongeremo lafuperficie della piazza della munitione
dell’artiglieria, che poniamo di farla fui quadro paifa 5 o.così mol-
tiplicando jo. in fe fa ijooó, pafsi fup. che gioliti à 1843x0. fa

386S10. quali partiti per 4. ne viene 4670 jr.che fono per gli allog-

giamenti, e piazza delle arme di ciafcun de’qnattroqaartievideh

la fanteria con la piazza della munitione dell’artiglieria

.

Volendo far le fue ftrade , fi torrà la radice quadrata di 4670^.
ch’èquafi 2i6.&àiié. aggiongeremopafsi io. per la larghezza

delle ftrade fa 126. che moltiplicati in fe fa 5 1 076. per vn quartie-

to di fanteria con le fue piazze, e ftrade. Avolerfapcr quanto fi

deue mifurare allungo delle ftrade principali , comiiiciandoalla

ftrada , che và attorno àgli alloggiamenti de’caualli , formando i

quartieri di fanteriafaremo in queltomodo;fomminfi 5 1 o76.paf-

fifup.d’vn quartierodi fanteria con pafsi 5 000. fup. della ftrada,

chevà attorno ad vnquartiero di caualleria: con pafsi 360. fup.

della ftrada, che và attorno ad ma parte de gli alloggiamenti de’

gentilhuomini : conpafla iooo.fup.doue alloggiano efsi gentil-

huomini con pafsi 306. fup. della parte della piazza del Generale,

chefommati tutti infiemei fopradctti pafsi faiipafsi fup. 95378.
da chi torremola radice quadra, che farà poco meno di 309.. e da
3o9.canando isS.refta I II. paffa da mifurare allungo delle ftrade

principali , cominciando agli alloggiamenti de’caualli leggieri;

lafciandopcrò prima dalli, paffa 1 o. per la larghezza della ftra-

da,che và attorno à gl i alloggiamenti de’canalli leggieri; forman-

do i quartieri delle fanterie,con la piazza della monitione dell’ar

tiglicria ; efibndo detta piazza comprefa nel calcalo de’ quartieri

della
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della fanteria, farsi poi la trincierà lontana dagli alloggiamenti-

da 40. in 50. parta. I luoghi neccflarij> s’accommodano con dargli

quel tanto di più di faperficic alle piazze de' quartieri . Volendo
fai le Brade dc’quartierijchc s'interfecano adangoli retti nel me-
zo della piazza . s’aggionge al lato del quadrato, cioè alla radice,

che fi piglia di tutta la fuperficie del quartiero ad arbitrio, & in

quello dileguo fon palsi io. per le larghezze delle ftrade.

Ilbefiiaiiieper ilviuerdel campo co igualfatori,& altre coft-

inutili, fi locano nella rpalladciralloggiamento.

I viuandieri alloggiano intorno alle Brade, e piazze.

A. Significa le piazze de'quartieri della cauallcria,e fanteria con
quella del Generale nel mezo , e le Brade con lo fpatio , eh’ è
tra la trincierà, e gli alloggiamenti.

B. Significai quartieri de’caualli leggieri.

C. Quartieri d’iiuoinini d’arme.

D. Quartieri di fanteria.

E. Piazza della monitionedeirartigfieria.

F. Gentilhuomini ò perfone fcgnalate dcanto al Generale,

G. Piazza del Mercato.
H. Piazza della inonitione detviuere.

I. Alloggiamento de’guaBatori,cbefiiamc,ches’anaazza per Vi-

to del campo.
K. Il forte fopra la collina per difefadeiralloggiamento.

L. Piazza dell’arme.

Intefi dunque il modo, caIcuIo,eniifuredell’alIoggiaméto,per

fare il fuo difegno con ogni faciliti fopra il noBro iflrumento nel-

la forma, che i fare la defcrittionc s’c viBo, baBache nella longi-

tudine, clatitudine fcpiglinole radici òvero lati delle piazze,

quartieri, e larghezze delle Brade da’numerifcgnati ne’quatcrc»

lati delfiftelfoiBrumento ; e perche dall’operationi , che fo-

pra habbiamo moBrato , reBa queBa intelligibile ci

contentaremo di metter folamcnte la prefente

figura , e forma dctfalloggiamento, la-

quale baBa i torrcuia ogni
dubbio



Terformar colnofiro Hrttmento t cinque ordini di colonne

che ne gli cdifcij Tofìani , 'Dorici, Ionici,

Corinthij, e compoHi nefano i periti

Architetti, [ap XXV.
H I A w A N o i Marematici Proptirtioiii II riTpetto.ò ver»

|;s la ragione fcambieiiole ili ilinerfe qiiai!tir;i ; qiialeèiii-

(linrain trcinanicre : Ciot inMiiliia, che tratta la Sim-

metria
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t?ie^rlà'fcan.ibiciioImcntc de‘conccnti,ò vero de’riióni: In Arìtme-
rica , laqiial iTi'rii.i'a \S proportione fecondola qualird dello eccef-

io : come s’alcun dicede 1 2. ad 8. hanno quella ragione, che 6 . d 4,

perche lVno,e l'alrro ecccfToè vguale: vltiinatnencc nella Geome--
tria : vna Certa habitiidinc fcàbieiiole ò vero rifpettodi due quan-

tità del medelìmo genere , chcfidiuide in proportione doppia,

cioè dVgualità, e d'inugiialirà.

* Proportione d’vgualitd è,quandodue quantità vgualì Icambic-

uolmente fi comparanoxome 6 . dó. 100, à loo.

Proportione d’inugualitd c quando due inuguali quantità del

mcdefimo genere, fcambicuolinentc fi paragonano infieme,e fi di-

iiidein proportione di maggiore inugualitd, e di minore : lequali

non per altre ragioni lono difterentijfe non perche in quella è pa-

ragonatalamaggiorallamiiiorc, come 6. à i.hà la fefiuplapro-

portionc: per il contrario i. à 6 . hà proportione lotto feftupla: c

quella c di minore in vgualità.

Vero c, che non Ibno quelle differenti, faluo per la dittione, fiot-

to, laqiule Icmprc aggiógonoalIaminore,.e tutto quello, chedV-
na fie dice,$'hd parimente d’intender dell altra.

Adunque la proportione della maggior inugualitd, c della mi-'

nore, fi diuidc in cinque fipecie principali, cioè.

1. Moltiplice.

2. Sopraparticolare.

3. Soprapartiente.

4. Moltiplice fiopraparticolare, Se

j. Moltiplicefioprapartiente.

t Moltiplice è, quando la maggior contiene alquante volte co-

piutamcntc la minore , e quello più d’viia volta, come 10. à 5. pa-

rimente 8. à 2. Quando adunque la maggiore due volte compiuta-

mente contiene la minore, allhora lì chiama proportione doppia:

fe tre volte: treppìa ; fic quattro volte
: quadrupla : e così delfialtre

per ordine.

^ Sopràparticolareportìonec, quando la maggior quantità c6-

ticnc la minore, vna volta,& vna particella fiolamcnce della mino-
re ; come 5. à 2. hà proportione Itfiqijia Itera : 4. a ^. lid proportio-

ne fiefiquiterza : 1 1. à 1 o. hd proportione fcfiqui decima , & à quello'

modo fic mettono i nomi drutte,hauc‘ndo gliantichi,prefio, per li-

gnificar tai proportioni, quella parola Scfiqiii.

3 Sopraparcience è, quando la maggior quantità abbracciavna
volta
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volta la tninoreje più alquante parlicene dellaminoretcome j.i
j.hà proportione foprapartieiite le terze. Perche il r.contienev-

na volta il 5. e due terzeUtpiù.

4 Moltiplice fopraparticolare proportione èi^uadolamaggio*
r.e contiene alquante voltelamiuore, e quello, più d’vna volta ;&
olireciò vna particclladeHaminore : come fe fi volefle trouarc la

proportione, che è fra is-Scj. diuidi il ij. per 7,fanno a. emezo.
Eadunque la proportione doppia fefquifettima: fimilmente 18.

per 4. è proportione 4. e mezo,cioè quadrupla fefqiiialterate così

laltre-

j Moltiplice foprapartiente è quando lamaggiore abbraccia la

minore più d'vna volta , & oltre ancora alquante particelle della

minore ; come la proportione i i.àq. fi conofce ditùdendo i i.per

4> perche ne refultano e. e tre quarti, cioè doppia foprapartiente

le quarte . Medefimamente i j). à p. bà ragione 3. e quattro quinti,

cioè treppiafopra qu.?dripartientelequinte:ò vero fopraparticn-

tc quattro quinte. 11 mede fimo modo fi tinienencll'altre

.

Quelle fono adunque le propofitioni Geometriche neceffarie

all'Architetto qu.nndo con giiifla regola , cmifuraegli difponc la

fabrica degli edi£cij

,

dando le fueparti al tutto , Stalle parti le

parti minori, che gli .ap'partcngono, concjofia , che U Cittàda’

Filolòfi èdetta gran cafa, e la cafa vna picciol Cittd, cosi ancora
leparti della cafa , comcfonoil portico, il Cenacolo, & altri luo-

chi non indegnamente fi diranno, picciol cafo ; le cui parti , & or-

namento interione.&clleriore come fono Tare, le- mura, colonne,

& aperturc,epartimen£i non altrimente ricercano quella Simme-
trta, & ordine, che il corpo animato in tutto alieno di parte alcu-

na mollruora. Però volendo noi gratificare l’ingeniofo Architetto

d’vno illromento, colquale non Iblamente il profpetto degli edifi-

ci) con giufioordinepofsi comprendere, edilegnarccome fopra,

s’è villo, ma ancora le proportioni di quegli ordinatamente for-

mare ci parfe acciò nc’[libridc’dotti Architetti limili voci, e nomi
intendano dardi quegliquellamodica luce, non douendo noial-

trimcnte, qui ripetere la lor diftufa, e ben intefa dottrina, ma fo-

lamcnte mollrare nel noliro illrumcnto la via facile da diuidere

conforme aH’ordine To.lcano, Dorico, Ionico, Corinto,ccompo-
fio le lor compite colonne , oiie la Simmetria principale di tutto

l'edificio confifie, come nelle infraforitte figure fi vede

.

Qual
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talmente le lettere mctiufcole han lalorfroportione dnW
ordine, To/cano, ^Dorico, Ionico, Corintio , e eompo~

fio delle colonne : e come dette lettere

fformano nell’llìrumento nofiro.

'

(fap. XXVI.

S pesse volte guardando, e confiderando le lettere

(oprai portichi, archi, colonne, tauoledimarmo,

e

brónzo, U altri (ìmili Iiiochi , tra le Romane antiche

ruine, (ino a’ tempi nottri, riferbate;habbiam’com-

prefo vna tal varietà nelle grolTezze, & altezze de'

fu(i, & archi , thè quelle, e quelle comporigono , che à dimandar i

curioli delle cofe antiche ci fpinfe : percioche non è da penfar che

elle non habbianohaiiuto dagli Egitij,Grcci,ò Latini, da che fo-

no (late abbracciate
,
quella pi-oportione, e Simmetria, ch’efsid

tutti gliallri corpi dòfrànlente hanno applicato ; e s’in quelle vi è
gihfta quantità

,
e'próportióne , dà che ntefc'e tanta di(Ferenza tra

la fcri'ttufa d’vn’edificìoi e quella d’vnialtro f nèpur altra ragione

ti fu refa, fàltiri che gli antichi fabri,che quelle intagliauauo, non
erano rutti intelligenti, (ì come non fono i nortri d’adeffo.Però nói,

poc‘0 di quella ragione (odisfarti,doppo vn lungo confiderare tro-

iialsimo in quelle lo (ledo ordine,e (ìmilitudine, che le proportio-

fti delle colonne in (c contengono ; laluo, che come le lettere non
(ìeno indnitte per follenere il grane póndo de gli architraui , cor-

nici , c tetri , come fur le colonne , habbiano il profilo, e contorni

fatiti di linee rette, tratte perpendicolarmente j come èl’afle della

«tMonna , che viene da vn centro all altro; ncircfto il numero de'

drSmctri della larghezza, che compongono la altezza ò longhez-

za della colonna, compongono ancora la lógitudine d'ogni colon-

na, che- la lettera contiene ; la citi fommità,e piede habbia pur ha-

unto rorigine del capitello, e bafe della colonna ; c (ì come l’ordi-

ni delle inlonne, conforme a’paefi, in che die furono introdotte,

pur-ché differenti l’vna dall’altra , nondimeno la particolarpro-

portione di ciafeuna, gli porgc'ua vna (ingoiar grada, & aria , che

l’edificio art ificiofam ente abballina; non altrimentcle lettcre,ò

Tofeane, ò Doriche, ci Ioniche, ò Corinthie, compofic ò vogliam’

dir Latine nella loro Scrittura mOflrano vna innata le'ggiadrja in

. L a fe;
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feVelli: quantunque neU'prdine fieno differenti
,
pur nella proporr

rione fono ragiontuoìi, e grate àll'oechio. Hpr già che l’iftnimen-

to rioftro fqrmaC forma egli ogni figura fcolpita, c depinta) lelet-

tere hieroglifiche.chc negli obelifchi, e Romane pirarriidi hoggi-

dì fi trouano, e parimente quelle, che nella China s’vfano,nó mol-

to diuerfe.nel comprender le parole, & abbracciar l’orationi, dal-

le hieroglifiche
,
pòfeia che ciafeuna fiotto la forma d’vn fiolo ca-

rattere, ò vero animale rapprefienta vna fientenza ò almeno vna
parola, móftriamo ancora, noi come eflb dà lanorma,e modino
allemaiuficole Greche, eX.atine, che le nude voci (blamente figni-

ficano,(pur che alcuni rapprefentino le imagini di quegli anima-
li, che quelle voci fteffie formano,come fono il B,e loS. cheappreC’

fio Greci, e Latini fignìficanolavoceie libilo della pecora,e fierpe,

che effe raffigurano). Perche eflendo elle nec.elfiarijfisime all'vfio

dell'architettura per mettere in più luoghi nella fabrica de’ fon-

tuofi edifici), pare che alfifirumento noftro conuenga tender con-
to del lor’ordiiie, & inftruttura

.

Sono adunq; le lettere vocali apprefibiLatinicinq; A EI OVj
& appo i Greci fette A E H l o n r. i cui caratteri prédono la forma

dalle politure, & verli, in che la bocca fiumana , nel proferir le vor

ci che le lettere lignificano, s’acconcia : perche in vero volendo

alcuno pronunciar la voce A, egli è dibifogno,ch’aprcndo la boc-

ca reftino le labra formando vn limile angolo alquanto acuto a»
oue la apertura de’denti, ò la lingua in quel loco difiefia véga à fior

maria terza linea che. và da volato all’altro, che è la vera forma
della lettera A,Latina ò Greca ch’ella li fiamó altrimente nel prò-

ferir della voce E
,
prouiam che’l labrodi fiotto li pòrge più fuori «

che non fa quel di l'opra formado quella figura. E, moftrandoli tra

l’vn labro, e 1 altro la lingua più ritirata, che non fanno le labrqjjjp

però la lettera E.hàl’haftadimezo, chelalinguarapprefientam

mezo più corta dall’altre che rapprefentano le labra. Ancora la I.

fi efiprime facilmente acconciando la bocca à foggia d’vnpunto :

ma perche il punto doueuafieruir ad altri lignificati, hanno fatto

vnaminimalinca,iaquale fecondo i Geometri, altro nonèche
quella via, che fidrucciolando il punto , rclla fatta

,
perilche rodò

ancora invio, metter fiempre l'opra la Ietterai, vn punto, che par

che (ia venuto caminando l'opra quella linea, che lignificala lette-

ra I. Chi non vede ancora le lettere O, & V, formar quegli llcfisi

verli , che fa la bocca quando limile voci proferifee ?. Diranci forli

coloroj
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toloro, chele co'inmiini voci rcguitano,clicappoi Greci, là lette-

ra Y.fuonal, e non V, come noi affermiamo,ecitiaramiopet te-

ftimonio i gioiiani Greci, che in Roma dall’opera alle hiimane let

terei &allhora la bócca nel proferir fiinil voce,non farà quel ver-

fo, che fa proferédo la voce V, veramente vorrefsimo che loro di-

fputafl'ero tai puti arguti,co’lor ingeniofi maeftri, iió eflendo l’ani

no noftro così tranquillo, che pofsi dar loro piena fodisfattione;

però contro la corruttella, & abufo di così bella lingua : diremmo
chegliantichi Greci hanno hauuto fette vocali tutti trafediflfe-

renti, el’vltima diceuanoVpfilon, nonipfilon, Purrns.enon Pir-

riis ; come molti dotti fanno fede; nè il teftimonio de’giouani del

Collegio de’Grcci fa àprópofitojcffendochcla lingua loro èli di-

Bcrfa da tutte le fette Atica , Ioti ica , &c. che anticamente'fioriua-

no,,comehoggidìla Tofeana dalla Latina; ncvaledir.che bifogna

andar con l’vfo ; eflendo che quelle due lingue Greca, e Latina nó
fono più in vfo,non eflendo natie ad alcuno; nè fi può dire,ch'elle fi

pofsino polire, e limare hoggidì di mano in muno , come antica-

mcjitc s’è fatto negli anni trafcorfidahtépod’Ennio, e Plauto fin'

al tempo di Cicerone, che aflai farebbe il poterla imitare

.

Tra le lette vocali de'Greci vi è l’etha, e l'omega (non diciamo
itha) , che quei Greci che noi feguitiamo non hanno mai proferi-

to Amili , ne Ricorica haucndoS.Gieronimo, e Cicerone nelle lo-

ro traduttioni detto, Amen, e Retorica quali hanno il medefi-

mofuono, che l’epfilome l'omicron; faluo che quelle fon brieui, e

quelle longlie : come ancora nell’idioma Italiano, volendo dir le

mele frutti, facciamo quel primo, c, brieue ; però dicendo il racle,

quel che producono l’api ,i’é, primo fe proferifee lungo: parimen-

te nomin-aiulo il Sóle, autor del giorno, quell'fi, vien brieue; per il

contrario dicendole sòie delle fearpe farà quel ò, Ifigo; e nel pro-

ferir l'è, & l'ò, lungo,la bocca fi viene ad aprire il doppio.di quel-

lo, che s’aprì proferendo l'c, ò vero l’ó, breuc; però Latini, e Gre-
ci hanno detto, che la fillabalongafpendcduc tépi,e la breuc vno,

& volendo Cadmo ògl’fgittij, da doiiecgli portò quelli carati in

Grecia , fareinoftrar difl’eréaa tra tutte quelle forti di lettere vo-

cali ; da due, P, brieui detti da loro cpfdon , c da due, ò , brieui,

chiamati omicron, hanno fattovu'è,S: òlungo,vno detto, H, etha,

e l’altro», omega. Lrarcplilon fatto in quella forma P, incontro
alquale fc gli metrcua vn’altro, di modo, che l’halla dell’vno guar-

dafsiquclla dell’auro, H, econgiongcndogli più, fin, che le due
halle
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hafte di mezo diuétano vna, fon venute à formar la lettera etha H.
In quello ftelfo modo componeuano da due ooj omicronvno»,
omega.

Conftano le vocali , e le confonanti che da loro'nafcono da due
forti di linee, vna retta, e l’altra obliqua ò curii a: le rette cadendo
fop'rala riga ò linea delebile, indie fi ferine , ò fono perpendico-

lari, che fanno angoli retti,comc la lettera I, onero non perpendi-

colari , caufanti gliangoliaccuti, &ottuii,comela lettera A, &
V, & altre limili : & vn’altra forte che parte fanno angoli retti, e

parte acuti,e parte ne acuti ne rdtti,come lo M N, & il T, & Z.che

hannolelineeparalleleallàdebile. 1

Lelinee obliqUe forio due niezi' Oerchieyno contrario all’altro

c 0
,
quali ò feruono da fe feparati , domenèlla lettera C , ò tutte

due in Reme, come nell’0 , ò puf’vnbò tutti due incorapagniadel-

lè perpendicolàti Gomeil I>, &il B.
,

’
.

. ;

Sono oltre ciò le rette compolle con due fòrti di grolfezza ; vna
che contiene i diametri delle larghe2ze,fecondo l'ordine delle co-

lonne, come fono le perpendicolari delB, D, P,T.« l'altra che có-

tiene la terza parre di tutta lalarghezza,ò al più la rherd,come fo-

no le perpedicolàri del N, ò vna ppédicolaré,ed’altra acuta del M,
c le trauerfe del T,E, F. parallele alla linea delebile,e raciitadel Z.
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- Ciàfcuna obliqua in vna parte è uguale alla maggior groflc^za

ddle fucperpentiicolari , come è nel iriczo ; & apprcffogli el’cre-

«i ) Olle i fiioi capitelli , e bafiforgonoi gli daremo non manco dei-

laterzapartc.ue più della met.d della maggior larghezza

Diuidefi ancora ogni linea delle lettere in trepartipn bafct co-

lonna,e capitellpiSc à cialcuna daremo le quantitàTecpndo l’ordi-

ne , in che effe lettere faranno fatte, e che il precedente capitolo

delle colonne ci infcgna, c dalle prefenti figure chiaramente fi

comprende

.

Quella lettera N, Tofcanahàladillanzad’vna colonna all’altra

cioè dair’A,;alB, e dal C, al D, e dal C D all’A B,in proportione

quadrati , Ch’èia diftanza della colonna Tofeana, quale contiene

diametri 6. per ogni lato. Però s';auertifce,.che tra vna colonna , e

l’àltra d'ogiii lettera, s’offeruarà il modo, che Vitruuio, egli ar-

chitetti moderni, offeruano nelle aperture diciafcun’ordine; cioè

nelle porte,e fcneilrejoucle colonne ornano l’edificio. AD,diago-
nale contiene diametro vno di larghezza. CA, e D B. diametro

vno terzo di larghezza.La lettera R.dorica hdiugo il fnfo della iua

colonna E F, diametri 7. la fua diftanza F G,è in proportione dia-

gonale lelineecnrue H, I, K, L, hanno diametro I. di larghezza

le fue parti più fotnle diametro mezo.
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A, Lettera Ionica perpendicolare A B lunga diametri S.ladiftan-

aa tra l’vna colonna.e l’altra i cioè CD, lidia proportionefefqui-

alteraòvero i. e meza AD. larga diametro i. AC, diametro va
terzo F diametro mezo.

De’ a^arij modi^ con che tlBrumento noBro piglici ogni

t Jorte di mijùrapiana, alta, eprofonda.

Cap. XXFIL

« O L B NO o noi trattar le diuerfe forme, che l’iftru-

mento nollro piglia, & informa,nel prendere le lon-

gitudini, latitudini, altezze, e profondità delle cofe

per n6 repetcrgli qui di nuouo,ouero col tedio della

fabrica, mettendola in quello Ìoco,lenare,à chi leg-

ge, rattcntione dell’vfo, cennaremofolamenteperil numero, che
nel principio glifumeflb la forma deH’iftrumento, che tali opera-
tioni, e mifure ordina, e compone.

Per trouar adunque quanto fia rinteruallo nell'orizontc FG,
Conloillrumento infrafcritto. Legnato al principio col numero fe-

condo ,
piantaremo prima d’ogni altra cola d liucllo , e perpendi-

colare fopra il piano il ballone,à llatiuo,in che s’alfilTa l'illriimen-

to, nel punto H. del piano, & in quello fopra la vita della palla lo-

caremo l illrumento di modo,che il braccio Baciti pur perpciuii-

colare , & à lineilo fopra il piano col b.T{lonc Ila tino ; & in detto

,

braccio fcrmarcmo il gnomone C, che-lacci angoli retti con elfo

braccio, e relli parallelo col |iorizonte,ne’gradi,chcdnoi parrd,

de’diiodeci in ch’è diuilo tutto il braccio B, e ciafcunode’duodeci

in minuti; che fia per elfcnipio, nel primo grado, (purché ini fia

fcritto « 2 . attclb,cheda detto loco in quella opera rione habbia-

mo da nouerarc il primo grado) melfo circa l'angolo D.
licite fatto fi calard,il br.accioA, finche peri forami ò traguar-

di DE, vediamo la meta G.horrelladocoiì il braccio B,Sì: il gno-
mone C, e formando il triangolo ortogonio D,I, K, guardarenio

quante parti del gnomone C. venghino tagliate dal braccio A,chc

trouiamoeflerdue parti ògradi de’ia- in che il gnomoneC ,èdi-

uilb annoucrando dall’angolo K. fin’aH’angoIo I. Icquali due parti

fanno il fellante del braccio B, e del modo, che 1 K, è il doppio di

DI. diremo che 1 interuallo F G, èil doppio del braccioli.
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Qiicflo è regola vniuerrale,che in qual fi vogli parte ò grado del

braccio.dcll'iftroracnto B,che refii fermo il gnomone C. vi farà

quella ragione di trouare rinteruallo à tutto il braccio Bich’èdel- >

le parti tagliate dal braccio A, nel gnomone C,alle parti compre-
fe nel braccio B.dall’angoioD.fin’all’angolo retto I. Come s’ilgnp

moneC. fiifle tagliatone! grado terzo , de’duodeci , in ch'eglièdi-

iiilb, cioè nel punto M. allliora i’interuallo F G, farebbe tre volte

la longhczza cit i braccio B, & il medefimo s’olTerua negli altri gra
di Olle del co gnomone fi taglia.

F. perche rpede volte lafcgatura del braccio B, e del gnomone
r cade l'opra le particole ò minuti, & efiendo ciafeun grado diui-

fo in cinque minuti fe la fegatura farà gradi tre, e tre quinti ò ve-

ro 3. ni imi ti,diremo che rinteruallo FG. farà triplo foprapartien-

te le quinte al braccio B.Qiialc confideratioiie è fondata nell a re-

gola delle tre proporrioni,come nel capitolo delle colonne fu det-

to : cioè s’vna parte del braccio B. da due del gnomone C. quante
ne darà tutto il braccio B? darà due.

Quefia precedente opcratione ci da folamcnte l’intcruallo ho-

rizonrale F G , efi'endo che il braccio B. deirifirumento non feen-

de più, che fin’al punto F- ma fe noi aggiiigncrcmoal braccio B, 'a

quantità, che contiene il baftonc fiatino dal punto F.' fin’al punto
H.ouc egli èfillbnel piano terreo, facendo che D, r,H, fcraain

loco del braccio B. che prima eradifiefo fin’al pitto F. allhora l’in-

ti ruallo nel piano terreo farà quello, cb’è comprclb tra H, L. co-

me nella precedente figura.

M A vo-
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A voler pigliare maggior diftanze farà neccffario afcendere in

qualche loco eminente, come verbi gratia in vna torre, emetten-

do nell’angolo D ,vn filo à modo di perpendicolo che fin'al piano

ò pie della torre peruenga,ci feruirà detto filo in loco del braccio

B, nel reftojs’adoperarà
, come fopra nel pigliare la diftanza ori-

zontale

.

In cotal modo adduce il Peletario vn'iftrumeiito , che dedica al

Serenifiimo Emanuele Filiberto Duca di Sauoia , dicendo : nemo
antenos iniienit: ilche quato fia pouero di partiti,niollra, la vbcr-

tà di quei, che il noftro, in vari) modi, ci infegna, ne Tappiamo di-

re in che modo egli con quefio potefsi pigliar la pianta d’vna Cit-

tà, non cheladcfcrittione d’vnaProuincia:ma noi torniamo al

noftro con meglio, e pili felice augurio; maggiormente, che men-
tre quelle righe fcriueuarao in Porto Santo Stefano à Monte Ar-

’ gentarocafcò fopra la Galera Pifana di fuaS;ttitàà canto alla no-

Bralafaetta, che doppo haiier fpaccato l’albero maeilro ammaz-
zò vn’hofno,& iilroppio altri due,iènza laflar in alcuno ferita ma-
nifefla.

Nel pigliar dell’altezze fi tiene la medefima ragione ; Tallio che

il braccio B. refta allhora parallelo all’orizonte, & il gnomone C.

perpendicolare efiendogli bafel'iftclfo braccio B : Stillato A in

modo, che per i Tuoi traguardi , fi fcopre la fonimit à dell’altezza,

di chi fi cerca la mifura,come nella figura prefente lì vede. Olle ie

piglia faltezza F G. col iftrumento D.
Il contrario fi farà volendo pigliare la profondità d’vna colà,

che perelfempio fia finteruallo della profondità H I, che fe piglia;

con l’iftrumento L, oue il braccio A , e gnomone C. li volta;

no verfo la profondità , fi come han fatto vetfo

l’altezza nelpigliar di quella

.

Come



ComefipJJi figliarla diBanzjt, cìfe dami allacopimifia

fer tiBrumentonoBro. fy. XXFIII.

V O lENDo vn Capitano accampato intornoàvna Città, à
ch'egli hà racflb l’aflcdio, fapcr la diftaza, che è dal loco, oue



M: P R,0 TH teO M I L I TA R E

s’è accampato al più propinquo bclloardo dì detta Città, per fa-

per in che loco egli babbi à piantare Tartiglieria , chepofsi far ef-

fetto.

Piantarà prima il battone Ùatiuo à lineilo, e nella palla ttiail Ia-

to \ì & ilB. dciriftriimento àfqnadra, e paralleli airorixonte, ò
al piano terreo ; per i traguardi del braccio Ai procurarà vederla
fommità dello angolo del bclloardo oppofto, reftando il braccio

B ad angolo retto con detwbraccio A» &in quella linea retta ,

che vd dallocchio rifguardante al punto della cofavifta,‘à certa

quantità di i oo. ò vero diicento paiTa fard piàtare vna canna ò ba-

ttone : che fard la feconda, da prima quella che fi metterà. «cl lo-

co in che bora habbiam’meffo lo ftatiuo, poi immoto riftrumento,

guardarà peri forami del braccioB . & in quella linea à certa di-

fìanza fard fifiar vn’altra canna detta terza , & in quella andard di

nuouo d piantar riftrumento,comc hd fatto nella prima operario-

ne di modo, che il braccio A. guardi alloco, oue prima fii pianta-

to riftrumento, vedendo peri traguardi la prima canna, che dop-
po Iellato il battone ftatiuo iui fe piato; poi perii braccio Riman-
dando il raggio vifuale per i forami di quello procurarà vedere il

pu nto,che nella prima operationeappoftò nclfangolo del belloar

do, facendo piantare la quarta canna in quella linea retta faccia

dfrontc alla fecondarmifurard poi quante patta , canne, ò catvae

fono dal'a prima cana alla feconda, che ferbarada parte: poi qn.i*!

to fard dalla fteftk prima canna alla terza, & vicimameiue , dalla

feconda allaquàrca poicrdquefte due vltime canard dalla niag-

.
gior la minore, Se il rcfiduogli hd daferuir di partitore; moltipli-

ca poi la diftaiiza ch’è dalla prima canna alla feconda con quella,

ch’ò dalla prima alla terza , 8>c il produtto parte per quel refiduo ,

che dalia fotcrattioneferbò.e quel che viene è la diftanza dalloc-

chioa! punto apportato nell'angolo del bclloardo. £ttempio.

Vuol fapcrquanca è ladiftanza dal B , all’A : piantard lo iftru-

mento col battone nel punto B, parelio airhorizohtc : e per i tra-

guardi del braccio A. guardata il punto della diftanza pure fcric-

to A, &d 40. patta in quella linea retta fa piantare vna canna d li-

neilo nel punto 0,che Tarala recòda,voltofi poi al braccio A,guar
darà peri traguardi del braccio B, che col A, fd angolo retto, ver-

fo il punto C, & iui d 3 <5. paffa piantard la terza canna; poi leiia-

rd riftrumento. Se oue era piantato il battone ftatiuo, piantard

laprima canna: ilche fatto portarà riftrumento al loco > ouecra
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la terza canna, e leuaJo quella mer
teri in fuo locolo (latino, &fopri
lo illruméto.che tutto redi à liuel-

lo ,& parallelo all’horizóte, come
nella prima danza harà fatto:&ha-

iiendoper i traguardi del braccio

vido laprima cannai guardari poi

da’ forami del braccio il punto A,

della cofa vidaiSt faccia à fróte del

la feconda canna fopra la linea ra-

diale, che vàperilbraccio B, dall’

occhio fuo al punto A ,
farà pianta-

re la quarta canna nel punto E,8c
mefurando quanto è dalla quarta

canna alla fecóda, troua edere paf-

fa 30. i quali Iena da 3S. che è dalla

prima alla terza canna , redano 6.

che ferba da banda: moltiplica poi

40, palfa della prima alla feconda

canna con detti 3^. farà 1440. che

fiartiti per 5 . che Icrbò, viene 140.

pada, stante faranno dal punto B.

all’ A, che era il qtiedto.s'hà d’auer

tire che il punto A, hàd’effermefi-

fojouc le linee D A,& E A, concor-
rono infieme.

Ver la, precedente operatione po

terpigltar la pianta dì tutta

la Città ne diametri:, e difian

tle da vn beluardo all’altro, e

le larghezjs de’fofsi ancor che

riofipepinopeprirepn%apar
tirpdal loco oue laprima ope-

rationefufatta. C.XXVllI,
Debbono blTcruare con grandifsimadiligeaza i periti Ar-

chi-
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chitetti,nel pigliare lapiata di qualche Cittsliò Porto;cffendc> qne
ftapublicaattione;chelafuaoperatione véghifatta’contal facili

tà, e giuftezza , ciré da’ rifguardanti , tra quali
,
può nafconderfi

qualche dotto, noupofsi in alcun modo venir riprefa : perche ef-

fendoquefti i principi) & bafe, in dhe s’hd d fondar’ogni mifiira

&

parte della futura fabrica, commettendo in pigliarla qualche er-

rore , maggiormente fcambiando il vero modo dell’adopcrare, fa-

rà tenuto ignorante, &il difegno fuo giudicato falfo appreffo il

principe , à che farà prefentato ; come è auucnuto innanti alla fe-

lice ricordatione deInnocétionono,ne'difegni prefentatogli del

porto d i Ci u i tauecchia, ch’egli voleua far reffaurare.Perchc vera-

mente ci amirauamoin veder huomini pratichi, venuti da Roma
Genoua,& altri luochi col nome d’ingegnieri , che per via di len-

ze fopra barchette, facendo fette,otto, & più mifure di lenze, oue
ogni lenza òfcandagliofaceua più arco, che non contiene la vi-

gefima parte del cerchio, fe prefumefsi di far pianta giuda da of-

ferir inauri al cofpelto d’vn Pontefice; & molto più ci ftupifsimo

chevnomctteualafpefadi detta fabrica in i/o. mila feudi altro

in cento , altro in ottanta, & vno, ànoiamicifsimo,in 40000. fen-

zapenfare da quato lótano haueffero à venire lepietre.la calce,la

pozzolana ( fe la rena non s’acccttaflé ) &in che loco s'hauefsino à

fabricar i mattoni , oltre che manco, s’era fatto il computo delle

canne di muro , che la fabrica coroprendeua ; & la fpefa , che com-
porta la materia, & opera in ciafeuna canna di muro di mattoni,

ò di pietrame manco la intollerabile fpefa di llromenti di ferro Se

argani in mare & terra come per fimilefabricabifogna

.

Però tanto più farà da tenere in conto il modonoftro,co’l qua-

le, etiamdioda lontanopofsiamopigliar le longitudini de'diame

tri dentro alla Città,grandezzade’belloardi,&cortine;ma ancora

le piazze, & fofsi nafeofti airocchio,confolo capar’vna collina al-

quanto più eminente, che non è. la muraglia della Città;ò quando
quella mancaife, due arbori vno dietro l’altro , le bene fieno tanto
lontani

, che i colpi deH’artiglieria nimica non ci offendano.

Habbiamo adunque per effempio adduttoui la figura d’vna Cic

tàottagona,parte in pianta parte in prorpettiua,la quale habbia-

mo formata, con due forti di cortine,vna più in fuori,& l’altra più

dentro, il quale modo ci piacque in vna cortina delle mura none
di Ciuitauccchia, nella parte di Ponente,fatto, come dicono, dal

Signor fiatino Orfino, con vn riueilino innanti la porta ; clfendo
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cliequefta forma è conuenicote alle città piccole,acciò da minori

pezzi d'artiglieria più cominodaroéte,vciighinodifFefe; maggior-

mente Olle non è gente à baftàza per guardia fua,e per quello giu-

dicafsimo hicrfera le cortine, e belloardi di liiiorno.oiie quello fe

ferine, più atte alla magnificenza della Città regia, die alla Scu-

rezza, & vtile di detto loco, come da molte ragioni fiamo ficiirì

comprende rillnftrifsimo Sig.D.Giouanni de Medici, dignifsim»

Architetto di quell’opera; ma àfiia Signoria lUullrifsimabifognò

fegiiitar la fabricainnanti al tempo fuo cominciata: clic quella

One egli fu folo, come fono la fortezza noua,e muri noni della Cit-

tà vecchia, hanno tutte le parti, che la bellezza, e fortezza delfor-

dine Tofeano cocede.Però noi torniamo hormai all’ordine noflro.

Volendo noi dal punto A. pigliare la pianta della Città ottago-

na prima pigliarcmo la longitudine ch’èdanoi adogni belloardo

col modo che nella precedente operationc s'è dimoftrato oue dal-

l’occhio noUro fegnato col A. al belloardo B fono palla 310.

& al belloardo C. palla 50J.
Al belloardo D. palfa 7J0. Al belloardo G. .

palfa 890.

Al belloardo E. —_ palfaSpo. AlbelloardoH. palfayso.

Al belloardo!'. ^palfaioio. Al belloardo I. w— palfajoy.

Ilche tutto fi nota sù la carta:pigliamo poi di nuouo fillrumen-

to , alquale formiamo vn triangolo in modo, che le braccia AB,
fieno i lati, & il gnomone C, la baie,laquale voltata verfo la Città,

metteremo l’occhio nello angolo O. dell’ilàrumcnto , e mandan-
do il vifo radi ale per i traguardi del braccio A, procuremo veder

l'angolo del belloardo B, poi immoto il braccio,slargaremo tanto

il lato 15 , fin che per i Tuoi traguardi feopriamo l’angolo del bello-

uardo C, ilche fatto veggiamo quanti gradi ò punti , contiene la

parte del gnomone che rella tra il braccio A,& il braccio B , che

trouiamo clfcr gradi che notiamo fu la carta dall’angolo B.

al C, gradi ....
Di nuouo gnardaremo per i traguardi del braccio A, l’angolo

del belloardo C, & immoto il braccio A, per i forami del braccio

B. aggiullarcmo il raggio vi filale con l’angolo del bcllouardo D, e

quello che il gnouione cótienefeoperto notiamo fotto al numero
de’gradi dal belloardo B,al C.e con quello ordine miluraremo tut-

ti i belIo.u'di, thehauremoper faccia: però à quegli, da' quali fo-

lamentc lcoprircmolapaiteinteriore,pigliaremoiI putorifguar-

d'tuoic nella parte di dentro dell’angolo d’clfo bcllouardo , e uon

poten-
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potendo vederloi vedremo almeno l’angolo del Tuo parapetto,che
prefupporremoefferlótano dall’angolo del fiiobelloardo la grol-

fezza del parapetto, che per l’ordinario è piedi 3Z.eheaggionge-

remo poi alla mifura delia fua longitudine : & in vece del braccio

A, (
effendo che allhora fi torna indietro ) metteremo nell’angolo

del bellouardo D, il braccio B, e quello immoto slatgaremo canto

il braccio A. fin che per i fuoi traguardi fi pofsi veder l’angolo in-

tcriore del bellouardo E. ò del fuo parapetto , e quello , che con-

terrà il gnomone C. tra vn braccio , e l’altro notaremo dall’ango-

lo del bellouardo B.all’angolo interiore del bellouardo E, Si il me-
defimo fi farà , in tutti gli altri bellouardi de'quali non pofsiamo
vedere la faccia, e con quella notaci ritiraremo in cara,e piglian-

do la carta, oue habbiaino da fare il difegno in pianta ò pro/pctti-

ua,formaremo la ficaia delle mifiure, cófiòrme à noi parrà; & in vna
banda d’eflfa carta, metteremo ilpunto A , dalquale tiraremo vna
linea retta, che contenga tanti paisi, ò piedi, quanti comprendef-

Cmo cfTet dall’occhio alfiangolo del bellouardo B, i quali pafsi pi-

gliaremo nella ficaia fatta fu la carta : ilche fatto, col pugnale co-

me fopra, & in quel modo, che nel pigliar della pianta della Città

habbiamo fatro,tiraren]0 le lineedclk longitudini, che vanno dal

punto A. a’ bellouardi di maniera ch'ogn’vna pafsi fioprai punti

notati da vn bellouardo all’altro fopra il gnomone C.lequali lince

fe ben le ftcciamo infinite, pigliando nella ficaia delle palla fatta

nella carta la propria longhezza di ciafeheduna gli metteremo i

termini.oties’hanno à formare gli angoli de’bel'oardi poi da vna
linea terminata all’altra cioè dal B, al C,e dal C, al D,&c. tirare-

mo le linee rctte.Et vi refìarà fatto l’ottagono, Icquali linee da an-

golo ad angolo, mifiiirandole fopra la ficaia de’palsi, ci daranno le

pailàgiuftc,chevi fono da vn’angoloall’altro.

Il medefimomodo fi può tener in pigliar quanto è da vn fianco

all’altro fianco, e confeguentemente l’vna, e l'altra cortina , e cia-

feuna da per fe

.

Per faper quanto è il diametro della Città, cioè daH’angolo del

belloardoB, all’angolo oppollo per diametro dei bellouardo F.là-

puto la longitudine dall'occhio A, all’angolo F. leuareinodi quel-

la la longitudine, che è dal detto A , all’angolo B, & il rcflantc fa-

rdi! diametro della Città, e quello che difta l'angolo B,dall’augo-

lo F. oppoliogli

.

Volendo ancora faper quanta è la larghezza del foffo, che non
fi ve-
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fi vede, pìgliaremolalongitiidine , ch’è dall’A , al parapetto della

firada coperta, alla quale aggiugneremo piedi za. e mezo, che fo-

no trà il parapetto, e la contra fcarpa, cioè piè Vno, e mezo di ban-

chetta, e a t. di (Irada coperta
,
per dotte pofsino caminar le fila di

foldati 7. difcofti da fianco i fianco piè 3.6 quella lógitadiiie trat-

ta di quella, ch’è dall’ A, al bellouardo B. il reftante farà il fofi'o

.

E perche il parlar noftro è folo diretto à voi,felicifsimo Princi-

pe,nel cui profondo petto Iddio, eia natura hanno infufo vno fcru

tinio di verafcienza , ci balla folo cennar, fenza molefti periodi,

il modo dell’inuentione nollra ; di che immortali gratie rendiamo
al Ciclo , ch’egli babbi fatto noi mezo, perche voi goderti co-

sì degno iftrumento , e fingo'arioperationi, non palell

fin’hora ad altri, che alla grandezza voftra; e le nc

cenni vi farà mancamenti, tolgon viai di-

fegni, e figure della mano nollra de-

fcritte
(
che à voi folo balla-

no} ogni dubbio.

N ^Itro





LIBRO SECOND-G. ' jp

Altro modo di pigliar la iomrU

indine per la,fiala Altinu-

tra di duetto iflnimerito .

Cab. XXIX.
O L F; H a o mifiiraré,

nella inFrafcritta fi-’

guraladiflaiiza.che

è dal D.all'E, priijii

fe piant-arà lo indu-

mento nel baffone ftatiiiO) che in

terra è fifTo nel punto D, & acconi-

modandoil lato A ad angoloret-

to col lato ò braccio Bidello iflru-

méto, di maniera che per i tragiiar

di kiell’A fi vegga il punto E della
’

difla nra.giurdareinò ancora per i

traguardi del braccio Biverfo il la-

to dritto,& lì certa dillàza in quel-

la linearetta faremopiantarejvna
canna d liuello ( laqual diflanza

quanto maggior farà tato più ficii-

ra fiirà roperationi)che per efl'em-

pio Ga à 100. piedi nel punto F.oue =

di niioiio portandolo illrumento,e >

piantatolo ini fopra il baflone (la-
'

tino, fé piegar;! il gnomone C. eh c
'

l'halla di mezo in maiiicni, che co- ;

pongala Itala altimetra. che egli i

contiene C, G. come nella figurali

.vede,; & hor o.pprin)édo,hora slar- i

gaiido il braccio A dello iftrumcii-

to, faremo tato,che le vegga il pun -

to F, della diflanza; ilchc fatto ve- t

dromo quante parti di dodeci, in 1

ch’,c diuifo il gnomone C G , vengono tagliate dal braccio A. che *

trqqaremo effer 2. Pofeia molripUcarerooi piedi 200. per la.par- i

ti,,inchC;C diuifa quella .mitàdcl gnomone C, il cui .produtté

,

....
- N 2 i fOQ.
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j40o.quefl;i diutfi ancora perle parti ». tagliate dal braccio A,vea
gono piedi i aoo. perla diftanza ch’è da D, ad E, & in quello modo
li poffono pigliar tutte raltrediftanzc, come nella Città pcntago-;

nas’è fatto.

QomefergU angoli deU'op^oJttioni , è tagliamenti dipiu li-

nee tra,fi fipojfino trouar le diUanzs di~dtte ò tre luoghi

fiuUamente , ancora , cheinnejfiuno di lorofitroui l'a-

doperante : eper qual ragionefin\a ^Buffila o Ihtea Me-
idriana fepojfipigliar qualfiuoglia piantale defiriuer

njnaTrouincia , con tiUrumento in forma quadra.

Cap. XXX.

g
^O L E N D o pigliarla pianta di qual (1 defideriluoco,

òvero la deferittione di più luoghi in vna Prouin-
eia ;piarato,cl)e haurenno il baflonc ftatiuo nel pun

^ toD,&'in quello riftruincnto in forma quadra pa-

^ rallelo al piano delliiorizontc faremo che il braccio

A ,
guardi à lineilo vno de’ luoghi , che hanno ad eflere mifurati ;

doppofenzamouer detto lato A, ne manco il gnomone C, piegato

ad angolo retto , cioè che forma vn’augplo della fcala altimetra ,

molleremo il lato B,aggiu(landolo,e paflandolo per tutti i luoghi,

che vogliamo mifurare,che per effempioliano i.2.3.notandoquan

ti punti,ò gradi de’ii.in ch’è diuifa la fcala altimetra del gnomo-
ne C, taglia il lato A, nel primo.c quanti nel (ècondo, e quanti nel

terzo , e profuppongafi , che il primo tagliò io. gradi della fcala ;

il fecondo tagliò ii. gradi : il terzo nell'altra ombra tagliò p. la-

quale nota fi metta in vna carta chiamandogli nota de'hioghi del-

la prima dillanza, òverooperat/onc.

Portaremopoiloiftrumentoad alcuno de’ lati deliro òfiniflro

difcoflodal locodella prima diftanza 300. piedi,
e quanto ci par-

rà ,&iuipiataremo vn’altra volta l’iftruinento, come nella prima
diftanza, e di maniera, che la linea, che forma il braccio A,relli

parallela alla linea della prima diftanza
,
poi opprimendo il detto

braccio A , di modo, che per i Tuoi traguardi fi feoprano i punti

j.a. 1. notaremo in ciafeheduno quante parti egli tagli nella fcala
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altlmetra; che trouiamonel punto 3.clTer fopra gradi 9. nel fecon-

do punto gradi li. dellombra retta nel primo punto gradi 7, dell'

ombra verfa ; che notaremo ancora nella carta fopra , fotto nota

de’hioghi della feconda diflanza .

Fatto quello pigliaremo il foglio, otie s’hd da fare la deferì ttio-

ne,&in quello formaremoaitri due quadranti delineati ad imita-

tione di quello , con che fi fon fatte le opcrationi delle due dillan-

ze, & adoperando con la riga , come habbiamo fatto col traguar-

do tiraremo tutte le lince da’luoghi delle diftaze fin’a’fegnati pun-

ti i, a.j. & oue le linee fi taglieranno vna all’altra, ini farà l’àngolo

dell’oppofitioni, cioè il punto del luoco, che fi vuol fapere, come
nelle Città fono i balouardi, negli angoli, facciate, fianchi, fpalle,

piazze, e cortine: e nelle Prouincic, le Terre, Calle Ila, ville, fon-

tane, colline, & altri luochi fini ili; e fc più dentro vogliamo pene-

trare difegnereino etiandio torri
,
piazze

,
palazzi, Cliiefc, magi-

ftrati, ftradc, vichi, &ogui altra cola che deferiuere intetaco hab-

biamo .

Si diiiidevltimamente la linea, che và dall’angòlo della prima
dillanza, all’angolodella feconda in dieci parti col coinpalfo, in

vece della dillanza de’300. piedi : perilche volendo faper quanto.

è

da vn loco all’altro, vedremo quante parti di quelle dieci è tra

quei llcfsi due luoghi , che per la regola aurea ridurremo a’piedi :

in quello modo fe dicci patri, che è dal primo angolo al fecondo
ci dai! piedi 300. tante parti di quelle 10. che fon da tal pun-

to, che ci daranno di piedi ; moltiplicarcino la feconda

per la terza . Et il prodotto partito per la prima

ci darà il numero de’ piedi , col qual modo
' fi fanno tutte le dillanze..



^iulrriCììtc l'jfirttmento fk U /quadra da linellare ovni fi-

gurapana
, e/sapi d’artigli erte.: e mifura la diUanzf:

. ,
e fu
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' èfu ù^ni opcraticiie che ogn altro tFirumcvto ffmik /;}-

.
fegna. C^p.

XX XL
^

T A da principio giudicafsiino nccefì^irio alla intelH-

genza del nofìro difcorfo il dar alcune difhiiitioni

.

e principi; delle cofcjche da noi doueuanoefìer trac-

tace : come fu nella Geometria: & in altri luoghi, la

dichiaracionc d’alcuni vocaboli,non da altri,che da*'

fapieci inteiì; come farebbe X dire nella Simmetria delle cofe pra-

porcionate, ò nel profpetto d’altri, che non cóforme elle nacural-

ment;efono-, macomeréalmence dalTocchio fon vide, s’hanno d

ritrare :
perilche conforme all'vfo nodro ditemo ancora d alcune

parole la fignificatione, il cui fenfo, nondimeno , che à quanto se
detto nelle pro-fpcttiueno fia dilsimilc

,
pur in quello loco par eh’

egli chiegga nona elpofitione c dunque.
Orizonce in quello loco, e nelle profpcttiuejquel piano circola‘-

re, che diuide non folamente lo-heinistcrio inferiore dal Supcrio-

rcjnaaancorarocchiorifguardantc alcuna cofa apparente in da€
parti vguali.'&èconccntrico con quello.

. Perfetto piano vien detto qualunque fpatio terreo.che procede

Q vero che s’iflcnde vgualmcnte-diftante al pian deU’liorizoce foc^

toelTo Orizonte , come fono le linee parallele. A-- B
Altezza delle cofe apparenti è la perpendi- D _C

colare dutta dalla fummicà di ciafeuna d’ene alla fiia bafe ,ò vero

piano terreo fopra ch’elle ripofano come la. perpendicolare E li

fopra la piana G H.
Dillaza Ipotuiniffalc ò diametrale, è quel-

la, ch’è per retta linea dall'occliio rifguar-

dante alla fuinmic^ di qualunqucalcezza ap-

parente-, come la linea I K*

Diftanza orizonrii-

le è quella, ch’c ,p ret-

tu linea' dairocchio rirguardante alla cofa^

apparente nel piano dell’oiizonte.: come la

linca.L Mi- z ^

^ Con quelli principi/ potremo fa-

^ ciliucntc, fenza ignorare i vocaboli

de’pcrdti, entrare ncllaSimmcrriadc
'

i. ,

gli fpatij, & intcrualli delle cofe:per6

prima



fo4 PROTHEQ MILITARE
prima d’intrare in quelli moftriamo noi in qual’vfo i maeftri d'ar-

tiglieria fi feruono della nollra fquadra.

Sotto tre nomi aggiullano i bóbardieri i lor pezri,quando que-

gli adoptrare vogliono : il primo dicono fìn’alla fumma eleuatio-

ne,il fecondo alla filmina ò maggior fummifsione, e l'altrOjChe tra

quefti dueefiremi, vieti detto il mezo, chiamano di punto in bian-

co òmouimento retto. L'eleuatione comincia dal primo punto
deU’ombra retta , fin che il perpendicolo cafca nell’ombra media

à gradi 45. d'vna banda ò dall’altra in punti ii. che è nell’angolo

,

che fili gnomone CideU’iftruinento, e queftà dicono maggiorò
fumma elcuatione, perche in quel punto il pezzo tira più lontano:

per il contrario la foinmifsione è qn.ado fé tira di fico al piano ter-

reo, che comincia dal duodecimo pùto dcU'ombra retta, ò dall’al-

tra parte da’gradi 45. fegnati nell’angolo del gnomone C.(mette(ì

all'hora il perpédicolo nell’angolo che fa il braccio B, col gnomo-
ne C. deirifirumento nel primo puro dell’ombra verfa) fin che ven
ghi à cafear detto perpendicolonelprimopuntodell’ombraret-

ta, ch’iui è la maggior lòmmifsionc ò il più,che detto pezzo potrà
tirare di fico. Il mezo quando fi tira di punto in biàco, emouimen
to retto, ò come dicono! Matematici per il piano deH’orizonte

non mura mai loco, attefo, che egli hà da eller in tal modo pianta-

ao, che egli venga àliuello colberfaglio,ouero che tirando vna li-

nea retta dalla culata di dettopezzo diametrale còl centro della

fua bocca fin’al centro del berfagliorelli parallela,& equidiftante

colpiano perfetto dell’orizonte ò terreo, ilche fi fa quando, meffa
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la /quadra in boccaal pezzo, come nelle figure fi vede; cafea il

perpendicolo dell'angolo D , nel punto E, primo minu-
to del primopunto dell’ombra retta della

Pcala alelmetra.

t ^
^

• V*.’

.-y. /jLf/r ./-#

' ''

y'

i/

O Di
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Dì queft; tre punti, fono due quelli, che danno nonna d pezzi

d'ogni forre,fecondo la qualità della poliiere co che (bno carichi ;

cioè quando (e tira di punto in bianco, ò nella maggiore eleua-

tione: che di fico fe deue aftenere quanto potrà il bombardiero
da tirami, effendo che il fuo colpo è per il più delle volte, ò incer-

to, ò di poco danno al nimico non potédo fcopare faliio poco fpa-

tio del piano terreo: & acciò Tappiate le differenze, che fanno nel

tirar i pezzi , metteremo qui quanto tiranni pezzi di punto in

bianco, & quanto nella maggior’eleuatione, fecondo la fperien-

zagià fatta d’altri ,& chi vorrà vedere
,
quello che tiraràpiufo-

praciafcun punto ogn'vno di quelli pezzi, non hauemio lacom-
modità di far la ifperienza, potrà trouandofi à NapoIi,confultare

più luiomini dotti & profeffori di quefto efercitio,] quali
,
quali

ogni giorno di fefta,d anno opera à limili attioni,tra quali noi.più

volte, ci fiamo ancora trouati

.

^jinntofuo tirare ciafcunpezjp dipunto in bianco ,&
nellafiia maggior eleuatione, diqueBi due eftre-

mi cauarvna regolagenerale difaper quato ogn~

Vnopuò tirar in ciajcunpuntò, eir minuto del-

la/quadra . Cap. XX X 11.

B N falcone da libre none può tirar de punto inbian

co (profuppongafi cheegli habbia il fuo giuftoca-

ricodellapoluereda<t. i. i.&lifaràda5.i.i.ouero

da 6 . I. i.fe gli darà prò rata manco) in circa 15 1.

paHoelafua mafsima eleuatione circa palfa 1499.

Vn fagro da libre dodecipuò tirar di pontoinbianco palla in

circa J00.& la fua mafsima eleuationepalfa 2000.

Vnpalfauolante, òvero meza Colubrina rinforzata da libre

*j. pnò tirar di punto in bianco circa palla 300. & la fua mafsima
eleuationepoco più di palla 1500.

Vn Canone da libre fellanta può tirar di punto in bianco palla

»5o. & la fua mafsima eleuatione palla 2500.

VnaColubrina da libre vinti può tirar di ponto in bianco paf-

fa 198. la fuamalsima eleuatione palla 1980.

VnaColubrina dalibre jo. può tirar di ponto in bianco circa

O 1 palla
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palTa 300. & la Tua mafsima eleuatione paflaijoo.

Vna Colobrina da libre fcffanta puòtirar di punto in bianco
pafla 350. & l'afua maPsima eleuatioue pafra3roj.

Queflioè dunque quanto ogni pezzo può tirar di puntoin bian-

co Se nella fua maggior eleuatione
;
però volendo noi conofeer

quanto può tirare ibpra ogn’altro punto della fquadra trà quelli

due locati .ricorreremo all’ordine delle proportioni: ma bifogna

prima ricordarci di quello, cioè che nel puntoin bianco ilperpé-

dicolonon occupa ò taglia minuto alcuno del primo punto della

fquadra: per ilche dal loco, oue egli nel punto in bianco lì trotta

fin’alla maggior'eleuatione ci vd fpatij iz. & termini 13. d talché

noi metteremo la maggior eleuatione in detti termini 13. Ilche

in tefo, pigliamo per efi'empio voler Papere quanto può tirar loca-

to in punti 9.,il Pagro che di punto in bianco tirò pafla zoo. & nel-

la fomma eleuatione paiPaiooo. Diuideremo prima aooo.|> zoo.

che toccard io.di quotientc ; che è lo fteiPo , che dire, che la linea

della Pomma leiutione contiene io. volte la linea del puntoinbia-
co, ilche Patto diremo, Pe 13. punti della maggior’eleuatione me
danno ro. volte il punto in bianco; 9. punti di detta /cala quante
volte mi daranno loileflb punto in biancofper la regola aurea mol
tiplicado I o.in j.Pa 90.8; partiti p 1 3.trouaremo che detto puro in

bianco entrard volte ^.^nella linea chetirò il pezzoalzatoin pii

ti 9. che volédogli Par *13 palpa,gli moltiplicaremo perpalPa zoo.

che contiene la linea del puntoin bianco; SeParan PiAd 8

loftelPo modo Pe terrd in tutti gl altri punti .
^

AliueUare lo [patto terreo , & conofeere fiquello

ìperfìttopiano . Cap. XXXIII,
V volte è neceflarioall’Architetto ò Ingegniere pesi

fubricare tempio,edificio ò Cited,vedere Pe il piano

terreo dell’ara inches’hd da fabricare è perpetro

piano: ò vero per aggiuftari pezzi d’artiglieria,ac-

ciò Penzaimpedimétopercotano il loco appoftatoi

Sìa adunque lo Ppatio terreo la linea A B. volendolo liuellare,e

certificarci s’egli è perfetto pianorappoftaremo vn ponto in qual-

che coPa eleuata perpendicolarmente Popra il piano dell horizoa-

te: e Ca il ponto C.filParemo poi lo iUruraento ibpra il balloiie Ila -

liuo.
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ttuOjtafmenteche il perpendicolo. E, O, cadapredfamenteropri
la linea E, G,D, e poi l’abbalTaremo òalzaremo talmente che per

i forami NM. vediamo il ponto C. il che fatto, mifuraremodrli-

gen temente quanto è dall'occhio, ò vero dal forame N. perpeiuli-

colarmente in terra, cioè quanta è la linea N A, e fimilmente mi-

furaremo quanto è dal ponto C, perpendicolarmente à terra,cioè

quanta è la linea C B. e trouando, che la detta linea GB. èvgua-
lealla linea N A , e che il detto piano fediftende dalla banda de-

flra , e dalla finrftra fecondo l’ordine della linea A B, diremo che
dettopiano A B,faràperfetto piano

.

tA. trouar l’altezsjt d’yna cefi, apparente^ al cuifondarne»-

to i hajè pfojf andare ; eper la medefma operatio-

m comprender la diftanzji diametrale

di quella. Cap.XXXlV.
A l'altezza A B, della cofa apparente A.eMeuata fopra i>

piano B D, talmente che fe pofsi andare alla bafe,cioè al

punto B. Per inueftigare deca altezza A B-, Stivatem-
PO'
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po comprender la diftaradlametrale di tal altezzaper ridrumcn-
tonoftroaffiflbfoprai Ifuobaftone ò gnomone (latiuo; liuellare^

mo prima il piano B D, & vedremo s’egli è pfetto piano per i pre-

cetti della paffata opcratione; Steflendoperfettopigliaremo vii

punto nella cofa apparente,che fard la fommità A,che cercaremo
vedere per i traguardi N M, di detto iftrumento , tirandoci tanto

adictro ò innanti fin che il perpendicolo cada foprala linea dell’

ombra media : ilche fatto mifuraremolo fpatio, ch’èdal poto do-

ue cade la perpendicolare dall’occhio noflro fin’alla baie dell’al-

tezza, che vogliamo mifurare; cioè quanto è dal ponto C,alB. al-

la cui quantità aggiugneremo la perpendicolare, che è dal noftro

occhio d terra,che fard la quantità, E C. Qu^anta dunque fard l’v-

na, e l’altra quantità infieme fari ancora l’altezza A B, eflempio.

Sia lo fpatio CB. piedi 353. e dall’occhio riguardante à terra,

cioè dal punto E al C, piedi !•. e mezo diremo che l’altezza A Bjfa-

ripiedi 338.cmezo, & è laragioneperche la linea piana, e quel-

la dell'altezza fempre che il perpendicolo cade nell’angolo tra

l’ombra vcrfa, e retta fanno bali vguali.

ber laper ancora quanta fia la linea diagonale, hipotumiflàlcò

vero diametrale, fermaremo vn piede del compalfo nel punto E, è

giraa-
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girandoTattrodal puto A verfola bafc fi farà vn'arco del circolò',

producendo'poilaiineaE F in infinitoioue ella taglia il fopradet-

toarco ò parte d'vir cerchio, ch’è nel punto G, darà la linea E G
vguale alla linea E A , diagonale ; effendo tutte due prodotte dal

centro E alla fteflaeirconferenza, A G; e cjuanto è dal F. al G,e la

diagonale più lunga dell’altezza F A.

Ter figliarJòlamente col balìone ò Gnomone Hatiuo , in

che fiferma l’iHrtmento lapredetta altezjjt,

e la Diagonale^ Cap.XXXlllH

O r T E volte coloro, che neiraltefelue tagliano gl!® alberi eminenti per, nell' vfo delle galee, portar poiM g
il grane pondo delle antenne appefe, e gonfie vele ,

S ignorandoleviefàcili.òcon grandifficoltà, eperi-

cololemirurano.òverotagliandogliaccafo-, ipefle

fiate defiderano in quelle le debite mi Ture , emalgrado' fi pentono
d'hauergli applicato la fegure

;
però acciò ch’ogn’vno , etiandio

.
quci.chefolo tagliar tali alberi tengono per vfficio.pofsino fape-

re l’altezzed’ognitrane,e troncar quegli,che arriuano alla ricer-

cata altezza, e quelli, che non arriuano, lafiàrgli intatti, daremo
bora vn facile modo, e giuftifsimo.

Prima pigliaremo ifnoftro gnomone firatiuo, quale intendiamo

cbefiadi tanta altezza, fenza la parte, ch’entra in terra, quanto è

dall’occhiodiquello,che adopera fin’in terra, oue eglimette ipie

dì:poì diftefofi in terra di modo,che le piate de’piedi voltate verfo

l’albero che s’hà mifurare,tocchino l’vna, e l’altra il baftone (lati-

uo,e diquefia maniera s’accómodarà tiradofi hor’innàti,hor’indie

tro,fin che per la fummità del gnomone ò bafione (latiuo vegga la

1 cima dell’aibero, di che defidera faper l’altezza r ilche fatto mifu-

rarà quanto è dall’occhiofuo fin’alpiè dell'albero, e tata farà l'al-

tezzadi detto albero: per la ragione addotta di fopra , atrefo che

in quella operationci fe l’operante guardafsi la fommità dell’albe-

ro per i traguardi dell’iftrnmento, e cima del gnomone (latino,

verrebbe à cafcar il perpédicolo fopra la linea dell’ombra media,
come nella infrafcritta figura fi vede.



tÀpigliar talte'^^a. della cofa apparente, e laquantitd dia-

metraleper tiajcunpunto deltombra -i/erjà ò retta,

Jopra ehi cafia il perpendicolo

.

(ap. XXXFl.

(opra hibbiamo detto, che ogni volta, che il piom-

S bino cade nella linea dellombra media , allhorail

y K piano terreo farà vgual all'altezza dellacofa appa-

ffi
rete; però quàdo il perpédicolo cade nell’ombra ret

ta farà l'altezza della cofa ap|)arente più,che nòe la

linea piana,quel canto in proporcionc,che c deU’angolo della fea-

la altimetra, ò vero dalla linea della ombra retta al punto,che ta-

gliò ilperpendicolonell’ombraretca: cper contracadédoil per-

i
P«h-

1
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pendicelo nella ombraverfa farà l’altezza della cofa apparente

Hiinor della linea piana
,
quel tanto, ch’è dalla linea dell’ombra

inedia al punto , che tagliò il perpendicolo Ibpra l’ombra verfa

.

E perche nell’vna,e nell’altra attioire fi procede differentemen-

te, mettafi per ciafchcdimo il fuo effempio.

Volendo pigliar la fopradetta altezza dell’albero A B. locato

riftrumento come nelle paffate operationi.eprefo il punto A, per

i traguardi trouiamo che il perpendicolo cade nel decimo punto
della ombra verfa : poi miftirando il piano terreo, che è dalpiè

del gnomone ftatiuofin’al piè dell’albero, cioè qnantoè dal pùn-

to C, al punto B. fappiamo chefiapaffa35o. e che dall’occhio rif-

guardante à terra ò vero dal punto F, al punto C, ila palfa i. mol-
tiplicaremoi detti pafsi j5o.per i punti io. dell ombra verfa,ouc

cafeò il pcrpédicolo, darà 5500. quali 3 joo. partiremo per 1 i.pun

ti, quer diuifioni di ciafcun’ombra,e ne verrà api.e doi terzi,&à
quelli isi.e doi terzi aggiungendo le palfa i. che fono dall'occhio

à terra fa Jp3. e doi terzi, e palfa »P3. e doi terzi, diremo che fia la

detta altezza A B. dell’albero fopraferitto.

Peròapprefiandocipiùalpiè dell’albero àpalfa 194. piantato

riftrumento nel pun to D, guardando per i forami il punto A, sù la

cima dell’albero, trouiamo che il perpendicolo cade fopra il pun-

toottauo dell’ombra rettaiallhora moltiplicando detti pafsi 194.

per i punti 12. in ch’è diuifa l’ombra producono 2328. quali diuilì

per i punti 8. che il perpendicolo tagliò nelfombra retta,daranno

api. a’quali 291. aggiugnendo paffa due , e doi terzi , ch’è dall’oc-

chio à terra, cioè dall’E al D. fa 293.0 doi terzi per l’altezza A B,

di detto albero.

A trouarcla ipotumiffale ò diametrale d’ogni firn ile figura,s’a-

doperarà conforme all’effempioprefente : vogliali trouare la ipo-

tumiffalc, ch’è dal pùto E, al punto A meffo nella cima del predet-

to albero: prima moltiplicaremo i fopradetti pafsi 3 po. della pia-

naò interualloFG, in feftefsi, ci produrrà 1 2 2300. moltiplicare-

mo ancora paffa api-che contiene l'altezza A G, in feftefsi,daran-

no I noSqiSi.quali 8468:.s6mati inficme co I12JOO.

044 6^6 monta 207181. de’quali aoyiSi. fe pigliaràlara-

a °l7 I 1^ I dice, quale farà 45 j. e tanti pafsi diremo, che fa-

"4
5 5 ràlaUneaEA,hipotumiffale.

890
P Come
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Q)inep conopa [altezza d'vnitcofài Apparente , lacuibAp

nonppopivederne AndArpgU dapiedi , epmilmen~

teÌAÌpotumipAle, isrorizpntAleo pia^

nA occulte All'occhio.

CAp. XXXV. '

L c V N E volte è neceflario à vn Signor ò Principe i'
ui/àre il Caftellano d’vna rocca fitiiata in mezo d’v-

naCitti.oue egli non afsifte , ch’egli fi difenda anr

cora alquati giorni ( nondimeno che laCittdfia gii

fiata prefadatcapo nimico)percficin quel mezoegli
verri con conueniente aiuto i leuargli raflèdio:fi come fi legge di

Camillo, quàdòBreno Capitan di Francefi,prefa Rotna,airediaua.

il Capitolio, che mandò auifar il Senato iui rinchiufo,&aflediato,

ch’egli era p venirci torre l’afledio’, chei Galli gli haueano meC-

fo; e perche quelloftrenualòldatohauea comprefo il precipitofo

liioco, per doue occultamente era perintrarenelCapitolio.nonff

curò d’altrimezi d’àfcenderc fopra quegli fcogli : però, quado al-

tra via noncifulTecoslifpedita, non mancauanoa’Konvani Farti»

ficio di più forti di fcale portatili, da poter condurre alla prefen-

z;a di quei padri l.’arditO' meflb ,, e far quelle con tal mifura , che

vgguagliafttoalla lùmmi ti diquel loco eminente-. Adunque per

trouarquelli qnantiti cibifogna inueftigare il modo come noi ».

efféndo fuori delle mura, pofsiamo mifurare iti giorno l’altezza

della fortezza ò torre , fopra- che vogliamo afcendere per confor-

me quella fabricare la fcal'afecreta: Sia la cola- apparente A. l’al-

tezza della quale eia perpendicolaredutta dalla fommiti A , alla

baie ò pianoterreo,foprach’eflaaltezza firipofa,. ilqual piano-

fòppongliiamofia- quello perfèttopiano, che fe illende (le non in.

atto almenoin mente ò in potenza) dal luoco , oue ciritrouiamo
eqnidiffanteal piano dell’orizonte-, ilqualpiano-poniamo, che v-

na parte ne fià lo fpatiodouefi ftendcla lineaD R. e detta altezza

fiala linea A F, il cui fóndamento verrebbe ad efier dentro delle

mura, e delcorpo delmonticello T, cioè dotte concorrono infie-

me le dite linee D R', & A F, tratte con la imaginatione penetran-

te ladetta montagnola. T, ilqual concorfoponghiamo, chefia il

pud-.
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putoF'qnal punto F n& è appaiente, per caufa che detta muraglia
fegli interpone: volendo adunque artificiofamente cori fafpetto

milurare detta altezza A F. e tutto à vn tempo trouare ladilìanza

diametrale di tale altezza, e lìmiJmenteladiflazaorizontale,cioè

quella, cJi’èdairocchiorifguardante al punto doue ilpiano dell'

prizontcrega talaltezza,quantunque tal punto non fia apparente,

ò veramente quella, ch’è da noi per retta linea al fondamento di

^al’altczza cioè al punto F. occulto

.

Accommodefi prima l’iftrumento come nelle paflate operarlo*

ni in qualche luoco, che fia più perfettopiano , che fia pofsibile ;

poi appoftaremoil punto A, nella fommiti della cofa apparente,
che cercaremo veder per il traguardo dello iftrumentO: ilche fat-

to confideraremo fopraqual'ombra cade il perpédicolo dello flru

mento: e s’egli cade (opra l’ombra verfa (ch’é più frequente) ve-

dremo quanti punti tagliailperpendicolo.in quella,e per quel no
mero partiremo 12, in ch’è diuifa ogni ombra, & il numero che ri-'

fulta , detto quoti ente ferbàremo da banda ; come fe il perpendi-'

colo cadeife /opra a’ 2. puntili numero quotiente verrebbe ad ef-

ler «.che ferbiamo da parte.-pofeia fegnaremo il loco nelquale fia-

ipo fiati ;eci tiraremoalquanto indietro òauanti rettamente, &
iui faremo la feconda ftatione piantando di nuouo lo iflrumento ,

1

e guardando per il fuó traguardo la fommità A, e guardando dili-

gentemente lopra quanti punti dell’ombra verfa cade il perpen-
dicolo, partiremo per quegli pur di nuouo 12. diuifione di tutta

l’ombra verla, & il numero quotiente , che verrà , fottraremo dal'

primo quotiente che fu ferbato (elfendoquel minore ò vero alcó- '

tfario, fequel è maggiore), e quello ecceflb fi ferbarà: come fe

nel loco della feconda ftatione il perpendicolo cadeife /opra i pun
ti 6 . di dettaombrà diuideremo 1 2, per.déttotf. ne verrà per nu-

mero quotiente 2. quale a. fottraremo dall’altro numero quotieit >

te ferbato, che fii 6 . ilcui ecce/To è che ferbiamo da banda : mi-
'

furaremopoi lo /patio, ch’è dalla prima alla feconda ftationefcoti

che mefura ci parrà) & il numero di quelle mifure diuideremo per
loccceirovltimaméteferbato,chefu4. &à quello,che viene s’ag-*

giugnerà la perpendicolare dall’occhio à terra ; e tal lumma farà ’

l’altezza di detta cofa apparente. '

ElTempio fe il numero delle mifure di detto fpatio tra la prima, :

e feconda ftanza fu/fe pa/fa i5«. diuideremo detto jj«. per4. ne’

viene pa/Ta^j.per'Ia vera altezza della torreA F. come.nellafigù-
' P 2 ra fi
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ra fi vede. Fin’aJefib ( per non cffer quefio luocodidimoft’ratio-

ne) non habbiamorefo ragione d'alcuiiaoperationeda noi fatta:

nondimeno, per dar vh’altro modo di pigliar la ipotumiffale. Da-
remo in quefta la ragione della predetta altezza,e dell’horizonta-

le, e diametrale,che dall’occhio noftro và à terminar nel punto Ai

& Fimeflb nella perpendicolare di detta altezza,& acciò il noftro

dire fi renda pili facile, fi darivn'altro-eflèmpio della ftelfa altez-

za . Nella prima ftatione detta C. cade il perpédicolo nel decimo
punto deU'ombraverfaienella fecóda: fegnata Dcade fopral’ot-

tauo di detta ombra: e dal punto C,al punto D,(on piedi aSj.par-

tiremo tutti i punti II. dell'ombra per io. che Tega ilperpend'ico-

lo nella prima ftatione , ne vie ne i. 8: vn quinto ,Ghe fcrbaremo :

partiremo fimilmente n.per 8:. fegati nella feconda ftatione : ne

viene i.eraezo dal quale i.emezofottraremo i. &vn quinto refta

e per quelli Jjpartiremo 185 . fpatio dalla prima alla feconda

ioftatioae,ver torà 950. ch’è l’altezza che contiene la- colà appa-
rente dall’ A, al F. Per la cui dimoftrationetiraremovna linea dal

D, al C,producendola tanto,fin che nella noftra imaginatioiie có-

corra la linea A F. dentro le mura nel punto F. e perche iltriago-

lo A C F. è limile al triàgolo L P Q^della prima ftatione; e tal pro-

portione quaPhila linea ò lato A F, al lato C F, tal’hà il lato P

al latoQJ. : perla 13.& ii.diff.v.Euclid. onde tante volte, quan-

te intrarà il lato P Oijiel lato Q-L, tante volte intrariil lato A F,

nel lato C F : e perche il lato P Qjè punti io. & il lato L Qi_punti

li. adunque il lato P Q. entra i. & vn quinto nel lato L QJèguita
dunque, che il lato A F, entra i. & vn quinto nel lato C F; ilche fer

baremo da parte:Si voltandoci allafeconda ftagioneperlemede-
Cmeragionitrouaremo cheiltriagolo D F A.è pur Amile al trian-

golo L P Quella detta fecondaftagione, e che tante volte, quan-

te entra il lato P Q^ch’è punti S.nellato L Q. ch’è punti li. tante

intrariil lato A F, nel lato D F: e perche il lato P Qentra 1. e me-
ro nel lato L Q. adunque il lato A F entrari fimilmente i. e mezo
nel lato D F; laonde fottrando il lato C F dal lato D F, cioè i.St va
quinto da r. e mezo reftari per là differenzaGD fi che la detta

diflcrenza CD verrebbe ad io effer quei 2 della detta linea A F:&
perche la detta differenza CD, è piediioig/.feguitaadunq; che

piedi ìSj. fiano _3 dellaiinea A F;perilche tutta la linea AFver-
rebbead effer pi loedi pjo.e tanti fari tutta l’altezza A F.

Di qui viene laragione di poter trouace la ipotumiffale perche
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lìconre il lato PQ della prima llatione è al latoàipotnmiflaleLPj

così è il lato A F all'ipotumiflale A Ciepcheil latoPCCiHaipotu
miflaleL P.plapen.del pri.d’Eucl è come lo.alla radice quadrata

di i44.onde moltipHcado piè gjo.pda radice quadrata di i44.ch’è

I j| verrà I j ooo.che partiti per i o.darà i j;oo.|> la qiian tiri de Ha
I lin 19 ea Ipotumiflale A E. Ejpcheil latoCFè quanto il lato, AF

&vn quinto dipiù,pigliaremo il j.del lato AF,cioèdipiè'j.Jo-che

fon'picdi 190.6 gli fommaremo infieme.farà piè 1140.6 tanta dire-

mo che fia la dilìaza orizon tale,cioè la linea C F, che il terzopro-

pofito , E per i medefimi modi procederemo, quando fi defideraflè

di faper la quantità della ipotumifiale D A della feconda llatione,

ò vero della diftanza otizontale D F.

In quello modo fi procederà nell’ombra verfe però tagliando il

perpendicolo nell’ombra retta fi farà al contrario ( comedi fopra
neU’altre operationi fediflè) cioè partiremo detti ponti tagliati

nell’ombra retta per 11 . dalqualpartimentonecelfariamente ver-

ràfempre vn rotto,che ferbaremo da banda^poi fegnandb quel lo-

co ca
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co ci tìràrtmoalquanto indietro ò innanti,e nella feconda ftarioJ

ne vedremo i punti cheli perpédicolotaglianell’ombra retta, che

partiremo per u.e quelcheprouiene farà àncora rotto,e pigli an-

elo l’altro cotto ,.che ferbafsimocauaremo il minore dal maggio-
re; eferbaremo il refiduojmifuraremo poi quantoè dalla prima
alla feconda ftationc, laqual mifura partiremo per il reliduo , che

fcruafsimo, nìa-volendo pigliar la.diflanza del piano terreo à que-

llo auiienimétoaggiugneremo la perpendicolarech’é dall'angolo

dello iilrumento à terra, e farà il tutto l’altezza proporla.

Bifognaauertire,chcperfar limili operationi con giuilezzaè

pecelTario, che l’iftrumento babbi la matte vita, oue entra la vita

del gnomone nell’angolo dello iftrumento , da doué pende il per-

pendicolo : medefimamentequando s’hà dafilTare l’iilrmn'entd in

più luoghi far, che (Ka fempre in quel liuello, nelle feconde che à

llato nella prima; perche altrimente ògiri' minimo errore varia

grandemente la mifura dalla fuagiuflezza.

‘J’ertroHir la longitudine , latitudine, differenza o difian-

Ita di due luoghifòfra la Carta dinauigarfer det-

to IBrumento. Caf.XXXKL

S
SsENDOct venuti in mano alcune carte danaui-
gare fatte dalllpliuier Magliorchinoin Mefsina ,e

da Vifcoutl,,che'habitano (òpra il mollo di Genoua
con la graduationé-polare di quello noflro Marc :

Mediterraneo, oue pelspona forte Napoli era mef-

foàgradÌ4j'.Gcnouaà47. VcNàTiAa ri,e così negli altri luoghi;
’

à beneficio commune, edendoci loro amicii gli dimandafsimo per ;

qualragionedapocotcpo inquàgraduauanolelorcarteìM.Bal- i

dalfaro VifcDnte,ci rifpofe,che per amor di queilf Vafcelli,che lor
;

dicono Bretoni
,
quali da due anni in quà portano ilgranod’Ale-

magna in Genoua;e li feruono delle nollre carte,vfandole con l'al-

rezzade'luoghi.per non hauere lapratticadi quello Mare, come .

hanno i nollri Marinari, checonofeono per quella ogni IfoIa,mó-

tagnaòfpiaggia: & vn Piloto della prima nane, che quello anno è

venuta da quella bandain Genoua , chelìfitrouò , cacciò di Ibtto--

iacappa vna carta llampata in quelle bandeconlallelTagradua-

tlond
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rione di detto M.Vifcontejperò cidiflé, che loro non la trouau^
no troppo giuda ; per ilche in moiti luoghi pigliauano Piloti dot-

ti in quello mare: gli dimandafsimo che autor viàuano nel regi-

mento (così detto dagli infaticabili Marinari Portoghefi}dellalo-

ro nauigatione, d ch’egli rifpofe, che il Medina Spagnuolo, in lin-

gua Francere,& haueuano ancora il regimento ò libro fecódo del-

la Cofmogralia di Pietro Apiano: allhorgli mollrarsimo in quei

l'altezza di tutti i luoghi dallo ftretto diGibelterrahn’al farodi

Mefsina, e mollrafsimo al medelimo Viiconte il mododi far la grà

duatione fopra le fue carte.che veramente trouiamo manco abba-
gliate dell’altre , oltre che nella nollra Nautica Mediterranea , fi

vedrà l’altezza de’luoghi in tutto ilMaré Mediterraneo, e più Pi-

loti hano la graduatione fatta di mano nollra nelle loro carte, de-

liderofi noi, che in cofa di tanta importanza fi troni la vera llrada

di condurre le naui i faluamentorperò elTendo quelli due Maellri,

i primi, che faccino le carte del Mare Mediterraneo (non mettia-

mo M.Giacomo Scotto da Leuante Piloto Pontilicale, non hauen-

do egli quello artificiofo eflercitioperproprio vffìcio ) crediamo
che dLquis innanti metteranno alle loro carte la gialla graduatio-

ne: e la nollra Nautica mollrard ancóra àgli altri il modo: pcril-

ehe
(
acciò che ogn’vno polTa nauigare ogni. Mare con piùfacili-

tà, che iTn'hora non s’è vlàto,e trouare, lènza eclifsi, ò inganneuo-

li horioli.la vera lógitudine de’liioghi, per il mezo del nollro illru-

mento, la larghezza polare,e differenza da vn loco all’àltro, tanto

fopra la carta Nautica, Si ogni altra defcrittionedi Prouincia, e

tutto l’orbe in piano; quanta fopra il globo^Sc ogni figura sferica,,

ouele milhrede’iuoghi con più giullczza fe pigliano,.che non fa-

rebbono nelle defcrittioni in piano ;non cielfendb tra il piano , c

la sfera veruna parentellaò fimilicudine)accommodaremo prima
i 1 nollro illromento in vn quatfro perfetto,rellandoci fàccia à noi
la parte, oue fono ferirtele parti vgualr contenute in cialcun qua-
drante delcircolo. da So. in so.efefulfepofsibile vorrefsimo che
ogni carta fulTe fatta peri gradi dell’ifltumentar perche quando
la carta non fulTe graduata, balia metterglidetto iflrumento fo-

pra, aggiuftindo i quattro angplrdi fuori d’eflb iflrumento fopra i

quattro angoli , che fan le quattro linee, che ftan ne' quattro lati

del margine della carta; e perche non lice ad ogn’vno hauer l’iflru

mento nollro, elTendo egli Iblamente fatto per vlb de , Principi,per

natura o per virtù , baila che il Piloto fi faccia vn quadrante di le-
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gno di cipreflo.efferido quello legno più atto adouiarele ingiurie

del tempo, ò vero di ottone , oue fieno intagliati i gradi della lon-

gitudine,e latitudined’ogni loco defcritto nella carta:ma con feri

Bergli ne’quattro lati del margine della carta, fi feufa l’vno, e l’al-

tro i-Rrumcnto

.

Venendo adunque aU’operationetroiundoci con la nane nel

punto H,ch’è l’Ifola diMinorica, & volendo andare alla volta di

Tabarca in Barbaria ch’è nel I. prima di far partéza
,
per il nollro

iftrumento, come giù daremo i modi , ò per altro pigliaremo l’al-

tezza polare di Minorica.che trouiamo elTer gradi 40. minuti 20.

poi vederemo il vento perche s’hà da tirare, ch'è la quarta di fei-

tocco verfo Leuante: il che fatto , fe daran le vele al vento:haueii‘

do poinauigato due ò tre giorni perdetta quarta di foirocco tor-

nando 4 pigliar di nouo l'altezza delpo'o trouiamo ih altezza di

gradi 35.min.50. equelligr.35.min.to.fottrarrcmodagr.40.min.

ao.dell'altezza polare del loco della partenza ò prima ftatione,ne
refuka^- gradi , 030. minuti ; metteremo all'hora il centro dello

iftrumento fopra il loco della partenza
(
conofeere quello centro

tirando due fili fopra le due diagonali d’elToillrumétOjò vero par»

tendo in due parti vguali i lati dello iftrumento di modo, che in

quelli due fili incrociati rollino formati il Leuante, il Ponente, la

Tramontana,& il Mezogiorno)& il Leuante,e Ponente dell’illru-

mentorefti parallelo al Leuante , e Ponente della carta i e la Tra-
montana, eMezogiornopurdeU’illrumento parallela ancora al-

la Tramontana, e mezodl della carta,e cosi aggiullati, contaremo
nel lato dello iftrumento dal Lcuate A verfo B fciroccogr.4. min.

3o.terminati nel punto C, nelqual punto attaccando vn filo ,edi-

ftendcndolo fin'alfaitro lato dello iftrumento,oueè il punto D.di-

fcoftoancor’egligr.4. min.jo.dal Ponente verfo il Libeccio : oue

detto filo taglia la quarta di fcirocco verfo Leuante in punto G,
diremo che è il vero loco, oue fi troua lanaue, che farà 1 o. miglia

fotto quello fcoglio, cheli troua trà Libeccio, e la fua quarta ver-

fo Ponente: nella carta,ma à noi refta dalla quarta di Scirocco ver

Leuante, oue li farà vn puntoeoi piombino, tenendo à mente i gr.

3 5.min. 50. che ini fi trouò d’altezza polare: e feguitando per det-

ta quarta di Scirocco, il tempo che ci parr.4, che fiamo appreffo al

fin del viaggio, fo fard la terza ftatione
,
pigliando l’altezza pola-

re, che trouiamo effergr.34.min. lo.i quali leuando dagr.3r min.

jro.ferbati nella feconda 11 atione rellano gr. i .min.40. e tornando

à met-
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imetter come fopra, il centrodello iflrumento nclpuntofegm-
to col piombino nella fecon da ftatione ! contarcmo dal Leuaiitc

vertè fcirocco gr.i . min. 40. e tirando il .filo da quello al grado, c
' minuto fimileoppoflo per diametro, contando da Ponente vcrfio

Libeccio, notaremoinclie'parte caglia dettpfiloladettaquarti

di Scirocco verfo Libeccioi&inquellocodifemochc fitroui al-

Ihorail vàrcellò'difcofto 30. minuti da T abarca , effendo Tabacca
fiotto l’altezza polare digr.3J.min.4o.c caffdndoil primo pioni bi-

no, metteremo vn'altro punto rcgnatòcon quclló in quefta terza

ftationc, ch’è nella ficgatura, che qulhà fattoi! filodiftefio da gra-

do à grado fopra.la quarta dj Scirocco verfo Leuante: il qual mo-
do fi terrà mentredura il viaggio

:
pigliando nella ficaia delle mi-

glia di detta cartata mifura delle miglia, ch’è da vna ftanza all'al-

tra: otte il Matematico vedrà quante «liglia contiene ogni grado,

e che ole miglia noftre fono affai manco di paffa mille geometri-

che, ole legue di Spagna contengono molto più miglia,che non ie

glidà. Però la noftra Nautica il tratta àpieno.

Volendo fimilmentc Caper la longitudine tiraremo la linea E F
parallela alla linea Che và da Tramontana à mezpdi, laqual linei

E F.fa angoli retti conia linea C D,che hi legatola quarta di Sci-

rocco, perche s’hàcaminato 3 allhora contando dal primo grado
di Mezogiorno verfo Scirocco nel lato della longitudine, cioè da.

Ponente al Leuante fin’al grado, che detta linea E F. taglia, ci da-

rà il numero de’gradi della longitudine, ch’s da Minorica alloco,

oue fitroualaNaue.che farà gradi 6 . min. 4.

Ne’ globiò figure sferiche, effendo i gradi fegnati nella equi-

notiaje , eMeridiana , non è dibifiogno altro iftrumento , che due
fili, che taglino i venti;, e per fiaper le miglia, feglidaran-

110 conforme alle miglia, che ciafctin grado d’ogni

vento contiene , & altroue habbi:"-

mo infegnato.
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ComeJòpra ht Carta Nautica, conofciuta la diSla»\a de %

luoghi ,Jt cono/ca illmco, ous fttroua la IN^aues che

I Piloti delnoflro éMàre dicono : pigliar due

capiper Pagaglia , ò vero buffola.

Cap. XXXFII.

«
Asiiamo nelpaflatocapitofo addotto reflémpj'»

de! noftro ragionamento in quefto Mare , accio le

Nani foreftiere ( che il noi ogn’anno à (occorrerci

con l'abbondanza, che fa franca, eliberale mano ce»

klie gli piouc, Si alla Italia gii fono alcuni anni per
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ipropri} peccati toglie, vengono con felice nauigatione intorno

a nollri.lidi folchino fonde, e fenza pericolo prendanogli amati
porti: con animo ancora di periuadere i Piloti nolìri ad abbrac-

ciar quella diiiina arte di nauigare; ne fi fondino Ki dire , chequi
la pratica nuda fola ferue, e che l’Oceano, la cui grandezzajSt va-

llo golfo occolta le terre, elidi, hi di queirartebifognotpércheà

quello gli refpondetemo, che abbagliando il corfo nell'Oceano,

non fi corre pericolo d’inuellire in terra, toccare feccagne,ò dare

in fcogli; per il largo campo, ch'egli alle Naui porge:ma il noTlrò

ogni volta, ;cheia corrente vi trafportaò ilventovifuiatrouate

mille Sirci,altretanteScille, e doppie Cariddi: non è per Dio, an-

cor frefco nella vollra memoria , Piloti Satrapi , il naufragio del-

ie due galee del Serenifsimo Gran Duca di Tofeana fu le fonniche

difcollo Io. miglia da monte Grido, oue in Mare fi noto, perlc-ta-

guravodra, i radi notatoti, e naufrago den dardo , che fu gli fco-

gli fi faluorno dedi in preda a’ barbari Corfari f e che più vergo-,

gnaj l'altro hieri venendo dalfElba alla Pianofa (oue la mattina

feguente doppo il giornodi S.Pietro facedi-prefa di tre fude d’Al-

gieri ) in dieci miglia di viaggio , tra l'vnh faltra Ifola con Mar
bonaccia, eflendo notte alquanto ofeura, cento Piloti della Capi-
tana dimandade all’altre galee: ò digalea, doue cedala PianoiaJ

perche la corrente, hauendoconfumata àremo.ecol trinchetto

tutta la notte, non ladaua far vn palmo di viaggio: e ben jo.migl ia

in Mare vn’altro, checomada, faccua alcdire il ferro per dar fon-

do:Abbracciateadunque,acciòmeritamenteilnome di Piloti,

che bora vfurpate, viperuenga , le vere regole di nauigare , e fa-

pere con note firade, folcare gli immenfi golfi : e noi, non dracchi.

di giouarui. Se all’altrui beneficio intenti
, ogn’hora’nuoui decre-

ti, perpoicommunicarui, daremocon perpetuo diidio, continua

Opera. Epcrchele nodre promifsioni non fieno da voi giudicate

.vane, corniti ciareiqo à redarni l'aflàggio con dami vn mo.dopiù fa

Cile, p giudo, che il vodro, che vfate , e fimafeodo tenete , di tro-

u are due capii col vodro per la bitifola; ma col nodro fenza :oue
la buflbla maedreggiando o gregheggiando nó potri caufarui er-

rore : State dunque attenti

.

Partendo da Orano con vna Galea per venire alla volta dello

dretto di Gibilterra perviaggio da Mezogiorno fi feopre il capo
delle tre forche, c da Ponente flfolad’Alborano, e perche il capo
delle tre forche èpiù eminente, ancora eh’è più lontano, congecu-

a ramo
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lamo.ch’egViè lontano da noi miglia yo.perilchs pigliando miglia

7o.nellafcala delle miglie, mettiamo vn piede del compadofopra
il capo,e girando à torno l altro-faremo vncerchio.-poi col mede-
fimo compaflb mettendo il piede fermo fopra Alborano, e l'altro

Ibpradctto capo di tre forche girandolo attorno verrà à tagliare

il circolo di prima in duepunriAB, vnoverfo Ponente, c l’altro

verfo I.euante»però perche la galea è più à Leuante,che no è l’Ifo-

la de Alborana,noi diremo che nella tagliatura A,ch’ù da Leuan-
te litroua la galea ; ch’era l’intento noftro.

Perche i compafsi, che s’vfano nella carta di nauigare non pof-

iònofar queftao peratione, adduciamo noi l’vfo di cita al compaP-

fo, che nello ftrumento noftrofiforma, accommodàndogli nella

punta del piè , che hà à girare vn piombino ò lapis', acciòfaccia it

cerchio, che fi poifacalure con la ceca ò molica di pane.

E ancor neceflario auertfre , che detti due cerchi fi fegano aui-

cenda ò vero fi toccano in punto : legandoli fi procederà come Co-

pri ; però toccandoli in punto in quel punto diremo ch’è il loco

,

doue li troua la galea,e per conofcer quello punto giullamentc ti-

reremo vna linea,che vadi da vn centro d’yn cerchio al centrode^
Taltro,
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( Ddl’njJò della irauerfi. ò Q'oce del Pugnale , e convella col

gnomone C, o.pan-e'dimezo della lamaforma la Bal^

leHr'tglia, Radio Greco^ì bafion di Giacob^

e degli effettifuoi. Cap.XXdiKllL

fi fopra, nella dercrittione delle parti dell’iftruiTren-

ta., sic moftratp tutte le niifnre , che nel gnomone 'C

bifogna mettere
j

poi ppterfene feruire d varijwlì,

tra le quali in viia delle latitudini fon intagliati igra

di deIRadiOjda’Greci detto Aftronomico.il cui Gir
forcò braccia, in ch’egli entra , èia trauerfa, eCrocedelnoftro

pugnale, che corre hot su, hor giù per la longitudine d’cflb Radio

per mezO d’vna guida, fin che vno de’radijvifuàli paflandop la ci-

ma fnperiore s’aggiufta col centro del corpo folate òconla flcila

polare,detta cómuneinence Tramontana; fecondo per qnal Svuoi
pigliar
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PfgliareValtez* polare, ò della regione (per quelli dues’vfa pi-

gliar da'Marinari, ancor che per IaI,UM:,& pgnaltraftella li pofsi

pur pigliare con gran giullerza ) è r.alfro radiò vifuale. paffando

pur per la cima inferiore di dettatrauerfa s'agguaglia col hori-

zonte.j,
, I /

Acciò che'gradi che reftanoverfo l’occhio nóhàbbinoircllar
tanto ftretti fi fa il gnomone ò radio affai lungo, però perche fa-

rebbe la fua longhezza di grande impedimento,per il manco fi ta-

glia dcllegnoòradio iprimiio.òvcrbjo. gradi, che occupano
gran parte delradioii quali fi fegrianóneH'altre duefacciedi det-

to radio, ò vero nella trauerfa quando ella fuffe più longa , ma noi

qui habbiàmofolamcnte tolto via le prime IO parti ò gradi che é

quellaquantità fegnata dall’A,‘al B, ancor clic nel nollro pugnale
vi entrano manco.

Volendo dunque con detto Radio pigliar l’altezza del Sole
;
pi-

gliarcraoprima il nollro folito llile, gnom.oneò baffone ftatiuo,

chògn’vno, che adopera deuebauere .tanto alto quato è dall’oc-

chio fuo à terra , fuor della parte, che nel piantarlo entra dentro
terra ( noi gli vfiamo con tre piedi, i quali fi slargano d modo d’v-

na piramide, e fi tornano à congiugner inlieme, che con lo fiatino

par fieno vnitij quale fi filfard i liuello
,
poi fetirari l’adoperante

indietro tanto quanto è lungo detto legno fiatino; chiudendo poi

con la mano dritta l'occliiodritto, foflentari con la finillra il Ra-
dio immobile il cui calce s’apiM)ggiarà,mettcndolo in mira, fotto

rocchiofiniftro, di modo.che la traucrra,^chepiùpropriamentelì

dice Curfore.refii con vna cima ycrlò il Solftò5tella,e con l'altra

verfo la fommità del baffone ftatiuofrcfia ordinariamente il Cur-
fore tra l'adoperante , & il gnomòne'fiatiùój. Ilche fattomoucrc-

mo detto Curfore hor sù, horgiù, fin tantoché iraggivifuali, che

dall’occhio nollro fon prodotti paffando p le due cime d’cffoCur-

lorc, l’vno vadi i terminarli nel cétrodel Sole, e l'altro nella fom-

mitddel baftone fiatino: ilche fard più .volte, fin tanto, che il Cur-
fore, che verfo. l’occhio vi.cn fem.prs.ritii'andpj.pgiji volta , ch’egli

fa detta operationc , cominci d tornare in dietro
, fi per le fine ci-

me vogliamo guardare il centro del Sole.elafummitd del gnomo-
ne fiatino, qual ferue di linea Orizoii tale; Allhora vedremo fopra

quanti gradi del Radio cafca il Curfore , e tanti gradi diremo,che

iìa inqucl giorno l'altezza Meridiana deI.Sòle: però ne’giorni mi-

nori dell'anno oueJ’altfzza meridiana nó arriua à gradi 3 p. ficó-
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tiri qe' jo. gradi maggiori ferirti néll'artra faccia 5 vero fileua- •

rannodellatrauerfainvnlàtò.

L’iileiTo modo fi tiene nel pigliar l’altezza della Tramontana,
òdi ciafcunaalcra (Iella, faliio, che allhora eflctido notte, attac-

caremo ynà candeletta allùmata nella cima de! baftone ftatiuo,

perlaqualeaggiaftarem'O'ilraggiovifiialefnfenore. ! '
'

'Q)mes’'olpritit tàhet.za. del SoleJòpm l’Orizp^iteyln cui

maggior e laé^leridittna.Caf.XXXlX^

A- B i I A p d’indArtHii rtHlalTato il modo, coI'quaIe,-i

CT B per via lieìlo ilifUmétb in fórma quadra,(ipiglia l’al-'.

§ tezzadelSqle fópYaJ’hqrizonte, e, la fua maggiore, ,

S ch’è la Meridiànajitcilfb che il vero metodo , &or-
dine dèi libro nòftfo j è metter le mifuredella terra

in vn Inoco, e quelle del Cielo in vn’altro. Si cheefTendo l’vfo del-

la Balleftriglia foto pigliar l’altezza de’corpicclefti , doppol’vfó

fuo, ci parfejddr il fecondo loco in fimil elfótto al nofiro quadrate.

Eficndo adunque ncccCario, per trouar l’altezza polare , hauer
prima la Meridiana del Solè.moftriamo pur noi in quello fecondo
modo, come ella pigliar fi pofsi: profuppofio, che il quadrante,in
ch’ella fi piglia, altro non è, che la quarta parte d’vti cerchio diui-

foingradi
3
da.come è il dorfodeU’AftroIabiOide’quali detto qua-

drante ne hi gradi yo. rapprefentado egli vna quarta parte d’vno>

de’cerchi maggiori imaginati nel Cielo, fi come tutto il cerchio

dello Aftroljibio ò altro planisferio rappre lènta tutto vn cerchio

di quei maggiori del Cielo. Detta altezza adunque fe piglia in più

modi eoa détto quadrante, de’quali mollrarerao due piu facili: fif-

feremo prima , al nofiro folito , il detto quadrante nella cima del

gnomone fiatino, di modo che il braccio B. redi parallelo alla li-

nea orizonfale ò vero gli cafehi fopra, e col braccio A facci vu’an-

golo rerto : llchc fatto : calaremo poi detto braccio A. din tanto

che per iltraguardqjì pofsi veder il centro del corpofólare,ò ve-

ro fin che il raggio del Sofe frifradó'pcf la parte'oppofia d’eflb tra-

guardo venga i coirilpondere nella parte, ch'è verib noi , cioè in-

trandóper il tramando E yenghi i’ièrir nel punto D. per diame-
tro (eflcrido il traguardo il cannalettoa:he di fopra habbiamp det-

to, fipigtià itrat^ òipera del Sole mettendo la maoo.^UMOti alT
' an»
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angolo D,

)
perche in quella ypdretf:la fpera ò pfito ièl raggio fo-

,

lare, che sboccando fiiori da detto cannale^topercpte la palma
\

di.quella:allhora vedremo lopra quanti putiò gradi del quadran-

te rellal’indicie del braccio A , che habbiamo calato : & annone-

randoglidal braccio B i;herapprefentalaIii.ieaori,zonta)e,,insd

per fin doue taglia ilbraccio.A, che fa la diojptra,tanti gradì quan .

ti quegli faranno , tanti diremo che il Soie è alto fopra rórizohte ;

quella allhornotaremo da parte ò la terremo à mente; dilà àvn .

poco ripigi iaremp lamedefima altezza,laquale fard alquato mag-
gior della prima

,
per gl'illefsi termini

,
che (òpra ; & il medefitiK»

fi fard tre ò quattro volte. fino che detta altezza cominci d manca-

re, ch.e fard doppo, che i| Sole haqfrd palfato il Meridiano; e quel-

laaltez.za, che tra tutte ’que’^e’ fard Ja maggior ,
quella per coufe-

gueute lari la Meridiana,
'

'
,

Il medelìmo modo s’olferua nel pigliarl'àrte'zaa delle delle guar

dandoper detto traguardo elTa ftell.a.

l’altro modo da pigliardetta altezza é voltado detto illfumea

to di modo, chela cima d’vno de’lati A,ò B.rclli vcrfo l’occhiorif'

guardante , e Io angolo V, oue è attaccato il perpendicolo, di lo,-
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pfa.verro il Sole ò ftella ; poi s’alzi ò abbafsi fin’à tanto che per il

traguardo di detto angolo D. guardando dalla banda del E. lì veg-

ga il Sole ò la ftella,di che le delidera ftper l’altezza,òvero il rag-

gio del Sole vi pafsi
,
come fopra fi difle, mettendo la palma della

mano innati al punto, che il Sole per dentro il cannaletto in quel-

la mandaiguardefi allhora fopra quanti gradi del quadrante cafca

il perpendicolo , e quanti faranno, tanti diremo, che farà l'altez-

zadel Sole in quel punto : per pigliarla Meridiana faremo ilme-

dcfimoda poco in poco, tre ò quattro voi te, fin che cominci d tor-

nare adietro il perpendicolo, e notando il più difcofto grado , e

punto , à chi egli.arripò , iui diremo, che fari la maggior altezza,

c quella faràla Meridiana , contando dal primo punto deH’ombra
arcrfaverfola.retta.

^'omefèfiglia, tahezxp,polare o della regioneper Via

del Sole. Cap. X L.

Avendo à feruireil noftroiftrumento nò meno àlleo-

perationidi Mare, che à quelle di terra, ci parie no do-

ucr traJaifare in quello difcorfo cofa,che à iimil vfo s’ap-

K. parteti;
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parten-ga: fi per HÓn s'haaer à defiderar il fine delle operatIoni,4

chi egli fcrue: come ancora.douendoreneferuire
,
per euitare la

fpefa d'altri libri, one-fimili attionij con longo ragionamento, dif-

fufamente fi leggono-. Maggiormente, che foldati ò Marinari non
fogliono, ne poffono-accompagnarfidi più libri , che quegli, che
in fieno portare fi poflTonO'. Senza, che l'effiercitio, & ageuolezza

della propria vita gli impedificano.Perilche, fi come neH’altrcope-

rationi, habbiamo ancora voluto mettere in quefte il modo di pi-

gliar l’altezza polare ò delle regioni :
per mezo delinquale non fio-

ìamente fiappiamo, in che parte del mondo ò difipofirione del Cic-

lo ci trouiamofcofia che etiandio nella fteffia patria s’ignora) ma
ancorain alto mare fiaper appunto in che parte corre la Naue, & i

’nianifefti pericoli, che con limili cognitionis’euitano.

Volendo adunque trouar l’altezza delPolo ò Regione bifiogna

hauer due cole: la prima l’altezza Meridiana del Sole: lafieconda

il vero loco del Sole;mediante ilquale fi troua la declinatione d’efi-

foSoIe conia parte oue ei declina : cioè fie egli declina dalla equi-)

iiottiale ò verfio Mezogiorno ò verfio Tramontana; ilche fi cono--

fce mediante il fiegno . Perciochc fie ilfiegn-jfiard Meridionale co-
me Libra. Scorpione. Saggittario. Capricorno. Aquario. Poficci

tale fiata la fiua declinatione .Se Settentrionale come Arie te.Toro.-

Gemini. Cancro. Leone. Vergine, parimente Settentrionale lari

la fina declinatione dalla Eqiiinottiale, come nell’vfiodel pomo del

pugnale i fiuo loco fie dirà,; percioche pigliandoli l’altezza di qui.

dalla eqiiinottiale , oue fiamo noi.; allhora dalla altezza Meridia-

na del Sole fi leuarà la declinatione.eirendo ella Settentrionale , 8
reftaràraItezzadeirequinottiale;cioé quanto alto è il punto dell)

equinottialenel Mezogiorno: laqual altezza fie fileua da po. gra-

di del quadrante ò quarta parte del cerchio de’maggiori, rella-

quantoalto è dalla equinortiale al zenith ò punto nollro vertica-

le : laqnaledillanza èfiempre la larghezza della regione, & vguale

alla altezza del Polo l'opra l’orizóte: ma fie colui,che olfierua è ver-

fio la parte di Mezogiorno, elàdèclinatione è Settentrionale, s’hà

d'.aggiugnere tal declinatione all’àltezza Meridiana, e ne verri

l’altezza della equinortiale
, laquale fie fi leua da gradi po. refta.

J’altezzapolareòiarghezza della regione. Ma elTendo nella parte

Meridionale 1-1 declinatione fi lena dalla altezza Meridiana,e quel

che ananza è l’alrezza della eqiiinottiale, die tolta da gr.So. retta .

finaimente l’al rezza dei Polo-

EiTeB-'
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Effendt) però il Sole nella equìnottiale>oue non fadcclinatio-

ne:come nel tempo degli Equinotij ,.hauuta 1 altezza Meridiana,

efiendo ella, quella della Equinotriale , lì leua da gradi lo. & ilre-

ftante è l’alcezza polare

.

£ quantunque k cofe dette fianofacilirsime per piùchiarezza

fi darà vno cfiempio nel fegno, e regione Settentrionale: rroiian-

doci Tanno del 87. a’ s. di luglio nclTlfola di Scarpanro ,
nelTAr-

cipelago dalTalcra punta di Santo Ifidoro in Candia pigliado J al-

tezza Meridiana del Sòie, Thabbiamo trouata efler gradi 78- mi-

nuti ao. e la declinatione, efiendo il Sole nel fogno di Cancro Set-

tentrionale,gr.a 3.quali leuati dall’altezza Meridiana, clTc gr.7S,

min. 20. reftauo p l’altezza della equinotciale gr. 55.min. 20. i qua-

li pur fottratidagr.iJo.in dTèdiuilbil quadrante reftagr.34.mim

40. per l’altezza di Scarpanto j che è quanto.inquellairoJa il polo

s’alza fopra Torizonte

.

Per facilitar l’arte a’noftri Marinari (haiiendo nella Nautica
noftramoftrato le vere regole) glihabbiamo voluto in queftolp;^

codareiiregimento , che doppo la riforma, vfanoi Porto-

ghefi nelle lorólongirsime.nanigatioDi , oue giorno

per giorno fciua altro computo fi troua la

declinatioiie del Sole*
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Ojferuatione dell"altezjia Polare ò delle Regioni per yia

dellaTramontana. Cap. X L.

SI fopra s’è infegnato il modo di pigliare l’altezza del-

.
la Tramontana laquale, fecodo gli Aftronomi, è di-

fcoftadal pòlo Artico gradi 3.C mezo , e fecondo la

' efperienza di quegli , che neirimmenfo .Mare Ocea-

,
no, edifurogn’hordnuouilidi le prode drizzano,

trouìamo che il più difcofto, eh ella intorno al fudetto pologira,

è gradi 3.min.3‘3.horcomcquefti fi leuano òfiaggiongonoalla'

altezza di detta Tramontana , nella rota giù in vari] numeri lì ve*
de : volendo adunque pigliar per quella l’altezza polare altro non
fi delìdera che hauer quella auertenza, cioè faper in quell’hora,

che effa altezza lì vuol hauer>vcdere perche vento della buirola,re

fta il guardiano più lucete, ò vero la fpalla fuperiore deli’oiTa mi-
nore,che altri dicono la rota più chiara del carro, Arto ò Setten-

trione,© conforme alla i nfraferitta rota leuare ò accrefccr aH’al-'

tozza delliiTramotana. Siaui per efl'empio l’altezza polare di capo
Cartagine, ouc gli anni paffati, dado con le galee alqudeo in Mare,

in giolito.riuocado alla memoria d alcune i-ouine,cheil giorno iuì

ancor fi fcopronojla gràdezza della Città deftructa>chc tate volte

mife in pianto l’Italia i al fine p liberare l’imaginatione di quella

meda rimebranza.pigliadorillrumeto in mano.Fifì'o il gnomone,
nella mezania della galea,e noi difeodi, quato era la fna lunghez-

za, da detto gnomóne datino, mandando il raggio vifualc per la

cima del braccio fuperiore della balledriglia
(

il cui calce era fot-

te l’occhio finidro appoggiato) alla Tramontana,e l’altro ràggio

perla iommità del braccio inferiore alla candeletta appicciata

nella cima del gnomone datino habbiamotrouato , che il curfore

era fopra gr.3 8. min. 5-de] radio di detta balledriglia : guardando
poi per qual vento dellabuffola redaiia il guardiano più lucente

trouafsimo ch’egliera (opra il gfeco; e perche, quàdo detto guar-

diano è in Greco infegna la ruota à leuar gradi 3 e mezo foctratti

quegli da tutta l’altezza della Tramontana, che fugr. 3S.min.j'.cÌ

fonredati gr.34.min. 3 r.per la vera altezza polare di capo Carta-

gine , & in quedo modo fi procede in tutti gl’altri luoghi ,
oue per

via della Tramontana fe gli defidera fapcrc l’altezza polare,leuan

do ò aggiLignédo ali’altczza in che fi croua la 7'ramontana fecon-

do il



(omeJifiglia l'altez^zjt delle Regioni , e^Polo Antartico

per ilcruzero. Cap. X Lll.

H Assata requinorriale verfo il Mezogiorno perdono!
nauiganti il noftro Poloarticoj pcrilche gli é iieceiTario

ofleniarc altre ftelle note
,
permezo delle quali pofsino

O : j ’r faper
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fapcr il loco'.one loro conia NàUcfitrouano, & Hanno ofleruàtp

4. lucéntifsime fatte à modo d’vna croce , e perciò da loro viep

detta quefta imagine : il cruzero : e pur cheCgl i è dal polo A ntaf-

tico più lontana, che non è la noftra Tramontana daU’Ai;tico^g(i

ferue nondimeno à trouar la vera altezza di quèl polo.

Perpigliar.dunque detta altezza perii niezo di detta imagine

afpettanochelaftella, che efsi dicono, della tetta, venghi nella

linea di Tramontana,e mezodì con la ftella del piede dellacroce,

(e tal'è il vero modo di pigliarla per la Tramontana)poi pigi lan-

dò l’altezza della ftella del piede, e trouando ch’ella fiaalta gra-

di 3
o. fi tengono éfler fotcq l’equinóttialej però trouando manco

di 30. quegli, cheinancano ad aririuar à gr.jo.fi trouano difcofti

daH’equinottiale verfo la banda del pòlO'Artico : e fi più di

3 o. trouano
,
quegli che più trouàno'fi trouano di-

fcofti daU’equinottiale verfo il polo Antdr-'

tico , il che tutto retta chiaro fem
Z/i altro eflcmpio.

LIBRO
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LIBRO III-

DelT'-vJS dell'Anello ch'è /òpra la guardia ò croce

delFugnale
.

(/ap. 1.

V E s T o anello, come nel principio s'è detto,

nel pugnale vien meflb, fa l’efFetto,

M R che fanquegli, che fopra i pugnali communi fl'

trouano, che coprir in parte la mano mentre
che con eifo fi cóbatte . Ma quando fpor diquel

loco egli fi trahe, altro non è, che qucH’annulo

Aftronomico, di che
,
per hauerlo alquanto augumentato , tanto

rargutifsimo Gemma Frigio fi gloria ; il cui vro,& eflercitio, gii

che'nel nofito pu5nàle,fi béllamentè egliè locato; non giudichia-

mo licito, per efler meflb altroue, douerfi qui nafcondcre.

Atrouàril loco delSole.
C‘^p-

11-

VO t E N D o in ciafcungiornodeirannoveder.il loco del So-

le liel Zodiaco /pingercino con il terzo anello, che dentro,

alle fjionde del quarto fi mone, fin tanto, che il forame , che nella

T i fiflura
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fiffurasù, egiùfimoue, &volge òverolapinnolavenghiicade-
re.giuftifsimamentenel mefe, e giorno>inche trouareillocodcl

Sole fe defideraiallhora l’altro forame ò pinnola, che reftaper

contra renard parimente nel fegno , e grado , fopra che il Sole in

tal giorno fi mone: e nondimeno, che da quella banda habbiamo
meifoifegni di due in due, cioè vnoauftrale,e l’altro fettentrio-

nale
:
gii ogn’vno si, che, fettentrionali fono nella eftate j come

il Montone , il l'oro , i Gemelli , il Granchio , il Leone, la Vergi-

ne, & à ciafeun di loro le gli attribuifee vn mefe di tempo, nume-
randoda’ ii. di Mario, fin’3’i4.diScttembre, nelqual tempo il

Sole gli feorre tutti: e gli Auftrali fon nell’Inuerno: cioè la Libra,

lo Scorpione, il Sagittario,!! Capricorno, l’Aquario, i Pefci,i cui

meli fonda 24. di Settembre fin’a’zo. di Marzo inclufiue.

Per contra volendo faper in che mele, & in che giorno di quel-

lo il Sole entra in ciafeun fegno ògradodi quello: giraremo il fo-

rame, ch’è fopra la parte de’fegni , fin ch’egli ginftamente venghi
d tagliare il fegno, e grado, che fe defidera : allhora l’altro fora-

me vi moftra il mefe, e giorno, in cheil Sole entra in quel fegno,

e grado : auertendo ch’à mero giorno fi deue fare fimil computo.

Qsme fi trottino thore atguali /àpula tahezjJ, polare di

quella rettone, in che s’opera. Qap. III.

B Saper p l’anello l’hora vguale in yn locojla cui altez-

za polare ci è manifefiaiapriremo prima l’armille di

quello, di modo che B ED F tedino ad angoli rettis

poi ( fia per effempio Napoli } à primo Maggio pi-

gliaremo nel quadrateA B, l’altezza polare di Na-
poli, ch e gradi 41. numerandogli dal B, verfol’A, oue filigari vti

filo fiottile : locaremo ancora il traguardo ò forame Gj, della llef-

faarmilla volgente fopra il primo di Maggio: volgeremo polla

parte E.dmezogiorno,&il zodiaco òveroarmilla de’mclì alla

Incedei .Sole, volgendo tanto horquà, hor lal’armillaA GCH
finche il Sole venghi ipalfare per l’vno, e l’altro forame della ar-

milla volubile: allhora la parte oppofta al loco de’mefi cimoftta-,

rd l’hora giulla.

Te»,



Ptr troMrJènzjifàpere talte^^a palare , l’hora eriditer-

na, eper quellapoi ttBeJJa altcT^polare.

Cap. IF.

BRova s I l'hora Meridiana neiranelloin quello m®
do: apriranfirartnille come fopra ad angoli recti ,

& il forame G, nel giorno del Mcfc i e l’altra parte

oppoftalocata fopra l'hora i x. che quella s’intejdc

la Meridiana; e finalmente volto il forame dell’ar-

milla A G C H, al Sole; quando il raggio, che vi entra ri/pondc

giufto nel forame oppollo , raperemo che allhora in quel punto è
meaodi, e la parte, oue il filo,da chi pende ranelIo,èligatofcgnà

il grado dell’alrezza polare , come nella figura di fopra fi vede.

Sipuòmedefimamence in qualfiuogli hora del giorno conia
flcffa facilità trouarc la polare altezza : Efempio ; faputa per al-

tro oriolo l’hora che è del giorno : aggiullaremo il fbranje che

moftral’hore nell'anello con l’hora , che l’altro oriolo ci hi mo-
ftrato»
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Arato,poi moueremo tanto il filo,da chi lanello è fofpefo, fin che

il raggio folare entri per l’vno, e l’altro forame , & i quanti gra-

di del quadrante réfta il filo ligato tanti gradi diremo, che farà

l’altezza polare di quella regione

.

A trouar thore della notteperUTramontana. (^ap.V.

Olendo per la Tramotana con detto anello fro-

llare l’hora.notturna , aperte l’armille dell’anello

,

metteremo il forame G, nel giorno del mefe, in che

defideriamo faper l’hora,che Caper eferapio à pri-

mo di Gennaro : poi nell’aj tra,parte oppofta nota-

fopra che cade l’altro forame . Laquale trouiamo ef-

fer tre hore ; pofeia fofpendendo l’anello,& volto il Meridianodi
quello à Tramontana, di modo, che i due poli dell’anello mandi-,

no il raggio uofrrovilualc rettifsimamente alla Acffa Cella Tra-
montana , giraremo poi pian piano attorno l’orbe interiore

A G CH, verfoil guardiano più liicétej&allhora vedremo quan-

te hore detto orbe ci moflra,che trouiamo effer i i.dallequalile-

uando l’horc 3. che ci moArò il giorno delMefe,ilrellante,che

fon 8. è la vera bora di notte, che fe defideraua fapere.

Si deue auertire che moArando la Cella manco hore , che non
fa il giorno delme(e,s’hanno d’aggiógerehore i a. alle hore man-
co dellaAellaiedatuttalafummacauarne poil’hore del giorno

del mefe ; il cui reAante è la vera bora notturna , che fe defidera-

ua Caper.

Effempio hauendo ranello aperto , & il forame G. nel giorno

del mefe moftrato hore due, e la’Tramontanahoravna, per effer

quella manco fe gli aggiungono hore i a. che fan 13. dachelenan-

do l’hore due dèi mefe re Aano 11. e tante faran di notte, contando
queffe hore dal mezodlàmeza notte, e poi damezanotteàme-
odlìilche per redurre all’vfo di Italia, oue l’hore cominciano
all’occafo del Sole, conuien fapere

.

y/fórmontar del Solere la quantità delgiorno.Cap.VI

.

Trouar, inchehora il Sole fale Copra l'horizonte , e la

quantità di ciafeun giorno, fi ti ene queAo modo ; col-

locate l’armille, & il forame nel giorno del mefe, nel

quale

remo l'hora.
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quale habbiamo m animo di fapcré Torto del Sole,e quato è gran-

de quel giorno ; volgeremo attorno Torbe di deutrg fin tanto^che

il lato che porta la pinnola (può quella eficre ancora inloco di

forami) venghi nel lato deU’equatore occidentale, ò vero doppo
mezodi: annoueraremopoinel Meridiano dal punto A, verfo il

D, fin’alTE, tanti gradi quanti fono dalTA,allaeleuatione del Po-

lo, che fia in efiempio Teleuatione di Roma in gradi 41, nel pun-

to C. ilche fatto feligarà vn filo, che vadi dalTE al C. di modo,ch‘

egli pafs! per mezoTansllo; ferrato poi l’altro occhio , fi volge

Tancdo di dentro AG F H. fin che. conTaltro occhio vediamola
pinnola nella linea defcritca dal filo tirato dalRE alC, epafsiil

raggio vifuale delTocchioriguardanteperqueitagli fatcinelle

6 . bore dVna banda , e nelle 6 . delfaltra oppofia : perche in quei

loco la linea ih riiczo delTanellointerióre mofirara Thoradel na-

fcere del Sole '; quale bora cauata che farà da 12. il refidiiòrarà

,
Pertroiiar dunque quante bore fienopafiratedellanottepoii*

tando dal tramontar del Sole

.

Si ttouerà primaVhora, in che effo Sole tramonta, fecodo Tvfa
ài Copta, cioè annoaerando damezogìorno fin meza notte: che;

llavcrbl gratta -il tramontar à bore 7. doppo mezodi: cercaremo-

poi quante bore fon corfe dal itìezodì fin quella bora, che defidc-

riamo
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riamo faper quante hórc fon di notte, che trouiàmo effcr hore ioJ

c meza, dallequali IO. e meza Icuaremo le horc 7, in che tramon-

ta il Sole doppo ilmezodl, ilcuirefiduofaiàhorc3.emeza,etan
tediremo noi che lìanotrafcorfedal tramontar del Sole fin quel

punto, in chcs'èfattal’operatjone.

Però fe l’indice ci moftraffe l'hora prima doppo meza notte :

all’hora fe gli aggiugnerà à detta fiora prima fiore j.che corrono

dalle 7. fiore, in che il Sole tramontafin’à fiore ii.ch'èil punto dì

mezanotte:che fa fiore 6. e tante diremo noi che fiano fiore di

notte ! ò vero diremo da 7. horejjin che tramonta il Sole , fin'à 12.

che è meza notte fon’fiore s- & vna che ci moftra l’indice doppo
meza notte fa <s. e tante fiore faran di notte . ; :

Jnchemodo ptrtAntllo fi conofce laTramontdna

,

quattro venti principali finta l’aiuto della Cala~

mita, sì la notte come il giorno

,

. Cap. ni.

Esideranco faper oue è la Tramontana, & i

quattro punti principali del Cielo, pigliareroo l’a-

nello in mano fofpefo dal filo, & aperto ad angoli

retti, mettendolo incontro al Sole Òàqualfiuogli

llella, fiifo & immobile ; all’hora l’orbe di fuori vi moftra l’oftro,

efettentrione : cioè ilpuntoB,il fettentrionc,& ilD, il mczo-
giorno : l’oriente la parte incòtto al Sole ò ftella,che fi leua ò for^

monta fopral’orizon te: e la parte oppofta l’occidente.

Quella eleuatione del Sole ò della ftellafopra l’orizonte. altro

non è che i gradi , che efl'o Sole ò ftella hd caminato folleuandofi

dal finitore, òorizonte verlo il noftro punto verticale, òzenithc

( quel punto fopra le noftre tefte, in dritto delquale trouandofi il

Soleèmezo giorno; cioè in quella linea che tratta da vn polo all'

altro palla per detto zenithe) & il tramontare è quando il Sole' ò
fiella cominciai calare, Stabbaflarfi verfol’occafo. Subito, eh’

egli hipalfato queftoMeridiano,ò linea che palla per il noftro ze

nith,e lòpra le noftre tefte

.

Queftaeleuatione fi comprende con facilità in quefto modo

,

piega-
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piegato rancllo lo forpenderemo da vn filo , di modo ch’egli poP-

fa metterfi fopra quefio ò quel grado de’90. iègnati nell’anello di

dentro, fin tanto , che il raggio folate , entrando per vn Forame

,

percota gfufiamece nell’altro Forame oppofio : allhora quel gra-

do, fopra che il filo fi croua , nioftra quanti gradi contiene quell*

arco del cielo: che il Solehd fatto dalfinicorcal loco oue egli

camiiia«

In quefia maniera fi procede il giorno, però la notte, eflendo

noi priui d'ombra euidente, che le ftelle caiifino, perla loro lon-

tananza dalla terra, in loco di pigliare i raggi per i forami fi prò-

curati veder per quei la ftclla

.

Comefi mefiira vna altezj^a^fer tombra de! SdÌC:, hperfilo

tl^tfi in detto anello* Cap. FI,

ì^s I N o adeffb hahb'amo trattato l’vfo deH’ancl-

!

(' lo aperto ad angoli retti , e finaliììente , di quando

j

U'fe ^ piegato nel pigliar l’altczze del Sole,e le f el-

^ IC) ci refia folo , acciò diamo compimento all’vfo

di tutte lefue parte, narrar quello della fcala, che

egli in mc'zo abbraccia diiiifa in dodcci parti

,

Efiendo dunque il Sole (òpra l’horizo^te fi ch.iaro, che fombra,
ch’egli fu ii vegga> e pi t quella cerchiamo fiiper l’altezza di qual-

V fido-
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fiuoglia corpo: piegato l’anello, e mefla la fcalane’fuoi poli AB.

fi può operare in due modùprima locaremo i traguardi dell’anel-

lo ne’medefiini punti AB,&vn perpendicolo,che cafehi dal cen-

tro E: mettendo poi l’occhio in A fi procurard per l’altro traguar

do B, girando hor fu horgiù l’anello, veder la fonimità della cofa

apparcnte,di che fi cercala quantità della Tua altezza. Ma fi pro-

cederi in quel modo, che fi moftrò nell’vfo della fquadra,chepér

non tediare il Lettore, non fi repeterà di nuouo

.

L’altro modo è mettere la dioptra F G, nel centro E, intorno al-

quale ella s’habbià volgere, poi piegato, e fofpefo l’anello dal fi-

lo C, volgeremo tanto la dioptra fin cheperl’vno, e l’altro fora-

me vi entri il raggio folare ; allhora vedremo fopra che pfito del-

la ficaia altimetra retta locata efla dioptra. Se eflendo nell’angolo

H. ouc è il punto 1 1. ch’è quando l’ombre di tutti i corpi opachi

fiono vgnali a’corpi, e cqfie , da dou e elle procedono mifiureremo

l’ombra che fa il corpo della cofia, che s’hà imifurare, elalon-
ghezza, che haurà l’ombra , hauti il corpo , da ch’ella rifulta.

Però in cafio che la dioptra retti fu l’ombra retta , diremo che
l’ombra è minor dell’alcezza della cofa, da chi l’ombra nafee in

tanta propottione( come nella fquadra fidiffe)quanta è daia.
alla parte ò punto in che cafea la dioptra: verbi grada, fe la dio-

ptrarettane! primo punto,l'altezza cóterrà la.volte l’ombrafua;

fe nel fecondo lei volteife nel terzo 4. volte, {enei quinto a.volte,

edoiquintijfenelfeftoduevoke : fe nel fettimo vna volta, e cin-

que
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que feftimi parti deH’ombra;)! come nella parte duodecima Tom
bra è eguale all'alcezza della cofafua.

Volcdo procedere con modo Arithmetico moltiplicareirio fem
pre la longitudine deH’ombra per :i. in ch’c diinT.i la fcala , & il

produtto partiremo per i putì, che la dioprra tagliò in detta fea-

lai quando peri Tuoi traguardi pigliafsinio l’altezza dcH’ombra

.

Etincafoche ladioptraci refti sii i punti dell’ombra verfa, di-

remo il contrario difopra dell’ombra retta , cioè che l'ombra è

maggior della Tua cofa in quellaproportione,ch’è it. al punto
douereftaladioptra; calche moltiplicaremo la longhezza dell’

ombra per le partii che ladioptraci moftrò nella Tea la, & il pro-

dutto partiremo per la.il cui quotiente.ò parte che refulta del-

la partitione fard l’altezza della cofa , efTempio del.'vna, e l’altra

ombra. Notando la dioptra punti 7. sù l’ombra re. ta, d’ombra
dellacofaeffendo piedi i yo.moltiplicaremo detti ipo.per ra.che

produrci iSoo.e quefti iSoo. partiti periponti 7. ne viene piedi

a 5 7.e vna fettima per l’altezza della colà dell’ombra.

Ma fe ladioptra cadefle fu i due punti dell’ombra verfa: c l’om-

bra della cofa fulTe piedi ijo.molciplicaremoijo. peripunti 2.

fa 4 i5o. che partiti per la.dan 38. piedi, &vn terzo per l’altezza

della cofadell’ombra.

Le medefimeoperationi fi polTonofare in quello modo per fo-

lo il vifo, aggiullandolo per i traguardi con la fommità della co-

fa, che femifura, fi come nella fquadra, e quadrante fi fon dati i

precetti, co i quali ci poffiamoferuire volendo inpiùmodi ope-

rare la fcala altimetra dell’anello nollro.

Molte altre forti di mifure, e per altre regole poffiamo far per

dettafcala geometrica, che per effer diffufamente da gli Autori

trattate , e non volendo noi far altro, che vn compendio dell’vfo

di queftoillrumentociparfebaftareqnelloiche nelle mifure or-

dinarie habbiamo fin qui cennato ;da cuiilcuriofo potrd cauare

diuerfi altri modi della simmetria delle cofe , e parti continue ò
deferitte de’corpi fecondo la lóghezza, larghezza, e profonditi

.

DeWyJò ddmameo delTugrtale , otte s intagliato il

Celindro. (^ap. I X.

PV nel principio fabricato il manico del pugnale con la forma

.

del Celindro, refla folaméce moflrare gli vfi, in chlegli fi ado-

V 2 pra;
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pra; ch’è Paper l’iiore vguali, altezza Polare, 8c ombra verfà, cono-

fcemlo per quella delle cole Polleuate la vera altezza.

Come s’ojferna l'hora ygnaleper il Celindro. Cap. X.

a Olendo nel Celindro pigliar l'hora vguale, Pe

metterà il gnomone in angolo retto (opra, e con la

linea, che ri 'ponde al loco-dei Sole, onero nel gior-

no del mePe , in che (i cerca Papere l’hora : e Po'pePo

il Celindro,ò vero meffo in piano,& à liitello i mo-
do di colonna, fi volgerà tanto attorno fin che l’ombra, che viene

fatta dal gnomone caPchi nel dritto di detta linea gorriPpondeo-
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sia per effempio a’ii. di Settcbre il giorno , che quello da noi

/efcriuedel 93. (par che poco Sole hoggis’è villo nauigando in-

torno all' Elba) :netteremo il gnomone A. nel punto B, oue è il lo'-

codel Solcò giorno del Mefe, cioè circa 29. gradi di Vergine, ò
21. di Settcbre ipoimedo ranello in piano l’habbiamo volto at-

torno tanto , che l’ombra del gnomone è venuta à cafcare in li-

neilo fotto detto gnomone, e la cima di detta ombra vi arriuò -al-

la quarta linea trauerfa nel punto G, laqual linea, nella colonna

dell’hore , viene i appuntare l’hora X. e tante bore habbiamo có-

prefoelTer in quel punto, fecondo l’vfo di Francia ò Spagna, cioè

bore due auanti metodi, come nella figura li vede.

Polliamo in quello modo conofeer ancora manifeftamente il

crefcimcnto.e decrefeimento del giorno artificialeconforme al*

la ragione del loco del Sole, pofeia che tanto è l'arco del mezo-
giorno, cioè quella parte di Cielo, che il Sole hàcaminato dal fi-

nitore al mezodì quante fono l'hore dalla linea Meridiana fin’alla

trauerfale A B; vogliamodireche nel mefe di Giugno quando il

Sole entra nel primo grado del Cacro,il Sole comincia à far l’om-

bra verfa nello fpontare che fa in Leuante fotto il gnomone,^ in-

torno alla fua linea fiduciale AB, laquale ombra appunta l’hora

quarta diremo dunque , che il fuo arco femidiurnO , cioè ch’egli

caminando dal finitore fini mezo di quella parte di cielo in bo-

re otto,e da mezodì fiu’al fuo tramótare in altre otto hore,fa l’al-

tra parte di Cielo ch’è dalla linea Meridiana fin’al loco dell’Oc-

cidente : Ma fe il Sole fufle nell’vltimo grado di "Vergine . 11 gno-
mone al leuare del Sole venendo l’ombra dall’A , al B , tòccareb-

be la linea trauerfale, che dimollra l’hore fei,e de lì alla Meridia-

na, in ch’egli famezogiorno àgli habitati fotto quella linea met-

te fei bore di tempo; & altre fei nel paffare, che fa dalla Meridia-

na à Ponente, che fon’hore 11. per la quantità di quel giorno; e

con quefta facilità, e leggiadra norma fi procede volendo faper

la quantità del giorno in qual fiuoglia mefe dell’anno

.

Apigliar L’altezza del Sole con detto éManic(), ^'ap.X I.

Igliasi l’altezza del Sole col Celindro inqueflomo-
do : mettali il gnomone ad angolo retto fopra la linea

B D, e folpefo ò meflb in piano, come.lopra|, il Celindro
^

guar-
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guarderemo in quanti gradi della linea BD. toccarla ellremitì

dell’ombra, che procede dal gnomone A, e quanti toccarà dare-

mo all’altezza del Sole ; cioè tanti gradi diremo ch’egli hi fatto

dall’horizonte al loco, oue ei fi troua : potremo ancor di qui

.

Saper tombra aierfa, e che cojaJta l’ombra. Qip. Xll.

Iv volte in quefionofirodifcorfo habbiamo fatto

alcune operarioni per via dell’ombra fi retta, come
verfa, nèperò habbiamo fatto altra mentione di

quella; eflendo il ragionamento noftro diretto, i
chi fimili termini, e cognitioni,fon precettile pria;;

F

cipij naturali ; nondimeno potendo egli ancor in gionamento aU
troi
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trai col tempo far progreflo, giudichiamo non in tutto vano (non

tutti forfè il l'anno) dir che cola fia l'ombra, di quante forti,e chi

la cauli.

Ombra adunque fecódoi Profpettiui è illumediminuto, ò ve-

ro vna certa fpecie del corpo opaco contraria al luo luminofo. Si

fadunque l’ombra ogni voltaiche il corpo opaco li prefen ta ai lu -

minofo; perla cui fola iinerpolitioue, per dritto,e principal paf-

faggio.cgli tien priuo del fuolume, che fecondar io, & intorno d
fe dilfonde, e perch’ei radiar li dice.

Ombr.i,fecondo gli Allronomi,eGeometri,''e diftingnein due
modi: in retta, quella, che dalfombrolb vien caiifit i l'opra la fn-

perlicie piana dell'Iiorizonte , effe mio piane.ito quello .id angoli

retti idei modo , eh è l'ombra d'vna tor.-c; & in verfi, che proce-

de daifombrofo parallelo allo fteflohoriaoiite, cioè quella ,che

cafeando perpeuJicoiarmencefopra l’horizonte . uel piano della

fuperlicie fi canili : licouie nel Celiiidro ; oue C Eintertiallo dell'

o.iibra retta die prouien dalla torre ò corpo onibrofo lialafup-

ficic piana dell'horizontc. Ombrofo parallelo allollell'ohorizoii

te fia il gnomone AB, & A D. l’ombra verfa che calca perpendi-
colarmcte fopra il pi.anodelfhorizonte: 'la ancora F E radio dell'

ombra retra,& F D.ii radio deU’ouibra verfa come nella prel’eute

figura fi vede.

Inrefa adunque che cofa c l’ombra,

e di quante forti,i faper quanta fia

laveria, portando il gnomone, eh’

era nel punto B, al punto A,con gi-

rarlo attorno vedremo in quante
parti della linea A C (moflra quel-

la l’onibra verta) arriuarcd'femo

dell'ombra , che fà il gnomo-
ne, e quanti ella ci mo-

ftra, tanti diremo,

che fieno per

laquan-
titd

dell’ombra

verla.
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Afigliar taltezsji delle cojèfer tombfa'verfà. Cap.XIll,

«O N men bello è il modo di pigliar l’altezza delle co

fe per l’ombra veria del manico ò Celindro,ch’è fta

to quello che neU’ombra della (cala altimetra fi ve-

de : volendo però in quello pigliar per l'ombra ver-

ta che il Soleformal’altezzadelle cole app. réti, fa-

remo così; pigliaremo prima (moffo il gnomone A nel lato B oue
fono defcritte l’altezze folari ) l’altezza del Sole nella linea B D,
laquale eflendogr.4f. ogn’ombra-òverfa òretta , ch’ella le fiaè

vguale al 'uo ombrofo.-Mafe l'altezza lolare laràmanco di gr.4r.

allhora laragione.cheha ii. (ogn’ombra èdiuiiain 12. parti in-

tegre) alle parte, che l’om.bra yeria ci moftra quella ftefl'a olferua

l’ombra della cola alla Tua defiderata altezza.Se miluraremoadù-
que l’ombra che fa la co a la cui altezza fi lichiedetche trouiamo
elfer piedi 3 20.quali 320. moliiplichiamo per parti 7. che il gno-
mone A , con la efiremitd dell’ombra (ua ci legnò ne’ gradi dell’

ombra verta, locato ch’egli fii nel lato A, il cui prodotto :ch’c

1240. elféndo partito per ii.diuilìoni di tutta l’ombra,ci da pie-

di iS^.cdoiterzbpcr l'altezza dei corpo ombrolo, che i e tolta

àinuei^igare.

Equado Taltezza predetta del Sole fard più di gradi 45.(1 pro-

cederà al contrario
j
perche le ragioni , che hanno le parti che (ì

trouano nellombra verCa à 1 1. quella hà l’ombra dclja cofa , che

fi mi fura aU’altczza d’effa cofa.Moltiplicheremo dunque l’ombra

della cefa che s’hàdamifurare; qualeèpiedi ijo. perii.&ii
prodotto, ch’^Sco. partiremo peri punti dellombra vcrla, che

hab-
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habbiamocomprefo eirer4. !c viene nella pirtitione piedÌ45o.
per l'altezza di detta cofa.

rDell’yfi delpomo'vltimi^fme del Pugnale. Cap. XlV.

Il pomo l'vltima parte del Pugnale: e purchene’có-
muni pugnali egli non ferue ad altrofine, che àfi-

curarc lalama,che non ci (lilti fuor di mano, nel no-

ftrononrolamciitefaqueireffetto; ma ancora ci fa

gullar le dolcezze celefti, feorrendo conia diuinitd

dcU'intelletto queiralme parti , che con mirabile ordine diuido-

no, & ornano il Cielo come fono l’equinottiale, il zodiaco , l’cc-

clitica, tropici, horizonti, coluti, Meridiani, poli, e cerchi : tra

quali, con rommodiletto,& inaudita vaghezza, le fteliccrranti,c

fifle hor à Ponete hor à Lenatc, hor’à Mezogiorno, hor'à Tramó-
taiia i n rapido,e naturai mhto locate, traftular fi veggono; ci mo-
ftra fimihnente come lafoggiacSte terra ad imitatione del Cielo
in altra tanti cerchi diuifa venghi;& i qflo fine fiotto la ficorza del

pomo (è la ficorza il Cielo) s’è fatta la sfera atmilare,il cui cétro;

che rappreiènta la terra,è vna buffoleta,che ouunque il pomo gi-

ra ella refta fiempre dritta, e pendente à lineilo : E dunque quello

pomo, vn btieue rilieuo, e dileguo, col quale l'humaiio Architet-

to moftra il modello di quella immenfa fabrica, che in fei giorni,

per habitatione degli Angeli , e deglihnomini l’vniuerfale, edi-

uino Architetto coftrufle; il cui vfocon la noftra fiolita breuità,

fenza altra dimoftratione, nella efiplicationedi quella, fi moftra.

Si che forma il Pomo nella parte efteriorc vn modello del-

la sfera, che rapprefienta quelladell’ottauo,&vltimo Ciclo, oue
i cerchi, & imagini celefti

,
parte fi veggono, e parte s'imagina-

no, laquale sfera ò Cielo è vn corpo détro d’vna fiuperficie com-
prefio : nel cui mezo è vn punto , dal cui tutte le linee , che fìn’alla

circonferenza fé tirano, fono tra fe vguali.

L’all'e della sfera,fiopra che ella fi volge è il fiuodemitiente; che

tratto da vna circonferenza airalcra,pafla per il centro di quella.

I poli fuoi fono i punti eftremi, oue l’afle fi termina, ò vero le

fommità deiralTe

.

Di quefto, vno fi chiama fettentrionale; l’altro Auftrale.

Ilfettentrionaleidetto ancor Artico, Boreale,^ Aquilonario,

X è quel-
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èqucllo , che fempre nelle noftre regioni fi vede.

L’AuiVrino, per altri nomi,Meridionale,& Antartico nomina-
to, è fempre fotte l’orizonte noftro nafeofo.

De cerchi della Sfera. Cap. XV.

Cerchi che fc deferiuono nella fuperficic del primo
Mobile alcuni fono maggiori, & alcuni minori.

Cerchi maggiori fono quelli,che palfando con le lo-

ro fuperficie per il centrodel mondo , ch'èquello

della terra, diuidono il corpo sferico del mondo in

due parte vguali : fon quelli l’equinottiale , l’eclittica, i coluti, i

Meridiani, & horironti

.

Cerchi minori fonquelli,che con la loro fnper'ficie non palfano

per il centro del mondo ne diuidono la sfera in parti vguali:qua-

li fono i Tropici, & i cerchi polari Artico, & Antartico.

Equinotti ale è vn cerchio maggiore, ilquale è vgualmente di-

ftante, fecondo ciafeuna parte della circonferenza fua, da’ Poli

del mondo,& taglia il zodiaco,& è tagliato da quello in due par-

ti vguali.

Quello cerchio fi chiama eqninottiale : perche quando il Sole

per filo proprio mouimento peruiene à lui, i giorni artificiali li

fanno vguali alla notte in tutta la t^rra : ilche due volte l’anno

auuiene ; fvna a'nollri tempi tra ao. e n . di Marzo, & è allhora,

che và il Sole al primo minuto dell’Arieteil’altra tra z3.poco più

di Settembre, & è quando il Sole và al primo minuto di libra

.

Eclittica (così detta dagli eclifsi del Sole, e Luna!, che in quel-

la fi fanno) è vn cerchio maggiore nella sfera .ilquale con la iu-

perficie fua palfa per il centro del mondo; e Tega il cerchio equi-

nottiale
, & è fegato da quello in due parti vguali ; & è tanto lon-

tano dalla equinottiale quanto il Sole viene adafótanarfidaef-
fo, così verfolaparte di Settentrione, comeverfo la parte dell'

Andro.
Hà quello cerchio ò eclittica due cerchi paralleli : l’vno dalla

parte di Settétrionel altro dalla parte dclfAullro: quale fon tan-

to lontani da elfa, quanto! Pianeti (fono
i
pianeti ne’primi fette

cicli locati Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Gioue,Satur-
ao,) poflbno allontanare da quella

.
Queftadiftanza, cofi da Set-

tea-
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tcntrione, come d’Auflroè di fci gradi, de’quali reclitrrcane hà
gradi jfio. tanto che tutta la diftanza tra l’vn parallelo , & l’al-

tro è di gradi ii.

Queditre Paralleli nel cielo fanno vna fafcia , laqual cingeà
trauerfo tutto il primo mobile detta daH’tiFetto Zodiaco oda
gli animali , che in quellas’imaginano.

Son quelli animali 1 dodeci cgni à iraitatione di quelli ( tra le

48.imagini nella ottaua sfera , oue fono le ftelleiìire da più (Ielle

compofte ) che fi veggono nella via del Sole formando detta fa-

fcia nominata Zodiaco.
Sono quelli dedeci fegni diuifi in Settentrionali , & Aullrali,

Settentrionali fono Ariete, Tauro , Gemelli , Cancro, Leo-
ne, Vergine , Aullrali fono gli altri fei, Libra , Scorpione,

Sagittario, Capricorno, Aquario, Fefci.

E quello cerchio tagliato in due parti vguali da vn’altro cer-

chio detto coluto Solllitiale, il quale palfa perla maggior dc-

cliuarione de! Sole , che d’tempi-nollri èdi gradi 13, minuti 30.

( ancor che nelle tauole del regimento, che vfano i Portoghefi vi

habbiamo meflb gr.i3, min.33). Palfa ancora quello cercliioper

i Poli del mondo, e per quelli del zodiaco, icuipoli fono tanto

lontani da quei del mondo
,
quanto l’eclittica è lontana dalla e-

quinottiale

.

Dicono quello cerchio coluto Solllitiale, percioche quando d
lui viene il Sole allhora faegli i SoKlitij; l’vno quando arriua al

primo minuto di Cancro, l’altro quando arriua al punto oppofi-

to, ch"c in Capricorno ; al Cancro , a’tempi nollri , va tra il a r. e

Za. di Giugno,& a’a a. poco più di Decembre, va in Capricorno:

ne’quai punti cominciano le due llagioni dell’anno iellate, &in-
uerno

.

Vi è ancora vn’altro coluto, che palfa per la comune fettione,

che fa il zodiaco con rcquinottiale, che vien detto Coluto de gli

cquinotij, perche qiiado il 'ole à lui peni iene, che nel pr mo d’A-

riete, e nel primo di Librala gli cquinotij, cioè vguali i giorni al-

le notti neli’vniuerlal terra, comefopra l’equinotti.lefe dill'e,ne’

quali punti cominciano le dueliagicni temperate dell’anno, Pri-

maucra,& Autunno.
Però fono i coluti due cerchi maggiori palfanti.l’vno per i Pa-

li deimondo, eper il commune tagIiamentodeli’eqiiinottiale,c

«cl zodiaco ; e l’altro per i Poli del mondo , e quei del zodiaco , e

X z per
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per la dcdinatìone maggiore del Sole, interfegandofi tra di /e ne*

poli del mondo ad angoli retti.

,
Noi non metteremo qui, fuor de’ tropici, e cerchi polari, altri

cerchi paralleli aH’equinottialc
j
perciò che la declinatione delle

ftelle ò dezenithdairequinottialejefìendoi! Meridiano diuifo in

gradi 3 do. com è l’equinottiale, lenza altro mezo , che quello del

compafib (ì può giuftamente pigliare , e comprendere : cioè met-

tendo vn piè del compafì'o nella ftelia,e Taltro nello equinottiale,

&: vo endofaperquanto quella fìella declina dairiftcflTo cerchio

equinottiale. Riportaremo detto compaifo così aperto, & immo-
bile, com’egli fi troua , mettendo di nuouo vno de’piedi fuoi nella

interfegatione ,che fail Meridiano con requinottiaIe,ei’alrro

nellarco di detto Meridiano graduato, allhora quello fpatio ò
parte di Meridiano, che tralVn piede, e l’altro del compafib fi rro

uacidardlaveradeclinationedellafiella, &ilmedefimo fifard

nella diuerfità de’zenith.

Meridiano è vn cerchio maggiore, ilquale pafla per il zenith(è

il zenith vnpùto nel Cielo mefib (oprala tefta de glihabitanti, il

cui punto oppofito neH’alcra parte del Cielo dicono Nadir ) del-

la regione,e per il punto del mezogiorno, e della mezanotte,e ter

mina col fuopalfaggio l.i lunghezza della regione pafifando an-

cora per i Poli del mondo. E la lunghezza della regione queU’ar-

co ò parte di Cielo,Gh. c dal Meridiano delle Canarie al Meridia-

no à chic foctopofta la regione, cominciando à contar neH’ifiefi-

fo Meridiano delle Canarie verfo Leuante ; del modo che la lar-

ghezza delle regioni s’annoucpà dalla equinottiale verfo il Polo,

ch’ella feopre,

Orizon te è vn cerchio maggiore , ilquale con la Tua fuperficie

ci termina la parte del Cielo veduta da noi , dalla non veduta; e

pafiando per il centro del mondo, e tagiiadofi ad angoli retti nè*

Poli dei mondo col Tuo Meridiano diuidono la sfera in quattro
parti vguali.

Due fono gli orizontì vno retto fimil al Meridiano ò vero Me-
ridiano, paflandoegli perfì-Poli del mondo, l’altro obliquo, qua-
le non folamente non palTa'per i Poli de! mondo ; ma quanto più

vn polo s’abbafla occmtandofi à noi, e l’altro s’alza moftrandofi

,

tanto pili fi feofta rorfzontc da detti Poli

.

Tropici fono due cerchi minori paralleli all’eqninottìaleò gli

virimi giri, che il Sole col Tuo mouimeco nel Cielo deferi uej l’vno

8Cl
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nel primo minuto di Cancro, e l’altro di Capricorno

.

Tropico vuol dire conuerfione, per il ritorno,che fa il Sole tor

nando indietro, quando in quel punto arriua

.

Quel di Cancro fe diceTropico deU’aftate.e quel di Capricor-

no dell’Inuerno quando fi fanno ifolftitijs non'eflendo altro fol-

fl:itij,che la fiatione.che allhOrapar che il Sole faccia,non facen-

do in quel tempo quali fenfibil declinatione.

Cerchi Artico , & Antartico fono due cerchi minori paralleli

all’equinottiale, e tra loro; deferirti da’Poli della eclittica, qua-

le diftano da’ Poli del mondo gr. 13.min* jo.

Son quelli cerchi minori
,
quelli , che diuidono il Cielo in cin-

quezone òfafcie àimicatione delquale fi danno altretante alla

terra : la prima farà tra i due tropici,, ch’è la zona torrida > eia

maggior di tutte: fono altre due, l’vna tra il Tropico di CScro,

& il cerchio Artico : l’altra tra il Tropico di Capricorno, & il

cerchio Antartico.-che infieme fono temperate,eciafcuna mino-

re de Ila prima; falere due fono ferrate ,fvna dal cerchio artico,

e l’altra daU’antartico ; fon quelle due zone fuor di modo
fredde, e di gran lunga mipori delle temperate,

eminoreciafcunadella calda, Di quelli

cerchi vi mollra la figura la parte

interiore del pomo , che

qui fi vede

U
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La deferitiione della parte eBeriore del Pomo , cb"è la co-

perta della sfera armiUre , e dell'vfi fio

.

(ap. XVI.

Vbll 1 che prendono ad efplicare le demoflratio-'

ni delle difcipline Matematiche debbono procu-

rare gli ftrumenti dciòneceflarij di talgrSdezza,

e capaci tdfabricati, che tutte le parti, che hanno
d’efler efplicate , fieno chiaramente fopra quello

,

non ^olo in parti integre, mi ancora in Icrupuli

,

& altri minori numeri , feparate, & diftinte ; Attefo, ch’in qiiefto

modociafeuna di quelle fi conofee, e comprende allhora deferite

ta nel modo fteflb, che ella nel fuo vero loco fituata fi troua;oltre

che la fimmetria delle cofe, che per tal’iftrumento fi piglia.non è

fogge tta à fi manifefto errore , come farebbe quella, che ne’pic-

coli iftrumentiiOue.i maggior gradi fono tra minime diuifioni ri*

ftretti.fericerca.

Però perche noi non intendiamo col mezo della picciola sfarai

che nel pomofirapprefenta,moflrare il giullifsimo fito de’corpi

celefti, potendoli quello hauer pervia del quadrante in quello

compendio defcritto,malolamente dar vna notitia deiuoghi ce-

lefiit&vnacognitionc di faper adoperare poi con giuftamifura

glialtrimodi, inche il Pugnai ficompone, habbiamo giudicato

couueneuolcofamoftrare alcune regole all'vfo di quello appar-

tenenti;
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tenenti: eflendo detta parte efteriorc , come nella fiia fabrica al

principio fe dille, diuifa in tanti cerchi, com’è (lata la sfera ma-
teriale ò armilare di dentro, co i caratteri de’fegni nel zodiaco,

& alcune altre ftelle, che fuor di quelverfo Aullroò Borea, dalla

eclittica declinano: non potendoli in li picciol globo defcriuerli

tutte le 4S. imagini.in elicgli Aftrononii hanno diuifo loai.del-

le,cheda loroàdiuerli effetti, fono (late conofeiute, e notate.

Come jì fojji fàper la declimtione del Sole
,
de ogni grado

dell’eclittica:, e delle Stelle deferitte nel Forno,

dall’Equatore. [ap.JiVll.
. .

Er faperladeclinatione del Sole dall’equinottia-

le :fe metterà vn piede del conipalTo nella eclittica

nel vero loco del Sole , e l'altro nell’équinottiale: il

che fatto li rapportarà il comparto così immobile,

e fi metterà con vn piede nella Tega tura, che fal’e-.

quinottiale col Meridiano, e l’altro nello ftertb Meridiano; &i
gradi , che hauerà l’arco ò fpatio di detto Meridiano comprefo

tra l’vn piede, & l'altro del fello quelli faran la declinationcdel.

Sole

.

11 medefimo modo s’hauerà volendo faper quanto le ftelle de-;

clinanodall’equinottialeòeclitticaverfo Aullroò Borea;equa-
ro da’ Sollliti

j ò vero da vn Tropico , e l’altro , ò dagli equinotij

tutti i punti della eclittica diftano.

Se quello locofufie propriamente fcritto da noi per dire ogni

effetto , che con la parte efteriorc di quello pomo con folo il có-

paflb fi potefsi fare, in vero ci renderefsimo fi curi di dar nell’vfo

fuo fi noue, e mirabile operationi,che nulla inuidiafsi quelle del-

lo Aftrolabioò quadrati te; mentre per rvno,e l’altro fe piglia fo-

pra l’horizonte l’altezza delle ftelle, che la notte apparifeono, la

lor Meridiana altezza con quella delSole;e conofeiuta della (Iel-

la ò Sole la declinatione,cauareilioco del Sole, ò la ftelfa ftella;

inueftigare il grado dell’eclittica, colquale ogni ftella indetta

sfcraintagliata, efolita arriuare à mezoil Cielo: confiderare

l’orto, & occafodelSole, e la quantità del giorno, e della notte:

colligere, fecondo la diuerfa larghezza de’luoghi , dc’maggior
giorni,e notti artificiali la diuerlità: e inanifeftare quali (Ielle na-

feano.
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fcano; e qua! tramótino fon tutte l’altre vaghe dimoftrationi, che
negli altri iiirumcntifi iiiiegnano. Però perche ad altro loco ciò

fe vi riferba; torniamo noi dal Cielo fublime, àgli ,hiimili effetti,

che nelle giacenti terre, e piano Mare
,
per compimento dell’vfo

promelTo, fiam per dirui.

t)ella hujjola,:, che nel centro del Pomo rafprejènta la tserra

nel core della Sfera, locata. Cap.XVllI.

B
V E s T o picciol globo diuifo nelle cinque zone
con vna fommaria deferittione dell’orbe,e la bul^

fola dentro in equilibrio pendente,oltre che à co-

nofeer le Prouincie, c fotto che zone fono ci infe-

gna,icrue ancora aifingegniere àpoter , pervia
de’venti, in ch’ella è diuifa, pigliar le piante, e de-

fcriuere, fecondo le parti del Cielo, i lìti de’luoghi , e Prouincie :

&al Capitan dell’artiglieria à pigliar il giorno la mira di come la

notte pofsi condurre i pezzi al loco appollato, e perii venfO,che

comprefe corriippndcnte al locqda batterli , far tirare con giu-

he:^a detti pezzi : dell'vfo ch’eHaia'Nauigifhc/ pbrge non Ifaglo-

narèmo altrimenti, per elTer egli commune, echi altre partico-

larità, nó ville fin’hora,vorrà elperimétar fopra quella vedrà tra

pocolanollra Nautica mediterranea ,che inlìeme conl’inllitu-

tioni dell’arme in Roma s’intagliano per poi madargli alia Rapa,

Della rtga > e compajjò che nell'iHrumento nohroJi

R
formano. fap. XIX.

1 c A è vn cubo parallelogrammo ò fuperficie comprefa da
Y più
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più linee tra fe diuerfamente parallele ì pereti e elTendo ella coni'

poftà da làtitudine, profondità, e longitudine; & nonhauendo il

cubo parallelogrammo della profonditi quell a larghezza,che hi
quello della latitudine, le linee parallele, ch’e fle caufano , farart-»

no p la medefima ragione parallele diuerfe ; è ben vero che quel-

le delle larghezze di fopra, e lotto, effendoi lor parallelogrammi
Ira fevguali. Tarano in vnoftelTo modo parali eie: & il fimile quel-

le delleprófondità per la parità de’lor parallelogrammi, ficonie

dalla figurali comprende

.

Eo!trecIò,laRlgairiiuello,perchelelinec, che infinita òtermf-
natamentc fi dillendono, fon per retto tramite tirate;e perche le

linee rettefetagliaiio inparti diuerfe (fecondo la diuerfapro-
portionedellemifiir|e,) nellariga , che il braccio A, & il braccio

É, ditlcfiin vna linea fiduciale tbrmanodiabbiàmo per diuerfiylì,

e diuifioni di linee (Tono tutti i profili diqualfiuoglia corpo li-

nee) formate le mifùre di niinòr quantità dalle quali nafeono le

piùgrandi,emagai^rditùtte.
, , <

E dunque la mifur à 4n grano d’orgiò melTo per il Tàrotquattro

de’ quali mefsi pur per fianco fanno vn dito : quattro dita fanno

vn palmo: quattro palmi vn piede , e cinque piedi vn palfo: cen-

touinticinquepalfa^oftadio:&vnoftadio viene ad elfer vn’ot-

taua parte di miglio, che vien detto miglio, per conftareda mil>

le palla: Tolomeo hà datoàdvn grado celelle 500. ftadij :ò vero

éo. miglia: ma noi trouiamoa’tempinollri diuerfamente quelle

miglia

.

Haueuano ancoragliantichi altre varie lortidi mifure,come
era il palmo maggior detto da’Greci fpitama, cioè lo fpatio, che

contiene la mano dillefa dalla cima del dito maggiore al minore:

& il cubito,ch'era d’vn piede,emezo:ilGreiro di due piedi, e me-
zo .-l’orgia di Tei piedi, lo flelToch’vn palfo, cioè tutto quello che

Thomo può comprendere con ambedue le braccia, c lemanìftcf-

fe: la pertica dieci piedi.

Il Pietro cento piedi: Uiaulos due ftadij: Dolico dodeci ftadij:

fchc-
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fcfietiG «o. ftadij: Parafanga^o. ftadij : ftatmo,cioè giornata, cha,

conteiicuamiglia iS. '

, , ! . . ,

TlER^iÒ DI PALMO -

A/K <l\^It,TO Di PIEDE

nfnuìt'

le fopra narrate raifnre fon quelle.chedagli antichi Grecie La-

tini gii furono vfate,'quali ci feruonó ancora per la intelligenza

dimoiti libri'in vari) luochi sperò noi vediamo iltujie di qùcfle,

con altre iiouc, che maggiormente all’vfo déll’Arèfiitettnra fono

neceflarijfsime.e che i noflri inifuratori in Roma con iiinima cau
teìla celare procurano, & infieme la materia che ci vuole per ean’

na di muro
. >

t Come di fopra' habbiamo detto la minimarniiiira e vn granoi.

d’orzo per tfauerfp, e non per lungo . r ’ .

+ Grana d'orzo fimiii fanno vn difo.

4 Dita fanno vn palmo.

4 Palmi vn piede antico.

1 Piedi Amili fanno vn braccio Sanefe.

jfioo. braccia Amili quadri fupcrAciali fanno vno ftaiodi tetra.

Vna canna èvnamifura di quattro braccia Amili . ,

Vna canna quadra contiene braccia fcdici quadri fupcrAciali.

Ducéto venticinque canne quadre fiiperAciali fannovno ftaio.

Vna tauola è vna mifura di fei braccia fuperAeiaLi.,- i..

Vna tauola quadra contiene braccia trentafei Amili.

Cento tauole quadre fuperAciali fanno vno Aaio

.

La catena à mifura di Roma, e lunga palmi jy. e mezo.
Catenelli. fannovnRubbioKomano.
R ubbie) Romano àmifura di canne di palmi io per canna vno-.

le canne 370 j.
*

Canne j iì>. Amili fanno vna pezza di terra.

7. pezze Amili tanno vn Riibbio Romano.
In Roma in vna canna di muro ordinario vi entra vn rubbiodi’

buona calce inp)ietra:di pozzolana fomrae ir. di fafsi fomme vin

ti bone: Stilmuro ordinario s’intende due palmi groAb; iuten-

Y z dendo
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dendo fempre il palmo de gli Architetti > e la canna dieci palmi
per ogni verfo

.

In vna canna di muro di mattoni vi entra 400. mattoniidi cal-

cemezorubbio ;di pozzolana fomme quindeci .attefo che fi cri-

nella, edellacriuellatura non fitieneconto;intendendo,cheil

murodimatonifiagrofTovna tclla dimatoni, òveromczoma-
cone.

Invnacannadimatonatoincortcllo vi entra 400. matoni : va
nibbio di buona calce : fomme » 5. di pozzolana.

In vna canna di matonato ordinario in piano vi entra i40.ma-
coni : mezo rubbio di calce : fomme t z. di Pozzolana.

Invnacanna di tetto vientradaiiD.pianelle,e«a. teuole:

vnofchifFodi calce.

Di tutte quelle mifure fi formano folamente nella noftra riga i

grani ; le dita , l’oncieò pollici ; il palmo minore ò antico; il pal-

mo; il piede ; il braccio Romano ; che quando la riga (là diftcfa :

però quado ella fi piega fi forma, e ferue di fefto : vediamo adun-
que noi s'olrrei gii narrati vfi,lariga,&:il compatfo, che lebrac
eia dello iftrumento compongono, ad altri effetti aiuto ci porge.

Come col compajjo, eriga dello iHrnmento Ji[quadrarlo

i pe^:^ diartiglieriaper [per la quantità, della ma-

teria , che se data à ciafeuna delle [te

parti . Cap. X X.

L faperefquadrare ò tcrziirc, che dire Ibgliono,

i pezzi d’artiglieria è di grandifsima importanza
alfvtile del Principe ; & il ciniento , & honor di co-

lui, che de eicggergliliprefc cura: potendo effer

in quelli molti diffetti.i quali non conofeiuti , nel

tempo poi delle fattioni ogni fuo dcfiderio verrebbe ò del tutto

vanoòdiminuto in parte: però nell'elettionedell’artiglieriabi-

fognahauer confidcrationeà più cofe : allarichczza del metallo,

alla nettezza, eretto tramite dell'anima :& i che non trabocchi.

Trabocca ella per caufadell’.ilfe ; de gli orecchioni; del metallo;

e troppo vento della baila :caula il troppo vento grande eflaha-

tionc tra la balla,& il Cielo dell’anima: la grande clfalatione efei

Con
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con violenza, e nell’vfcir calca la balla-quando sbocca àiringiii

in modo che viene à percuotere più bada , che non è il loco cheli

prefe di mira.

ElTcndo gli orecchioni troppo indietro ò.innanei; ò il metallo

male feompartito, fonorigene di grauifsimi errori : difficili àre-

mediarfi : però quando l’errore procedefle dall'affe, con tagliarli

il letto fi porta l’afle più innanti.

Sappiamo adunque noi, per conofeer quelli errori , e iapere

anco far le cucchiate da caricar ogni pezzo, il modo che fe tiene

in fquadrargli : profiipponédo prima che l’artiglieria minu ta dal

facro in giù vuole per ogni libra di lua balla di ferro libre ducctiq

to di metallo

.

Cannoni per ogni libra di fua balla libre cento.

Colobrine per ogni libra di fua balla libre centocinquanta

.

Sono i falconetti da vna libra di palla per fin’d tre libre

Mezi fagri da tre libre fin’à fei di palla. .

Sagri da fei libre per fino d dieci di palla.

Mezze colombrine da io. libre insù fin’d a oi

Colombriniintiegri da io, libre per fin’i 40.

Colombrine doppie ò vero Bafililchi fono quelle che portano
palla da 40. libre in sù.

Lalonghezza de'fopradetti pezzi fono boccature 17. Si 18.pur
ches’vfanod Napoli da 3 1. in 31.

Quarti cannoni portano da 12. libre in fufoper fina’ 1 8.

Mezi cannoni portano da 13. per fin’d Jo. libre di palla.

Cannoni portano per fin'd 70. libre di palla.

Cannoni doppi] da 70. libre in sù.

Eia loro longhezza da 18. in : 9- boccature.'

Quei pezzi che tirano palle di pietra,che dicono Petrieri,fon02

Mezo canone Petriero quale porta dalib.io.pfin’dzo.di palla.

Cannone petriero tira da lo.libre fin’d 3o.di palla.

Ealorolonghezzaè 18. boccatnredcllafuacamera.
Pezzi bafiardi fono quegli che fono più longhi de 'cannoni,ma

più corti clic non fon le colobrine , & hanno da 14. in 16. bocca-

ture di longhezza.

Volèdo adunque terzat’ò fqiiadrar vn falconetto da libre due
balla di ferro, elapcrcon quàraragone è fattoi è necelfirio pri-

ma d’ogni cofafapere i diametri della groifezza, nella bocca; nel

collo ,ne gli orecchioni , e nella lumiera, perchcle gioie hanno
altra
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altraràgione tra fe’: edendc) quelli quali in.vn modo fatte per or-,

namentodcl pezzo: doppo il diametro della longhezzaò vero a-:

nifttaò vuoto di.detto pezzo, & in quante parti hd d’effcrdiuifo.

Faremo dunque còsi; formaremo col conipaflb la bocca di det

tO'pezzo, A B C il cui diametroA B fe diuiderd in parte tre vgua-

li : allhora daremo alla groflezza del metallo del collo appreflb -

lagiioialamitd del diametro che faràdall’A al D , & alla groffez-

za d’elfo metallo à gli orecchioni due terzi del diametro : daH’A,

all’E, atitiquellooueèlalumiera metteremo tutto il diametro:

di g-rolfezza : dall’A al F; le gioie poi nella culata, e bocca fi guar
datano in tal modo che il metallo intorno àgli orecchioni (han-

no pur quelli vn diametro di larghezza eh e dall’H all’I ) nópro-
hibifea il raggio vifuale con che fi piglia la mira: la balla acciò

h abbia ilfuo vento, fi fari con la linea ò lato del triangolo A CL
fatto dentroal circolo. Pofciaquellointeruallochercftatraran

gole K, e circonferenza A,fcdiuideràiu tre parti, &vna di quel-

le più prelToall’A fi dari perii vento ficome nella figura fi vede.

Veste fonlemilurc delle larghezze ò groflezze che

nafconodal diametro della bocca di detto pezzo:rclla

fole à vederli diametro dell’anima, ch’è come quello

delle longhezze delle coìonne:che fia pcrefiempio il

fopra defignato falconetto, quale dal punto A , al punto .li c lun-

go piedi cinque : che è quanto contiene l'anima fua : dalla gioia

ai p unte. C èlunpo piedi f. e mezo , ìlqu,il diametro vù diuifoin

cin-p.'.ep.-.r ri: c queile cinque fe dinidonodi nono in due: cioè tre

da
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da vna banda, e due dall’altra: e tra effe vanno formati gliorec-
chioni, che faria nel punto lì.

T'dcon(tto da, libre 2. balla diferro .

Et acciò che d’ogni forte di pezzo fi fappia render la ragione
della fquadratura ò tqrziamcnto, che dicono, fard il feguente di-

fegnoper le proportioiii d'vna colobrina:alc]uale feguita vn can-
none :&vna Petrieraj&vncannonpetriero incamerati.

Elainfrafcrittacolobrina da libre 20. balla di ferro lunga pie

di 'dieci dal punto A, fin’al punto B; e dal punto C: al punto D-pi-e!

di p. e mezo: ch’è tutto il forame dell’anima: diuidefi ancorà'il

diàmetro A B in cinque-parti : che dan dal punto E , al punto B.’

pied'ifei :e dall’Aper fin’all’E, piedi 4. &iuififormano gli orec-

chioni .

Songrofsi gli orecchioni nella loro circonferenza, quanto è

quella della bocca; il cui diametro è diuifo in tre partit^dcllcqtia-

livniparte è la groHezra del metallo del collo nel punto 15 : enei

-tertiamento dal E, alG, i gli orecchioni van due terzi di tutta U
bocca ch’è dal F , all’H : e nella culata ò lumiera tutto il diame-

tro della bocca: cioè da F adii la maggior altezza della
'

gioia dinanri canto alto, che traguardando per la niag

gior altezza della gioia di dietro , la gioiettàlo-

tata à canto gli orecchioni L L,non im-
pedilca la linea viltiale.

Cme
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Comefi[quadra la colchrina da lih, i o
.
falla di ferro l

Sono ilcuni altri che intertiano le colobrinc, mczc colobrine

facri, e rnezi facri in vn’altro modo, cioè che il metallo alla cula-

ta habbia di giro boccature 5. & à gli orecchioni boccature 7. c
meza,& allagioia

Il cannone i pie difcgnatoc lungo piedi otto, e mezo (tira egli

libre jo. in palla di ferro) dall’A ,al B. eda C.iD. piedi otto: la

bocca ò anima CDIarga piè mezo : il metallo largo vn diametro
alla lumiera; àgli orecchioni due terzi di detta bocca ò diame-
tro j i 1 colo la mita della bocca:gli orecchioni 1 1. larghi vna boc-

catura , & vn’altra longhi : il vento della palla , feglidicomefo-
pra, cioè pigliando la linea F G,chevnlato del triangolo, che
nafcedallabocca, e quello diflendendo dal H al I ., l'interuallo

cherefta tra il punto Le la circonferenza M. fediuidcri in tre

parti , cfopral’vltima più prefio al punto M.pafi'arà la circonfe-

renza della palla

Il diametro deH’animaiCorae fe dificjè piedi otto cioè dal C,al

P;
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Ì>: mai! diametro AB, di piedi*, emczoviendiuiroin j. partii

dallequali laflando tre imianti, e due verfo la culata, fc formano
gli orecchioni nel punto E , le gioie fifanno come fopra , nel fal-

conetto,e colobrina.
'

I fopradetti pezzi hanno l'anima vguale tato appreffola gioia,

quanto appreffo la culata
;
però vi fono ancora alcuni altri che

hanno la camera, e perciò incamerati iìdicono,comefono lape-

triera , & il cannone petriero , cofi detti per jiirare pa,lle-;dipie-

tra : lacui anima, e camera fi moftrarà parimente in difegnp.

Vfanod Napoli far gli intertiamenti dcTet rieri rutti d vnm<j

db, e con vna ti edcfimà regola vcioè fatta, la citccnltrenza,deliri

bocca la diuidono in cinque parti; refiripr ondo pofeia il cópaflb

vna di quefle cinque parti, e giradolo attorno fopra il medeiimq
centro della bocca fi, formala bocca della camera il cui diame-
tro è tre quinti, e l’interuallo, che reità tra rvpa,e l’altra bocca,

ch’e vn quinto per banda,ci tiilagroirczzadef metal della camcr
raidiuidcfi ancora il diametro della camera in due part,i,,vnj

dcllequali fi dd alla groffezza del metallo della gioiate l’altrome
zo diametro s'accrefee al metallo della culata; per far lagrolfczi

za del metallo degli òrecchioiii fe diuidc l’vltimomezo diametro

in tre parti, e leuandol’vltima il redo è la eroflezza del metallo

Z di
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dÌ£tettI otec,chionl: à tal che farà la bocca 'della camera la cir^

conferenza a. & 4. elagrofTezzadelfuometalloda^.al j'. circó-,

fetenza della bocca della gioìai il cui metallo è dal ; . al f. & à gli

orecchioni dal J-- al 8 . e £n’a’s>. alla culata. ,

Figura deltintenumentodeFctrierificondo

diCKjtpoli.

ManondimenO che à Napoli’litenga quella regola generale'

mollraremo qualmente in VÉN4TiA,oue à commune opinione di

tatti fono l’artiglierie più eccellenti , fi fadrftintione tra l'viiOi e
l’altropezzo.

' ’

E dunque la petriera incamerata lunga bocche p.e meza dal B,,

al Odiuifa in tre parti:vna dal B. al D, & iui gli orecchioni grot
fiquantola circonferenza della camera; e TaTtre due dal D,al C:'

la Camera E F.èlarga la miti della bocca G H: e lunga in manie
ra, che poifa capire vn terzo di poluere di quello, che pefa lafua''

balla di pietra, cioè lunga bocche 4 . di detta camera contenute

tra A, 8:5. la grolfezza del metallo fuor della camera farà H 1»
quarta^arte del diameti o della bocca della camera

,



Tetriera incamerata

,

Per intelligenza del cannone pétriero liabbiamó mefib I’Ìr-

fraferitto difrgho lungo dal punto A, ài punto B, bocche l a.diiji-

'fein tre parti . due dal D, al B,c l’altrà dalI^A, al D, oue folip'èli

orecchioni grofsi quatola circonferenza delia fua cànicrar'e det-

ta camera fiatale checapifeaidue tèrzi ò metà della polliere 4i
quello che pela la balla di pietra

.

II fùo metallo fard groflb alla lumiera^, vna volta , e mcz'a
. ,

’ labocca della camera : à gli orecchioni 3. bocca
'

vna : alla gioia i.boccamèza 'di detta
' '

camera, glìorecchioniSS '
.

bocca mai
'

'

!

•X
' Sono
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O N o ancora ih vfó fopra le.Galére deH’Eccelfa Rcpir-

blicadi Venctia, le petriere incamerate, per efler più'

atteàricariearlerperilchchabbiamopur qulmcflb la

fquadraturaaccio (póelTendo Tempre à Prencipe leci-

to tronarlìprefentr alla fabricade’bellici illrumenti) pofsinO'

comcinvnapiccrolfcedavedcr ildifegnodiquelle,edifcorrcre

con queijd'a chi', per ordine fuo, pende la cura di farle fabricare,,

s’elle fon fatte con quel modo che fi conuiene .

^efta petriera incamerata elunga bocche diece dalB. alDr
ilqnalediamctrovien diuifointrepartiile due dalCtOue fonO'

gli orecchioni, fih’al D; l’altra rer?a parte dal C, al B.

Dall’E al F, fi contiene la bragadi detta Petriera, & iui fi met-
te il fuo mafehio- affettata à forza di cugno : fta quello cugno at-

taccato con vna catena appreflb la culata della Petriera, & hi v-
nafilfura, cheferuedi mira, mandando dagioia à gioia, fenza eh’

egli ci impedifea, lo fguardo ò radio vifuale ..

I fuoi mafcoli vogliono elfer tato grandii che fieno capaci d’vn-

terzo di poluere di quello, che pefa la fua balla di pietra, oltre il

eocconc di legno dolce,.che fe gli mette iforza dimag|io,fin.che

refti;
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refltin vn piano con la bocca : la longhezza di detto mifcolo fa-

iàquella)Checdan’A,al B.

Vetmmda majcolo.

A B t/

Come Jìformano le cucchiare da caneareiJ>ez.zi

:
d’artiglieria,.

E cucchraVedenccofobrihe,mezccorobrine, fagn'.e'

merifagrififabricanòcon vnaftefla regola; alcuni le

tertiano permezo del diametro delle palle ftelJe > cioè

dandogli di longhezza diametricinque della palla,che
porta il Tuo pezzo, quattro per il loco della poluere, Stvnoper
la feminella A B , che s’inchioda fopra il màlcolo D ; è detta palla

larga diametri due nel loco della poluere, & alla feminella diamc
tri tre: come dalla infrafcritta figura (ì coprende ; in quello mo-
do caricando tre Volte hauerannole colubrine , e gli altri pezzi

,

che col fuo modo lì tertiano i quattro quinti di poluere , di tutto'

Il pelo della Tua balla.

I cannoni coipezzi che feguitano la fua tertiatura hanno fola

mente tre diametri della lor palla perilloco della poluere , & in

quello modo caricando tre volte pigliano due terzi di poluere ,

cioèmanco vn terzo del pefo della palla : la cucchiara de' canno

-

I ni Petrieri fi formano col medefimomodo ,
fatuo che pigliano il

diametro della bocca della camerà; e ia fuapóluere farà duè ter-

zri della palladi pietra ..

Vi tono alcuni artiglieri che non tagliano la cucchiara perii

diametro della palla; però in loco del diametro della palla pi-

gliano vn laro del triangolo', che nafee dalia-bocca del pezzo, di

che
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che effeJpJa cucchiara ,che Tiene àd efler pili corta la cnc-

chiara in ogni diametro,quel tato,che è più corto il lato del jtrian

golo dal diametro della pallatma trarvno, e l’altro vi c poca dif*

ftrcnzai

Per far le cucchiate da 'caricare in due volte il pezzo s’accrC'

fee a’quattro diametri delle colobrine due diametri, & a’ tre de’

cannoni rnoj & in quello modo portano tanta poliiere in due
volte quanto l'altrc cncchiare in tre.

Oltre il modo di caricare c6 le cucchiare fe fogliono nelle baci

terici
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i
terie, Siaffaltiperfarpiùprcftòvfàrifadchcttiò-fcartocci > che ,

i
prìmafifaceuanodi tela, maa’ttmpinoftridicarcarcale .òpe-

j

corina.

(
'Nafcc la forma di detti fcartocci dal diametro della bolla eh’ r

1 egli hà da tirare, perciòchelecolobrine,eragrimifurano,laloni

gheizadel fuofcartocciocon4.diamctri, emezodella (iiapal-

I
la ) cioè 4. per metter la polucre, k il mezo per piegar fopra : & i

I cannoni con tre per impire, e mezo per lapieg^atnrajlalarghez-

I

za degli vni,e de gli altri fonotre diametrilratichi della palla che

ciaicun pezzo tira.

Non altrimenti , che quei de' cannoni Ce formano gli fcartocci

delle Pctrierc.faluo che quefti pigliano la mefura della bocca del

la camera : la parte di detro facchetto , die entra nella culata hi
il garbo tondo , in quelU'fogia , clic è fatto il mezo orbe djHa fui
palla.

,

Cerne coni' {(Irumento Be'jfo~fepigli^ ilpunto, e.le'pnre de

pe^zi d'artiglieria , eficonofie s’eglipendepiu da

una banda, che dallaltra per difetto

delle ruote.

A piùcaufeproceilecherartiglieriaònontiragilt

y {laalberfaglio.-ònonfemprepcrcoteilloco.oue

S
fi

prima hi ferito: ancorché con la ft^a quan-
0 tità di poliiere.pefo di palla,ediftante diametro di

prima ella à tirar torni; & ancor ch'in quella fecon

danafcail difetto, perche l’vn carico di poluercfupiuftretto,e

battuto dall’altro. E perciò il pezzo fece più riculata 1 oueroche
hauendofi, perhauer vn’altra volta fparato,rifcaldatoil metal-

lo la feconda poluerc fu più atta i trasformarli in foco ; ò chela

palIa;non fiiffe d’vgual tondezzadellaltra, ancor chcdcllaftcfli

quantità, & grauezza , c quel fallo la facelfe andare più co/lcra :

òche prima di vomitare la balla, per troppa poluere ò manco
metallo, cominciarsi inculare il pezzo: nondimeno noiprocu-
rarerao rimediare a’principàli errori, attefo- che la cura fola-

rnen ce de gli artiglicpi balla i tqr via ipvinqri: è daremo il modo-^

nel noftroidrulncwcol quale lìj;onqrf,aljit,c^faeflcn.tiale, pop/,;
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cheilpczio non tiri giuftoal bérfaglio, ónes’afle/la: il^He di
due principali diifttti Tappiamo iiàfca : ò chlvoa rota è più alta

della focia: ò che l’anima delTartigliaria non £ giuftamente ili

mezo al metallo > non elfendo giiel fecondo l’ordine feompartito
attorno.

ferconofcerdiinque il primo difetto , ch’c quel delle ruote,

apriremo il pugnale i modo di compafibdimodo clie la cima del

braccio A polìinvnode gliorecchioniseqnclla'dcl braccio B’,

Bella
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ne!raltroorecchione,& il gnomone C, parte di mczo vgiialmen-

tediftanre dalle braccia refii lamitdperpeiidicolarnienrc fopra

lafiiperficiecoiuieiraclclpezzo; alllior cadendo il perpendicolo

rettamente dallo angolo D, fopra la linea fiducialedel gnomone,
diremo che le rote lon pari : mas’cglivd alla banda farà quella

rota.à ch’egli fi accorta più baffa dall’altra: & in quello modo rc-

flardla mira codierà : pcrciochcfc nófulTc il fallo della mira po-

co importarebbe che il pezzo fi tirafle haucndo vna rota fopra,

e l’altra fotte; pofcia che da tutte le bande il centro dell’anima

riguarda al berfaglio.

Più leggiadria à limili opcrationi accrefee fe il gnomone fi

mette à trauerfo d modo di baie di triangolo con le braccia,ò ve-

ro à modo di ficaia altinietra, come nelle figure fi vedono ;hor

quando per qualcheduno di quelli dilfetti il pezzo tiralTè coftie-

ro per far ch’egli tiri , c percotagiilrtanicntcil berfaglio fi terra

quello modo(e quello è il più ficuro che troiiianio) fe la balla che

s'è tirata pigliandolamiraal berfagliodlete due bracciadifeo-

lìo verfo banda dritta ; tornando di iiuoiio d caricare con lame-
delìma quantità di poluere pigliaremo la tnira,allefiando in quel

modo il pezzo, no al berfaglio còme prima, ma difcoHo duebrac
eia verfo banda fitiifira allhora la palla,che prima, crt'cndo il pez-

zo affettato al berfaglio, daua due braccia d banda dritta andarà
d ferir giurtifsimo nel fegno.

Come Jtfrouano d’artiglieria, fuor delle cafe.

Caf. XXIX.
R A lebuouefpadecheinlfpagiias’iftimanofon pregia-

te le Bifcaiiie fabricate in vna Città di detta Prouincia

nominata Bilbao , Olle noi con gran diletto habbiamo
villo il modo, che nelle vendite di quellefi tiene ;

per-

ciò che fubito , che il patto è fatto tra il venditore , e comprato-
re , colui che vende percuote gagliardamente tre volte fopra l’in-

cudine la lama della fpada, e reftando falda alle percoffe la con

-

legna alche compra: e fe fi rompe è lì feopre qualche diffettofela

tiene per fe : dicendo che in cofa che tanto importa,come è la vi-

ta, l’arme s'hanno di dar à prona prima che con effes’habbiada

venire all’agone. Feniche giudichiamo effer digiiifsimo efferci-

tio, chede’pezzi d’artiglieria s’habbia da fare la proua innanzi,

ch’alle fattioni di guerra fi mettano

.

A a Pro-
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Prouife adunque ogni forte di pezzo fuor del fuo Ietto, e ruo-

te, facédogli vn foifo in terra con vn traue di legname groffo die-

tro alla culata, & vn’al tro il mezo fotto in pczzo,i fin , ch’egli re-

fti alzato in gradi tre . La poliiere che fi dà per pezzo fecondo la

vfanzadi Napoli, è, verbi gratia, in vn fagro da libre io. di pal-

la il primo tiro quattro quinti di poluere da j-.&J.ò vero d’archi-

buggio (non perche la poluere fina per conuertirfi prima in fuo--

co elfala più predo fuori fenza pericolo di creparlo come farebbe

s'ellafuffegrolfa, opinione di chi tira piazza dal Re, pofciachc

la poluere grolfa più predo ò in foco ò in grana falta fuori della

bocca, che non fa la fin i, I aqiiale per elfer fatta dentro rutta fuo-

co, ilquale vuole più luoco, che non vuole la poluere almanco,fe-

condoifilofofi, nella proportione decupla, ma perche in quedo
modo viene à dar più tormentoal pezzo mentre fi prona ) del pe-

fodellafuapallache farebbe libre otto di poluere ;& il fecondo

tiro libre 1 1.il terzo libre i5.oncie4. che viene ad elfer nel terzo

tirovn terzo di poluere più delpefo della palla ; la medefima ra-

gione del fagro procede nelle Colobrinc

.

I cannoni fi prouano con la medefima qualità di poluere , ma
con la quantità in quedo modo ; à vn cannone di ly - libre di pal-

la fogli dà nel primo tiro due terzi di poluere, che fono libre i 6 ,

onzes. nel fecondo fe gli dà libre ti. enei terzo il pefo della palla

che fono libre 15.

Altrimenti fi farà nelle batterie pofeia che allhora no fi dà al-

le colobrine altro che i quattro quinti, & a’cannoni i due terzi , e

diqueda quantità fi deue ancora feemare fecondo che’pezzi fi

fcaldanoile petriere in fimili fattionife gli dà due terzi della pol-

uere che entra nella camcra,c nella proua tuttala poluere.Eflem

pio vn mezo cannone la cui bocca porterebbe libre 6o.di palla di

ferro, pefa la fua balla di pietra libre 18. &il diametro della ca-

mera portarebbe libre ij. di palla di ferro, per elfer lunga 4.dia-

metri della fua bocca portarebbe ancora 13. libre di poluere den-

tro. Tanta adunque ièglipuò dar in tutti tre tiri della proua,

ma nelle batterie non fè gli darà altro che due terzi che fono li-

bre 8. in circa.

Qome[ìformino le coffe de’pezx! d‘ortiglieria. C.XXIX.

S
I come il Protheo fquadra, e conofee le debite mifure,che nel

metallo depczzi fi debbono mettere nonaltrimente neiloro
letti
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Ietti comprende per via del fedo,che egli forma ,le giudejze ò er-

rori,che in fabricar quegli fi commettono; à tal che le cade ò let-

ti che egli giudica giudi hanno da efler inquedomodo; pigliare-

mo in ogni forte di pezzo la longhezza ch’è di dietro à gli orec-

chioni in fino alla culata, e tre volte qiieftamifura h.i daefl'cr lun-

ga la calTa, della quale fi laflaranno innati gli orecchioni tre boc-
catiire di longhezza, &il redo verfo la culata

.

La larghezza ò vero altczzade’tauoloni delle cade d’ogni arti-

glieria hi d’eflfer almanco palmi due, & vn quarto di canna ;per-

ciò che quàto più alta è la caffa tata più eleuatione tiene il pezzo..

Nell’altezza delle ruote non s'olferua regola (labile , impero-
che in alcuni luoghi le fanno al te palmi 5 . in altri d.e mczo, ti in

altri diuerlaméte, cioè e 5. e 7. Noi laudiamole ruote balTe at-

telo che manco fi fcoprono
,
e fono in berfaglio àll’artiglicria ni-

mica, che alle volte fuole imboccare la contraria, come in Fran-

cia habbiamovifio.

I pezzi grolsi parte fe tirano con 4. ruote,parte fuor delle ruo-

te ftrafcinando co i vetri come fi faa'cannonidi Corfia in galea

.

Nel modo che il pugnale z.fi vede fopra gli orecchioni pigliar

il liuello delle ruote, mettendolo con vna punta del piede nella cu
latadéll’artiglicria, c l’altra puntafin’d4. ditainnanti la lumie,-,

ra verfo la bocca (attefoch’in fi poca diflàza la grolfezza del me-
tallo non rminuifcecofache cauli errore) cadendo il perpendico-

lo nella piegatura darà ancora il liuello di detto pezzot&alzan-
do ò calando l'artiglieria infìemc co! pugnale vi darà il puro che
volete neli’vna, e l’altra ombra della fcala ,c chi vorrà pigliar le

mire inficme col punto, alteò bade conforme fatinole gioie, al-

zarà ò balTarà i traguardi,che (lan nelle braccia dell’iftrumento,

per i punti di quelle : c chi voleffe , flargando più le gambe òlati

A B. metter fotte la cima del lato che vàverlo la bocca tailta ce-

ra, che infieme col metallo, in ch’ella pofa fia della grolfezza di

quel dellaculata, fi pigliarà giuflifsimamente, e con gran facili-

tà il punto, fenza bifpgno di aiutate, che tenga falda la fquadra,
ch’entra nella bocca del pezzo. . .

Ter comjcerejèilforo dell'Artiglieria,JtagiuHamente

inmezo alfezxP- Cap.XXX.

A d infiniti altri vii fcrue il pugnale cópofloin tal forma ; co-

me fono à Uuellare i piani,tirar le ftrade drizzar i condotti

,

A a > & altri
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& altri fimili; però noi che hormaivogliamodarildefiderato fì-

ne aU’vfo filo, e compendio noflro, e pernoninfaftidire con più

lungo difcorfo l’intelletto voftro,che folo dilettar fi defideraiMa-

gnanimo Signore ; oltre che qiicfto infefto percuotere del Mare,’

à lume di lucerna giorno, e notte, irà tanti intollerabili rumori

,

cheogn'hor in quello ergaftololi fentouo ,non permettono tira-

re dritte, e fottili linee) niefsi quei da banda, tornaremo à profe-

guir il promeflb nel titolo di quello vitimo capitolo: cioè come fi

polla vedere s’il metallo per tutto è giullo, e s’il centro dell’a ni-

ina pur di quelloil centro fia. Il che veraméte fi può fapere in più

modi: ma noi tralalfati gli altri, daremo il più facile, e giullo di

tutti; che farà in quello modo.
Adattarenio prima il pugnale’ in forma quadra : hauendo poi

vnarigagiiifta di quella larghezza d’vno de’lati ò braccia del pu
gnale, la ligaremo con detto braccio in modo, che le loro profon

ditàcongionteinfieme faccino da tutte due vna profondità tan-

tolunga, quàto è l’anima del pezzo : metterafsi quella riga fi fat-

ta, e congiontacol braccio per la bocca del pezzo infino alla cu-

lata di modo, che ella retti giullamente nella gioia, e nella culata

toccando il Cielo ò fuperficie concaua del pezzo , oue fi vede il

punto A:guardaremoallhora in che grado del quadro rettala ci-

ma ò circonferenza della gioia dinantiich’é nel B: fiche fatto fen

zamuo;
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zamuouer riftrumentodiquelloco, alzaremo ò baflaremo i era"

guardi C D,fin che la linea vifiule parallela alla riga,ch’è dentro

corrifponda con la circonferenza della culata in punto E: alllio-

ra voltando l’iftrumento attorno nel modo predetto di modo,che
lafuperficie ò parte concaua del Cielo venga fempre tocca dalla

riga A F, & il B, corrifpondente allacirconferéza della gioia di

-

nanti, e la linea vifualeD C E alla circonferenza della gioia del-

la culata, diremo noi che l’anima dilla vgualmente dal centro del

pezzo;ilche non farà così quando l'vna ò l’altra gioia fi leiiino del

liucllo de’loro punti, ficome nellafigurafivede.

Qualmente mijùrmdo con l’iBrumento piegato , la bocca

di qualfiuoglia pez^o fifi.pfia immediatamente il

pefi dellapalla dtpiombo,pietra oferro, eie egli

tira , eper quella il pefi del prezj{o, e

quanti para di Buoi voglia

per tirarlo. C.XXXl.
V AN DO il Marinaro,doppolungo viaggio,amai-
nain vn tratto, per prender il defiderato porto,le

gonfie vele, con chéfin’allhora felicemente hà na-

uigato : prima di metter quelle fotto coperta gli

piega, alfetta, e compone ; &à qualche effetto al-

le lunghe antenne ancor appefe lalfa ; non altri-

mcnte cITendo noi già dentro il porto, habbiamo piegato, alfetta-
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to,ecompofto rifinimento,con che fin’hora (feTindiifirianofira

non vi è del tutto, inuicto Signore ingrata) profperamente hab-

biamonauigato . Però prima ch’egli fiotto la coperta delfuofo-

dero rinchiufio venga, mofiraremo , d che vitimo fine ci retti così

piegato : che fiard , acciò ,mi(urando con vna fina parte, oue fimi-

limilure notate fi veggono , la bocca di qualfiuoglia pezzo, ci fia

confiegiientetnente manifefto il pefio della palla di ferro, ch'egli

porta, e tira , e la quantità del metallo del pezzo, il cui fine farà

ancora quel dell’opera noftra.

Euui dunque vna linea tirata per la lunghezza del pugnale,

vguale alle due linee qui da piè fiegnate P Fi con laquale , toglien-

do la mifura del diametro della bocca d’vn pezzo, fiaperemo quan
te libre di palla di ferro vorrà ciaficun pezzo, l'altra fiegnata

PIO. dinota piombo : c l’altra PIE. pietra marmorina che ogn’

vna moflra le libre fecondo le fue diuifioni

.

Se noi , fiaputo il pefio della palla di ferro, volefsimo per quella

ttiper quanto pefia il metallo del pezzo faremo in queftomodo,
(oltre che fiopra habbiamo dato altra rcgola)re la palla d’vn can-

none pefia libre fio. partiremo fio. per 4. & viene 15. di quotienti

quali leuati da fio. nettano 45. 6-45. cantata di Roma ò di Napoli
pefia detto cannone , e quefta èia regola de’cannoni.

Le colobrine, fi come il fuo tertiamento è più ricco, hanno an-

cora la regola còtrariadi quella de’cannoni: perciochefi la pal-

la d’vna colobrina farà libra jo. noi accreficeremo il terzo della

palla ( ficomeléuafisimo il quarto a’ cannoni ) che fono io. à tut-

to il pefo, che fomma 40. e 40. cantata Amili farà ilpefo del me-
tal lo della colobrina. Econqucfto ordine fi trouailmetallo di

qualfiuoglia pezzo, groflb ò piccolo, ch’egli fi fia

.

Però i petrieri che tirano palla di Pietra, è necefiario faper

per la infra fieri tta regola delle proportioni , ch’è tra il ferro , e la

pietra, il pefo della palla di pietra,e s’ella pefia libre io.fi piglie-

rà la fuamità, ch’è io. e io. cantaràfarà il pefo del petricro.

A tirar dunque tutto vn diche fi camina quefii pezzi fi deue

dare per ogni 4. cantata di metallo vn par di buoi , & effendo il

luoco alpeftre, e montagnolo, fe gli daran conforme il giuditio,

di chi la guida, vedrà che fia ilbifogno, e la montata , che fa det-

ta artiglieria prouedendo ancora nel calarla di bone corde grof-

fe per poterla ritenere, ficome deue far nel portar i tauoloni da
fabricar le piate forme, là, oue s’hà da fare la batteria, &i tra-

ile rii
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uerfi ò bracci grofsi da metter foctoi tauoloni con chiodi d’ogni

forte, e pali luoghi 1 3. ò palmi da tare i gabbioni
,
quali gab-

bioni vogliono effer aiti da II. in ii.palmi, e nelle factio ni fi met-
tono tre per cannone à modo di triangolo: ma in Mare in loco di

gabbioni vfianio noi gumene vecchie fiacchi di lana, e materazzi.

La piata forma fopra che gioca il pezzo hà d’eiler dauanti più
larga palmi 4. che non è Tafie delle ruote, e dietro è larga il dop «

pio, che dittanti, per poter fiancheggiare. Et fi fanno oue la terra

èmobile, nellaquale fi potrebbe ficcare lartigliaria neldarea*
dietro ,& cirendorifcaldatacrcppare ancora però s’hàd’aiiuer-

tire, che quanto più grolfo è il pezzo canto più prefto fifcalda
,
c

però tira manco tiri al dì, che non fd il piccolo : c più fifcaldalc-

,|i Iì:ate,chc il vernoi vn cannone da libre 50. può tirare voice 40. Se

Yii facro da libre 8. tiri 60.

Horfe noi volefsimo ridurre (cornando al propofico)iI diame-

tro di palladi ferro, ad altri fimiJi diametri dipalicdipiobo bi-

fogna augumentargli il fuo pefoper Jamità: cioè le il diametro
c di palla di ferro, e quella pefa libre 30.eflendo il medefimodia-
metroin palla di piombo quella pefarà libre 45. in circa: perche
il piombo al ferro in graiiczza ftd quali in proportione fefquialce

ra, e così fi denc intendere in tutti gli altri diametri : e chi volef-

fc far la palla di pietra commune (opra detti diametri , tal palla

pefard circa la quarta parte del pefodi quella di pióbo: perche la

I proportionedcllapietramarmorina alpìombo in ponderofitd è

quafifubquadrupla: c col ferro, c quali come da 15. d 38. per la-

qual notitia fi potrà trouar la grauità di qualliiioglia palla negli

infraferitti diametri

.

Il piombo al ferro è quali come 3o.ài9.qaafi fefquialtera.

Il piombo alla pietra marmorinaquaficomc4, à i.

Il ferro alla pietra quali come 38. ài5.
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