






















ALLILLVSTRIS. ET ECCELLENTIS.
SIGNOR lACOMO BONCOMPAGNIi

DVCA DI SORA ET D'ARCE,
S I G NO R D* A R P I N O,

Marchcfe di Vignola , Capitano generale de gl huomini d'arme del

Re Cattolico nello Stato di MilanOjSc Gouernator

generale di Santa Chiefa

.

AVE NT> O iofin da frimi anni della mia pueri-

tta attejo all'arte delDifegno.come quello che oltre alla

I naturale inclmatione,che ci haueuo.non 'voleuo degene

rareda i miei maggiorici qualifer lungo ordine di tem-

fifonofiati di cotaliarti dotati^ ^ d'altre ancora da

efie dipendenti£t hauendo io da poi afifaticato afiaì in-

torno alla Profipettiuajn quei tempi mafiimamenteycheferuendo laglo-

ri$fia memoria delCjran T>uca Cofimo habitaiper moltianninella città

di Firenz^e, 'verapatria^^ nutrice di quefte nobtli/sime arti-, con tocca^

fione di queflapiaceuol pratica y ^mediante la cortefila del Caualiere

Niccolo Gaddiygentilhuomo difingulare ingegno, il quale oltre altaltre

doti ègrandemente amatore di cosifatte 'virtìifieci acquifio delle duepre

pnti Regoleycheprimaper intera certa notitia di detfArte eranofi^

tedalVignolaritrouate. Etperche in efieritrouai da poi molto maggior»

èccellez^a , cheprimaper lapoca notitia chenehaueua^ non m'era andato

immaginando: ^'conoficendo che gl*arteficipoteuano da dette Regole

trarre non minorcommodo ^ chefiihauefiferofatto daltofieruattonidegl'

ornamenti dellArchitetturadelmedefimo Vtgnola \
operai tanto , chel\

Autore sindujfefinalmente aparticiparle almondoper mez^o dellefio-

pe. 6t quando egli appu?ito dà ordine difar intagliare i rami , ecco che in

"vnfubito interponendouifila mortefu iìnpedito ildifiegnofuo,^ defide-

rio 'vniuerfiale, z/llquale hauendo io volontà difoddisfare.pregatone an

cora da Iacintofigliuolo di effo Vignola, à cui era molto a cuore, che sì vti

le opera,^ degna memoria difuo padre non perijfe deltutto,prefiajfun-

to nonpure d'ifarlapuhlicare,ma anco di renderlapiùperfetta,come ere

do hauerfatto,mediante le dichiarationi.et dimofirattom, che ho aggiun

te allefopradette'Kegole : tecceUenz^a delle quali accio tanto maggior-

mente apparifca dalla comparatione degl'altri modi,co quali gl'artefici

communemente fogliono operare in quefi; Arte y gl' ho voluti aggiu-

gnerealle prefate Regole . La qual cofia con tanto maggior prontezy

AT.; t ^



d'animo m'e 'venuta effiguita , quanto che io oltre al defderio ^ran
deche hohatiutofempre digioHaread ^ImÙ^ conoAifèrhtlfÀonù

molto diletto dt quefìe nobilifstme ani,conuenientiaqualfimgUa hono-
rato Caualiere) defiderofifiìmafuordi modo d'apprendere,^ tmpadro
nirffdeUapraticadi(jueftapiaceuolifsma<!^rte,potcheollrektanttcO'

fodhche ella apporta altarte^ilitare,reca ancoragiommentonotaU
kaU e/pugnatione,^ dtfefa dellefortez^e ,potendoficonglifirumenti
dic^uefiArtelmarein dtfegnoqmlfmogliajltofen^aaccotiarmfi, ^hauerne mnfolamente lapianta, mulalz.ato,con ognifua particolari-
ta,^ le mifure dellefuepartiproportionate alla diftanwheetra l'oc-
f'onoJiro,(^lacofachehal;l,iam^

y'E-cceUenx,aìlluprifsmaquejkmiefaticbeJelle quali mu
gl'e^edon^nonfolamenteperlefipradetteragionwancoperejlcrtm.
piegate attorno afihonorata inuentione delVtgnolafm -vaffallo, ^final
menteper moftrarlefegno della/incera dmotion mia,^ di tenermemo-
rta (poiché con altro mez>ononpofofoddisfare) di tanti benefcij, che ia
conofcodhauerricetmtt dall'EcceUeaXa V. 1llu(lrifsima,dopp0 Ihauer-
mt ellafatto degno difermrem cosìgrandi,^noUlt imprefeaU San^
titadtJKJ. P^paCregorio,alla CUI bemgmtàèpiaciuto in quella mat
ttnadihonorarmidelcaricodella Oneradt Alatrijaquale

fé lene per
i^graue-^ delpefo/ìiperioredtgran lunga alle deklifiri:^ernte mire-
caMapmtoftonoia,checontento,nondimenonericeuoallegre7x^]ncredf
bile,confiderandò la tantagranpronteT^a

, con la q-^dìfra Santità sì
Jpontamamente degnatafauorirmene , la tanta comentc7z,a che io

neveggomVeccellenz.allUftr,fs,ma,^intantialtrt

k»ori^padroni,fperandoancorachetl^ign^^^

l^^tiafaperfupptireaUimperfettionm,^^^

naintentione, conlaqua enon mancherò d,pregar continuamentefu^
^luina MaieJa, che le diadcompimentodogni maggior/elicità. St
facendogli humilmente rmerenz^a, megli raccomando con tutto il cuo-
re. DiPalaz,ZJ)di N. S.allixiiij.dtNoueml>re.^''DLXXXiU,

Di V.lUuftrifs. & Eccclicntifs. Signoria.

Obligatifsimo Seruitore.

F. Egnaiio Danti Eletto Vcfcouodi Alatri.
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VITA DI M. lACOMO BARROZ2I
DA VIGNOLA>

ARCHITETTO ET PROSPETTIVO
ECCELLENTISSIMO,

SCRITTA DAL R. P. EGNATIO DANTI
DELL' ORDINE DE* PREDICATORL

O L O R Ojchc fono afccCi à quei gradi d' cccelleiizajche la fcala de
glihonoridi quefto mòdo s'ha in ogni maniera di virtii & di fcien

za prefcritti per fiiprcmi, qiiafi Tempre vi fono flati guidati dalla-

Natura per afpriflrimc & faticofilTime ftrade . Et quefto fa ella per
auuentura per moftrare à quelli, che fon nati ne gli agi , & nutriti
nelle delitie^che altri che la virtu,non ha parte alcuna in fublima-
re altrui à così fatti gradi.Sc che difficililfimo, & quafi impo/Tibilc

fia il poterci altramente arriuare. Di che fe ne fono in ogni tempo
veduti infiniti efempÌ5tra iquah al prefcntc e rarilfimo queftodcl Barrozzij impcrciò
che haùcndofi ella propofto di fublimarlo à i priini gradi di eccellenza della nobililfmia

arte dell' Architettura^^: della ProfpettiuajridufTc Clemente fuo padre à sì eftrema ne-

cefìfitàjche gli couenne per le difcordie ciuili abbandonare Milano fua patria, doue egli

era nato d' affai nobile famiglia5&: eleggere per fua ftanza Vignola , terra che per efler

capo del Marchcfato
, e però conuencuolmentc nobile di ciuili habitatori ripiena.

Doue nel 15 07- il di primo d'Ottobre gli nacque lacomo fuo primo figliuolo , di ma
dre Tedefca figlia à\n principal condottierc di fanterie.Et perche in quello efilio della
patria non pareua che poteffc hauer luogo tanta felicità^che Clemente lo vedcffe indi.
rizzatOjCome defiderauajà pena vide gl'anni dell'infantia di lui, che paffò di quefla à mi
glior uita.Rimafto lacomo fenza padre, & fuor della patria, hauendo in quella tenera

età l' animo ardentilfimo alla virtu,fi trasferì fubito à Bologna per attendere alla Pittu-

ra.Ma accorgcndofi poi di non fare in effa molto profìtto,così per non hauer quella buo
na inflitutione^che à così difficil'arte fa di mefliere,come anco per hauer occupato quafi
tutto il tépo nel difegno delle lince,doue maggiormete fi fcntiua inclinato-,!! voltò quafi
del tutto à gli (ludij dell'Architettura,& della Profpcttiuasnclla quale fenza veruno iur

dirizzo riufcì da fe flefo di tanta eccellenza, che con la viuacità dell'ingegno fuo ritro-

nò quefle belliffime & faciliffimc regolc,che hora vengono in luce. Con le quali fi può
con molta facilità,^ con vfarui pochilfima,ò niente di pratica, ridurre in difegno qua 1

fi voglia difficil cofa,inuentione nel vero degna dell'ingegno fuo, & alla quale .neffuno

arriuò mai col penfiero prima di lui.Hauendofi dunq^ acquiibto in queft'Arte nome di
valent'huomo,hebbe in Bologna occafione di moflrare il valor fuo,& di farui molte cofc
di pregio,tra le quali furono grandemete ftimati i difegni,che fece per meffer Francefco
Guicciardini,il quale effendo all'hora Gouernatore di quella città, li mandò à Firenze
per farli lauorare di tarfia da eccellenti maeflri.Et fapendo il Barrozzi,chc non baftaua
il legger folamete quei precetti,che lafciò fcrittiVitruuioPollione intorno all'Architct
turajma che oltre à ciò bifognaua vederli offeruati in atto nelle viue reliquie de gli anti
chiedifìcijjfi trasferì àRoma,come in luogo particolarméte per qualità& numero di cffi

chiariffimo &c famofilfimo.Ma per che bifognaua pure procurare intàto il viuere per fe,

& per la famigliajcfercitaua tal volca la Pittura,nó leuàdo mai però l'animo dall' olfer^

uatione dell'anticaglicln quel metre efsédo fiata ilHtuita da molti nobili fpiriti vn'Ac-
cademia d'Architettiira^deila quale erano principali il Sig. Marcello Ceruini , che poi
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fuPapa.Monfig«or Maffei, & il Signor AlcfrandroManzuolnlafcio d.nuouo a^^^^^

ra & oàiValtra cofa,& riuolgendofi in tutto a quella nobile efercuatione ,
mifuro,& n-

ràlTc pi feruitio di quei Signori tutte 1" antichità di Roma : d' onde f. parti poi 1 anno

"J ySLocLotto^. Francia dall-AbatePr,^^^^^^^^

Bolognefe,à i feruitij del Rè Francefco primo.Il quale volendo fare va palazzo,& luogo

Sie d. tale ccc'ellen.a,chc agguagl.affe la grandezza de |--°'~^^
di fuperare con quella fabbrica tutt. gli altri ed.ha,,che per 1 addietro

J»"» '^^^^^

da qual fi voglia Principe del mondo;volfc che egli gli faceffe i difegm & modelli di el-

fa iTua pofnon furono del tutto melTi in efecutione per cagione delle guerre pm che

SXKferoinquei tenipi nelkmiferaCrifHanità Contuttociofec.

molti altri difegnid. f-abbriche,che furono meffi in opera;& particolarmente i dilegui&
rronidiProl|ettiua,doueandauanoiftor.edelPrimaticcio,chenelpalazzo^^^^^^^^

tana Bleo furono dipinti,facendo nel medefimo tempo gettare di metallo molte ftatuc

rntiche,le quali erano Hate formate in Roma la più parte di ordine fuo.Ma non hauen-

do potuto effettuare il tutto conìpitamente,per effere (lato coftretto quel Re a riuolge

fantao à cofe maggiorile ne ritornò a Bologna,chiamato & pregato ftrettamente dal

con ^Filippo de-Pe°ppolIprefidente di fan P«ronio,per farlo attendere a quella fabbri-

SntornoL defegnidellaqualef. occupò finoall-anno i55o.nonhauen^^^

tXui altro per le molte competentie,che fi trouò di perfone , le qualino fapeuano c
r

car fama/e non con opporfiA contradire,a fine che l'opera non camminaffe auanti.vi.

tfo namrale d° alcuni , che conofcendo l' imperfettion loro,non poffono vedere
,
fe non

conSioSipreg^^
poffono folamente col temerario

finalmente non fi conofcelTe il valor fuo,&
^^^"^ ^ Criftofano Lombardi

feissrorMiS^^

M nerbio per il Conte Alamanno Ifolano, có ordine & difegno molto „otabile,& rnara

«illiofo-fcce la cafa del Bocchio/eguitando l'humorc del padrone di effa ,& conduflc

colincrcdibil fatica il canale del nauilio dentro à Bologna, doue prima non artiuaua

J - .Tmicrlia aDoreffo Creato poi Giulio terzo fc ne véne a Roma,doue era flato eh a

enaT&peroXediefl^^

fieàa fuor della porta del Popolosa quale finita poi infieme con la vita del Pontefice, fi

ritirò à i feruigi del Cardinal Farnefe -, per il quale , fe ben fece molte cofe,la pnncipal

ndimeuo fini Palazzo di Caprarola , accommodato così bene al fito, che di fuori e di

forma pentagona,di dentro il cortile,& le logge fono circolari, & le ftanze riefcono tut.

drate con belliffima proportione,& talmente fpartite,che per le commodita ,
che

ne pVansoli fono cauate,nó vi ftà alcuna particella otiofa, & quel che è mirabile,le ftan

« fe-r,Jroni fono talmente pofte,che non veggono officina neffuna, ne efercitio lordi-

do Uche ha fatto ammirarlo da chiunche l'ha veduto,per il più artificiofo,& pili compi

tacente ornato & comodo palazzo del mondo;& ha con defiderio tirato a veder le mara

uiglie fue da lontane parti huomini molto giudiciof. come fu per efempio Monfignor

Daniel Barbaro perfona molto efquilita nelle cofe dell'Architettura; il qual moflo dal-

la oran fama di quefto palazzo,per non fe n'andar prefo alle grida , venne à pofta a ve.

de?lo-, & hauendolo cófiderato a parte à parte,& mtcfo minutamele dall'ifteflo Vignola

l'ordine di tutti i membri di fi compita machina,diire quelle parole, non mimit, ìmmo im-

.«opere auxit prsfenthfamm. Et giudicò in quel genere ,& in quel fito non poterli iar cola

ÌTuTompita-Et nel vero quella fabbrica più di tutte l'altre opere fue l'ha fatto conofcerc

Lrauel raro ingegno,chc egli era, hauendo in cffafparfi gentiliffimi capricci, &mo.

ftrindo particolarmente la gratia dell'arte in vna fcala à lumaca molto grande,la quale

girandofi fu le colomw Doriche con il parapetto &i balauftri con la fua cornicc,che gira



con tanta gratia^Si tanto vniramcntC5chc par di getto,viene con molta gratia condotta

fino alla fommità : & in fiinil maniera fon fatti anco con grand'artejSc macflria gl'archi

della loggia circolari.Né cotentàdofi il Barrozzi d'elTerli immortalato co la Ihipéda Ar-

chitettura di quella fabbricajvolfe anco moftrar in effa qualche faggio delle fuc fatiche

di Profpettiuajtra le belle pitture di meffer Taddco,&: Federigo Zuccari.Onde hauendo

fatto i difegni di tutto quello , che i.i frniil materia occorreua5UÌ colorì molte cofe di fua

inanojtra le quali fe ne veggono alcune molto difficili, & di lungo tempo à farfi così alfe

gnatamcte con regokjnon vi mettendo puntodi pratica, come fono le quattro colonne

Corinte ne'cantoni d'vna fakjtalmente fatte,che inganano la vifta di chiunche le mirai

& il marauigliofo sfondato della camera tonda.Fece oltre à ciò per il dettoCardinale la

piata3& il gratiofiilìmo difegno della facciata della chiefa del Giefu alla piazza de gliAl

tieri , che hoggi fi vede flàpata5& cominciò a piantare in Piacenza vn palazzo tale,& co

fi nobil mo{ra,che io,che ho veduto i difegni,& l'opera cominciata , poffo affermare di

non hauer veduto mai cofa in fimil genere di maggiore fplendore,per haucrla in guifa

ordinata^che le tre corti del Duca5di Madama, & del Principe vi poteffero habitare agia

tamcntc con ogni force di decoro , & d'apparato regio. Lafciò per non (o che anni a gui-

da di quefta fabbrica mcffer Iacinto fuo figliuolojdandogli i difegni talmente compiti co

ogni particulare^che poteuano bacare per condurre Scuramente l'opera all'vltima per-

fettione.Et quello fece egli per l'amore che portaua all'arte,& non perche non conofcef

fe meffer Iacinto fuo figliuolo atti/fimo a fupplire à molte cofe per fe fte{fo,Ghe egli volfc

porre in carrajuon perdonando à fatica alcuna, in modo che auanti che fi partiife , non

operaffc di fua mano tutto quello che era poffibile di fare . Haueua poco prima fatto ia

Perugia vna molto degna & honorata cappella nella chiefa di fan Francefco , & alcuni

difegni d'altre fabbriche fatte à Caftiglion del lago,& à Caftcl della Pieue ad iilanza del

Signor Afcanio della Cornia.Veggonfi di fua inuétione in Romi la graciofa cappella fat

ta per l'Abate Riccio infanta Cateti nadc'Funari, & la Chiefa d'i' palafrenieri di No-

ftro Signore in Bor^o PÌ05Ì difegni della quale ha meffo poi in opera me (Ver lacinto.Fu-

rono fatti daini in diuerfl luoghi d'Italia molti palazzotti,molte cafe,molte cappclle,5c

altri edifici; pubhci , & priuatijtra li quali fono pa rticularmentc la chiefa di Mazzano,
quella di fanto Orefte, & quella di fantaMaria de gl'Angeli d*Afcefi,che pur da lui fu or

dinata, & fondata,la quale di poi da Galeazzo Alclfi,& poi da Giulio Danti métrc viflfc,

fu feguitata.Nel pótificato di Pio quarto fece in Bologna il portico,& la facciata de'Bà-

chi, doue fi fcorge con quàta gratia egli feppe accordare la parte nuoua con la vecchia.

Et cfiendo poi per la morte del Buonarroti eletto Architetto di fan Pietro, vi attefe con

ogni maggior diligenza fino all'eftremo di fua vita. Fra tanto eficndo il Barone Berardi-

no Martirano arriuato alla corte di Spagna per alcuni fuoi negotij, fu fauorito da quel

Rèjche lo conobbe per huomo intédentiiimio nelle Matematiche , & nelle tre parti dell*

Architcttura,di conferir feco alcuni fuoi penfieri in materia di fabbriche,^ in particola

re della gran Chiefa,&conuento,chefaceua fare alla Scuriale in honore difanLoren-

zo.Doue hauendo il Barone auuertito molte cofe, & fcoperti con molta chiarezza diucr

fi mancamentijindulTc quel Ré à foprafedere cosi grande imprefa , finche egli mandato

da fua Maeftà per tutta Italia à cercar difegni da i primi Architetti, fulTe capitato a Ro-

nia,per portarli nelle mani del Vignola,per cauar poi da lui vn difegno compitiifimo,del

quale potelfc à pieno foddisfarfi,conforine à quello che fi prometteua dell' eccelléza di

c(fo,& della realtà & candidezza d' animo,chc fcorgeua in luii& così tornando poi alla

Corte,moftraie d'hauer vfata intorno à fi fatto ncgotio tutta la diligenza , che conucni-

ua. Venuto adunque il Barone in Italia,hebbe in Genoua difegni da Galeazzo Alelfis ia

Milano da Pellegrino ribaldi, in Venetia dal Palladio ,& in Fiorenza vn difegno pu-

blico dall'Accademia dell'arte del Difegno , & vn particolare di forma ouale fatto

da Vincentio Danti per comandamento del Gran Duca Cofimo : la copia del quale

fua Altezza ScrenilTima mandò in Spagna nelle proprie mani del Rè,tanto le parue bel

lo Se capricciofo. N'hebbe anco in diuerfe città tanti degli altri , che arriuarono fino al

numero di xxij. Dc'quali tutti nou altrimeti che fi faceflc Zeufi^quando dipinfe Elena à
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Crotone nel tépio di GiiinonCjtrahcndoIa dalle piti eccellenti parti dVno eletto numc-^
ro di belli/urne vergini^ne formò vno il Vignola di tanta perfettione , & tanto conforme
alla volontà del Ré^che ancorche'l Barone fufTe di difficililTima contentatura , & d'inge-
gno efquifitifsimo/e ne foddisfecc prenamente5& induffe il Rejche non meno fe ne com
piacque di luijà proporgli, come fece, honoratiffime conditioni perche andaffc à feruir-

lo. Ma egli,che già carico d'anni fi fentiua molto ftanco dalle continue fatiche di qucfl^

arte difficililfimajnon volfc accettare l'offertCjparendogli anco di non fi poter contenta
re di qual fi voglia gran cofajallontanandofi da Roma^^ dalla magnificcntiffima fabbri-

ca di San Pietro , doue con tanto amore fi affaticaua. Giunto all'anno 1573. efìfcndogli

comàdato da Papa Gregorio xiij.che andaffe à Città diCaftellojpcr vedere vna diffcrcza

di confini tra il Gran Duca di Tofcanaj&i la fanta Chiefa/entendofi indifpoftojConobbc

manifeftamente d'cfTer giunto alla fine del viucr fuo. Ma non reftaiido perciò d' an-
dare allegramente à farla fanta obbedientia, fi ammalò, & àpena rihauute alquan-
to le forze , fe ne tornò à Roma 5 doue eflcndo flato introdotto da Noftro Signore, fu

da Sua Beatitudine trattenuto più d'vn'hora paffeggiando, per informarfi di quel eh©
«gli riportaua,&: per difcorrer fcco intorno à diuerle fabbriche, che haucua in animo di

fare, & che ha poi fatte à memoria eterna del gloriofo nome fuob & finalmente licentia-

tofi per andarfene la mattina a Caprarola,fu la notte fòpraggiuto dalla febbre . Et per^
che egh s'haueua prima predetta la morte,fi pofe fubito nelle mani di Dio,&: prefi diuo-
tamcnte tutti i fantifìlmi Sacramenti , con molta rehgione paffò à miglior vita il fettimo

giorno dal principio del fuo male,clie fu alli 7. di Luglio 1 573. emendo in quello eftre-

nio vifitato continuamente con molta carità &c affetto da molti Religiofi fuoi amici , &
particolarmente dal Tarugi,che con affettuofiffime parole lo inanimi fcmpre fino all'vl-

timo fofpiroj & haucndo lafciaco molto dcfiderio di fe,<Sc delle fuc vii:tiì,con tutto che la

cinto fuo figluolo gli ordmafl'e eifequie modefi:e,&: conueneuoli al grado fuo , pafìarono
con tutto ciò i termini della mcdiocrità,per cagione del concorfo de gli artefici del Dife
gno,che l'accompagnarono alla Ritonda con honoratiffima pompa^quafi che ordinaifc
Jddio,che fi come egli fu il primo Architetto di quel tempo, così fulfe fcpolto nella piti

eccellente fabbrica del mondo.Lafciò Iacinto fuo figluolo più hercde delle virtu,& dell*

honoratilTimo nome paterno,che delle facultà,che fi hauefle auanzatej nonhauédo mai
voluto,né faputo confcruarfi pure vna particella di denari , che gli veniuano in buon mi
mero alle manijanzi era folito di dire,che haueua sépre domàdato à Iddio quella gratin,

che no gl'haueffe ne da auan2arc,né da màcare,& viuere,&: morire honorataméte.come
fece doppo di hauer paffato il corfo di fua vita trauagliatilfimo con molta patientia,& gc
nerofità d'animo,aiutato a ciò grandemente dalla gagliardezza della compleifione 6c
da vna certa naturale allegrez2a,accompagnata da vna fincera bontà,con le quali bellif

fime parti fi legò in amore ciafcuno che lo conobbe.Fu in lui marauigliofa liberalità , &
particolarmente delle fatiche fue, feruendo chiunche gli comandaua con infinita corte
fia,& con tanta fincerità,8(:fchiette2zà, che per qual fi voglia grancofa non haurebbc
mai faputo dire vna minima bugia.Di maniera che la verita,di che egli faceua partico-

larifrimaprofeirione,rifplcndeua feinpre tra l'altre rare qualità fue come pretiofilfima

gemma nel più puro,&: terfo oro legata . Onde tederà fempre nella memoria de gl'huo«
mini il nome fuo,hauendo anco lafciato fcritto a'poHeri le due opere non mai à baftaza
lodatejquella dell'Architettura,nella quale non fu mai da veruno de'fuoi tempi auanza
to,& quefla della Profpettiua,con la quale ha trapalTato di gran lunga tutti gli altri,ch«
alla memoria dc'noftri tempi fiano perucnuti.

AL mol: "



ALMOLTO RP. M- EGNATIODANTI,
COSMOGRAFO DI N. S. P. GREGORIO XIII.

I Efler Ottauiano Mafcherini Architetto di N. S. compatriota &
^ diamicicia deriuatalìn da pad ri noftri, & per confciruezamol
to informato della maggior parte delh. miei affari', mi ferme
che al defiderio che io ho,che camminino in luce quelle fati-

che già fatte da mio padre,mentre vifle,in materia della Profpettiua prati-
ca, hora s'apparecchia commodiffimaoccafione, poiché V.S. molto Re-
ucrenda per feruigio publico non fi sdegnerà di metterui quella fpefi,che
a me di prcfente farebbe di qualche fcommodo,& di pm darle quella chia
rezza,che a me scza dubbio conofco che firebbe imposfibile,per trouarmi
occupatiffimo nella feruitu di quelli mici Signori:&: mi ha accennato tane*
oltre della cortefia di V-S. molto Rcuerenda,chefenza penfarui più (-re-

putando quella per vocarione dal Signore Iddio) mi rifoluo fra poche fet-
umane venire a Roma,& quiui le diro tutto'l parer mio con ogni chiarez-
za,dadogli il libro di mio padre di b. m. il quale vedrà molto diiFeiente da
quella copia,che il Sig. Caualicr Caddi dette a V.S hauendolo io tutto tra
fcritto di mia mano in compagnia di mio padre poco auanti che pallafle a
miglior vita,& in fomma verro poi rifolutiffimo di fare quanto piacerà a
V. S. molto Reuerendaralla quale riuerentemenie bacio la mano, precran-
dole fanita,& contento.Di Scrmoneta^il di iiij, di Gennaro, 1 580.

^

2)/ F. S. molto Reuerenda,

AfFerionariffimo & feruitorc,

Iacinto "Barroz^Zji.



P R E F AT I One-
E rópèrationi marauigliofe tanto della Natura,quanto dell'arte,tirorno tal

mente gl'animi dcgl'huomini in ammiratione , che incominciorno à filo-

rofarc3& inucftigare le cagioni di qucllejmeritamétc lì fono affaticati moi
ti in ricercare la cagione dcgrclfctti, che accafcono intorno alla noftra vi*

fta per la varietà de'raggi vifuali caufata dalle diilazc, ihi^Sc mczi^per i qua
li c(fipa{rono5 &:xia altri accidenti di quelli^i quali effetti tanto fon degni d' cffcr faputi,

quanto trapaflano la maggior parte delle cofe di ammiratioae.Nc è cofa fé non grande-

mente conuenientesche intorno à vn fenfo nobiliilimojchc di degnicà tutti gl'altri auan-

za 3 &ci arreca cognitione di più differenze di corcjaccafchìno opere sì degne . A ragio-

ne ancora fi fono affaticati gl'artefici di'ritrouaré regole, & iltrumcnti , con i quali ope-

rando pofTìno con facilità imitare fuTiili effetti,^ appareze del veder noftro. Intra gì' al-

tri ho Tempre giudicato degno di lodej&i di viuere nella memoria di tutti gli fì:udiolì;>mcf

fcr lacomo Carrozzi da Vignola , huomo celebre per l' opere che egli fece mentre viffc

,

ma ammirabile per le due prcfenti Regole doppo di fc lafciatc, le quali ho giudicate der

gnc d'clfer da me illuftràte co i preséti comctarij:doue per maggior fcruitio de gU ftiidio

11 di quefta nobil pratica ho aggiuto altre regolcj&diucrii ftrumetijacciò cópitaméte pof

finohaucr cotczza di quanto fc li appartiene. Ne minor cura ho pollo in feruirc alli più

fcientifìci 3 i quali non fi foddisfacendo folamentedi bene operare, &:rapcrc che la co-

fa è così,ma di più ricercano le caufe, &: la ragione de'loro effetti: però mi fono ingegna

to di dimoftrarc Geometricamente tutte le parti principali di quella,Ia qual cofa no len-

za fatica,&: dihgétc fpeculatione ho potuto confeguirc , cffendomi llaio bifogno dimo-

ùrw molti Problemi, molti Tcorcmi^non più per auanti(che io fàppia) da altri dimo-

tìrati : li quali mi feruiranno non fole à quelle due prefcnti Regole , ma ancora all' altra

jpartedi cffa Profpettiua, douefi tratta folamcnte de' corpi in diucrfe maniere fatti :

la quale ( per hàuermi N. S. per hora occupato in altri -negorij fuor di Rom.a ) farà diffe-

nta à publicarfi à miglior otio,non volendo io far più lungamente dcfiderare àgli fbdio-

fi quéftc due prefcati Regole. Per le cui dimoftrationi ho prima poik alcune dciSnitioni*

& fuppofitioni , come principi) nccelfarij da preconofceffi per àcquiftar là fcienza delle

prefate propofitioni : imperòche Vnumquodque tunc no{fc arbitramur,cum caufas pri-

mas nouerimus,& prima principia vfq. ad dementa . Et ho nel medefimo.tempo foddif.

fatto al bifogno de gl'artefici , venendo in cotali defìnitioni dichiarati i vocaboli di quefl*

Arte.Ma nelli predetti principi) nelfuno ricerchi da me l' ordine & metodo d' Euclide di

procedere dalle cofe note alle ignotc;perche trattandofi d' vn Arte dipendente dalla fcie

za della Profpettiua fubalternata alla Geometria,non è pofsibile di procedere co la fqui*

fitezza de'Geomctri, & di non vfarc nella efpofitione determini qualche voce da dichia-

rarfi poi,ò qualch'altra già dichiarata dai Geometri altrouejdicédo Anftonle nel 3
.cap.

della fua Filofofia morale : Exaóla trav5latio no fimili modo in vnoquoq. genere exquire

da eft,quemadmodum neq. in ariium opifìcijs. Et poco doppo foggiugne : Eruditi eft ea^

tcnus exaòlam in vnoquoque genere explicationem requirere , quatenus pati rei ipfui^

natura poteft.Ma perche non à tutti gl' artefici del difegno è concclfo di poter fare quel-

lo acquiflo della Geometria,chc alle dimoftrationi della prima parte fi ricercherebbe, pc

rò come in altri Inocchi ho detto , ho voluto mettere feparataméte nel principio le propo-

fitioni , che feruono à dimoftrare l'operationi della Profpettiua pratica,accioche a quel-

li che non fanno Geometria5non fe li debba dire dy^ce/uT^ììTvg ovcP^g alarnu. Potranno an-

cora quelli artefici che più fi dilettano di operare , che di fare fludio in diuerfc regole,la-

fciata in dietro la prima Regola del Vignola con le altre aggiunte da noi ,
porre tutto lo

ftudio loro nella feconda, & in quella lire grandifsima pratica, come più cccellente,Sc

più facile di qualunche altra regola*,conh quale potranno perfettamente operare,& ri

durre qual fi vogha cofa in Profpettiua.il che chiaro conofccranno quelli, che efamiue-

ranno le cofe ferine attorno à qiiefi:' Arte da diuerfi autori , de' quali alla notitia noftra

(quantunque con diligenza fi fia nccrco)non é perucnuto hbrojò fcrittura alcuna de gP
artefici



trtcfid antichìjancorchc cccclIcntiTsimi fiano /lati, come fanno fedele memorie delle

(cene fatte da lorojche furono in fi gran prcgio^fi in Atene appreffo i GrecijCome in Ro-

ma apprelfo i Latini . Ma de'tépi nollri intra quelli che hanno lafciata qualche memoria

di queft* Arte , il primo di tempo,^: che con miglior metodo& forma ne habbia fcritto^c

flato maeftro Pietro della Frace/ca dal Borgo à fan Sepolcro , del quale habbiamo hoggi

tre libri fcritti à man05cccellentifsimamente difegnati*. & chi vuol conofcere l' eccellen-

za loro, vegga che Daniel Barbaro ne ha trafcritto vna gra parte nel fuo hbro della Pro-

fpcttiua . ScrifTe ancora le regole ordinarie di queft' Arte Scbaftian Setlio in quel modo,

che da BaldafTarrc da Siena l' haueua imparate. Affai diffufamente ne ha fcritto lacomo

Andreotti dal Cerchio,& Giouan Cufin Frazefi. Pietro Cataneoha porto il modo me-

dcfimo di Pietro dal Borgo . Habbiamo in oltre quelle regole ordinarie in compendio da

Leonbatifta Alberti^da Lionardo da Vinci,da Alberto DurOjGiouacchino FortiojSc Gio

iian LenckcrjSc: Vvcnccflao Giànizzero Norinbergenfc,il quale ha mefsi in Profpettiua

li corpi regoIarÌ3&: altri cópoflijfi come fece Pietro dal Borgo,fe bene F. Luca gli (lampo

poi fotto filo nome. Habbiamo in oltre vn altro libro di Profpettiua intitolato Yiatore,

con molta maggior copia di figurc,che di parole . Dimoflrò ancora il Comandino Geo-

metricamente come apparifca all'occhio la cofa vifla in Profpettiua in tutti i cafi, che in

ciò fi pofsino darcjma quah fiano qucfte dimofl:rationi,fi vedrà in parte alla trigefima ter

za prop. di queflo libro . Hora fira tutte le memorie che da quefli autori fono ftate lafcia-

te5ne(funa al giudicio mio aggiugnc all' eccellenza delle due Regole prefenti , per efìTcrc

effe ficurifsime &: vniucrfali per fare in Profpettiua qual fi voglia cofa efattifsimamente.

Ne da quefla credenza fi allontani alcuno, fe gli pareffe che il Vignola non haueffe fcrit

to con quel metodo,&: chiarczza^jcJic fi ricercherebbe, anzi facci il mcdcfimo giudicio di

cffojchc fare doniamo di molti altri eccellenti artefici,chc hanno poflo il loro fludio per

acquiflarfi gloria daUccccIIcza dell' operare,non dello fcriucre.Con tutto ciò fi come il

Vignola fempre accrcfireua di pcrfettione le regole da lui fcritte , di che può far fede la

differenza che é in tra più cfi^mplari, che egH cortefifsimo della fuainduflria indiuerfi

tcpi dette à diuerfi,^: il prcfimte tefl:o,che a me da Iacinto fuo figliolo fu dato dipoi che 1*

Autore I hebbe 1 vltima volta riuiflo & riordinato , poco prima che egli paffaffe di que-

(la vita : così doniamo credcre,che queflo teflo, che al prefcnte mando in luce ,fia il più

compito,&: più perfetto di turti.il quale non dubito che vi habbia a effere vtile , & caro,

poi che in ogni parte douc ha hauuto dibifogiio ò di efplicatione,o di fupplimento,

mi fono ingegnato ne* prefenti commentari; di uipplirc à quanto fi potelTc dall'Autore

defiderare . La qual cofa fc io barò ottenuto , mi parrà d'haucr confeguito abbondante

frutto delle mie molte fatiche.

CAPITOLI



CAPITOLI DEL TESTO
prima Regola

.

DELLA

y^H<?/? può procedere per diuerfe regole,

V-y <^^'^^tte le cofe^'>engono a terminare ìn-vn
in che conftjìa il fondamento della Vrofpettiua^ijchccoja dlafia.
Che cojajiano li cinque termini
DeWeJempio delli cinque termini.

Della pratica de cinque termini nel digradare lefuperjicie piane.
Della pratica del digradare qualfi vogliafigura.
Del modo d'aliare i corpi[opra le piante digradate.

Capitoli del certo della feconda Regola.

Cap, j.

Cap, II,

Cap. Ili,

Cap. mi,
Cap. V,
Cap. VI,

. ^^P- VII,

C^^f' Vili.

D
più commoda.

Delle linee parallele diagonali.^- pofle a cafo.
Della digradatane delle figure a[quadra,

^omelidigradmoconlaprefenteregolalefig^^^
Della digradatane del cerchio.

;/ "ra.

Della digradatione del quadrofuor di linea,
DcUa digradatione dellefigure irregolari.
Comefi difegni di Vrofpettiua con due ri^he/enza tirarmolte linee

"

ComelifaccmleSagmeerette,Ì!rdiaJmli. ^
' '^''^''''^^"''^

Come fi faccia la pianta d'^na loggia digradata,

Come fifaccino le Sagmeperfare li corpi in Vrofpettiua
Come fi facciala figuradelTiediHallo.

Come fifaccino le Sagme deUe bafe deUe colonne
Del modo difareleSagme de* capitelli.

Elle definitioni d'alcuneyoci,che s'hanno a -ofare in qmfia feconda Recmla

Cap. II,

C<^P- III,

(^ap- Illi,

Cap, V,
Cap, VI,
Cap, VII,
Cap, vili,
Cap, IX,
Cap. X,
Cap. XI.
Cap. Xii,
Cap, Xiii,

Cap. Xliil.

Cap. XV
Cap. XVI.
Cap. XVII.
Cap. XVIII,
Cap, XIX,
Cap, XX,
Cap, XXI.

LA PRI-



LA PRIMA REGOLA
DELLA PROSPETTIVA PRATICA

DI M IACOMO BARROZZI
DA VIGNOLA,

Coni commentaiij del R. P. M, Egnatio Danti, Matematico
dello Studio di Bolosna

.

I>EFl7ilTl07iI DELL'^BJ'E DELL^ VFJDS V ETTIV ^,

jNCORCHE Zìa più proprio delle faenze il dimoftrare quello che airintcller

to propongono per fondamen tali& par ricolariprincipij , &che le Matemati-
che mofèrino ciò per mezzo d cfsi con più certezza di tutte l'altre; non è percan-

to,che quefta nobiliffima arte della Prorpettiua,da'Greci Scenografia chiamata,
riculi l'aiuto & il (oftegno loro;anzi hauendo ella dipendenza , ik cllendo guida-
ta& regolata dalla fcienza di elIà,malageuolmente potrebbe fare di m«io di non
(criurfcne, per dare fpirito à fe medcfima. Senza che pare, che quello particolar

priuilegio Ce gli couenga , Se debba cercare di dar di le quella maggior chiarezza

& notitia,che a lei fia po(ribilc,poiche(a dir cofi)è l'anmia de lo ljpirito,che infor

ina,&di l*c(rcrealle nobiliflìme arti del difegno,quaninche la Scultura molto meno dell' altre due fe ne
ferua, le quali fc non fusero da ella indirizzate, no potrebbono far quali alcuna buona operatione lattclo

che hauendo eflè per fine l'imitare, ella infegna loto il modo di far ciò così perfecramente con le lue

linee, che con molta mra-aiuglia inganna poi gnocchi de'riguardanti . Di che <jnando non ci ftillè

altro efcmpio (che pure ce ne fono infiniti ) ballerebbe quello dell'Autore ftcllo nella camera ton-

da , & lequattro colonne ne gl'angoli della (ala fatte da lui in Caprarola, & vuoilo dc 'li loggia de^Giìigi

di verfo il giardino, fatta dairccccllctilTimo Baldaflàrre Pcruzzi da Si':na; nella quale entri chi vuolc,che

fc non fa elfer dipinta , rellerà ingannato dalla falfa credenza , che'l tutto fia di rilicuo . Onde per tutto

quefto , ^perche non folamente tutte le icienze , ma anco tutte l'arti hanno i loro proprij vocaboli Se

principijjda quali fono in vn certo modo guidate ; non dourà parere fuor di propofito di poi re, aur^nti

che fi venga alla dichiaratione di ella Arte,alcani principi) Se alcune dimo/lrationi , con le quJi li poilk

(per dir così) far più fpiritofa quella nobil pratica , Se mollrare Geometricamente, che turco quello che

opera, fia conforme alla Natura , Se habbia dipendenza dalla fcienza della Profpetdua, che dalla Geome-
tria viene fubalternata : fe bene il Vignolanon ha pollo nel fuohbro altro, che quella loia definitione,

che fegue qui appreilb.

DEFlTiiriO Ti^E T B^I M jt . S'auncrtifce

che il tclìo

Sotto quefto vocabolo di Pro{|iei:tiua s'intende communementc quel^ìfj^f^^^jfi

profpettOjche cirapprefenta in vn'occhiataqualfi voglia cofa. Ma in s^^^^afonc

ni 1 T^ • n JT • f • A II r \
ai carattere

quefto luogo daTittori 6c ailegnaton lonointeie tutte quelle cole,clie in g^^tfo. & il

pittura,o in difegno per forza di linee ci fono rapprefentate. Ucommcn"

PEr procedere con quell'ordine,che nell'infegnnre tutte le fcienze , Se tutte l'arti fi'ricerca
; TAutorc ^ ' ^g"^"°

nella prima fronte del Ilio libro ci dimoftra , che cola fia quella Proipetciua che ci propone d'infe-
*

gnarej& dalle fue parole polliamo molto bene cauare quella definitione.

Udrte deh Trofpettiua^c quella , che cirapprefenu in difegno inguaiJtuoglUJù-

ferficie tutte le cofe neh fleffo moào^ che alla, Vtf^a ci appartfcono, 0 ueramentey > quella ,

che ci mette in dtfyno lafyura,che (tfa nella commune fettione della piramide yifuale^

<T delpiano che la tagliò*

Quelflo è proprio dell'aite della Profpettiua,il rapprefentarci in difegno con le fue linec,nelle fuperfi*

eie piane,o curue,o mille,mtti i corpi , o fuperficie,che mollrino tutte quelle faccie lati,che nel vero li

rapprefenu all'occhio. La onde fe ftaremo con l'occhio fopra la punta della piramide, vedremo tre ddic

A fuc



1 PROSP. PRATICA DEL VIGNOLA
Tue Faccie:ma Ce h giiaraeremo per il vcrfo d'vno de fuoi angoIi,non ne vedremo feaion duc,c^ ncll. uh-
defima maniera le difegnera 1 arce de la Profpettiua.Cosi parimente ne gli altri quattro corpi regolari,,]
diametro de quali (e farà maggiore deHmteruallo che è tra vn occhio & l'altro , non vedremo mai pii'
della meta delle loro fiicciej hano pofti all'occhio in qual fi voglia po/i tura & fìto, Etquefto auuicne'
perche vlcendo detti corpi dalla sfera, della quale non potendo noi vedere interamente la metà, come
dmioltra Euclidei nel teorema 28 . della Proipettiua , non potremo nè anche vedere più della metà di
cih corpi:ma fe diametro farà minore dell'i nteruallo,che è fra l'vno &l'altr'occhio,potrà vederlenc co
amendue gh occhi poco più di mezaA ne'fopradetti corpi poco più della metà delle feccie . Ma miran-
do la palla con vn'occhio folo, lia grande il luo diametro quanto li pare,non fi potrà vedere la metà intc
ra.ll che tutto e dimoftrato da Euclide ncUeorema 27. 2 5 . della fua Profpettiua.Ma delle fuperficic
retalinee fe non ftaranno nel medelìmo piano dell'occhio parallelo all'orizon te,oue el'apparifcono vna
linea retta, a moftreranno tutti i lati loro: le quali parti ville dall' occhio nel vero, ci fono rapprefentate
dalla Proipettiua neUa parete con le lue linee nella figura da ellà digradata,Ia quale altro non e^he quel-
la che il fa nella commune lettione della piramide vifuale,& della>arete che la taelia : douendoci noi
imaginare, che tutte le cofe, che nella parete fi dipingono in Proipettiua con giulla regola, fiano fìtuate
dietro ad eflà parete

; & 1 raggi vifuali
, che da elle cole vengono ali occhio, elTendo tagliati dalla parete,

faccino in ella vna figura digradata, che ci rapprefenti il vero.Et perciò Leonbatifta Alberti dice che la
Pitmra,cioe la Profpetaua non e altro clie il taglio della piramide vifuale: onde al fuo luogo dimóftrere-mo,come di gran lunga fi liano ingannali coloro, che hanno creduto poter metterli in Profpettiua quel-
e cofe che fon polle dinanzi alla parete . Non lafcerò già di auuertire, che fe bene (propriamente par.lando)quefta voce Profpettiua, ligm fica l arte,o la Icienza di ella,cò tutto dò(come moltoì>en dice l'Au.
torejapprellodegh artefici eprelanonfolamenteper la cofarapprefentata da el^^ come fono perc empio le leene i<c piolpettiue;ma anco per la cola imitata, come lono le piazze, le ftrade,&: qual fi vo.
Glia hbbrica,& corpo

.
Et quindi auuiene,che certe belle vedute di contrade, edificij,pacfi, de altre cofe

limigUann li chiamano commuiicmcnte Profpettiiie,da quel profpetto che ci fi rapprefenta alla villa il
quale cllendo imitato da quella Arte, diede occafionea i Greci di chiamarla Scenografi^, cioè deferi ttlo-ne delle iccne.chc nel recitare le Comedie & Tragedie loro collumauano di fare;la qual vlànza è Ibta ri.

che fu Aicceliri^f^^^^ J"^""^'*
"^"^^ F'-tiazzi^cÓtradepO ville,douc i\ prefuppon^

Jlpunto 'e ^nafìccoUpm^grmdtzza, che mnpul dal/enfi efere attualmente ditdfc.

Mi rendo certo,chc apprellò deaeriti,! quali molto ben fanno,chc tutte le fcienze , & tutte le pia no-

na cola infegnai e,dalla quale fiano le faenze prodotteAlarti inltituitqnon haurà quefta pre4te dcfì

TcTc:Zr'''T^''^^^^^^ non^èquello che

f^rirr.mrn. "''J'''"
^""^^'^"^^^''^^ parre;perche non confiderando il Prolpettiuo fe non quelle cole

rtÈ^ifi"*'^""
^""^^'^^^ "'""'fo'''l^'-if''zsa, che nonpuò fenfiumnte efi-

LINEAPROSP
«ludcvS?""''^^"'^'^^ nellaquaje viene imaginata la Imca Geometrica

,
come aottamente cfore/Iè Ari ftnri

oAuedifengiiendo la linea Geometrica àalla linea ProfperóK
Fifi^naturale& fenfibile,ma non in quanto ella è naturair^S e & apXS fA

'
I

T

D £ F I TlI T I 0 i^r ^ ^,
Ctmre M'occhio e ilcentro dell'httmore CriHaUim.

PeracentrodcUWhionons'intendcdaTrofpettimilcentro'aella
sfera ai efroocchio,maq

to, oue



CON IL COMM. DI M. EGNATIO DANTI. . ^

tOjdouc fi forma la perfetta vifione , che c nel centro dell* humor Chftallino, lontano dal centro della

sfera dell occhio per la quinta parte del Tuo diametro in circa.Per la cui intelligenza fa di meitiere conli

derarc diligentemente da ogni intorno tutta la fabbrica dellocchiOjO^i primieramente come fu dalla Na-
tura fatto di forma sferica,così perche potellc agcuohnente muouerii in giro,lenza mutar la tella; come
anco.perche fulfe attiffimo à riceuerel'imagini di tutte le colè , fecondo che qui apprello'pm à pieno ù
diri . Fu quella marauigliola fibbiica del occhio comporta di tre humori, di quattro tuniche princi-
pali, ò vero tele che le vogliamo chiamare , alle quali Ce ne aggiungono poi altre due. Il primo humore,
cominciando dalla parte dinanzi , è TAc^^uco j il iècondo,doue li torma la perfetta vilione,è il Criftalli-

nQ;il ta-zo c il Vitieo.Delle tuniche,ò vero tele,la prima c rAranca,la feconda la Kctinaja terza l'Vue^^,

& la quarta la Dura,con l altre due apprellb,delle quali l'vna è polla alla line de'mufcolij l'altra è la Bian
ca . Ht per maggior chiarezza & facilità di quella ièupenda fabbrica dell'occhio , & di tutte le fue parti,

ho pollo qui di lotto la prefente figura,doiie co le lettere AB,

c

legnata la luce, perla quale padano l'imagini di tutto quello

che deue eil'er'veduto dall'occhio, ik. pallano ancora per la pu-

pilla fino all'humor Cnllallino : il cui diametro c il iato

dcll'ellàgono deferi tto nel maggior cerchio della sfera dell'oc-

chio . lì che oltre che iì aflerma da'migliori Annotomifti , lo-

può anco ciafcuno da fe lleilò conofcere, come l'ho fcnfatamé

te veduto io in molti,che n'ho aperti, lenza trouariii quali alcu

na differenza. La mcbrana che cuopre la luce,c chiamata Cor-

nea,per cfl'ere trafparcnte,come e l'ollb del corno della lantcj-

na.La pupilla dell'occhio e legnata co le lettere DDyìk è vn bu

co nella tunica Vuea legnata C C, la quale li ripiega indentro

ne'punti S S, & fa vn concauo fra le,& la Cornea, ripieno d'hu

more acqueo , che fi mcfcola poi per dio buco della pupilla

con quello di lotto, & detto buco s allarga vn poco,& li riltri-

gne,lecondo che sapre,& fi comprime l'occhio . Et quello au-

uiene , perche la tunica Vuea legnata C C, fi raccoglie alqua-

to,& fi llendeA nello Hcnderfi diminuifce il buco,li come nel raccorfi l'accrefcc. Dal che nafce,che no
fi può dare mifura determinata del diametro fuojauuenoa che alcuni vogliono,che fia vguale al lato del

dodecagoiio defcritto nel maggior cerchio della sfera deirocchio.L'hiimor Crillallino fitto di materia

candidiirima,& rifplendentillìma c fegnato dalla lettera X,nel quale il diametro del maggior cerchio è

vguale al lato dell'eptagono defcritto in vno de maggiori cerchi della sfera dell'occhio -.^maper 1 alerò

vcrfo c fchiacciato à guifa d'vna lcnticchia,& nel fuo centro fi forma la perfetta vifione, il qual centro c

Fuori del centro della sfera dell'occhio la quinta parte del fuo diametro in circa , & è pollo giuilamente

nel diamerio deirocchio,che dal centro della iiipcrficie della luce và al neruo della villa Z . L'humore
Acqueo è il fegnato P P, óc le due Qg^mollrano l'humor Vitreo j il quale è tanto men chiaro dell'hii-

mor Crillallino , quanto il vetro è men limpido del Crillallo di montagna . La tela fegnata con le due

K K, è la Bianca,che nafce alla fine de'mufcoli,& s'attacca all-olfo nelle punte fegnate con le due GG.La
tela dura,che nafce dalla Dura madre, & fafcia di fuori il neruo della villa,è tralparente fra il punto A,
^ il punto B,lolamente,come corno. La tela fatta dalla pia madre fegnata con le due M M, & due C C|
.c chiamata Vuea.pcr ellér del colore della bucciadell'vua nera : & di qui auuiene, che fa fondo à gl'hu-

mori trafparenti,come fa H piombo allo fpecchio di criftallo,ad effetto che fi polTino in elfi improntare

i fimulacri delle cofe,&liano veduti dalla virtù animale vifiua peruenuta all'occhio fparfa per gUfpi-

riti animah. La tela Retina è fegnata con due R R, & nafce dalla fullaza del nci'uo della villa.Li punti

N N , mollrano la lottiliflìma tela Aranea, che cuopre dinanzi i'humor Crillallino,& fepara P humor
vAcqueo dal Vitreo. Vltimamente fi vede il neruo della villa fegnato co la lettera Z,Et quella c la deferir

rione dell'occhio, tratta da'hbri dell'Annotomia di Vincentio Danti:doue perche fi vedcil cétro dell'ha

mor CrillaUino fuor del centro della sfera dell'occhio per la quinta parte in circa del fuo diametrojnon

lafcerò in quello propofito di auuertirejche il VelIàlho,»3c altri,che pofero I'humor Crillallino concen-

trico all'occhio, hanno erratojnon pure per quello che ho ollèruato nel Valuerde, & in Vincentio Dan-
ti,ma anco per la prona , che ne ho da me Hello fatta in molte Annotomie,che feci altre volte in Firen-

ze,& in Bologna,doue fempre trouai il centro dell'humor Crillallino fuori di quello della palla dell oc-

chio la quinta parte del fuo diametro,poco piuò meno,attefo che la Natura nelle mifure delle parti del

corpo humano non fempre ollerui la medelima grandezza. Oltre che pare , che fenz'altro la ragione ne

.inlegni, che la cofa non polTa (lare altrimenti,& che la Natura ingegnofilHma habbia ciò fatto con mol-

ta prudenzajattelo che douendofi formare il perfetto vedere nel centro dell'hurnor Crillallino , come
più atto à ri cenere le fpecie delle cofcj fe fulfe da lei llato pollo nel centro dalla palla dell'occhio, non fa

rebbe capito nella pupilla, fe non -f-|- in circa d'vn angolo rettojdoue che vfccndo Hion di detto cen-

» neli'accoftarlì che fa alia puj)illa,capifcc vn angolo molto ipaggioic.
^

A 1 def;i-
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D E F I -hll T I 0 TSl^E (l V I Kl^T ^.

Lineeparalleleprofpettìuefono quelle:,chefi'vanno a congiugnere nel

punto orizsontale.

Parrà quefta defìnicionc in prima vifta falfa , & contraria alla 5 t. definirionc del primo d'Eudi

dc:ma chi la confidercrà bcnc,haucndo nTpetro alla proprietà dell'arte della Proipcttiuaja quale confi

dera le cofe non come in verità rono,ma in quel modo che dall'occhio fono vedute; trouerà efler accom-

modaiiflìma,*^ propri) Alma di qucft'arte.Et perche quelle cofe,che dall occhio più da lontano fono vc-

dute,minori gli appari fcono ( come à fuo luogo fi vedrà) ne feguejche le linee parallele vadano fecondo

quello che apparifcc all'occhio^à cogiugnerfi nel pùto orizontale.Di che oltre alla dimollrationc che fi

è pofta alla propofitione 1 S.vediamo l'efperienza nel Corridore di Beluederc in Vaticano, doue ftando

l occhio in vna tefta di eifojCi pare che nell'altra refta fi riftringa ; ancorché con effetto fia di vgualc lar-

ghezza per tutto!& fe detto Corridore fuile aliai pm lugo,fi vedrcbbono i fuoi lati andare à cógiugner-

fi,e(rcndo come è detto nella preallegata propofitione,che delle cofe vguah le più lótanc fono vifleìbtto

minore angolo;comc à punto fi vede in quelle belle ftradedella Palatajvilla de Signori Peppolijle quali

camminando in lunghezza di iei miglia diritte à filo,l'occhio non può giugncre alla fine di eilè,& fi veg

cono infieme i lati loro congiunti.

D E E i Ji i r l 0 S E S T ^,

Puntoprincipale della Projpetttua e "vn termine della vijìapojloa li

Hello a dirimpetto deliocchio.
Qnefto punto è da gl'artefici chiamato afrolutamente il punto della

Pro(pcttiua,ò vero orizonte,per eifereil termine della vifta, auucnga che
in efiò vanno à terminare tutte le linee parallele,che con la finea pinna firn

no angoli rettiA' fta l'empre à liucllo dcUocchio , di manieVa chela linea,

che da eliopunto viene tirata fino all'occhio, fia parallela all'Orizonte del
mondo,& f?a angoli pari nella fiiperficic della luce dcirocchi'o.Sia l'occhio

la palla G,& la linea piana B C.l'Ajfarà il punto principale della Profpet-

tiua,& da efiò partendofi la linea retta A G, farà angoli pari nel punto F,

della luce:& nella mcdefima figura fi vede,che le linee parallele A B, À D,
AE, AC,chenel perfetto fanno an^ofi retti conia linea piana BC,vanno i
terminare nel punto A , detto principale à differenza del fcgucn te puntò
della diftanza,cS: delli puti particolari della Profpettiua, che ?bn quelli,airi
^uali vanno ad vnirfi le linee parallele fecondaric

, che fono cauiate dalli
quadri fuor di linea , che nel perfetto fanno angoli impari fópra la Jiipci

piana, fi come fi vedrà alla vndecima.

Ti V. E l 0 ri^E S ET r l M A.

^ . j.v.vO principale ~ —— v^x^na,
che ellendo parallela ali Onzonte del mondo,venga f^no all'occhio noftro.Et per queflo nel difcpnare le
Profpettiuc fi mette fempre tanto lontano dal punto principale

, quanto fi ha da fiar lontano à vederle.
A queflo punto fi tireranno tutte le linee diagonali,chc pafiàno per gl'angoli de quadri , che fono pofU
tra le linee parallele.il come tutto fi vedrà in dilegno alla definitione I %

D E E l ^K^l r l ò ri E OTTAVA.
Linea orizsontale e quella, che nella Projpettiuajlando a liuello deUt

occhio,termina la 'vifta nojira.
Quefta finca è quella,che paffa per li punti piincipale,& particulare della Profpcttiua,la qiìale fe bea

fi tira da vn lato che pafTì per il puto pnncipale,& per quello della diftaJa,ce la douemo nondimeno iin

À' (V V u-
^

1
— r"* "'"^ «-"^^^«-'luaic, le nor

pra ^1 ella 1 occhio non può vedere la parte fuperiore di ncfiìino piano, che fia parallelo all' orÌ2onte.Et
perciò U deue auucrrire

, che detta linea no fi metta più alta dell occhio,à fine che il piano della Profpet
tiua non appariica d'elfer pendente in fpiaggia , come fi è viflo molte volte eifer auuenuto, quando non
5*c hauuto queito auiiertimenro,fe bene più à bafio diremo,che fi pofià pigliare vn poco di ficentia,
porre Ja hnea onzontale,& il punto principale vn pochetto pia alto dell'occhio.

D E E IJ^I T 1 0 ^H^E "HO ISiA.

.
Lineapiana è quella, che nellafronte deliapianta della Trojpettiua

fiaparallela alla linea orizsontale.
^^^^^
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Ancor che tutte le lince rette,c!ic non corrono alli punti orizontali,ò à quello della diftanzajò al cen
tro del mondojlì chiamino lince piane.come fono neli'alzato le lince nella fronte de'corpi , ^ de* cafa-

mentijche non sfliggono all' occhio.cjui non dimeno per linea piana intendiamo folamente quella , che
ftando nella fronte del piano,ò piatita della Pro{pettiua,fa angoli retti nel perfetto con tutte le linee pa-

rallele,chc vano ad vnirh nel puto principale deli'onzonte. Quella Unea da Leonbatifta Albera e chia-

mata linea dello {pazzo,^ da altri e detta Hnea della terra,della quale veggalì l'esépio nella figura della

definitionc 1 3 .Auuertendo che qucfta linea farà fempre parallela all'orizontc, eccetto quando il piano
della Prolpettuia non li vede ftando neho ftellb orizon te, perche all'hora la linea dellorizonte& del

piano l'ara tutt'vna. Ma le lince; che nelle piante fono parallele alla linea piana , «Se allorizonte , fi chia-

'inerai^no linee del piano.

D E F I T^I T I O riE DECIMA,
Lìnee parallele principali/on quelle , che "vannoà concorrere tutte

infieme nelpuntoprincipale della Projpettiua.

Già s'è detto, che le linee parallele Profpettiue fono qiìeH<;,chc Ci vanno à congiugnere nel punto ori
-Eontalciina qui lì dcfìnifcono le parallele principali,che lì congiungono nel punto oiizontale principa-
:le,à differenza delle (ccond.uie,che qui à canto ii definifcono ellèr cauHitc dalli parallelo<Trami ftiori di
:linea,<!^ concorrere a punci orizontah particolarijperche quelle principali fono fotte da flati de'quadri
-polli in linea,cioc daquei lati de quadri,che nel perfetto fanno angoli retti con la linea piatta della pre-
cedente dehnitione. .

DEFIHITIO 7^E XI.

X. Lineeparallelefecondarlefono quellcyche^annoad'vnirfifuor del

puntoprincipale nella linea orizsontale^allt loropuntiparticolari .
'

Quc ftc parai Icle (bno qucll e, che nel perfetto fanno fopra

la linea piana angoli impari, ìk fono i lati de* quadri,chc da i

Profpettiui Ibn chiamati Qiiadri fuori di linea, ouéio polli à

cafo. come per efempiofi vede nel quadro P, fiior di hnca,

doue le due parallcle,chc pallàno per li fuoi lati D N,& E M,
fanno d'angoli impari nc'duc punti D, & E, & da clic ne Qa-

fcono le due parallele fecondane, che vanno à congiugnerli

nella linea orizontalc nel loro punto particolare G,& nó van-

no al punto A,principale. Et quello punto delle Hhce fccòn-

<larie li chiama punto particolare di clFe due lince , petchc'fe

in vna parete Rifleio molti quadri fuor di linea tutti difFetcn-

temente polli Tvno dall'altro, ciafcuno d'clTi haj:à il fuo pun

tp pardcolare nella medefima linea orizo tale, douc c pollo il. •

.

punto principale della parctcal quale cocorrono He hncè;che '
*

nafcono dalle perfette,che fanno angoli pari con la linea pia-

na , come fanno le lince A B , & A C , che nafcono dalle li-

nee C L,<S£ B K,che fanno due angoli pari nclli pimti B,5<: C.
Ma Te bene le parallele caulate da i lati de quadri fuor di linea

corrono alli loro punti particolari,come c il punto G,li detti

quadri nella loro digradatione hanno bilbgno nondimeno

del punto principale A, come vedremo quando fi tratterà di cflì nella prima,& feconda Regola,'

D E F i 7^1 T I 0 Ti^E XIL

Parte digradata e quella,che cogiujla regola e ridotta in Projpettiua.
Parte digradata appreso de Profpettiui altro non fignifica,che quella partcdi fupcrficie , 0 di corpo,

che dal fuo perfetto grado,& eilcre,è ridotta al diminuito/econdo che dall'occhio è villa in maggiore,

ò minore chfta^a: che è fimilc alla figura che fi fa nella fctrionc della piramide vifiule, còme fi vede alle

propofitioni iCu 17.Se 3 o.Et quelle parti fono tanto delle fupcrficie nelle piante,come anco de corpi.»-^

perciò mttc le cofe,chc dalla lor naturai forma fono ridotte in Profpettiua,fecodo che all'occhio appari

:fcono,fi chiamano digradate.Et fi dice parte della cofa elTerc digradata , perche rare volte auuicne, che

tiel ridarre in Prof^etiiua le piante,ò i corpi che fono in linea , non habbino vBa parte perfetta , che ftà

Tìd fuo naturale enere,& nó sfiigge ali 'occhio,& l'altra parte digradata& diminuita,fecondo che alla vi

•fta fi rapprefenta.Ma le piante& i corpi fuor di linea non haurannomai parte alcuna, che digradata no
fia, fi come al luogo fuo fi vedrà chiaramente : fe bene tutte Te dofe ridotte in Profpetnua ancorché dall'

•echio non isfugghinojpoi che fono diminuite dalla loro naturai grandezza, fi chiamano (
largamente

parlan-

|01C|
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parlando) digmclatc,& l'altezza loro fi piglia Tempre in quella parte, che e fra le linee del pianoA' la lar

chezza e quella, che c in mezo fra le linee parallele: che nel fequente escpio farebbe la larghe2za,la Hi,

% l altczzl laH F>del quadro digradato EF.Et cosi lempre è preladal Vignola,«Si: da gl'altri Proipectiui.

D E F I K^l T I 0 TSl E XIII.

Linea diagonale e quella.chefajfafergt angoli de quadri digradati.

" R Qu_efta è la quarta linea della Prorpettiua da gli

Artefici chiamata diagonale, perche caminando

fijmpre al punto della ciiftanza, palla per gli angoli

de'quadri digradati ; fi come nella prefente figi-iri

moftra la linea CB,che palTà per gl angoli C EjFG,

& va al punto della diftarp^a B. La onde tutte le vol-

te che nell'operare, quefta diagonale non pafia pei

gl'angoli de'quadri, dite ò che la regola non è. buo-

na;0 che nó fi c operato bcne.La linea chiamataOri

C H l ^ zontale,c quella legnata per A B, & palfa per il pu-

«0 A, principale,& per il punto B,della diftanza. La fecondajche e la linea piana,c fegnata per C D,& 1«

!altre\re,che partano per il piito E F,6(: G, fono le linee del piano. Et le prime,che Tono le parallele,fi fc-

ignano per A C, per A H, per A I,& per A D, le quali tutte fi congiiingono nell'A, punto piincipale.Si

^vedrà poi pui à ballo, come ilVignola dalla prefente linea diagonale caui i punti diagonali,fi come dall*

^j)endicolari caua li punti erettilo perpendicolari che li vogliamo chiamare, per leruirfcneper fondar

mento della feconda Regola.

DEFILITI OHE xiirr.

Lineaperpendtcolare è quella, ehefa gli angoli retti/oprala linea

piana "và alcentro delmondo. \

Delle linee rette, che intcrucngono nella Profpcttiua,qucfta che qui fi definifce, tiene il quinto avviti

ino luoeo-& fi ritroua fempre in tutti i corpi abati della Profpectiua,douendo elfi clìèr polli scpre reaj-

^ *
n>ente à piombo fopra rorizontc , fi come ftanno naturahnente i veri , che da

qucft Arte fono imitati.Et à quello auuertifcafi con ogni diligenza,perche fe nql

dilegnarc le Profpettiue quelle Uneenon andranno à piombo perfettamente , ^
non faranno fempre gl'angoli retti con le linee piane della pianta,fi come fà la li

nea A D, fopra la D C,,faranno parete che tutti gli edifici) calchmo à terra>colsi

che e molto difpiaccuolf all'occhio . Non facendo qui calo quello accollamei>#

to.che le linee perpendicolari per andare tutte al centro della terra , fanno fopra

rorizontCjpcrche l'altezza, de gl'edificij non c unta, che fia fenlìbile ,
rilpctto al

femidiametro della terra.

--^f- D E F I nj T I 0 7>J^E XV.
^

'

^ Linea perpendicolare allajfuperjicie conuejfa^h concaua delia sferd^

t quella che "vifa angolipari.

Si dimoftrcrà alla propofition 1 3 . che ogni linea , che cafcando da qual fi voglia punto fuor della sfe

ra & và al centro d'efia,fa angoli pan tanto nella fuperficie conuelIà,come anco nella concuua d ella sfe

M. Et quelle tali linee fi dicono eller à piombo Ibpra la sfera. Il medcfimo fi alFerma di quelle linee,chc

Vfcendo dal centro vanno alla circonferenza d'ella sfera, cioè che vi fanno angoli pari^ pei che dalla i

propofitionc del terzo d'Euclide fi caua,che tutti gl'angoli del femicircolo fono fra di loro vguali.

DEFIXITIO XVI.

,^\>Sup€rficiepi(^na parallela altOriz^onte e quella ,fopra la quale cor^

U linee in ej^a tiratefanno angoli retti tutte le linee perpendicolari.

In quello luogo non fi dcuc intendere per TOrizontc quell* vltim»

cftremità della terra,o del mare,che termina la villa nollrajma quella fu

f)crficie piana,che ci imaginiamo, che pallàndo per il centro del mondo

o tagli in due parti vguafi. Et à quello orizonte fi può dire , che fia giù*

ftamente parallela quella fuperficie, nella quale eflèndo defcritta qual fi

voglia linca.con cflTa fa angoli retti lahnea perpendicolare, che fopra vi

calca,& va al centro del mondo:ma quello fi dimollra alla propolition*

1 jr.& qui fi vede nella prelènte figura , doue G H,c rorizonte,che pali»

per iJ centro del mondo D, & A B, c la fuperficie piana parallela

all'ori»
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fllI'orizonte,ncIIa quale fta a piombo la C D, nel punto C, & fa aneoli retti con Jc Jinec deCcritte nella

liipcrhcic A B,,che pallòno per il punto C, il che fa aiicora con quelle, che ncll orironte G Hfono urate
per il punto D.

DEFiriiriOTi^E XVIJ.

Centro Ji é^udljtmglUfigura rettilinea di lati \guah > punto e^uiJtHante da tutti

gtangoli d'ejjafigura.

Se bene pare che queftavoce di centro nelle figure

pianella propria del cerchio, però conuiene non ìola-

mentea tutteraltre hiperficie, ma à li corpi* folidi anco-

ra,ne'quali è di due forti jdella di ftaza, & e pofto vgual»

niente lontano da quelle parti del corpo che efcono più

inhioii dell'aitrei& della grauità , che e vn punto pollo

talmente nel mezzo del corpo,che fé in elio fiifle il cor-

po Ib/pefojlhrcbbe vgualmentc, òc non penderebbe da

nell'una banda.Ma qui al noftro propofito il centro nel-

la figura piana regolare e pollo equidillante da tutti el*

angoli iiioi, fi come fi vede nella figura del triangolo

cquilaterojchc il l'uo centro è cquidiìlàte dalli tre ango-

li Tuoi ABC, nel punto D. Et nelle figure parallelo-

grame il centro e equidillante da tutti i punti nelati op-

poltijChe fono equidiftanti da gl'angoli diametralmente oppofti,fi come fi vedrà al'corollario della prò
pofitione9.à:alla propofirione j i.

D E F ITS^I T I 0 ISl E XVIII.

*Polo di qualpuogliafigura \ quel punto , dalquale capa la linea à piomlofipra il

<entrodi efiafigura.

Se bene quella voce Polo e detta dal verbo greco che vuol dire volto , perche fi^pra de'PoIi fi

vanno riuolg'udo le raachine,& fpecialmente quelle eterne de Cieli;nondimeno e traipor:ata in quello

luogo da i Profpettiuijper fignificare vn punto eleuato fopra il centro delie hgare circulari , ò rettilinee,

ò mille , al quale vpùgono tutte le hnee,chc parcendofi da i punti equidi danti dal centro,fi)no fra di loro

vguali.Et quelle lono quelle linee.con le quaU i Profpettiui alzano i corpi piramidali fopra le liie piante

digradate.l quaU corpi quando fiilFero infilzati in vn afiè,che paflàlle per quello polo, Oc peni già detto

ccn crojfi potriano girare vniformemente:& in quello modo tanto il polo,come anco il centro, a pocria*

00 nei proprio fignificato chiamar Poli.

DEFlJijr lOV^E XIX.

Lìnea radiale > quella^per la quale
fi diffondono ifimulacri delle coji .

per quella dcfinitionc , la quale e la fettima del fecondo hbro di Vitellione, altro non fi deue intende-

fc/c
non quelle linee, mediante le quali l'imagine delle cole fi va ad imprimere nell'occhio, nello fpec-

chio,o nel muro , quando efie linee entrano per il buco della finellra, nella llanza fcura; perche tante li

nec fi partono dalla cofa vifibilc,quanti punti ha in fe vifibiii , & tutte vanno all occhio,© allo fpecchio,

ò al muro,douc imprótono rimacme della cola che portano;ma però quelle che vanno all'occhio/ono

chiamate ra^i vifiuh,fi come nella leguente definitione fi vede.

D E E ll^ir I OT<l^E XX.

ILaggio Vtfiiale e \na Unta rettaJeìla quale i mez^ cuopronogli eHremì.

EucHdc nel fiio libro de gli fpecchi fuppone,che ogni cofa vifibile fi vegga da noi per retta linea , & per

ciò affermajche il raggio vifuale fia linea retta: il che fi fii chiaro p l'efpericza del raggio del Sole,&: d'gn*

altro lumc,'che pafsado per le felììire della finellra,& per i buchi de traguardi della diottra,è portato per

linea retta.Ma che i fuoi mezzi cuoprino gli ellremi,ci fi moftra per quefto,che il Prolpettiuo,nó confi-

derando (e non quelle cole che fenlatamente vede, la linea apprelfo di lai harà fenfibile larghezza, «3c

grofiezzajfi come di fopra è detto,& per ciò farà verojche di ella i mezi cuoprono gl'ellremi. Auuer-

ceudo,cheil 1122x0 vifuale non e in altro differente dalla linea radiale , fe non che quella portando il fu^ *' mulacro
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mulacroMh cofa allo {pecchia, al muro , óc à qiial fi voglia altro corpo, non ha bifogno di c|uclla lar-

ghezza 3c grollèzza, che fa dimeftiere al raggio viliiale per eilèr vilto dall occhio , alqiùlc porta i rima-

lacri de gl oggetti.

D E F IlSil T lO^N^E XXI,

piramide radiale f quella,che ha U hafa nellafuperficie della, cofa^ che diffonde timd

gtneJìia:^ lapunta f in unpunto dt qualpuoglia altro corpo, o[uperficie,

Qucftadefinirione è parimente la p.del fecondo lib. di Vitellione: per inteUigéza della qiuile fa di me-
ftiete di confìderare, che da ogni punto del corpo,che diffonde fimagine fua, cleono linee , che vanno a

tutti i puniijche le ftanno all'incontro.Il che ci fi manifella,quando poniamo qual fi voglia picciola cofa

all'incótro d'vna moltitudine grandifsima di fpecchi, perchè la vediamo imprótare in ciafcuno di efli,il

che e IcgnOjChe da quella cola lì partono linee,che vanno a trouare ciafcuno de'detti fpecchi: & c quello

ftellò,clie i ProfjDettuii dicono del corpo luminol'o, che da ciafcuno fuo punto manda linee luminofe, le

quali vanno a trouare tutti i punti delle cole da loro illuminate . Hor perche dalle cofe,che diffondono il

limulacro loro,efcono infinite linee radiali,da elle làrano formate le piramidi conoidali,c) di tate faccie,

quanti lati harà lafuperficie della cofa, che diffonde l'imagine Ina ; la quale piramide quando verrà

ad improntare i firaulacri neirocchio,farà appuntatajma quando imprimerà nello fpecchio, ò nel mu-
rOjlarà Ipuntata ; & facendo il limulacro mi-

nore della colà , che lo diffonde , farà acuta:

ma quando lo farà eguale , harà le lue faccio

parallele, folamente nell'occhio farà Icmpre
^ appuntata , & farà angolo nel centro dell'hu-

more Criftallino.Et cllendo piena di linee ra-«

diali , ftarà fcmpre nel mezzo del conio del

veder noftro, attefo che fempre vediamo in

cerchio attorno la cola , che principalmente

in tediamo di vedere,come qui li moftra nell*

rptagono CAD, che è circondato dai raggi che fmno il conio E G F H B .

D E F IT^I T I OlSi^E XXII.

^Ife dellapiramide radiale e yna linea retta.che dal centro della lafa deh Tird
mìdefino allafuapunta,

Chiamono i Profpettiui Alfe della piramide radiale quel raggio, o linea radiale,che fta perfettamcn,
te nel mezzo della piramide,*:^^: palla per il centro della luce,& dèlia sfera dell'occhiojdal che nafce, che
faccia angoli pari lopra la 1 iiperfiae di ella luce,fi come fi dimoftrerà più auanti alla prop. i 3 . «Se kJ. &
fi vedrà anco,che doue giugnerà quella linea , làrà dall'occhio veduto più efquifitamente,chc qua! fi vo
glia altro punto della cofa che fi mira.

DEFITV^ITIO'H.H XXIII.

Corpo luminofo \ quello,che ^e diffuffuo delfuo lume.

Ancorché non fi polfa prouare fe non per l'efempio della Luna,quando nell'Eclilfe c priua di lume,
che il Sole ha folo la luce propria,la qual communica a tutte l'altre cole ; fi deue nondimeno ciò after!

maue,fcguendo m torno à quello la più commune,& la migliore opinione.Ma qui fi deue auuertire, che
i Prolpettiui intendono d'ogni corpo, che getti la luce, o naturale, o artificiale che fia,pur che fi diffon-
da il lume,o fu fuo proprio,o l'habbia per participatione da altri,come la Luna &c faltre llelle.

DEFin^lTlOTi^E XXIIIx,

Luceprima e queìla^che Viene immediatamente dal corpo luminofe.

La luce che per la fineftra entra nella ftanza, non potendo percuotere tutte le parti di eira,ri flettendo
fi illumina ogni cofa con la luce feconda, che dalla prmia c cagionata; Se è da gh artefici chiamata luir
rifielio. Et che lia vcvo che la luce prima,che entra per la finelìra , non può illuminare immediatamente
tutte le para delia ff:anza,c manifeff:o, perche di già fappiamo,che ocrni luce è portata per linea retta, &
non poffono le linee rette percuotere,le non adirimpetto del corpo luminofo,dx dóde elfe efcono

, attelo
che da ogni punto del corpo luminofo efcono infinite linee radiali, che vanno a tutti i punti de i corpi
che le fono oppoftijaffermando vniuerfalmente i Prolpettiui , che da ogni punto del corpo luminofb fi

fpargc

[o-

lume
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fpargc il lume in forma di mezza sfera; ma acciò qiiefto fpargimento di racrgi fi polla fare , è necellàrio,

che i mezzi, per i quali deuono palIare,fiano diafani,dimiiiiera che nella Itanza ofcura entreranno iolo

quei raggi,che rettamente per la lìneJdra polFono pairare,& quefti percuotendo nelle mura,o pauimento

della ftanza, fi romperanno,& illumineranno gl'angoli di quclla;& quanto più gagliardi faranno li detti

raggi,tanto maggiore fiirà la luce feconda. La onde vediamo, che ogni picciolo raggio di Sole, che entri

in vna ftanza, iiiimiina con la nfiefiiDne Tua tutte l'ala e parti di quella

D EF J V^ir lOTsl^E XXV.

Corpo diafano e jueUo.per lo cjmlepuò paffare la luce.

Di quefti corpi diafani alcuni fono naturali, come per efempio,i Cieli,il fuoco, l'aria,co i vapori che

v'afcendono ,
l'acqua , alcune fpecie di pietre , & molti oflì di pefci, ^ d animali aerei, & terreftrijper i

quali tutti palla non folamente la luce prima,ma anco la feconda,che da ella prima è riHeira:<5<: altri ib-

no artificiali , come 1 vetriA altre cole trafparenti , che fimilmente dall'arte fono fatte.

D E F Im T I 0 y^E XXVI.

Corpo Opaco 'e quelloyche non efendo tramarenteynonpuò eferpenetrato dalla luce.

La terra è veramente opaca, ^ fra gl'altri elementi c fola fenza trarparenza;& perciò delle pietre,& al

tre cofe minerali,quelle fono più opache , che partecipano più di terra, & fon rali,che la luce non le può

peneu:are,fi come nò anco i raggi vifuali,nè le linee radiali,che portono i fimulacri delle cofe.

DEE Ilsljri OTSiE XXV li.

Ombra e quellaparte di ojcuritày che ^ cagionata dal corpo opaco.

Dal corpo opaco e cagionata l'ombra, attefo che percotendo la luce in elio corpo , illumina la parte

che toccha & l ^^^^^ ^^^^^ ^^"^^ ^ ^^'^^ ^^^^ luce,refta ofcura,& prohibilcc che la luce no pafli pia

oltre & caula l'ombra ali incontro,cóforme alla grandezza iua , all'altezza della luce,che lo iUumina:

non Gitante che anco i corpi luiriinofi cacionino di loro qualche poco d*ombra,la quale per eflère debo-

liflima, è impropriamcnta chiamata omìbra

.

5i douem difopr^t defi./irv la jurete che taglia la pìramideyifualeima perche più abajfo V^utore dice efferc

pT(fa p(^y ^weliiiJuptrficie piariu che taglia la prefata pira7ììide,però ce ne rimettiamo a quel luogo,

"svpTosTtione della prospettiva
P R A V I C A.

SVVV OSir lOl^E VBjMjt.

O^nì corpo opaco polito dalla naturalo daltarte) ricettiuo delle ima^ini degli oggetti.

H E li corpi politi fiano ricettiui delle imagini de gli oggetti, appare elTer vero per l'efpe-

rienza,che ne veggiamo nelle pietre dure,&: in altri fimili corpi naturali,^ ne gli fpecchi

d acciaio,& di metallo,nel riceuer che fanno i fimulacri delle cole,che con debita diftan-

za fi rapprefentano loro,

S V V? OS IT l 0 Ji^E SECOJiP^.

Ogni corpo diafano di fondo denfo et opaco^e ricettiuo della imagine di cpualpuoglia

cofa.

Al corpo diafano & trafparentc in vece della fohdità,che ne'corpi politi fa riceuere l' imagini ( come

nella precedente fuppofitione s e detto) ferue la denfità »5c ofauità del fondo , fenza la quale la vifta tra-

pafla per la chiarezza d'elio corpo,come per efempio interuiene quando miriamo in vn lucido criftallo,

oue non fcorcrendofi cofa nellunajle gli poniamo di fotto il fondo denfo di ftagno,& d'argento viuo,rice

"ue fubito tutte le imagini de fH oggetti , che fe gli rapprefentano . Il quale efl'etto fi vede anco nelle cole

B naturali,
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T^'^rUfT "'"'""^l.»" «("O'^h^ habbia .1 fondo dcnCo. E ben vero, che anco nell'acque

ZZ^n\ tw ,^r V"°T'ì° &co„ueffiriceuono(anco.chefondo

« del fondo ferue loro la concauità,& conueffione, come fanno i periti.

S V T T 0 S ir I OTi^E Tei{Z^.

Ogni cofa 'e difu^ua delU imagmfta a ifml/ìuoglu corvoper ilmezzo del diafa-
no,pa iauminatOyO rio

.

Checiafcuna cofa habbia vinà di mamlare il fimulacro fiio ad imprimerfi , non folamente ne'corpi
(ol.di,.V polmA' ne diafani di fondo ofcuro.ma anco ne corpi (olidi fenza polimento neiriino.comeLno le mm-agl,e,la Cam.. panni,& altre ^^^^^

p.o,che habbiamo dato ji fopra de gli Ipecchi di diiierlb maniere , & de'diafani, ne'qiJi fi và ad impri-
mere 1

imajme d, aafcuna cofa
; & poi ner quello.che quanto a i corpi denf. iinza polimento li dille da

no. al primo corema de gb (peccln . Euclide
; doueV.nfegnò di Le in vna fineftra vn buco piraml^

dale,per il quale entrando
.
l.mu acri delle coiè, che fono di fSori, fi vanno ad imprimere ne muro' cheeh e ali incontro co medefuui colori& mouiméti loro.in modo che fi vede l' imagine dell' n„"azzùrrT

?n, r n.ó ^T"n ' ^ "»P™^^'fi nell occhio,camminano rato per il mezzodeilarùliuàcome anco per la illuminata.pur che l oggetto,che ha da mandare il fuo fimulacro all'occhio, fia illumi*nato.tt cip vcdiauio cfler vcio,quando dì notte per il mezzo dell'aria oliura vediamo i fliochi &i lumiancor che molto fiano da noi lontani . Et il fimile fi vede , quando perii mezzo dvna ftanza ofcura patfonp 1 fimiilacri delle cofe.che vediamo nell'altra ftanza lUuminaD:
^

sv -FV OSITI 0-nji (yy^pj^.

L'occhio noBro e ricettiuo delie macini delle cofe.chefeglt rapprefentam.

NeU'annotoraia,che fi 6 dell'occhio
, ci appare chiaramente, che I humor criftallino è ricettiuo delle

.mag.n.deglioggeta,chefeglirapprelentano,vedondofiimprimereine(r.comencllofpecchio:4u^^
fto CI fi fa noto ancora ogni volta che no, miriamo gli occhi àltr.u;poiche vediamo in elio imprelSllmprel'imagin noftra.oltrechelafabbricrdell occh.o,klIb CI fa toccar cómanolav^^^^^^
che ellendo (come s'e detto d. lopra)ogni corpo polito.ò diafiano di fondo opaco &défò ne uio ddk.mag.n. l'occhio farà taleperhauerlafi.perficiecorneatrafparétiffima.&l'L

<j.iantofifiaqt,allivoghaacqt.alimp,da&chiara.&haueni,lvitreo;&ilcriilallinS^?^^^^^^
gran lunga la chiarezza !c candidezza del vetro &del criltallo. A i quali humori in ve^e del fondo,Z
fono gli Ipecchi matenah.riccue anco pm perfettamente i fimulacri delfe cole.

SVVTOSirion.E QviT^T^.

Uonpofiamo dtHintamente \edere,fe nonfitto angolo acuto.

Tutte le cofe che vede l'occhio noftro,fono vedute da lui mediante le hnee radiji . chenel centro fuo
"

fc:isl;S:ih^

m cheK P"'', '''' ^?^^"g°"°
.
come s'è detto nella quarta definitione né f^

PO È o i
"°7°'I^ S'"Snere al centro

,
doue fi forma la perfetta vifione , & chenè'anco fpolla lotto di elio veder diftintamentecofi a cuna. Il che l',.f.,^ri.„,ft IT- ,i

'^^"^"eancou

{angolo retto con vu'occhio folo,non poffiamo diftinta,tn
formato. Et quefto ami prrpKhp Tp fi, fT" i u \ r , f

^^^^^^ 1 vna 1 altra linea , dalle quali è

iticefiavgXtòlu,^^^^^^^^^^^
vedrebbc^( fi come ^/dlSrafe^^^^^^
fooridelclntrodellaptrdrciP;:^^
pa definitione. Onde perche il diametro de l,T!Tl u ì ?,

*'>'"«™.':°«'« mollrato nella qiur

o;fi vede che l maog.^or al^^l cTe aS ''^"^ pupilla.fono della milura che fi è det-

foco piu,o meno,lfcondo?he° bucodXÌ™M ^ ' ^"/^ fS°lo reno,

ragra^dezzaae..agg.or-a„got?hS^^^^^

^'pettiue.
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rpcttiue,airemo che li cluc terzi dell'angolo retto,chc è l'angolo del mangio equilatcro.capifcono com
modaraente nella pupilla dell'occhio .

o ^ r

Sfttositiot^e SEST^.

Vimagine JeUacofa \edutdper ilmezo diafanoyilluminatoo o/curo che pa, uienc
dìtocchio .

Che il veder noftro fi feccia mediante l'imagine della cofa veduta, che come in vno fpecchio fi viene

Dcuefi adunque primieramente conriderare,che quelli che hanno detto il vedere farfi per i rai^rTi, che
dairocchio vfcendo vanno a trouarela cofa veduta/ono di due pareri. Imperoche Euclicfe per pnncipa-
hfljmo fondamento della Profpettiua prefupponcche i rag^i vifuah efchino dall'occhio , & vadano alla
cola veduta, doue fanno la bafa della pi ramide,la cui punta lì forma nel centro deli-occhio: alla quale opi
mone li accolta mtta la Iquola vniuerlale de'Matematici antichi. Ma gli altri,de quaji c capo il (ian Pla-
tone, afterniano che quei raggi viluali,die efcono.dairocchio,Cano vna luce,& vno f>lendore,?he ^mvv
ga nell aria fino a vn certo {patio determinato,oue fi congiugne col lume efteriore,& iifl] dellVna & l'ai,
tra vna luce fola talmente ingagliardita& forti ficata , che niediante quella dirizzando l'occhio all'Oiie'et-
to,fi vetia facilmente . Et con quefti pare che fi concordi Galeno nel 7 . lib.de precetti d Hippocrate& di

anima, che giugne fino alla cofa vifibile , per il cui mezo fi fa la vifione . Et fe bene tal virtù e portata per
l'aria alla colà veduta, gli /piriti vifuali rimangono nondimeno nell'occhio,& l'aria illuminata c il mez-
ZOi per il quale detta virtù giugne alla cofa vilìbile. Et quello c in fomma il parere di quelli , che vo^lio-
no,che'l vedere Ci fticda. per i raggi,che elcono dall'occhio. Il quale come hauremo moftrato euidentiffi-

mamente eller iàlfbi diremo co Ariftotile in che modo fi faccia il vederc,& folueremo tutti i dubbij,chc
inco orario fi polfono addurre per laluare l'opinione,che dai Vignola fi fuppone come chufa; attefo che
anco Ariftotile difende quefto fiio parere più torto reprouando le opinioni contrarie , che dimoftrando
cUretraiiiente la lua, ^perciò viene annouerata fra le fuppofitioni,& non fra i teoremi dimoftrabili.

Hofa cflendo che la pupilla dell'occhio fia coperta dalla tunica cornea,fi come fi e già detto alla 4. de
|iniaone,relterà chiaro,che da ella no potrà vfcire lume,o fplcdore alcuno.Ma concedalì,che poilà vfci-

re fecondo che 1 f Iatòmci vogliono, in quel modo che nellà lanterna rifplende il lumejdico che quel lu-

me ijiteriore non fi potrà vnire all' cfteriore;auuenga che i lumi non fiano corpo, ma afTetcione de' cor-
pi , & da elfi prodotti . Onde ne fcguirà , che impropriamente fi dichino i lumi vnirfi, perche più to ito

<à dir cosi) fi confondono infieme, che li vnifchino. & vediamo, che quando fi appreilano infiem * dui
candele accefc,che i lumi loro non fi vnifconojma ellèndo loro apprelencato il corpo opaco, cagionano
ducombrejil che da fegno,che quei lumi non fono vniti infieme.

Ma pofto che quei rag^i luminofi fi potellèro vnire , dico che ne anco la vifione fi potrà fare per elH
raggi luminofi , perche farà necelfario , che efil ragd fiano corpo, hauendo a mutar luo^o, fecondo che
l'occhio gira da vna cofa aH'altrajpoi che e proprio de'corpi il mutar luogo,&: nó delle coìe incorporecr
& perciò bilogna dire,chc detti niggi vifuali necelfariamente fiano corpi Jl che fe frilfe vero, vedali quan
tiinconucnienti ne feguirebbono . Etprimahauendoavfcireiraagi vifuali dell occhio continuamente
nel guardare che fi fà,cS<: malfimamente di lontano; feguirà,che l'occhio fi ftracchi, & s'indebohfca . Ma
fe fi rirpjóde, che clTendo i raggi fottililfimi,non fi ìndeboHfce l'occhio^non fi potrà friggire almeno,chc
nel guardale alle ftelle per la iuiifurata lunghezza de raggi vifiiali , non fi confumi vna buona parte dell»

animale,non che dell'occhio . Oltre che detti raggi corporaU làranno nell'aria impediti daogm corpo,
fhe incontreràno,etianadio da'raggi vifuali de gli altri occhi,che in diuerfe parti rifguardano , & Ipecial*
mente faranno diflìpati & rotti dalle groflè piogge& tempefte,& da venti gagliardi:& pure fperimécii»-

nvo il Contrajrio,i:he lòlfiando i venti,&: tempeftando,noi vediamo bene in ogni modo,
£t in olore fe detti raggi,che efcono dall'occhiojfiifièro così tenui& fottilijpotrémo vedere con le pai

Jjcbre chiul'e,perche eflì raggi trapalfeiebbono peri pori delle palpebre, fi come vediamo trapafiare il

udojre,& le lagrime,che da gli occhi fi diftillano.Aggiugafi,che le i raggi fon e6rpo,eome potrà la mede

ranno co i raggi infieme , & non u vedranno nel medefimo Ipatio di tempo tanto le cole lótane^come le

vicine: perche ellendo i raggi corpo , peneranno più tempo a giugnere in vn luogo lontano , che in vm
viWftQ . te pure vediamo dioò l' efperienza contrario j poi che nel medefimo fpatio di tcmpo ven-

5 i gono
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Sono all-OGcIiio tanto le cofe lontane.comc le vicine. Agguinc;afi,che in tutti quelli che v.-<.cno con <,liocch.al..o vem.fi farebbe lapenetraiione de-corp.,cliet i F,1o(bfi è rifiutata.

=

Per le qua
. ragioni fi deue indubitatamente concludcre.che il veder nollro nó fi faccia in modo alca

fione e lendo nel pafetepe (egue che 1 vedere fi ftcia dentro all'occhio noftro,& nlfuori.& perS&
fu a A

'P^^'''7™^S',« '''^"^ ^"C. veduta fi ftende nell ana tanto, che viene fin de urod Vchto noftro ad mipnmerfi nell'himior criftallino , nel quale ti fa pnncipah ìente la «fionf a d>e co

'"

corre nonduneno tutta la fiillanza dell'occhio. ^ " vinone, a che con-

.

Et fi conferma quella opinione d'Ariftotile con due elperienzqconciofia che noi fappiamo che anido vno mira per vn pezzo il Sole, o qualche altro obbietto potente, l'ima^ine d, elio , d a
^

«eU'occhio.&lavediamoetiamd.oconlepalpeluech.ufe.l\chenònauu?:r^^^^^^^^^^
ceflepcrl imagim riceuute dentro .all'occhio.

vc«crenon li fa.

In oltre nella precedéte fiippofitione s è moftrato.che l'occhio elsédo diafmo di fondo optico &ofc„ro,ellerricett.uo de'limulacn delleimagmi delle cote molto più perfettamente.chenó lonoKcchTpero non fi deue credere che tal potenza le Ha dalla Natura concella indamo,& che la vifioiie no fitbba fare per i limulacn delle cole.che nell'occhio s'imprimono
Et perche ne gli Ipecchi pian,

1 imagine appanice lempre della medefima grandezza dell'obbietm &
. "«^«°"'t'-^PP-''"'«tantominor.,quai„ochelorpecchLèminore,comea

ma 19.1
.
.& i i.delh pecchi,& Alazcno nel 6.hb.& Vitellione nel T.per.>. la Natura In fu oIwu

j°t r°
'
''"°l';f

.P""'' '-""^'S"- '1 '''""l-- " 'l- --ohe cole a™ elio it^^
1°

nel fi n
f"'""""- tt perche gli Ipiriti cìie veggono/on dentroall'occh^.non a ro2tìo m"

p meifi. fi egia detto nel a terza fiinpofitione. La ondeeflendo la nauiradelle cole taletche "i'^o 1
f
no imprimere

1 imagmi lue,non lolo ne'corpi politi & diafani, ma ancora ne muti ruuid & dfnfi.'^chic che non creda.che tanto maggiormente s'imprimeranno nellocchip nollro comporto dhumorfVndnobili& rilplendenti
. & informato dall'anima si perfetta > Reiteri dunque duarr.che'l vXófeo

Po^pa;^Ì!""'""^'""''""°'^'
chefivanno^d imprimere nell'olhio, coiVorme al^arl"^

Hora per leuare ogni forte di difficultà.che fi potelfe addurre, porremo qui apprellb ouelle obbiem'„

£;'otim3rvtTc;^r^^^^^^^

^o.^:^;^^^f£^^^^

f Che lei vedere fi fa entrando l'imaeini delle cofe nellWrM„ «r i ir
riceuerecoleco«trar,e.vedencloinvnl.Itante,iSncSK^^^

6 Che lei vedere fi fa peni nceueredelle uTiaginrS'o ci ,ót < 7 "t"- . ,

li. chehalaba/aneilacol-av,fib,le.&la puntane]CodellW^
grandezza.la figura,la diftanza.il fito,& il luogo; nè s m„"nno nel or -i"

' 'T"''
rianno andofilapiram^^

8 Che per la medefima ragione non fanno come ila poffibile che altri vpri O.] j
inon da prelfo. ^ "iune,cne altri vedano lolamente di lontano,^

gi,chemdiuerfimod.fimandonofuon ^ ^''''''P'°"''^'°l--''^entedair4^

^nelllj^fedft^^

paijS^rfc^^^
^fianoptuataavederetfimulacridellecofeimmltet^^^

gono
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gono le palpebre,acciòche fi efcludino gli altri fimulacri degli obbietti, perche iió venghino all'occhio,
ad impedire la vifione,che s'intende fare.

Alla feconda fi rifponde,che l'occhio s'affatica non per mandnr fuori i raggi, ma perche e<y\i non ha
Tatto del vedere,fe non mediante la potenza vifiua,<5v: qiiefta non lì fi fe non da gli fpiriti vifiiall, che co-
tiniiamente fi riibliiono, & perciò affaticano 1 occhio,c\: hanno bifogno di qmete& di ripofo.

'

Alla terza,Che da gli occhi della donna che patdce il mellruo,efcono vapori groffi putrefatti Se vifco
Chi quah giugnendo allo ipecchiojo macchiano

; ma tali vapori non efcono già per l'opcratione del ve-
dere: «Ik quello fi conolcerà, perche quando la donna lì dilcofta aliai dallo (pccchio , non lo macchia: il

che è fegnojchc quei vapori non ci arnuono,le bene vi giugne la villa

.

i Alla quarta,Chel balìlifco ammazza l'huomo con lo lguardo(fe però è vero) perche dargli occhi fuoi
efcono,nó già per cagione di vedere,alcuni va]>ori velenolij quali ftendcdoll per l'aria fon prefi dall'huo
mo nel relpirare con Tana illella,<!<«: arriuando al cuore corrompono gli fpiriti vitali^ l'ammazzano. Et
nel medefimo modo parimctc accade a quelle donne,che con lo (guardo lafcinano i putti, i quali per ha
nere il corpicino tc;ncro , ficilmente fono infettati nel rcfpirare che tanno.

Alla quinta,Chc le fpecie del bianco de del nero,che lòno neirocchio,non hanno contrarietà neilima
tra di elIè,elIendo effetti fecondanj,che da* primi procedono : conciofia che a lar che fìano contrarij,bi-
fogna che fiano pohiiui attualmentc,come s'infegna nel tlecimo della Metafifica . Et però quelli effetti

kcondi non fono contrarij,non cll'endo materiah,nè pofitiui,ma fpintali fenza materia alcuna.
,

Alla feila,Chel vedere fi fa mediante la fpecie della cofi,& effenc' , la fpecie fpiritale, confi (le pell'ef-
fere fpiritale,& indiuifibile. Et perciò dall'obbietto elee la fpecie vifibile, 3c li Itende di maniera, che ci

rapprefenta la gradezza,la diftfiza,!! luogo,& l'altre qualità dell'obbietto: &: nondimeno ella fpede no c
di alcuna quantità . Et con tutto che la piramide fi vada fempre aguzzando fino alla fìia punta

; la fpe-
cie della cola vifibile èperò fempre la medefima,&; non crelce, ne fi diminuifcc, confiilendo nell'ellere

indiuifibile.

Alla fettima,Che fe alcuni veggono bene fblamenre da prellò, nafce per hauer gli fpiiiti vifuali ebeti
Se deboli , i quali ricercano l'aria poco illuminata,perche nel grande fplcndore tali^ Ipiriti fi diflìpano,

& fi difgregano . Et di qui viene , che quefli tali veggono meglio la fera al tramontare del Sole,che non
fanno nel mezzo giorno .

Alla ottaua,Che quelfi che veggono bene folamenre di lontano,hanno gran quatità di fpiriti vifuali,

ma torbidi &grofri,cS: perciò gioua loro la gran quantità del mezzo illuminato, dalla quale gli fpiriti fo

no purificati Se ailòttigliati,per potere dillintamente vedere

.

Alla nona,Che queUi che veggono cosi bene da prefiò,come di lotano,hanno gli fpiriti fbttili Se chia
ri talmente gaghardi,che poflòno cosi ben vedere col poco,come col molto mezzo illuminato

.

Alla decima,Che non olla quel che dice Plotino nell'ottaua Enneade, che la cagione perche vediamo
la cofa di lontano minore di quello che e , nafce dalla grandezza dell'angolo maggiore,o minore, che Ci

forma nell'occhio. Perche altri vogliono che nafca per che vediamo le cole mediante il colore, la cui fpe

eie viene di lontano debile airocchio,& li contorni dell'obbietto no fe gli rapprefèntano f e no diminuii

ti,& perciò voglionojche la cofa villa ci appahlca tii minor quantifà,che ella non cjcome interuiene alle

figure quadrangole ville di lontano, che ci apparifcono rotonde . Di che fi rende la ragione da Euclide
liei 9. teorema della Profpettiua

.

SVTV OS ITIO^IE SETTIMA.

LdfiguTA comprefa da'raggi -vifuahy che dalla cofa -^eduta ^anno altocchione

no, U cut punta > nd centro deii'humor Crtfìalitno
, O- la Lfi e nell'efircmtà delia coj

yeduta,

Vitellione nel quarto libro , volendo darci

la definitione del Cono,dice efiere vna pirami

de rotonda, che ha per baia vn cerchio. Il che

fi caua ancora dalla detìnitione i S.dell'i i .di

Euclide, & dalla quarta del primo fibrode'

Conici di Apollonio Pergeo. Hora, che ogni

volta che i raggi , 1 quah vengono ad impri-

merfi nell'occhio, facciano figura di Cono, è

manifefto, poiché nell'empire l'occhio eflì

raggi palfano pei il buco della pupilla, che è

tondo : lenza che quello medefimo ci moflral'efpcrienza
; perche quando apriamogli occhi per veder

qualche cofa,vediamo in forma di cerchio (che c la baia del Cono ) all intorno della colà veduta. Se non

vediamo iolamente quello che intendiamo di vedere. Et quello Cono quando vediamo diilintamentc Se

perfettamente , è d'angolo acuto vguale all'angolo del triangolo eqiulatero . Ala quando s'apre l'occhio

per mirare in cofufi3,l'angolo del Cono faràottufo,ò almeno retto,come dice il Lariilèo- Ht perche l an-

qolo
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golp otmfo.ò tetto dei Cpno.che entra nelU pupilla dell occhio.non può giui^nere al centro dell-huino»
U„tal)>no, ma fi fama nell lu.mor acqueo

; di qui è, che Ivlrime parti ddlabaii del Cono vicine alla
lua circonfere;iza,non fi veggono diftmtaniéte . come fan quelle della bali

_g
del Cono dell- angob vguale a'due terzi d'vn'angolo retto. Perdo che queft-F angolo arruia al ce'.ro dell'humor criftallino, doue fi ih la peifttta vifione.U

,H che no alimene a gli angoli retti, ò ottufi;perche giii^nédo lolamente ali hu-
more acqiieo,non ci pofiono far vedere (e no imperrcrtaméte.Oue che nJl»
melente figura l angolo A C B , di due terzi d'angolo retto gmrne al centro
dellhumorcrillilhno, & langolo retto ENF, & l'angolo ornilo GM H
giungono lolamente all humor acqueo, oue gli Ipiriti vifmi veccono più im
perfettamen te che non ftnno nell humor crifiallmo , come fi può vedere al-
Jadehnjtwne quatti». ' '

SVTTOSITlOT^E OTT^V^.

Quelle cofejtyeg^one.lefpecieMe <jUAligiungono d'occhio.

Le fpcdedelle cofe che nell'occhio noftro vanno od improntarfi , vi giungono mediante quei tarriv.fi,al,,che nel centro dell humor cnftallino formano gl, dentto al Cono del veder noftTò P^Sacao che vna cola fi poi a vedcre.mandando la Ipecie lua ad improntarfi nell'occhio.i.forza che fia rofta alhncontrodellocchmahnea tetta, &habWavnadetetminatadiftanza dall'occhio ptoporrion^aa
al a grandezza lua

: perche tutto quello che fi vede, lo vediamo lotto l'angolo, che è formato da i taoSvifual,:& peto ogni cofa vifibile hauti vnadetetminata lunghezza d'interfuillo, il quale finito nó fi ptÒpm vedete
;
poiché quanto la cola è più lontana , tanto pm (otto minor' angolo fi vede : & per an l a

J.p.,o vnacofa d.lcoftar tanto, che langolo de'fiioiraggi diuenticom. quello della condn.enzid»EucUepollo nella I«.d4 iJib.nepoflinogh
non vediamo in Cielo (e non le ftelfe che fono A notabile grandezza . Il che non naice tantoZCt^l
diftanza,che e fra noi& 1 ottaua sfera.quanto dalla piccolezza di elfe ftelle, che non è propottionat^i alU diftunza.che e fialoro & no,

; pet elfer clic tanto pjcciole.che'l loro diametro non h 1Ja Icnfibiìe ai
dueraggi.che nell occhio formano I angolo unto ftretto, che da effi raggi fi confondono , & dmcntanoquafi vna fte la linea. Et perciò tudide nella prima fuppofitione vuole^he i taei-i . che nell'occhio fo7mano I angolo, fiano con qua che interuallo 1 vno dall'altro lontano,ù onde èfu^ fi ti^die^ cof^Hvederfi fiano lontane dall'occhio ptoportionatamente /écondolagtandezza o^U ben furti diea volte più lontana dal! occhio noftro. che non è 1 ottaua «feta con , r

- n
ouandof„fleptop„tt.onatamentemagg.otedellertelledeLptimajr^^^^^^

dellaflelW.Metcutio,&dellaLuna,chcionov,cinifl;me. Malafecódaconditione dtecKaueteU cola ^.|.b,le,acao pofla maiute le fpede file ad unpton»^^
dell occhio a linea tetta: perche fecendo l'occhioi'officiodello (pecchio nel ticcuete I^^

chi.che ciafcuna cola yifibile ne eli (pecdii p.ani.fi vede ndla linea che vi da erta allo fpecchio ad nttliretti:& nel teorema leffuente.che ne oli ro»rrk,,-„„j;i r / i li ,

'{"^""'O ango

tto.lellofpecchio.Diqt.fnafce eh rec&daUa^^^^^^^^^
petchel'ailedi elio coL fojamente fra tutaftfg'iS tT ? M^ P"»'""^""'
L,và4lfentrodellaDa)lade|l'pcclug,GU.TpZ
pefficicdellasferaden'occbio,

''*''"''Pf''P- ^^•'"1""<'"".cheftansoJ,j,arUoptak<a.

svTvosirio-iin Tipnyf.

.

Q!<'lle cefi, chefino maggiori angoliJì^eggono, ciafparifcompiù chiare <Tm4f-gion,& ciueìh che[otto mtnonangol,. ciappanfcono mmon,&fitto angoli eiuah ULdtamo yguah,pcomefanno quelle chefittotimedefimo angolofono vtóf
^

cedSpfofi^lS^^^^^^

l„c1"checi fanno vedethloeStame^rE^^^^^^^^^^
6 la C L, ancorché fiano vgt,a ^ "fpe fP"'"'" l-.g'-^nf«^a G D.che non
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tiell'angolo C B L,fotto il quale è vifta la grandezza C L, ne feguirà,che quel-

le gradezze,che lotto maggior angoli fon vec{ute,maggiori ci apparifchino.Et

però gli Ipiri ti vifuali nelTocchio dalla gradezza de gli angoli cóprendono&
la grandezza delle cofe, & anco la diftanza nelle cofe note.Perciò che eilèndo

notOjChe gl'huorami fono quali tutti d'vna grandezza. Ce gli fpiriti vifuali ve-

dranno due huomini fotto angoli diruguali,dirano,che quello che fotto mag-

gior angolo fi vede,è più vicino,& che quell'altro è più lontano : & che pari-

mente quelle cole, che lotto angoli vguali fi veggono, ci apparifirono vguali,5(:

quelle che lotto minori angoli,minori . Et à quello propofito veggafi (guanto

cdimoftrato alla prop.19.doue anco fi conolcerà,che quelle cofe che fotto il

medefimo angolo ci appari(cono,fono da noi ville vguali, ancorché fra di lo-

ro fiano realmente diiuguali.

SV TV O S IT I OV^E DECIMA,

Quelle cofe che fiueggono fitto più angoli veggono più di-

flintamente .

La diftintione delle cofe nafce dalla diuifione delle parti di elTa. Et però fe

la grandezza A Qfullè veduta folamente fotto l'angolo A B C,non fi vedreb-

be dillintamente quello che è fra l'A , & la C . Ma le da altri raggi faranno

formati altri angoli nel punto B, con elfi fi vedrà la grandezza AC, ne'punti

D,E,F,GjH, più dillintamente

.

S V V V OS ir lOl^E XL

Quelle cofi , che dapiù alti raggifino vedute,più alte ci appa

rìfc.ono y
quelle che da più hafi raggifino vedute , paionopiù hajfi.

Nella prefente figura chiaramente fi fcorge , che l'occhio difcerne la diffe-

renza dell'altezza & ballézza delle cofe , fecondo la differenza dell'altezza&
balfezza de raggi vifuali. La onde fupponendo, che la linea B 0,fia l'Orizon-

te,& la B Z, fia fi>pJ^a- eli eflb alzata ad angoli rettijdico che l'altezza Z,ci ap-

jparirà maggiore, che la D, & la D, maggiore della G,eflèndo che il raggio vi-

iualeO Z, che dalla Z, và all'occhio O, è più alto,che non è il raggio O D,&
10 D, che no èl' O G. Et di qui nafce, che flàdo l'occhio nel mezo della teila

ii'vna loggia, come farebbe nel corridore di Beluedere, & miràdo l'altra tcfta,

gli parrà,che la volta fi abbalfi,& che'l pauiméto s'innalzi a poco a poco quà-

10 più fi allotana dall'occhio;di modo che le cofe alce pare che fi abbafrino,<Si:

le balfe s'innalzino,fecondo che i raggi vifuali fono più ala,o più baffi. Et per

ciò nel ditrradare i piani,vedremo che le linee parallele fi vanno a congiugne-

re al punto . onde fe'l corridore di Beluedere li flendelTe grandemente più in

lungo,parrebbe che nella fine la volta toccaffe il pauimento. Aauertendo,che

quei raggi fi dicono elTere più alti , o più baffi , che fono piu,o meno lontani

dal pauimento , o dall'Orizonte . Sia la A B, il pauimento d'vna loggia , & la

C D, la volta,& l'occhio Illa nel mezo , o poco più balfo nel punto N. Dico,

che il punto F,ci apparirà più balfo dehiunto E, & il punto E, più ball'o del

punto A, elfendo il raggio N F, più ballo del raggio N E, & N E, di N A . Et E
cosi parimente nella volta il punto C,ci parrà più balfo del G, & il G, dell' H,

& l'H,del D,perche il raggio N C ,
èpiu baffo di N G, & N G, di N H, &di

N D. La onde la volta fi andrà abballando di mano in mano , & il pauimento ^

alzando,& le due linee parallele A B, & C D, fi andranno a congiugnere , co-

me più chiaro vedremo nella digradatione de'piani.

SVVVOSiriO'HJ, XII.

Quelle cofiy chefino
vedute da'raggiyche piùpiegano ah mandeflra , ci apparifcono

più deftre,et f^ellechefin vedute da'raggia chefiupiegano ah finterà , ci apparifio-

nopiùfmiBre.
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Suppongafi che la linea G B, fìa il laro finiftro del corridore di Beluedere,D & che la ZI) fia il iato deftroA l'occhio ftia nel pun ro Q dal quale fi vedano

^ h punti B, N, l. Dico che nel lato fmiftro il punto B, apparirà più dellro,aoc,
che pieghi pili verlo la delira Z D , che non fi il punto N, & laN , dui del-
la L. Ma perche il punto B,c veduto fotto il ra-gio C B, che e più dcllro,cioc,

^ ^^^F^^/^P^g'-^-^'-'iccofla alla parte delira ZD/chenon fall ramo CN, &
C N, più che C L,ne legujrà,che quelle cole che fon vedute dara^^i pia deilri.

^
CI apparirano più dellre.Dclli punti Z,X,Q. D,pofì:i nella parte delira della fi-X gura,li dice li niedelimo che della hniftra s'è dettorperche il punto D, che con
raggio pui iiniflro e veduto dall' occhio C, ci apparirà più finiftro del punto
Q^^laQ,piuchenonfaJaX,&laZ. ^ r

6^S^>f^G'219(S«^G

ANNOTATIONE.
TT Auendo io detenìiinato di dimoftrare Geometricamente mtte quelle parti della pratica della Pro-

t: '^r
'P*""'"'''^)'^ "^^J^o" P^i-^e necellane à fir conolcere quanto le regole fue operano conforme al verod^ a quello che la Natura ftella opera nel veder nollio, chedaaltrilìn qui non lo eflère llato fotte,m e biiognato di dimo/trare molti teoremi, óc problemi,non più per alianti da nelfuno dimoHrati,

liquah tutti in compagnia di alcune altre poche dimoltrationi ordinarie, ho voluto porrem quelto luogo feparatamente,per leruirmenc nella dichiaratione di elfe regol e , fcnza
confonder e l'animo di quelh ,i quali,non li curando delle dimollrationi, bafta lo,

ro d mtederc folamcte il modo dell'opcrare.Et fi auuertilbe che douun-
que io mi leruo delli elemen ti di Eiiclide,farà annotato in mar-

gine il libro, &laprop. Etdouemi feruiròdelli
principi) & delle propofitioni di quello li-

bro, faranno citare dentro al com-
mento ftelTo fenza annotarle in

margine,acciò apparifchi-

nodillinte da quelle

di Euclide,

TEORE.



TEOREMA primo'
PROF- PRIMA-

E qualfiuoglia triangolofaràpojlojra due linee pa-^

ralleUy^ da duepunti dellaparallelaJuperiore equi

difianti dallafommita del triangolojaranno tirate

due lineeagtangoli oppojìi della hafa,ehe taglino i la

tidi ejfo triangolo , la linea cheper le interfegationifi

tirerà ,farà parallela alla bafk.

Siail triangolo A B C ,
pofto fra due lince paralleleD E,& B C,& dalli Hiie punti D,& E,equiaiftanti

dal punto A, lommità del triangolo,!! tirino le due linee E B, & D C, a glWoIi oppofti B C dico che
fe per h punu delle interfegationi FG, fi tirerà la linea retta MN/arà parallela alla bafa del tribolo BC

Eflendo le due linee D E,& B C, parallele, feguirà cheli due triangoli E A G, & G B C, fiano equianl
goli,& rimili,attefo che li due angoli che fi toccono nel punto G,ibno vguali,& cosi parimente l'aneolo isM i.

E A G , è vguale all'angolo G C B, & l'angolo AEG, all'angolo G B C , per il che i lati, che fono attor . ,

no à quelli angoli vguali, faranno proportionali:la onde farà E A,ad A G,come c B C, à C G, & permu ,

^*

tando farà E A, a B C, come e A G , à G C . Il medefimo fi diraoftrerà parimente nelli due triangoli A ^
\fD F, B C F, che fiano equiangoli Se Cimili , & che la D A, fia alla BQcomc èA F,ad FB.maD A, & ' ^'^'^

A E , fono vguali ,
adunque come e A E, à B C, così è A D , alla medefima B C . & perche A E , era à

B C ,
come A G

,
a G C & Ap,à B Qcome è A F , ad FB,& le dueD A, & A E , fono vguah , adun- , ,

^.r ,
ijuccomccAE, aBC, iarà A G

, à G C,& A F, ad F B, ^confeguentementefiirà A G, à G Qcomcè ^
^'

A F, ad F B.adunque nel triangolo A B C, H due lati AB , & A C /faranno tagliati proportionalmente
nc'duc punti F,G.& cosi la linea M N, farà parallela alla bafa dei triangolo B C, che è quello che fi era
propolfo di dimoftrare, acciò fi vegga, che la regola della digradatione de quadri pofta dal Vignolacó li

due punti equidiftanti dal punto principale della Profpettiua,c vera,fi come al fuo luoao fi annoterà.

i.del 6.

TEOB^EM^ SEC01{po. Pi^OP. SECOTip^»

Seqmlficoglia triangolofarà pofiofra due linee parallele,^ che

per efofitirivna linea rettaparallela alla bafa,ehefeght lifuoi lati,^
dallidue angoli di ejfahafafi tirino due linee , chepafandò per le due

interfegationi oppofie ad effiangolivadinofino alialtraparaUela^ar-^

riueranno a duepunti equidifianti dallafommita deltriangola.
C Siail

\



4^. deus.

i6.delS'

J> E
fne è D E, ad E G,& permutanao farà B C, à D E, come c B G, à G E, & il limile fi dirà delli due rrian.
goIiA BF,&FDE, chefiaA 13, a DE, come e B F,ad FD, ma comecBF, ad F D, cofi c B G, aGE,
Adunque A B, a D E,fara come è B G. a G E. Ma B G,a G E, era come c B C, a D E, adunque farà B C, aD E, come è A B, a D E, pev il che A B, & B Cfàranno vgualiionde ledile linee A £,& C D,parrcndori
dalli due punti D, & E, puilono per li punti deirinterfegarione F, & G, & arriuono alli due punti A, C,
cquidiftanti dal punto B, fommità del triangolo B D E, che è quello che fi voleua dimofirare : & quefta

f ia conucrfa dvna parte della precedente propofitione,

T E O J\^E M ^ TEF^ZO, P 0 P. TET^Z^,

Se dati due triangoli ^guali,^ equiangoli,-pofit almedefimo modo
fra due lineeparallele,fitirino due ^Itre linee dalli due angoli deHa ba

rallela alle bafe di efsi triangoli.

Siano li due triangoli vguali,& equiangoli K 0 F, & D ^ C, pofti al medefimo i

^! !i: In'-
^^'^ amendue le bafe lliano fopra la medefima linea paralleia, & dalli due

) modo fra due lincepa

1 • j 1 1 1
/* ' r •'-'i-'j.u. iu, iuv,».iv,iniiki •».»»*>-'a pali

angoli della bafa D C , fiano tirate al punto ^,le due linee D ^, & c^ che (echino li

golo ^ 0 F, ne 1 puntrG II, dico che la linea retta G II, tirata per le predette interiej^a
la alla bafa £F,&£)C.

due lati del trian-

per le predette interi'cgationi farà paralJe^

IsJel I.

4. del 6»

^ 6, del s.

1 i.dtl.s*

a. del 6,

3 ojel I

.

Perche li due triaa

^o\i D GEySc^GOt.
fono equiangoli, fa-

ranno anco fimih,ef

lendoli due angoli,

che fi toccono al pu
to G, vguali, & l'an-

golo^ 0 G,è vgualc

all'angolo D E C,pe-

&™^EG àGO^n '/r rT"'a°^^^ cosi farà la FC, alla medeCma ^0,
equiangoli,cc limili

.
Et perciò farà Cf,ad^ o, come èF f/, adH 0. Ma F C. ad^ O, era come è E G

ranno fegati propomonalmentene-punti c H, & perciò la linea C H, farà parallela alla^F F, &D C &conleguentemetealla ^KOii.clic è quello che fi cercaua,per moftrare l'errore della regola del Selto.

nelk
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.

nella digradatione de» quadri (il quale credo nafca dalU ftampa) come al fuo luogo moftrcrcmo,quando
fi tratterà del punto delia diftantia.

Se "una lineaparallelafarà dmifa in quantefivogliaparti umali^
da ejfedimfiontfitirino Imee retteadvnpunto dell'altra partllela^

(^potprefe neHaprima parallela altre tanteparti eguali alle prime^
da efiefitirino altre tante lineeadvn altro pmtodellafmndapa-

rallela.chefeghino tutte leprime linee^ tirando linee retteper le commt^
nifettionijarannoparallele alle dneprime,^fra diloro ancora.

. Sia la prima linea parallela diuila in tre parti vguali ne i punti ^, D, £, F, & da efli punti fiano tirate

quattro linee al punto ;?,della feconda parallela, di poi pre(a la parte I vgualealla^F , diuifa /imil-
niente in tre parti vguali alle tre prime,nc i punti l,f/,G,^»& da efli fiano uratequattro linee al puro C
-che leghino le quattro prime,<Sc

*

poi per le communi Icttioni S,

i^j.lkj^^.Q^P^L.&c 'P,/x,fi tiri-

no tre linee rette: dico che fira-

.no parallele alle due prime BC,
& i F , & fra di loro ancora . Il

che così fi dimoftrerà.Auucnga

,che li due triangoli C SB» ÓC

IS^i fiano equiangoli,poi che

li due anf^oli, che fi toccono nel

. DatÌquantifivògliatriangoli,pofii/raduelineeparalle/e,cJiecon

corrmoconlafommitanel medefimopunto, queUi lati dt efsifaranno
minori^chefonopiu vicini alla Im^aperpendicolare^che cafca dalpun^
to.oue efsi concorrono.

Siano tre triangoli,checon le fommità lo

ro concorrino nel punto C , pofti fra le due
~~

..parallele C H , 6^ E G , dico che quei lati di

^(Ti inangoli farano più corti,che l'arano pia

vicini alla perpédicolare C G,cioè la C B/a-

rà più corta della C A,&la C A , della C D,
& la C D,della C E.Hora elTendo l'angolo C
G E, retto ,

f'eguirà che la potenza della C B,

(ìa vguale a quella delle due linee C G , & G
^, ma la potcza delle due finee C G,&G A^

c maggiore di quella delle due C G , & G B,

adunque la potenza della C A, farà maggio-

re di quella della C B . Et perche il quadrato

4dlaCA,èmaKS,orediqaelbaeUaCB.feguìrì,,heiIlatoAC/fia™^^^^^^^

i(7.à(l fri

mo,-

pctch» h^uadrati maggiori hino maggior latfef^; in f . ,T '-'/'"""^f" ' *e non è illato C B.

ne in fta d. loro.che (ono gli fteffi qi.Ì3rati P '„! ?fJ fi™
<5wdratj nelU me<khma fnbdupla ragio'

lo. del 6,

TEC

Sedati alcunitriangolidihafervguaUpofiifra due linee parallele.

ulmmc



j, del pri-

mo.

%7.àel pri-

mo*

I. del I.

.del 6,

W ^ PROSP. PRATICA DEL^XTrCMOL^A:

talmente che concorrino con lefommita loro in "vnfolpunto .faranno in

ejfo maggiore angolo quelli,ehe hara?2no minori lati .

Siano i triangoli dati di bafe vgnali C 1 H, C H G, C G A, pofii fra le due parallele B C & I F. che
concorrine tutti nel punto C, Dico che l'angolo G C A, contenuto da i due lari C G , & C A , minqri
de i due lati G C, & CH, (per la pr^rceden te propolì rione) iarà maggiore ddi'angolo G CH, & G C H,
iàràmaggiorcdìH CI. '

'

Se rangola H C G , non è minore dell'an-
golo G C A> lar.ì ò vguale, ò mncgiore.L.t pri

ma che non le ha vguale fi dnnoYtra così, e/^

fendo la linea C A, minore della C I I, faccia-

feli vguale,' ftendendoJa fino al punto V, & (i

tiri la linea G VA' (arano nel iriagolo CG V,
due lati,à: vn angolo,vguali à dnelati, &: lan
golo del triangolo G CH, & la baia G V, lari

vguale alla b^la H G,adunquc G V,c^. G Ajla-
ranno vguali,e^li due angoli G AV, óx: GVA,
faranno vguali.Ma gl'angol; CHG,& V,(ono
vguali, aduna; (^'gìangoU CHG.»:.^: GAV,fa-

, 1 1- ^ ranno vguali: ma li detti angoh l<,no alterni
adunque la linea C H, c parallela alla C A, il che ^ falfo, & perciò non é polfibile che l'angolo f:CG,fia
vguale all'angolo G C A. & che non le fia maggiore fi potrà parimente dimoftrare: adunque oh (?Tà mi
Xioxt,^ nel medefimo modo fi moiberà,che Tàngolo 1 C H, ha minore dell'angolo HCG, che c quello
che li proponeua di dimoftrare.

*

TEOFJÌM^ SETTIMO, TÌ{pV. SETTIMA,
Sepreftdue numeriegualiJi triangolidi bafe vguali,pojlifa due

lineeparalleleyche concorrendo adue differentiputiffeo^^hinotvn l'al^

tro
y^fer le communifettionifitirino linee retteparaìele alle bafe di

eZìi triamoli. fkrk l/t tt

no inmanofra di loromeno difanti.

BiV. ^.^^ ' " P»ì""^i tnàngóli.che
dalle bafe yguali AD, DE, &
E FjVadino à concorrere nel pfitò
BA/ìanoaltri tre triangoli poftì
fra le medchme linee parallele, &
di baie vguah alh tre primi, ch'e
con co trino nel punto CDico che
tjiatclehneerett/peric

ni fciticni di elTi trisnnoli , (ara la

che non c li QL, dalla P K, & parimente la O L. fuà pi,, lonr.n. A i "n ^ ^ ' ^ ^'

pet.lchcfaràlalmeaS(i^mi;.oreclellaCa^&laQr™^^^^^^
<l'mollra.Perdò che per U7.pr0p.la linea CQ^é m,wè délh C ti 'J , . " "^"'"^
taglierà la dimaniera dfe dcLZ, lìa v.^lealla C A^^^^^^^^^^no vg„ah alìiaue lari del triangolo PCZ. & perche l'angolo A r P

' «.angolo AC P.lìa-

•a fi.prop.) fegui,ì ^he 1 tnang'olo A C P. fia'^iugg oreYl tnt±pcfTt" ^ ^' ^P^'
triangolo P C Q,li quali triangoli poi che concorrono ad vn m 3 r

'
r

'^ "'^gqiore del

altez.a&lelo;^ba^harann<?faSiloi.^^^^^^^^^^
fa AP. farà maggiore della P CU& nel medefimo modo fiprS ch^tlV ? f' P"» la

laPS.ftendendoillatodeltrianooloCS
fino il mmto Y p

' ^" Q.> maggioredel-
fia più lontana dalla A F, che non i^Ma ,> KH fiJiie .r^'

"5" P"'"^'^ ^

ras.onefulIeropolleparalleleallaAUeVqudyochefi;^^^^^^^^

c 0 ILO L 0 v v^iuo

Efli„doficiimollrato.chcIaAP.émaggioredclUPQ^&laPc^aeUaQS.&vdendofifottofl„e

- - defimo
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ahra^ che doppo <]iieita icgiiitalle.

C 0 F^O

qu

L L ^ B^I 0 S E C 0 7^D 0,

jl qmdrato^ Cyupparirà piuyicino aWoccì?io,che non fa il quadrato Glhij-G H,piu diH I,

Ancorclie li tre predetti quadrati fiano vauaIi,poi che da Jl'occhio fono vifti di difuc^iiale erandvza
elh da Clio laranno giudicati eir.rli più apprello.che gl appariranno maggiori, vedendoli ^coinc h Ci-

ua dalla p.luppohtione } lotto maggior angoli.

TEOì^KM^ orr^vo.vi^ov, orr^v^.
Tutte le 'volte chela linea orizsontale della difiantia farà minore

dellaperpendicolare,potrà nafcere , che il lato delquadratodiradato
fia minore,}) uguale, o maggiore delfiioperfetto

.

Sia ili punto principale della Profpettiua nel punto BA' quello della diftantia nel CA la linea orizo- 5.
.ta e B C, della dijbntiajia minore della linea perpendicolare A B. &: Il ugU da ella il pezzo BH,v^ualc m c

alla B L,tirando la linea CE. dico che il lato del quadrato per- _

/etto E A, verrà vguale al lato del quadrato digradato A H . Il

che Ci conolce dalla lìmditudinedeHi triangoli CBH.&EAH,
che fono equiangoli,la onde tal ragione harà C B , à B H , co-

me ha E A, ad A H.ma C B,c vguale à B H, per la luppolìtio-

iie,adunque il lato del quadrato perfetto E A , farà vguale al

lato digradato A H. Ma (e fi piglia l'i linea B G, maggiore del-

la hnea della diftanza B C.fegiiirà che anco il lato del quadra-

to digradato A G, farà niaggioredel lato del perfetto A D , il

che viene dimoftrato nel medelìmo modo che fi è fatto nei

precedente cafo. Mora pigliando la linea BK,minpre della BC, farà illato del quadrato di'^radato
A K, fempre minore del lato perfetto A E, & la fua d^molUatione c parimente la medefima , che diVo.
pra fi c addotta nel primo caio.

. Tutte le "Volte che la linea oriT^ntale della diftahXafarà aguale, &

maggiore dellaperpendicplare , illato delquadrato digradatofarà mi-

nore delperfetto,
A ttefo che la Natura fteflà ci moftra nel veder noflro.chc il lato del quadrato'digradato, fempre ci ap

paiifce minore del lato perfetto , & che perciò l'arte della Profpettiua di ella imitatrice, deue operare di
maniera, che ae'{uoi dilegni le cole digradate venghino fempre diminuite,& minori delle perfette, (co-
me se detto alla definitone x z.) farà di melliere in quello luogo di dimollrare,che tutte le volte cheU
linea C B , della di ftantia

farà vguale,© maggiore

della perpendicolare AB,

che anco li lati de i qua-

dri perfertiAD, A t,&:

A F , laranno maggiori

^elii lati digradati A G,

A H ,& A K , artefo che

li triagoh BCG,&AGD,
dlendo equiangoli (come

" to maggiori tie i loro digradati A H, & A K, per che lempre la linea C B , farà maggiore della B H 4c
Isella B K.

LsnneadeUadìfl^n'^aneUaVrofpettmdeHefempreelfercpiu lunga ^òalmenoygHale ali^ linea perpcn.

dico lare,

EfTcndo
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ElTendo come habbian dctto,che natuialmente accada che la cofa digradata fia feitipre minore della

Tua pcrfetra,hdciic por gran cura che lalinea orizontaledeJla dirtanza fia Tempre maggiore della pcr«

pendjcolare,ii come vediamo eilèrc ftato oireruato da gl'intelligenti di quefta profeflìoiie.

rV.OEJEM^ DECIMO. -PBJDT. DECIMA,

Le diagonali delparallelogramofitagliono injieme fer il melo nel

fuo centro.
Sia il parallelogramo ABC D,& lì tirino le due diagonali AD, & B C ,

i^chtaghno nel punto E, dico cheli due diametri fi tagliono infiemeperil

mczojc^ fi dimollra cosi.Nelli due triangoli AE B,»3«: CHD,habbiamo 1 an^o
lo E,dcirvno vguitle all'angolo E, dell'altro , & l'angolo A B E, è vguale ali*

angolo D CE, & panmente l'angolo B AE, è vguale all'angolo CD E,

per efl'ere medefimamente coaltcrni. Però li detti due triangoli AEB,
& D E C, Tono equiangoli,& rn-nili,onde la ragione,che ha li A, ad A E, ha

.^ ancora la C D, à D E, & permutando,la ragione che è tra B A, D C, c an-
cora tra A E,& E D, ma B A, D Cfono vguali,adunque & A E/arà vgua-

^ le ad ED. Et perla medefima ragione B E , farà vguale atl EC, adunque le

,due diagonali fi tagliono per il mezo nel punto E , che è quello che voleuamo dimoftrare.

4. iel 6.
parallelogramo rettangolo il punto F, farà centro di efiò paraIlelogramo,pcr la i y.defin.elTeri

34, del l*
^^""^ quattro le portioni de' diametri vguah fra di loro , come dalla dimoftratiohe fi può cauare.Ma

ncUi paralielogrami no rettangoli farà il punto FjdeH'interl'egatione, cquidiftante da gl'angoli oppofti,

come dalla dimoftrationc del leguente Teorema fi caua,che il punto E, è e^ualrnen te lontano dal puntò

B,6«: dal punto C, & così anco dal puntoDA dal punto & cotal punto ti potrà chiamar centro di e^»

lo parallelogramo non rettangolo. . .

•

C 0XÒ L L \A]Ì^I't>^

* Se ft tireranno quAnteft yogììa linee rette da i pmti néHttii oppofìi del parallelogramo rettangolo, che ft^
iHo equìdifìanti dagVangoli fuói , oppoftidiàtnetfalnknte , pafjerannotutte per ii centro , i3' yififeghermm
f>er il wtr^o. ' ' ^ , r' : ;: ,.:.r^

^ Sia la linea V Q^» tirata àalli due punti T», & Q^, equidiftanti dalli due angoh oppofti ^D . Dico che
le/Tà hneà palferà per il pimto F, doue fi taglieri in due parti vguali.Ma perche la linea "PQ , Tega la'^D,
fi faranno due triangoli ^1?E,^D Qj.y ne i quali due angoli dell vno E^ ^^ & E P^,faranno vguali

li due angoli dell altro FJ^D,&£ DiJ^,c^r^'P, lato dell'vno farà vguale al lato ^DAll'alrroiadunqnc
il triangolo^P f, farà equilatero al triangolo DQ^E, per il che il lato^ E, farà vguale al lato F .0 , <ì^

y E, ad E i^, adunque la linea^ D, farà tagliata per il mezo . ma di già se dimoftrato,che ciò lo fa nel

centro F,adunque anco la lineaP £>, pallerà per il centro,& vi fi taglierà per il mezo,poi che è legata per
il mezo dalla linea^ D, nel centro E. Il medcfimo fi potrà dimoihare della linea F G , la quale parten-

dofi da i due punti de i lati oppofti F G , equidiftanti da gl'angoh per diametro oppofti ^ D , c\ r C , e

tagliata nel centro F, dalla medefima linea ^D, (k perche li triangoli ^EF.ScDE G,fono equiangoli,

..Vii laio^ F, deU vno^c vguale per la fuppofiiione, al lato JD C, cieiraltro,adimque F F , & F G , faran-

no vguali, &: faranno tagliate nel cenno F , del parallelogramo dalla linea^ D. Il mcdcilmo fi dirà

d ogn 'altra hn£a,che fiinilmente fia pofta attraucrfo il parallelogramo.

TEOKEM^ XI. PJ^OP. XI.

Ogni parallelogramo "viene diuifo dalli due diametri, in quattro

triangoli 'Vguali.

Sia il pÀirallelogramo rombo C D, dico che li due diametri^ D , & B C, Io diuidono in quattro
friangoli vguah.^t perche già fi è dimoftrato nel precedente teorema.che li due diametri fi tagliono per

il mezo nel punto F, feguirà,ch.e li due triangoliDBE^ikEB^, po^» ^oprz
A le bafc F>F,& F^,vgiiali,faranno fra di loro vguah,hauendo i triangoli dell^
^ medefima altezza l'ifteflà ragione fra di loro,che hanno le bafc. Il fimile fi di

rà anco delli due triangoli C^ £, & £^ c,& delh due E^CA F'CD,efIcnl

do le bafe^3 E,& E C, v^uali,& ahco^,E,& E D ,& il medefimo fi dimoltrc-

l,deU,

fi fempre d'ogn'altra figura parallelograma,perche in effe ogni diametrafa^

rà fempre diiiifoper il mezoA però elfcndo i triangoli della medefima alte*

za>pòfti
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za.pofti fopra bafe VMali faranno Tempre vgiiali fra di loro.

Et di mi fi caua,clieanco ogn altra linea.che partendofi da-pimti de lati oppofti.equidiftati dac-I'an.
S°''P"d»-".'='°7P°ft^P^«^P«''/^nt™aclparallelogramoAco„<)uelleto
gha^efaratrungol. tuttigloppoft,farannovgu^^^

neUa rignra de a pr ced „^^^

TEOEJIM^ XII, VBJDT. XII,
OgniparaMogramo digradato, ^ten dtuifo in quattro triamolidi^

gradati eguali
,
da i/mi diametri, che nelcentrofitagliono%zuaU

mente. ^

Sia il parallelogramo aigradato B C D E, tagliato dalli due aiamctri B E, & C D,in quattro trianeoli
li quali diametri il fegono vgualmcnte nel punto F, cccro di elfo parallelogramo.Deuélì p rHSche quanto qui i propone c vero Profpettiuamente parlando^fupponendQfKchc li duelad D C E
liano paralleli, le bene per la proprietà delle parallele profpettiueL ' '

parilcono all'occhio che fi vadino à congiugnere nel punto A,(ì conic
alla definitione quinta fi c detto.Et però quando fi vuole ritrouare il
centro de'quadri digradati , fi rirono li loro diametri, che nella inter-
fegatione lo dimoftrono;& Te per il centro (come c il punto F,) fi tire-
rà vna retta linea parallela alla D E , ò C C , cagherà il quadro digra-
dato appunto per il mezo.

Ma volendo parlare Geometricamente, quella figura,che da i Pro-
fpettiui è chiamata quadro digradato, la chiameremo quadrilatera <Sc

li llioi diametri la toglieranno non in quattro triàgoli vguali, ma pro-
portionali, fi come dalP. Clauio è dimoftratoalla prop. 33. del fe-

llo di Euclide. Et le vorremo la dimollratione Profpettiua, ci conuer-
rà di (iipporre, che \\ quattro lati fimo paralleh , &^di dedurla nell'

iftcllb modo, che se fatto nelli due precedenti teoremi.

KO H L. U M ^, I. V \0 V, XIII
Datcdue/ineedifuguali,tagliareda/Iamaggior^^^^^

al/a minore
,
di maniera che ne auanz.ino nelle efiremiàdue parti

Siano le linee date A Q, & C D, & fi tagli dalla maggiore A B, U
parte G H, vguale alla C D, di maniera che aiianzino n^elle eftremi-
tàdueparti AG,&BH,vguah.Etperfirqueflo,taglinfi ledue li- * r T H
neeAB,&CD,perilmezonelhpuntiE,&F,& poi dalla EA,fi ^ \ \ \ i \

tagli la E G, vguale alla F C, & la E H, vguale alla F D, & così farà
' °Ìdel i;

tutta la GH, vguale alla CD. Et perche dalle A E, &B E,vguah,fc Ì * L ^
f

re fono tagliate due parti vguah , rcfteranno h due auanzi G A, & }'Com,jent,

H BjVguali. Adunque dalla A B,hnea maggiore s'è tagliata la G F^,

vguale alla C D,hnea minore, talmente che glauanzi nelle ftremità fono rcfkti venali.V 1{^0 n L E M ^ II, V t{ 0 V, X I I I I,

T>atoqualfiuogliaparallelogramo,feriepm defcriuere ^n altro
Jì^

mìle,^ di latiparalleli a quello,ehehabbia ^n lato ^vguale adrjna ret^

talinea data.

Sia il dato parallelogramo o rettagolo,o no,A B C D,al quale hauendofene à fare va altro fimile rh.
habbia li fuoi lati paralleli alli lati del parallelogramo dato,& due lati vguali ad vna linea data 1. on I

fia la S,h tireranno le due diagonali A D,& B C, & fuppongafi prima che Ja linea SSn minore de? .rn
B D, dal quale per la precedente fi taglierà la linea P vguale alla linea S, di maniera che B P & Do
fiano vguah. Et perche A Ce vguale alla BD, fi cagherà parimente da elFa la Y Z, che fiavan^ n
P S , & che h auanzi A Y, Z C, fiano vauali fra di loro,& à al auanzi B P,iQ D & fi

'

linee P Y, & (^Z,che tagheranno li diametri ndh punti F,E,G,H, tifando ancora E GTfH
Dico che la heura F E G H

,
e parallelogramo & fenile al dato A B C D , & che ha li lati paralldi aUi

lati del dato,cre 1 quali due lati lono vguali alla hnea data S,il che fi dimoftra in queflo modo
Et prima,che h due lati E F, & G H fiano paralleli alli due A B, C D, è manifefto pet la cónftruttio-

ne;perche B P, & A Y, lono fatte parallek^ vguah,adunqueA B, & Y P, fono parallele.cWguali. 8c il
medefimo fidicedi CDA ZQ.-ttehelahredu€FHA£G/ianoparaUd€alkBDA A G,ki fi mo
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^9')

%9.del I. ftra. Le due linee parallele A C, & B D/on tagliare dalla A D,aclunqiie gl'angoli C A D,& B D A, fono

vguali, & le due linee P E , & , che perla conftrutcione fon parallele, fono tagliate dalla linea A H
%S»Ìcl I» H D,adunque gl'angoli Q^D,&F E L,fònovguali,& perche FE L,& A E Y,fonoad verticem , fono

vgualijiSc però l'angolo QH D, è vguale all'angolo A E Y, & elFendo le B P, & Q_D, vguali per la con-

ftruttione,&lc B P, &c AY, vguali ancor elle,{arannoh due angoli Y A E,& A E Y,&illato A Y,vguali

alli due angoli H, &D H & al lato D adunque tutto il triangolo A E Y, farà vguale à tut-

to il triangolo D H Qj^& il lato A E , farà vguale al lato H D . però ellèndo le due L A , «^c ì- D, vguali

per la decima prop. le due rimanenti LE,&: LHjfaranno vguali, adunque la proportione che ha L H,ad

E A, la medefima harà L H,ad A D, ma la proportione di L E, à E A, c come di L F,ad F B ', adunque la

ragione che ha L F, ad F B, ha ancora la L H, ad H D, &c perciò nel triangolo B L D, la linea F H , i'arà

parallela alla bafa B D.In oltre all'angolo B F P,c vguale l'angolo E F Ljal quale c vguale l'angolo ZGC,
& però gì' angoH Z G C,& BF P,rono vguali fra di loro.Gl'angoli ancora ACGA'D B F,fbno vguali,&:

lahnea B P, e vguale alla Z C,perlaconftruttione,adunque tutto il triangolo C G Z, è vguale à tutto il

triangolo B F P, &'
il lato B F, al lato G C , & perciò la rimanente G L, e vguale alla L F, adunq; la pro>

portione che ha L F, ad F B,la medefima ha È G,à G C, & la L E, ad E A, adunque nel triangolo CLA,
ne i punti E G, li lati fono diuifi proportionalmente, & però E G, c parallela alla bafa A C . iono adun-

que l'altre due F H, & E G, parallele alle B D, & A C, che è quello che prima fi doucuadimoftrare.

Ma che li due lati F H, &: E G, fiano vguali alla linea data S,rc-

fterà chiarojimperò che dentro al parallelogramo Y P fono

_ _ ^ tirate due hnee FH,6^ E G, parallele alli lati yz, 7^
ìQ^, peròfo-

\ r~V T no vguali alli lati predetti, efièndoli tirati paralleli , imperò che

\A B / nelh parali elogrami la linea tirata parallela à qualunche lato, gl'

y Kg ^ p e vguale,fi come facilmente fi può dimoftrare : adunque farà ve-

ro,chc il parallelogramo interiore fia con li fiioi lati parallelo alli

lati dello efteriore: & che li due detti parallelogrami fi^no fimili,

farà chiaro, poi che li quattro triangoli E LFy F LHyH LG y8c

GLE, fono equiangoli, & fimili alli quattro triangoli ^LB,
BLDyDLCy&cC L^y faranno ancora li quattro primi compo-

lli infieme nel parallelogramo E F H G, fimili agl'altri quattro

comporti inficmc nel parallelogramo ^BDC, che è quanto fi

doueua dimoftrarci per feruitio della regola,con la quale lì accrc-

fcono,& diminuifcono li quadri digradaii,& fe ne inlcriuono, Se

circonfcriuono vn dentro all'altro di quella grandezza che più ci

f)iacc. Hora qui per breuità fi lafcia la circófcrittione del parallc-

ogramojche e quando la linea S,farà maggiore della finca BD,po
tendo ciafcuno da quanto è detto per ic itellb ritrouare la circon-

fcrittione del parallelogramo con la Tua dimoftrationc.

V B^O B L E M ^ III. T B^O T, XV-
Dato qualft 'vogliaparallelogramo rettangolo digradato jfe ne fuo

dejcriuere ^vn altrofimile,^ di latiparalleli a (quello.

Sia il parallelogramo rettangolo digradato GEV^y del quale li due lati

parallchGF,&LI^,concorrinoper ladefinitione io. al punto principale
j[ Sc fe ne debba dctro,ò fuori di elfo defcriuere vn altro fimile, & di lati ad
elio paralleh.Per il che fi tireranno le due linee diagonali F L, <S( G f( , & del
la grandezza che vorremo,chc fia il lato del parallelogramo digradato', fi fe-

gneranno due punti nella linea piana G L, ( per la prop. 13.) tirando da eflì

legni finoalpunto^, due linee,& per li punti doueefiè fegheranno le dia-

gonali , fi tireranno le due linee D B , & £ C , & farà fatto il parallelogramo
B C E D, fimile , & parallelo allo efteriore VGl.}\,^v che la dimoftrationc
fi caua interamente dalla precedente propofirione, attefocheci dobbiamo
imaginare,che quefti due parallelogrami digradati fiano realmente parallelo
grami rettangoli,& che fiano così fattamente difegnati

, per edere cosi vifti

dall'occhio nella pofitura loro. La onde farà vera la regola di Baldaftàrreda
5iena,& del Serho,con la quale fi accre{cono,& diminuifcono li quadrati di-

,
gradati,& fi dcfcriuono l'vno dentro all'altro.

^ Ma uolendo hora defcriuere il parallelogramo rettangolo fliori di quel
propofto

,
li allungherà la linea G L , ugualmente da ogni banda tanto quanto uorremo che il lato del

parallelogramo fia grande
, fino a i punti C, d. Di poi allungheremo le due diagonali da ogni banda,

tirando \tà\xtC Ey^DE y che faccino angoli retti con la Cd , & poi per li punti , doue elle linee in-
t^rfcgono le diagonali , fi tirerà la£ F , la £ kF ^,chc tagUcrannQ li diametri ne i punti N,M, 6c

per
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per cffì fi tirerà la linea NM , & ùirì fatto il paralleìooramo fimile
allo interiore,di che la dimollratione fi ha nella leconda parte della
precedente propo.Auiienga che li due triangoli G C E,& LD F,{ìa-
no equilateri

( nel modo che di fopra s'c detto
) fauàLF, vgualeà

G E, <^ però G L, farà parallela à E F , cllèndo nel triangolo E S F,
li due lati ta<j;liati proportionalmenie, poi che li due diametri fono
tagliati nel punto in parti vguali,per la lo.prop.& perciò L S,&
S G, diranno vguali>dmianiera che lari S G, à G E , come c S L, ad
L F, Se così la G L, farà parallela alla E F , & la NM , alla H K , &
per la g.definitione, le due E A , & A F , iaranno parallele alle due
G A

, & A L , per il che lì làrà fatto vn parallelograrao digradato
M N E F, hmile,(S(: di lati proportionali ali intcriore H G L K , che
ha il lato E F, vguale alla hi>ea propofta.

Qui
fi

dlmojh'A parimcìite nel paralleÌGgramo romhotqiimo dì[opra
fi è fatto.

Sia il parallelogramo rombo digradato A B C D, le cui parallele
A 13, <^ 1) C, concorrino nel punto E, principale della Prospetti
óc dcuah dentro a quello dcfcriucre vnaltro limi- \

le, Ck di lati p.iralltli al primo . Tirate che fono le

diagonali A B,& C A, (i legnino li due puti K E,

à beneplacito nella hnea B C,c^cda elfi li tirino le

due linee K E^ìk LE,i<<: per li punti F G, H,do
ne elle tagliano li diametri , lì tirino le due linee

rette G 1-, i!<c 1 H , che l'aranno parallele alle due
A D, d: B C, per la prop.4.vV così le F H, Gì,
laianno parallele per la l o. defini tione, <Sc larà il

parallelogramo fatto limile al luo elì:criore,pcr la

prima parte di quella prop.

Ma dato che bi fogni delcriuerc vn parai lei ogra-

iTiQ digradato attorno il j^arallelogramo F G H I,

iì prolungherà la H l^ék lene pigli eranno due par

ti vguali a beneplacitoH 1 K,&: p„i fi ti,era„o d„e linec'pcr i punti Q , & R.che efchinodal punto

che la feghino nei due punti O P. Et per clic da i due ango
il della baia del triangolo EH I,pollo fra due linee parallele

O P, & H I, efcono due linee rette H P,& 1 0,che pallàno

per le due interiegauoni,che la parallela G F,fa ne i due pii

d G,»^- F,<S: vano alli due punti 0,& P,ne feguirà(per la fe-

conda propolìtionc)che li punti O, &: P, hano cquidiftanti

dalla fommità del triagolo E.Ma perche la linea OP,lì è po
(la parallela alla QJ^, ne leguirà che li due triagoli OA E,

Se QjA I, lìano cquiangoh,cllcndo l'angolo O E A, vguale

allangoloA QJ , iv' anco E O'Ajallangolo A I h
angok che fi toccono nel punto A , ibnovguali, ondeefli

triangoli barano i lati proportionali.c3<: il finule diremo del

li due triangoli E D P, &H D R, atrefo che li due triangoli

E R H,& E"QJ,ei"sédo po fri fra hnee parallele, Se (oprata-

le v(7Liah R Hyóc QJ,quello che fi pròuerà deiriuiOjS'inten

dera prouato anco dell'altro,perchel*yno c parte dell'altro,

6c le due aggiunte ibno vguali , per ellèr polle fopra bafe v-

guaU R lAH C,& fra linee parallele.Onde fi deduce,come

nella prima propofitione s'c fatto,che fia E A, ad A Cleo-

me è E D, à DR , che per quefto nel triangolo E Q.R, li

due lati fiano taghati proportionalmente ne i putì A,& D,

Se che la linea A D, ha parallela alla QK,Sc parimente alla

F G . Hor ellèndoiì tirata la linea C B, per le interfegationi

che laBP,&laCO, fanno conlelineeEB, & EC,nei
punti B C, dico che larà parallela alla P 0,& confeguentc-

mente alla DA. &fenonè, tirili per il pimto C, della

tevza figura vna hnea parallela aiU PO, la quale fc non

5. dell.

Si chiama

queflo para,

romboy per

non cjfcr po

fio nel me-

1^0 allincon

tro dell oc-

chio, come

fia il fupé-

fiore.

^o,del r.

D
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Ih ^'l T^T'° r^f °^T^'° '^"°=P^'?:P,''"a <^ ("okoA fia la linea C T.che mterfeghi b E B.

ràlarriTln PO <
' """''S''"^>'j ^Q nel punto S. onde le fi tua la imea S A/a!

launoniì S A '/^ ^'"^i ?" ^'^ « ^ dimofcato.-che la linea D A, è parallela alla PO.

chefiTn.,^ n ^' "irn rf'"
F-'a .eia.,», meno k C T ,& però fe fi tua vna lm« per .1 punto C

foltlirp r / ' T" '^T P'^'J? ^'r,'' P""" ^' P"-^''^ interiègatione che la linea T P

nreSnr 7ir n . '7 \ ^
^/^l'f'r''''^'' '"P" P'""'" cosi la linea S A.fàrebbe i'eni

nIho n^I t fi

' ,'^'^°'y^S"^"«»ieptealla D A.chc ù quello che voleuamo dauolU-are, fup^o-ncdo p la ,o,clefin,t,one^che le due Imee E B,&: EQliano parallele prolpettiuarnéa-. Ma che h due pre-
fet. rpb: d,gradat, A B C D,& FH I G.fiano fimtl^fi caua'^dalla i/pro^.à dalia prima parte dlqX

p KO B I. E M ^ mi. T K^O P. xvt.

Come mediante la diagonale delquadratofitroui^na linea refmt-
filtera ad"ono defuoi lati. \

.

mea DE. vguale a <hamct.o del quadrato A Q i fi un dal puiuo E, la l.nea E li, ci,, (.rà in fefountcraragione con ti lato B Q ,1 che cosi fi dunolba. Ellendo l'angolo del quadrato A B Q rettoria po"t
%i della diagonale A C , &; conCeguentcmentc della E D , che gl'c
vguale, (àrà dupla alla potenza dl-lla B C , & ottuplajlla potenza
della B P, ma la potenza della E B,c vgiiale alla potenza della E D,
& DB, adunque la potenza della E B, (àrà nonupla alla potenza
della B D.onde la linea E B.iàrà tripla alla linea B D, & conlccuen'-
temente farà fclquialtcra alla fila dupla B C , che è il lato dei qua-
drato. Adunque mediante la diagonale del quadrato A C, hab-
biamo trouatola linea E B, iefqiliaitera alla B C, lato del quadra
te propofto.

Queltx operationeci feruiii mirabilmente per ttouareil punto
de la dilbnza nel quadro della Profpettiua , ,1 quale deue eLe ò
in lefqu.al tera, o dupla proportione al lato del quadrato , come al
filo uogo fi dira Et per ciò volendo Gcom^etricamente con il
diametro dello ftelTo quadrato ritrouare limilmente la dupla
del ilio ato.facciafialpunto A. del quadrato l'anttolo CAD.
vgiiale all'angolo B A C, tirando innanzi la linea A D, tanto
che tagli la linea BC, prolungata nelpuntoD, &i;iràla BD,

rAni.J.,, 11 ''"P'^^"^f°'^«'l"^'ff"oJ5C.PercheneUiduetrianeohBAC.&

Rnnrinn. l^r' ì ""Sl'^"' P'r?' ^ «l"''''" ''"^ =>' punto A,per la con-ftiutaone. & .1 lato AC, c commune.adunque la bafa B C, farà vguale alla baia C D, adunque la B D
larà dupla alla B Qche c quello che voleuamo fare.

*

yignolaallaprmiaannotationecibifognatroiiarel'aa
gololuperiored'vn triangolo . la au altezza fia felqiu.
altera,oduplaallafuabala, peròfe nella prima figur,

lo Tu
P'°P°fi"°ne P'gl>a per l'altezza del triàgo-o la hnea B E

, & per la baia la B C. haremo laugolo
uperiore del triangolo, la cui altezza iarà lefquiaftera
allabala,&nellafecondafiguralaBD. (arà l'altezz^

TKOT^EM^ XIII. TI^OT. XVII.
Sefra due lineeparallelefi tirerannodue rette linee inclinate , che

Injnadiejfefacciaconleduefarallele angoli -vgualik quelli dell'altra
ltnea,dettelineeJarannofradiloro'uguali.

Sìanolcparallelc A B. & CD.& leduchee indinatci;a„oFG,& HL. l'vna delle quali habbia li

quattro
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qiuutro angoli nclli due punti F,& G, v-uali alli quattro angoli dell'altra ne due punti H,& L,cioc qu.l
li de inmto L fiauo vguaii a c|u.ili del punto I I, quelli del punto G, a ouclii del puto L, diCO che e li"
neei- Gj&HL/arannoviTuaii. * r '

^cu-

Prolunghinlì le due line G F, L H, uerfo li punti V,dc H, ran^
te che li congiunghino lalìeme nel punto N , C'c larà I-atto il trian-

golo G N L,ii quale dicojclic lari ilbl'cele, per hauere li due angoli
lopra la ba(a(per la lìippolìcione) vguali. Ma perchela A-B,c paral-
lela alla G L, iaranno li due angoli N F H. ex N H F, vguali alli due
angoli N G L , & N L G , adunque li due angoli lopra la bafa del
triangolo N F H, Faranno vguali.adunque le dalli due Iati del trian-

golo ilbfcele N G, 6c N L, vguali, fi caueranno li due lati vguali del
criangolo ilbfceleN F, &c N H, relL-ranno le due linee F G^c^^ FI L,
vguali.adunque Tarano fra di loro vguali quelle linee inclinate, che
polle fra due hnee parallele fumo co elle angoli vguali.Ma le dette
linee inclinate fuUero talmente polle, che prolungate non fi con^
giugnellèro , facendo con le due parallele angoli vguali , dico che
iaranno fra di loro parallele,perche l'angolo À F G,larebbe vguale
all'angolo F : ! L , l'ell;riore all'interiore oppofto.Onde ellendo le
linee F G,& H L, parallele tagliate dalle due parallele A h,Sc C D,
iaranno fra di loro vgu.ili; che è quello che li cercaua.

Ma da quello che nella prima parte del teorema s'è dimoftrato,

fi caua,che quando il punto della Profpettiualkà pollo giufumccefopra il mezod.»Iri.To^.. j. , ^ „
cioè quando elio quadro farà pollo giullamente all'incontro dell'occL

, harUem^^^^^
vanno al punto orizontale,vgualii come per efempio, fe il punto della Profpettiua ftilFe nel min ?

ce
,
òc non sfuggirebbe pui da vna banda,che dall altra,li come nella pratica fi vedrà più apertamente.

TEOPy^EM^ XIIIL VB^OV. XVIli.

Se due linee,chefe^ono due parallele.fa^

ranno con vna di ejfe nellaparte interiore

angoli impari,quella chefarà an(rolo mino--

rejfarà maggiore della compagna.

Siano le due parallele A CD,fega ce dalle due linee A C,

& BD,&: fia l'angolo ACD,Ìnteriore minore dell'angolo BDC.
Dico che la linea A Cche con la CD, fi minore angolo che nó

fa BD,farà maggiore della BD.Per la cui dimoa-rationetirifi la .

AE,che co la CL),faccia l'angolo AED,vgualeali'angolo BDE, / \ \
lyMl

ficféguirà per la precedente prop. che la linea A E, fia vguale

alla B D . Et perche qui fi fuppone che l'angolo B D E , fia

acaro , farà parimente acuto l'angolo A E D , (douendo le due

linse propotle A E,.^ B D , congiugncrfi al punto principale della Profpettiua.) adunq^l'angolo A E C,

f'ira oLCufo: ellendo l'angolo A E D,maggiore dell*

a rdilo AC E, (per la fuppofitione) feguirà che Tango g
lo "H C, iìa ancor egli maggiore dell'angolo A C E,

aduq- il lato A C,che è oppollo ali angolo AECfarà

ma nriore del lato A E, (& confeguentemente di B D,

cheTl è vgiule)eirendo l'angolo A E Cmaggiore del-

1 ancrolo A C E . Adunque la linea A C, che fa con la

C 1) minore angolo che non fa la B D,larà maggiore

di ella B E), che è quello che voleuamo dimollrare.

Mielfendo l'angolo B D E, & confeguentemente

l'ant^olo A E D , ottufo.fi dimollrerà così. Tirifi la li-

nea \ G vcTualeallaAE,chefarà confeguentemente

vauale alia B D , & perche l,"^"g^l^ A ^ D , è ottula

i Wolo A E G, farà acuto^^ cosi parimete farà l'an-

golo AGE, che gl c vga de: ma l angolo A G E,e mag-

Lredell angolS A G G ,
adunque l

angolo A G C

,

Sic èortulbt larà anche egli maggiore delian2ol<>
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A C G, adunque& il lato A C , farà maggiore del lato AG,ik conlegueiuemcnte della linea BD , che
gl'cvf^uale.

Hora fé l'angolo B D Achegl c vcruale/arà rctto,ne fcgiiirà il meaerimo,per che farà verna-
le all'angolo^E C, & farà maggiore dell'angolo^ C F, che è minore deila!K>oio ]: D E , Se cosi iliato^ C, che e fottefo à maggior angolo, farà maggiore del lato^E , ik conlcgucniemente di B D , che è
c]iianto nei terzo luogo ii voleua dimoftrare

.

Et da quefto teorema fi cauerà,che delle cofe vguali,quelle che faranno da banda più lontane daUadè
della piramide vifuale,nel digradarle verranno maggiori chp npn faranno queilc^chc gli fono pui viCiue.

T E 0 Ì{^E M ^ XV' V \0 T. XIX.

Sefaranno alcuni triangoli dihafevguali,^ parallelefradi loro.

ha,

lóJel I

he coniafommita concorrmo nelmede]imopunto^ quello dt ep bara la

^fafottefa a maggior angolo,che baraminon lati.

Siano tre triangoli di bafe vguali equidiiianti,^H B, CH F 7/ G , che ccncorrino tutti con la
(ommita nel mede imo punto H . Dico che la baia F C , per efière più vicina al punto i /, farà foitcfi a
maggiore angob,che non c la bafi C & la bafi C D, fottenderà a mai^dore angolo, che non fa la bafi
fAB, che e più lontana.

"

ftel triangolo F // K,I angolo eftcrioreH K M, c mag-
giore dcli'jiuaiorc oppcflo /yF H , óc cosi parimente nel
triangolo li L C, l'angolo 'Ì^L H,c maggiore dciJ'ifiterio,

no del I X// \\\ rcLGHMa.ìidiicaivyoìiH IxMAli^L'H Joiio vgu.di
^* ^ aUidueangoHH£>CA'HC/:,adunqjhdueangohj/DC,

ScH C D, fono maggiori delli due angoli H G L , SciiFl^»
Onde l'angolo F ÌI G , farà m.iggiore dell'angolo C II dI
adunque la bafà C D , che è più lontana dal punto li , che
non e la F G, firà lettela a ir.inore angolo , che non c
la F C/ , che è più appreflo ul puntoH . El nel medcfuno
modo dimofìrercmo della baia^ B, che fia foLCcfa all'an-
golo / / /?, minore dell'angolo C II SlEHG. perche
nel triangolo TWir^ , li due an^roli delia bafa faranno

%6.del I. maggiori delh d ne angoh delia baiadd triant'olo h[U L,

r , . ,

confeguen temente l'angolo MH Tv &c A yr ì\hA'
3 iMl I, ^« ^'"^.'^-^^^ ^"^"O'-e T.,9CCH D, che c tutt vno,& cosi la linea^F , che è più lontana lì pun

to n
,
f ra lottefa a minor angolo,che non c la C D, che gl è pm appreflo. Di qui hora fi fbor^e che l oc

chio nokro delle cofe vguah,qudle che più dappreflo vede, gl'appanfcono maggiori, perche k Cede fot

TvX k'^D^^nèf
^'^ t-limoftrato,chc dal pimto i.^ìaF G,è vifca fbtto niaggior anooio,che non

'P KO B L E M ^ V, V B^O V, XX.

Data qualftuogliafigurapoligonia defcritta dentro-}fuoridelcer^
<hto,comefe nepop dejèriuere -un altrafimtle , cbe babbia ^n lato

n;gualead-jna linea data.

Piglifi il lato della propofla ficrura deferi tta den
tro al cerchio,& fìa il lato del pentagonoM '/V , &
le h faccia vguale la linea^ /j, facendo che la lineaCB, ila vguale al fem.- diametro del cerchio, che
contiene il prefato pentagono

; & ce ne bifbeni de-
Icriuere vn altro limile à quello

, che habbi^vn la,
to vguale alla linea data F. Ft per ciò f^ire , noi fro-
lleremo il diametro d'vn cerchio, che capifca vn
pentagono limile a quello , & habbia vn lato vjrua-
le alla linea data F, in quella maniera. Sopra li p fiti^ C,h dirizzino àpióbo le due linee ^/ir,(Scc 7 .

& taghfi dalia^H , la C vguale alla linea da'il
F. &dal punto G,fi tiri la hneaG B , che fcpherà laL C, nel puiito D,Dìcq che la linea G vgiia 'e alia

CA
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cjiira /irà il lato del pentagono cciuilatero da d^^^^^^^

lata la linea D C, & lo dimoitio in quefta maniera . Nel triangolo ^ G ibno tre angoli venali alli tre zS.dd i.
angoli del triangolo CDB, adunque i lati dell'vn triangolo faranno proportion.h alii lati dell'altro
triangolo^ per ciò la ragione che liara il ato^ B, à JJ C,harà anco^ G , a C D. lìia la^ B , è lato d'vn' ^.)^ .
pentagono delcritto dentro a vn cercliio,del quale e lemidiametro là linea C B, adunque & la G^ , lirà 40

^

lato d vn pentagono deicntto dentro a vn cerchio, del quale larà lemidiametro la linea D C . Defcriuali
bora vn cerchio co la linea CDA c6 la^ G,vi Ci farà vn petagono equilateroA' fmùk al petagono prò-
polLoA nel medefimo modo li opererà nel delcriucre qual li voglia altra figura rcttihnea di lati vguali.

r E 0 E^E M ^ XVI. V B^O P. XXI.

Sedue lìnee , che nelcentro delcerchiofaccian angolo, e/chinofuori
dellafua circonfen\a,(^ due altre lineefacctan angolo in vnpuntofuo-
ri delcentrofra leprefate linee,^ lefeghmo in duepimti, l'angolo delle

feconde lineefarà maggiore di quellofatto daUe duepri?ne.

Efchino dal centro C,dcl cerchio le due lin ee C K, «Se C F , <Sc dal
punto 7), fuori di elio ctntro, llano tirate le due linee j^tte D 0,ik
b Hjche feghino le due prime linee ne i due punti Se B, dico che
l'angolo G DH,c maggiore dellangoloj? C F . per la cui dimoftra-

tione tirili la linea retta ^By3c faranno tirate nel triangolo ^ B C,

due hnee rette , che efcono da i due punti della baia ^By&iCi con-
giungono dentro al triangolo nel pùto D. Et perciò hangolo^ DB,
larà maggiore dell angolo.yf C J3, che c quello, che voleuamo dimo-
ll:rare,acciò li conofca , che ellèndo il centro dell'humor criftallino,

nel quale fi fi la perfetta vi/ione,fuori del centro delhi sferadell' oc-

chioxapiice molto maggior angolo , che non capirebbe le ftcllè in elfo Centro dell'occhio, douendo mt-
ri i raggi vifuah,che quiui fanno angolo, pallàre per il buco della pupilU dell'occhio.

T E 0 B^E M ^ XVII, T? B^O P, XXII.

Tutteie linee,ehefono tirate dagli angolidi qualficogliafigurapo
ligonia equilaterafino alfuopolofonofra di loro ^uguali.

Alzili perpendicolarmente dal punto C,centrodeI triagolo equi-

latero la linea retta fino al punto D , polo di elio triangolo , &c dal

punto D , fi tirino a gli angoli del triangolo le rette hnee DEy DF ,

ikDGy dico che elle tre linee DE, DF.dcDG, faranno fra di lo^

rovgaah. EcperchelalineaDC, calca a piombo fopra la fuper-

ficie piana EFG, farà angoli retti con tutte le linee , che pallano

per elfo punto C. Onde girangoli DC Ey DC Fyó<: DCG , faranno

retti , & la potenza delia linea D E , farà vguale a quella di D C , &
così parimente quelladiDF, làrà vguale a quella di DC,

ÒC C F ,
q<-iell'^ E>G:, a quella di D C , C G . ma le tre hnee,

che dal centro C, del triangolo vanno alli ilioi angoli, fono fra di

loro vguaU, per la definitione 17 .
però li tre quadrati delle tre

linee DEyDF,&cDG, faranno vguah, ^ parimente i loro lati , che

fono le tre linee DE, DF^ScDG, ellèndo nella mcdeiìma dupla ra-

gione i qiudri fra di loro, che fono i lor lati: che è quello che li vokuadimoftrarc

.

T E 0 B^E M ^ XVIII, V B^O V, XXIII-

Se da "vn puntofuor della sfera cafchera ^na linea retta, che 'vada

fino alcentro di quellafara coniafuperficiefua angoli pari tanto nella

parte conueJfa,come anco nella concaua.

Sia la sfera propofta GT>H, punto^, porto fiiori di t^ZyC;ik\à la retta linea^ B, talmente clic

^radi fino al fuo centro E, dico che gU angoli,che ella f"i nella riiperficie conuella con il cerchio G B ^,
SCHB.A, faranno vguali, & così parimente né cerchio dc[critto nella fua parte concaua gh angoli

HE E,

H 3. del

u.
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^o.del 6'
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ff 15 fìyik G B TTj/àranno vguali.

Tirici y,c}: il punto ?j , la linea contingente C D ,

<clie hrà ^gli .mi^oii della c6tingc/.iG C", // B D,
eguali ^ òc così poiTinJente faranno ro^ilcdi gl angoU
ad rcmicircolo GbF^&chb E. Acianqj tiìtto f an-.

^^olo DB E, iaik vgiiak à tutto l'angolo C « K , per
1

1
die li due angoifo B ^ fi c', làranno vgui-

lij allenali ie li aggi ugneranno li nue;ingoli »lella

.contingenza
, che ibno vguali , iàrà tuta) l'angolo

.y/ BIT, vgiiale à tutto l'angolo ^/ G,che c quello
elicli era propoftodidnnollrarc. Hora fé perii
mcde^uiio punto B, lì tirallèroijifinite lince con-
nngentiju Ijnea^ J\ farebbe con tutte angoli ret-
tiA conleguentemcte farebbe ad ogni intorno del

, F ^ r ' u r r. . v , . P^f<^^»ang"liparic5tuttelelince,chcpcrellòpu>
lo fi defcriaellero nella uperficie couelTa della sfera. Et perciò l alle della piramide viiuale,per la qifale
vediamo le cofejiu elquilitamete,tagliado l'angolo d ogni triagolo delaittS nella piramide vifuale pera mezo, và al ceuo dell occhio

, ik cóleguenceinente fa angoh pari nella fuperfide dell, lue; di quello.

T E 0 IIE M ^ XIX, V l\^0 V, XXIIIL

None pofstbile che dalmedefimo puntofuor della sfera cafchi altro
che^na linea retta,ehefaccia angolifarifopra lafuferficie di quella.

Sia la sfera L U G K, & fuori di cHà fui il punto ^,dal quale dico non elTer polTibile , che elbhi al tra
lmca,che la^ /?, la quale faccia nella lupcrhcie cóucllà della sfera angoli pari. Mà pongali che fia poffi
bi e,& elchi dal punto ^,la linea .A C\che faccia anch'elli angoli pan nella iuperficie cóuclli della sfera
nel pun to C,la quale per la coniierfa della precedente pallerà per il centro J5, d'ella sfera , & lari la Hnea^CB. adunque due linee rette incl iideranno vna fupcrtìcie,il che è falfo. Ma dato che^ C, ficcia nel
punto C, angoli pari

,
&c non palli per il centro della sfera ; dico che in ogni modo ne leeuirà queft altro

zrMx
"'^""^^'"^^^^'^1^^ 1^ V^'^^ ^^^-i maggiore del tutto.Imperoche fe fi lira dal cetro della sfoa la linea B C/X

' '

f '
^ P""^^ ^'

'il''
1^"^? contingente F C G,dico che l'angolo^ C F,

farà retto,fi come nella precedente propofitione fi è dimoftrato; Se così an-
co far. parimente retto l'angolo D C F , il quale ellendo parte dell'angolo^ C legni ra

,
che la parte lia vguale al tutto , che è fallf,; poiché tutfi gli

angoh retti fono fì-a d, loro vguali. La onde non farà vero/cL da vn mede-
fimo punto fuori della sfera efbhino due linee che facciano anj^oli pari
nella fiiperficie conuefia di dia sferatche c quello,che fi doueua dimoltrarc
per leriufio di quanto Ibpra fi e detto dell'allè della piramide vifuale,attefo
che ella loia frà tutti i raggi vifuali che concorrono al centro delh humorc
cnftallino,faccia angoli pari fopra la fuperficie della luce dell'occhio • per-
che ella (ola palla per il centro dell'humor criftallino, & per il centro della
sfera dell'occhio; 6. no può cjueft'aire eflèr altro che vna fola linea, la quale
eicadalcentrodeUaba(adellapiramidevifuale,puntodirettamenteo%o-
fioalcentrodell occhio, fi come dimoftreremo nella annotatione della

• r . , . , f \r 1 Tr ""^'^ ^^'^^ ""^^"^ ^^^11^ bafa della piramide più eli
<|mfitamente di tutti gli altri punti S baia fia villo dall'occhio nofiro. 11 che ci fi conolòere ellèr ve
ro quello che fi è detto della perfetta vihone che h ftcda nel centro dell'humor cri fili lino,fuori del cen-

t fn.?r/^'^
c^ell occhio. Perche conolcendoli per efperienza,che quel pimto della bafa della piramide

V W fil'^T^^ '?^n T" ^c''
^^ll'^^^^^i^'^ vifto più efquifitamente,fe la

n lopm laW M ^'^^'f'^'
occhio^non fuori, tutti li raggi vifuali farÌbbano angoli pa

Zte tu^f
''^'^^^ r ''Ti ^"''^^^r P^'^"'^^^^^ Propofitione. Et confeguL

l^yddTtu^^^^ voualmenteben

de vifuairf^ed^'-
'""'^^"''^'^^ il punto

,
di doue fi parte Talle della pirami-

nulSanc^^^^^^^
e^iifitamente d'ogni altro. Et perciò qtundo voghamo vedere qualche cofami,nut^mete,anciiamo g.rado l'occhio,acciò l'alfe s'accoftì d p,ù chepuo a tutte leparti della cofa vifibilc

T B^O B L E M ^ VI. T Ilo T. XXV-

Comefi^ffa confiituire ^nafuperficiepanaparaUela all' OriUnte
delmondo .

Perche noi intediamo di conftimiic vna fuperficie piana paraUela alPorizontc del mondo.imadnato,

fico-



5^
CON IL COMM. DI M. EGNATIO DANTI.

fi come Ci dichiarò alla definitione 1 6. però rupporremo, che il circolo

O nH I, rapprel enti vno dci'maggion circoli delcritti in terra, anzi rap-
prefsnti il globo lidio delia terra,& il punto C,lla il Tuo centro,& il pia-
no 'A(p, lorizóte imaginato , che lega tutto il mondo in due parti v^iu
Ii,& in elFo piano fìa tirata la linea C //, & vn'altra,che la interfeghi nel

centro C, della terra , dal quale efca la linea C j[y che faccia angoli retti

con la linea G}1 , &o con l'altra, che la interfegaj^ taglia la circonferéza

delia terra nel punto B , per il qual punto lì tiri la linea D Ey che tocchi

vno de maggior cerchi) d'ella sfera nel medefimo punto B, & per elfo Ci ^_fQ
tirerà vn altra linea retta, che tocchi parimente vn'altro circolo de'mag- V.\
pon della sFera,& faccia angoli retti con la linea DE,8c poi per amen-
diiz le prefàte linee,che nel punto B, il tagliono ad angoli retti, &c tocco-

no la sfera, fi tiri vna luperhcie piana,che ha la MLjik larà parallela alla

iupcrficie dell orizó te imaginato '2S(p. Imperocheeilendoii tirata la li-

nea retta C ad angoli retti fopra la linea GH,dc per la fettionc che
ella fa nel punto B, fi e tirata la linea contingente D iT , con l'altra linea che la incrocia ad angoli retti le
qiLih fanno con ella hnea^C, parimente angoli retti, perla propofitionc 23. La onde farà laneolo -
^IC H, interiore vguale all'angolo elleriore^nE.Sc la linea D E , parallela alla GH . Et confeeuente

*

mente h farà fatta la luperhcie ML, parallela all'orizonte ?^a, che c quello che fi era proDoftodì
voler fare. r f'

^«-i*

Hora per la pratica di quello problema fi adatta vna fuperficiepianadi qual fi voeha materia tilmen
te che lalciandoui calcar Ibpra vna linea à piombo con il perpendicolo faccia angoirretti con tiitt 1

1

"

jK-e che in ella iiiperhcie lon fcgnate,lì come firebbe la hnea ^B, Ce calcailè
a pfombo /òpra la fuperfi'

eieM L, che farebbe angoli retti con la linea p £, & con raltra,chc la incrociallè ad angoli retti, aiuien-
ga che non balti,che la linea perpendicolare ficcia angoH retti con vna fola linea fegnata nel piano ad
Ciò habbia a fcar in piano per ogni verfo

]
il che auuiene quando il perpendicolo fa angoli retti nel punì

ro,doue più lince del piano fi tagliano inlieme . Et quello ci moftra 1 arcopendolo de gii artefici il quale
cilèndo latto in forma di triangolo ifofcele,il filo con il piombino le tagUa la baia pe^i- il mezo nella fua
tranfueri"ai-,*3^ vi fi confeguentemente angoli retti,facendo due triangoli vguali , perche ta<^lial anaolo 4
lupeiiore dellarcopendolo per il mezo. La onde fatta la prima olleruatione con quello llrumcnto^per
vn verfo del piano,fe fi riuolta in croce per laltro verfo, ci moilrerà le cotal piano fta giuftamcnte paral-
lelo all'orizonte per ogni vedo. Non lafcierò già d auueitire,che quella operatione del iiuellare & mer-
ter in piano qual li voglia fiipcrficie , c vna delle più difficili operationi che polla fare lo 'Inaegniere*
& perciò Ci ricerca lo flrumento giuftiflìmo,& efquifitiflìma diligenza/i come largamente eia noi fU ani
notato alla dicniarationc del Radio Latino nella lèconda parte al cap.7.

r E 0 M XX. V B^O P. XXVU

Se cafcbera ^ma linea rettada ^npuntofuor detta sfera.chepaffan

doper ilcentro d'^vnode minor cerchtj di quella ^ada al centro d^Jfa
sferafara angoli retti con le linee , che ejfendo defcritte nelpiano dejfo
cerchioypajfanoper ilfuo centro.

Sia la sfera CLIH,&C dal punto A,fuor d'ella efca la linea

^ By che palli per il centro C,del circoloDE EG, Se vada al

centro Bj della sfera; dico che la linea ^B, farà angoli retti

con le lineeD E, & G F, che elfcndo defcritte nella Superficie

piana del circolo,paflàno per il fuo centro C . Tirinfi ia prima

colà 1« linee B D,BE , BF y de BGySc larà il triangolo B C D,

equiangolo al triangolo B C T, perche B D,& CE, fono vgua-

li per elTer tirate dal centro alla circonferenza della sfera , &
così parimente D C , & C E , per elTcre il punto C, centro del

cerchio , dchBCjè commune: adunque faranno equiangoli,

per il che l'angolo B C Z),farà vguale allangolo B C E,Sc confe

guentemente faranno retti . Dimollreremo fimilmente, che

gl'angoli BCFy&cBCGy faranno retti, per il che la linea^ B,

hrì angoli retti con le due linee D E, ^ G F, & con ogni altra

linea che fi tirerà per il medefimo piano del circolo,che paflì

per il fuo centro : che è quello che s'era propofto di dimoftrarc.

ti
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Sui la sfera deli-occhio C.^C/_, ^LUiinerficie piana del
cerchio della luce fia la B C,6c la conuelTà che li /opr.Juà, fia laB^DC. Dico che ralle delia pirainide vi (naie^ G , fà an^
goh retti ne punto K, con la linea B C , dcil-ritta nella (uperfi-
cie pumi del cerchio della luce , per la preced.nre propoiitio-
ne 2 6. òc fa angoli pari nel punto^, dJla luperhcie conuefli
cU elia luce

,
per la propoiiticnc 1 3 . poi che detta alle della pi-

ramide non 10 0 palla per il centro della pupilla^ , ma anco
per quello dell hunior cnllallino & per il centro H,delia sfo
ndeil occhio: anzi l-alle della piramide e i,v,.,c YiiìdTa che
Jl
chameti-o^ L, delia sil-ra dell'occhio , che.ial centro della

luce va alla bocca ael neruo della villaLA p,.ila per il ceniro
i',^ cv in elio diametro e pollo il centro dell'iiumor criltJhno
nei punto r;,al quale ainuando tutti 1 ra$:i;i viiuali,c!ìe in elio
formano gl'angoli per Kirui la perfetta viVione

, nelllnio di elll
hiordell'alle potrà fire angoli pari nella hjpcrlìcie conuelKi
della luce

,
ne meno angoli retti con le linee dclcri tre nella lii-

phcie piana del hio circolo.il che altro nó vuol dirc,le non che

T).i 1/r ^r./^ ,. ,

i/^^^'-- Ita pm à dirimpetto del cécrod'o^m altro ramno vilu.-^^^^

I%M I. r f^^' P ^'"Soi^, retti,come c detto,nel punto K, il raggio vifuale G z5/arà angoFilmpari nelpunto I. perche nel triangolo 6/^1, l angolo cretto, neleguirà che langolo acuto Farà in
oltre dio raggio r,/, angoh impari nel pi"Ho D, della luperhcicconuclla della luce ;^^c:, perche fc liImca F D, che arruia al centro della sll-ra dell ccchio, per la propolìtionc 23 . ti angoli pari nella lliperìi
eie coueila di ella sfera,ne Jeguirà^chc la linea G D, ve li faccia impari.o che veraméte la parte lia xLiì^
al uo tutto

.
Et II fuììile fi dirà d'ogni altro raggio v^^

ftaUmo: & quindi auuiene,che più efquifitamente fi vede la cola, la cui iinarine c portata all'occhio d.Uralle,& da 1 raggi che li fono più vicini,chc non e quella,che -li ò portata d '1 rac><nVl 1 V.nn n,.iZ f
«i;p.chcralleanellaluceangohpari,acglial^^

non fanno quelii,che le fono piulontani,& conlequentementefono polh 11 cpIic, "^'^t' '
''^'^

dell'humore cnftallino degi altri. Etperciò q-uando voghamo vcdcrfvn olfel^lr"'''
~

che per il neruo de a vifta portano la fua imagine al fenlo commune,hauendo la cola adirimpetto,fiano
più pronti a fir loftcìo loro fenza lìraccarfi . Et Ifperienza ne moftra,che nel mirare qual fi voglia cofa
più CI bacchiamo nel girar l'occhio moucndo la luce dall'incontro del neruo della vilb,che nofi ficci i-ino nel girare la tefta,^' tener fermo l occhio nel fuo fito, nel quale l alìe della piramide và Tempre al ceu

S^l^ì^^ll^Spi^

C 0 I{_0 L L ^ R^l 0 T III M 0.

Di qui nefcgm, che nonfiayero <,uello che da Vitellionefi affcrma.che tutti i ra<'nyiruM Caccia-w i;'Polim
lHomUlup.4cMum^^^

laprop. 1 j .& tirando per il punto .f.la Imel p!^ L f^A^^^^-' ^"?"^<"', » ^'J"S*?'' P^-" > P=^r
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non ve li farà la linea B L. Se il fimirrliante cUicmo doan'altra linea, che arriui al punto B , eccetro però
lalfe che dal punto M^anilatulo al centro della sfera C, farà angoli pari nel punto X. Ma pongali hora
che il centro dcU'humor crilbllino fia conceniripo alla sfera dèll'occhio^dico che nella fuperhcie d'elio

humor crillallino P R O, non faranno ani^oli pari quei raggi, diedi fuori della sfera dell'occhio vengo-
no al centro C. Ellèndo che l'humor cnftallino, per quello che VireUione fuppone conforme alla veri- 6. prop. del
tà,ria in forma di lenticchia, il diametro del Ino maggior ccrcliio p Q , (ia vguale al lato dell'eptago- "^.Ub. di Vi-
no deferì tto déiro à vno de' maggiori cerchi della stera dell'occhio, fi come fi c detto alla definitione 4. teli, Mi
ne feguirà primieramente , che la luperhcie P R O, non polla ellèr defcritta col centro C , douendo ef- zmo al cip,

fere li femidiametro C P,maggiore ddla CR, per e(Ier detto humore nella parte RT,fchiacciato à giùfa 4.^^/ i . Ub,

di lenticchia: attelo che fe la luperlide PRO, fulle concentii

ca alla lupcrhcie F II G, che è defcritta col centro C, farebba-

no tutte le linee che dal centro vanno alla circonferenza vgua-

lijComc fono C P, C R,& C O , il che c fallo : adunque la fii-

perficieP R O, non farà concentrica alla fuperficie F FI G,del-

i'occhio. Et però ellendo defcritta con uno altro centro , fi co-

me è il punto S , le Hnee , che. venendo di fuori della sfera an-

dranno al centro C, firanno angoli impari fopra la ii.iperficie

PRO, fi come se dimoftrato di iòpra. Adunque iìa il centro

dell'humor criltallino , ò eccentrico , ò concentrico alla sfera

dell'occhio, i raggi vifuali nò farano'mai angoli pari nella llia

fuperficie,eccetto però Falle della piramide vi{iiale,fi come s'è

detto. Adunque non farà ne anco vero, che quelle cofe,che no

fon vifte per i raggi che non fanno angoli pari (opra la fu per-

fide dell'humor 'criliallino , ci apparilchino (Iurte , fuor del

luogo lorOjCk di figura mutata,(!^c varia dalla loro naturale,mo

ftrandoci di ciò l efperienza il contrario , poiché non facendo

angoli pari,lì come s'è dimollrato , noi vediamo le cole nel lo-

ro'naturale eilére,& fito, fenza variarli in parte alcuna.

Inoltre con Fefperienza di quello che occorre nel veder noftro pofllamo anco confermar tutto que-

fto che Geometricamente habbiamo dimofti-ato,attefo che le la luperficie anteriore dell humor criltal-

lino full'e concentrica alla sfera dell'occhio,fi come Vitellione vuole, ik in ella facellèro angoh pari tut-

te le Unee,che venendo dalla cola veduta vanno al fuo centro, fucbbano angoli pari anco nella fuperfi-

de della luce F G , per la prop. 2 3 . ellendo amendue defcritte fopra il medeiìmo centro C. dimaniera

che per tutti li raggi vifuali li vedrebbe vgualmente bene , & fenza girar Focchio Fhuomo vedrebbe in

vn' occhiata ogni cofa vgualmente bene in uno inftàte,come dire tutte le lettere d'una Ciccia d'un Hbro:

'6c nondimeno vediamo di ciò Fefperienza in contrario , perche nel leggere la facciata d'un Ubro noi

andiamo girando la tefta,ò Focchio, acciò polliamo dimano in mano mutare l'afifè della piramide,per la

quale fqiiiiitamcte fi vede , per fare ella folamente angoli pari nella fuperfide dell'occhio: «S»: li raggi che

gli fono vicini, perche eflì fanno ancora angoli quafi che pari, ò per dir meglio, manco impari de gl'altri

raggi che gli fono più lontani.

Ma quello fare angoli pari,ò impari nella fuperfìcie della luce, ò delFhumor criftallino, non vuol di-

re altro, fe non dimoftrare quaH raggi fiano più fquifitamente nel mezo della pupilla all'incontro pre-

dfamente del centro delFhumor criftaUino , & della bocca de nerui della vifta, per li quali gli fpiriti vi-

fiui portono la cofa veduta al fenfo commune, & perciò Falle della piramide farà giuftamente nel mezo
alFmcontro del centro delFhumor criftallino,& gl'altri raggi vicini gli faranno apprelFo.Imperò fc Fhu«

7 j r

mor criftallino fullè concentrico alFocchio , & i raggi vifuali f-acellèro tutti angoli pan fopra la fuperfi-
^'^aefi,

eie dell'occhio, farebbano tuta vgualmente alF incontro del centro di elio humor criftaUino, & per

quefta ragione dourebbano tutti vgualmente vedere la cofa cfquifitamente , Ma perche il centro del-

FhiUTior criftallino è ftior del centro della sfera dell'occhio nella fua parte anteriore, però gUftaàdi^
rimpettogiufl:amentefòlo Falle predetta,ficendo angoh pari fopra la fua fuperlicie ; onde per quella

più eccellentemente , che per tutti gl'altri raggi fi vede . Ma à che gioua,che i raggi vifuali faccino an-

goh pari ò impari nella fiiperfìcie della luce dell'occhio , ò delFhumor criftallino, poiché la vifionc per

commune confenfo il fa mediante gl'angoli, che fi formano nel centro di elio humor criftallino, &
non nella fua fuperfide? fe benel'imagini delle cofe che lì veggono ,

s'improntono nelFhumor cri-

ftallino come in vno Ipecchio , fi come s è detto di fopra. Et però diciamo , la vilìone fard in efib cen-

non nella fuperfide dell'humor criftallino . Tutte le uolte adunque che habbiamo detto , ò di-

, che per l'allè della piramide meglio fi vede perche fa angoli pari nella luce dell occhio lem-

Te intendiamo , non per rifpetto delU detti angoli, ma per elfer Falle ali incontro del centro del-

.hiunor criftallino più de gl'altri raggi; perche fàccendofi lavifionequafi in inftante,gioua grande-

mente, che qud raggi che hanno à portare alFocchio la fpede della colà veduta fìano à dirimpetto

dd centro delFhumor criftallino, doue fi foiiiu la vifione, aedo poftìno con gran preftezza rapprc-

E fentarc

trOj

remo

r;
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femore Timagme della cofa ueduca . & polFa da gli fpiriti vifiiu elfe comprefa in elfo centro
dell'humojr criftallino.

*

C 0 liO L L ^ III O SECO Ti^D 0,

gioii dthfi^"^^^^'
cofe molto mag^

Dimo/lra.VitelIione alla prop. 3 . Hel terzo libro, che fc l'occhio fulFe ài fuperfieie piana,come e la li-
nea^ B,non vedrebbe fé non le cofe ò vguali , ò minori a Te fteab,preriipponendo pirr fondamento fer.mo, che non li iiegga cofa alcuna, Te non per i raggi che faccino nell'occhio rotondo aniroli pari & nel
piano angoh retti ;& però doiiendofi vedere nella fuperfieie piana dell occhio lacofà , con i racmidie
in eflo occhio faccino angoli retti,farà vero quato egli afferma. Sia l'occhio^HDG C,che habtna nel
la parte anteriore la fuperfieie piana^ E 73, vedrà folamente la grandezza F 1 , douendola vedere per i
fagg» F A, C E» &i c, che fopra l'occhio faccino ancroli retti nelli punti A, E, B. Ma hauendo noi di-

moftrato, che lolamente l'ailè della-piramide vifiua fi angoli pari
nella fuperfieie sferica dell'occhio,firà vero^che anco nell'occhio
di i uperficie piana come^ C, fi vedrebbano le cofe molto ma<T-
giori di elio occhio,perche l'alIè C D, farebbe angoli recti nel piin
to f,dc gl'altri raggi douendofi unire a fare angoli nel centro del-
l'humor cri ftallino,come farebbe alpùto D,(atte(o che tutto quel
lo che il vede , fi dilcerne mediante h predetti angoli ) fi allarghe-
ranno ftior dellocchio in infinito , Se potranno capire cole eran-
difllme per portarle àuedere all'occhio, come farebbano lì' due
faggi^ Dy!kD JB, fe fi ftendelfero fuor dell occhio.

Harà adunque fitto la Natura l'occhio sferico,non perche pof
/ariccucretuttii raggi vifuali adangofi pari, & vedere le cofe
molto maggiori di le , perche ad ogni modo le v:drcbbc;ma prin-
cipalmente per ellère la forma skvìc.i la più capace, la più com-

^ - r — , " -..»v.„^ wi^ui utiiu, oc con Prandillima vcioatà,
Qiielta lara adunque la ca^ione,perche la Nat^v. 'la fatto 1 occhio sferico , & non perche polli vedere
Je cole maggiori di fe, attelo che fe bene fulle di (uperficie piana,ad ogni modo vedrebbe le cofe infini-
tamcn te maggiori di fe.

r E 0 ^ ^ XXI. V B^o V. XXVII'

Se lapiramidefarà tagliata da ^nafkperficiefim^parallela alla
hafa^nellafettionefara unafigurafimtle adejfa bafa.

5
Sia la piramide di bafa triangolare equilatera ^BC,

& Ila taghata da vn piano parallelo alla bafa, che faccia
nella letQone la figura GEF. dico che farà fimile alla

%6M II. / \\
bafa^ B C, perche le due fiiperficie ^BCy ScEFG,
piane& parallele, che fono fegate dalla fuperfieie DBC,
faranno nelle loro fettioni le linee BC,8cFG, parallele,
&il fimile interuerrà nell'altre due faccie della pirami-
deallelinee^C,&£F, &le^C,c^£C;. Et perciò
nel triangolo BDC, faràlahnea CF, parallela alla ba-
ia B C. onde farà DB, a B C, come è £) G, aG F. & per-
mutando farà D B, a D G, come cB C,a G F. In oltre nel
triangolo D^C,h fineaFF, è parallela alla ^C,8c
perciò come dell'altro triangolo se detto, farà DC,a
DFy comeè^c, adFF, maDC,&r>F,fono vgua-
li a DB,8c DG, adunque farà D B, a DG, come c

j -, adFF. Ma la ragione, che ha DB, àDG, l'ha
anco B C,a G r, adunque farà B C.à G F,come è^CM E F,& permutando làrà BS.ÌC ^,come è G F

^ ad F F. Ma B C>& C^ lono vguali, adunque& G F, ^F F, faranno vguali . Et nel medefimo modo fi

ìJelS,

.,.)

16.)
del
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pfOiteràjclie GE,Sc EFj fiano visuali alla G K,& che il triangolo G F E, Ila equilateioA confegiientcmen

te e<]UÌangolo,& fimile alla hAli .AB C.

Ma molto più fàcilmente fi dimoftia quanto s'è propodo, poiché le linee B C, & C fono parallele

alle G F,& F £, & non ibno nel mcdclìmo piano, (eguirà che l'angolo il C ^,fia vguale ali angolo CF£

,

& per la mcdefima ragione l'angolo C ih C.xra. vguale all'angolo F E G, S<. l'angolo ^BC , all'angolo

F.GF. La onde il triangolo EGF, farà equiangolo al triangolo ^/ /] f, ik confegiientemente fimile, fi

come S'era propofto di moftrare . Ma da quello che nel fecondo luogo lì è detto , il fcorge ^che fia la

piramide di quante faccic fi vuole, che lemure le linee delle lettioni laranno parallele a i lati della bafa,

ik. perciò la figura fatta nella lettione delia luperHcie piana, che ellèndo parallela alla baia tagliai la pira-

inide,farà Tempre eqiuangola alla bc;ia,&: con leguentemente fimile,

r E 0 KE M A XXII. P 1^0 V. XXV HI,

Selapram'tdefara tagliata da "vna ftiperfictepana ehe nonJia

"parallela alla bafa ^ lafigurafatta nella fettione farà àfsimile da

ejfa bafa.

sia la piramide E R C , che hahbia per bafa il quadrato AnCD,&z fia tagliata à trauerfo dalla Tu-

perficie piana G il HO , che non fia parallela alla bafa^dico che la figura G H N O, fatta dalla fettione

«onfarà qu.ulrata,nc fimile alla baia della piramide C I>. Però volendo ciò dimoltrare, bifo^na

tirare vna fuperficie piana, che ellèndo parallela alla bafa, leghi la piramide, & la fupcrficie predet-

ta, &pafll per il punto L, & làccia la figura P Qj.lS. «Scikrà per la precedente propofitionc qua-

ilrataA' fimile alla bafa.Dico hora,che le due fuperficie,

che fegono la piramide,nellaloro comune fettione,cl\c

c la linea T L X, laranno vguali, d: che la fuperficie obli

qua G H N O, harà vn lato'^minore , ^ l'altro maggiore

de' lari del quadrato P C^R, che perciò ellèndo da ef-

fe quadrato diflìmile, farà dillìmile ancora dalla bafa di

ella piramidejilche lo dimoftreremo così.Nel triangolo

E è tirata la H G , poniam cafo parallela alla QJ^,
& larà E Q> a Qj^,come c £ H, ad H G.&c permutando

£irà E Q^, ad EH , come è P Q_, ad H G. ma E Q^è
maggiore di E Hy il tutto della fua parte, adunque P ^

lato del quadrato farà maggiore di H G , lato del qua-

drilatero obliquo. Piglifi fiorali triangolo £7v(j9, &
Vedremo che dentro di quello farà tirata la linea retta

S R ,
parallela alla ?v^0, Se che nel medefimo modo,

che di lòpra fi c fatto, fi trouerà la £ ad £ S, come è

N O , ad S R. Et perche EJ^è maggiore di E S, farà anco N O, maggiore di S I^, che c quello che fi

voleua dimoftrare : & per ciò H G , elfemio minore di P Q, & di S K, farà minore di NO,che c mag-
giore di S R. A talché reftcrà chiaro , che nella fettione della piramide fatta dalla fuperficie obliqua

H G, & N O, fia una figura quadrilatera,di lari difuguali dilTimile dalla bafa,che è vn quadrato. Et qiie-

fto fi e voluto dimoftrare per intelligenza della fettione che la parete fa nella piramide del veder noftro,

fi come al fuo luogo fi uedrà apertamente. Et ne gl'altri cafi,che nella fettione obliqua fi pofi[bn dare,

fi dimoilrerà parimente,che la figura della fettione della piramide fia di filmile alla fua baia.

r E 0 KF M ^ XXriI. V F^O V. XXIX.

Se neltriangolo rettangolofitirerà una linea retta ^parallelaadi;-

no de due lati,ehe contengono langolo retto , (f l'altro latofi diuida in

parti 'vmaliy^ dalle diuifionifitirino linee rette,che concorrine altan

gole oppoJìoM^^^^^^^^^
parallelapropofia inparti difuguali.

Sii il trian'Tolo rettangolo C N I, & tirifi alla C N, (
vno de" lati che contiene l'aneolo retto N, )

pa-

rallela la linea^B S S,& il lato N I,fi diuida in parti vguali ne' punti B E G I,& da eflTi fi tirino le linee ret

r^ri ce CE &CB. Dico che tagfieranno la linea B S S, ne punti O, P, (V in parti difuguali, &
cheUBOlkà 'maggiore cklk O P, & la O P , adlaPa Et perche h triangol/cBE CEG,&
C G I, fono fatti fopra baie v^uah,'-^ pofte fra Unee parallele , poi che concorrono nel medefimo pun-

E a to C,
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toQ&jfonofegari dalla perpendicolare B ss nef,.<r„„ 4 „... I r-
too„raeUaWBSS,.^oPd,fusuaH,^^l5;:JS

^ giore dell altre
; cioè , che la

.10^

B O, fia maggiore della O P,
&la O P, Zìa maggiore della-

P Quelle c qiielfo chevole-
lumo dire per la dimoftra-
tione de' raggi vifuali , che
dalla parete fono tagliati: at-
telo che fé l'occhio (come
pmabalTo fi dirà) lìa pollo
nel piin to C,& vegga gl i fpa-

che i raggi vi filali fiano tagliati dalla parete B , in parti diW„.I/ rr.
"^''.S^^^^^ ^ EG> G 1, &

pam vguali della Imea B l , riportate nella parete B S^S n flT^^^^^^ T ' ' '^'''^
'
^^^^^'^ ^'^^-^^^^^

l'Arte Spererà conforme alla Ltur.,4 io d e la par't Gf V '^'f
^ O P, & P Q^Et così

gnnta P (^.dla parete B S S, mmo.^ della PO che v^edi E C ^'.I

"''^"'^
.^^'^^1 occh.oC, Ha fe-

G I. Et U medefimo fi dice della E B , nella B O, &c EtTnco K P O f-' r^'^"'^
'^'^^^^^^^^ ^^^^^^

parete ellèr più lontanaclie nonc^-iaBO, fi L^,l\\ònnlr^^^^ clall occhio nella

propofitionc. ' '^''"'^ dimofhato nelh duccoroilarij della (ettima

T H 0 Py^r. M ^ XXIIII. V l\^0 T. XXX.

l^^ee rette che concor^^^^

feittontfittrt ^na linea rettaJarkfaraUela aUe bafedelÙue friagoli.

Siano U due triagoli A B I , & A L Qche cocorrino nel medefimo punto k 8. A ^v , n j „no fi tiri la linea B DA' dall'angolo L, dell'altro fi tiri la linea L D & )^Tu y
^^ ""S^'o B,dell'v-

punto E, ^ la A C, nel pmto N. Dico che le fi tua vm^ linea retfpe^^^ ? ' ^"^^^ ^ ' '

parallela aHe baie B
I, & L C/Hora perche la A D ; è parallela "il' B CA D N, & C N L, fiano equiangoli^ d, lati proportiÌnali, pM^^ll nTf^ ' '^'^^ '"^''^^^

L C N, & l'angolo A D N ali angolo N L C. Et cosi pa^imen e le^ I ^ ^'
N, fono vgualf. 6c il fimile fi di^e cielli due rruangô D^r^E B I^3 TT.T^B I, à r £. & permutando farà D A, a B I come è A E ad E I pfrn.i r

^'"^^ ^ ^ ' '^^^^ ^

adunciuefaraAD,àBI,comeèAN,adNC.adun,uefàràAE;;rE^^

CIÒ li triangolo Aie, hTrà
due lati legati proportional-

mentene'puntiEAN, c^pe
ro la hnea E N,larà parallela
allahneaBl LG, dimaniera
che la linea tirata per le inter^
fegationi, che le hnee B D, &
1- D, fanno ne' punti E, N,
farà parallela aJle bafe BI,«S<:
L C,che è qllo che voleuamo
pnmieiam-nre dimoftrare.
Ma da quato fi e dimoftra-

to potiamo conolcere, che
quantuque le regole della di^

differenti, tutte nondimpnft r;/.rrnnn -1/1 „^ /• • » ^ gradatione de' quadri fiano

nearettai)B,chefegtuXeeA^l^^^^^^
fi tirino linee parallele all' ABC lirà .1 r * " ^5. F, & E

. & per elle interfe^arioni

L,cheandalIeroalpuncoDl7aghfc^^^^^^r
> "i'"''""°"-^*-.n''puntoN,&nesUalmtrepunaluperiod,finoal

punto
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punto H,& per le interfegationi di tutte quattro le linee fi tiralTero le linee rette, come Ci fece alla quarta

propofitionc,& qui nella dimoftration fuperiore , cioue habbiamo vifto,che tirando le due linee D B,cS«:

D Ly die la linea tirata per le due interfegationi N, & E, è parallela alla linea B C, nello fteilb modo che

fe,per la prop. 5 i . d'Euclide, fi fuilè tirata la linea E T^j per il punto E , parallela alla B C. Si vede in ol-

tre, quello che nella precedente propofitione fi c dimoftrato in profilo , qui elfer vero ancora in hccia,

attefo che la prima linea I E,è maggiore di quella che è tra il punto E, Se la parallela che palla per ù pun
to.F,& l'altre dimano in mano Tono minori,fi come di fi^pra fi c dimoltrato alla prop. fettima.

T E 0 B^E XXy, T 1^0 V, XXXI.

il .del

Sefaranno quantifiuoglia triangoli della medefima alteXf^ ypojH

fopra bafe uguali,ehe concorrino tutti in "vnputo con lefommita loro,^

da 'vri angolo della hafa delprimo di efìi fltiri "vna linea retta j che li

fighi tutti:,^p^y fettionifitirino lineeparallele alle hafe,fara taglia

ta ognuna di effe linee inparti rjguali da i lati di efìi triangoli

.

Siano i triangoli podi fopra bafe vguali ^BCy Dy^ D E,3c^EE. dico,che fe faranno tagliati

dalla linea B R,' &c i\ tirino linee rette parallele alle bafe de" triangoh per le fettioni //, O, T , ciafcuna

di cflè lince G L, M Q^V Z, X T, farà fagliata da i lati de' triangoli A C,A D,<S(: A E, in parti vguali.

Et che ciò fia vero,veggafi che nel triangolo A B C, la linea G H,c tirata parallela alla bafa C B, Sipari-

mente la H I, alla C /^^La onde (ara A C, à C B.come c A H, ad H G. &c permutando farà A C,ad A H, 4- del

come e C J5, ad H G. Sarà ancora A C, à C D , come c A H, adH 1 . & permutando farà^ C, ad^ H, ' ^-^^^

come è C D, ad // 7. Et per-

che la ragione di C D, ad ^ ^'

è come quella di A C,ad A H,

ma come e A C,ad A H, c an-

co B C , à G H , adunque farà

I? C, à C Dy come c G H , ad

H I. ma B C , e vguale a C D,

(per la fuppo fition e) adunque

òc G H,firà vgaale ad H I. &
nel medefimo modo fi mo-

fìrerà che gli fia vguale la IK,

& K L. Et il fimile diciamo

dell'altre linee iupcriori , che

fiano tagliate tutte in parti v-

giiali. Et perciò ne* quadrati

biquadrati fempre i lati in-

feriori fonovguah, &fimil-

mente i fupcriori ,
quando Ibno digradati da quadri vguali : & quando fudèro digradati da quadri difu-

gualijfaranno fra loro in quella ragione,che hanno iniieme i quadri perfetti da i qu ili nafcono:di che la

dimofiratione è la medefima , che di fopra fi è addotta , & fi caua da quanto il P. Clamo ha dimollr..-

to alla quarta prop. del l'elio. ,

TEOI^EM^ XXVL P 1^0 P. XXXII.

Sefaranno quantifi^voglia triangoli ifofcelhequilateri equian-

goli/he toccandofiinfieme concorrino con le lorofommita nelmedefimo

punto per efsifitiri 'vna linea retta tranfuerfale,farafegata da ef

fitri
angolimparti difuguali.

Siano li triangoU ifofceU B C , C B D, &D B E , li quali habbino le conditioni propofl:e,& fiano at-

trauerfati dalla linea retta A H. dico che elTa linea farà tagliata da eflì triangoli in parti difuguah, &
che H K, farà minore della A H , & K E. Et per la dimoftratione tiri fi la linea AD, Se vedremo , che

A I, & X £>, faranno vguali ,
perche A C , & C D, fono vguali, & parimente li due angoli al punto C,

per

\ \x *

\ \m
\

/ 1
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per la fuppofitione, &c il lato C I, è commiine:
adunque &le bafe A I, &ID, faranno vguali. Ti-
rili hora per il punto H, laH L, parallela alla B D, &
leguirà

, che nel triangolo A K D , li lati fiano taalia-

tiproportionalmentene' punti HL. La ondeVarà
AL,adLD,comecAHadHK. maAL, cmag-
giore di L D , che c minore di A I , adunque Se A H,
larjt maggiore di HK. Et nello ftelfo modo fi può
vedcre,che fia minore di K E,che è quello che voleua-
modimoftrare, tanto in quella linea, come anco in
ogn altra tranfuerfale , che farà legata da i prefati
triagoli inparti difuguali : il che più à badb ci ieruirà
per dimoftrare la giuftezza dello rportello di Al.
berto Duro.

TEOF^EM^ XXVII. Vì\pv, XXXIJL

Che lafigura-parallela altorizzonte

y

daltocchio che non e nel medefimopa-
no, e ^jifia digradata.

Sia il quadratoNO P Q^parallelo airorizonte; dico che dall'occhio
e è nel punto R, fuori del piano , doue c il quadro , c vifto digradato

nella figura N ST O, in quello fteilò modo , che fé ella figura fullè di-

gradata,con la prclente regola del Vignola.. Ma auuertilcalì,che fe l'oc-

chio fteilè nel medcfimo piano , che fta il quadrato, gl' apparirebbe vna
linea retta, fi come Euclide dimoftra alla prop. 1 1.della fua Profpettiua.
Ma perche figura digradata altro non vuol dire che la fettione, che la

piramide vifuale fa nella parete,fi come s'c detto alla definitione l i.pc-
rò ho giudicato in quello luogo elTer molto accomodata la dimoftratio-
nc nel corpo della piramide,piu tolto che nel piano,con hnee rette,!! co
me fi vede nella figura prefente,doue ABCD,Z- il quadrato villo dalloc-
chio,che il fpprallà nel puto K, & la piramide cADBCK, & è fegata
dalla parete D E F C, doue la connine fettione e D G H C , li cui due la-

ti paralleli D G, & C H,alluiigadolI vanno a terminare nel punto I, del-
rorizonte,per la definitione i o. Hora che il quadrato A C, lìa villo dal-
l'occhio K, nella figura digradata D G H C , più llretta nella parte lupe-
riore G H , che nella inferiore jD C, lì dimoftrerà così. Ellendo il qua-

drato AQpollo die-

tro alla parete, che
con il late r)C,la toc-

ca, il lato inferiore

del digradato firì v-

guai e al lato del per-

fetto D C , elléndo in

elio la fettione com-
inune del quadrato
«Se della parete: rellc-

rà adunque di dimo-
Urarcche la GH, Ila

minore della DCydc
che le fia parallela

,

acciò rapprefenti il

quadrato A C, per ìd

f ,
dehniticnc ii. AJ^

erchenel triangolo KIG, fono tre angoli vguaH alli tre angoH del triangolo ^DG, ne leimirà che
•la K l,ad I 0, comt e^ d, aD G. & permutando farà K I,ad^D , come è I G, a G D. Sono in oltr-
per la mcdefima ragione li triangoli K 1 H, ^J^; H B C> equiangoli , & però fi dirà cllcre K I, a JJ C, com^

11;
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c rHM II C. ma B Cy8c Jt D, fono vguali,perche fon Iati del quadrato. però farà K I, a B C, come c IG,
aGD. ma era K 1, a B C,come e I HadH C. adunque farà lG,a G D.come è I H,ad H C. & però li lati

del triangolo D I C/ono tagliati proportional mente ne* punti G, & H. onde la linea G H , larà paral-
lela al lato del quadrato D C , Se conleguentemente alla ^B. Ma nel trianfroio K A B , e tira-

ta la linea G H , parallela alla hai'd^B , adunque dirà A K , a G K, come è ^% a G H. ma A K è
maggiore di G K, Tua parte, adunque & ^IJ, Se con feguentemente DC, che gl'è vguale, farà
maggiore di G H. Ma li raggi vifuali , che fi partono da gl'angoli della bafa della pir^imide ^ B C D,
pallòno nella parete per li punti D, C, G, f/, però l'occhio vedrà il quadro A C , nella ficmra digradata
G C,letiione commune della piramide,^ della parete,che ha il lato fuperiore G H, minore dell fnferiO".

re D Cj3c fono fra di loro paralleli. Et fi vede quanto la prefente dimoftratione Cui vera, per quello che
alla prop. 28. fi è dimofl:rato,cioc che non elFendo la parete E C,che Tega la piramide,parallela alla baCa
A Cnella cominune fettionc fi fa la figura D G H C , diflìmile da elUi tafa. Et auuertifcafi, che Ce Toc-
ehio ììcICq perpendicolarmente pofto fopra il centro del quadratolo vedrebbe in ogni modo digradato,
nella commune fettione che fi fa della piramide nel piano che la tagUa ; la cui dimoftratione il cauerà
da quella della l'cguente terza figura di quello teorema.

^ TSiT^O T ^ T I 0 'M^E V M ^,

Voglio hora in quello luogo addurre vn mirabile ftrumenro , che già in Bologna mi fu infegnato da
M. Tommalb Laureti pittore «Se Profpettiuo eccellétilTimo, acciò lì vegga feniaiamenre ellei vero quaa
lo nel prefente teorema fi c detto della digradatione della figura, d: che l'occhio vegga il quadro diera-'
dato in quello fte(lòmodo,che dalle regole del Vignolavien fitto.

^

Si fabbricherà la prima colà lo ftrumcto in quelta maniera,ficédo vno fportello di legno,come c quc*
fto fognato ASS, BM, della gràdezza d un braccio per ficcia in circa,& fi pianterà perpédicolarmcte {b,

pra vna tauola lùga,come è ML,tiràdo le due linee parallele alla larghezza interiore dello fportello MK^
i5c B L. dipoi fegninfi déiro alle due parallele piu,ò meno quadri,lecondo che fi vorrà,come fono li ME
S G , F I, (Se H L. & ficciafi penfiero, che il quadro^ B, fia la parete, fopra la quale fi hanno a ridurre li

quattro quadri perfetti in Profpettiua digradati. Però tirinfi le due linee al pùto 0,punto principale del-

la Profpettiua, che fianoM 0,<Sc B 0,& prefa la diftanza di quanto s ha da llar lontano a veder li quadri

1. àd 6.

digradati, fe li tiri vna linea retta dal punto O, verfo il punto S S , con un filo,ò con vn regoIo,& poi dal

punto della diftanza ritrouato fi tiri vn filo al punto M,& fi faccino le interfegarioni in fu la linea 0 B,ò

uero S S% fi come alla 3 .prop. fi e detto, & fi tirino le linee parallele di fili negri P QJEl S, TV &X Y,
& hauremo denrro alle due lineeM O, & B 0, quattro quadri digradati fecondo la regola del Vignola

al quinto capitolo .
Dipoi fecondo la diftanza della veduta,che s'è prefa,fi metta il regolo CN,a piom

bo tanto lontano dallo fportello , quanto s'ha da ftar lontano a uedere, & fi faccia che il punto C, ftia

nel medefimo piano Se liuello,che fta il punto O. Se quefto fatto,fi metta l'occhio al punto C,& farà co^

fa maraiiigliora,che in cosi poca diftanza fi vegghino le due parallele riftrignerc,& correre al punto ori-

zontale, cioè la linea M K, camminare giuftamente con la M 0,& la B L,còn la B 0,& la linea X Y bat-

terà {opra la S E, & la T V,foprala F G
, & la R S, fopra la H J, Se finalmente P Q^fopra K L. Et' cosi

quefta mirabile fperienza ci farà chiari, che l'occhio pofto nel punto C , della diftanza uedrà li quattro

quadrati del parallelogramo M L
,
nello fportello ^;B,digradati con la regola del Vignola, SeconoCcc^

remo per quefto,derta regola eflere conforme a quello che opera la Natura, Se che l'occhio ueda li prefa

ri quadri nello fteftò modo,che l'Arte li digrada, fi come al hio luogo più ampiamente fi dichiarerà. Et

uedraffijfi come alla 3 . prop. s è detto , che fe vorremo pigliare le interfegationi per li quadri digradati

111U li-
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Cu. la linea0 B, che ci bifogna tof ladiilanza dal punto O. & fé vorremo dette interfegationi nella per-
pendicolare B S Sjtorremo la diftanza dal punto S S. il che tutto , quefto frumento ci manifefta nel de-
Icriuere i quadri digradati nel fuo fportellojacciò quelli quadri,che fono defcritti con la regola,riano vi-

fti dall'occhio dal punto Qconformialli quadri perfetti nel piano M L.

^ K.'KO T ^ T I 0 IS^E S E C 0 n.D ^.

Facciafi hora per maggior intelligenza di quanto s'è detto,il medcfimo frumento in profilo, nel qua
le fia la B7\(,la diftanza che e fra locchio. Se la parete, che nel fuperiore ftrumento era la diftanza , che e

tra il pùto C, & il punto O,
& il profilo dello iportello

fiaB S S, per il quale paflì-

no le linee radiali , che dai
punti de' quadri I G E B, va

no all'occhio C , &c tagliano

la linea del profilo ne' pun-
ti 0,P, Ondandoci l'altezza

del primo quadro nella li-

nea B 0, & quella del fecon-

do nella OP,& il terzo nel-
la 1 queite altezze Regnate nella B S S , con tutto che fiano difuguah , fi come s'è dimoftrato alla
prop.19. locchio non dimeno le uedrà vguali a 1 quadri UE, E G,& G I, che fono fra di loro vguali : &
quefto auuiene per eftcr vifte fotto il medefimo angolo, come fono E G,&0 P, che fon vifte fotto l'an-
golo E C C,& però per la fuppofuione 9. appariicono all'occhio Cdella medefima gradezza. Non lafcc

rò di dire,come da quefto ftruméto in prohlo fi conofca donde il Vignola habbia tolta la regola di digra
dare qual fi uoglia figura piana,come al Cao luogo lì dirà, & quato eilà regola fia bella, poi che fi uede sì

conforme a quello,che la Natura opera nel veder noftro.

^ 'K'Ko r ^ T i 0 n.E r E B^z ^,

Qui fi Aimo^ìrerà del quadrato che c poflo d piombo fopra Vorl^onu, qud medefmo che s'cfatto di quello
che ^li tra parallelo,

^

Sia il quacirato A Qeleuato a piombo fopra l orizonte,& fia parallelo alla parete E F,& efchino dalli
quattro angoli del quadrato A B C D h raggi vifuah

, che vadino all'occhio P, i quali paftèranno per la
parete EF,per li puna G,H L,

^'^^^^f/f^ intermedi; , che fi partono da ogni punto del lato del
quadrato, dekriueranno le linee GH, HM,ML,&LG, & faranno in eiTa parete vna figura fimile al
quadrato propofto,per la prop. 27. ma mmore, /e bene all'occhio apparirà della medefima grandezza,
che c il qiudrato AQperche il lato del quadrato A D,& la G H,lono vifte fotto il medefimo angolo , a-

duquc appari-

fcono vguali

la nona lupp. )

& ilmedciìmo

diciamo di tufi

ti gl'altri lati :

onde il quadra-

to GM,che è vi

fto fotto il me-
defimo angolo

folido P , col

quale c vifto il

quadrato A C,
apparirà della

medefima gra-

dezza, có tutto

chefia minore.

Et che ciò fiave

adAD,cQ
parte PG,

- w^...... quadrati; mali
quadrati cóuengono ka di loro in quel modo che fanno i loro lati,adùqae il quadrato GM, farà minore

diAC;
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diA C,& confeguentemente locchio vedrà elfo quadrato A C, nella parete E F,digradato Se diminuito

dalla grandezza del Tuo perfetto A Qnella figura G M,la quale vien fatta nella commune fettione della

£>arete,6<: della piramide vifuale.

^ r ^ T I 0 Q^y ^ E^T ^.

Qui fa meftiere d'auuertire,che nel medefimo modo , che nel fuperiore teorema Se nella terza anno-

tatione fi fono dimoftrati h due cafi della (uperficie parallela allorizonte, 6c di quella che fopra di elio

vi ftà eleuata a piombo parallela alla parete, li dimoftrerà ancora delle fuperficie no parallele all'orizon-

te,né alla parete,& ancora oltre alle rette hnee,delle figure circulari,&: delle mifi:e,& fimilmente di qual

fi uogha corpo.

Quefti cafi tutti diftintamente fono flati dimoftrati già da peritiamo Matematico, non in piramidi

Corporah,ma in fuperficie piane : doue non credo che lì polla approuare quato da elio c detto,prima in

quei cafi,doue fi fuppone,che la cofa vifta fia di quà dalla parete, ò tutta, ò parte : attefo chela Profpet-

tiua non è altroché la figura fatta nella commune fettione della parete, della piramide vifuale,che

viene allocchio dalla colà vifta,fi come se detto con Leonbatifta Alberti , Se come dal Vignola ftefib fi

fuppone per pnncipaliflìmo fondamento della Proipettiua al capitolo terzo. Oltre che lo {portello da

noi porto nell'antecedente teorema,& quello di Alberto Duro,& gl'altri che più a ballo fi addurrano, ci

fanno conolcer chiaramente ciò efièr vcroj attelb che ogni volta che la colà vi fia fufie ò tutta,ò parte di

quà dalla parete,non potrà la piramide vifuale elitre ò in tuttofò in parte tagliata da eflà parete, & non

li ficendo la fettione,non fi farà in efià la figura digradata, fi come di Ibpra s e detto. Et fe nello iportcl-

io fi metterà la cofa veduta in mezo fra efib fportello,& il punto,doue li attacca il filo,cfio filo non paf-

ferà per lo fporcello,& non vi potrà legnare la figura digradata, nè farui operatione alcuna.Ma fe vorre-

ino fare che la cofa ueduta fi riHetta nella parete,oltre che farà fuori dell'ordine della Proipettiua, ci fa-

rà anco operare con due punti della diftàtia nella medelmia parete, colà abfurdilììmajattelb che la Pro-

fpettiua non fi potrebbe veder tutta da una medefima diftantia , ma bilbgnerebbe vederne vna parte da

xin punto,&: l'altra dall'altro;& ci farebbe abballare l'orizonte, ò neramente riportare il quadro fotto la

linea piana,cioè fotto il ^iano che rapprcfenta l'orizonte, lì come alli periti di quefta nobil pratica è ma
aiifedo, dai quali non fi c mai vifto operare in quefta maniera , ma fempre con fare la figura digradata

nella fettione,che nella piramide t\i il piano che la taglia.

Dico fecondariainente , non elTer manco vero quello che egli vuol dimoftrare della fuperficie , che

ftando pofta à piombo fopra l'orizonte, è parallela alla parete , doue vuole, che venga digradata in eflà

parete,diminuita da capo,come fa il quadro,che elìèndo parallelo airorizonte,manda due linee de fuoi

lati ad vnirfi nel punto principale,ò fecódario della Prolpettiua,& perciò fa che il lato fuperiore dei qua

4I10 digradato fia minore deirinfcriore. Se la figura fia più ftretta da capccome di fopra in più luoghi fi

è uifto. Ma la figura del quadro che fta parallela alla parete, manda i raggi da tutti gl'angoli fiioi al pun*

to principale,© fecondarlo della Profpettiua,<!k: diminuifce per ogni uerio iigualmencc,haucndo fempre

due de fuoi lati,che iiàno a pióbo fopra rorizóte,fi come fi vede nell'vltima figura del prefente teorema

àllaiinotatione tcrza,doue G L,&H M,reftono a pi6bo:che fe fuifero inclinate,^ s andafiero riftringér

do verfo \i putì G,& H,& la G H,fufte minore della L M, oltre che bifognerebbe fàre nelle Profpettiue,

che li cafamcti tutti cafcairero,ne si potrebbe trouare in elFa Proipettiua nefluna linea perpcdicolare;fe-

guirebbe ancora , che quelle cole che fotto angoli vguali fono veduteci apparilfero all'occhio difuguaU,

corro a quello che alla p.fuppofitione fi c detto, & alla propof. 19. fi c dimoftrato; perche fupponendo-

fi li due lati del quadrato A D,& B C,vguali equidiftàti dal puto P,ne feguirà che anco gl'angoli A P D,

& B P Cjfiano vguali: ma laG H,Ó<: L M,che fono parimente equidiftanri dal punto P, Cono uifte lòt-

to li due prefiti angoli vguali, fàranno vguali fra loro , adunque il quadro A Celfendo digradato nella

parcteEF, la figura GM, non harà il lato fuperiore GH, minore dell'inferiore LM, hauendo

maffimamente noi «dimoftrato à quefto propofito nell'vltimo cafo del prefente teorema. Se nella

:prop.27.chefe la piramid e è tagfiata dal piano parallelo alla fuàbafa, nella commune fettione fi farà

vna figura fimile ad ella bafa

.

Si auuertifce in oltre,che altri,i quali efiendo moffi dalla dimoftratione,che ho nfiutata,hano hauuto

f)arere,chegl editi cij,i quali fi veggono in faccia, come fono 1 cafaméti,^: le torri,che ftano nella fronte

% nei lati della Profpettiua,fi deuono fare da capo più ftretti,chen5 fi fanno nella piata, attefò che quan

do fi mira vna facciata d'una torre, ancor che fia di vguale larghezza
,
apparifce non dimeno all'occhio

l>iu ftretta da capo , che non fa da piedi : ma con tutto fia vero che ciò cosi apparifca , per ellèr vifta più

da lontano la fommità della torre, che non fa la bafa,n6 fi deuono però dipingere dal Profpetuuo fe no

che ftiano con li lue lati à pióbo , attefò che la torre così fattamente dipinta nella faccia,ò nel lato della

Profpettiua,apparirà allocchio da capo diminuita , Se più ftretta che nó fa da piedi
, per eiler più lótana

dall occhio la fommirà,che nó è la balà.Ci moiha in oltre 1 efperienza, che la diminutione che fanno le

parallele nell' altezza de gli eàificij,non è tanta come quella, che fi fa nelle fuperficie parallele fpianatc

ibpra l'orizonte . Verbi gratia, mirando vna fàccia della corre de gl*Afinelli di Bologna , non apparifce

F all'oc
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nll'occliio aa capo tanto aiminuita,come favi nel mirare vna ftracl:i,ò vn portico d'veuale lanol^ezza IIche cred'io che narca,perche ne mirare la preHita torre da pre/ìo , non /può vedere tutta in vn occh ata fenza alzareA abbalFar I'occhio,nc fi vede al medellmo tempo l'anaolo delle linee che vei Jono da L
fommuà&ciuellockiraggidellapianta,&nonfipuoprecifam^^^

an den^^^^^^^^^
^1 "-iefimo tempo l'angolo fatto d^alle linee della parte più

i co™il comprende la ditìeienza delle larghezze,& quanto vna più dell'ai aegl>apparilca maggiore.

T E 0 E^E M ^ XXVIII. T F^O T. XXXIIII,

(ToetalteXT^ deltrìangolo equilatero e minore d^no defuot lati-
p^f^^// triangoli,[alteX;ia de quali efefqmaltera, ò dupla alla loro
f^^J^Mnnolangolofuferiore minor deltangolo deltri^^

Sia la hnea A H, l'altezza del triangolo equilatero ABC, di-
co che llirà minore dVno de' Tuoi lati A B, ò A C,ò B Cimpcrò
che ftando A Hadangoli retti foprala B Qfegnirà chelapoten
za di A B, ò A C , fìa maggiore di quella di A H , vSc confeguen-
temente il lato del triangolo AB, km maggiore della linea
dell'altezzaA H , che c quello che nel primo Wofi voleua
dimoftrare .

°

Faccia fi hora fopra la bafa B C , il triangolo B D C, la cui aU
rezza D H, ila (crquialtera alla baia B Q per la prop. xg,^(\ ve
drà,che l'angolo B D C, farà minore dell'angolo B A CA il Ti-

mileinteruerrà al triangolo B E C, la cui altezza fia dupla alla
baia B C.per la medefima prop. 1 6. 6c il Iho angolo B E C, l'ari
minore non folamente dell'angolo B A C, ma anco dell'angolo
13 D C

,
per cflere li due prefati angoh fatti da lince che efcono

da gl angoli della bafa B C, & fi congiungono dentro al trian^o-

^ob,ched^ecapiredentroaliWhio,!:i^S^^^^
to.te.uallo,acaòpoffinoeflerviftetuttemvn'occlnatal^^^^^^^

'P KO B L E M ^ VII. 1^0 P. XXXV.

Comejitroui ilcentro diqualfi-uogliafigura rettilinea equilatera^
equiangóla.

CoroU.della

iM 3»;

tiefimu 1/.

dell.

Sia li triangolo equilatero defcritto dentroal cerchio A B C,Sc fi tagli
il lato A B per il mezo nel punto F, tirando la linea C F, di poi tagiifi
per il mezo la linea A C,& C B, tirando le hnee BDA A G,dico ch?do.
Ile elle tre linee fi legheranno infieme^che farà nel pumo E/arà il centra
del triango o^òc del cerchio.che farà tiitt uno;il che così fi dimoftra.
A ttelo che nel triangolo d, fono h due lati^ ^ D,uguali al

h due lau B C
, & C D, del triangolo B C r> , & il lato nD.è commune, li-

due triangoh faranno uguali & equiangoli ,& per ciò li due ancroh" del
punto D, faranno vguah, & retti : 6c perche la Lnea B lega la^ C, per-
ii mezo nel punto D , ad angoli retti, in elTa farà il centro dei cerchio : &
cflenao diuila hmilmente 'a BC, perii mezo nel punto G, & tiratala

^ ad angoh reta con la b C , farà in elfa^ G, parimente il centro dei
cerchio: & per la medefima ragione eiFo centro del cerchio farà nella li-

nea CF. adunque éneceflario, chefia nella loro commune Fettione nel
punto E,il qual punto efiendo centro del cerchio,ne Feguirà che le lineeE^ ,EBy8cECy fiano vguali: ma elle tre linee vanno dal punto E , alli

, , 1, . 1
^"g^^^^el triangolo^Bf, adunque il punto E,raràequidillante dal-

li tre angoh del mangoloA per la 1 6. defi. farà il fuo centro . Onde il centro del triangolo & del cer-
chio faia tatt vno,& il medefimo fi dice di qual fi voglia altra figura rettilinea rcgulare.

T E 0<
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T E O B^E M ^ XXIX. PI^OP. XXXVL
De i lati "Uguali de' quadri digradati quelliapparifcono maggiori

altocchio, chefonpiuà dirimpetto alpunto di doue shada'vedereU
Prospettiua.

Siano li lati vguali de' quadri digradati D B , B C, & C & fia il punto di doue effi s'hanno à vedere
nel regno F. dico che il lato B C, & confeguentementeM che fono più a dirimpetto all'occhio F,che
non fono li D B

,
HM , C £ , &?^L, appariranno maggiori delli collaterali,che non fono all'occhio F,

cosi à dirimpetto.

Et fc bene fi è dimoftrato alla prop. 157. che delle cofe vguali , quelle chepiud'apprelTo fon vedu-
te^ciapparifcono maggiori, & le cofe che fono più a dirimpetto all'occhio, gli fono pm uicine,ondc
delli lati vguali de ' quadrati digradati D B,

BC,&: CF,farà B C, più vicino all'occhio F,che

non è nèD B,nò C E . non dimeno lì dimoftre-

rà più particolarmente, diede' lati vguali de i

quadri digradati, quelli che fono nel inezo aU
l'incontro dell occhio apparifcono maggiori

di quelli che Ibno dalle bande. Facciafi adun-

que fopra il lato del quadrato BC,il femi circo-

lo B F C,& tirinfi al pùto F, dell'occhio le due

linee B F, & f F , che faranno l'angolo B F C,

retto.-tirinfi in oltre D F, & F F, & 1-acciafi io-

pra la linea D B , il femicircolo D G B, tirando

la linea retta B G. dico , che uedendofi la B C,

fotto maggior angolo dall'occhio F,che non li

Vede la D B, nè la C E, apparirà per la fupp. 9.

maggiore di elle. Hora effèndo l'angolo BEO,
rettOjfarà maggiore dell'angolo D E B, acuto:

& lo prono ,
perche tirando la linea B G , farà

l'angolo del femicircolo D G B, retto , il quale

eilendo angolo efteriore del triangolo BGF,

^'iT^io rLttltt T"^" '
""'a '^Y' J5^'^"Soli retti tutti vguali fra di Ioro,fegui-

' iTni rTr .7 ' -^"nqueall'occhioF, apparirà m%-
giore la linea B C

, che e a dirimpetto ali occhio , che non fa la D B,che è da un laro . Il fimile fi dice di
C F,& li può dimoftrare ancora 1 n queft'altia maniera. Elfendo l'angolo B F C,retto,l'anoolo F C B, farà
acuto:ma l'angolo efteriore B C F,c vgiiale alh due anodi interiori oppofti CE F,óc C E F,adunquc l'an-
golo C E F, eilendo minore dell'angolo acuto F C B , ì'aià anco minore dell'angolo retto C F B. adun-
que il lato del quadrato digradato B C , apparirà all'occhio F, maggiore del lato C F , che è pofto da un
lato dell occhio,^ non a dirimpetto : che è quello che fi voleua dimoftrare . Il fimile fi dimoftrerà an-
cora de 1 latiHM, & ^N^L, che apnfchino all'occhio nel pun^
dinmpetto.Et fe bene quella dimoftratione e particolare, ftado l'occhio nel punto F, del femicircolo, fi

potrà accomodare anco ad ogn'altro fito deU'occhio con farà linee parallele à i lati de quadri propofti.

V Fio B L E M ^ Vili, TB^OT, XXXVII,

Data qualfi cogliafigura rettilinea defcrittafuorifo dentro al cet

chio.comefe nepojìafare^rialtrafimile, chefia quantoficoglia maz-^
glorerò minore dellapropojia. ^

Se bene alla prop.20. s'è moftrato vn'altro modo diaccrefcere & diminuire le figure rettilinee enti,'

latere,hauendo non dimeno doppo che la presta prop.io.era già ftampata, ritrouato quell'altro che à
me pare molto più (pedito & faale, l'ho voluto-aggiugnere in quefto luogo per feruitio dcal'artefiri

5 Sia adunque il triangolo eqiulatero^ g Cdefcritto dentro al cerchiò,& ci bifocrni fiurne vnXo il

cui lato fia la C L. Si cercherà il femidiametro del cerchio, che capifca vn trianaolo^nudatero il anale
habbia i lati della grandezza della CL,in quefta maniera. Dal centro D, del trianaolo1 b C fi tirino le
«lue linee rette D B,& F> C, la quale D C, fi allunghi in infinito verfo il punto D, & poi dal puntoU fi di-
ftenda la L F,parallela alla B D, fin che fi congiunghi alla C D

, prolungata nel punto F , & haremo nel-
h C £,il femidiametro d'un cerfhio,che capilca vn mapgolo equilatero, il cui lato fia la Unea C L. Et lo

F z dimo'

5 i.dd
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^^^^^^^^ ^^^^^ maniera
,
attefo che nel triangolo C E L , è tirata la linea retta D B , parallela alla

EL, fegherà li due lati C E,dcCL, proportionalmente ne' punti D B. La onde farà CD,dCn, come è
C £,a CL.mAa.CDy è femidiametro d'un cerchio , che capifce vn triangolo equilatero , il cui lato è la
C B,adunque & la C £',farà femjdiametro d'\n cerchio, che capirà vn triangolo equilatcro,il cui lato fa-
jrà vguale alla C L, '

*'
s -j

Ma quello che qui fi è detto del triangoh) equilatero , fi deue intendere d'ogn'altra figura equiUtera,
lc(^uaU li faranno nel medefimo modo , che nel triangolo fi è fatto. Immaginiamoci per efcmpio , che

h hnea C B, fia il lato d'vn pen ragono equilatero dcfcrit to
dentro a vn cerchio , bifognerà che detto la io dj uenti bafa
d'vu triangolo , che habSia l'angolo oppoib ad eilabafa
nel centro del cerchio, come c Tangolo C D B. di poi allun-
ghi ii il lato del pentagono C B, hno al punto L, tanto quan
to deue eller grande il lato del pentagono da dcfcriuerli, &
nel refto fi operi come del triangolo" fi c detto. Et fe ci làrà
propofto vn femidiametro d'vn cerchio, che li trouiamo il

lato del triangolo, ò di qual fi vogha altra figura da deferi-
uerfi dentro a quel cerchio, allungheremo fponiam calo) il

femidiametro del cerchio CD, tanto quanto è la linea pro-
pofta fino al punto E, dc tireremo la E L,parallela alla D /J,allungando la CB,finche leghi la E L,nel pun
to L,&c haremo il lato del triangolo equilatero C L,ò di qual fi uoglia altra figura cheìi cerchi,& nei re-
Ito li opererà come di fopra s e fatto.

^ ^

Ma le haremo vna figura rettilinea grande, ne vorremo fare vna minore,fiitto che haremo il trian-
golo ioiito D K.Scorteremo il lato C R, tanto che fia vguale al lato della figura,che vorremo fare, 6c poi
tireremo vna linea di dentro al triangolo per la fettione che haren fitta , la quale fia parallel i illa DBma per più chiarezza fuppongafi che il triangolo fiuto fia C £ L,& habbiamo a fiire vna figura'che hab-'
bia vn lato minore della C L, dalla quale fi tagli quella parte, che gl c maggiore, óc fia

( pòìiiam cifo) la
BLA per il punto B, fi tiri la B 7^,parallela alla L EA nel redo fi open come di fonia fi e detto pìglim
do per il lemidiametro del cerchio la C D , cS: il lato della figura da farfi iarà la C B. £t il fimi^ diaamo
p'ogn'altra figura rettihnea& equilatera,

^ H.'Ko T ^ r 1 o Tsi^E,

Perche al ProffcttiuQ pratico occorre bene fpelfo di feruirfi delle figure rettilinee di più lati venaliho uoluto por qui il modo di defcriuerle tutte con vna fola regola,me&landoui però vn poco difra
ca,non effendo pofTibile di farle del tutto Geometricamente

, poiché non fi può diuTderTl an.ol^^^^^^^
^^nonintrepaitivgualiAind^

telochehauenaodiuifolangolo rettointrepartivguah, &poi dmidendo ciafcuna di elfe parti per il
9-<tcl I. mezo,fara ragliato in fei parti,& di nuouo tagfiando ciafcuna di quelle fei per il mezo,farà diuifo in do

dici,.V poi in 24.& 48. & in 96.ÒC così fi procederà in infinito, il medefimo fi farà della diuifione pari,perche tagliato l'angolo retto per il mezo,& poi ciafcuna parte per il mezo vn altra volta,l haremo dimioin4.parri,^:poim8.&mi..m3.m.^^^^^
I-angolo fatta per li mezo Ma tuttel altre figure fuora di quefte , ci bil^^^
cheioporroquiapprefio,de^cnuerle^

ne meno 1
angolo acuto fi polla diuidere fe non in parti parimente pari nonYi potendo taglialeZmé!

ti cheper il mezo. chequando s haue lequeft^^^^

te le figure rettilinee:oltre che fermrebbe ali aio Geometrico
ilWoreDiohaforleriferbatoadimoftì^^^^^

zaluadifpenfailuoi tefoi-i nel modo che conuiene alla grandezza della fua prouidenza. Nonlalcerò
già d auuerrire,che delle hgure rettilinee equilatere , da Euclide fono /tate delcritte nel quarto libro lo-
lamente il triangolo

,
il quadrato, il pentagono

, rexagono,,S<: ,1 quindecagono. Ma dcìì'Muéma nentagono,& decagono fi caua la delcrittione dal nono capitolodel primo libro delfAlma-Ift^l To"

con vna f^r' ]l ^^'^ ^ ^'^^"^ ' ^'''^^ ^""^ ^"^'^ ^'^^^^^^^ lati vguali,

T B^O n L E M ^ IX. TB^OT. XXXVIII,

Co^enelcerchiofidefcriuaqualft cogitafirn rettilinea equiU^
tera,^ equiangola.

Volendoquidimoilrai-evnaregoIagencrale,pcrdercriueremttelcfigiu-erettiIinw

glierù
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'

Ifrl^rf^'^'r P^^^^^ precedente annoratione ho moftrato donde fi caui U

pe iore,nel iiioao che qui lotto nel feguente lemma fi molherà . Di poi fi cÌnftitLm-à il preFito tnan-

ienzaaelcerchio,cheladiiuaeiannomottopartivciiaUne'piintiB C D P F r u r^i
^^uLumc ^

te la AB.Et che dette parti fiano fradi loiLUìi/i pro^^
uerà

, poi che Tanoolo A B F , è quadruplo ali angolo A F B,
& è diuilo in quattro parti vguali , di maniera che ciafcuna
delle lue parti farà vguale alF'angoIo A F B , al quale fiiranno
fimilmente vgiuli le parti dell'angolo B A F. Saranno adun-
que h noue angoli tutti fra di loro vguali, 3z confeguentemen
te le circonferenze del cerchio,che li fottendouo, faranno fra

di loro vguah,alli quali archi tirando hnee rette , farano i Iati

del nonagono,& làranno vguali.Adiique quella figura è anco
di angoli uguali, elsédo regola generale,che ogni figura equi-
latera deferì tta dentro al cerchio, fia equiangola, perche ^li

angoh che fono fatti da linee vguali, ellendo porti ad archi de
cerchi) vguali , làranno fra di loro vguali. Se le la figura larà

circonfcritta attorno il cerchio, fi dimoftrerà con tirare linee

rette da gli angoli di ella figura fino al centro del cerchio. Po-
tremo , elicndo delcritta la prefente figura dentro al cerchio,

circófcriuerne vn altra di fuori,fe tireremo linee rette dal cen
tro del cerchio,che andado alla circonferenza, taglino gl'angoli di elTi figura,&: poi à ciafcuna di effe linee li tirino linee rettc,che toccando il cerchio, facciano con elle angoirretti,(Sc doue cfi^e linee fi ie^hc'ranno inficme, firanno gl'angoli del nonagono vgualijdi che la dimoftrationc pende da quanto di lopra
fi e detto:& quello che qui fi e mlegnato della figura di noue lati , intendafi d'ogni altra ficura di quanti
il voglia lati, il come qui lotto pui largamente fi inoltrerà.

^iu^nu

M M

,econlelefte,hc.mejnlegnanP.aauioallaprop...delp;iinohb;;d^
tro parti per banda dal punto N, al punto H,& da O, a L, & con la parte del inezo N O , tirando due li-
nee dal centro F, fi faccia il triangolo F A B,il quale farà ifolcel e, &c haurà gl'angoh della bafa F A B <Sc
F B A , quadrupli all'angolo A F B , & lo dimofliro in quella maniera.

'

Elfendo l'angolo G F O, (per la conllruttione della figura
) vguale all'an-

golo H F N, & poi che cialcuno di ellì è quattro noni del mezo circolo,

leguirà che gl'angoli polli lòpra la bafa del triangolo F A B , & F B A
liano fra di loro vguali, perche fono vguali ahi due prefati angoli HFN,
& G F O. adunqueil triangolo A B F,ìkrà ilofcele,& harà li due angoli ÌSfPVO 49 )
della baia quadrupli all'angolo F, luperiore , poiché h due anaoli che gli / \ 6 )

^

fonvguahGFO,&HFN,lonoquadruphalnjedefimoangoloF. '
*

In quella maniera adunque potremo defcriuere dentro al cerchio , ò
" fuori, qual fi uoglia figura rettilinea d'angoli & lati vguali . Et per co-
minciarci dal triangolo prima figura di lati impari , le faremo con que-
lla regola praticamente tutte, procedendo in infinito,tanto di lati impa-
ri,come pari : & la regola generale farà di diuider fempre il femicitcolo

HN Q L,in tante parti, quanti lati vorremo che habbia la figura propo-
fta; perche il detto femicircolo al punto F , contiene due angoli retti , li

quali con la diuifione del femicircolo vengono diiiifi in tanti angoli, C i\ B P
quanti angoH & lati hà d'hauere la propoìla figura . Onde pigliandoli ^ ^

lempre vno de prefati angoli del lemicircolo per la fommità del triangolo ifofcele, tutti d'altri angoli
di ellb femicircolo reiterano nelh due angoli della bafa A,& B, douendo li tre angoli del triEaolo >VBF,
elFer fempre vguali a tutti gli angoh del femicircolo,che fono vguali (come è dett5> due angoli retti. ,

Ma qui fa mellieredi auuertire
,
che il triangolo ifofcele per formar le figure retnfinee dilati impari,

^ ^'

come è d triangolo equilatero, il pentagono
, l'eptagono , & fimili , fi ftrà con la fopradetta regola fen-

za nelluna briga. Ma nel far le figure di lati pari,fi auuerrifce,che li due angoli retti del femicircolo ver-
ranno dimfi in parti pari,& che per voler fare il triagolo ifofcele,ci bifogna tagliare le due parti del me-

%o, da-
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zo ciafcuna in due parti vguali,& pigliarne meza da vna banda,& meza dall'altra, acciò il triangolo ucn

Ca fatto ifolcele -,
perche le ie ne pigliaOì vna di elle parti intere da qiial fi uoglia banda,il triangolo ver-

rebbe fatto (baleno,& non feriurebbe allmtento noftro. Sia per eiempio , da farli il quadrato prima h-

crura di lati 6c aneoli vguali,& fi diuida li mezo cerchio fecondo la regola data in qua ttro parti vguali,i5i

P i> P
poi fi taglino per il mezo le parti vicine alla hnea per-

pendicolare A N , cioè H L,nel punto F,& H N , nel

punto G, &per il triangolo ifofcele propofto fi pigli-

no le due meze parti F'H, & HG, tirando le linee

A F B,& A G C,& haremo il tiiangolo A B Qifofce-

ie,li cui angoli della bafa faranno all'angolo fuperio-

re B A C,fe(quialtcri,eirendo l'angolo A C B, vgualc

allangolo C A E. & perche l'angolo C A E, contiene

l'angolo CAB,vna volta & mezo-, però & anco Tango

lo B^C A.conterrà langolo C A B,vna volta & mezo,

& gli (ara fefquialrero.Èt fi vede,chc fe fi pigliallero le

parti del femicircolo intere, come c H L,ò H M, fi fa-

rebbe il triangolo fcaleno A N 0,attefo che l'angolo

al punto N,farebbe retto,poiche l'angolo NAE, è rct

to anch'eoU,& le linee D E,& B 0,fono parallele

.

Da quanto s e detto caueremo vna regola generale

della ragione che hanno gl'angoli della baia del trià-

goloifofcele, all'angolo fuperiorein tutte le figure

rettilincccominciandoci dalla prima,che è il triangolo equilatero,^ la regola farà quella, che aafcuno

de cl anaoli della bafa del triangolo ilof cele conterrà l'angolo fuo fuperiore tante volte,quanti faranno

rancToh del femicircolo,cauatone la n , età & vn mezo angolo di più, come verbi gratia nelle figure de

iti impari per defcriuere l'eptngono fi diuide il femicircolo in le"e parti dalle quali catutone la metà,

& vn niezo angolo di piu,ne relìcianno tre , Se tante volte l'angolo della bafa del triangolo ilofcele con-
fla

terrà l'angolo fuperiorc,&

per efempio quanto fi è detto c

le farà triplo. Il fimile fi dice delle' figure de lati di numero pari

,

tto della figura fuperiore , doue il femicircolo eflendo diuifo in qua

& fi pigli

quattro parti

veuali,laneolo della bafa conterrà l'angolo fuperiore vna uolta & mezo, &c le farà fefquialteio ; & cosi

..^Ami:u.i. e feruirà quefta regola in tutte l'altre figure tanto di lati pan , come impari, ^ome li larà

,quante diuifioni habbia il femicircolo^ cioè quanti angoli habbiad hauere la figura pio-
infallibilmente

'ilio adunqucquante

pofta che h vuol fare,cauatone la metà,&: vn mezo angolo di piu,nel redo haremo il numero di quante

volte l'angolo inferiore della bafa nel triangolo ifofcele contiene il fuperiore. I,a onde nella prima figu-.

ra triangolare, che ha tre angoli,cauatone la metì,6< vn mez'angolo di piu,ne refla vno,& così l'angolo

della baia conterrà il fuperiore vna fola volta, cioè gfi farà vguale : Se però nel fare il triangolo ifojcele.

,,lo contiene due volte,& mezo,& el'è duplo fefquialtero. Nell'eptagono gl c triplo : neii ottagono

cTè triplo fefquialtero: nel nonagono cl'c quadruplo,& nel decagono gl'è quadruplo fefquialtero co-

si procedendo in infinito,ogni volta che fi aggiugne vn angolo alla figura rettilinea , fi aggiugne vn me-

zo anoolo all'angolo della bafa del triangolo ifbfcele,che la compone.-perche all'undecima figura è quin

tuplo^alla duodecima è quintuplo fefquialtero, alla terzadecima c feftuplo;alla quartadecima è fèftuplo

fefquialterOi& alla quintadecima figura, cioè al quindecagono, che nell'ordine delle figure è la terzade-

^^^^uuerdfc^ vltimamente,che gl'angoli della bafa del triangolo ifofcele fi diuideranno nelle fue par-

ti con fare vn pezzo di circonferenza dì cerchio appreflb airangolo,& diuiderla con le fbfle in tante par

ti in quante vorrai che fia diuifo l'angolo, & poi tirando le linee rette dall'angolo per le prefate diuifio-

ni del cerchio s'harà l'angolo tagliato nelle parti che fi cercaua . Hora quando 1 angolo yien diuifo in

pani intere,il che auuiene in tutte le figure di lati di numero impari, come è il pentagono,reptagono, il

nonagono,& raltre,la diuifione farà facile a farfi,& l'angolo fuperioredel triangolo ifofcele verrà fem-

pre ipi uno de gl'anaoli della figura che fi defcriue, come fi vede nella figura che di fopra fi è fatta del no

nagòno. Ma quando langolo del triangolo ifofcele non vien diuifo in parti intere, come inteuuiene in

tutte le figure di lati di numero pari,come è per efempio Texagono, il cui angolo della bafa nel tnango-

lo ifofcele contiene il fuperiore due volte 6c mezo,& l'ottagono tre Se mezo, fi come di fopra fi c detto,

in quefto calo per diuidere rangolo,hauendoui fatto fopra vn pezo di cercliio, fi come s'è detto ,fe vor-

remo fare il triangolo per lo exagono,bifbgnandodiuidere l'angolo in due parti & li diuiderà

in cinque parti , fe ne torrà una parte per banda accanto li lati del triangolo ,
tirando le due hnee alla

circÓferenza del cerchio, & poi dell'altre finee fe ne piglierà due parti per^olta,che faranno vna mtera,

& così haremo diuifi li due angoli in due parti & mezo Tvno,& il fimile fi farà in ogn'altra figura di lati

di numero pan,nelle quaU l'angolo fuperiore del triàgolo ifofcele verr.> fempre nel mezo d'vn lato del-

. ^ la fi"u-
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la figui-a,& perciò vi bifognono li due mezi angoli per fare quel lato vicino à i lati di elfo triangolo, che
conltituifcono l'angolo fuperiore predetto. Et queito baderà quanto alla defcrittione delle figure retti-
linee fatte con la prci'ente regola,qual lerue à defcriuerle tutte,procedendo in infinito.

V B^O B L E M ^ X. T B^O 2\ X I L.

Comefidefcriua ilpentagono equilatero , con la lineadiuifa propor-*
tionalmente.

I^efiniut

del 3.

del li

Voglio in quello luogo defcriuere il pentagono equilatero con l'aiuto della linea diuifa proportio-
nalmente,cioc diuifa eftrema& media ratione,accic) fi uegga la forza di quel triangolo ifofcele,del quale
ci fiamo di fopra ieruiti nella deicrittionedi tutte le figure equilatere . Hora perche le due linee,che nel
pentagono equilatero fòttendono h due angoli che fono toccati dalla bafi del triangolo iiblbele , fi ta-

s del ix
gliono inlicme proportionalmente, &c tutta la linea intera è vguale aUi due lati del triancrolo ifofcele, fi

*

come il maggiore iegmento è vguale alla fua baià,& anco al lato del pentagono,ci daranno vna bella co-
modità di deicriuere il prefato pentagono con molta facilità.

Sia adunque la linea propolla per il lato del pentagono la AB,& fi feghi proportionalmente nel pun-
to Qii come qui lotto s inlcgnerà nel ieguente Lemma,dipoi fi aggiunghi da ogni banda alla linea AB,
il maggior fegmento B Qfino alli due punti D, ik E, dipoi fitto cctro nel punto B,con Tinteruallo A B,
fi faccia il pezzo di circonferenza di cerchio , che nella figura fi vede al [sunto F, & l'altro pezzo di cir-

conferenza al mcdefimo punto,che leghi la prima, lì ficcia con il medclìmo interuallo fopra il cétro E,
Se fi tiri il lecondo lato del pctagono B F,& il medefimo

faremo per il terzo lato A G, poi con il medefimo in-

teruallo A Bjlbpra li centri G, & F,fi ficcia la interlega-

tione al punto l,tirando le due linee G ì,&c Yi,ik làrà iàt

lo il pentagono equilatero ik equiangolo.

. Et prima per dimoftrare che lia equilatero,veggafi che

{i fono f-àtti fei femicircoli con il medefimo interuallo

A B , che fono E f,B F,F 1,1 G,G A,& G D , & perciò li

cinque lati del pent;igono,che fono lemidiametri di cir-

coli vguali,faranno tra loro vguafi: & lecondariamente

che fia equiangolo,refterà chiaro,perche la BE,è il ma^
gior fegmento della B A , diuila proportionalmente , li

come s e detto, nel punto C, Se però la B E, farà bafa, &
B A, lato del triangolo ii'ofcdc fatto da B E , & B F, che
harà Tvno & l'altro angolo della bafi duplo all'angol o
Supcriore, perciò l'angolo F B E,farà quattro quinti di angolo retto,& l'angolo F B A,che c il reftante ^ ^

*v del
<M due angoh retti,farà lei quinti di angolo retto : Se il medefimo fi dimoftra dell'angolo B A G , eh -j fia

^^'^

fei quinti di angolo retto,vguale all'angolo F B A, elfendo il triangolo D A G , fimile é-c vcrualeal trian-
golo E B F. Hora le prolungheremo il lato A G,& vi faremo vguale alla A D,la bafad'vn triani^olo, che
con la fommità arriui nel punto I,dimoftreremo parimente, che l'angolo AGI, fia fei quinti di axigolo
j:etto,6<: ficendo il fimigliante alli angoli I,& F,dimofireremo, che ancor eflì fiano vouafi à fei quinti di
angolo retto,& confeguentemente che tuta flano fra di loro vguali: elfendo mafTimamente che li cinque
angoli del pentagono equilatero fono vguali a fei angoli rerti,& che ogni angolo farà vguale ad vno an- 3 i.dcl i
gole retto,& vn quinto di piu,fi come dal P.Clauio lì dimoftra.Di maniera che farà vero,che haren fat-

to iopra la linea A B, vn pentagono equilatero Se equiangolo , li come s'era propofto di fare,con la linea
legata (per il feguente Lemma) proportionalmente.

L E M M ^,
Come la bafa del pentagonofuperiore ^B,fipojJh tagliare nel

punto C,proportionalmente.

Trafportifi la prefàta hnea dal pentagono fuperiore nella pre

fente figura nella A B, con la quale fi defcriua il quadrato A C,

tagliando il lato A D,per il mezo nel punto E, Se con l'interual-

10 E B,fi defcriua il pezzo di cerchio C B I,& doue legherà la li

neaD A,prolungata nel punto I, fi faccia con il centro A, ^ in-

terualloA I,ii pezzo di cerchio I H,& legherà la propofla linea

^ B, nel punto H,proportionalmente,dimanierache B A, harà

quella ragione ad A H,che ha A H,adH B, & perciò il parallelo

gramo fatto dalla B A,.^' B H,farà vernale al quadrato della AH. / »V.ie/ 6,

11 che tutto da Euclide s'infcgna Se li dimoltra nelle preallegate

propofitioni.
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Date quantefìnjogliagrandezjZje.comefipojìino digradare,ehe ap-^

pari/chino all'occhiopiù o meno lontane ^^più o menograndi^fecondo
lapropofiaproportione.

Siano (per cfempio) tre grandezze vguali^ B, C D,F G , pofte c^ifugualmente lontane dall'occhio H.
cioc,Ia prima 3 o,braccia,la feconda 40.&: la terza 50. & le vogliamo digradare , dimaniera che appari-

{"chino ellcre nella medefmia diftanza.nella quale fono dall'occhio na
turalmente vedute : perche la F G, che è più vicina all'occhio , è vifta

lotto maggior angolo , che non c la C D , &gl'apparif 'cc majrgiore di

eflà C Di^c la C Djinaggiore di^ B, per la 9. ìiipp. & acciò che quefte
grandezze apparifchino digradate in quello illello modo che dull'oc-

chio lono vedute , fi opererà in quella maniera.

Pongali primieramente alla lettera il punto principale della

Prof'pcttiua, tirando la linea orizontale fino al punto D , della dillan-

za, ik le due paralleleB^, & C^,ftendendo laC B, ver(o il punto G,
poi veggafi quante braccia lì è meilo lontano dal punto^ , principa-

le,il punto Dy della diftanza , & nella prefcnte figura iuppon^ali cllèr

15. braccia:& perciò fi diuiderà la linea D , in 25. parti vguah , ac-

ciò che ci lerua per ifcaletta, per mifiirarc con eflà nella B Gy dal pun-
to Bjfino al punto E,cinque parti:& cflcndoij quadro primo B C, lon-

ti.no dallccchio ij.braccia , il punto E, farà lontano 30. Et però ti-

rando hi linea B D , legherà la ^ C , nel punto Hora facciali la
QJI, parallela alla BC, & apparirà lontana dall'occhio ij. braccia , iecondo che s'era pollo il

punto D y lontano dal punto^ , principale . Tirili poi la linea E D, & per la intcrfègatione
, che ef-

lafaconla^Cnelpuntopjfi tiri la parallelaP J,& apparirà cllere lontana dall occhio 3o.braccia, ef-
fendo il punto Hjontano dal quadro li C, 5. braccia. Segnili in oltre il punto F,lontano dal punto E, i o.
altre bvaccia,& altreuàto lì faccia lontano il punto G,dal punto F,& co^i elio punto f,làrà lontano dal-

l'occhio 4o.braccia,& il punto G, 5 o. Et tirate le due lineeF D, & G D, fi tireranno per le duè interfega-
tioni OA ?s(, le due parallele L M'IVA cosi haren le tre grandezze digradate 1 p, L OA M "ly, che
appariranno lontane dall'occhio la prima 3 o. braccia, la feconda 40. & la terza 50. Et s'auuertifce, che
bifogna fare la hnea piana B C , vguale a vna delle tre linee vguah polle di fopra nella prima figura^acciò
le tre linee I P, L 0, &M 7\(, apparifchino all'occhio di uguale grandezza , madifugualmente polle da
elio lontane.

Et fe le tre preste gradezze ftilTero difuguali,& fulfe per cafo la C D^minore, ò maggiore della F G, fi
farà la prima cofa la B vguale alla F G,piu vicinaA poi da elTà B C,fi fegherà la B S, vauale alla C D> &U tirerà la S ^,la quale ci taglierà la L 0, nel punto T haremo laL T,minore di I p;che ci rappreien-
tera la C D,minore di F G.Et le detta C D/ufle maggiore della F G, fi allungherà la B C, che le fia vguale
(poniam cafo fino alla Z.)& tirando la Z ^,fi allungherà la L G,finche tagli la^ Z,nel punto F,X ha
remo la L I<,maggiore della I P.Et nel medefimo modo fi opererà con ogni altra grandezza,che ci fulfc
propofta da digradare con proportionata dillanza. Per la cui intelligenza notili, che la Hnea piana della
Proipettiua B C ,e 1empre polla tanto lontana dall'occhio , quanto il punto /),della diftanza è pollo lon-
tano dal punto ^,principale; & che laltre lontananze maggiori fiTeGHono dietro al punto B, di iierfo il
punto G. Et fi come il punto D , della diftanza harebbe à ftare nel luogo di doue l'occhio ha da vedere la
Profpettiua a dinmpetto alla fuperfiae pianai B CA in elfa harebbeda ftare à piombo la linea^ D,

^non
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& non dimeno pcu la commodità della puefente operatione fi fegna da vn lato,come qui fi vedc^cosi pa-
rimente la linea B G,haiebbe à pallàr dietro alla luperfìcie piana A B C, & ancor eifa fi fcotia ncli'aicro

lato oppofto alla A D. Et perche la grandezza A B C , qui fi fi.ippone ellèr lontana d iirocchio D , i y.

braccia,& tanto elTajCome l'altre lontananze maggiori, bifi^gnerebbe metter dietro alla prerata iiiperfi-

cie,ma fi feonano da banda, che e tutt'vno. , Et chi di quello voglia intendere la ragione , k cauerà dalla

prop. dalla 5
particularmente dal mirabile (portello pollo alla detta prop. 5 3 . Qui bifocrna vl-

timamente auuertire Terrore che prendono coloro , i quali vogliono digradare limili grand ezze\on la

diminutione de gl'angoli della villa. Verbi gratia, le nella prima figura la grandezza F^G , fiillè lontana
ckll'occhiOjponian calo io.braccia,& la A B, 40. vogUo che fi come la diftanza dell'vna,èla metà maf^-

giore della diftanza dell'altra, così ancora l'angolo,col quale è villa l'unajfia la metà m.iggiore dell ancro-

lo,col quale è vifta l'altra;& però faranno che l'angolo F H G,col quale ha da eller villa Ìc-Tf G , fia duplo
.all'angolo A H B,con il quale è viilala grandezza A B,mo0ì da quefta ragione,che le cole che ci appari-

scono miggiorijlbno vifte lotto maggiori angoli . Ma s ingannano , perche Euclide dimollra nella fiia

Profpettiiia alla prop.S.che le col e vgiiali , che dilugualmencelbno lontane dall'occhio , non ofièraano

la medefima ragione ne gl'angoli,che nelle diftanzc con le quali lì ueggono. Però la vera regola vlàta da
gl'ottimi artefici e quefta polla da noi , conforme à quello che la Natura opera nel veder nòltro,fi come
dallo fportello della prop.5 ^. cialcuno può lenlatamjiite vedere. Et fi dcue quefto problema diligente-

mente ofieruare , per eller vno de' principali ifimi fondamenti della Prolpettiua , fi come al Ilio iuoc^o

fìdimoftrerà.

Non faccia qui dubbio,che le grandezze propofte fi leg nino dal punto B,verro il punto G,& che più

a ballò fi vedranno polle dal Vignola non dietro alla linea A B, ma dietro alla linea perpendicolare, che
calca dal punto A,lopra la linea B C. perche come al luo luogo fi vedrà , torna tutto à vno , <Sc non vi h
differenza nelluna.

jl J^'Ì^O r ^ r l 0 1<1^^

,

Perche oltre alla defcrittione delle figure rettilinee,apporta gran commodità al Profpettiuo il fiiperlc

trafmutare d'una nell'altra, ho voluto in quefte tre feguenti propofitioni moftrare il modo Iccòdo la via

comune non folamente di iralìnutare il circolo & qual fi uoglia figura rettilinea in vn altra, ma anco di

accrel'cerle,& diminuirle in qual fi uoglia certa proportione, acciò in quefto libro il Profpettiuo habbia

tutto quello , che à così nobil pratica fa meitiere. Et con tutto che fiano vari) i modi daxlefcriuere. &
trafmutare le prefate figure,io non dimeno ho eletti quefti che qui ho pofti,per li più commedi tSc facili;

lafciando la Ipiegatiira de' corpi , ò altra loro defcrittione , ^ trafmutatione, per non ellcre cola i^ppar-

tenente al Profpettiuo;hauendo egli per fine folamente il dileguare quelle figure, che nella commune fet

rione della piramide vifuale, òc del piano che la taglia fono fatte . Ma chi di tale fpiegature prende va-

crhezza,le trouerà in F. Luca dal Borgo, in Alberto Duro, in Monf. Daniel Barbaro,<i5c vltimamente di-

àioftratediSimone Steuinio Brugenfe.

pI^OBJLEM^ XI 1. PI^OP. XLI.

^ato qualfiuoglia triangolo,comefipojfa trafmutare in unparalle-

logramo rettangolo.

Sia il triangolo da trafiniitarfi in vn paralielogramo lo A B C, & fi tiri la A L,à piombo fopra la ba-

fa B C,& fi tagU per il mezo nel punto D , tirandoui per elfo la EH , parallela alla B C , poi fi tiri dal

punto C, la C H , &:dal punto B , la B E, parallele alla A L. Di-

co che il parallelogramo E C , farà rettangolo , òc vguale al trian-

golo ABC. Et prima , che fia rettangolo, è manifefto , poiché le

E B, & C H,fono parallele alla A L , che fa angoh retti nel punto

h.dc nel punto D. Adunque l'angolo H C L,farà yguale all ango-

io A L B, & l'angolo E B L ,
all'angolo D L C , adunque faranno

retti,& così parimente faranno gl'angoli al punto E,&: al puto H.

Ma che il parallelogramo E C,fia vguale al triangolo A B C, fi

diinoittGrà così . Perche la linea A L, è tagliata per il mezo dalla

EH nel punto D , faranno tagliati nel mezo anco fi due lati del

triangolo A B, A C , ne i punti K , G , & cosi li due triangoli

A D G G C H, faranno vguali, & equiangoli, poi che l'angolo

D A Q è v^uale aìrangolo
FI C A ,^ l'angolo C HG ,

all'angolo

A D G, & U due angoli che h toccono al punto G,lono vguali, &
perche la A D , c vguale alla D L, farà vguale ancora alla FI C, &
cosi parimentcìa À G,alla G C,<3ch DG,alla G H,<3c tatto il tria-
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golo A D G,a tutto il triangolo G C H.& nel medefimo modo fi au-à,che il triangolo A D K,fia vgiialc

al triangolo K B E. La onde il rettangolo E C , farà vgiiale al triangolo A B C , che è quello che voleua-

rao dimoftrare.

Si potrà ancora ridurre il triangol o A B C,in quell'ai tra maniera, tirando per il punto A,la E G , pa-
ralleU alla C Ì^A da i punti C,ìk B,tirando le E G,& B G,a.piombo (opra la C B,& haren fatto il paral-

lelogramo C G, la metà maggiore del triajigolo ABC. per-

che fe li tira la A D , parallela alle EC,Sc B^G , vedremo che
nel parallelogramo E A D Q& A D B G, le due linee diago-

^ ^ nali A B, A C, li tagliono per d niezo: adunque li due tria

-y^.del I y : goh A B G,& A C E,faranno vgnali alli due A C D,& A BD.
adunque il parallelogramo E B , làrii duplo al tnagolo ABC.
Taglifi horaper il mczo la baia C B , nel punto L^ikCi tiri la

l.del6*
w - h nea H L, a piombo fopra la CB,.<i^ farà il parallelogramo

E L, vguale al parullelogramoi, G.adunque il tnagolo ABC,
farà venale al parallelogramo E L,chc e quello che fi volcua dimoitr.ire.

Et le vorremo che il triangolo lì conuerta in vn rettilineo, che habbia vn angolo vguale ad vn'angolo
44.tiei 1. clato.fi opererà come da Euclide ci cuifegnato, fi come h anco del rettilineo, che ci infcgna à porlo lo-

1 8.) pra la linea proporta limile ad vn'altro rettilineo già fatto ; pm a ballo ci moftra.comc il detto rettili-

a neo fi faccia non folamente limile, ma anco vguale ad un altro darò . Er perche ogni figura rettilinea lì

18.) può ridurre in triangoli,con tirare linee rette da vno de luoi angoli alfaltro.ò ad vno de Tuoi lati,fi potrà
ancora conuerrire in qual lì uoglia altra tìgura rettilinea, h come s'è molirato che il tnangolo fi può con
uertire in ogn altra figura rettilinea, Se anco ella figura fi potrà trafmutare in vn triangolo polto fopra

44,if/ if ^«^^ linea,t^ in vn dato angolo,!] come dimolha il Pcktano.

/

/

V B^O n L lì M ^ XI II. P i^O P. XLII.

Ter il c<h

roll. della

13.del 6.

Ver il co-

roU. delU

B

Come dato qualfi'voglia quadrato:, 0parallelogramo y/ipojfa dupli^

care , triplicare ^ quadruplicare , 0 multipltcaretn qualfi'voglia prò--

portione.
Quefta bella pratica è infegnata da Alberto Duro al 50, capo del fecondo libro della fua Geometria,

^hc poi dal P. Clauio è dimoftrata all'vltima prop.del fexto libro di Euclide . Sia adunque il quadrato
ABC D,& ne neghamo fare vn altro fette uolte mag-
giore: fi ftenderàìa linea B A , fino al punto E , tan-

to che la A E , fia fettupla alla A B, & poi tagliata per

il mezo la B E , fi faccia centro nel punto F , & fe li

tiri fopra il femicircolo E G B,ftcndendo la A C, fino

al punto Gjdella circonferenza,& con la A G,fi deferì

uerà il quadrato AH,&: farà fettuplo al quadrato CB,
Et cosi lì dimoftraj^itefo che la A G,è media propor-

tionale fra E A, &: A B. adunque farà E A, prima alla

A B, terza grandezza,come e il quadrato AH,della fe^

conda hnea al quadrato B C, della terza: ma la E A,s'è

fatta fettupla alla B , adunque & il quadrato^H,
conterrà fette volte il quadrato E C.che e quello che fi voleua fare.Et il mcdefimo auuerrà,fe la E^,fii(

fe feftupla,ò quintupla,© in qual fi voglia altra ragione alla perche fempre Squadrato maggiore là

rà in quella ragione al minore , che ha la prima linea

propornonale E ^,alla ^B,(i come s'è dimoftrato.

Sia da farfi bora vn parallelogramo fimile, (k in v-

na data proportione ad vn altro,& ha il parallelogra-

nio^BC D,&c propongafi di farne vn altro a quello

fimile
, &duplo: per il che fi farà la E B, dupla alla

B^,&c trouato il cétro Fjuel mezo della A E,lì deferi-

uerà il femicircolo E G tirando la B G,la quale, c6
me s'è detto , farà media proportionale fra la £ B , 8c

B ^. però facciafi la^ f/ ,
vguale alla G B,& fi tiri la

H I,tanto che fi feghi con la diagonale^ C, nel pun-»

to T,& fi tiri la I K,& K D,&: farà fatto il parallelggra

mo H K, fimile& fimilmente pofto;& dico che le là^

rà ancora duplo,però farà come di fopra c detto,E B,

à. B ^,come il parallelogramoH K,fàtto fopra la media proportionale B G,al parallelogramp b D,lattg

ibpii^

c \i

-, - L. , ^ ^ ^

^ F
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fopra la terza linea B ^.ma la E C,s e fatta dupla alla B ^,adiinque&H K/arà duplo a BD,che è quello
che doueuarao dimoftrare

.

Et di quà fi vede,come dato qual^i voglia parallelogramo fe ne pofià fare vn altro fimile,& fimilmen
te poftojmaggiore,ò minore in qual fi voglia data ragione.

V B^O B L E M ^ xml, T B^O T, XLIII.

(^omefiriduca in 'vnparallelogramoqualfi'voglia dato cerchio,

Perquefta operatione fiipponiamo il diametro

del cerchio efière alla fiia circonferenza in propor-

tione fiibtripla ferquirettima,& però con quella no

titia pigliando mczo il diaitietro,&meza la circon-

ferenza del cerchio , fattone vn parallelogramo,

farà vguale alla luperficie di elio cerchio , ellendo

quella la regola di quadrare il cerchio , di multipli-

care il femidiametro nella metà della circonferen- I ^ j Diffimt.

za, che e il medefimo che defcriuere vn parallelo- 2.2.

gramo con mezo il diametro , & meza la circonfe-

renza. Diuidafi il mezo diametrom fette parti, & fi multiplichi per mcza la circonferenza (la quale fe-

condo la propolla proportione farà ii.) Se haremo vn parallelogramo di i j'4. pari , che farà vguale al-

larea del cerchio dato.

Hora quello parallelogramo fi potrà trafmutarc in qual fi vogha altra fuperficie rettilinea, fi come
S'è detto di fopra,di maniera che con quella via fi potranno trafmutare anco le fuperficie circulari nelle

parallelograme con la fuppofitione fopradetta di Archimede, la quale fe bene non c efatta,è forfè più vi

dna al vero,che neflùn altra,che fin qui fia fiata ritrouata.

G t LA
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II.

LA PRIMA REGOLA

DELLA PROSPETTIVA PRATICA
DI M- lAGOMO B arrozzì

D A V I G N O L A

,

Con i commencaiij del R. M. Egnacio Danti, Matematico
dello Studio di Bolopna.

{hefipuòprocedereperdiuerfe redole. C^piìolo I.

N C O R che molti habbiano detto, che nella Profpetti-

ua vna fola regola Zia vera , dannando tutte l altre come
falfe ; con tutto ciò per molhare , che fi può procedere

per diuerfe regole, c difegnare per ragione di Piolpctti-

\^||
uai fi tratterà di due principali regole, dalle quali di--

^1 pendono tutte raltre:& auucga che paiano difiiipili qel

procedere,tornano nondimeno tutte ad vn medefimo tcrminc,comeaper

tamente fi moflrera con buone ragioni, j- Et prima tratterafsi della più no-
ta, Se più facile a conofi:erfi ; ma più lunga, & più noiofa all'operare : nella

fecondafi tratterà della più difficile a conorcere,ma più facile ad efequirc.

L'Aritmetica, & la Geometria , che tengono il primo luogo di certezza fra tutte le fcienze humanc,
CI fanno conofcere quanto fia vero quello, che dall'Autore ci vien propofto nel prefente capitolo:

attefo che fe bene la verità c vna, può nondimeno per diueifi mezzi cller manifeftata,come molto bene
fi fcorge in quelle cofe,che dall'Aritmetica & Geometria ci fono proporte. Bene c vero,che di detti mez
zi chi con più, &c chi con meno facilità dimoftrerà ; &c chi più, Óc chi meno ancora farà apparire chiaro
& aperto quello che s'è propofto. Et perciò fi come nel dimoilrare le propcìfitioni Maiematiche è gran-
demente necellario il faper ciifcernere i mezzi più breui,& più facili , & clk più chiaramente concluda-
no l'intento noftro;cosi larti meccaniche ancora riceuono grandiflìma Hiciiità quando fono trattate da
maeftri di efqmhto ingegno,che con iftrumenti appropriati, 6c modi f-acili & ficurì le efercitino . Hora
nella preiente pratica della Profpettiiia,che ha per fìne(come fi c già detto)di difegnare nella parete vna
figura piana,ò vn corpo,che ci moftri tutte quelle faccie ò lati,che nel vero fono vedute dall'occhio;non

haurà dubbio alcuno,che per diueriè vie potrà condurfi al fuo intento, fi come fi propone dal Vignola,

& come anco ncll'operare li moftrerà più a ballò. Ma tutta l imporranza confifte in laper trouarc quel-

le ftrade,che con maggior breuità «Se chiarezza ci códuchino al termine.ll che ha faputo molto ben fare

li Vignola,per il perfetto giiidicio, cS: giandillima pratica, che haucua di qucll Arte,fciegliédoci fra mol
te regole queftedue,dclle quali la feconda da lui del tutto inuécata, ci e propofta come più chiara,&: che
più efattaméte dell'altre ci conduce il dileguo della cola che imitar voghamo, facedo ci dilineare tutte le
ixic parti con l'arte,fenza mefcolarui puto di prarica (a chi vuole alFaticarfi) come con l'altre regole con-
uien di farejche non ci ellèndo da elle moftrato fe non li pimti principali , ci bilogna poi tirar di pratica
i reltanti. Ma quello fi andvà di mano in mano attualmete dimoftrando : Se io incedo oltre alle due rego
le del Vignola addurre anco dell'altre , acciò che meglio li conofca la differenza che è fra queUe, che da
filo lono Hate elette per oftime,^?»: l'altre ordinarie.

Et.

£Ìle,al

prima tratterà(si della pili nota.^ Quefta prima regola,dice il VignolajC più fàcile a conofcerli,piu fa

i lafciarfi incedere, pei;che chiunche la leggerà,intéderà facilmétc il modo,che lì tiene con ella rego
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\ln !'^Frr ^Y^'^'T^^' ^f'''
F-|"ca di metter in atto quello che c infegna. farà luga 5c diffic-

cua IVla hdeconda regola,che e propria ua, con la quale lempre operaua , le bene ò vn poco dilHciIe à
intenderli; e poi tanto facile Se chiara nell operare,che loprauanza la prima Et quella poca difficultà di
Piu, che e nell intendere la feconda regola ,.fperiamo che col diurno aiuto farà da noi tolta via & la ri-durremo a tanta focihta^che etiandio da ogni mezzano artefice farà intefa: perciòche le bene lìamo perdimoltrare Geometricamente tutti i più opportuni luoghi con le dimoftrationi hn qui addotte oer lod
disfanone de> penti, refterà nondimeno la pratica talmcce , che fcnz'dle dimollrationi potrà da^^li artcJ
ficieilerageuoimente elei-citata. .

^ <^ aizcr-

Che tutte le cofc 'Vengano a terminare tn'vnfolpunto, (ap, IL

E R il commiine parere di tutti coloro, che hanno difegnato di Pro-
fpettÌLia,hanno conclufo, f che tutte le cofe apparentfalla vifla va- Ann. i

diano a terminare in vn fol puntoima per rato t fi fono trouati alcu- n
iiijche hanno hauuco parerc,chehauendo Phuomo due occhi, fi deue ter-
minare ni duo punti: impero non i'e mai trouato ( che io fappia ; chi hab-
bia operato , o polla operare (è non con un punto, cioè vna ibla vifta ma
non pero voglio torre a definire tal queftione; ma ciolakiare a piu'ele-
uati ingegni. Bene per il parer mio dico,ancorche noi habbiamo due oc-
chi,non habbiamo pero più che vn fenfò comune:^,: chi ha veduto l'anno-
tomia della teda, può infieme hauer ueduto, che li due nerui de cr\i occhi
vanno ad vnirfi infieme,& parimente la cofa vifta,benche entri per due oc
chi, va a terminare in vn fol punto nel fenfo communc:& di ciui nafce qual
volta l'huomo o fia per volonta,o per accidente, che egli trauolga o\i oc-
chi,gli par vedere vna cofa per due , & ftando la vifta vnita non fé ne vede
fc non vna. Ma fia come fi voglia, per quanto io mi fia trauagliato in taN
Arte,non fo trouare

, che per piu dVn punto fi pofla con ragione operare;
6c tanto c il mio parere, che fi operi con vn fol punto,& non con due.

^ n H.o r ^ r I 0 n E v b^i m ^.

che tutte le cofe apparenti allaVifia vadiano d terminare in-\>nfol punto.
] Bifogna intendere in quello

luogo non di quelle cofe,che noi vediamo lemplicementej ma di quelle che vediamo in vna fola occhia
capienza punto muouer la telb,nè girar l'occhio. Perciòche tutto quello che rapprefenta la Profpettiua
è quanto può eller apprelo da noi in vna apertura d'occhio, fenza verun moto deirocchio. Et nello
Iguardo

, che in quelta maniera li fa
,
viene venhcato quello che dal Vianola li propone in quello capi-

tolo,che tutte le cole fi vanno ad vnire in un lo punto & che non fi può operaie le non con vn fol pun-
io,cioe principale, li come più a ballo fi dira

, & le ne e anco refa la ragione nella i o. definitione , douc
S'è moftrato,che le linee parallele fi vanno a vnire in un punto, cigionato dal veder nollro,al quale le co
le tanto minori apparilcono, quato piu di lontano da

elio fono mirate, come aballanza s'è detto nella fo-

pradetta&feguentedefinitione. Ma fel occhio non

llell'e fermo, s'andalle girando,no larebbe vero,che

le cofe s'vnillèro tutte in vn punto,attefo che quel luo

go , doue li congiungono tutte le linee parallele della

Profpettiua, è dirimpetto airocchio,il quale mutado-

lì,fi muterebbe anco il pùto,o<: inuterebbenlì parimc-

tele linee paralleleda vn punto all'altro, & lì confon-

derebbe ogni cofa ; come qui fi u^de , che fe l'occhio

ftarà nel punto A , tutte le parallele, che fi muouono

dalli punti G,H,I,K , «Se L , s'andranno ad vnire
. nel

punto C , dal quale elee il raggio , che viene al centro

dell'occhio A, &conlegiientemente gli ^a a dirim-

petto. & fa angoli pari l'opra la fuperficie della pupii-

la,pallàndo per il.centro di q.uella, fi come s'è dime-
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eh. pnma andauano al punto C.&CtòmouS In/
1'^ cov„o ad vnufì tutte le parallele,

to.iUModm.olhJncor..p,rl,^^^^^ Ma quanto. i-aet-

tio alla catena della Trafpont.,rvXn Ll*^ in
' '"«'o del borgo di S. Pie

mefedalpunro^,™ira(^„o%t
iUKecorrerealla.neder„„abanCKt^^^^^^^^

-^KKOT I Oti_E SECOn.D^.

gh occh.,d appanfce vna folaA' non due.perche e pirami* et „; I Ì
"°' "f^i"» con amendue

fa veduta vengonoaformar(:,co„K-lbnofepirana^d"~
n..bafa..l.a«iaell.vna.del.-altrap.ra.i:.ec,tevat;:;C^^^^^^^

perciò Ccinro vedeva'
'3 occhio , come J'altro,

& al mede(imo tem-
po gJirpiriti vi lìui por
tanoal /èn(b commu-
ni Ja co fa irtefli per i

ncnii della villa,! qua
li cllendo vacui come
vna picciola cannuc-
cia, li cógiungono in-
celile nLÌpunco //,do
ue le Ipccie, che da gli

Ipinti vilìiali fono por
tate al renio com mu-

mc,& portano la medcfimacofa tanto f?innl.f^^^«,oJ li. 1 o •
^^^^ nielcolano in/ìe-

non li uede fé non vna loia cola come fé fi ^ITc f
^^«^^'^^^"^"^ ^^^^^ >

che con due occhi
ciucciò fece &c per ornamento delhTcd. n.^ V

""''^'^"^ ^''^^
* ^ datura n'ha fatti

dueocchimagg^orquantùàd^^^^^^^^

proucaere,ch7nonUairnìiopnSL'
^S^^^^^^

ccchi,checontmrolo,atteloch^cI W^^^^
fiemc nella conou„,none de> nerui della v/ftW^^^^^^
gliardaA^piu chiara al ienfo commtme d !hte
cofa Iquihtamente, la miriamo con un lolci o^^^^^^^^^ n1 1 T'/

'^"^'^^^
'
'^''^ ""^^"«^^ "^^^-^ ""«^

bietto,& ucdere lolamente quella co/ c^noT n r/ "J'^
'^'^^^^^^'^ ''^''''^''^

ofitionc.

atnu,ouerneuno7;„V:;i;ur=:rj,^
nuacll^uno&dcll.aitrooccl.o.^^'ctpCe

^k^^^^^^
noqueftealliaalcentroappuntoaellaLfad at'pl™^^
l'altr ocdiiccome li uede nelle due linee, cbet t

' E I

' ^' ^™"° '^'^"''"o 'i^l-

per il centro della pup.lla,& per quello de 1 Inuf^^cr II il T'°, ' 1'""" P-^«-'°
locch,o;.l checagLlchedLtaairi faccia angòrpari^^^^^^^^^
.ìioltraallaprop..^&confeguentcmenteche Upr. llalì3ra al centro della ball della pnam.de' ,1 che è ch,a^7„er 1, l .

' P^rf«""'™te à dritta-

...uu,c più lontane, ttqmnai procede ancori ri,. , i
, f " " "^'""^S"» "u<-'?g<"io.

nutamente.andiamo girando gl. okhi,&^n„t?naok | 'r i i^ T "
""S'''^

còla mr-
tutta lacolau,fibiIe.!cc.òckcufa.nrpa

rdiefl'ue^^
chio.il quale fe non fuHe di figura rotonX ,n„ n^.rÌkk

^ giuliamente a dirimpetto del centro del l oc.

rel^fi,dellep,ran,,a.adang^^V"5S^^^^^^
della sfcra,6nno angoli parfnella fune, Uri i

i ^''^ '""e le linee che uanno al centro
che la cola viiib.le Aara"^"

I ut &Te ' Trf
'^P^P^fi^one z j .

Hora concludendo
,

'

I«a.™di;nefcgue,checo„dueocc!.l
5:::^^^^^^^^^

cUiegnaudod dia quel che fi uede in un oJlT r
'

r
"'"^ P™lpettiua Ila un punto folo

^ "'""""°«'wo,lenzamuouerfipunto;&chenonllapolliéileoperar;

in quc-
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in queft'arte con due punti orizontali pofti nel meaefirao piano: al che non contradice quello che di fo-
pra fi è detto , che le parallele de' quadri Riori di linea vanno tutte a i loro punti particulari nella linea
orizontale,auuen^a chequi s'intende, che non fi polFa operare fé non con vn punto principale al quale
vanno tutte le linee parallele principali,come ii è detto alla definitione decimaj&l'operare con due pun
ti altro no vuol dire,chc chi faceiFe verbi gratia una colonna, mandafiè le linee del capitello à un punto& quelle della bafa ad un'altro ; che è cola ablbrdilTima , & contraria totalmente a quello che vediamo
tuttauia operarfi dalla Naaira Iteila. Ma da che nafcijChe contorcendo, ò foileuando con il dito un oc-
chio, quello che è vnojci paiadue,!! è già detto nella fefta iiippofitione.

che conjtjla ilfondamento della Profpettiua,^ che

cofa ellaJia, Cap. III.

IL
principal fondamento di querta prima regola non e altro, che vna Ann.

Ictrione di lince,còme fi vede , che le linee che fi partono da gì angoli
dcirottangolo , vanno alla vifta dell'huomo vnitem vn fol punto , &

doue vengono tagliate Tu la parere
, formano vn otrangolo in Profpetti-

lia. Et perche la Profpettiua non viene a dir altro , fe non vna cofà vifta o
più appreffojO più lontano;& volendo dipingere cofè tali,couiene che fia-

no finte di la dalla parete, o più, o manco, come pare alloperatore
, come

qui per rettangolo detto, che moftracfleredi la dalla parte quanto e da
B,& Cperche C,moftra cfler la parete,&: B, il principio dellottancrolo, 6c
ladiftanzafaraC, D. Et per non efierqueftaprefente figura peraltro, che
permoftrareilnafcimentodi quella regola

i fiadettoa baftanza delfuq
effetto.

il mncw ile fonltmeto dì quefta prima regoU,if!rc,] L'Autore con quefta prima figura,*?: có le parole di
quello terzo capjtolo,fi è talmente lafciato int5dere,che poco altro ci occorre dire.ma c6 tutto ciò eiien
do il capitolo di grandilfima imporcan^a, per metterci auanti a gh occhi 1 origine di tutta 1 Arce,non fa.
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)S REGOLA I. DELLA PROSP. DEL VIGNOLA

ri innrilr il fatui fopra qualche confiaerationcauuettenao primieramente,cheaoae 1 Autor dice, il fon

A nro di refta prima re<.oh conliftete .n vna iittioac di linecakro non vuole ,nfenre,c!ìe molhar-
damento d. 'l";' P'^^^^^

i,che ella non è altro.che la figura che li fa nella commi.
C, l'ongme anz ^

'^"'^'^^^^^^^^^^ ^ 1, caglia.fi come s e detto alia prima dcfinitione. luv

peio che e.J.n.Io portate aii oc
- ? j- ^ ^ u„,,f, all occhio in (orma di piramide,

rutti
,
punti del

f"'^
-^'^^^^^^^^^^^^^^ feg.ta da vn piano.clie ftia perpendicolare allo-

uzon e, elico cne m ac
, ^ ^ , vero.come qui a ballo i ve,

tira,doue U piano c le le a p ^„„,V«limolhato alla propolitione 18. & 3 3 • Veggali hota
egl 1 non e paralk.o.Ia fai

^ ,^ |i„, „ .«ono dairottan..oi o ^.pcr and,.-

icnlatamente nella prel™^^^^
dal pianole E, & come ncUrcommune iettio-

'rdeùd'^nrr&Ti ti,oh?o m^^Ì^

icm^perellS^
prZlHnaraingliola: perche il filo, che al punto immobileal q^^^^

EuS orpo;dt^

FocchioA li Le fili incrociati nello (portelli ci rappreientano il piano, che fega le linee ad lai . Et u-

Lerta ?che fi come nella prefente figura fi partono !e lineeda tutti gl'angoli dell --"S"'". ^ °

"d improntare nella pareti&da angolo a angolo (1 tirono k- hnee per le li.

^

CIO s c aciiu ^uc V y j
iK^,„.,,- rVrirr() iri che da punto a punto h tuono a dilcrc

e mct Itmtfd Vc.rchioJl come 1, può (are anco con lo (portello. Il che Cai diligente opmtpre

[feueaccrafam"nL(reruar;acciòr

"ino la viltà de' riguardanti, f. come tra l'altre h uede fpecialmentem quelle di Baldalarie daMena
,
OC

H^r^p^cr rfd"urre in pratica quanto s'èdetto , l^icciafi vno fportello in quella maniera.come qui C ve-

Ae feonafo nella figurai li Kj: D,&c fi adatti (opra vna tauola immobilmente, & li metta tanto lontano

A2I muro quanto li deue ftat lontano a mirare il corpo,chc in Prolpetuua fi ha da dilegnare: & il corpo

vero che m vuoi porre in Profpettiua.mettilo fopra la tauola tato lontano dallo iporteUo, quato vorrai

che la coli proporla apparila
lontana dietro alla parete , ò piano.nel quale fi difegna.- poi ficca nel mu-

to vn chiodo,che nella tefta habbia uno anelletto tanfalto.ò baffo, qtianto vorrai,c^

piualto,òpiùbairo,&cosìancoraloporraiadirimpetto,òdatinadellebandedellofpo«^^^^^^^^^

li vorrai che dettò corpo fia vifto in feccia , ò dall'uno de' lati In fomma fe '^y'-'™^™^^^

chioao fia I-occhio , lo porremo in quel luogo.doue metteremo l'occhio per uedere il pretato coipo nel

fitò che deftdenamó. l>oi per l'anello del chiodo G , feremo palTare vn 61° c°l P'"™''»
H

,
he lo tenga

fo^pre tirato,& al punto L,del filo radiale.che ci rapprefenta la linea radiale.che va a po tare il fimula-

cro Kchio,vl legheremo vno ftiletto.per toccar con efib tutti i punti del corpo predetto
.
^ttacche-
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attaccheremo vna carta nella chiudenda dello fportello E F , & così hauendo preparato ogni cofa fopra-

. dectajbifogna che vno ti aiuti a tener in mano lo ftiletto,doue c legato il filo radiale, & co elfo vadia toc

cando vn punto per volta del propofto corpo;& tenendo lo ftile fermo , tu adatterai li due fili di manie-

ra,mouendoli con la cera quanto bilbgna, finche s'incrocino infieme nel contatto del filo radiale, come
cjuì il vede nel punto N. 8c non vi volendo attaccare la cera, mettafi al filo A C,vn piombo, che lo tenga

nrato,& lo D B,fi adatti con due fili di ferro»che lì polla alzare, «5!f abballare: lafciàdo poi il filo radiale,

ferrifi lo fpcrtello , Se fegnifi vn punto nella carta di elio giuftamente nella interlègatione de' due fili , i

quaU ci rapprefentano appunto due linee delcritte nel piano che lega la piramide viliiale : 6c legnando

poi nel medefimo modo tutti gli altri punti, fi tirino le linee da punto a punto,& fi haurà il propofto di-

legno . Qui non reftereno d'auuertire due cofe : l'vna, che c nccellàrio oireruarela diftanza dal chiodo

nllo fpoiteUo vallale alla diftanza,con la quale l'occhio deue mirare la Prolpettiuai& diftanza del cor

-po dallo (porteìiojche fia tanta , quanto elio corpo ha da apparire lontano dietro alla parete,doue ha da

cfter dii'egnatOj&cosìanco il punto dirimpetto al propofto corpo, ò veramente da vn lato. Il che

berto no ìi curò d'auuertire, come quello che iiipponeua d'inlegnar folaméte la pratica ienz'altra rugio

ne di Profpettiua, à quelli clic intendeuano

.

L'altra è , che fé bene con qucfto fportello

di Alberto non fi polìbno difci^nare fenon

le coie picciole,che ci fono vicine; 10 nondi

meno ne ho fitto vn'altro con i traguardi,

con il quale fu i po ffibile difcgnare in Pro-

Ipcttiua ogni co fa per lontana che fia.

Adattifi lo Iportcllo , come s è detto di fo-

pra,có due fili trafuerfili , ^ in vece del filo

radiale mettafi la diottra A B, ibpra vn piede

immobile D F , doue fia lutto come la tefta

delle feftexhc poftli la diottra alzarfi, <S<:ab-

baftàrfi nel punto D,& al medefimo tempo

poftli girare in qua,& in la.mettédo poi l'oc

chioaì traguardo B,mirifi per lo A,mouédo

tato ella diottra,finche fi uegga quel punto

che in tendiamo di porre in difegno. Poi fia

vn filo legato alla mira del tragiurdo B, & tirifi per la mira A, finche giunga allo fportello , facendo iiW

crociare ìi due fili diagonali, che tocchino il filo della diottra , & nel refto fi operi come di fopra con lo

fportello d'Alberto s è detto . Et cosi fi porrà in Profpettiua qual fi voglia lontana cofa con la pratica fo

la, fenza fapere altra ragione che quella della diftanza della vifta.

Et perche con quella poca pratica che ho di quella profeffione»ho conofciuto quanto fia grande l'vti-,;

lità,che ci apporta lo fportello d'Alberto,attefo che nel voler mettere in Profpettiua qualche corpo , ò

edificio giuftamente,per efquifita diligenza che fi faccia nel leuarne la pianta,& digradarla con le regole

ordinarie, 6c poi alzandoui l'u il corpo , appena che fi faccia mai come fari lo fportello,però ho uoluto

mettere in dilegno quefto che

qui defcriuojche dal Reueren-

do Don Girolamo da Perugia

Abate di Lerino mi fu in parte

inoftrato , per elfermi riufcito

molto più commodo, che non

ibno gl'altri due fuperiori. Pe-

.rò adattinfi due tauo le d vgua-

le grandezza, B C, & IJ FI, che

Ijano ben piane,& s'inganghe-

rino infieme nei punti A,B,di

maniera che U B H, fta ndofcr-

main piano la B C, fi pollàal-

zare, che faccia angoli retti co

la B H , 2c ne i medefimi punti

A B, ò quiiu vicino fi incaftri-

noduc regoli òd'ottone,òdi le
_

,

gnojche pofiìno criminaLe,& incrociarfi infieme in vece de fili dello fportello di Alberto,& poi fi adat-.

ti vn altro recrolo L B , che fi poft'a mandare in dentro verfo i punti A B> & tirare in fuori,fecondo che Ci

vorrà mettere il punto della diftanza lonrano,ò vicino dalli due regoU, che rapprefentano la parete : &
poi aUandoni a piombo il regolo L N, tanto lungo, quanto è il lato dello fportello B D, farà prepara-,

to lo ftnimcntOjCon il quale opererai quafi nel medefimo modo che con h due fuperiori fi è fatto,eccet*

to che mettendo l'occhio al nuuco N, traguarderai la cofa che vuoi mettere in diicgno,alzàdo& abbaf;
^ H fondo
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f^nHo tanto li due regoli^ G,& B F,fin che il raggio vifu.ilejche dal propofto coipo viene all'occhio N,
paflì per la loro incerlegatione nel punto E , per la quale il iegni con lo iìile nello iporcelIo,alzaro che (i

^ : & nel itiedefuTio modo iì legnino poi tutti gl'altri punti,come di fopra s'è detto .Et auuertiicail , che
fi come il regolo K L,!! ijpinge ninanzi,&: fi tira indietro/econdo che vogliamo che il punto della vifta,

che c alla lettera N, ha più, ò meno lontano dalla parete rapprefentata dallo fportello 1) A , così anco il

farà che il regolo L N, s'al?i,ò abbafli,<5<: lì muoiia in traucrio, fecondo che vorremo che la colà fia vifta

più aita,ò più bailà,ò più dalla deftra,c) dalla iìniftra banda,iì come neli'appiccarc il chiodo,doue fi^ttac

ca il hlo nello fportelìo d'Alberto,iì auuertì. Si potrà in oltre attaccare il hlo al punto N,c\: operare nel
le cole che da preilò h mettono in Pro/pettiua, h. come nel primo fportello lì c hitto . Er quando quefto
ftrumento iìa diligentemente fabbricato,!! vedrà quanto piattamente ci venga difegnato con elio qual U
voglia cofa,per lùutana,ò vicina che lìa,

Ma fi come quello fportello è ilato ?ic|dotto per moftrare in atto la fertionc , che la parete fa delle li-

nee radiah , il è pofto ancora acciò il uegga come iì poilàefattifiìmamentc ridurre qual iì voglia cola in

Proipettiua . Perche come bene fanno quelli che di queito ftrumento hanno la pratica , con elio moltp
più giuftamcnte fi opera,che con qual fi uoglia regola che iìa; quando però lo ftrumento iìa ben fabbri.

catOjà: l'artefice vii grandillìma diligenza,perche con efiò ie lì opera da prelib , toccando con la punta
del filo tiitte le parti della cola che fi vuol mettere in difegno , la ci uerrà iàtta in quello ftello modo,eh?
la figura li forma nella lettione che il piano fa nella piramide del veder noltro, Et fimi'jliantemente i iu-

fcità il dileguo iìmihfiìmo al vero,quando lì open di lontano con i fraguardi,pur che s'ufi fquilitinìma
diligenza ndlopcrare. Et che ciò fia,che lì imiti il vero in Proipettiua più per lappunto con quello Uru
mentOjChc con le regolc,lì confideri,che nell'operare con le regole bilogna primieramente Icuare la pia
ta della cola che fi ha da ridurre in Pro(pcitiua,i<c di poi digradarla,!! coinè pia a ballo al fuo luogo dire-

mo: nel che farc,ci c tanta gran diihcultà,che ardilcodi dire, che lìa huomo quanto lì voglia tlihi'ente,

che lieui vna pianta,non la farà mai così appunto, come la farà lo ftrumento . Et che lìa vero , liùiilì U
piantad vn lìto,&: mettali in dileguo , & poi tornifi di nuouo a leuarla vn'altra volta , non riufciranno
mai appunto Tuna come l'altrajche non vi lìa qualche poco di diftln'enza,per grandiflimadiligenza ch(j

vi s'vlij tanto è difHcile che la mano poftà obbedire appunto a quello che l'intelletto le propone . Il che
ci rende anco difficili l'opere dello fportello,ma(iimamcnte nell'operare con i fili : attelb che quando ii

filo radiale tocca li fih trafuerlàli,gli può fpingere , leuargli dal proprio lìto,<& farci pigliar errore no
piccolo:& però li è detto,che ci bilbgria in quefte operationi Iquilidllima diligenza. Onde nell'operare
con il terze) precedente fportello,nel quale in vece de' fili lì adoperano H due regoli, & il tragiiardo>lì po
trà con ellb pigliare manco errore,& perciò ho fempre giudicato qucfto cftcr l'ottimo fra tutti "li fpor-
teUi,che in cosi fatta pratica li adoperino Et le nò fuftè che ci b.lcgna nel feouete fportello adoperare
la pratica,harei ancor eftoper eccellentilTuno

; il quale mi fu moftrato da M. Orario Tri^ini de' Alari

|

che come huomo di beUiftimo ingegno,che li c iempre dilettato di quefte nobilHfime prSfelVioni, oltre

^ molti altri tomenti , ha ntrouato anco quefto fportello , il quale lì fibbrica doppio,come qui fi vede

nella figura A E F C,doue lo Iporceìlo B F,

feruein vece della chiudenda , ^ li la poi vn

regolo,come e il GH,chegh attr.iucrli amé-
due,&: fi diuideello regolo in tante parn dal

la banda G L , come dall'altra L H , cllènda

egli talmente adattato nel punto L, che pof-

fa caminare giù <3^ sù, facendo fempre r^ngo-

ii retri con la linea B D. Tirih poi il filo ÌK,

& s'alzi tanto, ò abballi il regolo , finche lo

tocchi, & notado il grado di eflò regolo che

ciotto il filo, firitroui ilmedefimo grado

nella parete I, H,facendo vn punto nella car

ta , che c attaccata allo fportello B F. & nel

medefimp modo il legujrà in pigliare tutri

gl'altri piviri della cola che vogliamo porre

inProfpetriua , oireruandofi quanto alle diftanze,& l'altre circonftanrie , le condirioni che di fopra nel
primo Iportello fi fono annotate. Et auuertifcalì, che con quefto fi potrà ne più ne meno operare con il

traguardo , come s'è lùtio con li due precedenti , fenza il filo. La prarica, con la quale ho detto che ci bi

lògna operare,è che toccando il filo il regolo G L , non toccherà fempre lediuifioni di ellb precifa.ren-

te,ma alle uolte calcherà nello fpario tra vna diuifione & ralira,<S<: nel volere ritrouare il medefimo pun
to nell'altra parte del regolo L H,non fi potrà ritrouare fe non di prarica, ne ci potremo aflTicurare della

fquifita giiUtezza,fi come auuiene nella incrocicchiatura,che fanno i fili,ò li due regoli del terzo fportel

lo.Credo bene, che fi potrebbe fuggite in parte quefto incóueniente, fe fi ficelTì il regolo iblamece nella

parte G L.dello fportello aperto, s'adattaftl la parte BF,che fi (erralTi al folito,& con lo ftile fi toccaflì

il luogo doue il filo ò la vifta ha tagliato il regolo , & fi fegnallì il punto nella carta dello fportello. xMa
anco qui bifognerà nel ierrar lo fportello, leuare il filo,& tenere à mente il luo^o della interfegatione,-

ò fare

^^^^^^^
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ò f.irc vn fogno nei regolo. Però qui ancora farà rimedio, fé Ci farà caicare di /òpra vn filo con vn piom-
bojche leghi il regolo , vi faccia 1 angolo doue tocca il filo radiaJe 3 Se non accanerà , che il rccoJolìa

altrimente diiiifo.

Aggiungafi alli fopra nominati fportelli, qiiefto ridotto in forma di regoli^che altre volte da me in Fi-

renze Ri f-abbricato in quella maniera. Adattai tre righe lunghe quattro palmi Tvnn, di lecrno forte,delle

<juaii la A Cy&c C D,feci della fteila gr.indezza, (partite in parti uguali tanto i'vna come l'altra a bene-
placitojda me però diuile in parti 40. l'una,&: le adattai di maniera nel punto C, che ftauano incaikatc
infieme à (quadra, ellendo tanto lunga la AC,
come la C D,& alla A C, auanzaUa la C B, pofta

pure ad angoli retti con il regolo E G,pafIandoli

lotto incaltrata a coda di rondme,acciò li due re-

jToli A C, & C D ,
poflTmo correre fotto il regolo

E G, il quale rapprefenta la larghezza dello Ipor

tello,& il C D, l altezza.Hora elfendo lo ftrumen

to così preparato , fi opererà con elio nello Itellb

modojche de gl'altri s'è detto. Imperò che con il

filo , ò con il traguardo hauendo niellò l'occhio

al luogo doue fi attacca il filo, fi toccherà la cofa,

che fi vuol mettere in Profpettiua, mandando il

regolo C D,&c C A, tanto innazi Se in dietro ver-

lo il piito E, ò verfo il puto G,fin che la Hnea del

regolo C Djtocchi il filo.ò il raggio vifuale,nella

quale fi noterà diligentemente il punto legnato

in eira,doue il filo tocca; & poi fi ritrouerà il me-

defimo punto almcdefimo numero nel regolo

A CjSc a canto a elio fi farà vn punto nella carta,

che lotto eilò ftrumcto farà attaccata alla tauola,

nella quale fi fegnerà tutto quello,che nello fpor

tellojche fi ferra& apre,fi fegnerebbe.Et vedraflì

nell'operare quanta commodità apporti l'hauere

la carta ferma nella tauola,con li regoli mobili.Aiuiertendcchc il regolo E G, che è resola& bafa dello
ftrumento,quaiido fi opera,deiie ftar fempre fermo immobilmente Ibpra la tauola,acciò il recolo C D,
che fa rofficio della parete che fega la piramide viluaIe,non fi varij,& refti fempre l'ifteiro,acciò ci rap
preseti quel che la Natura opera nel veder noftro.Ma in queflo quinto,come nel feguc'te fefto fportello,
CI bifoanerà vfare un poco di pirica , quando il filo , ò il raggio vifuale non cafche?à nella precifa diui-
fione del regolo C D, li comedel precedente quarto ftrumento fi è detto , & però il terzo farà indubita-
tamenteira tutti ilpiu eccellente •

H 1 Quello
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Qiicftorcftoftmmcnto . del quale n'ho rroiuro frali dilegni del Vignola vno fchizzo , fcnza

fcntcura alGUrta,rno voluto por qui,ac£;io Ci vegga la varietà de gli ftiumentiA che tutti dipcdono daUo
Iportello, CIO t tiitti rapordemano il piano che taglia la piramide vifuale

; imperò chcin quefto la bafi
delhftrumento A B,& il regolo C D, rapprefcntano lo /portello,/] come faceuano li due reeoh E G, &C D, del precedente frumento Et /e bene la figura per fe fteilà è tanto chiaia,che può e/Ier intefa , non
dimeno auuertifcalijche 1 afta M N,chc tiene il traguardo N, deue /tare a piombo,& immobile de che la
mira N/i poflk alzare,& abba/Iare,recondo che fi vorrà porre 1 occhio pm alto , ò più ballò Ma come
fi è terminata l'altezza iiia per qual n uoglia propofta operatione,non lì deue piit alzare,nè abballare fin
che detta operatione non lia finita,acaò le linee vadino tutte al mede/imo punto , ma /olamente ciilria
intorno,{econdo la neceflTità del mirare più da vna banda,che dall'altra. Et il canale A B, con h /uoi pic-
di/i Ijpingerà poi più innanzi, ò più a dietro, lontano dall'aftaM N , fecondo che vorremo, che l'occhiò
ftia piu,ò menolontano dalla parete. Il piedeM Z , parimente lì pianterà con il refto dell iftrumcnto
pia qua ò più la,nerfo la deftra,ò la finiftra,fecondo che vorremo che la co/à Ci vegga più da vn laro, clic
<lall altro. Fermato che /arà cosi fattamente lo ftrumento , come lo vogliamo, fi traguarderà per la mir*
la cofa,che vogliamo mettere in Pro/pettiua,volgendo con la mano il lubbio L,acciò il re^^olo C D, che
c tirato dalla corda H F G, vadia innanzi ò in dietro , verfo il punto A, ò verfo il punto B ffinche il rae-
^io,chc dalla cola vifta viene airocchio,tocchi la linea del regolo C D,not.indo il punto doue la tocca.cf
icndo i regolo C D diuilo in pam vguali,& così parimente il canale B A, nelle mcdefime parti vernali a
^ueilcdel regolo(eftendo amendued yna lunghezza;& fegnata che fi è la parte del reeolo C D,fi noterà
ancora quella del canale, che é toccata dal regolo nel punto C. Si harà dipoi vn foglio di carta attaccato
fopra la taiiolozza , che lia graticolato con tante maghe della rete , quante Cono le diuifioni del recolo
C D, & del canale A B, hcmdo da pie della graticola h numeri del canale A B, & da vn lato quelli del
regolo C D,& poi di mano in mano che il traguardo tocca le parti del regolo,fi ritroueranno nel foglio
deila tauolozzajie^nàdoui le cofe che lì mirano,nella incrocicchiatura della graticola , fi come nella fi-

gura apertamente li vede . Et auiiertifcafi,chc in cambio di mirare per il traguardo alla cofa,che fi vuole
reuareinProfpctiiiia, fi può legare il filo al buco del traguardo N, & andar toccando con eflòiacofa
propofta , fi come dello 1 portello d'Alberto fi è detto, & nel refto operare col filo, fi come qui ibpra s'c
moitrato d eliamira.Veggafi bora quanto fia aero, che quando il filo non ca/ca oreci/'amcte nelle diuifio
ni del regolo, & elfo regolo non tocca le diuifioni del canale per l'appunto , che ci bi/bgna adoperare U
pratica,^ andar htrouado li punti tentone

. Il che non interuiencaiio /"portello d'Alberto,nc aUi due fc-

gucnti,li quah baftauano in quefto hbro per ieruitio deglarccfici; vi ho voluto pelò porre queft altri tre
Virimi, acciò faccino conofcerc tanto più l'eccellenza dcUi tre primi . Et per la medeiima cagiona met-
terò qui apprcfto que/lo fcttimo ftrumento,il quale da molti c v/ato, & tenuto in conto , & da Monfign,
Daniel Barbaro c pofto nel fuo libro

, & non dimeno è lilfo , come qui fotto H vedrà chiatamcmc.
Quefto linimento , che Daniel Barbaro dice hauer villo

in Siena à Balda/lare Lanci da Vrbino, & cheda molti al-

tri c vfato , è fatto cosi . A vn tondo fimilc à vn tagliere

c attaccata vna tauoletta torta , come farebbe vn pezzo

della calla d'vn tamburo , ò d'vn cerchio di fcatola gran-

de, come qui fi vedelaHL KI, che c attaccata alla tauola

tonda G H S I. & poi nel centro d'ella tauola e fitto vn pie-

de, che nel punto A, fi gira intorno , & neUi punti C, B,

lU inchiodato il regolo S E, di maniera che ine/Io chiodo

VI gin ; òc nella fommirà del regolo fi mette vna cannellet-

ia,ovn altro regoletto ,con due mire ad angoU retti
,
per

poter con e/Ib tragiiadarc da predò, ò di lontano, le cole

. che fi hanno a mettere in Profpettiua : & più à ballò
,

ciò c quafiall'incótro del mezo del cerchio di legno fi attac

ca al prefato regolo S E , vn altra canncUetta di rameD F

,

che ftia anche ella col regolo ad angoli retti , acciò fia paral-

leUa qiwlla , che di fopra s'è pofta nel punto E, & fecondo che quella di fopra gira , à s'alza , è at>

balFa, mentre cheil regolo S E, gira nelli pnuti C B, quefta di /òtto D F, giri , & s'alzi , ò abba/Ti ancor

ella. Dipoi fi attacca nel pezzo di cerchio HLKI, vna carta ,& traguardando per le mire ET, quello

chefi vuol vedere, fifpingevnhlodikrro,checdentroalla cannella D F, & fi fa vn punto nella arra
che e attaccata al cerchio, legmtando poi di mano in mano finche fia finito di fegnare ogni co/a & fi

fpicca la carta con la Profpettiua che vi e fatta, la qual dico che come fi licua dalla circonferenza del ccf

chio, Se fi riduce in piano, che ogni cofa vien falfa, óc lo moftro cosi . Siano le grandezze A F, F E, E D,
fi: D B, & lo ftrumento con ilquale le voghamo leuarein Profpettiua, Zia G I L, & l'occhio ftia alla /òm-

mitàdelregolonel punto C, per ilquale mirando h fopradetti punti, fiano fegnati dallo ftilctto nelli

punti della carta L K I H G. Hora fc la carta con la Profpettiua douc/Te ftar fempre nel cerchio attacca-

la, mirandola dal punto C, riufcirebbe ogni cola bene , 6c le grandezze, ponian cafo A F, & L K, e/Ten-

do vifte facto il medcfimo angolo A C F, ci appanrebbono vguali , & moftrerebbano d cflere le mcdcfi*

me.



6i REGOLA I. DELLA PROSP. DEL VIGNOLA
me. Ma come la cn rra

"

ipicca dalla circonfercz*^

LIG,& li riduce in piano

nella linea M,airho

ra lì altera & confonde

ogni colà: perche il pim
to E, il vede come prima

nel punto O, ma il punto

A, che fi doucrebbe vede

re nel punto S.fi vede nel

punto Q^fuor del Ilio

luogo \ 3c limilmente il

punto F> nel punto P,

& gl'altri dvic punti D> B, fi vedranno parimente fuor del fico loro nelli punti N, M, & douereb-

bono elTere ncUi punti Z R, le quali parti eflendo dal punto C, vifte fotto angoli vguali nella cir-

conferenza L I G, faranno vguali : ma nella linea S R, faranno vifte difuguali, percìie fe fuUero vguali

,

fi come ftanno nella carta QjO M, dall'occhio che fta nel punto C, farebban vifte lotto angoli ditiigua-

li : hajiendo noi dimoftrato alla prop. 3 6. che delle grandezze digradate vguali , quelle apparilcano

mac^giori, che fono più à dirimpetto all'occhio, & però delle grandezze vguali , che fono nella carta

QÒ M, le due P O, & O N, appariranno maggiori che non fimno le due ikNMy adunque li due

angoli P C O, & O C N, faranno maggiori delVi due QC P, & N C M, adunque le grandezze A F, F E,

E D, D B, non faranno vifte fotto li quattro angoli , che fi fanno nel punto C, vguali, fi come fi fup-

pone,il che e falfo : & così le grandezze.che nella carta L I G, del cerchio fono digradate, «S: rifpondono

à quelle della linea A B, come la carta fi riduce a dirittura in piano faranno fuori del fito loro ^ ik non ci

moftreranno il veto nella fettione della piramide vifuale : ik però quefto ftrumento come filfò Minuti-

le fi rifiuta . Ma chi volelle ridurre quefto iftruménto giulb , che potefiè feruire , lafciando li regoli con

la mira nel medefimo modo che ftanno, facciafi la tauola della baia dello ftrumento quadra , ik in cabio

del pezzo di cerchio H L K I, fi pigli vna tauoletta piana,& vi fi attacchi la carta , 3c nel rcfto fi operi co-

me fi e detto, & riufcirà ogni cofa bene . Et fe bene con quefto ftrumento non fi può adoperare il filo

,

ma bifoana torre ogni cofa con i traguardi , farà non dimeno ftrumento molto buono, &hauendo la

tauola dello (portello attaccata immobilmente , non potrà fare varietà neihina , come fanno quelli che

fi aprono & lerrono,quando nelle gangherature non fono giuftiftlmamente accomodati. Pur che li rego

li,& li traguardi fiano efattamcte fabbricati ,& fia il piede di maniera accócio , che fi polla cauare dal pu
IO A'y & accoftarlo, ò difcoft^rlo dallo fportello ; & così parimente la cannelletta di rame fi polla alzare,

ò abbalfare, fecódo che fi vorrà vedere la cofa più alta,o più bafià,eS: fecodo che fi vorrà ftare più appref
fo,o più lontano à vederla , ò più dalla deftra , ò dalla finiftra

parte,fi moucrà,come s'è dettoci piededal punto A,& fi fpin

^ gerà collocandolo in quella parte che fi vorrà. •

Ma per maggior chiarezza del prefato fportello di Al-

berto proporrò qui appreftb un dubbio icrittomi dall'opra

nominato P. Don Girolamo da Perugia monaco di S. Giu-
ftina , & A bate di Lenno , huomo di iingular ingegno, & di
belli fiìme lettere in più profelIìoni,&; maftimamentein quc
fta delle Matematiche. Dubita adunque fe l'operationi dello
fportello fiano nere , attefo che quelle cofe , che dall'occhio
fono uifte fotto angoli uguali , ^ in diftantia uguale , nello
fportello uengono difegnated linguali. In oltre, che vol^en-
dofi lo fportello , & Tocchio fcando fermo nel medelimo
luogo

, le cole lì fegnano in elfo fportello difuguali, non fer-

uando la proportione che prima haueuano . Et per farmi in-
tender meglio, fia la A D, un pezzo di cerchio diuifo in tre

parti uguah, alle quali iàranno ibttefe tre linee uguali, óc fia

l'occhio nel centro del cerchio E, che ucdràle tre prefate

grandezze uguali fotto angoh uguali, per la 9. fuppolitionc.

Sia lo (portello H K, il quale riceuerà in fe le tre dette gran^

dezze uguali
, difuguali , perche la L M, farà minore della

H L, &M K, fi coinè s'è dimoftrato alla propof 3 1, udun-
bue le tre parti A 13 C D, che fono uguah,<3<: dall'occhio fon
iiedute uguali , fotto angoli uguali , dallo fportello làran-

no difegnatedifuguali. In oltre ftia fermo il cétro dello fpor
tello nel punto F, & fi giri talmente,che il punto H, iiadia al

j>untoN, il punto K, al punto Q,& fiuedrà
, che douc

U
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h l, M,.cra minore della L H, diuenta maggiore della N P, nella P dee. Adunque no olTerua la pro,
portione

, che quelle cole che eyano mìnon,iì diminuiichino, $c quejie che erano ma^"iori, crefchino

.

Al qual dubbio Ci rilponde con br?uità in quefta maniera. Lo rporcello, che ci ha da^difer^nare le cofc
in quello lìdio modo, che dall'occhio iono vedute , non puQ nel primo caio diiégnare le tre grandezze
A B, B C, & C D, uguali, perche dall'occhio farebbano uifte difuguali, <^p>rò le f.\ difu^^uali, acciò l'oc
chio le uegga uguali, atte/o che delle ^ofe uguali , quelle che più da prelfo lono uille

, apparilcono ma^^-
^iori,per la prop. 3 6. perche delle tre parti della linea retti la L M, c più uicina all'occhio E, che non
lo;io le H L, M K, li due lati E H, v^;E Con maggiori di E L,& E M,comc s'è dimollrato alla prò
pof. y. però diit-gna laLM, minor»; d'-'H-H L, cS:M K, acciò dall'occhio E^ lìano lùfte della mede-
lima grandezza

,

^11 limile didamo dello fportello N O, perche la H L, auuicinandofi all'occhio E, nella N P, più che
p6 fa la LM, n .jla VQ\ farà ucro eh? nello Iportcllo NO, fi legna la NP, minore dellaPQ^& la PQ, mi
nore della Q^, che c più lontana dall'occhio dell'altre due; & così uediamo l'eccellenza di queftoipor
tello, che ci diiegna la grandezza A nelle H L, jS^ N.P, difuguali,& nondimeno dall'occhio nel pun
to E, edendo viltc lotto il medefimo angolo A E B, gl'apparifcono vguali : &il limile fanno le L M, &
V ^ le M K, QO . Et le le fettioni nelle linee H K, ^N O, fono difuguali , & ci rapprefentano
cole vguah , bifogna ricordarli , che elle non tagliando la piramide A E D, con edèr parallele alla bafa
ABCD, hinno la figura HK, NO, diaimile dalla bafa A B C D, &"perche elli è di parti vguali
A B, B C, C D, nclli fportclii verranno difugi-iaU H L, L M K, «Se N P, P Q,QO, fi come se di-
jiioll;ratoallapropolìtioi]e^2<

'

^ r ^ r X 0 n.E s E c 0 n D

che le cofc the
fi difc^nano InVrofpettiua, cifi mojìrano tanto lontane dall'occhio , quanto

leyere naturalmentefono

,

T.t perche la Vrofpettim nonVienc d dir altro djc] Tutte le cofe, che nella parete fi dife«Tnano dal Pro,
fpctiiuojci fi moftrano tato Iontanedall'occhio,quantonoi fingiamo che elle ci fiano : perciò lottango^

lo,che nella parete C E, e dilegnato in Profpettiua.è tanto minore di quel vero fegnato A^ quato che nel
la diftanza, che è dall'occhio all'A, il detto ottagolo ci apparifce minore della fua vera quantità-.^ per-

ciò dileguando l'ottangolo nella detta parete C E, bifogna farlo tanto minore di quello che egli appari-
rà nella diftanza ,

che e dill'occhio alla parete , come fe detta parete fuife nel punto A , & così facendo
l ottangolo nella parete, parrà che egli ha lontano da elli quanto è dalla parete al punto A . Perciòchc
l'ottangolo A, con quello della parete, effendo vifti fotto il medefimo angolo , appariranno della mede-
fima grandezza, tanto I vno, come l'altro, per la fupp. 9. ^coufeguentemente l'occhio giudicherà , che
gli fiano equidiftanti

.
Et che fia vero , inténdafi nell'uno & l'altro otrangolo tiraca ima linea retta dal

punto 3 . al punto 7, dico che quefèe due linee faranno parallele , eiFendo Vun &c l'altro o^tangolo pofto

all'occhio nel medefimo afpetto,poi che il finto ci moftra tutte quelle ficcie, che'l verocimoftra

anch' egli ; ^ ellèndo quefce due parallele tagliate da i due raggi, che dall'occhio vanno a i punti 3 . & 7

.

ne feguirà, che i due triangoli fatti da'raggi vifiiali, & dalle due linee parallele , fiano di angoh vguali, ^
habbiano i lati proportionali : onde ne legua , che l'ottangolo A, habbia quella ragione alla diftanza,

che c fra elio Se l'occhio, che ha quello della parete alla linea, che da elTo và all'occhio: dal che feguirà

,

che tanto grande apparilcal'unOj quanto l'altro . Sia per più chiarezza , locchio nel punto O, (5c Fotta^
golo della parete fia B C, ^ il vero fia D E, dico , che emendo le

due lince B C , & D E, parallele (agliate da i due raggi O B D
&OCE, ne feguirà, che H due tViangoh lìano equiangoli , ef-

- fendo H due angoli della baia del minor triangolo uguali alH

due del maggiore,»^ TangQlo O, commune; 8c perciò hauranno ,

ilati proportionali: di miiniera che tal ragione harà la B C, alai

B O, che ha la D E, alla D Q , talmente che l'occhio dal punto

O, vedrà 1 ottangolo B C, in quel modo,che dal mcdefimo pimto vede il D E, & così con Iri ma^aior di-

ftanzaO D, vede l'ottangolo D E, di quella medefima grandezza , che con la minore diftanzaO B, vede
l'ottangolo B C, elTendp le grandezze di ciafcuno di elìl proportionate alle diftanze loro: la onde laran-

110 oiudicate dall'occhio equidiftanti,& l'ottangolo B C, apparirà tanto lontano dietro alla parete quan
to iÌD E, (ara parimente lontano .

^ ' ^

Che cofafiano li ànéju^ termini
, (ap, IIIL

Gli e da confiderare , che volendo difegnare le Profpettiuc j bifogna

hauerc il luogo, o vogliairp dirmuraglia,o tauola di legno, o tela,

o carca^
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o carta . Per tanto qual fi voglia di quefte farà nominata in qucfto trattatò

per la parete . Li cinque termini adunque fono quelli

.

Primo, quanto vogliamo ftardifcoilo dalla parete.

Secondo, quanto vogliamo llar fotto, o fopra alla cofa vifta.

Terzo, quanto vogliamo ftare in profpetto, o da banda

.

Qjiarto, quanto vogliamo far apparire la cofà dentro alla parete

Q^uinto 5c vltimo, quanto vogliamo che fia grande la cofa vifta

.

DeUadichiarationeJtUi cinque temini.

Volendi

innanzi

vuol por. ^ ^ -j, , .

metterfi à fùre qualche cofà in Prolpettiua , ciecerminato che haiirà il hiogo , tlouc I ha da dilcgnare, clic

farà la parete, o carta, o raiiola , o qiial h voglia altra cofa' (ìmigliante, ci bilognain prima conhde-

rare quanto vogliamo dar difcofto dalla parete à mirare. il difei^no . Et cjuclto. dal Vignok c chiamato

^ '

i cofà da rifoluere,auanti che ci mettiamo à dilegnare'.

ofpcttiua viene ali-occhio parallela silrorizonte , iuipm

ìe,ò fe vogliamo che vadia più Ixillk, ò nel mezo di ella cofh
;
perche ellciido più alta ,

l'occhio vedrà la

parte fuperiore, & effendo pi ù balla, vedrà luiFcnorei che fe làrà nel mezo . non ne vedrà, ne 1 vna ,
ne

Ealtra : ilche non viene à dir altro , te non di collocare la cófa da dilegnarfi in Prorpcttiua, o pm alta
,
ò

t3iii balfa dell'occhio , ò pure nel Tuo liuello , douendo il punro principale ftar Tempre à liuello deli oc-^

chio ,come s'cd etto alla delìnitione 6. ^ -
. r r

Terzo,quanto vogliamo Itare in profpetto, ò da banda . il che fi fa chiaro da quello che fopra il le*

condo termine s'è detto ; perche fe la linea, che dal punto principale và all'occhio , farà angoli retti con

la linea perpendicolare, che palla per il centro della cola da dilegnarfi,c^ con laltra linea che la incrocia

ijel med^lìmo piano , tal cola fbrà in profpetto , & 1 occhio la mirerà in faccia fenza vederne ne il lato'

deftro,nè il finiltro. Ma fe facendo angoli retti con la linea perpendicolare , farà angolo acuto con l'altra)

linea che la incrocia di uerfo la banda deftra della cola da difcgnarfi , Se la linea pcrpendicolare.che daU

la parete và all'occhio parallela all'orizonte, farà fuor della cofa propofta , noi vedremo la frou te di ella'

in fcorcio,& il lato deftro: 6c fe dette cofe fulfero dalla finiftra parte, ne vedremmo il finiftro . Però nel

t^rzo luogo ci conuien rifoluere, quale di quelle tre vedute vogliamo che habbiala coladiicgnata

ii> Profpettiiia

.

Quarto, quanto vogliamo £ir apparire la cofa dentro alla parere. Di fopra habbiamo moftrato , par-

lando dello fportello d'Alberto, che quanto la cola da dilegnarfi fi mette lontana dallo fportello , tanto

apparifce nel difegno lontana dalla parete : &c quello auuiene, perche quanto il filo cammina d:ncro al

lo fportello più lungo, tanto gl'angoli che fi fanno al chiodo, lono minori, i quali rapprefentaadogl'an-

coli che fi formano nel centro dcll occhio, quanto faranno minori, tanto minore ci f-àranno veder la co-

la propofta , & conieguenremente lafaranno apparire tanto più lontana dall'occhio ; che non e la pa-

rete, douecdifegnata.
r 7 1 11- J

La quinta cofi che s1ia da confidcrare nel quinto termine , è quanto la cofa veduta habbia da apparir

grande
;
perche fecondo che noi faremo maggiore, ò minore il perfetto , dal quale fi ha da caiiare il di-

gradato, 6c qiunto lo collocheremo più vicino, ò più lontano dalla parete, tanto larà più apprellò,ò pm

3» del. <5. difcQliodail occhio, &: ci apparirà maggiore, onero minore . Ma la figura con le parole del iegucnte ca-

pitolo moflreranno molto largamente in fatto cial'cuno delli propofti cinque termini

.

DeltefewpodclU cinque t(^ymini, Cap. V.

Mettere in regola li cinque term.ini , tirifi vna linea piana infinita

B poi fe ne tiri vn akra C E, ad angoli retti, ciie (eghi la prima

net punto A, quella parte clic farà fopr^la linea piana A C, fer-

' uira
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'uhi per la parete nominata nel terzo capitciOj& quella che (ara fotto la li;

nea piana, che e A E, feruira per il principio del piano, & quel tanto che fi

vorrà ftar difcofto dalla parete, farà da A B , che farà il primo termine del"

li cinque ; & fc fi vorrà ftare fopra la cofa vifta , farà quanto e daA C, fu la

parete j & tirifi vna linea F C, parallela col piano alla vifta deirhuomo , òc

feruira per Torizonte, che per lordmariofi mette 1 altezza d'vn giufto

huomo > ilquale fi prefuppone che fia fui punto B, Se le linee che s*haueran

no a tirare per li fcorci, o vogliamo dire altezze, andranno ali occhio del-

rhuomo,& farà il fecondo termine. Il terzo farà, quanto fi vuole ftar da

banda, o in mezo a veder la cofa; che volendo ftar da banda , (ara quanto c

da A E, fu la linea del piano , òc il punto per tirar le larghezze nel punto

B, alli piedi della figura; &c quanto fi vorrà far apparire la cofa oltre la pa-

rete, farà da A, a D, & farà il quarto termine: de quanto farà grande la cofi

vifta , farà il quadro fcgnato F, che farà il quinto &c vltimo termine

,

r

X

Delprimo termine^

E naturale, non Co s'io debba dir vitio , ò virtù di maggior parte di coloro , che intendendo qualche

cofa cfattiCimaiticntc, nel volerla dimoftrarc ad altri , Tuppongono in cialcuno la medcfinu intclligcn-

la loro,& la efprimono con tanto poche, & tanto ofairc parole, che fi dura grandiAlma fatica ad intcn

dcrc i loro concetti da. chi non c più che mediocremente introdotto nelle facultà , delle qusii fi tratta.Et

I Ce bene
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fé bene non pare che tra quefti cosi fatti fi pofTa mettere il Vignola , come quello che doiie ha mancato

con le parole, ha talmente {"iippUto con le figure, che aliai bene fa intendere quelle lue bellilfime regole;

nó e per quefto che io debba lafciare per Teruitiode' principianti di no dar loro quella maggior luce, che

per me fi potràjmaflìmaméte intorno al prcfente capitolo, che è come fondamento di tutta quell'Arte.

Vuole in lomma il Vignola nella figura di quefto quinto capitolo moftrarci quelle cofe,che in ciafcu-

na Profpettiua che fi fa, li dcuono primieramente confiderarc, propone da ellb fotto nome delli cinque

termini, come nell'antecedente capitolo se detto . Et perciò fare, tira in prima la linea piana BAD, fa-

cendola {"egare ad angoli retti nel punto A, dalla linea C E, la quale rapprefenta il mezo della parete,chc

viene à ftare ^iuftamcnte dinanzi all'occhio noftro, doue è collocato il punto principale della Profpetti-

iia, come qui fi vede efi'ere il punto C, nel quale la linea , che da elio va all'occhio , fu angoli retti con la

linea C E, & ita fem pre à piombo fopra la parete, doue ella linea C E, è legnata, & perciò il punto prin-

cipale fi dice eilér porto à lineilo dell'occhio , & nella prefente figura lafinea F C, che dal punto Q va

All'occhio, fa angoh retti con la prefata finea C E, & il punto F, c il punto della diftantia dell'occhio , il

quale fi finge da vn lato di efia Hnea C E, per poter commodamente tirare le lince diagonali,che da gl'ari

goli de'quadri, che s'hanno à digradare, vanno al punto F, dell'occhio : &: la diftanza che è dal punto F,

al punto C,è il primo termine,che c quanto habbiamo à ftar lontano à mirare la Profpettiua,cioè la lori

tananza che è dal punto C, principale, alpunto F, della diftanza ; la quale quanto ella fi fia, più à bailo

fi ved;à cliiaramente

.

i

^ T ^ T I 0 H E SECO^iD^,

Delfecondo temine

,

Il fecondo termine ci fi moftra dal quadrato G H I D,il quale efiendo deferi tto fopra lalinea BADI,
viene ad elfer pofto tanto badò, quanto c poftìbile di porlo: & eftcndo minore della ftatura dcll'huomo,

noi ne vedremo la parte {'uperiqre,come li conolce nel cubo OPQll, il quale nalce dal quadrato GMID,
& eftendo piantato nel pauimento, ci moftra la faccia fuperiore R S T Et farà regola generale,che fc

vogliamo
(
poniamo calo) veder la parte fuperiore del cubo,douemo piantare il quadrato fu la linea pia-

na B A D I, & fe ne vorremo vedere la pane inferiore, pianteremo il quadrato fopra la linea dell'orizon-

tc F C. Ma fe vorremo, che non fi vegga ne la parte fuperiore, ne la inferiorej porremo il centro del qua

drato nella linea F C, dcU'orizonte

.

Del ter^o termine .

Il terzo termine, che è di confiderare fe vogliamo vedere la cofa propofta in faccia, ò pureda vn Iato,

fi vede parimente in quefta figura
;
perche volendo noi vedere il lato finiftro , ò deftro del cubo , mette-

remo il quadrato I K N M, tanto lontano dalla linea piana BADI, quanto vorremo che elio cubo fia

pofto òdi qu|i, ò di là dalla linea del mezo A C, poi tirando le hiiee dagl'angoU del quadrato I K N M,
che vadiano al punto B, fi noteranno in fu la linea E A, i punti dell'interfegationeX Y Z & . Et hauen-

do da'punti del quadrato G H I D, tirato le lince al punto F,fi noteranno le interfe^ationi ne'punti AA,

BB, ce, DD, da quali fi tireranno linee parallele alla linea B A . Poi pigliando la lunghezza della linea

A de, fe le firà vguale la linea DD T, & BB V . In oltre, alla linea AZ, fi firà vguale la linea AA P,&

ce Q:& alla hnea A Y, fi farà vguale la linea DD S, bb,^g.Ma alla hnea AX,tagìifi vguale la hnea AA
0,6c ce R, poi da i punti O, P, Q^R, S, T, V, P, tirinìì le linee rette , de hauraffi il cubo , che moftri

il lato finiftro, & anco la faccia fuperiore : percheil quadrato G H I D, ftaua col Iato fuperiore G H fot-

te la hnea orizontale F C . Hora f e fi volelle vedere il lato deftro del cubo, tireremmo primieramente le

linee da' punti A A, B B, C C, D D,parallele alla linea A I, di verfo i punti I,H,<& da effe taglieremmo

le linee vguali alle fbpradette A &,A Z, A Y, A X, & cosi hauremmo il cubo pofto dall'altra banda del

la linea A C, che ci moftrerebbe il lato deftro . Et fe vorremo , che 1 cubo nafconda l'vno& l'altro lato

,

cioè il deftro & il finiftro ;
facciafi che'l fiio centro fia nella linea A C, «Se in quefta figura ci moftrerà la

faccia fuperiore, la quale da i lati verrà terminata dalle due hnee , che andranno al C, punto principale

della Profpettiua . Ma per conofcere più efattamente il modo d'operare in quefto terzo termine , bifb-

gna immaginarfijche la Uhea -^ Q /iella quale fi pigliano i p^nri dell'altezza delle figure (come l'Autor

dice) fia leuata à piombo fopra il punto A, nel quale conlahnea A C, faccia angoli retti la linea A£,
che è dcfcriita nel piano , pofto lotto i piedi di colui che miva , intendendofi il quadrato G H I D, eflèr

dei'critto nella parete, che ftà à piombo, & il quadrato I N, nel piano,fbpra il quale la parete fta perpen-

dicolare . Et per ciò le linee radiaii,bher-da i quattro angoli del quadrato I N, fi partóno,andranno al pun

to B, ne' piedi di chi mira -, perche eficndo eftè linee defcritte nel piano orizontale , bifbgna che vadan(>

a vn punv? nel medefimo piano, che fta à piombo fotto l'occhio di chi mira,couie è il punto B. Per que^

-fto ancora il quadrato IN , fi dilcoiterà fempre tanto dal quadxatp G I, quanto vorremo, che'l cubo fìa

vediitò
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-veduto lontano dalla linea del mczo, ò di quà, ò di là

;
perche la fiipcrficic nella quale c defcritta la linea

A C, qui s:intende che paflTi per il centro dell'occhio F, 3c perciò quanto il quadrato G H I D, è iontanp
dalla luperficie F B A D C, tanto il cubo S P, farà diCcofto dalla linea del mezo A C . Et perciò diceij

. Vignola, che fi come nella linea A C, habbiamo l'altezze del corpo ne punti A A, B B, C Q D D, cosi

. anco nella hnea A E, habbianio le larghezze del corpo ne'punti X, Y, Z, &, poiché la larghezza del cu-

. bo II QJ^ O P, fi caua dalla di ftaza, che è fra Z X, & la larghezza di S T, & G G V, fi ha da quella,Ghe

,
è fràA y> come l'altezza di O R, & P Q^lhabbiamo da AA, CC, & quella di T V, &: S G G,da quel
la di HHjDD. Ma nella linea del piano A E,noi cauiamo non folamente le larghezze del corpo,ma anco
la diflanza , che eflò ha dal mezzo , come è detto : perche la diftanza , che è fra i punti O, R, & la linea

CA, ci vien data dal l'in terual lo, che è fra T A, & la X, fi come tutte l'altre mmori diftanze ci fono date
dagli altri punti, che fono fegnati ibpra la linea A E,&le larghezze,che fono in fcorcio R S, QJT^ P V,
fi cauano al medefimo tempo Se dalle linee dell'altezze , & da quelle delle larghezze . Et fe qualch'uno

dubitade per qual cagione le larghezze, l'altezze, óc le diftanze, che'l corpo ha dal mezo della vifta , fi. pi-

.gliano nella linea C A E, & non nella linea G D I M, confideri diligentemente quello che fopra il capi-

tolo terzo fi è detto, & non gli rcfterà dubbio alcuno, conofcendo che le linee C A, & A E, non fono al-

tro, che h due lati, che lo dcfcriuono tutto; per le quali linee palla vn piano , che rapprefcnta lo fportel-

lo, & taglia le linee radiali, come la figura p»;rfetfamente ci moftra . Hora perche per trouare le larghtìZr

ze fi metta il quadrato I N, appunto folto il quadrato G H 1 D, & non lo poniamo ne più quà , ne pii*

là i fi dirà nella feguentc annotatione

.

Del (juarto termine

,

Il quarto termine d vien anch*egli mo (Irato nella prefentc figura. Perciòche tanto quanto noi Vor-

remo che la cofa apparifca eilèr lontana dietro alla parete della Profpettiua , tanto faremo che 1 quadra-

toG I, fia lontano dalla linea G A, fi come nello fportello metteuamo tanto lontano lottaaigolo da cIVq

fportello, quanto voleuamo che ci .apparilfe eilèr difcoilo dietro alla parete . Perche quanto il quadrato

G 1, farà più lontano dalla linea C A, che rapprefentala parete, tanto la piramide, che è fiuta dalie linee

radiali, che vanno all'occhio F , haurà l'angolo minore, lotto il qual angolo il quadrato farà giudiato

dall'occhio di minor grandezza, per la fuppofitione 9. & tanto da cllò occhio lontano,& confeguente-

mentc tanto difcofto dietro alla parete, quanto in quella lontananza apparile- minore di quel che
apparirebbe fe fuile in eflà parete collocato . & così il cubo apparirà tanto maggiore , ò minore, qiunito

il quadrato , dal qual nafce,farà pofto più ò meno lontano dalla Hnea A C. Oltre che quanto il qua-
drato G I, farà più lontano dalla linea A C, tanto più alce verranno leintcrfegitioni rj,dia!i A A, B;B,,

C C, D D, come fi vede fc il punto D, fulfe nel punto I, la fetcione A A, làrebbc doue c BB, & il cuba

farebbe più lontano dalla linea B^,&c apparirebbe nella parete più lontano dalla vifta . Et perche fi eo-

mc dal quadrato G I, vfcendo le linee radiali ci danno le altezze del cubo, come se detto nell'antegeden-

te annotatione,& le larghezze s'hanno dalle hnee radiah , che dal quadrato L N, vanno al punto C, per-

ciò è necellàrio, che'l quadrato LN, fia fempre tanto lontano dalla hnea C E, quanto è il quadrato Gì

,

acciòchele larghezze nel cubo SP, fiano proportionatamente diminuite, fi come fono anca l altw'zze

.

Il che non feguirebbe , i'c li due quadrati non hilFero vgualmente lontani dalla predetta linea Q E, per,

che non farebbano vgualmente lontani dalli punti F, & B, & l'occhio non vedrebbe dalla medefima:cii-

ftanza l'altezze& le larghezze del cubo,come in verità interuiene nel veder noftro.

Del quinto termine,

II termine quinto & vltimo ci fa confiderare di quanta grandezza volemo che venga la propofta cofa

in difegno ; Se per iftarc nella medefima figura del capitolo quinto, fe vorremo che'l cubo S P, fia
( po-

niam cafo) di tre palmi d'altezza, faremo il quadrato G I, alto tre palmi , &c dslk medefima grandezza
'

faremo anco il quadrato L N, perche li due detti quadrati>hauendo a concorrere à formare il medefimo

cubo, bifogna che non folo fiano equidiftanti, come s'è detto, dalla hnea C E, ma che ancora fiano del-

la medefima gradezzaappunto,perrapprefentare nel medefimo corpo le larghezze& l'altezze vnifor-

memente .In fomma di quella grandezza che vorremo che'l cubo apparifca all'occhio noftro, della me-

defima faremo anco i fuoi quadrati , li quali fe fuftero formati in iii h linea C E, ci darcbbano il cubo

della medefima grandezza, che fono elfi quadrati : ma perche i quadrati fono pofti lontani dalla fopra-

detta linea, il cubo verrà tanto minore di effi quadrati , quanto quella diftanza , che è fra la linea C E, de

li quadrati! ce lo fa diminuire ima però l'occhio lo giudicherà della medefima grandezza, che fonoi

quadrati, {limandolo cilèr più lontano, che non è la parete , nella quale interfegandofi le linee radiali

,

tt viene àVaie la diminutione dell'altezze del cubo quanto importa la diftanza , che è fra il quadrato G I,

1 1 &la
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&-U linea C A, & la medefima diminatione fanno anco le li nee delle larghezze nella linea A E . amicf-
tendo, che tutto quello che qui fi è dmo del cubo Se de quadrati, peroccafione dell'eièmpio che è neiU
figura predetta, li deuc int.^ndere anco d ogni altra colà, che vorremoridurre in Proipettiua.
Qm bilbgna fapere che alla figura del Vignola ho aggiunto le linee C r . C 2. C 3 . per dimoftranii h

verità di quelta regolala quale fi conofce dalla conformità che itila ha con la regola ordinaria Icritti già
da maeftro Pietro dal Borgo,dal S.n-lio,da Daniel Barbaro,& altri Frazefi dell'età noftra:<Sv: la medeiìma
vediamo edere ftata vfata da Baldallàrre da Siena,da Daniel da Volterra,da Tommafo Laureti Siciliano,

& da Giouanni Alberti dal Borgo, eccellenti flì mi Profpettiui , li quali hanno fcelta quefta regola come
ottima fra tutte raltre,& non lenza grandilTimo giudicio, poi che li vede eller veri(rima,&; operare con-
forme à quello che la Natura opera nel veder noltro , come iì dimoftra al fenlb con lo frumento da noi
poftoalla propofitionc 3 3 .Ma che quella regola operi appunto il medefimo che operaquella del Vigno
la, oltre che li può dimoftrare con il fopranominato ftrumento , fi moftrerà ancora in quefca manie-
ra . Auuenga che la linea F C, è la linea orizontale, «Se la B D, è la linea del piano, & il C, c il punto prin
cipale della Prolpeitiua, & F, il punto della diftanza, & la linea C A, è la linea perpendicolare , Ibprala

«luale fi pigliano le larghezze de'quadri, come nella feguente figura c la B H A, nella quale vediamo che
il quadro 3 . per eilèr più lontano dalla B E, fa le interfegationi ne'punri H, K, più alte che non fa il i.

che è più appreOb ne punti L,K,& il medefimo fa il quadro della figura del 5. cap. che quanto più lì dil-

cofta dalla C A, tanto fi più alte le fue interfegationi,di maniera che tirando le linee parallele per i pun-
ti AA, BB, ce, DD, ci daranno le larghezze de'quadri per formare le ficcie del cubo , fi come habbia-
mo nelle O, GG, P, V, & R S T che è tutto l'illellb modo , come del cap. feguente . Ma l'altre lar-

ghezze, che fi pigliano dal quadrato L N, fono anco conformi à quelle della regola ordinaria : per che
CI fcolHamo con il predetto quadrato L N, dalla linea A D, tanto quanto vogliamo che il cubo apparii-
ca lótano dallabanda finiftra della A C, che con la regola ordinaria lo metteremmo altrettanto lontano
dalla linea A C, in fu la lineai B, de firebbe il medefimo effetto : 8c però tirando le due linee C z. G 3

.

fino alla linea piana.^ B, vedremo, che la linea 2,3.0 tanto lunga , come e la faccia del quadrato L K ,

però tanto è hauer fatto il cubo con qucfta regola, come fehauelfimo meflò il quadrato nella linea 1, f.
perche dall' A,al 3 . e tanta diibnza,quanta è da vn quadrato all'altro nella linea DLyik però elfendo fat-

to fopra la linea 0 P, il quadrato equilatero, vedremo che il lato R Q^, rifponde alla linea Q^CC, Óc ti-

rando per il punto R, la C i, ci taglierà la S, DD, fi come farà la C 1. dandoci gli fcorci della feccia (ii^

}>criore del cubo R S, QJT. di maniera che refta chiaro , che l'operationi fono conformi , óc che <^ veril-
ìmo quello che l'Autore afferma nel primo cap. che fi può operare per più regole, & noi vediamo , che
tutte le regole che fon vere

, riefcono al medefimo fegno , & operano la medeiìma cofa per l'appunto ,
perche la vei-ita e vna,& l'occhio nella medefima pofitura ik diflanza non può veder la cola fe nó in vno
itcflo: modo&pero le regole (e bene fono diuerfe,ènecelIario che operino tutte la medefima cofa, come
Z'è detto : & da quella maflima conofceremo molte regole,che vano attorno.effer fallb, come al fuo lu»
go fi dimoflrerà di alcune

, acciò poflino come tri/le dìer fuggite da gl'artefici , & abbracciate le buone.
Vltimamente fappiali

,
che quelli cinque termini per 1 operationi della Profpeitiua fbno flati in que-

llo medefimo modo vfati & intefi dalli fopranominati huomini peri ti flìmi, fràgl'àlcri dallo eccellen-
ti ffimo Baldaflarre Peruzzi da Siena , principe de'Profpettiui pratici nell'età che fiori l'Arte del difeono
in tant'huomini eccelfi ; dal quale il Serlio , ik gl'altri che doppo lui fbno flati , hanno canata la fecilità
aelloperare j & da quella ifleila il Vignola ha tolto quella fua prima regola , come chiaramente ciafcu-
no può vedere. * "

Dellapratica de cinque termini nel digradare le fuperficie
^ piane, ("ap. VI.

MEfsi che fi faranno in ordine Ji due primi termini , f la diftantia

A C, & l'altezza, o uero orizon teA B, voiendofi fare vno , o più
«il. ^r. quadri i'vno doppo lalrro,mettinfi fu la linea piana da A, a D, le

larghezze di ciucili quadri che fi vorranno fare; poi fi tirino le linee che
uanno alla villa del riguardante fullorizonte al punto G, & doue intcrfe-

II
.

gheranno fu la parete A B , t ci daranno l'altezze , o uero fcorci , & le lar-

ghezze ci faranno date dalle interfegationi , che fanno nella hnea A E, le

III.- linee, che dalli punti AA, BB, CC, vanno al punto C. f Le quali larghez.

zc fe fi vorranno torre con la regola ordinaria di Baldaflarre da Siena.fi ri-

porterà la larghezza d'vn quadro fu la linea pianaA C,& fi tirerà vna linea

morta
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morta al punto B, 3c hauerafsi le larghezze di tutti li quadri . Et volendo
fare più d'un quadro in larghezza , fi metterà tutte le larghezze fu la detta

linea piana cofi da vna banda, come dall'altra , come fi vede fatto di lince

mortcjcio e di punti :& per efler quella operatione facile,non mi ellende-

ro più oltre in dimoftrarla y balla che quella feruira a fare quanti quadri fi

Vorrà, tanto in altezza,quailto in larghezza ; purché non fi efebi fuori del

ladiflantia A C, che in tal cafo farebbe doppo lefpalle del riguardante^ma

in altezza fi può camminare fino appreflo all'orizonte G B

.

^ TiV^O T A T t 0 H^E 1> I^I M ^.

Comefi debba collocare il punto della diHantia •

'

Nel voler alzare qual fi voglia corpo in Profpettiuajfà di meftiereprimicramete difegnare la Tua pian-

ta &noiaieradanaola ridurla in Prorpetdua , acciò pollà alzarfifopra di clTa ordinatamente il Tuo

corpo Etqueftoèquello che nella figura del fefto capitolo ci moftra il Vignola: con la regola di cui

volendo digradare li tre quadri che nella figura fi veggono, fi tirerà prima la linea B E, fe^nando il pun-

to principale della Profpettiua nel fegno B, che ftia pofb à liuello dell'occhio , come di lopra s.è detto

,

& poi fi legni il punto G, della diftantia lontano dal punto B, principale della Profpettiua, &ilpunto

C lontano dal puto A, corrilpondentc al punto B, principale, tanto che le linee vifiiali che efi:ono dal-

le* arti eftreme della parete, formino in elio punto della diftanza vn angolo tanto grande, che polFa agc

uo^mente capire nella luce dell*occhio,& andare al centro deirhumor criftalUno. Et perche quella c vna

delle principali operationi della Profpettiua , il collocare il punto della diftanza giultamenteal fuo luo-

co '

auì fotto andremo inueftigando diligentemente tutti gl'accidenti , che circa quello fatto pof-

lono^o^correre-auuertédo,che folamente per quella impottantifllma operatione ho cosi minutamente

elamminatola Annoiomia dell'occhio &mollrato (come alla fuppof. edetto) che dentroalJapu-

pilU dell'occhio porta capire due terzi d'angolo retto, o poco più ; & quclto l'ho fiitto ,
perche bifogna

,

che la Profpettiua fia vifta tutta in vna occhiata fenza punto muouere ne le teda , ne l'occhio
.
fct pero le

bene ho detto che U due terzid'angolo retto capiicono nell'occhio, perche fanno la dillanza troppo
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«ór?a, elTendo I>lc«za del triangolo equilatero minore d vno de fuoi lati, come s e diraoftrlrtoajla prtvpol,apne3 4- farà ben fatto di (ire detto angolo minore, acciò v, capilca tanto medio , & la diftartlf^maggiore.& lepart. eftremedella piramide vif.iale (iano tanto più chiaramente v?d«te. La^o, de o d 1

roìo ' ' ^ rrV' ='"8°'° triangolo.lacut'altez.a fia fclquialteraalla b &dTefl4mngolo, o veramente le fiadnpla,ciua„do vorremo che le cofe apparifchino più mmute.li qualt,^ .oU

golo A B G. a CUI altezz e D, lia lefquialtera alla bafa A B. cio.i- , la confenga vna volta& mezzo »
luppongafi chelaA B, lu a larghezzadella parete. & la C D. farà la diftanza^puanto5-^'^°ìoc

chio C,ft.a lontano dallaparete A B,& cosi langolo À C B, (ari minore di due
terzi d angolo retto, come alla prop.

3 4. s'è din.ollrato .Ma fe vorremo, che le
cofe che difegiuamo apparifchino vnpoco più piccole, & ville pii\ di lontana,
foemo chela CD, fiaduplaalla parete A B. &quelle 'due grandezze delledr.
ftant.e,oltrecheiolhotioiiatecommodi(r.me,fo che an'co fono ftate vfate
dalli più eccellenti artefici. & fpeciaimcnte da M. Tommafo Laureti Siciliano.
Auuertendo

.
che le bene quefte diftanze, & queft, angoli f, ponòn pigliare vnpoco minori, o maggiori delli prefati, è pur meglio pigliarli Lpre vmforme-m nte fecondo le predette regolejpoi che vedia -, o el&e ftate olleruate da mae

ftri eccellenti. & che con efle li opera eccellentilTimamente.non oftante che al-
e vo te CI bilognera tralgredire quefte regole Ipinti dalla nec.flitì del fito del-

la veduta, (1 come intcrucrrebbe quando li hauelTi à ftar à vedere vna Profpctti* ua à vna hi.cftra, & non ci poteffimo accoftar tanto, quanto fi doiicrebbciall'ho
ra bilognerà far l'angolo minore . che fia conforme alla diftanza , fe bene liifti

rnmr,„,„„^„r 5 ,

n-'Pla.o quadrupla, ò quintupla alla larghezza del quadro,& il mededmo di-ciamo qmndo farà troppo vicina, pur che l'angolo polla capire rteimo ali occhio : A: quando fuili tintovicina la veduta, che angolo non capille nell'occhio, (i diminuirà ,1 «uadro.acciò la Profnettiua fi polUveder tutta m vna occhiata, come s'infegnerà quando fi tratterà delle i'rofpettiue delle vofte .
^

Ma perche nel collocare il prefaco punto pollono occorrere d. molti accidenti, fa di n.eftiere auuerti-

Siln ""k "fir r^t'^ ''^"2°'° -"^ggiore di quello che s'è già detto : ciò è . che ladiftanza cheedallocchioaUa parete, fu almeno felquialtera al diametro dellaU del prefato col
Sia per efempio,

la punta del conio

viluale nel centro

deiriiumor criftal

lino T,& habbiafi

da vedere la pare-

te A B E D , Òc fia

n\;lla C, il punto
principale, il qua-
le ha da eflèr fem-
pre nei centro del

la bafa del conio

vifuale, douendo
ftare all' incontro

lo,pcrkdefimdon^^perònoinonfaremocheil^

^ ^ ^ ^ ^^^^^^lebbe il circolo P(^AB,&reiterebbo
vna parte della parere fuora del conio , & noa
potrebbe efler vifta tutta in vna occhiatarma fe
[Vigileremo perii iemidiametro della prefata ba
ia la C D, farà la bafa dei conio ilcircolo
EDHRL,& così in vna fola apertura l'occhio
AiN, vedrà la parete A E, fenza punto muo-
iierfi

;
elFendo la diftanza dell'occhio dalla pa.

rete C T, refquialtera alla R S, ciò è,la diftanza
C T, capifce il diametroR S, della baia del co.
nio viiuale vna volta & mezzo

.

Potrà in oltre accadere , che l'occhio che ha
<^a mirare la parete, ftia da vna banda, & il pmi

mcc„dptxato^.nd^Sra;^b.fos„atorreperfemÉ^^^^
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A E, perche gl'angoli della parere D L, refterebbano fìior di detta bafa B E F, ma togliendo per femidia-

metrola linea della diftanzaA L , la parete farà vifta tutta in vn'occhiata , poi che tutta capilcc dentro al

cerchio C HM N, bafa del conio vifuale

.

Cosi parimente fi opererà , fe la parete flarà tutta da vn Iato,comc è la A B , & il punto G , farà fuor

di efla: però bifogna tenere per re-

gola ferma& infalli bile,che il pun

to C, principale ftia fempre nel

centro della bafa del conio vifua-

le , &c che per femidiametro di elFa

fi pigli la pili diftante parte della

parete, comeèlaCA, & non la

C N, & poi fi farà che la diftanza

fia {èlc]uialtera,ò doppia alla H D,

diametro del maggior cerchio , &
non alla N M, & così operando,

non potrà mai mancare, che la pa-

rete non fi vegga tutta in vna fola

occhiata

.

Refta vltimamcte di auuertire, che poncdo il punto della diftanza co la regola fopradetta, fi fuggiran

no due grandiflìmi inconuenienti : Tvno è, che ellendo il punto troppo vicino, fa apparire, che le pian-

te digradate vadino all'insù , & le fommità dell e cafe vadino in giù, di maniera che rouinino, come nel-

la pratica più à balfo fe ne moftrerà l'efempio. L'altro inconucniente è,che facendo il punto della diftan

za troppo vicino, potrà fuccedere, che il quadro digradato ricfca maggiore che non c il perfetto, perche

tutte le volte che la diftanza fufte minore delia perpendicolare, cioè la linea C A, della diftanza (nella fi-

gura del Vignola di quefto capitolo) fulfe minore della perpendicolare A B, potrebbe nafcere che il latp

del quadro digradato fuflc ò maggiore, ò vguale al lato del fuo perfetto, fi come ho dimoftrato alla pro-

pofitione Oltana, che l ellcr maggiore il digradato del perfetto, non può nafcere da altro, che dalla trop-

pa vicinanza del punto della diftanza. Et fe procedeft'e da quello che Monfignor Daniello Barbaro addu-

ce nell'ottano cap. della feconda parte della fua Profpettiua,cauandolo dall'vltimo cap. del primo libro

«lellaTrofpettiuadi maeftro Pietro dal Borgo,ne feguirebbe che il veder noftro fi faceUe fono angolo ret

to,che da me s'è moftrato edere imponibile, alla fuppofitione quinta,Ogni volta aduque che la diftantia

non farà minore della perpendicolare , il digradato larà fempre minore del perfetto ^ & quanto la per-

pendicolare farà minore della diftantia , tanto il digradato verrà {"empre minore del ino perfetto ; il che

tutto S'è dimoftrato alla propofitione nona . Et però concludendo (moftrandoci la Natura, che il digra-

dato è fempre minore del perfetto , come fi prona alla propofitione 35.) bifogna porre gran cura di

collocare quefto punto della diftanza di maniera,che non habbino à fuccedcregl inconuenienti predet-

ti, che nell'opere di molti artefici fi veggono aiiuenire

.

^ 'K'KO T ^ T I 0 V^E SECO 'N^D ^.

Della digradatione delle fuperficie.

Collocato che s*c il punto principale, Se quello della diftanza, come s'è infegnato, fi tiri la linea piana

CAD, parallela alla finea onzontale G B , & fia da quella tanto lontana , quanto è dal piede all'occhio

di chi mira,& che faccia angofi retti con la finea B E, nel punto A . poi tirinfi tre finee rette da gl'angoli

de* tre quadri, che vadiano al punto G, & legheranno la B E, nelli punti L, K, H, & poi per efiì punti ti-

rando le hnee H M,. K N, LO, parallele alla linea piana A C, haremo l'altezze delli tre quadri, come fi

\e^cTonOj nelle Unee AL, L K, K H, le quafi quanto più faranno diicofto dalla linta piana , tanto fa-,

ranno minori, fi come s'è dimoftrato alla propofitione fettima . Et qiiefta operatione è beUifilma de giu-

ftiflìma, attefo che è conforme alla Natura dell'occhio,che vede minori quelle cofe,chegh fon pofte più

da lontano . Et perciò eflendo il terzo quadro più lontano dalla parete B E, che non è il fecondo, farà an-

co nel digradato K M, minore del fecondo L N, perche il terzo è pofto più lontano dallocchio G , die*

tro alla parete , & però bifogna che fi faccia più piccolo del fecondo . Tirinfi inoltre le tre linee rette da'

punti ce, B B , & A A , de quadri , che vadino al punto C , fi come nel precedente capitolo s'è fat-

to , & doue feghcranno la linea A E , ne' punti ff, ee, dd, ci daranno le larghezze de' quadri . Et perche li

prefati quadri toccano la linea piana A D, però il lato A R, farà vguale al lato A S, fenza diminuire pun

to, perche A S , dall'occhio è vifto nella medefima diftantia , che è vifto anco A R , anzi fono vna iftellà

coia ; perche S A, che tocca la Hnea piana della parete,rapprefenta la A R, che ellendo pofta dietro alla

parete la tocca nel punto A.ma l'altro lato del quadro E a a, ci è dato nella linea d d A , che ci è fegata

dal raeVio vi fuale C a a, & però la linea d d A, fi riporterà nella L O . Et perche E A, &R P, fono eqiii-

diftantidal punto A, della parete, però laO L, rapprefenta la E a a, la R P . Ma la linea a a b b, ci è

data nella interfeeationc , che la linea b b C, fa nel punto e e, & però la e e A, ci darà la larghezza della.

^ NK,
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ÌJ;i"°"ro"j"1° \ .Q^^"'" R»i"o A, quanto è k aa bb. percbc I vna &l'altra èlonti.nadal punto A, due lati Ati Quadrati vguali, li comeleR P. & F. n,. «-.n^ l„„r,„.„„ !,.,„ r„i i T.

T ' ""'•'"'^n'csanone nella ». ce, He le pm quadri ci fullcro dietro à quefti.fi fe-gncrebbono d. mano ,n mano fopra la lineaM H . Et perche li tre quadri AR.RR& PO,toccono la li.n^dei piano AD vengono digradati nelli tre quadri AL, LK,& K H. Mafel.latidequadii AR, RP,«PQ, full IO nella luiea E ce, verrebbono digradati nelli quadri S gg , da vn lato , lontani dalia linea delmezo della parete AB, fi come al precede,, te cifitolo del cubo fi é detto. Et qui fi conolcerà la pratica
diquefto capitolo ellerlamedefimacl,equelladelprecedente4.pe
te da e 'necche vanno al punto G, delf occhio , nella linea A B , & le larghezze di efli quadri ci fon da-
te nella linea f A dalle linee che vanno a punto C, pell iftcllb modo , che nel precedente capitolo fi è
fatto

.
Et fe fotto aH. tre quadri A c c, ne haueffimo tre altri . li digraderemo à canto i li primi tre nelli

Mepofto
"""'°''^'S"fl"annoslaliri tre TI, & ognaltfo che Ibtto d. quelli

^ n.n.O T r l 0 n^l. TEI^Z^.
SeUUtghe^'^,f;y,orramotrouareconUregoU ordinaria.] Nella figura del prefente capitolo fi può

d XT r ^^"[T"^'^'^''^'
regola del Vignola ha con quella ordinaria cfegl'antid"!

1 tàT, 'T^'t^^'^'^^'^T H"'--!"^''^ 1'" f« "formata', & ridotta in quella eccellen-
za& facilità

,
che hoggi fi troua : il quale hcbbe in ciò per precettore Francelco di Gioroio Vanocci Sa-

nefe, Scultore,Architctto, & I ittore: ma nell Architettura,& Profpettiua fii eccclleiuiflmio, come mo-

f—-"-:" '""^8"» > «e CI rta iperanza di doucr giuencrc in quella Arte à ipm fublimi fegni. Ma ritornando al Vignola,dice che hauendo prefe l'altezze de' quadri nelle interfesa-
uoni dellahnea A H, fi potranno trouarele lat^hezze con la regola ordinaria , tralportando il lato àel
quadrato A R, nella linea A S , & dal punto S, tirando al punto B,della Profpettiuak linea S M, ci daràm vno fteflo tempo le larghezze di tutti tre li quadri SH.Et il mcdefimo fi hk degl'altri fei quadri,tiran
dodalipunaT.&Z,alpimtoB.leduelm^^
to come con la tegola del Vignola fi lon cauate delle interlegationi fattei.ella linea A E, di maniera che

' ""'^F" luna
,
come laltra regola

.
Ma chi di ciò

cadi, Diffli lo ftrumento della DFono irinn*» j z^.» «ri;, r..^.- i- ,
i^»" icm'Uaujtiitc ^.clUIl^

n n in -r 1 5""^'^^'"cntelopra li quadri perfetti. Ec
quello fttipendo fh-umento ci feruirà generalmente per Far la riproiia di tutte le resole/che della ProfpeC
tiua vanno attorno per le mani delli artefici,acdò pofsiamo dilcernere le buone dalle trifte,perche quel-
le che pofte nello (portello dello ftrumento non appariranno all'occhio di calcare Ibpra i quadri perfet-
D

,
h come fanno le due prenominate regole , douranno come falfe ellere riprouate, & ftioaite da chiun

che brama con quella nobililTima Arte operare conforme alla Natura.Ma perche alla propofitione 40. s'c moftrato,che volcdo digradare i quadn,che apparifchino lontani
clalla parete/i^deuono mettere hquadn pe^^^^^

la parte oppolhal puntodelladiftaiìza : &nel prefente ^^^^
troaliahneaperpendicolareAE&n^^

per intelligenza diquellodico,cheloperatiom fono rnttHna,^ nella feguente annotatione lì v^.
dra

,
che tanto e pigliare le interfegationi per 1 lati de' quadri nelle parallele, che vanno al punto princi.

pale,come pigliarle nelle perpendicolari, li come c dimoflrato alla propofitione terza,attelo che tanto ia
perpendicolare, come anco le parallele della decima defini tione, ci rapprefentano il profilo della parete.

Sappiafi inoltre, che nella prefente figiira di quello capitolo li due punti G, & Q che fono all'occhio& al piede di chi mira
,
deuono lempre elTere equidiftann dalla hnea E B perche amendue fanno l'olfi-

Che li punti fatti daUa diagonale che yiene dal punto della diflamia deUa yijla.fi poffono
^

pigliare tanto neUa perpendicoUrCy come nella diagonale paraUeU
che efce dal punto principale .

Sia i^I quadro da aipadarfi fecondo la rego^^ ^'econdo la commune B C, cVfiail
punto dpllaajftanza E, cflcndo A E, (efquialtera alla B C, dico che tirando la B E, fègherà la A C, nel

punto
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punto H, & per cflà tirando la H G, parallela

alla B C, haremo fecondo la regola comma-

ne l'altezzadel quadro B C, digradato,come

s'è moftrato per lo ftrumento alla propoC 3 3

.

Ma fé vorremo pigliare per la mcdefima rcgo

la la interfegatione nella perpendicolare CD,

ci bifognerà portare il punto della diftanza

E,nel punto F,& fare che D F,fia feiquialtcra

alla B C, & tirando la linea B F , fcgherà la

D C, nel punto G, perii quale tirando vna li-

nea parallela alla B C, calcherà nel punto H,

come s'c dimoftrato alla prop. 3 . & però tan-

to farà pigliare la interlegatione ii#l punto

H,della diagonale con la diftantia A E , come

pigliarla nel punto G, con la diftantia D F.Et

di qui fi vedrà l'errore della ftampanel Ser-

lio, che vuole che co la mcdefima diftanza A E, fi pigli l'intcrfegatione , ò nella diagonale A C , ò nella

perpendicolare D C. i 1 che non può ftarc,attcfo che la diagonale col pun?o H,vi da la parallela HG,& la

perpendicolare col'punto I.vi da la K I. adunque l'occhio dalla mcdehma diftanza vede il quadrato B C>

& maggiore,& minore.&già s e moftrato con il fopranominato ftmmento, che l'occhio Io vede confor

me alla^H G, come s e detto alla prop.53.Ma per moftrare , che le prefenti due operationi fiano confor-

mi alla regola del Vignola.veggali che il quadrato da lui pofto nella figura di quefto capitolo c CL, co la

perpendicolare C D, & con la di ftanza D M, fefquialtera alla C L, fe bene nella prefente figura è falla-

ta dairintagliatore,<S<: però tirando laM L, vedremo che pallerà per il medefimo punto G , & ci darà la

linea H G, per l'altezza del quadro ; & fe la vorremo prendere fopra la diagonale A C , faremo che la

N A, fia v^Tualc alla M D, & tirando la L N, ci darà l'altezza del quadro nel punto H, fi come faceua la

regola ordinaria; à talché tanto per vna,come per l'altra regola il quadro medefimo, & con la medefi-

madiftanza &:pofitura verrà digradato dVnaftefià altezza& grandezza: il che fi vede dimoftrato alla

prop.prima, & iec5da,& terza.Ma quàto qui fopra se detteci cófcrma tato più elfer veriflTimo la cófor

mitiflcUe prefate rcgolc,chc alla precedente annotatione, & all'vltima dei quinto^pitolo s'è moftiata,

€hefi può trouAre Valte^'^a de^quiirì di^adatìyfeKia tirare la linea dal pmto deUs
dijìantia,chefeghi la perpeniicolare,o la diagonale .

Può' alle volte accadere nel voler fare qualche Profpettiua nella facciata d'vna ftaza, che volendo fcn

fare il cartone difegnarla nella ftelTà muraglia , non potremo difcoftarci tanto da banda , che ci bafti

per trouare il punto della diftantia , al quale fi poffino tirare le linee diagonaU per le digradationi de*

quadri,& perciò ho voluto qui infegnarc à trouare l'altezze de'quadri digradati lenza le dette linee dia»

gonaU. Si farà aduquc vn dilegno piccolo nella carta.come e ABCD,che rappreseti la facciata propofta,

nella quale la E, fia il punto principalc,& mifurata la C D , poniamo cafo che fia io. palmi , & la G F.

cioè l'altezza del punto principale fia i o.Farcmo poi,che fecondo la regola data alla feconda figura del-

la prima annotatione la E F, Ila fefquialtera alla lunghezza del diametro della bafa del coniò vifuale

A B E) C, (fe bene nella prefente figura non c fegnato proportionalmente ) & haucndoqueftc Unee cosi

fatte nella noftra carta,troucremo la D H, per l'altezza del quadro digradatoC P , fenza tirare la

linea diagonale in

->.B •quefta maniera. Et

perche la Hncapcr

pendicolare H D,

è parallela alla per-

pendicolare G F,fa

ranno li due trian-

goli C D H ,
&

CGF, equiangoli,

& proportionaU

,

& però farà CD,à
D H , come è C G,

a G F . Haremo
adunqjquattrogra

dezzc proportiona

lilla prima CD,U
feconda
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t^Jel7. feconda D H, la terza C G,laquartaG F, delle quali fono cognite tre, C D, fopponiamo che fia io.pal

nii,C G,To. G F, i o.Et però multiplicancio la prima linea C D, per Ja quarta G F, che c iò. ci darà 200.

Et il medefimo ci ha da dare la multiplicatione della C G, in D H, cioè della ieconda nellaier/a, & ef-

fendo C G, jo.Ia D H, farà 4.acciò ilpacallelogramo della C G , Se D H, fìa vgiiale à quello di C D, 3c

. GT.Et in quella maniera troueremp ancora V.altez,za d'ogn,'altro quadro digradato,come qui lì vede del

quadro P S T che per farlo con la linea diagonale all'ordinano, lì farebbe porto il quadro R C, die-

tro alla linea E C, ma con quefta regola fi può fare' lenza haucr lo (patio C R, D G. JvLi il tnedehmo Cy

opererà con la regola del tre,che dalla fopra allegata prop. 151. del lèttimo c canata : perche ie ;o. ci da

diecij& venti ci darà quattrojelìendo 4.ia quinta parte di a o.iì come 1 o. c di 50. Hora vglcdo in quefta

mia fatica dare aiuto a gl'artefici per quato le forze mie Ci ftcndono, non laici ero di dire,che nel voler fa

re vna Proipettiua in qualche gran paretedarà commoda cola il f\rne prima vn dileguo in carta con tut

ti gl'ordini predetti, & co efqìii fui (luna diligczaA'poi con la i'cala piccola de' palmi ritrouare le predet;

te altezze de'quadri digradati, ò veramente con «la graticola riportare tutto il difcgnp nella facciata in

grande,fi come fanno benilTimo fare grartefici,poi che tutto il giorno hanno per le mani ò la fcala , ò la

graticola,per condurrei loro difegni piccoli proportionatamentc in forma grande quanto più pare à lo

ro.Et in quefta maniera veddi già 10 fare in Firéze nel palazzo Ducale vna beUiftìma leena per la coine-

dia,che nella venuta dell'Arciduca Carlo d'Auftriafu recitata,con iuntuolilhmo apparato fatto da Bai-

daflarre Lanci da Vrbino.

Mattonato cheli e la linea del primo quadro, con la

regola del tre , come s'è detto, ò ucro con la linea diago-

nale, fe ne potranno trouare iopra di quello tanti altri,

quanti le ne vorrà , fenza altra briga , in qucfto modo.

Ponian calo che lì fia ritrouata la linea DE, dell'altez-

za del quadro digradato A D E B , Svogliamo fare di

lòpra il quadro D E HG, vguale al primo
j

taglie-

remo per il mezo lahnea DE, nel punto F, tk tirere-

mo la linea A F, finche feghiillato C B, nel punto

I I, Se il medefimo faremo con la linea B F G, ik. haremo

il quadro digradato E D G H, vguale al quadro A B E D.

attcfo che nel quadro A B H G/1c due diagonali fi taglio;

no per il mezo nel pulito F, che è centro del quadro pre-

detto^ come s'è dimoftrato profpettiuamcnte alla 12.

prop. Adunque la linea DE, che perla fuppofitione s*è

fatta parallela alla A B, 6<: palla per ilcentro ,F , del qua-

dro A B H G , lo taglierà perii mezo, come fi caua dalla

1 o.prop.adunque il quadrato D E H G, larà fatto vguale

àiquadrato A B E D , & il lato G H, firà parallelo al lato D E, ellendo tirato per li due punti G H,dclle

aiaaonali,per la prop. 1 5. Hora volendo fopra delli due quadri aggiugnere ancora il terzo, lì taglierà per

il mezo la G H, nel punto L, & per elio fi tirerano duelinee,che efchino dalli due punti D, Se E, come

dell'inferiore se fatto. Et quefto modo di defcriuere fopra il primo quadro tanti quanti altri fi vuole, mi

Ei moftrato da Giouanni Alberti dal Borgo, il quale per la gran pratica che di quefto mcftiere ha fatta,

fegnato che ha il triangolo CAB, tira la prima linea D E , à occhio, & poi con la prefua regola le tira

lopra tutte l'altre, i?»^ vengono proportionate , come fi è detto , alla piima. Ma a chi non ha quella gran

pratica , che ha rAlbertì,farà più ficura colà il tirare la prima linea DE, con la regola della diagonale,

o della redola del trecche qui fopra ho pofta: perche ci potrebbe cagionare ò che il primo quadro, Se poi

confeciientemente tutti gl altrijfulfevifto troppo d'appreftb. Se l'angolo del conio viluale Rille tanto

erande,che non capilfe neirocchio,nc fi potelle vedere la Proipettiua tutta in vn occhiata , Se che leeo-

ne dicradate riufcillero maggiori delle perfette,cofa abfurdifiima,come s'è dimoftrato alla prop.S.ò ve-

ro che eflèndo vifto troppo di lontano,ci digradaftè le cole minutiirimamente.

Hora la prefente regola ci feruirà eccellentemente per raddpppiare Se accrefcere vn quadro digrada-

to, ò diminLurlo,come che volendo raddoppiare il quadro digradato A B ED , lo faremo nel modo che

di fopra fi èinfegnato nel quadro A G H B , & fimilmente lo tnplicheremo,o quadruplicheremo, ò ac-

crefceremo quanto ci piace in fimili proportioni,che dall'aggiunta dell'vnità fi hàno. Et parimctelo Ice

meremo nel modo che più ci piace, come infegna da maeftro Pietro dal Borgo,al cap. 27. del primo

libro della fua Profpettiua,che poi da Daniel Barbaro fu pofto al cap. fello della feconda parte del fi.10

Iibro:doue moftrano di accrefcere il quadro digradato non iolam ente in altezza,m4 anco in larghezza.

Dellapraticadeldigradarequaljluogliajigura. Cap. FIL

MEflo che fi haura li duoi antedetti principali termini , cioè Ja di-

ilanza òc rorizonte, tirata in giù la linea del piano,cioe da A E, t

volendo
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volendo che ella Ila oltre il piano,mettafii difcofto dalla detta linea,& fe fi

vorrà (lare da banda , mectafi tanto difcofto , quanto e dalla linea A D > o

piujomanco/econdo che fi vorrà; poi fi riporta tutti gl'angoli fopra la

detta linea A D > &: tirafi alla vifta deirhuomo , come fu detto nellaltra

fjaflata dimoftratione, & hauerafsi l'altezze dello fcorcio : & per hauer le

arcrhezze, tirafi da gl'angoli dell'ottangolo al punto C, &c doue interfega

iu la linea A E, pigliafi le larghezze , t come operando fi può vedere nella j i

prefente dimoftratione. Et quel tanto che e detto deU'ottangolojfia detto

di qual fi uogha forma, tcofi regolare, comet irregolare, delle quaUfe in

ne fatta dimoftratione i n difegno fenza altra narratione, per effer fempre ' ^
^

vn medefimo procedere

.

mi.

che li tre preferiti efempiferuonoper qualfiyogliafigura, che cifio,

propofla per digradare ,

.defiJelLa figura c qaclla,che cìa vno,ò da pia termini viene contenura,& però fotto vn fol termine ò farà cir 14. ù

Colare,ò clip lìaca:& quelle che fotto piii termini fono compre(e,ò faranno rettilinee,ò mifte: le mifte,ò i.

laranno di femicircoli, ò di fegmenti di circoli contenute da vna linea retta,&: da vn pezzo di circonferc i S. defi. del

za.Ma le figure rettilinee , che da più di due linee rette fono comprefe , ò faranno regolari,ò irregolari: i.

le regolari faranno d anj^oli &c lati vguali,& le irregolari di lati & angoli difuguali. Hauendo adunque il j.dcf, del 1»

Vic'nola moftrato nel precedente cap.il modo di digradare qual fi voglia figura,nel prefente ci da l'efem

pio con le tre figure che propone,in ogni forte di fuperficie , che qui habBiamo nominata . Perche nel

modo che qui s e digradato il circolo,h digraderà anco [' elipfe, cioè la figura ouale,& il femicircolo,ò il

feemento del circolojauuenga che tanto ha il dij^radare vn pezzo di circonferenza,comc vna interajper-

clìein ella faremo le noftre diuifionijCome qui (otto fi dirà.Et il modo che qui moftra nel digradare l'oc

tmc^olo equilatero equiangolo,ci feruirà per digradare ogn'altra figura regolare di lati & angoli vguali,

habbia quanti lati fi voglia
;
perche fempre da tutti gl'angoli tireremo le linee per l'altezze &c per le lar-

crhezze delli fcorci,come fi vedrà qui à balTo

.

^
Nel terzo luogo fotto la figura tiapezia irregolare di lati & angoli difuguali,ci moftra l'efempio d'o-

2. 3. defi» del

cn altra forte di figura fimile di lati diiiiguali , habbia quanti lati Óc angoli le pare, che con il tirare le li-
j ^

needa ciangoli fuoi per l'altezze & larghezze delli fcorci, verrà digraclata : dimaniera che non ci potrà

cdèr propofta figura nelluna per i ftrauagante che fia, che con la dottrina del fefto capitolo non fi poifa

digradare & ridurre in PiofpettiuaA che in vna delle tre prefenti figure non fe ne vegga l'efempio . Ec

qm potrà cialcuno per feftelfo conofcere la molta eccellenza di quefta regola, &la differenza che in

quella parte fia tra quefto modo di digradare qual fi uoglia figura,«Sc quello che pone il Serlio <Sc Daniel

^arbaro^cauaiidolo da Pietro dal Borgo

.

^ 'K'KO T ^ T I 0 'K E SECOV^D^.

Della dichiaratione del primo delli tre preferiti efempi.

Alladefinitione diiodecima s'è dctto,che l'altezze delle figure digradate fi pigliono in mczo fra la li-

piana,& rorizontale,& che le larghezze i'on pofte fra le linee parallele . Et però ben dice il Vignola,.

che l'altezze delli fcorci dell'ottangolo fi pigliono fempre nella hnea A B , cioè dalla linea piana C A,

llaori?ontale G B, le larghezze fi pigliono fopra la A E, & fi riportono poi fra le parallele CG, &
,B A, come per elempio è la linea T, 3 • dell'ottangolo R.Et però volendo il Vignola digradare l ottango-

1 equilatero nella prefente figura,pofi:o che s e l'ottangolo perfetto tanto lontano dalla linea B E,cuàto
^

• emo che il digradato apparifca dietro ad eflà parete,& tanto fotto la lineaA D,quanto vorremo che

r°\ontano dal mezo di ella parete, ò alla deftra, ò alla finiftra, tireremo quattro Unee rette, ch€ paflìno

per M'otto aneoli d'ella figura,come fi vede che la prima linea palla per glangoU i . i.la feconda per Ts.

3 la terza per 7.4.<S^ quarta per 6.^ s- facédo nella Hnea A D, angoli retti, ci danno in ella li medefimi

unti 1,1. 3,8. 4>7. 5>^
^«-nm ^:,

ip.5.fi pofe vn quadrato p(

dò^Moced^^^ fi vuol fare l'ottangolo che ftia à piombo l'opra l"orizonie,come fta il cubo,
r >r ^ H z cheha
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B

cKe ha vna faccia parallela alla paretcma lo fù corcato in terra parallelo airorizontcrche fé lo voIefTe far

vedere in piede,! harebbe mello fopra la linea A D, con il lato 3,4. come fece al quadrato D G H L . Ma
qui tirando le linee,cheda tutti glangoli dell'ottangolo vanno alla linea A D, riduce lottangolo in prò-

nlo in efl'a linea,& poi mirando l'occhio G, li quattro punti del profilo dell'ottagolo, gli riporta in fcof

do n:lla linea S X,la quale ficcdo l'vficio della parete,taglia li quattro raggi vifiiali nelli putì S,T,V,X,

li quali ci dannOjCome s'è detto, laliezze d'elio ottangolo nello ftellb modo che (ì fanno nella commu-
nc fettione della parete , & della piramide vifuale . Et qui fi vede la bellezza di quefta regola, che opera
ogni cofa in quello ftelfo modo che fa la Natura nel veder noftro.ll che non auuiene in alcun'altre rcgo
le, co le quali fi opera lenza conofcv re la ragione per che così fi operi.Et per la medefima ragione fi tiro

no le linee da aitti gl'angoH dell' ottangolo Z , al pimto Cper liauer le larghezze nelli punti della linea

H P, che fon fatte nella comune fettione della piramide vi{uale,& dellaHnea A E, che fa l'vficio della pà
rete. Et non fi tirono le linee rette da gl'angoli dell'ottangolo, che ficcino angoli retti nella linea AE,co-

me di fopra per l'altezze fi c fatro,per che togliendo con li raggi viliiali le larghezze dalla linea E A, efiè

larghezze larebbono vifte più da prefib,che non fi fon vifte l*aìtezze,& la figura non riufcirebbe equila-

tcia,fi come èil fuo perfetto;& per quefìia medefima ragione fi opera in quefto fteflb modo nella digra-

datione del circolo,& delle figure trapezie ancora. La quale mirabile regola, chi ben la confiderà, vedrà

che in quefta parte trapafià tutte l'altre de gl'antichi Et ritornado à quella operatione,fi tirono da' pùti

• fatti nella linea A D, quattro linee,che vano al pùto della diftantia G,& fanno nella linea AB,le quattro

interfegationi S,T,V,X,come di fopra c detto,cV per eflì puti fi tirano le parallele S, l,i.T,8,3.V,7,4.X,

<,;.che ci danno laltezze de'lati dell'ottaiigolo digradato, i,8.8,7.7,6.&groppofti,;,4.4, 3.3, 2, Et per

h;iuere
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hauere le larghezze, il Vignola ora orto linee da tiitn otto gl'angoli dell'ottagolo perfettoal pimtoC,&

gii dano nella linea A E,otto punti,H,I,K,L, M,N,0,P, con i quali troua tutte 1 e larghezze d. Il'ottagò

la con la diftanza dalla linea A B,del mezo della parete.Perche la A P,gli da la V,7.& A 0,la T, 8.AN,

la X,6. A M, la S, i .A L, la X, 5.A K, la Sa.A I,la V,4.& finalmente la A H,gli da la T, 5.& così vengo-

no terminate tutte le Inrghezze.che ci danno l'ottangolo digradato, fecondo chelo voleuamo lontano

dietro alla par:ite,<?»: dalla banda fini ftra del mezo di ella parete:che ferhaueffimo voluto dall'altra ban

da deftrajdoue peri punti S,T, V, X, tarammo le quattro parallele alla linea A C, uerfb il punto C, le

haremmotirate parallele allaA D, uerfo il punto D, & haremmo fatto l'ottangolo dall'altra banda:

& fe l'haueflimo voluto nel mezo della parete, haremmo mello l'ottangolo perf.tto con il centro Z,

nella finea A E, fi come fi difie fopra il quinto cap.del cubo.Et quello che qui habbiamo detto dcll otta-

colo, intendafi d'ogn'altra figura rettilinea regolare di lati di numero pari
;
perche nel medefimo modo

il opererà in tutte 1 altre figure parilatcre , equilatere,& equiangole . Auuertafi,che fe la figura fuflè po-

lla ftior di linea , che farebbe fe nell'ottangolo Z , il lato 8, 7. non fufi'e parallelo alla linea A D, bifo-

gnerebbe trouare li due punti C, G, d'altra maniera che non s'è fatto, ii come nella feconda Regola fi

moftra ampiamente. Ma nel refto fi opererà poi cóforme à quello che in quella annotatione s'è detto:

auuertcdo che con la recola,che nella quarta annotatione fi cUgradono le figure trapezie,fi potranno di-

gradare anco li quadri mor di linea fenz 'altra briga,& le figure retdliaee equilatere,& imparilatere.

^ KT^O T ^ T l O Ti^E TEB^Z^.

DeUadigradatione del cerchio nel fecondo efempio.

Per digradare il cerchio bifogna diuidere la circoferenza in parecchie parti vguali , fi come in quefta

^conda figura del Vignola è diuifo in 1 2. parti vguali , & poi da vn punto all'altro fi tireranno le hnec

alla linea A P> ad angoh reta, che la diuideranno in lette parti,& da elle parti fi tireranno altre lette li-

nee,che vadino al punto G, & ci daranno nella linea B A , fette punti per tirare le parallele per l'altezza

dello fcorcio del cerchio: & poi da tutti i punti del cerchio Z, h tireranno altre linee, che vadino al pun
Ip C, che ci daranno nella A E, li punu della larghezza d elio cerchio digradato , & nel reilo fi opererà

ne piu,nc meno,che $'è fatto nella digradatione deirottangolo;eccetto chedoue nell'ottangolo da punta

a puuC9
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à punto fi fon tirate linee rettc'qiii fi deuono tirare linee cunie: & perche c alquanto difficile il tirare le

predette linee di pratica fra punto& punto,quando fono vn pochetto lontani,però farà molto commo-
da cofa diuidere il cerchio perfetto in quelle più parti,che farà pofllbile,acciò nel cerchio digradato vo-

ghino tanti più punti,& le linee da tirarfi fiano tanto più corte,& venghino tanto più giufte.Et chi vi far

ctCCc diuifioni quafi infinite, defcriuerebbe il cerchio tutto di punti,knza mefcolarui niente di pratica.

Nei femicircoli,& nc'fegmcti fi opererà fimilmcte con diuidere il pezzo della circonferéza del cerchio

in tutte quelle parti che più ci piacerà , & nel refto feguirafll quanto di fopra s'è detto del cerchio, fi co-

me fi farà anco delle figure ouate, la digradatione delle quali fi fa nel mcdefimo modo > che dei cerchio

5'c detto.

^ r ^ T 1 o 'KE q^v ^ i^r ^.

Della digradatione dellefigure trape:(ìe del ter^o efempìo,

AppUchifialla prcfente figura trapezia tutto quello che dell ottangolo nel primo cfempio s'cdetto»

con tirare da tutti gl'angoli della figura linee ad angoH retti nella linea A D , & con elle trouare i punti

dell'altezze nella linea À B, con il punto G, & tirando parimente da elfi angoli hnee rette al punto C , fi

haranno nella linea A E, i punti delle larghezze, & operare poi nel refto fi come dell'ottangolo fi diifc,

nè piujttè meno.Solamente fi deiie auuertire,che efièndo quefta figura trapezia Z,pofta fuor di hnea(na

cifendo il lato 2, <5. parallelo alla linea piana A D,)il prefèntemododi digradarla ferue giuftamentc

ne più, ne meno di quello che feruirebbe il modo di digradare i quadri fiior di linea , che s'infegna nella

feconda regolaj aiiuenga che tanto riefca nell'operare con quella,come con quefta.

Refta ancora d'auuertire,che quanto fin qui s'è trattato della digradatione delle figure piane in qucfti

fette capitoli, ferue compiti{{imamente à digradare qual fi voglia hgura,con ragione giuftamente,nè fo

vedere altra regola(fiior che la feconda del Vignola ) che agguagli,non che trapaflì quefta , fi come cia-

fcuno potrà fufficienteméte conofcere. Et fe bene la regola ordinaria di Baldafarre Peruzzi da vSiena in

alcune parti pare che auanzi quefta di faciUtà ^ preftezza, quefta non dimeno trapafla quella in alcun

altre cofe di gran lunga , fi come è la digradatione di qual fi voglia figura |>iana , che neUi tre prcfcntì

eiempij s'è moftrata

.
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^elmodo d\al\are ì corpi/opra lepiante digradaie .

(ap. VIIL

Jlm. ILFAtte che fi faranno * le due linee,cioe la pianta, & la parete,&: mcflo la

clifl;anza,tfafsircfragonoinpianta,comefi fa delle ' forme piane, Òc

come a pieno e flato detto,quel tanto che fi vorrà che fia oltre alla parete,

tanto fia fatta la forma dellefl'agono:^ & volendo che fia vifto in mezo,

ha a tirare vnaHnea parallela con il piano, che venghi a pallare per mezo

reira(Tono;&: fatto vn punto (otto la diftanza nel punto F , doue fi haran-

no a Tirare le linee della pianta: ' poi'fia fatta l'eleuatione, oucr profilo

deireflacrono,quel tanto che fi vorrà che fia alto:6c leuati ' tutti li termmi

della pirnta, come fi vede per le linee fatte di punti : poi fi tiri tutti li ter-

mini del profilo fu la parete A B ,
^ cofi fiotto, come fopra, 6c hauerafsi l'al-

tezza della forma fatta in Profpettiua, òc le larghezze fi leuano fu la

linea A E

.

^ n.'KO T ^ r I 0 n^E V M ^*

Della dichiaratione delle parole del tefio ,

. Te due lìnee, cloc la pianta^HfU parete. ] Per Li linea della pianta intende la linea T A F
,
cheper

l'innanzi ha Tempre chiamata linea piana/i come da noi è definita alla nona dehnicioneXinea della pa-

reteclaBAE.
b Verme piane y'\ cioc figure piane.

r n 1
•

c tt-yoMo chefiayijlo m mt^Oy "j Cine volendo che della colonna digradata fia viltà nel mezo,cioc

nella parte antcriore,vna faccia di ella colonna,ò pure vn angolo, come ih nell'eiempio,!! farà che l'an-

poloM della bafa perfetta flia voliatoaiuftamenteallalinea A E, &all'hora vi ilarà ,
quando la hn^a

retti che pali:i per l'angolo &cM, farà angoli retri nel punto L, perche alfhora larà come il Vigno

la dikpaiallcla alla ImeaT A. ^febauelTimo voluto dinanzi vnafii^^^ meiloiilato MIN, zj.deù i

Davillelo alla linea A E. ^ , i t r /t-

d voifiafattarekiiaùone.oucr profilo dtWefTagonOy-] Cioè,fia dirizzata la colonna perfetta eflagona

S Z, della quale c bafa la pianta PN,à piombo lopra la lineai

e- rmii li termini della inanta , ] Cioè tutti h punti della linea B A E, che ci danno 1 altezze^ le iar-

chezze del digradato.
. u a o r ,-r n a t-

f Cosifottoycomefopra, ] Cioè fopra la linea piana nella A B, & lotto ella nella A E.

^ T ^ T I 0 V^E SECO ISl^D Jt.

Deli'efempio di quanto nel capitolo fi tratta .

Hauendoil Vignola fin qui moftrato la via di digradare qual fi uo^lia figura piana, ciocie piante di

tutti 1 corpi,che ci pofsiamo immaginare, nel prefente capitolo ci inlegna il modo d alzare i corpi (opra

le cria dif^radate piante: Se ci da per efempio vna colonna elfagona votandone vediamo ,
che ci biiogna la

nma cola difTi-adare la pianta, fi come noi ficemmo nella digradatione deUottaiigolo nel precedente

CIP- Farafii adunque la prima cola la pianta perfetta dellefligono P N, tanto lontana dalla linea A E,
.

fiuanto vorremo che la colonna digradata apparifca lontana dalla linea A C, dietro alla parete-, metten-

a 1 anco tato lotto alla linea AT,quàto vorremo che fia fitta la digradata lotana dal mezo della parete

A B^ Mettafi poi nella H, il punto principale , & quello della diftanza fi metta nel punto G , & il punto

F fòtto ciuello della diftanza,per trouare le larghezze,che fi cauano dalla pianta P N , fi come di fopra

fi'è fito ncllaltre fi-nire che fi fono digradate. Et fe bene il Vignola non ha pofto il punto F,al punto C,

ne^ kdi di chi mira^, non importa niente:, pur che il punto E, fia tanto lontano dal mezo deirefiagono

P^Tvf^^u ntoc il punto C,fi come qui dourebbe ellère. Et aiuiertafi di mettere all'incontro della linea

A e' Tnl ficcia della pian ta parallela ad ella finca A E, (è vorremo che della colonna digradata fia vedu-

ta à dirimpetto ali occhio vna fua faccia : ma fe vorremo che nel mezo ftia alluiconiro ^^eirocdiio va'

angolo di ella colonna,come è nel ptelente elempio 1 angolo M, faremo, che anco nella pianta 1 angolo
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M,ftia all'incontro del punto L, fi cprnc nella precedente annotatione $' è detto.Et poi- ropralalinqa-.

A T, alzeremo la colonna S Z,tanro alta,quanto vorremo, & laremo che ftia giuftamente fopra le linee
'

della bafa PN, & tirando le linee de'punti dalle due bale,cioè dalla inferiore ST,&: dalla fuperiorc BZ,d

daranno con elFe l altcz/e delle due baie digradate R O , & A A, D D, nella linea della parete A B, & le

larghezze della bafa inferiore ce le daranno nella linea A E, le linee de punti che dalla baia P N , vanno

ttl punto f . Et hauendo digradata la bafa inferiore R O, s'alzeranno fopra ciafcuno de'fuoi angoli linee

perpendicolari tanto alte,che feghino le linee dell altezze A A, B B, C C, D D, E E, & in ogn'altro pù-

to che Ili fuire,& così hareino non folainenie la baia fuperiore digradata, ma anco tutta la colonna for-

mata in Profpettiua:»^^ il medcfimo firemo fempre d'ogn'altro corpo,ò cafaniento,che vorremo ridurre

in Profpettiua . Baderà adunque quello efempio per intelligenza d'ogn'altra cola, che ci fullc propofta

per digradare: auuertendo quello che di fopra s'è detto, che delle coie,che hanno ad apparire perpendi-

colariìbpra rorizonte,come è la colonna. D D, O, s ha da mettere il loro perfetto à piombo iopra la li-

nea piana T C, come fta la colonna perfetta S Z, & di quelle che hanno à ellere parallele all'orizon te,co

me è la bafa R O, s'ha da mettere il loro perfetto fottoà ellalineaT C, efl'endo che la bafa fuperiore

della colonna digradata A H, D D, nalce dalla baia inferiore,che è prodotta dalla perfetta P N.

Haueua il Vignola di legnato il prefente tempio per inoltrare la pratica d'alzare le fabbriche fopra le

piante digradate j ma prcuenuto da importuna morte non vi lafciò fopra feri ttura nellìma, fi come non

s'è ritrouata ne anco la pianta del fecondo piano : con tutto ciò l'ho voluto qui mettere come fi fia . Et

fé bene l'Autore fu mal feruito (come egli Hello diceua)da chi glie n'intagliò , potranno non dinieno gli

ftudiolì godere la nobile iniientione di elio tempio,& dalla parte della pianta digradata A B , conofcere

con quello che nel precedente efempio s'è detto, come il prefente difegno fopra di ella pianta fia alzato,

fi come potranno limilmente vedere la pianta fuperiore dallo ftefiò difegno interamente.Era quello mi

labil tempio di opera Corinthia dedicato à Nettunno , come da alcuni fra^méti antichi quiui trouati fi

può conieturare,fabbri catodi mattoni, có le colonne di quel mifchio,che hoggi chiamano porta fanta,

Se le cornici,delle quali ancora ne fono in piede i veftigij,erano di marmo Greco.Et era di diametro con

il portico IO, canne,in cofa nell'una differente dal prelente difegno,fi come da me più volte e flato olfer

nato con roccafionc,che ho hauuta d'andarui fpeUo , per fare i dilegui dell'opera , che al prefente Gio-

uanni Fontani per comandamento di Nollro Signore Papa Gregorio X I i I . fabbrica alla bocca del

Fiumicino fatto già da Claudio Imperatore à canto il Porto,per rillringerla, & mantener l'acqua vnita,

acciò le barche cariche di mercantie trouando in ella bocca buon fondojpoflìno lenza fcaricarfi libera-

mente entrare,& per il fiume venirtene fino à Roma.Ha molte uoltc fua Santità hauuto penfiero (per il

magnificcntiliìmo animo,che ha di giouare al pubhco)di rifarcire,& ridurre nel prillino flato il preno-

minato porto di Claiidio,& vi harebbe al certo meflà la mano,fe molti degni rifpetti non I hauellero ri-

tenuta. Volfe in tanto, che io IciieflTi la pianta di tutte le rouine che hoggi vi fono rimafte,& difegnatone

l'alzato per l'appunto lo dipienefli ( come feci ) nella Galleria, che à fua Beatitudine ho fatta nel fuo pa-

lazzo in Vaticano, per vedertelo tuttauiaauanti gl'occhi. Se andar diuifando,comepotefIè ridurre al

pattino vlb fi degna,& fi mirabile opera

.

* Il fine dtUa prima pegola. L DELLA



Si PROSPETTIVA PRATICA DEL VIGNOLA
D E L L ^ E^E G 0 L ^ 0 B^D I 7s(^^ ^ DI B ^

dajj'arre da Siena, ^delSerlio,

HA V EN D O di già fpedita la dichiaratione della prima Regola del Vignola , m'c parfo cofà

necellària di porre qui apprellb alcune altre regole, & efaminare quali fiano buone. Se quali fal-

le;acdò tanto più fi conolca la verità,^ reccelienza della feconda Regola del Vignola , che lè-

gue, la quale è quclla,che c propria (ua,con la quale egli Tempre operaua,qualunclie volta haueua occa

(ione di metter in opera quella nobililTima pratica.Et prima di tutte io porrò la regola ordinaria, che è

quella dLBaldallarre da Siena, Ieri tra prima da maelho Pietro dal Borgo à (an Sepolcro, Se poi da Seba-

Itiano Serhojil quale ellendo ftato allieuodi BaldalUirreda Siena, preiedalui tutte le cole buone deiuci

libri dell'Architettura, fi come egli ftellb in parte afferma , Scio mi ricordo pm volte hauerlo vdito da
GiulioDanti mio padre , che di Baldallàrre fu lìngulare amico. Ci come anco di molti huomini eccelléti

nell'arte del Difegno di quella età,& tra gl'altri feruì molto nella edificatione della fortezza di Perugia

ad Antonio daian Gallo. Ma ritornado alla regola comune da maeiho Pietro ék. dal Serlio fcritta, dico

edere molto eccellete, fi come tutte quelle cole d'Architettura dal Serlio fcritte,che efcono dalla buona
fquola di Baldaflàrre:&: fegno n'c,che nelliino Architetto ho mai conofciuto,il quale no fi ferua gradc

mente dell'opere lue,{"e bene rari n'ho vifti,da'quali dette opere non fiano biafimatc, quantunque meno
lo meritallcro,auuenga che fe bene in elle lia trafcorib qualche errore,c tanto l'vtile Se il commodo,ch?
hanno apportato vniuerfalmcnteairartedeirArchitettura,che meritan eterna lode. Ma pare che tale fia

la maligna natura dell'inuidia , che leruendofi del buono delle fatiche d'altri , lo nafconda Se occulti. Si

folo vadia cercando doue poflà Icoprire ogni minimo errore,»^ palefarlo.

Il punto F,

della diflanza

dcuc eflcrc do

uc le due li-

nce E R , &
B S, vanno à

congiugner^

fi, non hauen

do qui potu-

to capire intc

renella figu-

Ma per digradare il quadro fecondo la regola commune, fi procederà in quefla maniera.Sia la parete

C B, & li tre quadri da digradare fiano li A N, li quali fi collocheranno perfetti lotto la linea piana A B.

Se fia il punto principale all incontro del centro dell'occhio nella E.Se fi piglierà per femidiametro del-

la bafa del conio vifuale la linea A E, acciò dentro efio conio polfa capire tutta la fuperficie della parete

C B,fi come fi è detto all' annotatione prima del cap.fefto . Di poi nella linea E G , dellorizonte Ci troni

il punto F, della diftanza, come s'infegna nella prenominata annotatione, facendo che la E A , lemidia-

metro del conio vifuale fia fubtripla alla finea della diftanza EF, cioè che efla EF, contenga la

EA, tre volte: & poi dal punto F, della diftan^a fi tiri la BF, hauendo prima daUi quattro punti

delli tre quadri A,P,QjBj tirate quattro Hnee al punto principale E,& per il punto H,douela QE, è ta-

ghata dalla B F, tirifi vna linea parallela alla A B,Se s'harano li tre quadri digradati vno apprellò l'altro,

conforme

V.
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conforme à quello che l'occhio gli niirerebbe nella propofta Hiftanza, & fi to , come s'è moftrato con lo
Itrmoìenro della prop., ^.Et fé h volellero oltre alh tre prefori quadri , altri tre quadri limili digradati
polli piulonrani dalla Imea piana/i tireranno per l'ai tre due interfegationi I L 'due nirre linee & li h^
ranno fei altri quadri digradati Et volendone fare anco de gralcri^fi tirerà dal punto 0,al punto F vn'aì
tra linea,«S^ tirando hnee parallele per le mterfegationi , che di nuouo farà con le linee E O E P

'

F A
haremo none altri quadri digradati. O veramente fi terrà il modo, che di Ibpra s'è inlc^rna^ò di trouare

tezza de-quadri digradati Iciua tirare la linea al punto della diftanza.Et auuertilcalirche qui se fàt a
la hnea E F, elquialtera al lemidiametro del conio vifuale^d: Ci doueua fare al diametro, fe bene dentro
alla metà della baia del conio capilce benifllmo la parete C B , nò li c potuta for minore la bafa del co
iiio,per edere i punto principale della Prolpettiua fuor della paretc,& douendo e/Ière il centro delia b^
la del conio nel punto E,e necdIario,chc il femidiametro della bafa di ellb conio Zia la E A , acciò c ini
Ica il quad ro C B, della parete .

' ^
Et quelta è la via ottima de grantichi,piu breue& più facile di tutte l'altre ( eccettuate cucfte del Vi

gnola) auuenga che con .1 tirare vna loia hnea dall'angolo B, della parete al punto delladiltanza F, li
hanno tutti! punti per le parallecdelle altezze de ^^^^^^^ vengono fatte frale hnee pa-
rallelc.che da'punti de quadri della luiea piana vanno al punto principale.

Hor. '
»• '

hauer c

& della

fluuertendo che oltre all'errore occorlo nelle ftampe annotati di ibpra, douè nel dTgrXVlTphn^^^^^^^^
glia l interfegatione tanto nella linea diagonale,come anco nella perpendicolare fenza mutare la dilhn
za, fi vede in oltre che la delcrittione di far lellagono in Prolpetuua è fdfa , perche l'ella-ono perfetto
non può mai toccare con due delle lue ficcie, due lati del quadrato perfetto , & li due altn iati con due
de luoi angoli,& pero ne manco lo può fare l'elIagonodigradato,nel quadro digradato:del che li cauerà
la dimoftratione dalla I ;.prop.del quarto di Euclide,fe li defcrmerà vn quadrato attorno il cerchio,chc
contiene l ellagono,& li vedrà,che due lati del quadrato toccano due angoli oppoftì ctell'elFiaono & che
gl'altri due lati non toccano due altre faccie, che fi fbttcndono come corda afcerchio, che tocca li detti. ^ ,

- -'--v-x^hio, che tocca li detti
lati.Et di qui conofceremo 1 eccellenza delle regole del Vignola,poi che con elle fi dieradono nell' iftelTo
modo tutte le figure regolari, o irregolari che elle fiano, come di ibpra e detto, indiUrentemente, tanto
quelle di lati di numero pari,comeanco impari.Habbiafì in oltre cura alle ftape della digradatione delle
baie & capitelli del pilallro,che non fono cofi efattamete oireruate,per quanfo la reoola ricerca: fi come

Pfcot^^^^^^^^

DELL^ DlGK^D^TlOTiE DEL QV^D^P FVOB^ DI LI^IE^.

Sì è vifto di fopra al penultimo capitolo nella digradarione delle figure trapezie , come facilmente fi

pofiono digradare li quadri fuori di linea con la regola del Vignolaj & qui nel preiente efempio fi vedrà
come fi faccia il medelimo conformemente con la regola ordinaria

.

Sia il quadrilatero fuor di linea B D, il quale non habbia nelFun'lato parallelo alla linea piana E F &
il punto S, lu il puato pnncipale, & il pun^
due linee S ZA N Y h inceriegono;& poi le 1 angolo C,non toccafiela linea piana,fi tiri da elTo Calla
linea piana L F, vna hnea,che vi ficcia angoli retti,& poi dalli tre angoli B,A,D, fi tirino tre hnee rette,

che faccino parimente tre angoii icrti nelli punti della hnea piana G, I, H,di poi fi urino quattro linee
rette dalh quattro punti de gl'an;;oli G,I, C, H, che vadino al punto principale S, & il faccia la linea 1 E^
vguale alla linea I A, la G L, alia G B, & la H F, alla H D, de fi tiri dal punto E, la linea E Y, al punto
T, della dilbnua,& per il punto N, della interfegatione, che ella fa con la linea I S, (la quale nafce dall'

angolo A,checla maggiore dilbntia dei quadrilatero dalla hnea piana) fi tiri la hnea i, i. parallela dia
linea piana E F, che ci darà laltezza del quadro digradato C N, di poi fi tiri dal punto N, la linea N L& doue ella legherà la S G, nel punto K, ci darà la K N , per il lato B A , del qùadrilatero, 6c tirando vn
altra hnea dai punto K, al punto C,n liaremo un altro lato corrifponden te al lato B C. di poi per il oun
to K, fi tiri la KM,pai-alleia alla l^^^^Ffna,& doue interlèga la S H,nel pimto M,haremo fanaolo corri
(pondente all'angolo D,& il lato MC,al lato CD,& MN,al lato DA.O ueramece ftendafi la linea LKN
fino allori/onte nel punto V, (il quale deueellere doue la detta Hnea con la linea di putiCxM ; vàacó
giugnerii) quefto farà vno de punti particulari del quadrilatero fuor di linea della defimtionevndeci -

maTireraffi adunque dal pu to C,vna linea retta al puto V,& doue lega la linea SH, haremo il putoM
per l'angolo D.O neramente quello puto M,fi trouerà con il modo foli to, tirando dal punto F per il pu'
to N,lu FN, òc ci darà il prefato puto M,nella interfcgatione,che fa con la SH,6c la linea FMN andrà al
1 orizóte all'altro punto particiilare X.Et fi come quefto puto X,ci da li due lati del quadrilatero NM,&
KC, & dal puto Vjiabbiamo graltn due lati K N, & C Micosi pariméte nell alzato queftì due punti ci
daranno tutte le cofe,che vanno allorizontccome qui ii vede nel corpo alzato,che P Q, & O R, vanno
*1 punto X,&QR,& PO, vanno aliakro punto V. Olferuifi in iomraacon ogni diligenza quefto

L i prefen-
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presete modo di mettere in Prorpettiua le cofe Rior di linea, perche c molto artificioro,& bello,fe bene

pare alquanto difHciletto. Et con quefta ftefià regola fi piiocligradare qual fi voglia altra figuraceli che fi

vede qui in parte refempiojper che la figura trapezia L 13 A D'H,è digradata nella figura L K N M H, &
cosi parimente il triangolo L B C, nel triangolo L K C, & ogn altra parte di elTa figura E A F. & quefto
ho detto , acciò fi vegga , che quefto modo c vniuerfale per qual fi voglia ftrauagante figura, &. e il vero
inodo di Baldallàrre,il quale dal Serlio fu. folamente accennato,& nonio trattò in modo, che polla così

vniuerfiilmente feruire , come fa quefto . Vedranno non dimeno li periti la differenza , che c tra quefto

modo,& quel del Vignola,che di foprahabbiamo nominato.Nè douerrà arrecarci marauiglia , fe il det-

to modo del Vignola,& molto maggiormente quello della feconda Regola, auanzino quelto delleccellc

tiflìmo Baldallàrre , & quel del Barbaro , canato dai principio del fecondo libro di maeftro Pietro dal

Borgo, eflendo fempre facile l'aggiugnere alle cole già ritrouate.

CHE L Jl T S E 'N T E P^E G 0 L ^ SI^ F^LS^,
Hauendo io vifto, che da alcuni , che fanno profeftìone di fapere afilli di quefto meftiere , la prefenta

regola è tenuta in gran conto, l'ho voluta por quì,& moftrare la fila falfità,acciò chi brama di bene ope
rare, non fia da quella ingannato. Pofto che coftoro hanno il punto principale nel punto B, diuidono la

linea piana A C, neUi quadri che vogUono,^ tirono dalli punti delle diuifioni E,F,G,H,I,C, le paralle-

le al punto Bydc poi con il centro A, & interuallo A B, defcriuono la quarta di cerchio B DC, 1^ 'hui-

donom 1 5.parti,& laftando fra il punto D,& B, la terza parte della quarta del cerchio, ò vnaparticella

manco
,
tirono da ciafcuna diiiifione,che è tra il punto C,& il punto D, vna linea occulta al punto A,dc

doue efte linee tagUono la B C, fanno vn pùnto , & per efiTo tirono le linee parallele alla linea del piano

A C, per l'altezza de'quadri digradati. Et volendo che li quadri fiano più ò meno alti, fanno lediuifioni

della quarta del cerchio,piu ò meno grandi.Ma come portano mai fare le diuifioni talmente propoi tio-

nate,che la cofa fia vifta da vn'determinato luogo,fi come alla prop. 40, fi propone? Ma lafciamo andar
quefto,& ^l'aUri inconuenienti, che ne feguirebbono;veggafi chiaramente che quefta regola è fiilfa. Pri-

ma facciali la digradatione de' quadri nello fportello della prop. 33. con quefta regola,ÒÌ poi fi legnino

li quadri perfetti, 6c ponendo l'occhio al punto della vifta, fi vedrà che li quadri digradati non battono

fopra
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fopra li perfetti . Ma fenz'altra briga eccoui

la riproLia della falfità fua . Tirifì per efem-

pio, dal punto I, angolo del quinto quadro

a diaconale, che vadia al punto della diftan

za della vifta, che pafll per l'angolo M, del

quinto quadro in altezza, & poi dal punto

N, tirifi vn altra Hnea all'angolo 0,del quin

to quadro (opra il puntoM , la quale done-

rebbe palTàre per gl'angoli di tutti i quadri,

& arriuare nell'orizonte al medefimo pun-
to della di ftantia, chearriua la Hnea IM,
(fi come di fopra in molti luoghi fi vede , &
fpecialmente alla prop. 7. & 5 o.& al cap.5

.

della feconda regola) & non ci arriua, »S<: no
jpalla per gl'angoli de quadri : adunque non
evera, perche non opera conformemente
all'altre regole, hauendoil Vignola detto,

che i'c bene le regole fono diuerle , & fi può
operare con più d'vna ; bi fogna nondime-

np,che elle tirino tutte ad vn fegno,& giun-

chino al medefimo termine.

SECOTiD^ V(^tGOL^ V j€ L S ^

.

Quell'altra fecoda regola an- Q
cor ella è molto vfata da gl'artefi

ci, da'quah io già l'imparai per

buona, & poi m'auueddi della

filfità fua,la quale fi moflrerà in

quella maniera.

Quelli per digradare li quadri

difuguali,finno così: mettono il

punto C, principale della Pro-

Ipettiua , & da elio rirono vna li-

nea à piombo fopra la linea pia-

na , come la C A, fopra la R B ,

poi pigliono la terza parte di ef-

la linea nel punto D, & tirono la

B C, & li D, <ii poi riportono le

jyrandezze de'quadri, ò de fiti de

cafamenti , che vogliono porre

nella linea CB, fopra la hnea

piana A B , fi come nella figura

prefcnte fi vede fatto,& dalli pu-

tì delle diuifioni E, F, G,H, tiro-

no le Hnee occulte,che vadino al punto principale C, & per le interfegationi , che effe fanno nella linea

D B, nc'punti N,0,P,Q^ tirono linee parallele alla finea pianaR B, per hauere l'altezza de quadri digra

dati nella linea C B, proportionatamente fecondo che gl'hanno podi nella linea piana. Et volendo detti

quadri piu,ò meno diminuiti,che fiano villi piu,c) meno di lontano,mettono il punto D,piu,ò meno di-

nante dal punto C, &penfono in quella maniera di hauere confeguito quello che voleuano fare. Nel
che quanto s'ingannino,faciI cofa è il dimoftrariojattefo che la prima cofa il fondaméto è fai fo, perche

,
--

•
X rC in ' ^5 ' .e(olcreà quello

s'c dettoci chiariice lo itrumcnto della prop. 3 3 .Ma quando anco fulfe vera, vediamo che regola poilo-

afi'egnare della lontananzadel punto della diftanza della vifla,neiraccoftare, ò difcoftare il punto D,
punto C,nel che confine vnode'principahfiimi fondamenti di quell'Arce.Non debbiamo adunque

marauigharci, le benelpellb vediamo delle Profpettiueinette,& malfatte,poi che fi trouono de gl'artefi

ci,che vfono regole così triite , come fon quefte , & altre fimili,che per breuità fi lalciadi addurle,eilèn-

domi
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<lomi baftato di porre folamente l'efcmpio di queftedue, acciò tanto piii chiara apparifca l'eccellenza S
quefte del VignoIa,& Ikldaflàrre da Siena.

.

DEL MODO DIVJIK^ LE T B^O S V E T T I V E ^

palchi,^ ndleyolte,chefiyeg^ono difono in sù .

Quefta maniera di Profpettiue fonp di due forte, le quali ò veramente fi dipingono nelle foffìtte pìa-

fie,ò nelle volte concaue. Et prima parleremo di quelle che fi fìmno nelle fòfiitte piane , per efière più fa

cili à fTirfi,atte(o che fi pofibno far tutte con regola,come fe fi lauorafiè nella parete,il che non ii può fa-

re nelle volfe,pcr la irregolarità loro,come fi dn a più à bafio.Volédo adunq-, fare vna Profpettiua ni vna

fofhtta pi^na, fi metterà il punto principale nel mezo d'efià foffitta, Se per la diftantia lì piglicrà quella,

che è tra la foffitta& l'occhio di chi mira, non fi potendo vedere ncpiu da lontano,nc piuda preflò, che

ftando in piedi nel mezo della ftanza : tk nel rcfto s'vferanno le regole di ibpra date,come le la Prolpet-

tiua s'hautfiè à difegnare nella parete, facendo in ciafcun lato della foffitta vna linea piana, dalle quali fi

tireranno le parallele al punto del mezo. Solamente fi auuertifce,che quando la foffitta fufiè troppo vici

na all'occhio, & fangolo venifie tanto grande , che non potelfe capire nella pupilla dell'occhio , 6c che

anco con quella poca diftantia nafcefiè che il digradato fiilìè maggiore del fuo perfetto,airhora bifognc-

rebbe diuidere la (bffitta in più quadri , & farci diuerie Profpettiue, con i loro punti particolari: o uera-

mete pigliare il punto della difì:antia,con la regola data al penultimo cap. acciò il digradato non fia mag

gioie del perluto. Et co tutto che l'occhio non poifa vedere tutta la fofhtta in vn'occhiata,fi.Klo nel cen

tro,&: friiandofi la vedrà bene in ogni modo à parte à parte : perche fe bene la Profpettiua della foffitta

c vna loia ró vn lol punto, ha nondimeno tante parti,quan te lono le faccie della ftan/a,^ i lati della fof

firta,& ciafcuna fi re gge da per fe,& il punto che e nel centro doue vanno à correre tutte le linee p;.ralle-

le, è comune à tutte 'kparti, Se ciafcuna può da fe fiefià eficr villa compitamente. Auucrtendo, che

ouando vn lato della Ibfiitta non può cfièr vilto dall'occhio in vna loia occhiata.per la troppa vicinanza

(ua, pigliandofi la diftantia folita con la regola Ibpra nominatala Profpettiua fi viene à dilcoltar lei die.

tro al piano della foffitta,& fi lafcia veder tutta in vn occhiata. Se ci fa apparire la ft.nza molto più alta

di quello che ella è,fecondo la diftantia.che della vifta s e prela. Et quelto rimedio fu vfato dal Vignola

per aUare la camera tonda del palazzo di Caprarola,la quale parédo al Card. Farnefe,che fufie fecódo la

larghezza Ina troppo bafla,nc fi potendo alzare per rifpetto del piano fupcriore delle ftanze, vi dijpinfe

vna J^rolpettiua,pighando il punto della diftantia tanto lontano,quanto la detta camera douetia elfei- al-

ta conforme alla larghezza fua,& inganna talmente l'occhio , che chiunche vi entra, gli par d'entrare iti

\iu ftanza moltopm alta di quehche ella veramente e.

Sia verbi gratia il triangolo ABC, vna qunrta

parte della foffitta, & non fi polla vedere la Hnea

piana BC, con la diftantia D, pereflèr l'angolo

B D C, molto maggiore dell'angolo del triango-

lo equilatero : però pigliando la diftantia conue-

niente, fi vedrà la Profpettiua nella E F,fotto l'an

golo E D F, che farà minore dell angolo del trian

golo equilatero,& capirà beni (fimo nella pupilla

cieirocchio,& così la Profpettiua apparirà d'eftc-

re più di lontano. Se la ftanza più alta che non è.

Ho detto,cheil punto principale della Profper

tiua fi metta nei mezo della fofhtta, perche ordi-

natamente à quello conino tutte le linee paralle-

le principali, Se tutte le parti della Proipetiiua at-

torno attorno fcorcino vgualmente. Se bene e pa-

G di qualcuno,che in certe occafioni il punto Ci

deua mettere in vn Iato della foffitta; come fareb

be , fe s'hauefte à dipignere la Profpettiua nella

foffitta della fala de gli Suizzeri, ò in quella degl*

Apoftoli , per elFere il palio che va alle camere di

N. Signore , alla man dtftra in furun laro di effe

fale,parrebbe che il punto douefle clVcr quiui,ac-

ciò mentre fi paftà,la Profpettiua fi vedeflègiufta.

Se non hauefle à ire nel mezo della fala
. Ma chi

ciò ben confiderà,vedrà lo ftrauagàte effetto che

farebbe il veder correre ogni cofa in vn Iato della ftanza ; le quali apparifcono molto più diforbitanti,

3uando s'è co 1 occhio fiior del punto,che non fanno quelle, che vanno al punto nel mezo della fala , 8c

a ogni parte fcorciono vgualmente. Ilmedefimo fi deueoftèruare del mettere il punto nel mezo
delle ftanze per dipignerui le Profpettiue attorno attorno ; fi come xo ho fatto nei dipignere per coman-

damento
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IL MODO DI DIVIG'HEF.E LE TÌ^OSVETTIVE VjELLE VOLTE,

Qiiella c adòliitamentela più difficile operatione,che polFa fare il Profpettiuo,non la potendo confe
guire interamente con la regola, per la varietà & irregolarità delle volte,nè fin qui da neffunorcheio i'ip
pia) n'c ftato fcritto poco ne ailai.Però dalla figura del capitolo terzo del Vignola ho canato la prefente
regolala quale aiutata dalla praticaci darà l'intento noftro.Ricordianci .adunque della figura del preno
minato capitolo, cleome dalla parete venga tagliata la piramide vifuale , che dall'ottangolo vàall'oc-
chio,&immaginianci che la volta, nella quale s'ha à dipignere la Profpettiiia,ha da fireTefFetto d'ellà
parete. La onde quando ci farà propofla la volta per firui la Profpettiua,bifogna primieramente picrlia-
re la circonferenza dei fuo fcflo con vna centina,& legnarla nel cartone,&pòi metteriii appreilb le era
dezze perfette delle •

b

cofe , che fi voglio-

no difegnare nella

volta, S tirando da

cfl'e hn eerette fino

al punto della di Ita-

lia, fi fegncrano nel-

l'arco della voltale

interfegationi , che

le prefate linee ci

danno. Come per

elempio,fiail fello,

ò centina della vol-

ta la A L B, & fiano

l'.altezze, ponian ca

fo di tre colonne, le

CD,EF, & GH,
ches'hanno à dife-

gnare nella volta. Et

per che il punto

clella drflantia, co-

me nella precedente

regola s'è detto,s'ha

da porre nel mezo della flanzi, fi metterà fotto alla centina della volta A L B, proportionatamen te/co-

me ftatebbeil punto P, doue le tre linee, che lì partono dalli tre punti C, E, G, fi vanno à congiugnere
infiemej & doue elle linee t.aglieranno la centina della volta ne punti I, L, N, ci daranno l'altezza delle

tre predette colonne. La I K,per rapprefentare la G H,piu lontana,farà minore della LM,che rapprefca

ta la E F, & così la N O, che viene dalla C D, più vicina dell' altre , farà maGjiiiore di tutte . Et in quello

modo troueremo le grandezze d'ogn'akra cola,che ci bifogni: & nel rello fi opererà con le regole ordi-

narie polle di fopra. Hora le la concauità della volta fullè vguale, con quella regola vi potremmo dife-

gnare qual fi uoglia cofa giullamente,come fi fa nella parete'ima perche non camminono vgualmente,ci
bifognerà con la regola adoperami la pratica in quella maniera . Fatto che haremo il nollro cartonenel
modo che s'c detto, noi lo riporteremo nella volta,& poi metteremo nel mezo vn filo con il piombo at-

taccato al punto principale della Profpettiua, mettendo l'occhio al fuo luogo, mireremo per quel filo

tutte le linee perpendicolari,& quelle che non riiponderanno giullamete,s'andranno raccociando, tato

che battino giullo co il filo: poi tireremo due altri fili à trauerfo della llaza co l'arcopédolo, che lliano à

liuello,<Si s'incrocino,& Itando pur con l'occhio alputodelladiftàtia,traguarderemo tutte le lince piane

per quei fili, & quelle che non gli rifpondono, le andremo correggendo: perche le bene nell'opera le li-

nee perpendicolari Se le piane vengono fi:orte per conto delle concauità della volta,come elfe rilpondo-

no .alla linea del piombo, èk à quelle del liuello , appariranno all'occhio fempre di Ilare à piombo, & in

piano.Nè ci è altra via da poter fare quella forte di Profpettiue, le non co la pratica, ponendo l'occhio al

punto della veduta, oc andar racconciando le cofe, fin che apparifchino all'occhio di llar bene. Hora di

quelle Profpettiue fe ne vede vna bellilfima qui nel palazzo Vaticano nella fala dellaBologna già dipin-

ta daLorczo Sabatini co molt'arte ftudio,mairimaméte nelli fcorci,che per entro vi fono,la qual Pro-

fpettiua in vna volta à fchifo fu condotta molto pulitamente, & molto giufta da Ottauiano Mafcherini,-

huomo nell'arte del Dilegno molto diligente, òc di molto giudicio,ma poi per la mala complelfione dei

corpo,& debolezza della villa,hauendo lalciato la Pittura,fi voltò all'Architettura, & ha nel Pontificato

di Papa Gregorio XIII. fitto nel palazzo Vaticano molte fabbriche, & al prefente conduce il palaz-

2o,che N.Signore edifica à Monte Cauallo,con mirabile ordine, & incredibile prellezza. Coltili adunq;
prefi la concauità della volta della Bologna nel iPiodo di fopra detto , fece li cartoni con le regole fohte,

&Poi riportatoli nella volta, & ponendo l'occhio nel mezo della fala al luogo della dillanza,andò à po-

co à poco con il piombo& con ii liuello racconciando ogni cola . Et chi vuol conofcere quanto quella

M pratica
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pratica fia mirabile

, faglia à vedere d apprelTo le colonne della Profpettiua di ella Bologna, & vedrà la
Itrauagaiitecofa che paiono,attelb che per amor delle concaiiità della volta e flato bifogno fare linee

ftrauaganti ,
acciò all'occhio appari(chino giiifte. Et perche l'importanza di quelle Profpectiue confifte

^el collocar bene al fuo luogo l'ombre, & i lumi,acciò habbino forza,& apparilchino da douero,egU fe-

ce vn modello di rilieuo d'vn quarto di elfa volta,ri come in fimiU co(e è nccellario di fare;&; con elfo of.

feruò l'ombre ìk i lumi, & le fece nella Profpettiua conforme à quello,chc naturalmente fi vedeuano nel

modello: il che fa,che quella loggia dipinta in Profpettiua apparifca all'occhio ellèr vera, 6c inganni fpe-

cialmente nell'altezza chi la mira . Et dal difcgno del Vizano li potrà comprcndere,comc quella loggia,

fia fatta,attelo che c quafi fimile a quello, eccetto che e d'ordine Doricoy&c in oltre m quella della Bolo-

gna le bafe delle colonne fi toccano, & in quello dileguo del Vizano fono lontane : & così parimente iii

quello dietraalle colonne tonde vi fono le colonne quadre,^ in quella della Bologna fono iblamente le

due colonne tonde:&: di qui viene,che fopra elle vi è lolamcte vn arcoA in quella del Vizano ve ne fon

due , & le volte che fono tra vn arco^ l'altro, fono à crocigM,che nella Bologna fono aperte con le cu-

polette di lcgno,& pergole,^: rofe & fìori,& altre con vno sfondato fopra,có li balauitri,di maniera che

la parte di dentro della loggia apparifce molto allegra , per il colore del cielo, de'fiori, de delle foglie:&
per eilèr fatta folaméte fopra le coione tóde (eccetto ne gl'angoli) viene à elìèr detta loggia molto aperta

& ampia, doue molto commodamente capi/cono le figure, che leggono tra l'vna coppia delle colonne,

& raltra,le quali fono molto artificiolamente dipinte in fcorcio,6^ rapprefentono li più famofi A (Irono

mi che fin qui fiano ftati.^ pare che diano contéplando le delle delle quaratotto imagini del Cielo, che
fono dipinte in vna figura ouale nel mezo della volta : &febenec impolfibilc di ridurre l'ottaua sfera

del Ciclo con le lue imagini in vna figura piana oualc,i?c: che le imagini filano al luogo luo , qui non di-

meno non importa niente,non hauendo à icruire per altro , che per ornamento di quella loggia, & non
s hauendo con elle à fare olferuatione alcuna . 1 loia quello poco di adombramento, che da me qui s'è

fatto attorno il modo di fir le Prolpettiue,che nelle volte fi veggono di fotto in sù,balti à dar tanta di co

gnitione à gl'arteficijche pollino compiramete operare in qua! li voglia fito,che gli fia propofto.-acccrta

dofi che quella parte della Profpettiua molto meglio lì apprenderà dalla pratica,chc da qual fi vogha pa
role,che attorno ui fi poHin dire.

PEL MODO CHE SÌ TIEJ^E H.E L D I S E G B^E
k Vrofpettiue delle Scene^acciò il finto della parete accordi con quello,chi:fi

dipigne nelle cafcycrcyche di rilieuo fi fanno

fopra il palco .

Perche il Vignola ha di fopra detto elTer impoflìbile l'operare con più, che con vn punto,& che tutte

le cofe ville vanno à terminare in vn fol punto , & noi habbiamo mollrato, che come l'occhio niente Ci

muoue,fi mutano tutte le linee,& il punto della Profpettiua ancora , &c che perciò c necellàrio di fare,

che la Profpettiua fi vegga tutta in vn'occhiata:ne feguirà necellàriamente,che il modo di far le Profpec

tuie nelle fcene con due punti,acciò il finto, is: il rilieuo s'accordino infieme , pollo dal Serlio, & da al-

tri,non fia buono.Nè c la medefima ragione di quello che fi dilegua in quelle facciate delle cafe, che cor

tono al punto principale, & di quello che fi fa nella fronte di efiè cafe, come qui lòtto diremo,perche le

cofe della fronte delle cafe non pofiòno, ne deuono correre al punto principale, ma ad vn punto in aria,

che llia giullamente nella linea che va dal punto A, dell'occhio, al punto CA il medefimo fi farà anco
delle fronti delle cafe nelle llrade tranfuer(ah,che fono parallele alla parete,le quaU haranno il lor punto
particolare nella già detta linea

;
li quali punti faranno nondimeno con il punto principale tutt'vno,poi

che dall'occhio fono villi per la Hnea A C, tutti nel punto C, principtile . Per quello adunque ho voluto

por qui vn modo facile& certi flìmojpar te fimile à quello del Barbaro,lafciando bora Ilare di compara-

re il fuo al mio , &c rimettendo à chi legge il giudicare qual fia migliore . Fatto adunque che s'c il palco

P S , perii recitanti della Comedia , s alzerà à piombo la pacete G H, & fi faranno lopra elio pal-

co le cafe di rilieuo coperte di tela,per dipignerui fu le porte,<3c le fineftre, & gl'altri ornamenti fuoi . Et

per làre,che le facciate delle cafe M L , (I^ 1 K, corrino al punto C, &c s'accordino con le cafe finte nella

parete G H, acciò l'occhio,che Ha nel punto A, della dillanza,vegga andare ogni colà ad vnirfi al punto
C,fi opererà in quella maniera . Si pianterà nel punto A, della dìllantia vn regolo à piombo tanto alto,

quanto è l'occhio di chi mirà, ò poco più, acciò tirando vn filo dal punto A, al punto C, principale del-

la Profpettiua, llia à liuello : dipoi al punto C , fi legherà vn altro filo, Se volendo legnare nelle facciate

M L,& 1 K, ponian cafo,la cornice EB,per piantami fopra le finellre,& trouare anco l'altezze delle fine-;

flre,& ogn altra cofa,che ci vorremo dileguare in Profpettiua, fi legneranno la prima cofa perfette nella

fronte della ProfpettiuaT V, fecondo la ìnilura che ci parrà,& poi tirando il filo dal punto C;', all'ango

lo della fronte V Q^, come è il filo C D', che và al punto E, à toccare ia cornice FE, legnata nella frón

te T V, & dal punto A,fi tiri il filo all'angolo della caia K R, tanto alto ò ballò, fin che tocchi il filo C E,

nel puto D,8c facendo nsUangolo detto vn punto al fcgno B, fi tirerà la linea E B, la quale corrifpodcrà

alla F E, & correrà al punto C.attefo che fi come il filo,che dal punto A,fe ne và al punto B, tocca appù-

to il filo C E, nel punto D, cosi parimente il raggio vifuale,che fi parte dal punto B, & và all'occhiojche

ftanel
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ftà nel punto A, tocca il filoE C,&il filo

ED, (urà vifìo daHocchio battere nella

linea E B. li cerne il filo E C, và al pun
to principale della Pro/pettiiiaA dall'oc

<:hio è villo tiitt'vno con lalinea E B,cosi

anco iTÌ'apparirà che la linea E B , vadia

ginlbmcnreal punto C. Hora fegnando-
iì così fattamente ogn'altra colà nelle

facciate digradate delle cale di rilieuo,

correrà ogni cofaal punto Qprincipale,

& così le cale finte della parete G H, ac-

corderano giulbmente co quelle di rilie

uo, ik fi opererà con vn Ibi punto,confor

me alle regole vere,& à quello chela Na-
tura opera nel veder noftro.

Ma per dilegnare le Prolpettiue, che
vanno nella fronte delle leene, come è la

T V, fi legnerà il luo punto doue tutte le

cole hanno da correre , in quella manie-

ra. Si tirerà vn filo dal punto A , al punto
Qprincipale, & poi fi tirerà vn altro filo

à trauerlo dalla faccia T V, finiltra, all'ai

tra deftra,che Aia in piano,& tocchi il fi-

lo A C,& doue lo tocca, farà il punto
principale per fegnare le porte, finellre,&

ogn altra co(à, che nelle due facciate del-

la fróte della leena fi hanno à fare,& cor-

rendo quelle hnee al punto,che e nel filo

91

che va dal punto A,della di lèantia,al punto principale C, faranno bonifllmo effetto,& accordcmnno
il reftante della lcena,fi come l'elperienza lo inoltra.

co

per

Ito.

ghin*

che veggaliinqueita Iigu

ra il modo che lì tiene.Sia

la linea A B, la piata della

parete,<3c: li voglia variare

ella parete nel recitare del

la Comedia , ponian caio

tre volte: lì tarano tre pa-

rete diuerfe, attaccandole

in lieme , le quali forme-

ranno vn corpo fimilead

vn Prifma, ò vna colonna

triangolare , che habbia

nelle liie eftremità da ca-

po &c da piedi du« triango

li equilateri, la cui bafa, ò

pianta , farà il triangolo

A B C, & faranno quefte

tre parete fatte di regoli

di legno forti con le loro

trauerfe,c6ficcandoui fo-

pra la tela per poterla di-

pingere, 6c nel centro M, di quella bafa triangolare vi farà fitto vn perno,& cosi nella parte di fopra ali'

mcontro del punto M,vn altro,che fiano fermati in buone fpranghe di legno,acciò che in elfi fi giri tut-

to il corpo , il quale douerrà toccare nel palco folamente attorno il punto M, & il rello llar libero, ac-

ciò fi polla agcuolmcnte girare. Si faranno parimente così anco le cale di rilieuo tutte di forma triango-

|are,acciò che hauendo la prima faccia della leena L A B G, feruito ponian calo nel primo atto , fi polTa
in vn tiatto girare, & far comparire vn altra contrada: per che doue è la pareteA B, fi volgerà la B C, 6i
COSI anco delle calè di rilieuo fi girerà nella parte dinanzi laH A, la K I,laD E,& F G,Sc à due de gl'altriMi intcrmcrf
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intermcclij,cJoue più ci piacerà, ftremo voltare lalrrc due faccie della parete,&.delle cafe di hlicuò.Éc fc

vorremo mutar la leena folamente due volte , gli faremo Iblamente due facde.& Te la voleflìmo mutare
<juattro,cinque,ò Tei volte,faremmo li noftri corpi di altrettante faccie , fi come gl'haueuamo nella pre-
lente figura fatti di tre foIamente.Et auuertifcafi,che mentre la fcena fi gira,&: fi muta,farà ncceflàrio di
occupare gl'occhi de'riguardann con qualche intermedio,acciò no vegghino girar le parti della fcena,
ma folamente nello /patire dell'intermedio fi vegga mutata. Così fattamente hointelò io che già in Ca-
drò perii Duca Pierluigi Farnefe fu fatta vna fcenà,che Ci mutò due volte, da Ariftotile da fui Gallo. Et
poi in vna fimile fcena vcddi io recitare vna Comedia in Firenze nel palazzo Ducale, nella venuta dell'

Arciduca Carlo d'AuftriaJ'anno i ^69- douela fcena, che fu futa da BaldalTàrre Lanci da Vrbino,fi tra-

mutò due volte
;
la quale nel principio della Comedia rapprefentaua il ponte à iànta Trinità, & poi fin-

gendo H recitanti d'ellère andati nella villa d'Arcetri, fi voltò la feconda faccia, & fi vedde la leena pie
tia di giardini, &palazzi di villa,che in ers'Arcetri lbno,con le vigne & poflelTioni circonuicine: ma poi
la feconda volta fi rimutò la fcena, 6c rapprcfentò il canto a gl'Alberti . Et mentre che la fcena fi giraua,
era coperta & occupata da bellifsimi intcìmedij fatti da M. Giouambatifta Cini, gentilhuomo Fio^

Tentino, il quale haueua comporto ancora la comedia : & mi ricordo , che alla prima volta che fi girò U
fcena,s aprì vn cielo>&: comparuero in aria vn gran numero d'huomini in forma di Dei,che cantàuano,
& lonauano vna molto piaceuol mufìca , & neì medefimo tempo calò giù vna nugola lotto i piedi di co
ftoro, & coprì la leenam mentre che fi girò, à talché come ritornò in su la nugola,apparì nella fcena la

\illa d'Arcetri ftior della porta di fan Giorgio, vicina alle mura di Firenze, fi come c detto. Et fra tanto
pafsò per il palco il Carro della Fama,accompagnato da molti,che cantando poi vn'altia mulìca,rifpon'
dcuano a quella,che era in aria . All'altra volta,che fi girò la leena, fii coperta parimente da vna nugola,
che di trauerfo veniua,eaeciata da venti, in mentre l'intermedio li faeeua.Altra volta veddi io fimilmcn-
te recitare vna Comedia alla prefenza del fereniirimo Gran Duca Cofimo , nella compagnia del Vang^
lifta con fimile Icena.Et in vero come cotali leene fono ben fàtte,apportono alla villa moìia dilettationc^

& mcrauiglia à quelli che non fanno come elle fi fiano fabbricate.

€ 0 M B S l P ^ C C I ^ V T<1 ^ S r 0 Jt D I T 1 G V 17^
Vrofpettiua tdlmente,che quelle chefon pofic più da lontano,apparìfchino all'occhio

• deUamedefm:ij^rarkie^'^achequeUedimn:(iiCh'fonpiuyicme^

Se bene da valenti Pittori fon, difegnate le ftorie con la regola ordinaria della Profpettiua,diminuei>
do le figure con le Unee tirate al punto, come nel prefente difegno farebbano le figure polle tra le linee
PF,& E F,& traN F, & LF.ho voluto nondimeno porre in quello luogo la prefente regola, ritrouata dal
incdefimo Tommalo Laureti Siciliano,che inuentò lo llruméto della riproua delle regole della Profpet
tiua,da me pofto alla prop. j 3 .

per ellèr quello vn modo molto facile, & giullo da porre oltre alle fiori*

qiial fi uogl'altra cola in Profptttiua. Confiderando adunque il Laureti , che benefpelfo occorrenello
fchiz7are vna lloria di figure à cafo,ciie nefca all'occhio di componimento & proportione gratiofa,cha
poi volédo ridurre le medefime cole aJ luogo fuo con regola di Profpettiua, perdino quella gratia,nc rie

Ichino allocchio come nel primo fehizzo ficeuanorritrouò il prescte modo , co il quale fi pofiòno fare

li fchizzi con regola^iulhmente, & có grandiflìma facilità, che è certo cofa mirabilei^: chi bene la cófi
dera,uedrà cjuella ellere uiì opciatione delle più belle , & più rare della Profpettiua . Si pianta adunque
la prima cola a folito, il punto principale F, tirando la linea piana D B, dipoi fi determina quanto alte
deiiono ellere le hgure, che lianno à uenire più innanzi di tutte l'altre in fu la linea piana, la quale altez.

za fia (ponian cafo) la linea B A D la linea B A, fi diuida in otto parti uguali , che laranno otto
tellc,d'vn huomo ,

lecondo la diuilionc che fa Vitruiuo al primo cap.del 3 .hb. pighando per una teda la

quantità,che c dal mcto fino alla sómirà del uertice, ò uoglian dir craneo della teUa , perche pigliàdo al

faccia lola,cioc la dillanra che è tra il mcto,& la sómità della frote,farà l'altezza dell'huomo dieci tefte,

cflèndo la faccia dell'hucmo tre quarti dell'altezza della tefi:a intera . Et quello fatto,fi diuiderà la linea
^lana B D,in parti uguali fecódo le 8,parti dell'altezza della figura dell'huomo,che fono nella linea BA,
li come fi ucde n elle parti B, g,m,n,o>& l'altre fcguenti: 6c poi da ciafcuna di efle diuifioni il tiri una li-

xiea retta, che uadia ai punto principale F. dipoi fi deuono digradare tutti li quadri B g, g m, m n, 11 o, &
|laltri che leguono con la regola polla al cap. ^.ec6,6c haueralTi un piano digradato per legnami fu le
ligure dell iftoria, come fi rebbe il piano D B r T. &auuertifcafi che quelle linee de' quadri digradati,
come lono le linee c>.e vanno al punto F,& quelle che fono parallele alla linea piana B D, fi debbono le,
pare occulte ma talmente,che non fi polfino fcan celiare,& però fi legneranno ò con la punta dello Hi-
le,o vero con il piombo,acciò che occorrendo fcancellare le figure,che Ibpra il piano fi Ichizzeranno c5
il lapis,no li fcancelli la digradatione di efiò piano.Si potrebbe ancora fare vna fimile digradationed'vn
piano lopra vna cartapecora ingeiIàfa,acconcia con la vernice(come fon quelle che vi fi ferine có la pen
na,& poi con la fpugna fi fcancelk^à fegnarui le hneedella digradatione de quadri con la punta del col-
tello,che ui llelle lempre vn piano digradato , & vi fi potellè Ichizzar fu di mano in mano tutto quello
che l'huomo vuole, &: poi fcancellarlo,per non hauere ogni volta à rifare vna nuoua digradatione

.

Fatto adunque,come s'è detto,il quadro B D r T,digradato,vi fi fegneranno fu le figure in quello mo-
do. P».
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do.Ponian ciCo che vogliamo fare vna figura nel punto Qjontana dalla linea piana cinque quadri, che

faranno cinque tefte,la quale apparifcha all'occhio tanto alta, quanto c la figura B a, che è pelata l'opra

la linea piana B D^fi conteranno nella linea QJ^,otto quadri , che nlpondono a gl' otto quadri B f, che
Tono vguali alle otto tefte della figura B A . Fatto adunque centro nel punto Q^^interuallo nel punto
P, lì girerà con il compallò la quarta del cerchio P T R, & ci darà nel punto R,l altezza della figura,che

ha da rtarepolata con i piedi nel punto Q^la qual figura QJl, apparirà all'occhio ellcrc della medefi-

magrandezzajcheapparifce B A.& fi prou.i,perche tanto la figura B A, come la QJv, Ibno viite dall'oc-

chio lotto il mcdelimo angolo AFB, adunq; per la p.fuppofitione appariranno della mtdeiima gràdez

za.Ef che fia vero che BAyÓc QJK, iìano ville l'otto il medefimo angolo, fi conofcerà chiaramente, per-

IS. defi. dd che ell'cndo QJl, 6c QJ\ femidiametri del medefimo cerchio, faranno vgualiA'cosi parimente B 1, s'è

1. ^iitta vguale alla B A, cS: h due punti & P, fono(per la fuppolìtione)pofti nelledue linee, che efcono

dalli due punti B,(,adunque P Q_^«J^' B li faranno ville fotto il medefimo angolo B F f.ma li due triango

li F B A, C<<: F B 1, fono vguali , & equiangoli,perche due lati dell'vno F B, B A , fono vguali à due lati

^ dellaltro F B, & B f, li ducangoli al punto B, fono vguali, perche F u,& u B, fono vgiiali,(S<: langolo,

'^dell» u,c rettOjfi come è anco l'angolo,u W A,adunque l'angolo F B u, farà fcmiretto,fi come c parimente l'an

^' golo F B A.Ma la hnea P Q^, li c latta parallela alla fu. ik QJl, facendofi vguale alla P Q_, s'è fatta pa-

^ó.dcl I. railela alla B A , dimaniera che anco li due triangoli F Q^, F QJ*, faranno vguali, perche li due an-

Q.9,dcl I. goli al punto F,già fi fono inoltrati vguali, &: li due che lòno al punto Q^faranno parimente vguali, poi

che fono vguah alli due angoli del punto li. adunque le nel triangolo F B f, li punti QJ*, fon poftì l'opra

le linee B F, & 1 F, anco nel triangolo F B A, li due punti QK, laranno polli nelle due linee A F, & B F,

cllèndoi! punto Q_, commune-.adunque la linea QJv, larà villa fotto l'angolo QJFR, fi come è uilla

anco la BA, & cosi la figura Q^R, apparirà all'occhio elfere della medefima grande/ za,che è la BA, (per

la 9.('upp.)alle quali apparirà .nncora \a;uale la figura T V, poi che le due eftremità Hanno nelli due pun-

ti T V, in fu le due linee F A,3c F B. Et quella figura fi pianterà nel punto T,con la medefima regola che

piantammo la Q^R, Ibpra il punto Q^, pigliando dal punto T, al punto S, otto teftc per l'altezza della

figura TVyÒc nel medefimo modo opereremo per legnarne ogn'altra,come iarebbe la Z 1, Y i, &: x h. Et

auuertilcafi,che fi diuidcrà uno ò più di detti quadri , che fono in fu la linea piana, in quattro parti , per

hauere feparatamenie la grandezza del mento, Se della bocca, del nafo,della fr6te,& del ucrtice.le quali

diuifioni feruiranno ancora per tutte l'altre parti del corpo luimano,ò<: fi vedrà quanto quefta regola lìa

mirabile, poi che ci da non lolamente le figure intere digradatc,ma anco ciafcuna parte lua. Come le vo-

leflìmo lare vna tella nel quadro ab ed, fapremo che 1' altezza lua è la ca, ò<: il limile diciamo de*

piedi,& delle mani,&: d ogn altra parte del corpo. Ma oltre alle figure delle llorie potremo có quella re-

gola digradare ogn'altra colà,fe diuidercmo la finca B A, in braccia,ò palmi, riportando le parti nella li

nea piana/] D,&: opereremo nel reilo come s'è detto,pighado dalle milure della finca B A, l'altezze delle

Colone, ò cornicijÒc di qual fi uoglia altra cofa.Se bene nella llellà propolla figura digradata fi potrà dal-

le mifuie delie parti del corpo fiumano caiiare le mifure de gl'ornamèti dell'Architettura, fi come sano

i peri ti,& come da Vincétio Danti è Icritto ne'fuoi libri dell'arte del Difegno.Et auuertifcafi, che le diui

deremo una delle tede nelle lue quattro parti, fi potranno parimente digradare,come fi uede nel quadro

della tefta g B, diuifo nelle parti i , z, 5,4, efier fatto,nel qual quadro fe fullèro tirate anco le tre altre li-

nee parallele alla linea piana g B, haremmo tutto il quadrato della linea g Bjdiuifo in 1 ó.quadretti digra

datijpcfche nella figura fono digradati folamente per la larghezza, & non per l'altezza.

COME SI F ^ C C I 1^0 Q^V E L L E TITTVFiE, CHE
diill'occì?io non pojjono ejfer yifìefe non reflejfe nello /pecchia.

Tra lecofe che l'arte del Difegno opera con molta merauiglia de' riguardanti,fono quelle che non fi

poflòno uedere fe non mediante la reHelTione dell' imagini loro ne gli Ipecchi : delle quali le prime che

in Italia fi fiano Lufte,fono Hate un ritratto del Re Francefco,& uno del Re Enrico luo figluioio,che dal

Cardinale Don Carlo CarafUi fu portato di Francia, & donato al Card. InnocentioMi Monte, nelle cui

mani da me fu uiilo, ik fino à hoggi in Roma fi conferua dal Signor GoP-anzo della Porta. Alla cu^fimi

litudine alli mefi pallàti lono Itati Etti alcuni ritratti di N. S. Papa Gregorio xiij. ik del Gran Duca Co-
rimo,& altre uarie cofe . Et fe bene Giorgino d'Arezzo defcriue nella ulta di Taddeo Zuccari quello ri-

tratto di Enrico Re di Francia,uogho io non dimeno inlègnar qui più diftintamente il modo di fabbrica-

re il quadrojdoue fimiU cofe fi dipingono con arte, che dall'occhio non fi poflìno uedere, fe non retìellc

nello Ipecchio.

Si deuono primieramente fabbricare 2 5. ò ^o.tauolette triangolari, fi come nella prefente figura fi

uede la A B C D E F , facendo il triangolo A ED, nella tella della tauoletta ifofcele,acciò la faccia A D
C B, doue fi ha à dipignere quello che s'ha da riflettere nello fpecchio , fia larga un mezzo dito

, & fia

vn poco minore della faccia D E F C, che bada ellèr uilla dall'occhio, & fiano tanto lunghe le tauolette,

quàto ha da eller largo il quadro,ò poco meno.Di poi fi pigli erano due regoli,cq'me fono a b,& c d,& ui

s attaccheranno su tutte le prefate tauolette con il tagHo EF,dimaniera che tpccandofi infiemenelli lati

Ab, 6c D C , faccino un pianò uguale,come fi uede che fanno le tauolette,e fg h i k, nel qual piano in-

gellàto
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gclikto vi fi dipignei à su il ri trac

to,c) qual fi voglia altra cofa che

l'huomo vorrà, ^ come farà fini

rodi tiutopiito, fi fpiccheranno

le taiiolette dalli detti due regoli,

& fi attaccheranno fi^pra vna ta-

iioletta piana per ordinc,fiicendo

pofare la faccia A E F B, talmen-

tc,che la parte dipinta A B C D,
rem di fijpraA la faccia DEFC,
venga dinanzi, comequì fi veg-

gono collocate per ordine le ftec

che G H Ldelie quali la parte fii-

periorc K LM , dcue efier dipin-

ga con il ritratto, ò qual il voglia

altra cofa,che l'huomo voglia far

vedere nello fpecchio j «Snelle

faccie G H I,che hanno ad cller

ville dall'occhio , fi dipignerà

qualche cofa diuerfi da quella

che s'ha à vedere nello ipecchio;

ò veramente in elFc faccic G H I,

fi fcriueranno le lettere in lode

di colui , il cui ritratto fi mira

nello fpecchio, fi come fi vede

fatto nel prenominato ritratto

Ad Re Enrico,,! che è molto più i propofito rfi foie,che il dipignetui qaal fi voi-lia altra cofa: attefo che
le righe che (ono fra vna tauoletta &1 altra.lempre lì veggono , & meno diiaicbno tra vn uerfo di lette!
re,&lakro, chenonfanno nellattrauerfare laltrepitture. Et amiertifcafi, che le parti fuperiori dellapitturaf.metm.0 nella partemferiore delqtiadro, come fe nella K , fi metteffi la fLue,& nellaM ilmento della tefta , accio che ' ^*

dallo fpecchio N O P la I :55r5^
fronte fia riportala nella parte

fuperioreNO, Vilmente
nella parte inferiore PQ^Au-
iiertendo in oltre, che il qua-

dro s'attacca poi un poco alto

fopra il lineilo deU'occhio,ac-

ciò no fi uegghino le faccie fu

periori delle tauolette K L M,
ma iblamente le ficcie ante-

riori G H I , & quelle fuperio-

ri K L M, fian uifte dallo fpec

chio , acciò in elfo s'impronti

il fimulacro della pittura del

- ritratto : & fi farà fì:ar lo {pec-

chie più ò meno pendente, fe-

condo che fi uedrà che pigli

bene l'imagine, che nelle ftec-

che Q dipinta. Ma perche la

parte fuperiore della pittura fi

metta nella parte inferiore del

quadro nel punto K , acciò fia

uifta nella parte fuperiore del-

lo fpecchio N O, è dimoftrato

da Euclide al teorema fettimo

deUi fpecchi piani, ne' quali

l'altezze , & le profondità ap-

parifcono al contrario, cioè la

parte pm balfaK, apparilce

nella parte più alta dello fpec-

chioNO, & la parte più alta
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M , apparifce nella parte più bada dello Tpecchio P & però non è merauiglia, fé la parte fuperiorc

della pittura fi deue mettere Totto fopra^acciò nello fpecchio appariica per il Ilio uerfo.

DI Q^V E L L E VITTVKE, CHE 7^0 S I T 0 S S 0 ISiQ

'vedere che cofa fiano^fe non fi mira per il profilo della tamia >

douefono dipinte.

Da poi che fono entrato a parlare delle pitture che all'occhio apparifcono difFeretifllm c da que 1 che

fono,nii bifogna dir due parole di quellc,che mirandofi in faccia,non lì cognofce che cofa fìano,& guar

dadole in profilo, lì ueggono per l'appunto. Si acconciono qucfte pitture in una call'etta di maniera, che

guardando in una tefta per un'apertura, Ci ucde giufbmcnte quello che la pittura rapprefenta; la quale è

filtra prolungata talmente,che mirandofi in faccia, non fi conofi:e che cofa fia . Et fc bene Daniel Barba-

ro nella quinta parte della fua Profpettiua infegna un modo di fir fimili pitture con le carte bucate con

l'ago alh raggi del fole, 3c con quelli delia luccrna,fi uedrà non dimeno tal modo non hauere quel fonda

mentOjChe ha il prefente moftratomi dal fopra nominato Tommafb Laureti. Si difcgnerà adunque quel

tato ch.e fi uuol dipigncrc,<3c ni lì farà fopra lagraticola,comc farebbe la tefta con la graticola A B C D
tFj. di poi fi farà vn'altra graticola GKl M, che nell'i^ltezza fia uguale alla AC, & B ma nelU

hmoheiTs. fia quadrupla fefqiiialtera, ò quintupla, perche quanto farà più lunga, tanto s'accofterà

pmì'occhio al profilo della tauola per mirarla, Rinfaccia apparirà più ftrauagante cofa ; & quanto

farà più corta,tanto apparirà meno ftrauagantein faccia, &meno ci bifognerà accoftare al profilo

della tauola . Et difegnata la tefta G M , fi potrà fare,che in faccia apparifchi uno fcoglio , ò qual fi uo-

glia altra fimicrhante'cofa ; & perche megUo inganni gl'ocdùdi chi la mira in faccia , fe le farà fotto

fopra qualche altra cofi , come farebbe , una caccia, ò caualli che corrino , fatti giufti che fi uegghin

bene in faccia , acciò che chi la uede , non creda che ci fia altro che quello , & poi guardandola in pro-

filo, fi uegga quel che principalmente s'intende di rapprefentare. Et fi deue ufare molta dihgenza in far

che la tauola, nella quale fi fa la pittura,che farà il fondo della caifettaP Q^/ia eccellentemente pia-

na, attefoche ogni poco di colmo, ò concauo cheui fufiè, impedirebbe che non fi potelfeuedere

tutto quello che Ili è dipinto. Etla fineftrella , che fi fi nella tefta delia Gallétta, deueefter uicinaal

fondo, fi come fi uede nella prefente figuraR S.

Si potrà ancora difegnare così fatte pitture in un altro modo da quelli che hano la mano ficurn nello

fchii^i'are.Affettato cheYi farà il fondo della calTètta PQ^on il geftb,ò imprimitura , ò carta, fi metterà

l'occhio al fineftrino RS, & fi difegnerà di pratica tutto quello che fi uorrà nel prefato fondo PQjil che

mirato in ficcia,appai-irà una cofa ftrauagate,& dai fineftrino farà uifto giuftaméte,fi come nello fchiz-

zarefi uedeua'.&ion ho fittalaproua, &riefcegentihfrimamentc,si come il primo modo ancora m'^

riufci^O benilTìmo con la graticola in proportione quintupla,feftupla, Se Icttupla.

ilfine de'Commentarij della prima l^egola. F.EG '
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F.EGN<^TIO "DAH^TI DA TERVgiA
deliordine deTredicatori, (^ykTaeJlro in Teologia^

^ (::yMatematico dello Studio di

"Bologna,

Alli profeflori della Profpettiua pratica,

MlAcomo '^ATYo'^^r^i da VìgnoU mentreViffe, come quello chefufempre liberalifiìmo dellefatichefue ,

^
infegmindo d diucrfi la pratica della Vrofpcttiua,gli mofiròfempr? ^He/ìa feconda K^gola, (fj di que

' Ha ne dette copia d molti amici [uoi-^ non perche non tenejfe conto nejfmo della prima precedente^ ma
perche conofceua queHa fra tutte l'altre regole efj'er la più eccellente. Et di quelli che da ejfoapparornoefquifw

tamente quefia nobilifìima pratica^èflato principalifiimo Bartolomeo Vajferotti BologncJe,fi come egli ha dimo

ftrato y
é" ditriosira tuttaula neWopere che conduce con tantofiudio (ir arte : dimaniera che s'è fatto conofcere

per yno de'piu rifplendenti lumi, che l'arte del Difegno habbia finhoggi hauutOi poi che nel maneggiar la penna

ha trapajfato nonfilo gl'artefici dell'etàfua,ma etiandio ogn altro che alla memoria de'noflri tempi fta peruenu

te. Di che merita eterna lode , poi che non è pofiibile digiugnere d così fattigradi di eccellen-^i ,je nqn con lurh

^ifìimofludios <ìf; intollerabiliyigilie . Oltre che ha dimoflrato,che fia pofiibile il girar dì maniera lapenna,chc

ìi difegni lei condotti hahbiano quella morbideq^^ dolce':^^a,con le reflefìioni ij-ynioni de'lumi non altri'

mentìchefefufferoformati con il pennello.ò graniti di lapis, con quella maggior diligen':(a, chefogliarifare ì pin

accurati difegnatori .. ^l the è eccellentijiimamente imitato da Tiburtioij Vafjcrottofuoifidimeli , li quali

dannograndifimafperan^a al mondo di douergiugnere all'eccellenza maggiore di quefta jlrtQ tanto difficiUt

4j fi
laboriofd

.

Horayolendo il Vignala inflituire il Vrofpcttìuo pratico fen-^a generarli confufione neffuna , gli haflaua in

diri'\X^^^^ miglioreflradaj per la quale poteffe ageuolmente giugnere al defiato terrnipe,poi che con que-

ftajeconda K^goUfi opera commodamente tutto quello,che al Vrofpettiuo pratico può. accad.ere:fi come nè an-

co effo Vigy^ola operò mai con altra regohyche con quefla, poi che l'hebbe inuentata. La onde anch'io conforme'

niente hoyoluto por qui queflafeconda Bagola da perfe con quelle poche annotationifolamente,chefono necef-

farie all'inteUigen':(^a fua,acciò l'habbiate da fefolafpedita^ chiara^^ la pofiiate con molta ageuole':^':^^^ apprB

deretù" f^cendouela familiare,operiate fempre con effa come migliore di tutte l'altre: baHandomi d'hauer chia-

riti idubbij, et pojie l'altre diuerfe regole nella precedente parteda qual cofa ho-voluto principalmentefare,aC'

ciò pofiiate conofcere quanto quefla prefente feconda ^e^oU trapafii dig^an Im^a tutte l'altre , per btton^^
gcctìUenti che ellefiano»

N LA SE.



LA SECONDA REGOLA

DELLA PROSPETTIVA PRATICA
DI lACOMO BARROZZI

DA VIGNOLA,
Con i comnientarij del R. P. M. Egnatio Dand da Perugia,

Matematico dello Studio di Bologna.

Delle definitioni d'alcune %^ociy che s hanno à rjjare

in quejìa feconda Regola .

Ca]?, L

IN E E piane fon quelle,che giaciono in piano.

Qucfta linea è definica nella prima Regola,doiie s'è cletto,clie Leonbntifta Al-

bei ti la chiama linea dello fpazzo,& altri linei della terra , & nella prefencc fi-

gura è la linea A OD B. Veggafi la definitionc 9. della prima Regola»

D E b l T l O hl^n SECO 'KD J[.

Lince erette fon quelle , che cafcono à piombo fopra la linea piana,8c vi

fanno angoli retti.

Qncfte fono le linee perpendicolari ne'corpi alzati,& nelle fiiperficie piane fon quelle linee, che toc-

cando la linea jpiana, fanno con ella angoli retti, da noi pofta nella prima Regola alla definitione 14. &
nella prefénte hgura fono le lince A B C, K L,M N.

DEVI Tv^I rio V^E T E P^Z v^.

Linee diagonali fon quelle, che fon tirate nel quadrato da vn angolo

all*altro,6clo diuidono per il mezo*

Le diagonali diuido

no per il mezo non Ib-

laméte il quadrato, ma
ogn'altro parallelogra-

mo, &da Euclide lon

chiamate diametri. Ma
perche l'Autore lene

lerue folaméte nel qua

drato, però non fa m<;n.

rione de' parallelogra-

mi, & nella prefente fi-

gura è lalinea A C. &
lahnea OP, faràchia-

mata linea parallela al-

la diagonale.

DEEI'
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D E F I 'ISi^I T I 0 "JN^ E Q^V ^ T^T ^,

Linee porte à cafo>fon le linee pofte dentro al quadro diuerfàmente dal-

le fopranominatc.

Tutte le linee, che fon poftc nel quadro fuor della linea piana,clell 'eretta perpendicolare, &diagona-

le,& iiie parallele , Ibno dall'Autore chiamate linee poftc à cafo, come fono le linee A H , A I , F G , &
D £, & ogn'ahra che nel quadro fi polla defcriuere

.

DEFlTilTIO V^E Q^V l H.T

Linee forco, èc fopra diagonaIi,fon quelle che nel quadro fon tirate for-

co 5 òc fopra là diagonale-

Le linee rotto,& fopra diagonali,© faranno'parallelc alla dia^onale,ò pofte à cafo: perche le lince F G,

& A H, faranno fopra diagonali polle à cafo; & le A 1,& D E,ìàranno fotto diagonali poftc à calb,& fa-

ranno chiamate anco parallele Cotto diagonali, fi come le F G, & A H, Ci chiameranno fopra diagona-

li parallele,& la lineaO P , fi dirà fòcto diagonale parallela

.

^ 'K'K^O T ^ T 1 0 Tsl^E.

Per effere le fopranominatc voci in vfo apprellb de grartefici,& fpccialmente dell'Autore, il quale in

quefta {"econda Regola le nomina Tempre così fattamente,io l'ho volfute lafciare nello fteflb modo, che

da lui ibno ftate pofte fotto titolo di primo capitolo,rimettédo i lettori per il refto dell'altre voci da vfar-

fi in quefta prefata Regola alle definitioni da noi pofte auanti le demoftrationi della prima Regola, fi co

ne al luogo fuo nell'annotationi da noi faranno vfatc con le dette dimoftrationi,per far chiaro quel tan-

to che dall'Autore fi fuppone per vcro,& cognito.

Che quejlafeconda Regola operi conforme aìlaprima ^^fa di

(Quella ,^ dogn altrapiù commoda .

C^p^ IL

NElla prima'Regola fi prona con euidenti ragioni , t che tutte le lince^ '^m,

che nafcono dalla cofa vifta , 6c corrono all'occhio del riguardante,

te interfegano fu la linea della parete,danno li fcorci della cofa vifta. t Ho- ' ^

ra fi proua per quefta feconda Regola,che non fclo fi può interfegare fu la

detta linea della parete^quale cau fa vn'angolo retto con la linea del piano;

ma che interlègando fopra ogn altra lineajancorche non facci angolo ret-

to, pur che nalca dal punto della veduta,dara li medefimi fcorci , che da

Tinterfcgatione della paretC5Come perla prcfente figura fi yede,che fe tira-

ta la linea morta da B , alla vifta del riguardantejdoue interfega fu la linea

della parete a numero i, dalofcorcio , dimoftrando effcrtantodaB, a

C, quanto da C, in punto numero i. Il che conferma la prima Regola.

Tirata adunque la linea morta da Qalfocchio del riguardante, doue in-

terfega fu la linea D, in punto numero 2. da lo fcorcio , che denota et

fere il medefimo daC, aD , che e da D, in punto numero 2. & fe quefta

linea C , da il medefimo fcorcio che fa B , 6c non interfega pero fu la linea

della parete, non fi potrà negare, che quefta feconda Regola non fia come

U prima. Il medefimo farà la linea D,che tirata all'occhio del riguardante

4oue interfega fula linea E, in punto numero 3. da il mcdcmo fcorcio

N ^ che
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checIaB,C. Il fimile fi dice della linea E, che tirata ancorici alla vedu-

ta doue intcrfegafu Ja linea F, in punto numero4.dailmedefimo (cor-

ciò deiralrrc, fi come fi vede a pieno per fa prefente figuraiil che mi pare a
bafl:anza,lafciando all'operatore il confiderare quanto la fia più efpedien-

III. te della prima, t Et perche qualchVno potrebbe dubitare, che dando la li-

nea B,Ia quale interfega fu la linea della paretCjlokorcio d'vn quadro,

lalineadelpiano A,nondeflefimilmente,interfegandofiila hnea della

f)aTete C , G , lo fcorcio di due quadri y il che fi proua,per dare la linea A,
a quale interfcgafii lalinea della parete in punto numero 5. il medcfi-

mo fcorcio , o vero altezza , che da la linea B , ia punto numero 6. douc;

interfega Cu la. hnea D, & il fimile farà de gl'altri quadri,come operando U
cilmente fi può vedere.

che Valte'Si^^e de' quadri diradati cifien datedalle linee radiali.

Che tutte le lineetche nafcono dalla cofaVtfla, ] Si c detto allaTefta fiippofitionc, che la vifione noftra fi

fa mediante i fimulacri delle cofc , che all'occhio vengono , i quali fono portati dalle linee radiali de|l^

Ip.defin.&Quefte fono le linee,leqiiaH dice l'Autore cheWlcono dalla co fa vi fta, &ci danno gh fcorci

nella parete,!! come al cap.3 . della prima Regola largamente s'è moftrato , che quefte linee radiali , che
cfcono con il,fimulacro dalla cofa veduta,formano la piramide radiale del veder noftro,deIla defin.i 1 .là

quale ellendo fegata dalla parete, ci da la imaginedella cofa vifta nella fetcione,in fcorcio,cioc ridotta di

gradata in Profpettiua . Et però l'altezze de gli fcorci nella parete Ci hanno da quefte linee ra4iali> che

dalla cofa vifta vanno all'occhio,come meglio nelle due feguenti annotationi fi vedrà

.

^ K.K.O r ^ r I 0 HE SECOTi^D^.

Che Valtcì^p^e de^quadri digradatifi piglionofopra qualfiyoglia linea , che efca dal punto

principale , ((^"vadiadlla linea piana.

Morafi prona per que^afeconda Bagola. ] Perche il Vignola ha prefelc interfeganoni per gli fcorei , i
vero altezze de'quadri digradati in su la linea perpendicolare della parete.al.capitolo 4. & 6.d<ìlla prira»

Rcgolajhora in quella feconda moftra,che tanto è prendere gli fcorci in su la hnea della parete C G, che

fa angoli
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nrfn
linea piana A F, come torgli in qual fi uogUa altra Iinea,purcheMù dal G , pnnro

principale del a Profpetnua, & vadu à terminare in 111 la predetta linea pianaci come chiaro fi vede ne,
gli demolì che 1 Autore pone nelle parole del prefente capitolo . Attorno à che naibc vn dubbio , per
quello che allaprop. 3. s'è detto

,
doue habbiamo dimoftrato.chc tanto è torre le interleirationi in sù la

Jinea perpendicolare G C, della prefente figura, come torle in sù la linea inchnata G D, purché h muti
1} punto della diftaiua: Se qui il VigLola fenza mutar l'occhio dal punto H,tanto piglia le interfcaationi
Iti su la hnea perpendicoIare,comein ognaltra Imea indinata .Al che fi dice.che fe^bene il Vurnola nonmuta l'occhio dal punto H, ad'ogm modo muta ladiftanza della villa nel modo, chealjj prop ^;
« c tatto; perche volendo pigliare 1 altezza del quadro digi'adato D I. in sù la linea perpendicolare G C,mette U termine del quadro perfetto al punto B,& le vuole pigliare la medefima altezza del prefato qua-
ilro cUgi-adato in fu la Imca inclinata G D, in cambio di mutar l'occhio dal punto H,mura U rermme det
quadro dal punto B

, al punto C , tanto quanto è la larghezza del quadro, òc tirando la hnea C H,inter-
lega la linea G D, nel punto 2. & ci da la medefima altezza, che ci daua la B H, nel punto numero i. Et
tantoopcra con mutare il punto del quadro perfetto conquelèa regola , come fi fa in mutar l'occhio dal
punto della diftanza con la regola di Baldaflkrre da Siena. Ma che tanto open nel digradare il quadroD l,CD la hnea B H, comecó la linea C H,& che la linea che pafià per le due interie<ranoni,

. , i,fiÌ parai
Iclaa lalinea CD li dunoftra nel medefiuio modo,come li fece nella prop.5 .attelo che nella prefente fi-
gura li due triagoh H G i,& B C i,fono equiangoli,^ di lati proportionali:<s<: così parimcte li due trian

f 1^ n I ! ,

^5§"»^^"^.^^.^ co^^e nella terza piopof s è fatro, fi vedrà che nel tna^oloO C D,liduclan G C «ikO D,fono tagliati proportionalmcte ne'duepiuui 1,2. & checÓfecuentemente
la linea I, i.c parallela alla C D.Sc però è vero quel che dice il Vignola,che per la digradatfone del qua-
dro C D,tanto c il pigliare la interlegatione nella linea perpédicolarcG C, come nella inclinata G DA'
nel medefimo modo fi dimollrerà d ogn'altra lineadella prefata figura.Hora da quanto s'è derto,duc co

j n" j
^'"^ 7"?,^

^^n^'''^^^"^^''"'^^
fiafaciliffima,&commoda,poi che fenza mutare il pu-

to della diftanzadella vifta polliamo prcdere I mterfegationi per l'altezze de quadri digradaci in fu qual
linea che più ci piace, pur che efca dal punto principale, & vadia alla linea piana . L'alfra è , che ella fia
vera, & conforme alla regola ordinaria di Baldafiarre.poiche con la tlimoftradone della 3. propol". fi ve-
de che amendiic tendono al medeiimo legno . Ma chi fe ne vorrà piufenfatamente chiarire, metdla nel-
io ftruraento della 3 3 .

propol. & vedrà con l'occhio cifcr vcriffima.

J^ifpofia al dubbio del Vignoh,

Et perche qudchmo potrebbe dubitare,-] Mette in dubbio il Vignola,fe dandoci la linea B H, nel punto
^el numero l

,
l'aUezzad'vn quadro dÌ2radato,la linea A H,ci darà nel numero 5,1'altezza di due quadri

Al che oltre alla fifpofta dell Autore,diremo che fi comel'altezza C i, rifpondealla GB , eilendo^ifté
amcndue fotto il medelimo angolo B H C> appariranno d vna ftellà grandezza,fi come è detto alla prò-
pof. |. così parimente la C A , rifpondeall'altezza C MaelTendo la A C, dupla alla A B , feeuirà che
anco la C;,apparilca all'occhio dupla alla C I, con tutto che le fia minore,per la prop r Etperòdan
dod la B H, nel punto i

,
l' altezzad'vn quadro,d darà la A H, nel punto l'altezza di due quadri.

Confiderafi, vltimamente àcorroboratione di quello lecondo capitolo, che taghandofi infieme le liv

nccche vanno al punto H,dell occhio,con quelle che vanno al punto prindpale G, che le linee che per
clic interfegationi ion arate, fono parallele fra di loro,& alla linea piinaancora,fi come s'è dimolkato
allaprop. 4. La onde (ara yerifiimo, che le interfeganoni per l'altezze dc'quadri digradatifi polfinpi-

- ^liare lopra qual li vogha linea, che dal puijto G,principale dèlia Profpetdua vadia alla linea piana A F.

"Delle lineeparallele diagonali,^pojiea cafo .

Cap. Ili

SE bene fecondo la Geometria t le linee parallele no fi poffono mai toc Am, 1.

care, o vero vnirfi infieme dalli capi,ancor che vadmo in infinito > ma
tirate in Profpettiua fanno altro effettoJ percioche fi vanno ad vnire allo-

rizontc in vn punto più & meno difcofto iVno dall'altro, fecondo che farà

la pofitura delle linee : percioche le linee erette vanno ad vnirfi in vn^un.
to fu la linea orizontale, douc va a ferire la villa del riguardantc,6c t le li

ncc diagonali vanno a fare il fuo punto fu lorizonte difcofto dal punto

principale

IL

II
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principale quel tanto che fi hauera a ftar difcofio dalla parete, come per la

{)rescte figura fi proua;che fatto vn piano di più quadri in Profpettiua per

a Regola prima,poi meflo la riga per ciafcuna linea retta , andera al piito

fopranominato della villa,fegnato A.& mettendo la riga che tocchi gl'an

goli delli quadri del pianoA tirate le linee,anderanno a farVn punto Cu ì*

orizonte fegnato B, tanto difcofto , quanto làra la diftantia che fi hauera a

' ftar difcofto dalla parete.-j-Le linee pofte a cafo tirate in Profpettiua ande*

ranno a far li fuoi punti più & men lontani dal punto della veduta,fecon-

doJa fua pofitura,come al fuo luogo fi moftrera a pieno.

A.

Delle parallele l^ro^ettiue

,

Le linee parallele,'] Alla definirionc dcdma s'è raoftrato , che le linee parallele principali fon quelle,"

che vanno à concorrere tutte in vn punto:& s è detto principali,à differenza delle fecondane de quadri

fuor di linca,come alla 3 . annotatione fi dirà . Imperò che le linee dall'Aurore cjiiamate erette, che con

la Unea del piano fanno angoli retti,corrono tutte al punto principale dell'orizontOjattefo che come piu-

volte s'è detto,quelle cofe che più da lontano fi veggono, ci apparifcono minori (come dalla p.fuppof fi

caua) fegnirà che delle linee parallele quelle parti che faranno più dall'occhio noftro lontane, ci appa-

rifèhinomeno diftanti fra loro.ondc quelle che faranno lontani (lime da 11 occhio
, appariranno che nell"

cftremità ii congiunghinOjlì come con gl'cfempi alla defin.j'.s'c cercato di moftrare.

^ K.'KO T ^ T IO 'KE SECOV^DJT.

Delle lìnee diagonali.

Le linee diagonalìyanno, ] L'Autore chiamalinec diagonali nel primo cap.quelle,che vanno da vn an-

golo all'altro del quadrato; ma in quefto luogo per le linee diagonali intende quelle linee , che vanno al

punto clella,.diftatia;& le chiama diagonali,fi perche nalcono dalle predette, fi anco perche paflàno mttjp

Eer gl'angoli de' quadri digradati, fi come nella figura del prefente capitolo fi vede , che le finee,le quali

partono da* punti C» D, E, F, G, H, I, palfono per gl'angoli dc'quadri digradati della figura, & vanno

tutte à concorrere in fu la Unea orizontale nel.punto B,delìa diftatia,& perciò il Vignola chiamali pun,

to della diftaptia punto delle Hnecdiagonali,perche ad elfo vanno le linee , che paflono per gl'angon de*

-quadri digradati,& il punto principale,punto delle linee erete , perche in eflb fi congiungono tutte leli-

nee erette, cioè le parallele principali,che fanno angoli retti con la linea del piano. Et di quà caueremo,

che afl'hora i quaciri faranno digradati con vera& giulh regola, quado tirate le linee rette diagonali per

gl'angoli di tutti i quadri, andranno tutte à congiugnerfi nel punto della diftantia in fu la hnea orizon*

tale, fi come s'è detto di fopra nel tnollrate la f^fità dellaprima delle due regole trifle,
i
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^ 'KKO T ^ T I 0 Ti E r E B^Z ^.
Le linee pofìe à cafo, 1 Quefte lineefon chiamate alla x i.

dcfinitione linee parallele lecondarie , le quali nafcono da i

lati de'quadri digradati fuor di linea , che l'Autore chiama
pofti à cafo,& vanno alli loro punti particolari,pure nella li

nea dell'orizonte. Et le linee di quarti quadri fuor di linea
non fi potranno chiamare erette , non facendo angoli retti
con la hnea pianarne meno Hnee diagonaIi,poi che'non cor-
rono al punto della diftanza ; & però fi come noi le habbia-
ino chiamate alla prefata defin.linee parallele fecondane, co
sì per feguitar lordine del Vignola,chi vorrà , le potrà chia-
mare linee erette fecondarie, facendo angoli retti con il lato
del quadro P, fuor di linea, fe bene non lo fanno con la li-

nea del piano C B , nella qual figura il punto A , e il punto
principale,& le linee A C,Sc A B,fonole linee erette,ò uero
parallele principali,che nafcono dalle linee L C, & K B, che
Fanno angoh retti con la linea piana C B,& le due linee GD,
&G E, che corrono al punto particolare G , faranno le linee

erette fecondarie : perche fe bene nalcono dalle due linee

ND,&M Ejche non fanno angoli retti con la linea piana , li

fanno al meno con il lato del quadrato P , chiamato dal Vi-
gnola pollo à calo, ik da noi fuor di linea,che c tutt vno,per
che non c pollo in 111 la hnea del piano , ne à quella parallelo con nelfuno de fuoi lati : & fi dice pofto àcalo cioc in tmucrfofenzahauer riguardo alla linea del piano,nc alle parali^ Et Lo danoi dette parallele fecondane,pcrche eicono dalli due lati paralleli del prefato quadrato P , fi come all^
detta dehn.xi. s'c moflrato. ^

^
Conclurferemo a_aunqi.e,che fe bene le regole vere della Profpettiuafono diuerfe.il fine non dimeno

e tutfuno & tutte tcdono al medefmio fono & che la fomma del negotio cólifte nel piantar bene il ntm
. to principale de la Profpetmia.cl.e ftia à Imello ì dirimpetto all'occhio; & il p„nto della diftanza colfòrmeaquantonel fello

cap,dellapra„aRegolasèdetto:perclKmttel-altrecofepoifonoaccert^^^^^^
condurle pmpervnarcgola,chepervn>altra. non vuol direaltro/enóoperarepui.^
te, f. come vedremo che la prefente Regola fia più commoda& facile di tutte ijtre nulSelb ooen con 1 medefami fondamenti conforme all'altre regole.

aittcquatunqm. ella ope-

1>eUa digradatione deRefigure kfquadra. (ap. ////.

P E R la paflata figura fi mofti-a,che tutte le linee parallele mede in Pro-
1 fpettiua vano ad vnirfi in vn punto lii la linea orizontale le linee erette
vanno alla veduta , & le linee diagona'i vanno alla diftantia- Et per quella
ragione fi moftra il fondame'to di quella leconda Regola in quefio modo.
Fatto che s'habbia vna linea piana,& tiratoli (opra vna linea eietta,dara la
gelo retto legnato H. & quel tanto che fi vorrà che fia grande il quadrato,
tato fi farà che lia da G,ad H.di poi fi tira vna linea diagonale,che cominci
dal G,& vadia verfoi

.
t Et douefeghera la linea H I.fara tanco,quàto e da

G,ad H,& formerà un'triangolo ortogonio,o uero mezo quadro,tacrliato
perangolo:& per quefta ragione volédo fare vn quadro in fcorcio, ctoem
Profpettiua,fatta la linea piana,& melfo in forma li fuoi punti,cioe il oun
to della villa A,& il diagonale B , fu l'oiizontale , mettafi la larghezza'dc!

tnagolo ortogonio in fcorcio:poi tirata vna linea da F, a E, che fia paralle
la col piano CD,farail quadro in lcorcio,o vogliamo dire in Profpettiua,
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^ Ti^'KO T ^ T I 0 TSiE,

Della pratica della linea eretta, ^ della diagonale,

V.t douefegherd la lìnea HI.] Volendofi qui moftrare da che nafca il quadro digradato.dice il Vignola

che fi formi vn triagolo ovtogonio ìlofcelcche farà un mezo quadrato, così.Tirata la linea C Hjalzifi la

linea H l,ad angoli retti,tirando la diagonale G I,& doue fegherà la linea H I,cioc nel punto I,farà che

la G H, fia vguale alla H I. Hoia per Hir quefto,(arà necellàno di fare lopra il punto G, l'angolo K G H,

rctto,& pagUarlo per il mezo con la linea G I, la quale fegando la H I, nel punto I,la farà vguale alla GH,

perche eilendo l'angolo I G H, femiretto, l'angolo H, re!:to,fe^uirà che anco l'angolo G I H, fia iemi

retto: adunque li due lati del triangolo ortogonio G H , & H I , iàranno vguali , S< così fi farà fatta la li-

nea 1 H,vernale ad H G . Veggafi hora perche la linea che và al punto della diftanza,(ì chiami diagonale.

Prima perche,come s'è detto nell'antecedente capitolo , pailà per gl'angoli de quadri digradati ;
&c poi

perche nafce dalla linea diagonale del quadro perfetto in quella maniera • Volendo digradare il quadro

K H, fi farà la linea C D, vguale al lato G H , & piantato il punto principale A, fi tireranno le due linee

C A, & D A, di poi tirata la linea C E, al punto B, della diftanza,iì farà fatto il triangolo C D E, digra-

datojche rapprefenti il mangolo G H ì^ik la linea C E,nafcendo dalla diagonale GI,ci moftrerà eller ve-

rojchc tutte le linee che vanno al punto della di danza, nafcono dalle linee diagonali de'quadri perfetti,

& pafibno per gl'angoli de quadri digradati. Tirando adunque per il punto E, la E F,parallela alla C D,

haremo nel quadro C D E F,digradatoi,l quadro G H I K, il quale dall'occhio con ladiftanza A B, farà

vifto nella figura C D E F, digridato,com e s'c dimoftrato alla prop,3 3 .il che lo Itrumento della medefi-

ma propofitionc lo farà vedere ancor al fenfo.Er però farà vero, chela digradatione de'quadri , & tutto

il fondamento della pratica della Profpettiu^i,dipenda& nafca dalle linee erette, parallele principali,che

vanno al punto principale , & dalle diagonali che corrono al punto della diftanza, da i quali due punti

fon regolaci ancora li puti & le parallele particolari de quadri fuor di linea pofti à cafo,fi come di (opra

habbiamo detto al luogo fuo . Et nel feguente fettimo capitolo cominceremo à vedere , che quefta fe-

conda Regola del Vignola tutta confifte in quefte due linee, & che la facilità & giuflezza fua non dipen-

de da altro , che da hauerfene faputo feruire; fi come anco le due righe, con le quali egli più à ballo ope-

rerà, no rapprefentano altro, che le due prefate linee,& però le ferma immobili (opra U due pimti, cio^

il principale della Profpettiiia, & quello della diftanza.

GluantofideueJlar lontano a 'vedere le Projpettiue , da ehefi

regola ilfunto della dtfianXj" Cap, V,

ENecefTariojche li due punti nella Profpettiua fiano pofti regolatamcn

tcjcioe che il punto principale ftia a liuello dellocchio , come qui fi

vede che il punto L, fia a liuello dell'occhio S , & il punto della diftanza

Sjfia tanto lontano dal punto principale L, che l'occhio pofla capire 1 an-

golo della piramide viruale,& pofla abbracciareA vedere tutta la Profpet

tiua in vn' occhiata . Per il che bifogna ftar lontano dalla parete almeno

vna volta 6c mezo di quanto e grande la parete,poco piu,o meno, fi come;

qui
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qui nella figura fi vede, doue fé la parete fufle la A I, bifocrncrebbe , che la

linea della dillanzaLSjfuflevna volta Smezzo maggiore della I G. Ma
fefi hauefle a dipignere tutta la parete C K, bifognerebbeflar molto più

da lontano 5 accio Tangolo DSH, poteflc capire dentro ali occhio . Et
doue nella precedente figura del cap. 4. il punto della diftanza B,s'e mef-
fo fecondo la regola, in Tu lalinea orizontale da vn lato del punto princi-

Ì)ale A , in quefta figura per la dimoftratione se meflb al punto S,& per vo
er digradare il quadro F E , fi metterà nel punto G, &c chi vuole, lo met-

te va anco nel punto I,comefi vede, purché il punto L,ftia giuftamentc

nel-mczo tra il pur co I, de il punto G.
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^ V^TSI^O T ^ T I 0 TSl^E,

Chefipuò operare con due punti delLi diftan:(^a

,

Nel preféiue capitolo il Vignok ci moftrain difegnp li due punti della Profpettiiia , ciò c il punto

J?nncipale L, che ha da ftare àìiuello con l'occhio, tk il punto della diftanza,alli quali corrono le due li-

pee del precedente cap. Et perciò fi deuono collocare giuftamente, perche da e(lì,& dalle due prefate

linee pende tutto il negotio della Profpettiua nella prefente Regola. Ma perche il punto principale ha

da ftare à huello dell'occhio, & nella prima Regola al cap. 6. ho moftrato ampiamente laconditione

del punto della diftanza, qui non accade dir altro, f'enon auuertire (fi come altre volte ho detto) che

il punto della diflanza deue ftare in {u la linea otizontale à lineilo col punto principale delia Profpetti-

ua, nell'occhio di chi mira, al quale deuono correre tutte le linee diagonali del precedente cap. & nella

crefeptefigurafi vede il pipto della diftan za nell'occhio di chi mira àliuello del punto principale

Ma per dilegnare li quadri digradati, ci bifogna mettere il punto della di ftanza da vn lato , fi come nella

figuradel precedente capitolo s'è mcllo nel punto B,& nella prefente figura fi vede nel punto ò, dal

quale tirata la linea G F, tagherà la L E, nel punto P, per il quale tirando la finca P Q^parallcla alla F E,

ci darà l'altezza del quadro digradato E P Q^F, in quello ftcllò modo,che i'c metteremo nella I, vn altro

punto della diftantia, che tanto fìa lontano dal punto L, come c il punto G, &c tirando anco la linea 1 E,

legherà la LF, nel punto Q^&: la linea tirata per le due interfegationi Perverrà parallela alla linea

F E, come se dimolhato alla propolìtione prima . Onde nello ftcfi^ò modo fi opererà con due punti del

la diftanza , come fi fi con vn (olo

.

Chefipuò operare con quattro punti della difiantia, Cap. VL

NEL difegnare di Profpettiua può occorrere che lliuomo fi feruira

con le due dillanze,come per auanti e fiato dimofiratOj&; anco volc-

do feruirfi di quattro diftanze^vna fopra il punto della vcduraA l'altra di

fotto,purche fiano egualmente diftantil vno come l'altro dalla veduta > fi

come fi vede nel prefente cubo.

Cheìl punto della difl4n:iafi può mettere nonfulamente alla dcfìra, ò allafinìjlray ma ancofoprat

ò[otto al punto principale della Trojpettiua ,

Nel precedente cap. s'è vifto,che il punto della diftanza è naturalmete nell* occhio di chi mira, ce che

per feruitio della digradatione de'quadri fi mette alla deftra , ò alla finiflra del punto principale , ò ncU*

vno Se l'altro luogo infieme : & qui l'Autore mo{tra,che non l'olamente con due , ma con quattro punti

della diftanza fi può operare, fi come dalle parole fue,& dalla figura tutto chiaramente fi comprende,

Et è cofa mirabile à confiderare l'eccellenza di quefta Arte,& delle regole buone^comedall'interlegatio-

ne delle linee de'quattro punti della diftanza fi cani non folo la digratione della pianta F L , del cubo,ma
anco l'alzato di elio cubo,con tutte le fiie facce . Ma noi di qua cauiamo, che operando con vn Ibi puur

to della diftanza,lo polliamo mettere alla deftra,ò alla finiftra,come s'è detto,ò vero à piombojò di fot-

to,ò di fopra al punto principale A,attefo che le lo metteremo nel punto E,fotto al punto A, principale,

bareno le interlegationi per la digradatione della baia del cubo nel punto L,&: nel punto S,fatte dalle li-

nee E T, E H,con le hnee,che vengono dal punto principale A F, & A G. ;^^a uolendo,che la diftanza

fia nel puto Qfopra il pCito principale,faràno fatte le interfegationi per la bafa del cubo (uperiore dalle

lince CF,& CG,con le linee AH,& A T,ne'punti X,K.di modo che meilò il punto della diftaza da qual

banda fi vuole, opererà da fe iblo fempre vniformeméte. Se bene: fi come faranno tutti quattro li punti
infieme, da ciafcuno delliquafi tirate due hneealle eftremità del latooppofto del quadrato perfetto

FGHT, nella interfegatione, che eftèfinee fanno infieme nelli pimti S,X,K,L, ci danno nonlolamen-
te la digradatione di tuttele facce del cubo , maanco l'alzato nello fteftb tempo, lenza feruirci del pun-
to principale,nè di nellìina linea da efib tirata, che è certo cofa mirabile, 8c da neftun'altra regola conlè-

guita,attefo che tutte fi feruono principaliftimamente delle hnee, che efcono dal punto principale della

Profpettiua. Et fe qualcuno dubitallè, come fi verifichi , che andando tutte le lince parallele, fi come
più volte s'è detto, al punto principale conforme al veder noftro, fcnza feruirfi di elio punto fi polla

operare giuftamente. Sirifponde, che fe bene qui attualmente non ci leruiamo del punto principale,

l'adoperiamo nondimeno virtualmente.Perche la prima cofa piantiamo li quattro punti della diftanza

B, C, D, E, airincontro del punto principale A, fopra le linee orizontafi B D, C E, che fi incrociono

in efiò
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in cflb punto principale:& poi piantiamo il quadro perfetto in quel fitOjrifpeito al punto princÌDale T*.

c5do che vogliamo che il cubo lia vifto dall'occhio,come s'infegnò al cap. 4. della prima Rcaola Et oul
fi vede eller vero quel che più volte ho detto, che quantunque le regole fiano diuerle, tedono nódimeno
(cilendo buone) tutte al medeiimolcgno,attero che Te dalh quattro angoli del quadrato perfetto F G
T,H, fi tirino quattro lince al punto principale A, & al punto B, della diftanza fi tirino le due B F &
B H, feghcranno le linee G A, & T A

, ncUi medcfimi punti L, K, li quali infieme con l'altre due lince

il ^ ^* digradatione di mt^e le fi<cic del detto cubo, conforme à
quello che fanno le lince tirate aili quatuo punti delia diftanza.

Com
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Comefdigradino con laprefente regola lefigurefuordi

fquadra. ^ap, VII.

^m,j. % T'Olendo digradare, & ridurre in Profpettiua f qual fi voglia figura

V fuor di fquadra,coinefono circolijOttangoli, & ogn'altra figura, che

j j, pofla occorrere, f e di necefsita far la pianta iii quella pofitura, che l'huo-

mo la vuol far vedere ; come qui fi moftra per la figura d'vn ottangolo , il

quale facto in pianta in quella pofitura che l'huomo vuole,&: fegnate le li-

nce dc'punti ad angolo retto fu la linea pianajche tocchino grangolij&c co

trafegnate di numeri,fegnate di poi fimilméte le hnee diagonalijpure con-

trafegnate de'medefimi numeri fìi la linea piana , poi mefsi li fuoi termini,

cioè il punto della veduta fegnato A , & la diflantia B , riportato li punti

della pianta fu la linea piana,cofi quelli delle linee diagonali,come le eret-

te,& tirate le erette alla veduta, 3c le diagonali alla diftantia , doue andran

no ad interfegare infiemc fecondo li fuoi numeri, faranno li punti dell'ot-^

tangolo in Profpcttiua

.

B
Linea on^^ntafr

iAHea manor

\7 Sy

teUa dlmfme dellefigura che VAutore ìnfera à disr^dare .

Oualn uf^Sti^ik«^^ fuordi Cquadra.] L'Autore chiama figura fiior cU fquacjra ogni figura che n5 è rtu

tScola, doè che non ha glafigoli à r(iuadra,comc è iìc^vi^wA il paraUdogramo ictungolo;& le di.
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tM^c in figure rettilinee, & airuilinec : in oltre diuidc le figure rettilinee , in figure rationali di Iati & an-
goli vguali.&irrationjih di lati & angoli difiiguali. Et le figure à fquadra nel digradarle le colloca ò in li-

nea, cioè con vno de' fuoi lati parallelo alla linea piana, ò flior di linea , cioècheniunode llioi lacifia
parallelo à detta linea piana.Et perche fotto quefte diuilioni vengono comprele tutte le fieure piane,ch'e
ci poflìamo immairinare

; & di ciafcun genere di eilè dandocene yncfempio , ci viene à moftrare come
con quella regola c poffibile à digradare ogni forte di pianta, habbia che hgura le pare . Hora perche nel
cap. quarto ci ha moftrato il modo .li digradare le figure à fquadra , che c faciliflimo:, & limile al modo
ordinario di Baldaflàrre da Siena, nel prefente cap. ci moftra come fi digradino le fia,,re recolari fuor di
rquadraj^: dall' efempio, che ci da dell' ottangolo,cauiamo la regola generale,che cfferuira per digrada
re ooni altra figura regolare di lati & angoli vguali.Ma acciò fi veggaìa grande eccellen/a di quella reeo
la, fi confideri quanto fia difficile à digradare vniuerfalmente tutte le figure regolari in diuer/è maniere

^
come vfono i Proipettiui,& quanto con la prefente regola fi operi facilmente,& conformemente in tut'
te le figure, fiano di quanti lati ci pare. In quefto 7. cap. adunque habbiamo il modo di digradare le fi^ul
re ftior di fquadra neirefempiodell'ottangolo.Nelfeguente cap. 8. con l efempio del cerchio vedremo
come habbiamo à operare non lolamente nel digradare tutte le figure circolari , ma etiamdio ogni fiau-
ra ouale,& le mi fte ancora.Nel nono capitolo ci digrada le figure rettangole porte fuor di linea-& nerdc
cimo quelle che lono chiamate irregolaii,fatte di lati 8c angoli difugualì. Et cosi non ci fi può dar fioura
da digradare,che non cafchi lotto vno di quelli cinque efempi,cioè, non fia ò rettangola, ò fiior di iSua-
dra,ò arcoiare,& mifta,ò rettangola ftior di linea,ò veramente irregolare.

^ 0 T ^ T I O -KE SECO Ti^D

Della dichiaratìone dell* operatione del prefente Cap.

E di necefsità far la pianta.] Fa mefticre il confiderare& intendere molto bene qucfta prima opcratio^
iicperche intefa quella, fono intele tutte 1' altre,auuenga che fc bene le figure lono diuerfe,le operalioni
fono turtVna,& poco fono da quella dijfferenti.

*

Si pianterà adunque la prima cofa il punto principale al luogo Tuo, & il puntodeUa diftanza,fi C6me
rcinfegnatoalcap. 6. della nnma Regola, rome nella prefènte figura fenoli due punti A,B dipoi
fi farà la pianta della hgura,che fi vuol digradare,come nel prefente efempio fi vede la fioura deli^ottan
colo G. 6c fe vorremo,che il digradato venga innàzi,& tocchi la linea piana, io metterento che tocchi la
linea E F,che rapprelenta la linea piana : ma fe volelTimo che apparili^ più da lontano dietro alla pare
Ce,metteremmo l ottangolo predetto tanto lontano dalla linea E F , quanto vorremo che il di.r.dato ap
parifca lontano dietro alla parete Ma nel prelente efempio douédo il digradato toccare lams'è meV
(o il perfetto ,n lu la linea piana E F . Dipoi da tutti gl'angoli che non toccono la prefata iLa E F , li d-
reranno linee perpendicolari

, che faccino angoli retri con la linea E F , come fono le linee ; , 4 , y, 4 .&
<J,4. 5-^7> ;> ^: I>I>8.& quelle faranno le lince erette, che iranno ancroH retti con la linea pia-
ra£F. Dipoi fi tireranno le hneediagonah,chelàrà la linea 4,^ T, 6, i, 6. & 7,8,7. le quelli quaura
linee fono tutte bafe di triangoli rettangoli ilolceli,perche 4, de j, 4. è vguale à 4, 3 . & cosi il tria-
golo 4, & 5, 4, & 3 .

c rettangolo ilofcele:«&: così parimente e il triangoli 5,4,^ i.& il trianeolo 6
3 . & 6, & 1

. & anco il triarigolo 8. , ,
Se 8. & 7, & 8^ parimente è fatto nel medehmo modo il trianVo

lo 7, 7, S.Et la regola generale e quefta,che le linee diagonali in ogni figura che s' ha da digraL
re deuono iempre efiere il diametro de quadrato perfetto, che e il medefimo che la bafa del triangolo i-
beicele rettangolo:il chenon vuol dir altro, fe non che tanto ha da efière la Imea perpendicolare c 4 e.

4.Come la hnea piana,aoe la linea 4 & i.Et quella regola s' olleruerà tanto nelwLure rett.hneetcQ.
me nelle arcolan,& mille,ficome vedremo nel feguente cap.Hora quelle due forti di linee, cioè erette
& diagonali,ci daranno due lotte di punti per tirare da efiè due forti di linee alii due punti , cioè al pun-
ip delladiltanza B, &al punto principale A

. Et quelli punti fi pigliono in lu la linea E F , & fooo li
punti 5, 4.& 4» 5 •

«Se 5, 2. & 1 , 8. & I . & 7, 8.L1 quali punti fi riporteranno dalla linea E F, in fu la U
nea C D, fi come nella figura li vede fatto, &: poi pollo nell'A, il punto principalc>& nella B , quello del
la dillanra, con le regole di fopra inlegnate

,
fi tireranno al punto B , le linee che efcono dalli punti fatti

clallelineediagonali,comefonolelineeB3,B 1, B 1, B 7,S.&di qui è,che comedi fopra sèdctto
le linee che vanno al punto della dillanza B, lì chiamono linee diagonaH . perche nafcono daUi puna
caulati dalle hneediagonah della figura perfetta, come è l' ottaiigolo G, & quelle che vanno al punto
principale A, da noi dette parallele principali

, fono chiamate dal Vignola linee erette
, perche nalcono

clalli punti ca^ionau dalle linee erette della figura perfetta G . & quelle fono le line-^ A / . a .adalli punti cagionati dalle linee erette della figura perfetta G . & quelle fono le linee A f 4 A 'A
1.&A8, I .Etnellainterfegationechefani^^

vanno al punto B, della diftantia,& da punti eretti vanno al punto A, principale,haremo tutti d' angoli

i - n r I* - * ^ -w^digradarfi tinti lan&an
goli, quanti ci pare, che con quella preknte regola li digraderà nè più nè meno , che è digradato nella
prefente figura l'ottagolo G,attorno,ò détro al quale fe lì full^ delcntto il cerchio, ci verrebbe parimetc



no REGOLA II. DELLA PROSPET, DEL VIGNOLA.
digradato.infieme con l' ottangolo H . Et di già fi può cominciare à vedere 1* eccellenza di qiiefta regola»

che con tanta facilità ci digracta qual fi voglia figura rettilinea , & circolare, fi come più chiaro fi vedrà

ne regue4iti cfempi j. Ma fé vorremo conolccre quanto quefta regola fia buona & vera(oltie che metten-

do le cofe da lei digradate nello ftrumento della propoiìt. 3 3 .le vedremo con l' occhio corrilpondereall*

Tuoi quadri perfetti) potremo ancora vedere che opera coForme alla regola ordmaria di BuldalIàrre.PerT

che mettendo la figura digradata H, fopra la perfetta G, talmente che h punti eretti& diagonali della U:

nea C D , ftiano fopra li punti della lÌ4ica b F, vedremo che tutte le fiiccie dell' ottangolo perfetto fono

riportate in profilo nella Unea E F , ^ che da effe tirando le linee al punto della dillanza B , & l' altre li-

nee parallele principali al piuito A,principale,s mrerfegono inficrae,& ci danno l'altezze & le larghezze

^eir ottangolo digradato ;iclli punti delle lorointerlegationi,nc più ne meno come ci darebbe la^-egola

ordinaria,^ anco la prima precedente del Vignola: &c operando tutte tre quefte regole conformemente,

faranno tutte tre buone,«3i: tutte à vn modo rilponderanno ali occhio giuftamente nello (portello dej

la 5
j.propofitione.

Chi brama asUmque fiirfi padrone di quefta Regola, & poter con ella ficuramente & prefto operarceli

conuiene metterfi molto bene à memoria qual lìano le Unee erette, che fon quelle che cafcando da tut

xi i punti della figura perfètta, che fi vogliono digradare, finno angoli retti in l'u la finea piana, ik li pun-

ti che in efià hnea fanno,fono chiamati dall' Autore,punti eretti.in oltre mettan fi à memoria anco le li-

nee ,dia^onali,che fon quelle,che cafcono da ogni punto,di doue cleono le linee erette, <3<: con elle fanno

vn angolo vguale all'angolo che fanno nella linea piana, tS<: però eilè lince.diagonali,ficome s' è detto, fo-

no fempre baia d vn triangolo rettagolo ilblcele , & li pùti che fanno nella linea piana,come fono li puh

ti j, 1,8,1, 8.lono dall'Autore chiamati punti diagonali.

Della di^radatione delcerchio , (^ap. VIIL

jfnn, I . \J Olendo fare vn cerchio in Profpettiuajtbifogna 1^ prima cofa fare l.>

V pianta,fi come s*e detto deirottangoIo5& poi diuidere laTua circon-

II. fetenza in tante parti,quante ci pare; come farebbe vcrbigratia
"t"
in dodici

partile bene in quante più parti farà diui{b,fàrà tanto meglio ; 5c poi tira-

re le linee erette da ciafcun punto delle diuifioni , che faccino angoli retti

jrii." in fii la linea piana ^ & da i medefimi punti t fi tirino poi le linee diagonali,

fi come nell'ottangolo se fatto,&: dalli punti che efle linee faranno in fu la

linea piana , fi tireranno le linee erette al punto principale, & le linee dia-

gonali al punto della difianza , & doue fi incerfeghcranno infieme , ci da-

ranno li punti coiTÌ(pondenti alli punti delle diuifioni del cerchio perfec-

tp\ òc poi fi tireranno li pezzi della circonferenza a mano, di pratica tra vn

punto & l'altro pero fi di/Ie^che quanto le diuifioni faranno più minu-

te,tanto verrà fatta meglio la cuconferenzajche fi tira tra vn punto,&: 1 al-

ni i. tro . t Et s auuertifce , che la pianta del cerchio, & d'ogn'altra figura,che fi

vuol digradare , fi può farein vna carta appartata,dalla quale fi riportonp

poi li punti retti òc diagonali in fu la lincia piana della Profpettiua

.

^ T^KO T ^ T I 0 V Tii M

che cofaftam le piante dtìlefigurCyche s'ha/inod digradare,

Bifogna la prima cofafar la pianta.'] Il Vignola dicc,che volendo digradare qual fi voglia cerchio, ci bi-

fogna primierar^ente far la fua pianta,cioc fare vn cerchio perfetto,il quale è la piata,cioc quello donde
diriua il cerchiom Profpettma , fi come dall'otcangolo perfetto di fopra s'è canato l'ottangolo in Pro-

fpetri iia;<5<: cosi da ogn'altra figura rettilinea.curuilinea , ò mifta perfetta fi caua il Ilio digradato , di ma^

niera che d'ogni figura fatta in ^^rofpettiua la fu pianta è il fiio perfetto, fen za il quale noi non pofiìa-

mo far la figura in Profpettiua, bifognandoci da quella cauare li punti eretti, & diagonali , fi come dell'

ottangolo nel precedente capitolo s e fiuto,<S<: del cerchio nel prefence fi vede : il che auuiene non folo

operando con quefl:a prefente regpla,ma con ogn'altra, fia qual fi voglia,che lempre dal perfetto fi cauA
il digradato,come di Ibpra più volte habbiamo raoflrato.
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Linea on^mtaLt^

jt r ^ T 1 o isiE SECO v^d jt.

Della diuifione del cerchio perfettoper digradarlo

,

In dodici parti']ì^cìh digradationedell'ottangolo volendolo mettere in Profpcttiuajfi fon tirate le li^

ncc erette da ogni fuo angolo fino alla linea piana , de così anco le linee diagonali fi fono tirate da tutti

gl'angoli per haiier li punti eretti , & li punti diagonali , li quali nella digradatione ci danno tanti punti
per fare la figura in Profpettiua,quanti lono gl'angoli di ella figura^^ quelli ci balbno , perche nelle fi-

gure rettilinee come habbiamo li punti de gl'angoli,c poi ficililfima cofa il tirare le linee rette da vn pUr
10 all'altro,cioè da vn angolo allaltro : ik quefi:o ferue in ogni figura rettilinea , liabbia quanti ancroli fi

Viiole,per che fi riporteranno fempre tutti i fuoi angoU in fu la linea pian.t dalle linee erette. Se dalFe dia-

gonali» Ma nejla digradatione delle figure circolarijdie non hanno angoli, ci bifognadiuiderle in più
parti vguali, & da elle diuifioni tirar poi le linee erette, Se le diagonali, acciò ci diano in fii la linea piana

11 punti eretti,& li diagonali : dalli quali punti tirare poi le parallele al punto principale , Se le diagonali

aÌ punto della diftanza , ci danno nella loro interfegatione tanti punti , quante ibno le diuifioni del cer-

chio perfettOjfi come vediamo nella prefentc figura,che la circonferenza del cerchio ridotto in Profpetr

tiua c tirata per le interfegationi,chele hnee parallele,& le diagonali fanno infieme.Et perche tra vn pu-
to Se 1 altro delle prefate mterfegationi ci bilbgna tirare i pezzi della circonferenza di pratica con la ma-
nojperò l'Autore ha detto,che in quante più parti fi diuiderà il cerchio, tanto meglio larà,perche li pun-
ti dell' interfegationi farano tanto più vicini Tvno airakro,& li pezzi della circonferenza làranno tanto

più corti , Se fi tireranno tanto più giufte:Ia onde chi facellè lediuifioni nel cerchio quafi infinite , le in-

terfegationi delle hnee parallele. Se delle diagonah fi toccherebbano quafi infieme. Se fi opererebbe (vo-

lendofi afFaticare,come più volte ho detto) con regola fenza mefcolarui quafi pratica nefiìina. Refta qui

'd'auuertire,che con quella regola fi potrà mettere in Profpettiua non folaméte il cerchio, ma anco l'elio

pfe,& qual fi voglia figura ouale,intere,© in parti. Se anco le circonferenze, che efcono dalla fettione pa-

rabolica. Se da quella dell'anello,fi come operando ciafcuno potrà da fe chiaramente compyendefe,fen

za porne aljrp cfwnpio.

^ Tin.O T ^ T I 0 n^E TEB^Z^.

Come nel cerchiofi tirino le linee diagonali.

Si timo poi le linee diagonali.]Se bene nelle figure rettilinee,& di lati di ninnerò pari le diagonali fi tiro

no da vn angolo all'altro di ella figuraci come nel precedete capitolo fi vede nell'efempio dell'ottagolo,

qui non dimeno nel cerchio le finee diagonali pafièranno tutte per le diuifioni di elfo cerchio, fe lo diui

deremo in parti vguali dì numero pari: elle diagonah iàranno fempre bafa de triangoli rettmgoh ifb-

fceli,fi come dell'ottangolo s'c detto auuenire. Ma per fare quelle djagonahjche riefchino bafe de i pre-

fati tnangoli,fi come è neceflàrio che fiano,& più à bailo fi dimoftrerà nel primo icmma,fi opererà in

queita maniera. Tirate che il fono le linee erette ad angoli retti in iù la linea piaua^fi pi^ierà la hnea del

mczo.
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mezOjCome nel prefente efempio c la linea 1 0,4, i o, & 4. & dal punto fiiperiore i o. fi tirerà la linea cUa

gonale i o, i, i o^óc i.talmente che tra il dieci & l'vno fia la quarta parte della circonferenza del cerchio,

il quale elFendo diiiil'o in parti di numero pari, talmente che lia fquartato in quattro parti vguali,& paf-

fando la diagonaie,che fi parte dal numero dieci,per la diuifione del numero vno , refterà tra il dieci

l'vno vna quarta della circonferenza del cerchio , 3c la diagonale i o, i, i o,&: i . farà in fu la linea pi^na

vn angolo mezo retto, &anco lo farà mezo retto con la hnea eretta nel punto dieci , fi comequi fotto

dimoltreremo al Lemma fecondo:& così la diagonale farà bafad'vn triangolo ifofcele rettangolo. Et óx

quella prima diagonale faranno regolate poi tutte l'altre,che fi deuono tirare da punto à punto delle di-

uifioni della circonferenza, talmente che fiana tutte bafe di triangoli rettangoli ifolceliv^cciò riclchino

tutte parallele ira di loro,come s'è detto,6i come noi dimoftreremo Ceometricamcte nel feguentc Lem
ma:& con quella regola fi faranno le diagonali in qual lì voglia figura circolare.

L E M M ^ V F^I M 0,

che U lìnee diagonali dellefigure perfette chefi hanno d digradare^deuìno effcre neceffa"

riamente baje de i trìangoii rettangoli ijcfceli,

ElTendofi moftrato nella prima regola del Vignola,& anco nella regola ordinaria, che volendo digra-

dare l'altezza d'vn quadroni riporta n^lla linea piana in ili la banda fimftra , Se da quei punti fi tirono le

linee diagonali, fi vedrà ancora nella prefente regola, che con tirare le finee diagonali nelle figure retti-

linee,&anco nel cerchio, non vuol dire altro,{c non riportare tutti li punti dell altez/edelle ngure retti

linee,ò circolari dietro alla fua perpendicolare , de poi da elfi punti fatci nella linea pian i dalle diagona

hjtirate fi come è detto,le diagonali al punto della dilhnza,per hauere li prefiti punti della figura perfec

ta digrati. Etchefiavero,che dalle linee diagonafi iìanoripoitatili punti predetti giù ftamcni\. in iu la li

nea piana,cioc tanto lontani dalla perpendicolare,quanto efii fono alu,rella chiaro, per che facendoli le

diagonali baie di triangoli ilofccli , ne iegue che tanto lia grande nel triangolo la liuea eretta , quanto

c lahnea piana, ficomenel precedente ottangolo lalinea (5,4,& 3, è vgualeallafinea 3, z, S,&:i.

Et però la fommità delia linea eretta nel punto 6^ è riportata nei punto 6y della linea piana in fu la nion

fimftra, tanto lontano dalla linea eretta perpendicolare, quanto c alta efià linea eretta : & quefto ho vo
luto dire,acciò fi conofca lu conformità che le regole buone hanno tra di loro.

In ohre per efierc le prefate diagonali baie di triangoli ilbfceli , ne fegue che fiano parallele tra di Io-

ro (fi come dimoftrerò, il che c neceflàrio,douendo da efic parallele nafcere le parallele profpettiue, che

corrono al punto della diftanza. Ma che elìèndo le prefate diagonali bafe di triangoli ilòfceU rettango*

li,fiano parallele, fi dimoftrerà così, perche cfi'endo li due angoli (òpra la baia de'tnagoli ilbfceli vgualf,

feguirà cHc fiano lVmiretti,poiche li prefati triangoli fono rettangoli,adunque gl'angoli acuti,chele dia

gonali fanno iupra la linea piana, faranno lutti fra di loro vguali,pcrche gl'angoli retti fono tutti vguali,

adunque cil' ndo gl'angoli inferiori vguali a gl'ellericrioppoftì, le linee diagonah,che fanno detti ango

li, faranno para II eie,Adunque fuà nece{Iario,che le diagonali (ìano bafe de' triangoli rettangoli ifofceii,

per porre li punti da digradarfi lontani dalla finca perpendicolare f econdo le regole buon?,tanto quan-

to è la loro altezza.Et larà anco còmodo per haut re le dette dijìgonafi parallele tra di loro, acciò iccligra

date,che da elle dipendono, corrino al punto della dillaiiza

.

LEMM^ SECO TSl^D 0.

chefta neceffaria,che la prima dìagonale.che
fi tira nel cerchìoyfia corda, d'^a quarta parte

ddia circonferen':(a di effe cerchio.

Nel precedente Lemma fi è moftrato eftcr necelTario, che le diagonali fiano bafe de' triang<oli rctran

goli ifo(beii,aduque farà nt-cellàtio, chegl'an^ofi di efli triangoli che fono fbprala bafa,fiano femiretti,

adunque fcguira,che Itancceflario , che la prima diagonale che fi tira nd cerchio, fia corda d'vna quarta

del cerchio,acciò faccia gl'angoli deUi prefati triangoli fopra la bafa lemiretti,il che lo prono ccsì.ElIèn-

do nella fcpra nominata figura del cerchio la finea j o,&: 1, fottefa alla quarta parte del cerchio, 8c la li-

nea 10,4, eftendo diametro di efio cerchio,leguirà che il pezzo di circonferenza, 3, 4,fia vna quarta

di (^^rchio anch'cgli. Adunque I angolo fatto nel punto della circonferenza i o, dal prefato diametro. Se

dalla diagonale 1,10, farà lemiretto,per effere fottefb alla quarta parte del cerchio, i, 2 ,3,4» poi che l'an

golo che fbttcnde al femicircolo,è retto. Adunque l'angolo acuto che fa la medefima diagonale fopra la

linea piana nel punto 1 o, i ,larà flmiretto ancora egli,eifendo retto l'angolo, che fa la hnea eretta con la

linea piana nel punto i o, 4. Adunque tlfendo la diagonale fottefa ad vna quarta di cerchio, feguirà che

graiigoii fatti da efla diagonale con lalinea piana, Se con la linea eretta fiano femiretti , Se fiano vguali

ira di loro:adunque tutti gl';,ngoli,che le diagonali fanno fopra la hnea piana, faranno femiretti,&: vgua

lijfi come ageiiolmenrc fi può dimoftrare. Poiché il cerchio è diuifo in parti vguali,la parte i, Se a, fa-

rà vguaie alia parte 4, Se j,adunque fe al pezzo di circonferenza 2, 3 ,4.fi aggiugneranno due parti vgua-

li, cioè

S.del I.

^iJel i*

lìJel I,

3 3,rff? 6,
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!i,cioc vno,& cIiie,«S«: quattro,& cinque,li tutti faranno vguaIi,cloc la parte vno, due, tre, & qnattro,alIa
parte due,tre,quattro,& cinquciadunque l'angolo 9. farà fottefo ad vna quarta di cerchio, òc iarà lemi-
rcttOjfi come l'angolo dieci,che è lemiretto,& fottefo alla quarta di cerchio ancora agh.tSi il limile dicia
mo d'ogn altro angolo,che farà fottefo alla quarta partedel cerchio,& farà (èmirecto . Adunque cl'an-
goli acuti,che le diagonali fanno con la hnea piana, faranno tutti femiretti, & vguali fra di loro; Òc cosi
ancora tutte le diagonali faranno parallele: adunque nella digradationc correranno tutte al punto della
diftanzajconforme alle regole buone.

^ 'KlSiO T ^ T I 0 T^E e^r^I^T^.

Che la pianta perfetta dellefigureftfegna inyna cartafeparatameme dalla Trofpetttua,

Et s'auuertifce , che la pianta.] Se bene nel fir qual fi voglia cofa in Piofpettiua fi può fegnarc la fua
pianta perfetta nella medefima carta,doue fi difegna la Pro{pettiua,in queièa Regola nondimeno è mol-
to commoda cofa il fare la pianta perfetta in vna carta lcparatamente,& tirate che fono le linee erette Se
cliagonaIi,riportare tutti li punti eretti & li diagonali in fu la linea piana,punteggiandoli con vn ago fen
2a adoperare le fefte,& ci verranno grandemcte più giuftijanzi eflendo punteggiati, faranno quelli fteffi;

che riportandoli con le fefle, ci potrebbe nafcere qualche minima di ffercn za7PigI i fi per efempio il cer-

chio della prefente figura del Vignola
,
doue vediamo che h punti che fono in fu la linea piana fottoal

cerchio perfetto, fatti dalle linee erette& diagonali,fono flati riportati con le fefle nella medefima linea

piana,nel luogo corrifpondente al punto A, principale, &al punto B, della diftanza . Hora fe il cerchio

^
perfetto fiiife flato fatto in vna carta feparatamente,la quale polla poi con la linea piana fbpra la linea

jf piana della Profpettiua,nel luogo doue s'ha à digradare il detto cerchio , &poi con l'ago bucati tutti li

r punti eretti & diagonali, firebbano riportati giullamente in fu la linea piana C D . Di poi mellò il rego-

; lo fopra ciafcun punto diagonale,& fopra il punto B, della diflanza,fi tireranno ad efiò punto B, tutte le

? linee diagonah. Et così parimente al punto A,principale,fi tireranno tutte le linee parallele,che efcono
Ìda'punti eretti. Se poi nelle interfegationi.che le prefate linee fanno infieme , haremo h punti por tirare

la circonferenza del cerchio digradato,fi comedi fopra s'è detto,& come chiaramente fi può compren-
dere dalla prefente figura del Vignola.

Da quanto fin qui s'è detto nelli due precedenti capitoIi,noi habbiamo la regola giuftifTima & facilif-

fima per digradare qual fi voglia figura rettilinea equilatera , Se d' angoli Se lati di numero pari polla in

linea, come e il quadrato,reflàgono,ottagono,&: tutte l'altre figure fimili; nelle quali le diagonali paflè-

H ranno fempre per glangoli di effe figure, Se fàranno parallele , Se bafe di triangofi rettangoli lioCcdi , fi

come fi fuppone. Habbiamo ancora la giufla regola nel prefente capitolo di digradare il cerchio. Ci re-

. fta à vedere come poffiamo digradare le figure regolari di lati Se angoH di numero impari,come c il pcta

\ gono, reptagono,&: altre fimili , con le figure fiior di linea,& le irregolari : il che vedremo nelh due fe-

I

Clienti capitoh 9. & 1 o. Ci rella in oltre à vedere anco il modo di digradare la figura ouale , Se ogn'altra
'

figura curuilinea.che efebi dalla fettione parabolica,ò da quella dell'anello, ò da qual fi vof^lia altra fettio

ne del cilindro,c) del conio , in ogni loro punto , Se anco le figure mille di linee rette& curue:delle quali

tutte non eflendo flato parlato dal Vignola , porremo qui il modo di digradarle con la regola fua, acciò

refti l'opera compita , Se non fi ttoui figura per iflrauagante che fia , che con la prefente regola non fi

^

poffa digradare vgualmentc bene.

Piglieremo adunque l'efempio della figura oiule,dimoflrando,che con la regola, con la quale cffa figli

rafidigrada,fi potranno digradare ancora tutte l'altre fbpra nominate. Volendo adunque digradare la

figura ouale,diuideremo la f iia circonferenza in dodici parti vguali, ò in tante più, quante ci piacerà. Se

. faremo che le parri fiano di numero pari,acciò le linee erette paffino per due diuifioni, eccetto nelle due

delle tefte A G, & tirare che haremo le linee erette fopra la Unea piana N m, tireremo le linee diagonali

con quella regola. Piglieremo vna delle linee erette qual più ci piace , come per efempio la prima linea

A N, & faremo che in fu la linea piana la N c, gli fia vguale , Se tireremo la diagonale A c, la quale farà

bafa del triangolo rettangolo A N c, & harà h due angofi fbpra la bafa femiretti, poi che l'angolo al pun
to N, e retto. Di poi tireremo laM a, facendo cheO a, fia vguale alla O M,& poi tireremo con il mede- , ^'l

^ ^'

fimo ordine L b, K d, I f, H h, & tutte l'altre attorno attorno, fin chegiugniamo alla B e, & cosi haremo

nella linea pianaN m, tutti li punti eretti,& diagonali. Si potrebbe ancò^nel punto della linea eretta A,

^rc vn angolo femiretto,& baflerebbejperche anco l'angolo A cN , farebbe lemiretto
, poi che l'angolo 1 3.J

N, e retto j
Se haremo parimente la diagonale A c, bafa del triangolo ifofcele rettangolo: <Sc nel medefi- ^z.^del i.

mo modo potremo tirare tutte l'altre diagonali giuflamente . O vero fatta che fi è la prima diagonale, 5*.^

tirar tutte l'altre parallele à quella , Se haremo l'intento fenza altra briga,come s'è villo nelli preceden-

ti Lemmi,attefb che jpcreffer tutte le linee parallele, gl'angoli acuti fopra la linea piana farebbano tutti iSJel I.

vguali. Etauucrtifcafi,che folamentc nelle figure equilatere,& di lati di numero pari. Se nel cerchio che

fu diuifo in parti vguali,& di numero pari polle in linea,interuerrà (fi come nc'due precedenti capitoli

«*c viflo) che le diagonah palleranno fempre per due diuifioni del cerchio, ò per due angoH della figura:

ma ncirouato,& nell'altre figure di linee curucA «elle figure equilatere di lati di numero impari ,Seh\

P quelle
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ir.

tu.

ini.

quelle equilatere di numeri piri, porte fuor elilinea, Snella! tre figure irregolari interucrrà Tempre in

tutte che ci bifogni fare aH ogni punto vna diagonale, non potendo vna fola paflàre per due punti, fi co-

me nellottangoìo fi vedeA Ti vedrà ancora nelle figure delli due capitoli feguenci.Ma però farà il mede
fimo effetto , purché fi offerui quanto s e detto nelT^ figura dell ouato, chcìe linee diagonali funo fcm-
prc bafe de' triangoli rettangoli ifolbeli.

^clla digradatione delquadrofuordi linC'i^.

Cap. IX,

PER fare il quadro fuor di linea, fi mette in pianta in quclU pofitura
che pare all pperatore: t di poi procedendo jn trouare li quattro ango

li del quadro per lordine detto nella paflatadimoftratione del trouare gì*

angoli dell'otto facce, t poi fi pone la riga da angolo ad angolo, cioc
dall'angolo primo all'angolo 4.fi tira vna linea verfo Torizotale tanto che
tocchi detta lineai quiui fi farà vn punto : poi mettafi la riga fu langolo
2. Gl'angolo 3t &fimilmente tirifi verfo lorizontale, acvenira a trouare
il punto, che fece la linea i, 4- Per trouare poi il punto per laltra banda,
mettafi la riga da 3

.
a 4. & tirifi la hnea che tocchi l orizontale , & farà vn

punto fra \\ C > punto della diftanza , Se l A^puntp principale . t Et perche
fu detto nel fecondo capitolo della prima Regola,che tutte le cofé vedute
vanno a termin4re alla villa dell huomp in vn fol punto,come e in effettOi

& ancor che p^r quella dimoflratione paia che fiano più punti nellopcra-
re^non e pero che non ci conuenghi vf^re principalmente il punto della ve
duca come principale , fenza il quale,& con la fua diftanza non fi può tro-
uare li primi quattro puti,come regiftro dell arte-QuegHltri puti fono ag-
giunti per breqita,t perche fèn^a loro fi potrebbe fare,ma con più lunghez
za di tempo.Tirifi di poi ancora da 2. a i. verfo rorizontale,& andera a tro
uare il medefimo punto che fece 3, 4- purché il quadro pofto fuor di linea

fiad'angoli retti
.
Et quefta dimoftratione e molto vtile nell'opcrare : per-

ciò che haiicndo a fare vn cafamento fuor di linea , cioè fuor di fquadra,

alla
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alla vifta)Come fpeflb accade,trouato che fi haueranno li fuoi due punti fa
rorizontaIe,feruiranno a tirare tutte le linee del detto cafàinenro con (ùe

cornici,capitcIIi,& bafàmenti^come al luogo fiio fi moftrera. Ma per tan-

to bifogna fempre tenere li termini del punto della veduta, & la diftanza
per regiftro,come operando fi può conofi;ere.

f-f

t

N
f. 3 ^ <2.

o
^ 1 , -,

^ 0 r ^ T l O T^E T F^I M
Come

fi
digradi il quadrofuor di linea .

Dì poi procedendo in trouare li quattro angoli . ] L'Aurore diccchc fi troucranno li quattro punti per li

«quattro angoli della figura digradata del quadro fiior di linea , nel medefimo modo che s'è Facto nel tro
uare quelli dell'ottangolo,eccetto che nell'ottangolo le diagonali pafikiano ciaibuna per due angoli , &
qui bifogna ararne vna per angolo,licome;nel digradare la figura ouale s'è detto. Però fiail quadrato
pollo fiior di Unea da digradarli la hgura L, & fi tirino dalli quattro angofi fiioi quattro linee erette, &
xjuattro diagonab,con la regola che nella figura ouale se detca,acendo lempre che le diagonali fiano ba
le de- triangoli rettangoli ilofi:eU, & fi haranno nella linea piana N O, quattro punti eretti , & quattro
diagonalijfi quali fi trafporteranno con lordine dato di fiDpra,nella linea piana della ProrpettiiiaGH,&
faranno li punti a,b,c,d,e,f,m,n. Si riporteranno in oltre nella medelìma Hnea li due punti del quadro
N O, nelli punti g,h, dalU quali tireremo due linee rette al punto principale A , al quale fi tireranno al-
tre quattro linee rette dalli quattro pun ti eretti,a,b,d,f,le quah palleranno per li quattro punti delli
quattro angoli del quadro digradato, fi come le quattro linee erette fi partiuono dalli quattro angoli del
quadrato perfetto.Di poi dalli quattro punti c,e,m,n,diagonali,fi tireranno quattro linee al punto della
di danza B,& doue efie linee diagonali interfegheranno le quattro hnee erette, che farà nc'punti i, i, i,

4.raranno li quattro angoU del quadrato;di maniera che tirate quattro Imee da un punto all'altro, ci da-
ranno li quattro lati del quadro digradato.Et in quella medefima maniera digr^ideremo ogn altrà'fieura

rettilinea pofta fiior di linea,&; Pgn'altra figura rcttifinea equilatera,di lati& angoU di numero impari* •

^ n^'KO r ^ T I 0 T^E S E C 0 ^.
Comefi trouino li punti partcolari del quadrofuor di linea.

Voifi pone la riga da angolo ad angolo.] Alla definitione vndecima s'è detto, che le parallele particolar:

P i dcqui-

t
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«Ic'quadri fuor di linea fi vanno ad vnire infiemc a'fuoi punti particolari nella linea orizontalc ; ii qun li

punti dice l'Autore che fi ritrouono in quefta maniera. Si pone l\n2,à Copva vno desiati del quadrato di-

gradatojche giurda la linea onzontale,& fi tira vna linea retta tanto lunga, fin che vadia à fegare la linea

orizontale,fi come fa la hnea tirata perii lato j ,Sc 4, che và à ferire la hnca orizontalc nel punto P. Met
tafi poi alla faccia del quadrato 3, &: 4, la riga ; & giugnerà nella linea orizontalc al punto Q^. Pongafi
bora il regolo medefimamcnte al lato oppofto i,8c i,&arriuerà nella linea orizonrale al mcdefimo pu-
ro &il fimile farà la Hnea, che fi tirerà per il lato del quadrato 3, che giugnerà al medciìmo pù^
to P, fi come fece la Imea tirata per il fuo lato oppofto. Et c cola mirabile la giuite/za di quefta regola,

che tirati li lati oppofti del quadrato digradato con le linee che vanno al punto principale della Profpec
tiua,& con quelle che vanno al punto della diftanza, auuerrà poi,che tirati eflì lati fino alla linea orizon
talc,fi feghino in ella nel medefimo punto. Ma à che fèruino qiiefti due punti particolari P, & Q^fi di-

rà qui apprefio nella quarta annotatione.

^ TS^KO T ^ r I 0 T^E T E F^Z ^.

Come s'intenda quello che al fecondo capitolo jV dettOy ahroue,che non

fi pì4o Operarefe non conyn punto ori':(ontalc .

Ta perchefu detto nelfecondo cap. ] Vera& infallibile e quefta propofitione,chc non fi può operare fc
non con vn fol punto,intendendo del punto principale orizontale,al quale corrono tutte le lince paralle

le principah, le quafi al prefente dall'Autore Ibno chiamate linee eretteli è impoflibile che quello pun
to, che ftafèmpre all' incontro del centro dell' humor criftallino dell' occhio al fuo fiuello, fia più
d'vno; fi come moftrammoal preallegato cap. che mutato l'occhio, fi vana il punto principale ; &
variato il punto , ci biiogna mutar l' occhio : »Sc nella prefente prima annotatione hauemo villo, che li

quattropunti del quadrato digradato M.gl'habbiamo trouati con lelinee tirate al pùto principale A, &
con quelle che habbiamo tirate al punto ordinario della diftanza B- doue ciafcuno può vedere , che per
digradare qual fi voglia quadro fuor di finca , non ci bilbgnono altri punti , che il punto ordinario, Se
quello della diftanza.

Doue ancora ciafcuno potrà cognofcere la grandiflìma eccellenza & breuità di quefta RegoIa,& con
quantapiufacilità operi, che non fa la regola ordinaria da noi pofta di fopra à carte 84. Horafc bene
afFermiamo,che il puto principale della Prolpertiua c un folo polto al lineilo dell'occhio A' che con eflb
folaméte fi poflà digradare il quadro fijor di linea,nó dimeno (e l'opra il quadrato alzeremo vn corpo,

&

vorremo far qual fi voglia cofa nella facciata che fi alza fopra la linea 2, ? . ci conuerrà tirare ogni cola al

puto P,particolare;& cosi potrà ellère, che nell'alzare qual fi voglia coipo fopra la pianta fitta fiior di li

nea,ci bifogni adoperare piii punti particolari , fi come alla feguète annotatione fi vedrà più chiaramctc.

^ K.'KO T ^ T I 0 E Q^V J[ B^T ^.

^ cheferuino nella Vrofpettim li punti particolari,

Terchefen^a loro fi potrebbefare . ] Se bene il Vignola ci moftra nel prefente cap. la via di ritrouarc li

punti particolari de'quadri fuor di linea, dice non dimeno che fenz' efli lì potrebbe fare , ma che lì fono
ritrouati per più facihtà,atteio che fi come dal quadro perfetto L, habbiamo canato il quadro digradato
M,folamente con l'aiuto del punto principale A, & con il punto B, della diftanza, così potremmo con li

medefimi punti alzarci lopra vn cubo, con tirare fopra il quadro M, vn altro quadro, con le linee perpen
dicolari. Ma però hauendo fatto il primo quadro digradato M,& ritrouati h due punti particolari P,

, potiamo ad eflì tirare ogn' altra cofa,che fopra la prefata pianta vorremo alzare , come chiaramen-
te dice r Autore nel tefto.Et però poi che il quadro digradato M, è fatto con il punto principale M, non
farà contrario à quello che le regole buone della Proijjcttiua fuppongono , le adopereremo due ò più
punti coaiutori del punto principale ; attefo che potremmo far tal figura per digradare , che volendoui
far fui' alzato, ci bilognailero tre,quattro,cinque, &fei,& più pii ti particolari:fi come auuerrebbe nella
figura del feguente cap. la quale per hauere lètte iàcce, che neliuna di loro è parallela ali altre , né alla
linea piana, ci bifognerebbano fette punti particolari per fcorniciare il corpo alzato fopra le fette fàcce
particolari.Et eifendo veramente la figura del feguente capitolo fiior di linea,poi che non ha nelTìina fac-

cia parallela alla finca piana , come fi caua dalla definir, vndecima , fi cognoicerà quanto fia vero quello
che 1 Autore dice,che fi può digradare ogni figura fuor di linea fenza li punti particolari, con l' aiuto fo
kmentedel punto principale,& di quello della diftanza,fi come nella feguente figura fi uede fatto.

Della
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DeUa digradatione dellefigure irregolari.

Cap. X.

HAuendo a fare in Profpettiua qual fi voglia forma irregoIare,come e

la prefènte, fatta che ha la piata in quel modo & pofitura^clie I liuo-

mo vuole, f & tirata la linea piana fotto detta figura quel tanto che la fi ^nm
vuol far vedere oltre alla parete,&: la linea perpendicolare difccfto da det
ta figura quanto fi vuole Ilare da banda a vederla,fi procede poi nel modo
detto di fopraj cioè, che tirate le linee erette alla veduta A, & le diago-
nali alla diftanza B,doue s'intcrfegheranno infieme,daranno li punti., dclli

quali faranno notate le linee in Profpettiua.

tirata la linea piana. ] Si come apprelTo de'Matemati ci le figure regolari fono qiicllc,che hanno tilt

ti i lari , & tutti gl' angoli vguali , così parimente le irregolari Tono quelle Hi lari & angoli difucrualijda

alcuni chiamate irrationali; quantunq; quefta voce irrationale,che viene dalla voce Greca ù^p»^, altro

fignifichi . Qui s' infegna adunque a digradarla , la cui operatione è totalmente limile à quella della di-

gradationedel quadro fuor di linea. Però fi tirono le linee erette , & le diagonali dalla figura perfetta G,

in 111 la linea piana,le quali ci danno li punri eretu,& li diagonali,&: trafportau poi li predetri punu in fu

la linea piana della Profpettiua C D , fi tirono le linee erette al punto A , principale , & le diagonali ai

punto BA nelle interfegationi che elle linee fanno infieme,habbiamo li punti per gl' angoli delia figura

- dif^radata H,à tal che drate poi le linee rette da vn angolo all'altro, fi ha la figura bella& fitta, fenza altra

briga di trouare li punri parricolari per digradarla, fi come con le regole ordinarie ci bifognerebbe fare.

Veg^afi adunque la piaceuolezza di quefta Regola , Se come fi p ofià con ella digradare nella medefima

maniera ogni figura tanto regolarccome irregolare,& tanto porta in linea,come anco fuor di linea,fi co

me da noi hi annotato quando fi trattò nella prima Regola il modo di digradare le figure irregolari, alla,

annotarione quarta del fetrimo cap.

Reftaqui folamente d' aiiuerrire, che quando 1* Autore dice, che la figura perfetta G, fi deue mettere

tanto alta fopra la linea piana L M,qiunto vorremo che la digradata fia vifta lontana di là dalla parete,fi

come nella precedete regola, & anco nella prefente s'è più volte dettoj& chela linea perpendicolareM
N , fi metta tanto lontana dalla figura , quanto vorremo che efla figura fia vifta lontana dalmezo della

parete dalla banda deftra , o dalla banda finiftra ; attefo che la linea perpendicolare N M, rapprefenta

il mezo della parete: &:però fc voleflTimo , che la propofta figura Gjfuife vifta nel mezo vgualmcnte dall'

occhio,faremmo,che la lineaM N,paflàflè per il centro di ella figura G,& eftèndo poi riportata la prefà-

ta linea nella A D, fi mette il punto principale nel pùto A,corrilpondente al punto N, quando elio pun

to principale ha da ftare nel mezo della parete : ma quando bifognallè metterlo in fui un lato , fi opera

,£on gl'auuerrimenrijche fi fon dau nella prima annotatione del cap.fexto.

Come
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Comefidtfegni di Pro/pettiua con due righe^feril^ tirare

molte linee, [ap. XL

IN qucfta fecoda Regola fin a hora fi e trattato di fare le fuperficie piane,"

hora fi darà principio alli corpi eleuati. Et perche hauendo a procedere
con tirar linee, farebbe troppa confufione , la quale per fchifarla fi deiic

procedere con due righe fottili , vna terma ai punto delia veduta fegnata
Ajl'altra al punto della diftantiafegnatoB, come quiedifegnato . Fatta
la pianta della cofa che fi hauera da tirare in Profpettiua,in quella pofitu-^

che fi vorrà far vedere,come la prcfente croce D,»S: tirate le linee morte
da gl'angoli della croce alla linea piana ad angolo retto,& fègnato de nu-y

meri,Ia qual linea piana denota il principio del piano,doue va fatto in Pro
{pettiua

, &c volendojfi può lafciare di tirare le lince morte diagonali : per-
cioche riportati che fi faranno li punti delle linecerette fu la linea del pia-
no doue fi ha da fare la croce in Prolpettiua^^: fegnaii delli medefimi nu-
meri che e la pianta , & mefii li fuoi punti, cioè la' veduta, & la dillantia fu

l'orizonte, fipigliacoil copaflb di fu la pianta dalla hncapianaa gl*ango
li della croce, come fi vede che e pigliata la lilghezza della linea fegnata' 8.

& portata tal lunghezza fu la linea del piano dalla banda rincotroìa diftà-

za del punto 8. poi fi mette la riga che Ila legata alla veduta , fui punto 8.

che fa la linea eretta,& mcflk l'altra riga che'fta alla diftantia,fu l'altro pun
to,che fi riporto col compafIo,8^ doue fi andranno ad intcrfeo are le due ri

ghe
,

fi farà vn punto con vn fl:ilo,o ver ago,6c cofi procedendo di punto
in puntOjfi ritroucranno gl'angoh^o vero termini della croce fatta in Pro-
fpcttiua, come qui fi vede fatto. Et hauendo a farla che paia di riheuo,
quei tanto che fi vorrà fare groira,fi tira vna linea moitafopra la linea del
piano,&: riportafegli li punti,che nafcono dalle lince erette,come fu fattq
lu la linea del piano,& contrafegnati come fi vede,3c procedendo nel mo-
do detto di fopra a punto per punto,prima fu la linea morta parallela con
il piano darà la parte di fopra della croce in Profpertiuai poi tirato dalli

punti della linea del piano darà la parte dabafIo,che moftra pofare fu'l

piano f
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*A 'KT^O T ^ T I 0 T^E.

Della dichiaratione dell' operationi del prefme capUolol

In mentre che il Vignola infegnaua qucfta fua regola della Profpettiua s'aim cdc^e , che nel tirare tan

te linee,come di fopra se fatco,generaua à qualcuno vn poco di confiilìone;& però ritrouò il prei'ente

modo di mettere in pratica la fua regola fenza tirare linea nellìma, lì come dalle parole dd tc/lo chiaro li

fcorge. Ma fi deue notare, che le Imee ereite,& le Imee diagonali nó ci leniono ad altro in quella regola,

fé nó per fegnare m fu la hnca piana li pii ti eretti, & li diagonali.Et però dice il Vignola,chc fatta che s'é

la pianta della cofajche fi vuol mettere in Profpettiua, fi come per esépio è la pianta della preftnte croce;

fi tirino le hnee occulte con lo ftile da gl'angoli (uoi in fu la linea piana , tanto che fcgnino li punti erec

ti , centra fognandoli con li fuoi numeri ,(ì come fi vede fattordipoi fi fegncranno li punti diagonaU con
lefefle,fenza tirare le linee ne occulte, ne palefi,in quella maniera . Mettali la prima colà vna'punta del-

le felle in fui punto, i , della ctoce,&: laltra punta à pie della linea eretta in lui punto i , della linea piana,

& tenendo immobile la punta delle felle in fui punto, i, della linea piana, lì legni con la medefima aper

tura il punto, a , della linea piana per il primo punto diagonale.Et poi li piglierà con le mcdefime felle la

lunghezza della linea eretta z, Sci, de li riporterà in fu la linea piana tra il punto 2,6c il punto b, & cosi

riportando la terza linea 3, 3, in fii la linea piana, lì fegneià il tcr^o punto diagonale nella lettera c, & il

quarto nella lettera d, & cosi gl'altri tutti di mano in mano.Hoia le bene habbiamo detto,che in quello

luogo fi opera fenza linea nelluna,&: qui habbiam fatto le linee eretteidico che li può far lenza, con por

re la fquadra à gl'angoli della croce, %k legnare Iblaméte li punti eretti in 111 la linea pia na,fcgnando poi

có le felle h putì diagonali.il che fatto,fi riporteranno li pùti eretti,& diagonali in fu la linea piana della.

Profpettiua G H, & hauendo piantato il punto principale al punto A, & il punto della dillanza al piin*

to B, in vece di tirare le linee dalli punti eretti al punto principale,&: le diagonali al punto della dillanza,

fi haranno due regoletti piantali nelh duepunti,cioc nel principale,& in quello della diflan^a, talmente

che fliano in eflì punti con vno de'loro tagli,&: lì pofTino girare. Di poi fi metterà quel che flà nel pun-
to Ajlopra il primo punto eretto,«5^ l'altro regolo Ibpra il primo punto diagonale , Se douc li interleghc

ranno*infiemc,faremovn punto nella carta corrilpondente al primo pùto della pianta legnato i, &:cosi

andremo variando le righe da punto à punto,tìn chegl'habbiamo fegiiuti tutti:auiicrtédo di metter lem
pre il regolo cheefce dal punto A , principale, fopra li punti eretti

, Ò^lairro lenolo che viene dal punto
della dilbn7a,fbpra li punti diagonali. Et come haremo legnati tutti i punti de gr..n"oli della hgura,tire

remo delle hnee rette da punto à punto, che ci coflituiranno tutti gl'angoli della hgi^ra : & cosi^imarrà

il foglio nettojfenza haner altre linee,che quelle della Hgura. ttc quella regola molto gentile, •Sì: puhta.

Se anco molto facilcperche come habbiamo fermato li regoli nelh due punti , con grandiflima i-acilità

£c preflczza fi legnono tutti gl'angoli della figura , che voghamo fare in Profpetiiua.Et quello che qui

della prefente croce se detto,fi deue intendere ancora d'ogn altra colà che ci fia propofla à digradare.

Maloperatione delle due prefate righe ci feruirà compitamente non foloalla digradatione delle fi-

gure piane, maanco per alzarui fopra li corpi, tirando con elle righele linee della grollèzza de corpi , fi

come l'Autore dimollra nell'vltimc parole del prelente capitolo,doue dice,che come làrà fatta la pianta

della croce in Prolpettiua con lordine detto, volendola fare app::rire di rilicuo, fi come nella terza hgura
della croce è fatto.li tira vna hnea occulta N O, parallela alla linea piana L M, riportando in ella tutti li

punti eretti,^: diagonah,come fono li punti eretti,n,m,o,p,q,i;r, ik gl'altri diagonali : di poi fi rimetto-

no di nuouole due righe al punto A,principale, & al punto B, della dill:anza,oc li opera con li punti fatti

in quefla linea più alta della linea piana,in quello flellò modo che per prima habbiam fatto,& haremo il

piano fuperiore della croce.-tirando poi le linee perpendicolari da gl'angoli del piano di Ibpra à gl'an-

goli del piano della croce di fotto,come fono T V, X Z, & l'altre, haremo la grollèzza fua giultaniente.

Et nel medefimo modo fi opererà nel fare qual fi voglia altro corpo in Profpettiua , con alzare li punti

cretti & diagonali,in vna linea parallela alla linea piana,pofta lopra quella tanto di lontano,quanto vor-

remo che il detto corpo apparilca più, o meno grollbjc^ li farà con tal regola . Se vorremo verbigratia

che la prefata croce ci apparilca grolla due palmi, alzeremo la linea N Ibpra la linea L M , li medefi-
ini due palmi,&: cosi la groflèzza della croce X Z,& T V, digradata apparirà fecondo le regole date, ef^

ler grolla palmi due,li come fi voleua fare:& fe in vece di far la fecóda linea ibpra la linea piana due pal-

mi, lì facelle di fotto , farà il medefimo effetto , eccetto che fe faremo la pianta della croce fopra quella

fatca«apparirà minore,^ fe fi farà fbtto,parrà maggiore,per rifpetto deiraccoilamento, i^dilcoftamen-

todellalineapianadalpuntoprincipale.Refla vltimamentediefbrtareli Profpettiui pratici à farli fa-

miliare il prelente capitolo, & operare con le due prefate righe,che apporteranno grandi iTima commo-
dità tk vaghezza alh difegni loro,vedendofi nafcere innanzi li corpi fatti in Profpettiua,fenza vederiii co
fiilionenelluna cagionata dalla moltitudine delle linee, che nel fare le Profpetnue ci impacciono ogni
Cofa. Et quando vorremo fare vn carton grande di capitelli , ik baie delle colonne , ò qual fi voglia alira
colà limigliante, pianteremo il noflro cartone in terra, nel pauimento d vna gran Qn,^ in vece di que-
lle duc^righe adopereremo due fili lunghi,attaccandone vno con vn chiodo,o legandolo ad vn fàfTb,nel

punta
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punto principale. .'^ l'altro in quello della diftan za della Profjpettiua,iI che farà grandi Oìmo commodo.
Se bonifsimo effettoi & chi con diligenza reCcrcitcrà , vedrà quanto giiifte gli riulbiranno le cofe di-
fcgnate i n quefto modo . Si auuertifce in oltre, che molta facilità apporterà parimen te nel fare li difc-
gni in Profpettiua , fe in vece delle due righe ficcheremo due aghi nelh due punti A, B.& ci legheremo
due fili, tirandoli di mano in mano a tutti'U punti eretti , de diagonali,per fegnare (doue elfi s'interfeoo-
no)li punti de gl'ancoli del corpo da ^arfi in Profpettiua. Et nelle quattro linee diagonali 8, 8.7, 7. 6^ 6,
5,;. il vedrà il modo , che fi tiene in fegnare nella pianta della croce di me^o li punti diat^oiuli' in fu la
linea piana.

^

Comefifaccino leSagme erette^^diagonali .

Caf. XII.

P E R fare le preferiti Sagme erette,& diagonaIi,fafsi il cerchio di qucL
1 la gradezzajche fi vuole che apparifca in Profpettiua;& partito in qucL
le tante parti,che fi vuole,& farà meglio che fiano eguali^come S.i2. i^, 6c
fimili,&: partito che (ara, fegnarlo di numeri , come fu detto di fopra, òc

quel tanto che'fi vorrà fare apparire oltre la parete,fc li tira fotto vna linea

piana,&: tiranfi le linee rette dalli punti del partimento del cerchio fu la li

nea piana di linee morte , come fi vede nella contrafegnata figura^ & fimil-

mente fi tiran le linee diagonali, come e flato detto auanti nell'altre for-

me piane: poi fi riportano h punti delle lince rette in fur vna ftrifcettadi

carta, che fi potrà mettere da luogo a luogo , & il fimile fi farà delle Imec
diagonali:& contrafègnate di numeri,come fi può vedere nelle prefenti fi-

gure^mettafi la cartaio vogliamo dir Sagma,delli pùti eretti^doue va fatto

il cerchio in Profpettiua,&la cartuzza,o vero Sagma,doue faranno fegna-

ti li pùti diagonali
, tanto difcofto da quella delli punti eretti,quàto fi vor

ra far apparire il cerchio oltre la parete. Poi con le due righe,vna fc;rma al

punto della veduta A & l altraalladiftàza B, fi procede come fu detto nel

precedete capitolo del fare vna croce fenza tirar linee, & doue interfeghc

ranno le due righe infieme fecondo li fuoi numeri^verranno fegnati h 12,

puntijche fanno il cerchio in Profpettiua:& volédo fare vn altro cerchio,

che moftri eflere più difcofto dal primo,quel tanto che fi vorrà farlo difco

ftojtanto fi difcoftera la Sagma delli punti diagonali dalla prima pofitura,

fenza muouere la Sagma delli punti eretti,come fi vede nel cerchio, 5.
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Del modo difabbricare,<i!r yfanU Sdgme erette, 0- lt iìdgonaii *

ImparòilVignolali primi principi
j aeirarteaelDifegno jn-BoIogiu,ri comtr nellatlià'tità tiòfcritto,

& per CIO non e marauiglia fe vfa qucfla voce di Sagma , vfata comnumemcnte da gl'artefici Boloeneli,
così puramente Greca

,
li come in quella città nel parlar commune hanno alcune altre voci finiilmentc

Guche.come la fccchia dell acqua, che da effi è chiamata Calcedio. Maq.ieftavoce Sév^.Saema,
che appreflo de Greci vuol principalmente dire Theca.ò vede dello fcudo.non sò vedere à che propoli-
to fiaprefadagl Architetù Bolognefi in vece della modinaturademembti de (ilornamentidell Archi-
tettura.come il modinedel capitello.ò della bafa delle colonne e da eili chiamata Sai-ma. Onde il Vigno
la leguitando queft'ylo.ha chiamato Sagme quelle cartuccie con li punti ctetti,& diaTOnah, non peixhe
«He cartuccie l.ano le modinature.ò Sagme.ma perche elfe le creano , coè, da elfi punti delle ca' tuccie
fono create le Sagine,& modinatnre delle bafe,& capiteli, delle colonne digradate: li come da elTe li ca-
va la Sagma,& modinatura digradata di qual f. vogha altra fi.-ura , dal perfetto delle quali cfcono le car-
t„cc.e,con che fi fojmano le Sagme digradate. Qiiefte cartuccie adunque, che dal VigLla (ono chiama-

Cam quello modo. Segnati cheli faranno in fu lalinea piana li punti eretti,& li diagonali, li comedi (o-

^^11 ,1, 1, J r f"° f in vna di elle pedino capire in lunghezza li punu eretti
nel altia h diagonaliA mettendo vna di dette cartuccie fotto la linea piana.come q«i larebbe la h F , li
punteggeranno con l ago tutti li punti cretti.che dalle linee erette fon fitti; dipoi Icuata quella carta , li
me.ta lottoalla prefata linea piana E F, l'altra cartuccia.& fi punteggino con l ago tutti li punti diagona-
li.come qui li vede nelle due iagme C,D, le quaU come faranno così fattamente fabbhcate . ci apporte-pmio molta commodita ncll'onerir.- l>..i.,4.-.i„...,i; /-, i; i: i: ^. '.'

chio 6 , tatto con la Sagma de punti cretti C, & con quel

Co d'In.
'°

f ''"R"'"'^ '^''""^
^••'S™'' «no ^' inmto T

,
che anco U cerchio R.

lìlno^o fno r r
'
\
''""'"^'^

^' P"che la Sagma retta C, è rimalùeU»ogofuo,&s e dWcoftatalolamente la Sagma diagonale al punto T, però ilcerchioS .cdircofta-

LZt EtT^ SedS^S ^nl nia^l I d n ^' ^ ^ '"°"<^° '^
''^ ">"^"<^o il cerchio per-

ii &lcretri n'aita hi^^^^^^^

ver^ c"e comeh iu^^^
S'""

f'
7° '"P^P""*'

'
^ ^'^S'"^ ^'^> ''P-'^"' "^^c 1. vede ellèr

^1 cer'chfoZrttod^^^^
'eparano.cio^.che come le Sagme lì difcoflano l'una dall altra, .meo

refli;dXilkfDoFtri"^^^^
™ toS L'^^iSe a S

'^^^^^ "^'fS""-^" D. »cl punto T
, ,1 cerchio R, . i- diicoilato tanto i^u nel

,f punto Q to~nto ETo ' '
n^""'" " P""^° T, fi filile porcata anco la Sagma C , uerlo

e àpilS^S m^^^^^^
" 1'""'° "^chio digradato S, ftar^be giullame--

unTbeKlco^^^^^^^^

c j 'IT j /i li- »,j II
S^'^P-"") ™™«anconeUi corpi.hcome pmà baUovcdremo nclfir^l.

SaemedePiediftalL.&dellebale&canTreiUrl^n.,-.,]^., j r
""".'Eterno nei rare le

Ji lì- c j • n P ''^"''^°'°""'^>aou«"'"opiiificonolcerilaDÌaceuol^
di elle Sagme per ridurrem Piolpettiua qual fi voglia co6.

' piactuoiezxa

Co'f^efifaccialapiantad''vnalozzia digradata

C^p- XllI
^

VrOlendo fare vna pianta dvna loggia,chc fia vn pilafho tanto difcofìo
y dal altro,quanto e larga la loggia,farafsi in qucfto modo; eoe, met-

tafi fu la linea del piano la larghezza della logg.a,& 1, prim, due pilallrK^i
tmr,lc<juaurolinccalpuntoA,principaIe, dipoi tixi/i vna linea dalpun^
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to numero i. alIadiftantia,&;doueinterfegheralalinca2. darà la larghez-
za del pilaftro , alla quale fi riporterà fu JaTinea 4. del pilaftro d , parallela
alla pianaj òc cofi fi formeranno li due primi pilaftri^a, d- continuata la det
talinea del punto numero, i. alla diftanza, doue taglierà la linea 3. darà
l'angolo,& il vano del pilaftro,e,& doue taglierà la linea 4.darala larahez-

za di detto pilaftrodi quali punti riportati paralleli con il piano fii la linea

.
1,2. formcrano gl'altri due pila(lri,b,&: e.Il medefimo farà il pilaftro,b.che

tirato dall'angolo fuo vna linea alla diftan^a^doue taglierà la linea 3. darà
l'angolo, & il vano del pilaftro f& l'interfegatione della linea 4. darà la

larghezza di detto :& procedendo in quefto modo fi potrebbe andare in

infinito,fenza far tutta la pianta.

^ 'KK.o r ^ r I 0 t^cìi'.

Nel preferite capitolo c infegna il Vignok il modo di fare la pianta d'vna loggia. cligradata,pcr alzarui

fu li pilaftri, ò le colonne,ienza fare la pianta perfetta,con far lolamente due pilaftri perfetti,come fono

li diie,n,m,& con elll fi faccia poi tutta la loggia in quefta maniera. Riportati che fi faranno li due pila-

ftri perfetti in fu la linea piana al folito con le Imee perpendicolari alli due punti C, D, fi tireranno dal-

li quattro punti
fegnati i ,2,5,4. quattro linee al punto A, principale,& poi fi tirerà la linea retta dal pù^

to I .al punto B, della dillanza, & per doue taglierà la linea 2, A, cioè nel punto 7. Ci tirerà vna linea retf

'

^j-^lleìa alla linea pianaA ci darà li due pilafiri,a,d. Et la medefima linea lyScB, nell mterfegatione

A U linea , A,ci darà il punto,per il quale tirata la linea parallela alla linea piana, ci dà il termine deU

r d le fecondi pilaftri, & la interfegatione che fa la medefima finea, iyB,in ìli la linea 4, A,ci da il termi-
^

r tirar la linea parallela alla linea piana per l'altra faccia delli pilaftri medelìmi, b, e. Et cosi con la

folalineadeiia djitanza 1,13, haren fatti quattro pilaftri,a,b,c,d. Tirando poi vn altralinca al punto B,

della diftanza, che fi parta dal punto 8,del pilaftro,b, faremo due altri pilaftri, c,f Tirili hora dal punto

,

1 pilaftro, c, vn altra finca, Se ci darà due altri pilaftri,& così procedendo innanzi potremo prolun-

ll la lopeia tlnto^fin che arriui all'orizontcfenza far altra pianta perfetta,che li due pilaftri , n, m. Et

Krà talmente fitta quefta loggia, che rinteruallo che farà tra vn pilaftro & l'altro, cioè tra il pihftro, a.

& i u'
' - ftro b, farà quanto è la larghezza della loggia tra il pilaftro,a,& il pilaftro,d. & fi dimoftra cosij

^

eh Mirate le due linee parallele dalli due punti i ,4, al punto A,principale,& tirata la linea dal punto

1 \nto B intcrfegherà la linea 4, A,nel piinto,6. & perciò la figura i,8,(^,4.farà vn quadro perfetto

^a \^d to onde come fi caua dalla prop.3 o,i5cda altre, tanto farà lunga la linea i , S. come farà la 4, ' •

tìicrracia
,

pilaftri, a, b, come tra li due,a,d, & però la loggia harà tanto fpatio tra vn pila

delU

linea,g

ua fitto

linea
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li linta D.B.interfegando la linea 4, A, nel punto h. Et Ce vorremo che li fpatii tra vn pilanro & l'altro
lano lontani h ter; a, o la quarta parte della larghezza della logaia.pidiereino dal punfo 4, al pan to,^.

la terza parte della larghezza di ella loggia, ò la quarta.ò quintiò qual altra parte più ci piacerà, & col
il haremo gì ii.tercojunnij di ellalogg.ain quella propoitioneallalarghezzailia.che vori'emo.

Comefifaccia l'aliato delle loggefecondo laprecedente

pianta, fap. XIII/.

jSj E L precedente capitolo habbiamo moftrato il modo di fare la pian
I > ta d'vna loggia di pilaftri quadri,& nel prefcnte cominceremo ad in-
fegnare come fi debba alzarci edificio fopra la prefata pianta . Et perche
1
opeiationee alquanto difficile.la faremo in più parti,comindandoci nel

presete capitolo da quelle logge,clie fi veggono in pro{petto,o veto in fac
eia

,
come moftra la prefente figura. Fatta adunque che fi fatala pianta di-

giadata,fi eleueranno li pilaftri in quella altezza,clie li vorrà, & doue fi ha
ucranno da incominciare le volte,fi tirerà vnalinea morta dal K, all'L. H,
& C, & pongafi la punta del compaflb nel mezo fra H I,cioe in piuo L, &
facciafi il primo fcmicircolo,poi tirinfi le quattro linee G,H,I,K, al piiro
delia veduta A, di linee morte : &poifipri vnalinea morta dallan-^olo
K,al punto della dittanza, & doue interfej^hcra l'altre tre linee, le quali
vanno alla veduta,cioe I,H,G, data li teriiiini del fecondo arco, fi come fi

può conolccre per la figura del prefente capitolo, la quale e tanto chiara,
che lenza altra Icrittura fi può intendere,

,
I>Miidichiarat'fo>ie della prefinte operatione,

j

i

,

Si come tra ttrtte le cofe che in Profpettiua f. difegnano, la loggia ha grandiffuVaVorza Se riefce cofapoUo vaga a vedere; cosi parimente «e difcgnaila le li entra pc% ftra'da buona.roper lioi^ i c,ce faCile& gmlh: che iè non li procede per la buona via
. fa contrari

j
effetti: & per ci^

queftaoperationediligentasi,namente.comecofa molto iraportante,commciando..cfalzati h^^^^^htequadri (oprala pianta.che nel precedente capitolo ci ha digmdata.Doue sautrcrt.lce, che le xne i 1

fTIZ^lTT '^'^'"^r
'""^^ '^S-la (bhta da ellb .il lopra inlegnataA ancor con 1 Salme i' 1

Clelia lar^ne^za loro.alzando po con linee occuJte gl'altri quattro X P, T r,V S&cta li nuili fi naj,>ranno poi a miliira conforme a i primi dne rnn ri ro.X. u j V j i
' ' ^ '^>^ ^ " " ^-^-^"^

cidaraLlaltezzadiempilafciLuatrd? S^^^^^^

IlpwtoZ, coni com palli), &mteriiallo nel Duntol l\ Aefr„.Z\V '
, K\ '

qmuifatto centro
idu dilte..^

), che v.di^ -,1 n ,n n 7 '^JT ' ^"'^ P"'"» ' J H .
Tirili in oltre dal punto K,

fi J.UC <oilo- ^ '.["ll'^''' "f ^,
^' P""'°Y " diftanza.&doue effa linea taglierà la lineai S, Ibtto il «unto 1 ci dnrà

cur.do.ccon l'I '"ghezza dell'arco in quella maniera. Tireraffi perii puntoci diell^interf.Cn ^ r
ccronolce a, o, parallela alla linea K G, taghandola per il mezo n.l n!^ t.^ f

S-»"°ne vna hnea retta

Imec fupctio- punto,a.li t.rerà r.lrrn orrn .

7™""°'* " punto M, doue fitto centro, & interuallo ne
r,,& le tre i„- ^ chet à ce„rr^!l n

'"7"^ P^nmente la linea R F,tagliandola per il mezo nel punto

loz'deaTfta:^^^^^^^^^
quale al pumo O

'""'^5^"°""'^^ ^^'^ la A I , nel punto,d, li tirerà la line ,d q, nella

L.aAG.ficfn.iìpu.v:3£:;r^^^^^

^:iSS^=^^
altro che doppo quelli Icguitalle . ^ pualtu

, ogn

DegV
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^egtarchi delle logge infiordo. Cap. XV^

F A«oche fi Tiranno li tre archi in facew nel precedente capitolo, fi fa-

ranno gl'archi dalle bande in fcorcio in quefto modo.Si diuidera il pri

mo femicircolo in più parti vguali,& quante più effe parti faranno , tantp

piugiuftariufcira l'operatione: & fi contrafegnera ciafcuna parte con li

numeri. Di poi fi tireranno quattro linee piane, O G, N H, M I, & L K, &
fi tireranno le linee parallele,chee{chino da'punti della diuifione del pri*

mo arcoi&fifegneranno conimedefimi numeri ddlediuifioni delParr

co li punti
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co li punti dcirintcrrcgationi delle quattro predette linee. Si riporteranno
poi le diuifioni dei primo arco I A H , a tutti gl'altri archi inferiori , ru an-
dò le linee al punto della vedutaj^: fi fegneranno con li medefimi numeri.
Et per fare gl'archi in fcorcio,fi opererà con le due righe, mecrcndone vna
al punto della veduta, &alli punti delle diuifióni delle quattro lince, 5c

Taltra riga fi metta al punto della diftanza , & alli punti della diuifione dé
glarchi A,B,C,D,E,F,& neirinterCegationi delle due righe haremo li pun
ti per gl'archi in fcorcio,come nella figura apertamente fi vede,

^ 'Kn.o T ^ r 1 0 7S^£.

Comeftfaccino gl'archi deUeyolte infcorcio con le due righe .

Fatti che fi faranno li trcarchi in faccia per il precedente capitoIo,fi Hiuideranno in partì vguali , co-

me l'Autor dice, ik li vede fatto nella prcfente hgiira:& in quante più parti fi diuideranno, tanto meglio
fai àiperche tanti più punti s'haranno neirinterìegatione delle due righe per £ire ^l'archi in (corcio . ^"t

le diuifioni di e(ìl archi in faccia fi faranno così.Duiiib che fi farà il primo arco 1 A H , fi metterà la ri-

jra al punto principale X, & à ciafcuna delle diuifioni di elio arco, ^ doue la riga fegiicrà gl'altri archi,

li fegneranno di numeri medefimamente come il primo. Dipoi fi tireranno quattro lince à piombo,
0 G, N H, M I, L K, le quah Hnee rapprefentono il profilo de gl'archijche s hanno à fare in icorcio . Et
perche dalla centina delU tre archi in fàccia dipende la fabbrica de glarchi in iborcio.pcrò ii riporteran-

no le diuifioni del pruno arco 1 AH, nelle quattro prefate linee rette, che rapprdentono il profiio de
gl'archi in fcorcio, tirando dalli quattro punti di elio arco, 1,1,5,4, quattro linee,che leghino ie quattro

prefitte hneein quattro parti l'vna,fegnando le diuifioni con \i medefimi numeri. Et hàuendo prepara-

to in quefta maniera la figura,fi metta vna tefta della riga al punto X,principale, 6c l altra tetta al punto,

l,della linea LK,& laltra riga ftando có vna tefia al punto Z,delladilì:anza,fi metta con l'altra nell'arco

1 A H, al punto, 1 ,fotto il punto A,& doue le dette righe fi l'cgono mfieme,fi legnerà il punto, 1 .Di poi

ftando le righe ferme nclh due pun ti X, & Z, cioè nel principale^& quello delkdilhnza, fi mettal'vna

al punto 2, della linea L K, ìk l'altra riga fi metta al numero i , della quarta dell'arco I A , & doue fi ra-

clieranno iiifieme,fi legnerà il numero 2, tirando vn pezzo di circonfcrenz.i tra il numero, ii 2, per

Parco in fcorcio . In oltre llando le prefate righe fempre ferme nelU due punti , cioè nel principale, *:^v: iu

quello della diftanza,s'andr.inno mettendo à gl'altri numeri 3,&4, della linea L K ,& della quarta dell*

arco I A, & haremo legnato li punti per la quarta dell'arco in fcorcio, 1 , x, 3 ,4. & per hauer gl'altri pun-

ti per l'altra quarta del medefimo arco in fcorcio,gli torremo dall'interfegatione,che fa la riga che va dal

punto X,principalc,alli quattro punii della linea L K, con la riga che vfcendo dal punto Z, della dillan-

2a,và alli punti dell'altra quarta A H, come dalla figura fi vede. Hora per fir la parte dinanzi del detto

arco fi metterà la riga che viene dal punto principale X, alli punti della linea perpendicolare M 1 , U
riga che viene dal punto Z, della diftanza,fi metterà alli punti del femicircolo d B e, fi come fi vede

nella figura fàtK),che le due righe che vanno al punto, i, lotto il punto M,&al punto B,(btcoil punto A,
ci danno nel punto,a,la interlegationc per l'arco d,a,b,c, & cosi tirando le due righe à tutti gl'altri pun-

ti della lineaM 1, & dell'arco d B e, haremo tutti gl'altri punti per tirare la detta circonferenza . Et però

fi è detto,chein quante pm purri farannodiuifi gl'archijòt le finee perpendicolari, farà meglio; perche li

punti che fanno l'interfegauoni delle righe,faranno tanti più, & tanto più fpefiì,&; con tanta più hicilità

li tireranno à mano li pezzi di circóferenza tra vn pùto,& l'altro.per fare li detd archi in Icorcio.Ht fi co

me habbiamo canato il primo arcom fcorcio dalla banda delira dal primo arco I A H. & d B e, cauere-

mo anco dal medefimo il primo arco in fcorcio nella mano finiftra : doue il deliro ha prefe le lince

crettedalli punti delledue linee L K,& M I , così il finilho piglierà le linee erecte,che vengono dal pmi
IO principale alH punti delle due lince O G, &N H. Hora h fecondi archi in fcorcio fi caueranno dalle

medefimc quattro linee perpendicolari OG, NH, MI,NK, fi come s'è fatto in queftì due:ma però
gl'altri puntiper le linee diagonali, che vengono dal punto Z , della dillanr^i, fi pigheranno dalli punti

del fecondo arco in fiiccia,c C g, neiriftelfo modo che s'c latto delli due primi;<3< fe vorremo fare due al-

tri archi in fcorcio dietro alli predetti , piglieremo li punti dal terzo arco in lacpa E F, & nel mede/imo
modo procederemo in fiirne tanti altri,qiianti vorremo di mano in mano,pigliando però tempre h pun
ti cretti perU riga che cfce dal punto principalc,ncUc quattro linee perpendicolari fopradeite.

jyelmodo
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2)^/modo difare le crociere nelle "volte in ^rojfettiuafen^a ;
^

farnelapianta . Cap. XV

L

PE R far le crociere delle volte s'ha da procedere al contrario di

quellojche s*e fatto nel capitolo precedente con le due righc;impero-

che fi deue mettere la riga, che'viene dal punto della veduta, ne'punti del

fcmicircolo A, & quella della diftanza ne' punti delle quattro linee erette,

& a numero per numero fi troueranno li punti delle crociere, come fi vede

fatto nella prefcnte figura,6c come operando fi fperimentera.

^ Ti^Ji^o r ^ r 1 0 v^E,

Della dichiaratione deiroperationi del capitolo prefente.

La cagione pqrchenel fare le crociere del preferite capitolo fi operi al roucrfcio di quello che (ì

fece nel fare glarchi in fcorcio nel precedente , e quefta , perche le parallele principali tutte va mio al

punto principale, per la definir, io. &; le diagonali vannoal punto della dilbnza, perla 15. definir.

Et però perchenella precedente operatione le parallele erano quelle, che veniuano da i punri delle li-

nee erette,L^ le diagonali quelle che veniuano da i punti degl'archi in faccia , & nella prcfente opera-

tione le parallele ellèndo quelle,che vengono da i punti degl'archi in faccia , c forza che vadino al pun-

to principale S,fi come quelle che vengono dallelinee crette,&: vanno al punto della diftanza, per ellerc

in quefta operatione Imee diagonali.

Hora per trouare li punti de gl'archi della crociera, fi diuideranno li tre archi nelle parti vguali,fi co-

me nel precepente capitolo s'è fatto, & fimilmentecon le duùfioni del primo arco fi diuideranno le

quattro hnecperpendicolari,G,H,I,K. di poi fatto qucfto, mettafi la riga al punto S, principale, &al
punto dell* arco fuperiore fotto il punto A,&: l'altra riga,chc cfcc dal punto della diftanza Z,fi metta al

punto 1. della linea perpendicolare G i, ò^doueinterfeghcrà la prima riga, fi farà vn punto per la in-

terfegationc della crociera della volta anteriore.In oltre mettali la riga,che viene dal punto principale S,

al punto 1 y dell'arco A H , & la riga che viene dal punto della diftanza, fi metta al punto 2, della linea

perpendicolare G i, & nella interfegatione delle due righe s'harà il punto i,per lo fpigolo della crociera.

Et di poi mettendo le righe al punto 3. dell'arco A H, & al punto 3.della UneaGi, fi harà ilpunto 3,

nella medefima crociera,& poi fegnato il punto 4, haremo vna quarta intera della crociera K L. Mettafi

hora la riga che viene dal punto S , principale,alli punti dell'arco A I, & la riga che viene dal punto Z,

della diftanza fi metta alli medefimi punti della linea perpendicolare G i , & fi farà la quarta della cro-

ciera K M, la quale fa vn mezo arco intero della crociera con la quarta K L. Stia hora la riga al medefi-

mo punto S, da vna banda,& con l'altra punta fi metta alle medefime diuifioni della quarta A I, & fi ri-

uolti il punto della diftanza dalla banda lìniftra al punto X,tanto lontano dal punto S,principalc,quan-

to era lontano U pimto Z,& fi metta la punta della riga al detto punto X, & con laltra parte fi vadia alle

diuifioni della linea perpendicolare Z K i,& nell'in terf*egationi di elle linee haremo i pflnti della quarta

della crocieraN K. Stando in oltre la riga diagonale ferma al punto X, della diftanza, fi vadia mettendo

con l'altra punta alle medefimediiufioni della hneaperpendicolare Z Ki, & l'altra riga eretta ftando

con vna punta al punto S,principale,fi metta con l'altra tefta alle diuifioni dell'arco A H, Snelle loro

interfegationi haremo li punti perla quarta della crociera K P. Volendo hora fare la crociera nella l'eco

da volta,cheè tra l'arco C D, &E F, ci bifognerà tirare le duelinee perpendicolari 1 S, & H T , in fu li

due punti M, & P,& alzato fu dalla pianta il pilaftro,fi fegneranno apprelTo le due dette linee conforme

méte anco l'altre dueG i,& Z K,& con lediuifioni dell'arco M C P lì diuideranno anco le prefate quat-

tro hnee, fi come fi erano diuife la quattro fuperiori con le'diuifioni dell'arco 1 A H. Et poi ponendo il

regolojche efce dal puntojprincipale S,alle diuifioni dell'arco M C P , & l'altro regolo che elee dal pun-

to della diftanza alle diuifioni delle due linee perpendicolari da farfi appreifo all'arco M C P, corrifpo

denti alle due linee Z K,& G i, fi fegneranno li punti per la crociera, fi come s'è fatto nella fuperiore, ri-

uoltando il regolo al punto dcftro Z, & finiftro X, della diftanza . Et qui fi vedrà efler necefiàrio l'ope-

rare con due punti della diftanza pofti alla prima Óc feconda propofitione,nel modo che dal Vignola fo-

po vfati,& che nel fare quefle crociere delle volte fi poflk operare gentiliflimamente fcnza farne la piai\-

ca in quel modo, che opera la regola ordinaria . Si conofcerà ancora manifeftamente,che in quan ce pki

parti faranno diuifi gl'archi poftì in faccia , tanti più punri faremo con la interfegatione delle due righe

per fare gl'archi delle crocicre,&: verranno tanto più giufte.Veggafi vltimaméte la bellezza , Se giuftezza

di quefta operafione,poi che tutti i punti delle crociere nafcono daUi due punti , cioè dal principale, 8c

da quejlo della diftanza) da quali fono regolate le due righe, che fi interfegono infieme, eflèndo necefià-

rio che
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rio che tutte le linec,chc concorrono allopcrationi delle Prorpettìucvadino ò aII'orizonte,come fanno
le parallclcjò al punto della diftan^a, come ftnno le diagonali. Et perche il lefto delle lunette della volta

à crociera,^ li fuoi (pigoli vengono regolali dalli due archi in faccia 1 A H, & M C P, &c dalli due archi
de lati fatti m (corcio, però le due dette righe.che efcono dal punto principale, & da quello della diftan-
ra,vanno à trouare le diuiiioni de gl'archi in faccia, & quelle de gl'archi in lcorcio,neile Hnec perpendi-
colari che rapprefentono il profilo di detti archi in icorcio.di maniera che biroi;na che la prc/ente rego-

1

^P?;" S»iift*ltj'"i"iente,poi che le linee fue lono guidate dalli due puti,cioè dal principale , & daqucU
lo delia dilUnza,Ó<: dalli quattro archi che abbracciono le quattro lunette della volta à croci era. Et fé dop
po le due crociere delle volte del prefcn te di fcgno ne hauelTimo dell'altre, (i opererà in tutte nel medcli.
mo modo che s'è detto , alzando m tutte le linee perpendicolari apprellb à gl'arv-hi in fcorcio, che rap-
prefentono il loro profilo,fi come fanno le fopra nominate linee G,H, K.

Delmodo dtfare le volte a crociera in/cordo.

Gap. XVII.

in Sfcndofifinqui moftrato i! modo di fare le volte a crociera in faccia,

nel prefcnte difegno ne metteremo vna in fcorcioja quale fi fa nel me
defimo modo, che s e fatta la precedcnte,andando con la riga, che fi parte
dal punto prmcipale alle diuifioni,che attrauerfàno la Ioggia,&: con quel-
la che viene dal punto della diftanza alle diuifioni de gl archi , che vanno
perillungo della volta, & fono rapprefentati dalle linee perpendicolari,
che ci danno il loro profilo ; fi come tutto fi vede fatto da me nel prcfentc
difègno

.

Jt 7^ T<io r ^ r l O 7^£.

Comefi faccino le crociere propofìe dal Vignala nel prefente capitolo.

Si dcuc la prima cofa auucrtìre,che il punto principale Ternato A,nclla prefente ficura deuc ftarc dalla
banda finito, tanto lontano dal punto A, quanto è dal punto A, al punto B, non ellèndo potuto capire
nella prelentc figura per la Grettezza fua. Et per la dichiaratione della conllruttione delle volte à erode-
ra in fcorcio,cioc di quelle, che non fono polte in faccia , & nelle quali il punto principale non fta porto
nel mezo della loro larghezza

, come nel prefente elbmpio, doue il punto principale e pollo fuor di eli*
figura vicino al punto A,facciafi la prima cofi la pianta de'pilaftri della loggia digradata , ahandoui fo-
pra h pilaftri in tanta altezza,fecondo che ricerca la larghezza che è tra l'vno & 1 altro di loro : ik il pri-
mo arco nella tefta di ella loggia R N c, che fta pofto in faccia, fi defcriuerà con il centro X , di noi ii di-
uidera il lemicircolo RN c

, in quelle parti vguali, che più ci piacerà ; lequali diuiiioni 11 riporteranno
nelle linee C P,& R Q^fi come li vede fatto,&: di fopra s'è più volte detto; con le quali linee fi faranno
gl archi laterali m corcio,& tutte le crociere delle volte, non altrimenri che di fopra se mlecmato: po-
nendo vn regolo al piinto prjncipale,& alle duufioni del primo arcoA l'altro al pimto dellac^itanza Z.
(pofto al luogo (uo doue le Imee C E , & D F , vanno à congiugner/i) 8c alle diuilìoni della linea C P.m profilo de gl archi in CGrcio,& nelle loro interfegationi ci daranno li putì dell'arco della crociera Ed,
fi come vediamo,che la hnea C E Z,& Li A H F E R,cioè che viene dal punto princ. pale,ci danno il prin
apio della crociera nel punto E, & lalendo poi à mtte l'altre diui fioni della linea C P , & à ouelle della
quarta del cerchio R N, haremo tutti gl altri punti della quarta dell'arco E d. Etriuoltato dall'altra ban-
da il punto de la diftanza,fi come nel precedente capitolo s'è fatto, haremo l altra quarta dell'arco della
crociera,&ne refto li leguira come nel precedente efempio s'è fatto . Di poi per la feconda crociera li

7.TnT''\'^'f'T
del fecondo arco delU fecondi pilaftn nella Imea che ftarà à piombo fopra il

nZ?: "^""f KVc'r''
^'^^ ^"^"^^^ ^ ^' P^^^^ P^^^^ ^ à quelle diuifioni del-

o nri,l^nT'"f
' ^ ^? ^T"^ '^^^ '''' pimtodella diftanza, & quella che viene dal pi3

to principale, fi metterà alle diuifioni del fecondo arco E fg, & nelle interfegationi fi harànno li pumioa la

f
^"^^ c'^ociera, il come vediamo che nell interfegatione della linea D F Z, & della A P E, ftando

la A,ai luogo luo habbiamo ilpunro F,principio d vna quarta della feconda crociera. Il medefimo fare-mo con le diuifioni della lineaG T, & con qud
capitolo e m tutto limile a la precedente. Solamente bifogna ricordarfi di mettere nel prefente elempio
il punto pnncipalc,& quello della diftanza al luogo fuo,& di trafportare le linee C P , CJc R Q , ad arco
per arco, fi come s e dettoA operare con Jrdue punti della diftanza alla deftra, & aUa finiftraparte , co-

me di
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me ai fopra habbiamo fatto.Et nel refto veggafi nella prefente figara,che tutte le linee ò fono piane, co,
me fono quelle della fi.onte,& della pianta parallele all'orizontale A B, o fono perpendicolan , ò paral-
lele, che corrono tutte al punto principale,vicino al punto A. Et le linee de glarclu in icorcio , óc delle
crociere fono poi fatte da i punti delle due linee,che nella loro interfegatione fanno,mentre efcono dalli
due punti della diftanza,& dal principale dell'orizote.In quefta medelìma maniera fi opererà in fare in
Proipettiua qual fi voglia altra volta di loggia,ò d'altre ftan/e, ancor che fcorci piu,ò meno di quefta , de
fia pofta al punto principale dalla deftra,ò dalla finiftra. Et la medefima regola terremo appunto nel fi-
re loggia fopra loggia,& più volte vna fbpra laltra, feruendoci fempre delli medefimi punti della diftan
2a,& del principale porti nella medefima linea orizon tale A B, che nella prima volta ci hanno feruito.
Et fuor delle volte tutti gl'altri ornamenti delle cornici, ò qual fi voglia altra cola, fi regoleranno con li

medefimi punti : fi come ancora il potrà fare nel riportar le diuifioni degl'archi in fuìe linee che fi fa-
ranno perpendicolari fopra h punti D,G,I,che faranno parallele alla linea C P, con il punto principa-
le. Imperò che porto il regolo ad ertb punto principale vicino al punto A , & à tutte le diuihoni della li-

nea C P, Se tirate le linee rette fino alhi linea I V,diuideremo tutte tre le prefite perpendicolari propor-
nonatamente alla Unea C à gl'archi della volta:attefo che fi come dalla diuilìone de gl archi R N c,
con il tirare hnee rette dalle diuilioni lino al punto principale,habbiamo diuifi tutti tre graltri archi in-
teriori,poi che tutte le dnufioni che fono fra due linee parallele,che fi vmfcono al punto pnncipale,{on
virte lotto il medefimo angolo,come fono le diuifioni delli quattro archi,che fono tra le due linee M A

,

&N A
,
le quali appari(cono della mcdefima grandezza j cosi faranno anco le diuiiìoni che fi veggono

tra le linee C A, 6c 4 A, & l'altre fuperiori , che appariranno della medehma grandezza,fi come appari-
Icono e duulioni de gl archi già detti. Adunque ielediuifioni de gl'archi fonb fitte pioportionatamen-
te con 1 e linee al punto principale , così anco le linee perpendicolari D G 1, faranno diuiie proportionaU
mente,conforme alle chuilioni degl'archi di elìà volta,

{o^efifaccino le Sacrmeprfare li corpi in Trofpettiua .

C^p. XVIIL
TT Abbiamo di fopra infegnato a far le Sagme per fare le figure piane in
1 lProfpettiua>hora con la prefente figura,&: con le feguenti fi vedrà co
me fi faccino le Sagme, per fare qual fi voglia corpo in Profpettiua : il che
apporterà grandifsima facilita nell'operare con molta breuita di tempo.
£t perche da quello che di fopra se detto delle Sagme de'piani,& dalpre-
fente efempio delle crociere delie volte fi vede,reiÌa l'operatione chiarifsi-

jna,non fe ne dira altro»

^ 'K'Ko T ^ T I 0 7^£.

Del modo difare le Sagme per mettere in Trofpettiua>Pnay>oltafatta d crociera,

Haiiendo il Vignola moftrato il modo d' alzare li corpi in Profpettiua fopra le loro piante con le due
righe fecondo la /ohta regola, boraci moftra il modo di fare le Sagme de corpi per abbremarc la via
dell operare,(i come nel parlare delle Sagme piane ho dimoftrato quanta facilità , &:breuitàdi tempo
apportino alh Profpcttiui. Per fare adunque la Sagma della crociera delle volte della prefente figura , fi

^rà laprima cofa la pianta deHi quattro pilartri A B C D, tirando le due linee diagonali della crociera,
che fi fegono nel punto E,centro della volta: di poi fopra la linea G H, fi farà il femicircolo G F Hripoc
tando con le hnee perpendicolari tutte le fue diuifioni in fu la linea retta G H.di poi fi ftendino le mede-
lime perpendicolari,che nafcono dal femicircolo/opra la hnea diagonale D E H, S>c da elIà diaconale fi

nrmo tutte fopra la hnea piana D L, con la regola fopradetta,cioc che fiano tutte tra di loro pamllele,&
nano Me di triangoh rettangoli ilofceli,ogni volta che le perpendicolari , che cleono dal femicircolo,
calcallero hn fopra la linea piana D L, fi come la linea A G D. così li punti della lineaM N, faran-

^
no a òagma della metà del femicircolo,& l'altra metà farà nella hnea NO , li quali punti fi riporteran-

't
"° ^''P''^7 Vi"

j"". P'?"''^ ^' "^^^^^ fuperiore,per far la Sagma delle crociere in quefto modo : fi ti-
reranno dalie dmifioni del femicircolo X y -^^ , linee rette parallele , fi come fi vede fatto , & faraffi le li

4 f J^X; A^r
"^^^ ^'"'^ ^' ^ hauendo le linee P i , & i Q, duiife con le diuifioni delle due

^^""^^ ^' ^ ^^>^^ tireranno hnee perpendicolari da ciafcun punto della linea P riportando detti
jjunti ne gl archi 1 R, & RQ^come fi vede fattOi& querta farà la Sagma della feconda crociera • & fe ci

5 ^ufle vna terza crociera, metteremo la medefima Sagma PR Q^diet^o al punto Z, in fu la medehma li-

l
^ ncapia^
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nea piana, Se per la qiiarca la metteremo poi pia in hA così per ogn'altra che vorremo fare, la difcoftcremo poi quel pui di mano in mano dJla lineaST.Ma la Sa^ma della prima crociera farà nella linea ST.

COSI haremo le Sagme per far quante crociere più ci piacerà. Et per fare i^rarcln in fcorcio, i\ flirano le5agme li come fi veggono fatte nella figura prima fiiperiore,fatte di femicrrcoli ciuftì , de polli fra di lo-

Hrl-nl
'

M ? r
^'^^''ì^ d,'^ih[ln

,
3c in cffi fon riportate le diuifioni dal primo femi-

circolo con le linee parallele/i come s'è fiuto di fopra.
Fatte le Sagme nel modo detto , lì vferanno nclloperare in quefta maniera . Prima per far el'arclii in

icorcio ne! a figura luperiore, fi pianterà il punto pnncipale,e,& fatta la pianta delli pilaltri li dieradc-
ra,tirahdoJe hnec a e, be,ce,d c. finreranno poi le diagonali al punto cfella diftanza, & fi riporterà lapianta digradata nella parte fuperioretanfalta,quanto vorremo che fianolÙghili pilafiri della lonoia.
Di poi polla vna riga al punto della diftanraA' alle diuifioni del lemicircolo, s t u, fi come fi vede U li-nea tirata a lì, la quale li metterà lu di mano in mano alli punti 6, 4, ikcct. per fare il pezzo d arco m
Icorcio I s. Mettendo poi l'ahra riga al punto, e, principale, fi vadia con ella alle diuifioni della linea.
n,m,cornlpondent5 alle diuifioni dell arco,t uA nell interlegationi fi haranno 1 punti del pe^^zo d'arco
i r. Alettafi poi la riga.che viene dal punto della diitnua.'tile diuifioni della quarta del cerchio, tx,Sc 1'

altra riga del punto principale alle diuifioni della hneakhcV' nelle loro interlegationi haremo li punti

??rVÌrrn .f'''ÌV
'-^''^ iln.etteràlarigadiagonalealleduequaite di

nee n m A V^ f '
'"'"''r T'' '^'^

P^"'"^^?''^^'^ '
''''''''^ ^^'"'^^«"^ ^^^^^^ li

A i? ,
"^^^^^lj"^« «^^l'"e che s- c tenuto ne gl' altri due archi, òc haremo l intento. Per faradeno gi archi 1 9- io.n.ik 11.a bilogna riuoltarc la Sagma,o 11, de il punto della dillanza dalla banda

M 'if r
.^P'^'"^''-* è detto nel prelente efenipio.

iNella Icconda figura hahbiamo l elempio di firc le crociere delle volte co la Sagma in quefio modo.
Metterai la riga ereiia ni punto principale F, c\^alle dim
le li metterà alle diuiliom della fine;! T S,che è la Sagma per fare la ctociera fuperiore 30. la det?a ri-
ga diagonale interfeghera due linee per volta, fitte dalla riga eretta che vien e dal punto principale, óc ci
darà due punti,vno per laico della crociera 3 o.de 3 r . & laìtro per l'altro arco 3 o. & 3 Ì. & p^r fàre nV
altri due archi del a medelima crociera fi riuolterà il puto della diftan.a dalF altra bada, ik fi mcttera^'il
regolo che da quello deriua,alle diuifioni della lineaVX, nel refto fi opererà come s'è detto. Ma per fa
re la leconda crociera s' adopererà la Sr.gma P , ponendo à ciafcun punto della circonferenza della
quarta gR, a riga diagonale che viene dal punto della diftanza,& ci interfe-herà due linee per volta di
quelle fatte dalla riga eretta.che viene dal punto F,principale per li due archi 3 3 , & 5 4. 3 3, 3 c.R,.

dtfe'nInfero ^-"r
^^'''^--.-^^f^ '-^^^'^ 1--^^^^

> ^ haremo li due altri archi com^aglù
dclli due piefenti O ueramete li pigheranno dalli punti della Sagma P R,fi come operado cialcuno po-
trà vedere,come ho fi:tto io,che ne mettere in pratica quelìe redole, con molta fatica alle voi e 1 homtele, per lafcarfiudelleparoledeirAutore,doue per ferui^^^^

Autore molte linee
, & molte letterali come in quella vltima ho%gmnto il lemidrcolo G F FI,™

ftrare di donde nalchmo le diuihoni diluguali della linea G H.La Sagma P R O , fi fcofterà dietro al pii
to Z

,
qnato uorrcmo,per fiir dellaltrc crociere fiotto alle due prefke à nofiro berieplacito,fi come dilo

pranellaprelenteannotatione s'è detto.

O^efifaccialafiguraddTiedtfiallo. ^^p, X IX.

Tn
a tenere nel far le Sagrne per fare vno, o più Piedi-

1 Halli in Profpettiua.deuefi fare il Piediflallo nel modo che ci ha li elTe a
feruire d' Architettura con le fue cornici,cioe bafam6to,òc cima(aA que-
fto (erue per li pati da tirarfi alla veduta,perche darà li pilti retti : 5c per far
la Sagma per li putì diagonali^afsi a fare la piata del Piediaallo con il ca.
fcamento delle fue cornici,come fi vede nella figura fcgnata A,& nella fua
pianta fegnataB. pois' ha à tirare vna linea piana parallela con la pianta,
che Ila due volterò più lunga quanto e detta pianta-poi affi a fegnare di li-
nee morte diagonali della pianta , che uadino à trouare detta linea piana

^ di lu detta linea piana s' ha a leuare gP aggetti delle cornici del' Piediftal
Jo legnato verrano a efler duplicati gl aggetti delle rette, come opeii
do fi tiouera.Mafi potrafare il Piediftallo D,che ci da le linee diagoli séza
fare lapianta B,per che balla raddoppiare il Piediftallo A, in larghezza, &
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gl'aggetti della bafa,& della cimafain langhczza, per che in larghezza
npnii mutojJOj&iiaremo ilJ^icdiftalloD, per li punti diagonali-

^ v^K.o T v/f T I 0 rie:
Delle Ssgme de'corpU

Si come per farle Sagme delle fiipcrficic fi riduce la figura in profilo in fiila linea piana, &cla
*iuei punti fi caua la figura rettilinea digradata ,il che altro non vuol dire,fe no che nel far la Sa^^ma del-

le fiiperficie piane fi riducono elfi: fuperficie in dette finee rettcdalle quah efi'e Cono prodottejcosì pari

mente li corpi mentre fi riducono in Sagma, fi riducono in vna loro faccia fiDlamente,cio c vna faccia ft-

^*^inea dclli punti diagonali fi allunli punti eretti,& V altra li diagonali:& come nelle fuperficie piane la lir

gaA diucnta maggiore che non e la larghezza ne la lunghezza della fui

ferendo la faccia pcr li punti diagonalijla fanno molto maggiore della t

rficii
1

1 r r 1
^ A

e
; così parimente fi corpi

Scendo la faccia per li puna diagonali,la hmno molto maggiore della faccia loro naturale.Hora fe bene

il Vignola pone la Sagma del precedente cap.delle crociere tra le Sagme de'corpi, fi può più tofto anno-

uerare tra le Sagme delle fuperfide, attefochelafiriduchiinvnalinca, & non in vna fuperficie, co-

me fi vede alla "figura $ .del precedente capitolo.

Il modo
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il modo aiirtqitétÌufa»vleS;;^iie.'de* corpi , a,ncor che fìa.dcfcrittojicl tcfto afiai cI>iai-àmenLel)eir

efcmpio elei preleiue Pic(li{hllo,dirò non dnucno con V vlcime parole dell' Autore nel pre(cnte cipito-

lo,che potendoli Ku-'e-il Piedi rialto leìlza ia>rigii difaT la'pi:iitt:i tirareie linee Hitrj;onftlt -à foWft>-

pra la linea piana E F, & poi da' punti di detta linea cauarc la Sagma Dji dcuc fare,& camminar Tempre

'v-r la via più corta,& più fìcura. Volédo in lomma £ire vno,o pia Picdiftalli in Prolpettiua^pcr flirui lo-

pra vn colonnato,ne dilegueremo la faccia d' uno perfetta dell' ordine che lo uorremo,comc e il Piedi-

ftallo A,&: quefto cosi perfetto ci feruirà per li putì cretti,come vederemo.Di poi raddoppiai lalarghez

za del detto Picdin:allo,fi come nella fi[;ura D,(i vede fatto , conferuando la medefima altezza tarito del

Piediftallo, come anco della cornice della bala^"^ della cimafa: iolamente fi faccia che gì' aggetti lìano la

metà maggion,che quelli del Piedillallo A, come G H , fia il doppio di N 0,6i LM,di P Qj^Et harcmo

la Saama'erettaAA la diagonale B, per fare tanti Piediftalli in Profpettiiia , quanti ci piacerà: perche

icrbandofi quelle Sagme,ci potranno lèruire tutto il tempo di nollra vita . Nel voler poi operare con el-

fe,fi terrà la medcfima via che di (opra s' c fatto con le Sagme del cerchio.Et fi come dalla linea c prodot

ta la fuperficie,òc dalla Sagma ridotta in linea retta è prodotto il ccrchio,cos ì dalla Sagma ridotta in fu

perfide fi produce il corpo del Piedi (lallo.Metcerannolì adunque la Sagma eretta A, ik la diagonale D,

con li loro bafamenti fopra la linea piana R M , & poi fi metterà una riga al punto della diftanza con

vna teftaA' con l'altra alle punte de gf aggetti del bafamento della Sagma D. 6c 1" altra riga fi metterà a!

punto principale^ alle medefime punte de gì* aggeti del bafamento della Sagma eretta A. & doueelTc

righe il incrocieranno,fi firà vn fegno per quel punto del bafiméto,verbigratia,fe la riga diagonale,chfl

viene dal punto della dillanza, fi nutterà al punto M, cosi medefimamente la riga eretta fi deue mettere

al punto Quella Sagma A, eretta: mcttinfi poi le righe al punto S,della Sagma diagonale, óc al punto R,

della erettaA nella loro interfegatione haremo un altro punto per tirare tra l'vno ^ 1* altro la hnea SM.

Et il medefimo firemo con il mettere le due righe à tutti gl'altri punti delle due Sagme, ii come di fopra

habbiamo fatto co le Sagme del cerchio,& delle volte à crociera.Ei aiuiertifcafi,chequato noi difcoftere

mo la Sagma A,dalla Sagma B , in fu la linea piana RM,tanto il Piediltallo digradato verrà lontano dal

la linea plana della Prolpettiua,fi come del cerchio fi dimoftrò.Et nel medefimo modo fi faranno, 8c vf«

ranno le Sagme d ogn'altro corpo,come farebbano le Sagme de pilaftri , delle colonne, cornici,bafe, ca-

pitelli,& ingomma d ogn aitro corpo,che vogliamo ridurre in Profpettiua:& qui fotto ne metteremo al

cuni efempi j,oltre à quelli del capitcllo,& dèlia bafa porti dal Vignola nelh due feguenti capitoli.

Reda in oltre d'auuertire,che bilbgna collocare la SagmaA,che ci da li pimti eretti,al diritto doue nel-

la ^^rofpettiua ha da ire il Piedi ftallo.come nell'operafioni fuperiori delle figure piane fe ne vede l'efem

pio,& mettere le due dette Sagme tanto lontane 1" vna dall'altra,che nel mezo vi polla capire il Piediftal

lo in Profpettiua>6<: in tal cafo verrà il Piediftallo digradato diminuito,& lontano dietro alla linea pia-

na,per conto del difcoftamenio delle Sagme: & quando vorremo che il Piediftallo digradato tocchi la

linea piana,& venga innanzi, loprapporremo le Sagme,vna all'altra,fi come nella prefente figura Hanno

loprappofte fotto'la pianta B,la Sagma eretta XZ,Vopra la diagonale E F,& fi faranno di maniera dette

Sagmc,chefianotralparenti,&fivegghinolipuntidell'vna& dell'altra. Et poi quanto vorremo che il

Piediftallo digradato diminuifca,& ii difcofti dalla vifta, ^ dalla linea piana,tanto dilcofteremo le Sag-

me l'vna dall'altra,come s'c detto. Volendo in oltre fare degl'altri Piediftalli, che appariichino ftare in

fila vno dietro airaltro,fi lailerà ftar ferma la Sagma eretta A, al luogo fuo,& fi muterà la diagonale D.

tanto lontana dalla Sagma eretta,quanto vorremo che l'altro Piediftallo apparifca lontano dal primo,&

così di mano in mano fi dilcofterà fempre la Sagma diagonale D ,
per fare tutti gl'altri Piediftalli , che

vorremo che ftiano in fila dietro al primo.Ma quando vorremo che ftiano da banda paralleli al primo,

all'hora dilcofteremo la Sagma eretta A , dal fuo luogo, mettendola pure in fu la linea piana da quella

banda,che vorremo ^re il Piediftallo,& tanto lontana dalla prima pofitura,con Faiuto della fcaletta pie

cola de'palmi,quanto vorremo che il fecondo Piediftallo digradato fia lontano dal primo.

- . . j

Veggafi



Veggafi hom per cfempio di quanto s'c detto, qucfti due Piediftalli , dc'quali le faèn',t^ A Cr^^r. e ..a
aallas1sma^,crcccaAledaefacciatcB,aa^

la lettera D,dal punto della di (lanza,& vanno alla Sagma diagonale pofta dalla banda del punto E ci de
tetminanó tutti g aggetti delle cornici, mentre fi interfegono con le lince che vanno vctCo il punto C
al punto principale ,

le quali camminano dietro alli membri dellecornici in rcorcio,& fono taeliare

condo la giufta unghezza loro,come ho detto,d^

nano ancora la larghezza delle facce del Piedi ftallo in fcorcio/e^nate con la lettera B . Ma tutto ouX
nel metterlo in efccutione con la pratica dell'operare s'impara mirabilmente

, molto meglio che nnnfi
-rnrime Con Datole. Et nella prelente fieura fi conofcerà.che le «Jnamr fi i-r^n^ ,^^a\ r-.»?, i .. " "

Ciu,!** ^#«5

mente la Sagm^ .u.^.»-.^ f... v » .w.v...u.. x-xcuiuauo rune lontano dal primo , & Riffe pianrató
fopra la medefima Unca rctu GH,chc le ne va al punto principalcacciò apparifchino ftare nel) !? 2
mi dirittura à linea.

^^'^

Comefìfaccinó leSagme dette bafe delle colonne,
(^^p, XX.

PEr fare le Sagme delle bafe
, prima fi deue fare le bafè di quell'ordine,

che fi vorrà feruirc , & in quel modo che ci hauelTc a feruire di Archi^

S lettura.



1^$, REGOLI A 'UrJ>ELLA J'RrOSPET. DEL; VXGNQty^^^
^ettura,come fi vede nella bafa Dorica qui fegnata A. di poi fare la pianta
legnata B, con li fùoi cafcamenti a membro per membro^Sc partita in par-
ti eguali,come fu detto del ceixhio^poi tirafi vna linea piana parallela con
la piantatoi ha a fegnare di linee morte le linee diagonali^che vadmo a
trouar la detta linea piana,5c fegnar di numeri,come lì moftra nelja figura,
òc con punti fz formerala Sagma della bafa D, la quale dalle liné^ediagona
li,che vanno tirate dalla diftaza,& la bafa fegnata A, dalle linee erettc,che
vanno tirate dalla veduta all'occhio fuó, fi'mollta-di adoperare le dette
Sagme.

'

I^eW opcratione della b.tfadelld colonna,

LcSagme delle ba{*e cteìlc colonne fi faranno ancora loro nel medefimo modo che fi fon Tattc quelle
de'Piediiblli, cioè la bafa perfetta ci dà la Sagma eretta,& la diagonale fi caua dalla pianta di elTa bafit,

;n quefiio modo.Fatta che s'è la baia A,perfetca Dorica.ò di qiial fi voglia altro ordine che più ci piace,

Facciafi la fiia pianta G,E,F,H,& con il centro B, fi deicriuino quattro cerchi,che rapprefenfino li quat-

tro cerchi de'membri di ella coIonna,& fi diuida il maggior cerchio in 1 6. parti , ò quante pài ci piace,

fi come nella digradatione del cerchio se fatto, tirando da elle diuifioni le linee diagonali in fu la linea

piana E H, al foli to,(èn za tirare le linee perpendicolari,per che qui non ci bifognano,hauendo li punti

cretti nella bafa perfetta.Di poi con li punti diagonali,che fono in iu la linea piana E H,fi farà la Sagm^
diagonale D.per il che fare,bifogna ricordarfi di quello che di fopra s'è detto del Piediltallo,che li mera
tri in a\tcz7.z non crefcono,rna folamentein lunghezzajperò fi tireràno cinque linee parallele occulte»

due per il plinto,ouero zoccolo,& tre per li membri di ella bafa,& prela la lunghezza delia linea piana.

E H, fe le farà la L M,vgualc,che farà la lunghezza del zoccolo , la quale partita per il mezo nel li punti

F,G,\i fi farà fopra la bafa,pigliando le grandezze delle diuifioni di efia bafa nella linea piana E H,nella
quale li punti G,Q^ ci daranno le diuifioni di meza la bafa G 0,&li punti della linea piana G E,lediui-

lioni dell'altra meza G N. Et quefio fatto,fi fegneranno in ella baia diagonale D,tutti li numeri , che lo^

no fegnau nella bafa eretta A , & poi fi metteranno quefte due bafe in lu la hnea piana con il medefimo^
ordine,che del Piediftallo s'è detto,mettendo fempre la bafa eretta al diritto del luogo, doue ha da ftare

la bafa digradata,& la diagonale fi metterà più ò meno da quefta lontana, fecondo che vorremo , che la

digradata fia più ò meno lontana dalla linea piana: <5c volendo fare più bafe vna dietro all'altra, che ftia-

no in fu la medefima linea, fi terrà ferma la Sagma della bafa eretta al luogo fuo, StC s'andrà mouendo la

•diagonale tanto quanto vorremo chele bafefiànò l'vna dall'altra lontane, fi come del Piediftallo s'^

,^ctto,& nei prefeuteefempiodeUi.contorni delle ueprefen ti bafe fi può ved • ' .1
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Nel fare la Sagma tanto tli ciuefta kifa Dorica, come d'ogn'al tra , ci baderà tirare folamentc la metà
delle linee diagonalijdoc quelle che fono tra la linea G G, & H H. perche li punri ciiagonaliA'gU fpatij

loro,che Tono nella linea piana G H, fono pari , & vguali alli punti & fpatij, che fono'^nella linea piana
G E, & perciò Ivna delle tiue para di eiH punti ci feruirà tanto per la parte della bafa G O , come per la

parte G N. Et perche qui bifogna riportare nella Sagma diagonale tutte lediuifioni della bafa perfetta

A, che fi fon melle nella lua punta B, però non fi pmrà pigliare la grandezza della bafa N O, dal dop-
pio del diametro del minor cerchio della pianta B, in quel modo che di fopradel Piediftallo s'è fktro. Se
che qui del zoccolo di eiHi Sagma della ba(a diagonale L M, fi può commodamente fiire.

Delmododtfarete Sagmede capitelli, Cap. XXL
H Ora per dar fine alla feconda Regola diro folamentc, tchc terremo

li medefimo modo nel fare le Sagme del capitello Dorico, che hab-

biamo fatto nelle bafc,cioe fare il profilo di elio, come fe hauefle a feruire

di Architettura, & da quello cauare la fua pianta nel modo che se fatto

della bafa. Et con il medefimo modo faremo le Sagme d'ogn'altra bafi, &:

capitello di qual ordine fi fia , t & cofi parimente delli pilallri,&: delle co-

Ionne,oc ogn'altra cofa che vorremo.

A 'H^n^o r ^ r 1 0 i^E V Ki M ^,

L'efempìo del capitello Dorico.

Ho voluto por

quirefempiodel

capitello Dori-

co, quantunque

dalle paiole dell'

Autore nel prc-

fcntc capii:oIo,&

da quanto nelle

annot rioni pre-

cedenti della ba-

fa } de del Piedi-

E
7"

TU I
f I il

.Ann. r.

(ir II.

mi

s z
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ftallo s* c dettOjfi comprenda quali deuino e/Tere le Sagme del capitello Dorico . Però qui fi vede nella

meza Saj^ma eretta D,come fia fatta giufi:amcte,& fiadiuifa nelle fue parti con li cótrafegni delli nume

ri, dalla quale poi cauata la l'iu pianta, fi come della bafa fi fece, fi trouino li punti diagonali, & col me-

dcfimo ordine fi farà la Sagma diagonale E,nel modo che qui fe ne vede fatta la metà.

^ orario TSiE SECO ISI^D jì.

Comefi faccino le Sdgme del capitello Ionico,

La Sagma del capitello Ionico fi fa non altrimenti che quella del Dorico, cauandola dalla fua pianta.

Et perche potrebbe arrecare qualche dubbio il pcnfare come fi faccia la bafa del capitello Ioiiico,per ri-

fpetto de rifai ti delle volute^però ine piaciuto di por qui la pianta del capitello Ionico con le fue linee

diagonah,acciò fi regga da quali punti delle volute,& altri membri d* elio capitello fi tirino fin fopraU

linea piana.Et efiTendo la figura per fe (ìdTi tato chiara,chc con le cofe dette di fopra attorno il capitello

Dorico,&: la iua bafa, fi fa intendere fuffi cientemente da ogni vno.qui non voglio dir altro, le non auuer
tire quel che al pcecedente capitolo s'annotò,che ci bada tirare foLunence la metà delle linee diagonali,
che ci diano in fu la linea piana la metà delli punti diagonali, come qui s'è fatto , pigliando le linee dia-
gonali della metà del capitello , che iono fra la linea A B, & la C D , per hauere da elle li punti dia-
gonahjche fono in fu la finea piana fra il punto D,Sc il punto B,li quali ci fcruono per far meza la Sag- ,
ma diagonale del capitello Ionico , che poi raddoppiata ci dà l'altra inet.ì,efl*wndo li mezi capitelli cofor
mU&c vguali, fi come del Dorico di fopra habbiamo veduto.

Nel medehmo modo ci feruiremo della pianta del capitello Corinto, dalla quale canate le lince dia-

gonali con li fuoi punti, il farà la 5agmadiagonale,feru€Adoci psr Sagma eretta il capitello perfetto fatto

in pio-



in profilo,!!! quel modo che nella prcfcn te figura fi vede l'efempio del capitello perfetto comporto A,

dal quale s*è canata la Sagma diagonale B,&: operando poi con ella,c\: con la Sagma eretta A, fi viene i

fare il capitello compolto digradato.Et con le prefenti Sagme fi opera in tiuto/come di quelle del capi-

tello Dorico fi dille. Imperòchefe Ihindo ferma la Sagma eretta A , andremo mouendo ladiagonal^,

faremo pili capitelli , vn dietro all'altro m fila , nell'i llefiò modo che di fòpra delle baie s e' dato 1*

efempio.

Hora quello che fin qui se dettode'capiteUi delle 901 6 ne, in teda fi ancora detto de'capitelli de'pilafiri,,

piclifi per efempio il perfetto del prefente caprtelfo compolto D, che inoltri lo d ne ficee del pilaltro

P 6c F.à cato al quale è la fui Sagma diagonale fegnàta E, che moftr.i anch'ella le due facce dei piLilIro'

E & G.In fomma in quello llcfib modo che s'è operato nel digradare li capitelli de. bafe delle colonne,
^

n opera ancora in quelli de pilafl:ri,ficendoda i capitelli perfetti le fue pianteti le S.igme diagonali . Ec

auuertifcafi,che fc il punto principale della Profpctciua venille in mezo dei pilallrojaìi'hora di elio non
'

(e ne vedrebbe fe non vna fua faccia anteriore,&: in quello calo per la Sagma eretta non lì piglia fe non
;.

1 parte D,del capitelIo.Ma quado il prefato punto farà fuor del predetto pilaftro, all'hora fi vediv-nno-.

due facce del pilaftro,& del capitello ancora,*^^ però per la Sagma eretta fi piglieranno del capitello due

facce cioè quella fegnata D,& la E. Etil medefimo come qui habbiamo fatto , fi oilèrui ne capiteUi , &
-iSle 'bafe ancora de pilaftri d ogn'altro ordine, fia qual fi vuole .

^

^ K.'K.o r ^ r i 0 1^)1 r n T\_z
\

Delle. Sagme depiUJìri, ^ delle colonne.
;

Di fopra s'è detto nel parlare delle Sagme de' corpi, che le Sagme di qnal fi voglia corpo fi f^mno nèj
"

oiii nè meno con la pianta del loro perfetto,come delle Sagme cre'Piedilhlli,^ delle bafe, c\' de'capitelli
j

se fatto Perche volendo fare le Sagme de'pilaftri , ò delle colonne, piglicremo il pilailio , ò la colonna ;

oe f-tta per Sagma erettaA fitta la fua pianta ne cauercmo la Sagma diagonafeik quale ncli'.ii tezza fua
;

{Tri veniale alla eretta,& crefcerà folamente in larghezza,fi cómehauemo viiltt.cr<;fcore h Piediitalii, }

le bafe «Si capitelh,& con effe Sagme fi opererà nelì iUcuG modo,checcn l'altre Sagme fuperion s è fit-

to.Et bilb^rna auuerdre,che (e bene nel far la Sagma eretta del Pkdillalio no s'è preià fejion vha fua tlic

cizA per k Sa^^ma dd capiccUo del pilaftro fe ne fon prefc due, ciò auuicne perche le facce , cimali,
-



bafamcntoclel Piediftallo, fono

Icmedefime da ogni intorno,&
le facce del pila ftro,& del Ilio ca

pitello, fe non è del tutto qua-

drojfono di(rimili,per la diucrfi

tà della veduta delle foglie, &
degl'altri membri.Mancl firc

più pilaitrijò colonne in fila,fac

te che fi faranno le fue bafe, co

me s'è detto, fe le farà fopra il

fufo delle colonne , & tenendo

fermala 5agma eretta della co-

lonna , s'andrà mutando di ma-

no in mano la Sngma diagonale,

per fin che le colonne fiano fit-

te tutte, di poi con la foprano

minata regola le le faranno Ib-

pra lifuoi capitelli con leSag-

me folitc: di che piglinfi per

cfempio le prclenti colonne Do
riche,le qu.-.li con la pvcfua re-

gola ho medevna diciro all'al-

tra in Profpettiua: ponendo qui

fine airannotationi delle due

Regole della Proipettiua del Vi

gnolajche ho raccolte da diuer-

ii fcritti, ^ oileruationijche fin

dalla gioueniu mia ho con mol

lo ftudio fatte, nell operare con

infinito piacere dell'animo le

cofe marauigUofe, che da que-

lla nobiliflìma pratica con gran

di filmo artificio ci lono prò*

pofte.

Ilfine dellafeconda I^egola.

Doppo
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DOppol'hauer compite le

dichiarationi delie due Re
gole della Prorpertiua del Vigno

la,fidoiienano inquefto luogo

porre moki , &diuerlì efcmpi

di varie cole ridotte in Prolpet

tiua con la precedente feconda

Regola, fi come tra l'altre cofc

haucuo preparato il modo di

ridurre in Profpettiua li corpi

regolari, <5v: gl'altri , che da efll

diriuono in diucrfe pofiture, ^
applicare le dimoitrationi a i

corpi nA modo che alle figure

piane s'è fatto.pcr efercitare gl*

artefici nella prefente regola,

come con 1' ordinaria del Serlio

ha fatto li nudvfimi corpi in,

Profpettiua molto cccellccemc-

te Vuinccflao lannizzcro Ore-

fice, & cittadino Norinbergcn-

lc,fe bene ha delincate folamen

te le figure fenza Icriuerui attor

no cola nelluna . Ma per la deli-

beratione che N.S.P-ipa Grego-

rio xiij. ha di me iùttadi voler-^

mi occupare in altri negotij,

fuor di Roma , ho voluto lj?edi

re le due prefate Regole così co

me fono,per non le fiir più defi-

aerare à gli ftiuiioh , & lerbare

ilreftanteà pili opportuna oc-

cafioneA'q'^i

ciugnerui folamcnte due elem-

pi delle fcale à lumaca doppie.

Velie quali la prima c la (egjia-

ta Z, è fimilc al pozzo di Or

uieto,eccettoche queftac fatta

conUfcaUni,&quelloè ienza,

cauato nel tufo pervia di fcar-

pello.Di così fatte leale fe ne

^eggonogresépiapprelodegl

antichiA' ^elle fcale chiufe che

girono attorno vna colonna ; &
ouefte aperte fon

molto como-

de ne' mezi de gl' edificij , douc

non fi piiò fiauer lume da lati,

& ci bifogna torlo di lopraj co-

me ha fato il Buonarroti nelle

quattro fcale che fece nella falv

bnca di fan Pietro,le^qiiaU dall'

apertura di fopra hanno tant

aria , àie fono luminofiflimc.

Difimillfene veggonno anti-

che qui in Roma ne portici di

Pompeio.Mi quefte doppie,

fe bene hogd non habbiamo

l' piondluno de g antichi,

fono non dimeno moko com-

mode,da pota- fare nel medefi-

mo fito due, tre,ò quattro leale

vna' fopra laltra, che vadino à
' * diuer-



H4 PROSPETTIVA PRATICA DEL VIGNÓLA,

cliuerfi appartaméti d'vn palaz-

zo , fen^u che vn vegga lalcro :

6c ("e fi fanno del tutto aperte, Ci

vedranno inrieme,& andranno

raj;ionando;nc lì potranno mai

toccare, dkogn vno arriiierà al

dio appartamento particolare.

Simile à quelle c la Icala che Ci

vede in quefto difegno, & di

fimili ne fono molte in Fracia

,

tra le quali è celebre quella che

il Re Fr.ncefco fecem vn iìio

palazzo à Sciamburg , douc (b-

no quattro fcalc infieme vna

lopra 1 a!tra,tutte aperteli mo-

do di difegnarc qucftc leale è

colà triia per la via ordinaria,/!

comed.i l^is.'tro dal Borgo,&da

C iouan Cafin Francefe è parti-

colarmente infcgnato; doue di-

moftrano,che fatta che se U
pianta.come c la pianta Z,ie ne

t'd vn profilo da vna banda,<Sv: co

elio, ik con la pianta fi trouano

tutti li termini de gli fcalini, iiC

cominciando dalli primi che io

no nel principio delle due fcalc

alli due punti A,B, fi fegnano

tutti vn dietro all'altro . Si po-

tranno anco queftc fcale dile-

guare con le Sagme, con le qua-

li quelli due difegni (bn fatti,

pigliando per la Sagma eretta il

profilo di elle fcale,& per la dia

gonale quella che dalli punti

diagonali cauati dalla pianta lì

formerà, fi come di Ibpra delle

Sagme de'Piediftalli,& delle co

lonne,&pilaftri se* detto.

lldifcgno X, èdi quelle fez-

le aperte , che fi reggono fcnza

hau; r nel mczo poiamento neC^

funojell'cndo gli leali ni fermati

con la telta nel muro , (Se meflì

talmente 1 va fopra l'altro , che

vn regge l altro j gli He (fi Ica-

Imi tanno volta alla fcala ; delle

quali n'è fatta vna tóda fcem-

pia»molto bella 8c alta,nella fab

brica di S. Pietro, che va da alto

à balIb,con li fcalini di treuerti*

no, da Iacopo della Porta prelli

ti flìmo Architetto di detta fab-

bri ca.Vn altra fimile fcala fcem-

pia aperta nel mezo có li fcalini

di treuertino, che fano fcalino,

& volta,s'c fitta in forma ouat*

per falirc da Beluedere alla GaU

leria fatta fare da N.S.Papa Gre

«Torio xii j.nel Vaticano.da Ott»

uiano Mafchcrini,che è riufcit*

molto bclla,alla cui fimiglianza

nefk
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«e&*Ì prcfcntcvn

altra net palazzo ,

che pS. Santità fab

bnca à Mòte caual

lojaquale e aperta»

& oiuta , ma fi reg-

ge in fu le colonne,

limile à quella fat-

ta da Bramante in

Belueclcre.Maàquc

ftaouatadc^iudif

ficulti.che no hcb-

bc Bramate in quel

la tondajattefo che

nella circolare mi-

te le linee vanno al

punto ,& cctro del

inezo:chi: nella oua

le vanno à diuerfi

punti. Quefta fi di-

fegncràin Profpet-

tiuanel modo che

della precedente $*

è detto,tato aperta,

come ferrata : Se fi

può farcanCora che

giri attorno à vna

colóna.&fia apcru

di fiiori ideile qua-

li n'ho viftovn difc

gno molto bc fatto

da Pietro dal Bor-

gó, ficouie in tutte

le fue coi'c era dili-

gentifsimo & accu-

ratifiimo difegnato

re.

Hora volcndofi

farevn modello del

le prefate Teak dop

pie , fi opererà in

^rlno ^ikllini di l^no doppij,come qui fi vede lo fcalino A B,& volendofi fare aperta la fcala.fe le

lallerà l'apertura circolare nel mezo C,&poi fi comporranno li detti fcalini , come in queftì quattro

pofti qui in difegno fi vede fatto , & faranno due fcale, che Ivna comincerà à falire al punto D , & Tal

tra al punto E.& quanto più il diametro della fcala farà grande,& gli fcalini faranno più lunghi,tanta

k fcaU verrà più alta,& sfogata,Ma fc vorremo,che la fcala fia tripla.o quadrupla , cioè che fiano nel

medcfimo filo tre ò quattro fcaleifacemo che gli fcalini fiano à tre à tre,ò à quattro,à quattro,nel mo

do che qui fi veeeono in difegno . Se haremo in vno ileifo fito due fcale, o tre,o quattro. & aafcuna ha

rà la Tua entrata particolare , & vfcirà nd fuo appartamento, effcndo ogni fcala da fe libera fenza eficr

fottopoftaall'altrc,che c cofain verodigrandiffima commodità,& bellezza.

Ilfine della
TroJpetmapraticadelVignola.^dc commentarij

drlTi^ P. Egnatìo T>Anti. .

f:

TAVOLA



TAVOLA DELLE C OSE
P I V N Ó T A B I L I-

L T E Z Z A del quadro digradato, &
fu a larghezza. car. 6

Altezza del quadro digradato fi pi-

glia fopra la diagonalc,& fopra la

perpendicolare. 18.73
Altezza de'quadri digradati fi può

trouarc {tmd. tirare le linee al pùto della dilHza. 7 j

Angolo checapifce neirocchio,& i'ua grandezza. 3.10

Antonio da San Gallo. gi

Archi delle volte in fcorcio come fi faccino con due
righe. iz8

Afle della piramide badiale. g

Affé della piramide vifuale và al centro delrocchio,&
fa angoli pari fopra la fuperficie della luce. 3 o

Affé della piramide vifuale fa angoli retti nella fuper-

ficie piaoa nel cerchio della luce , & li fa pari nella

fuperficìt conuelTa che gli foprallà. 3 x

Alfe della piramide vifuale pailà per il centro della lu-

ce dell'occhio. 8.30

B

BAlda(rarre Peruzzi da Siena Pittore & Profpettiuo

cccellentifsimo. 1.74.78.81
Baldaffarre Lanci , & fuo ftrumento. 6

1

Bartolomeo Pafferotti difegnatore di penna più ec-

cellente d* ogn' altro che fin qui habbi hauuto il

mondo 97
Bafilifco coinè ammazzi con lo fguardo. i »

Borgo di S» Agnolo in Roma che eflfecco faccia alla vi-

fta. ^ J4
Buco che lì fa nelle fineftrc per veder quello che fi

fa fuori. IO

Corridore di Beluedcrc. • r:: :

Cofe ville vanno tutte à tcrÌTiinarpyin fc^.p}»*^. r|

Cofe difegnate in Profpcttiua ifi, f» jpoftrano tan-

to lontane dall'occhio, ìquanto phc "naturalmente

le fono. . .^j

Crociere delle volte in Profpettlù:! coknefl fatClll^

con le due righe. •
<

>.

D

Aniel Barbaro fi feruì della ProfprtÙW* 4i Pietri

U dal Borgo.
, . /r r a*

Delle cofe vguali ,
quelle che pai da prefio fon ville,

come ci apparifchino maggiori, & fua ^imólhauoj

Dio benedetto ha riferbatoà dimòftrtn'd r5ìii«*«i<>nfc

di molte cofe i miglior tempi. - 'l ,44

Digradatione delle liipcrficie. .
- Tt

Digradatione delle figure,& fua pifajici, , , Ì1

Digradatone del quadro con la regola commune. tt

Digradatioiic delle figure con la faconda Regola. 1 09

Dilhnza, quanto fi deue ftare lontano a veder le Pro-

fpettiuc- .

t>ubbio dell'Abate Lcrino, & fua folutione, 61

£Rrori delle (lampe nella Pi;ofpctnna del Scrlio.8|

Efempi della digradatione pofti dal Vignola fcruo-

no p qual fi voglia figura che fi pollà imaginarc. 7 i

Efempi delli cinque wrmini della Profpeftiua, 64. ^f-

66.67.68

CAmera tonda di Caprarola.

Cehfjro ricH^ticchi^qHal fia,

Centio delie figure rettilinee,

Centro delle- li^arQ rettilinee

tro^ì.

Fabbrica che Papa Gregorio xi^i.ffa ili* bocca del

Fiumicino di Porto.
• •

j *i
. Figura fatta nella commune fettiope della piramide«

ii^ji , 1 <ielU fuperficie che la t3glia,farà fimilcalla bafa, le

\",-.L''' -.r—li'. V la fiipcrfWie che là raglia/arà parallela alla baia del

ICC c^q^ulanjjj^jfe* \c,9.tiieT la piramide^ U "on le farà parallela^la figura farà

"-r- . - ...
•"

:' 43 difsimilel t'Hl
Centro dèllTiainbr cnilàllinò tflif r firori dd ccn- Figura digradata-ébtttt'fiayìlbxfeU^jétfrib?^

'^

irò' dell'òcchio rapifce tnòltò «a^ior aiìgblb, & Figuri digradate i'riPròfpettiaa non rdpprefentano4c
*' " '

noo quelle cofe,chè fi fuppon^ono fituate dietro al-

la parete , &:dimplbatione dell'errore di quella
fuadimoftratione. 19

Che cofa dtìué fare , chi vuole far pratica nedla fecoa-
da ILegola del Vignola. . \iq hanno credutoli c®""^ ''io-

.

. 1 i"'*
Come fi faccia vna fuperficie parallela airorizonte,& Figure digradate polle à piombò fono d vguale lar--

fua dimollratione,&: pratica. 3

1

Come fi coffa tare qual fi vpglia figura, rettilijiea li-

mile ad vn'^itra. data di i^ualgranàciia ^iu ti p'à-.

Comedia n Scena fatta nella venuU <léll* A* eidttcà
Carlo inFircnzeTanno 1J69. 91

Conio delli raggi vifuali. ,^
Corpo luminofo.

g
Corpo diafano. g
Corpo opaco. g
Corpo opaco pulito è recettiuo dell'imagini . 9
Corpo diafano di fondo ofcuro è recettiuo dell'ima-

gini. "

. 9
Corpi in Profpettiua come fi alzino fopra le loro

piante. 79

^hezzà tàtt) (ìa piédi,come da capò, & errore •

^

ha creduto il contrario. . .

"^
'j

figure ,ièttiUn^ <iMi ^ pofsinQdefcrvuerc d^n^ro^ai

figu^Nftiiiiiiee equilatere & equiangole fir^^""!

defcriuere tutte dentro al cerchio con meicolarui

vn poco di pratica. ^ ^ «r

Figure rettilinee &curuilinec come fi trafmutino

multi plichino.

Figure irregolari,& loro digradatione. y
Fondamento della Profpettiua qual ha. 5

^
Fortezza di Perugia, .. « r

Francelco di Giorgio Sanefc Architetto 8: Profpetti^

uo ecccUentifsimo.

Galle-



Galleria in Vaticano, ^'

Giorgio d'Arezzo. .
94

Giouanni Alberti dal Borgo Profpcttmo eccellen-

te.
'^^'^'^

Giouanni Fontana Architetto da Meli. 8

1

Giouanni CufinProrpettiuoFrancefe. ^
i44

Giulio Danti amico de gl'Artefici eccellenti

.

Grandezze proporte come fi digradino che appanlchi

no all'occhio fecondo la propolla quantità. 4»

M. Giouambatifta Cini gentilhuomo Fiorentino. 91

Jig.Gortanzo della Porta ha il ritratto del Re Arrigo

che fi vede nello fpeccliio. 9 f

H

Humorc crilhlUno eccentrico. J

drebbe le cofe maggiori di fé, contro a quella che
Vicellione afTeri fce. 3 4

Occhio perche dalla Natura Ila fatto di figura sferi-

ca. ? 4
Occhi Ojtanto vede vn folo, come due infieme, cioè la

medefima cofa. 5 4
Occhi perche fiano due^ & non vn folo. 5 4
Ogni cofa è difFufiiia dell'imagine Aia. i o

Operare con vn fol punto come s'intenda. ^^.116.

Ordine delle dimortrationi , che fi tiene nel citar le

propofitioni. 16

Orefte Vannocci Architetto del Serenifsimo Duca di

Mantoua, giouane di bellifsime lettere, & rare qua-

lità. 7i

Ornamenti della volta della fala di ConlUntino fatti

in Profpettiua da Tommafo Lauretti. 87
OttauianoMafcherino huomo eccelléte nell'arte del

Difegno, Architetto di Papa Gregorio xiii. 89.1 44

Iacopo dal Cerchio ProfpettiuoFranccfe. Nel proc-

Iacopo dalla Porta Architetto ecce! ente. i44

Imagine delle cofe vedute viene ali occhio per mez-

$ del diatano,illuminato ò ofcuro che fia. 1
1

Inuidia,& fua proprietà.
-

71
tarehezze de'quadri digradati doue fi piglino 7 x

Lati delle figure poligonie che vanno al polo di effe fi-

gure,fonovguali.
i9

linea Profpettiua ha larghezza. 2

Linea Orizontale della Proipettiua.

Linea piana-
.

Linee parallele principali.

Linee parallele fecondarie. .

Linea dello fpazzo di Giouambatifta Alberti.

Linfa ?erp^Slare alla ft.perficie piana concaua

conuelfa. . ^

fpctt.ua co>,« fi t^rouK
^^^^^

iCtano dal punto principale.ò dalla Imea perpen

d 'coUre.feco.,do che la dilbiua e prefa. 4»

\tl oSontale della dittane deuefempre efler pi«

inncra della perpendicolare. \^

l4fa dlgracSta! & fua piantacome fi face, fenzala

lotwzosabbatini Pittore eccellentifsimo.

luce prima.

N

Naturale difetto de gl'Artefici intendenti.

o

Occhio,& (MiiktitàoM. ^5

Oc^chk»S*donna menftrua macchia lo fpccchio 1

1

Occhio fe non fulTe di figura sferica, in ogni modo ve

114
89
8

6S

Palata villa de'Signori Peppoli. 4
Palazzo del Duca in Vrbino. 71

Palazzo di Montecauallo fatto dal Mafcherino per Pi
pa Gregorio xiii. 89

Palazzo del Sign. Iafone,& Pompeo Vizani in Bolo-

gna. 87

Parallele Profpettiue fi congiungano. 4
Parallelogramo rombo Profpettiuo. t y

Parte digradata. 6

PafTerotto Pafferotti difcgnatore eccellente. 97
Pentagono,&fuadefcrittione. 47

Pianta delle figure che fi hanno à digradare , che cofa

fia. no
Pianta perfetta fi fegna in vna carta fepaiatamen"c

dalla Profpettiua. 11$

Pietro dal Borgo a fan Sepolcro Profpettiuo ecccl-

lentifsimo. ,
81.144

Pittare che non fi vedano fe non fi mirano in pro-

filo. 96
Piramide radiali. 8

Polo delle figure rettilinee. 7
Pozzo d'Oruieto. 14^

Porto di Claudio Imperatore a Oftia voluto reftau-

rare da Papa Gregorio xiii. 81

Profpettiua opera conforme alla Natura. i

Profpettiua che cofa fia. i

Profpettiua è la forma dell'arte del Difegno. i

Profpettiua ci rapprefcnta tutte le cofe come dall'oc-

chio fono vedute. i

Profpettiua mette in difegno la figura che fi fa nella

commune fettione del piano , & della piramide vi-

fuale.
, L'i 6

Profpettiua non è altro che il taglio della piramide

vifuale. i

Profpettiua mette in difegno quelle cofe che fono die

tro alla parete,& non dinanzi. i

Profpettiua è prefa alle v.-)lre per vna bella veduta dì

cafamenti,ò altre cofe )';mili. i .i

Profpettiue fi fanno più efquifitamente con lo fportel

losche con le regale.
^

57.^8

Pratica delli cinque termini della Profpettiua.

Profpettiue come fi faccino nelle volte , & nelle fof-

fitte. ,
,

85

Profpettiua fa apparire le ftanze più alte che non fo-

no.

Profpettiua della camera tonda di Caprarola. 8 6

Profpettiua della fala del palazzo de'Signori Vizani

in Bologna. ^7

Profpettiua della volta della fala della Bologna in Va
ticano.

. ^9
Profpettiue fatte con due, righem vece de tirare le li-



• nee allì due punti. ^ ii»/»2o

Pcofpcttiuecoine fi faccino nelle volte'if*eg©laiiiV89

Punto Profpettiuo ha quantità, '
' à

Punto principale della Profi>ettiiia. 4
Punto delia diflanz'a. ,

'/
^ 4

Punto particolare. • 4
Punto della Profpettiua pritttipale è vn ft>lo,& con vA

lolo fi opera. ^3.54.5^

Punto principale della Profpettiua come fi debba col-

locare,& fuoi auuertimenti. 69.7^

Punti che all'occhio , & al piede di chi mira fi fegnono

dal Vignola,à che feruino. ' 71

Punto principale come fi metta nelle volte,& nelle fof

- fitte, & che fi mette più tolto nel mezo , che iti nef-

fiin altro lato. 86

punto della didanza fi può mettere da cjual banda più

ci piace. 106

Quadro fuor di linea. <;

Quadro fuor di linea più facilmente digradato dal Vi-

gnola,che dal Serlio. 84
Quadri vguali come apparifchino all'occhio difugua-»

li. ^l.-J.?

Quadro digradato come poffa apparire all'occhio mag
giore, minore,ò vgiiale del quadro perfetto. 1 1

Quadro digradato fatto che s'è, comefe ne pofsino ag

giugnere quant' altri fi vuole fcnza il punto della

dillanza. 74
Quadro digradato come fi raddoppi, & fi diuida. 74
Quadro fuor di linea, &fua digradationc. 78.85.1 1 y

Quadro fuor di linea, & fuoi punti particolari. 1 1 ?

Quelle cofe apparifcono maggiori,& più chiare,chc fi

veggono fotto maggior angolo. 14

Quelle cofe apparifcono minori, che fi veggono' fotto

minor'angoli. 14

Quelle cofe fi vcggono,lc fpccie delle quali gtu'ngoho

all'occhio, ;
•.

, 14

Qiielle cofe apparifcono vguali, che fotto il mcdcfimo

angolo,© fotto angoli vguali fono ville. 14

Quelle cofe che-fotto più angoli fojio ville, fi veggono

più dillintamcnte. ly

Quelle cofe , che da più alti raggi fono vific,piu alte

apparifcono. 1 j

Quelle cofe,chc fono vide da raggi che piegano,appa-

rifcono anco effe piegare dalla medcfioia banda che

li raggi. I s

R

Raggi vifuali non fanno tutti angoli pari fopra la fu-

perficie dell'humore criftallino,come Vitelli one af-

ferma. 3 2,

Raggi vifualijche non fanno angoli pari fopra lafuper

ficie dell'humor criftallino , non ci fanno vedere le

cofe ftort«,come Vitellione crede. 3 1

Raggi vifuali fare angoli pari,o impari nella fupcrfi-

cie deirocchiojò dell'humor cnllallino,che cola im

porti. 33

aggio vifuale. 7

Regola ordinaria di Baldaflàrre da Siena , & del Ser-

lio. 82

Regola del Vignola eccellentifsima fopra l'altre. 85

Regole di Prolpettiua falfe da molti intendenti tenute

per buone,& loro dimollrationi. 8 $

Regole della digradatione fe bene fono diuerfc, elfen-

do buone fempre operano vniformemcnte. 3 6

Regole della Profpettiua fono diuerfe. $ z

Regola prima del Vignola è più facile ad iatenderfi,

& più difficile a metterfi in efecutione delia fecon-

da. 5x
Regola feconda del Vignola'è più difficile ad intender

fij& più facile ad opcrarfi.

Règola del Vignola trapaffa quella. idt.Kildàfficr.e di
Siena. .-x- .- 78

Regola di digradare. li quadri con due punti della di-

llan^a. 12.106

Regola del Vignòlà c conforme alla regola antica buo
na. 7i

Regola di digradare li quadri con quattro punti della

dillanza. 106
Regola fi^conda del Vignola opera conforme alla pri-

ma. , 9

Ritratti del Re Francefco,&" del Re Arrigo, che fi veg
gono nello fpccchio, portati in Italia dal Cardinale
Don Carlo Caraffa. 94

Ritratto di Papa Gregorio fatto à fimiglianza di quel-

lo del Re Arrigo. 94

Sala della Bologna in Vaticiino. 89

Sale de gli Sui7^zeri,& de' palafrenieri fatte dipignerc

da M. Egnatio Danti, &lorProfpetEÌue. 87

Sala de' Mattei fatta da Giouanni dal Borgo,& fua Pro

fpettiua. 87

Sagma che cofafia,& vfo fuo. i*,»

Sagma per mettere in Profpettiua i corpi. -

13 z

Sagma uc'capitelli,& bafc delie colonne;, 140-

Scale à lumaca doppie ferrate. 1 45
Scale a lumaca doppie aperte. 144
Scale à lumaca di Bcluedere. 1 44
Scale à lumaca del Re I-'ranccfco. ' 1:44-

Scale a lumaca antichein Roma. .143 -

Scene,& lor defcrittione,&:come fi faccino acciò il fin

to fia conforme alla parte vera di rilicuo. .90,

Scene che fi girano come fi faccino. '
- 91

Scena fattanellaCópagnia del Vangelifia in Firéze.9z.

Scena fatta nel palazzo di Firenze nella venuta dell'ar

ciduca Carlo da Baldaffarre Lanci da Vrbino..
, 74

ScbalHano Serlio allieuo di Baldaflàrre da Siena. 8 r

Sebaftiano Serlio con le fue opere ha grandemente.

qiouato al mondo. . ,. ;
;

,
8;i

Sportello d' Alberto Duro ci moftrache U Profpetti-

ua non è altrojchela figura fatta nella commune fe^

rione del piano,&: della piramide vifuaic,^; fua fab-

brica,& dichiaratione. s6

Sportello dell'autore del cómentario , fimile à quello

d' Alberto per fare in Profpettiua le cofe lótane. 57

Sportello del P.D.Girolamo da Perugia abate di Ieri

no. 17

Sportello di M.Oratio Trigini de Mari).. ^9

Sportello terzo è il più eccellente di tutti. 5 8

Sportello fecondo dell'autore de' commentari). f 9

Sportello, ò ftrumento del Vignola. $0.61

Sportello di Daniel Barbaro falfo. 6t

Storia di figurecomefì'difegni in Profpettiua. 91

Strade per giugnere al fine,rono diuerfe,&li giuditio-

fi fanno fcerre le migliori,fi come il Vignola,che ha,

fcelte le più eccellenti regole. 5 *

Strumento bellifsimo, con il quale vediamo con l'oc-

chio la digradatione del Vignola efler vera.
^ ^

Strumento per fare la fuperiore operatione fatto in

profilo. : . r r /r

Superficie dell'humor criftallino fe tulle concentrica

all'occhio,come vuole vitellione,& in eifa facelfero

angoli pari tutti li raggi vifuali , fi vedrebbe in vn*

occhiata ogni cofa cfquifitamente bene in vn'in-

Hantc. n

Termi-



delìi Cuoi lati.

Termini della Profpettiua fono cinque,& loro dichia-

ratione. 64 Veder bene folo d'appreflb,ò fole da lontano , ò l'vno
Tempio di Nettunno à porto d'Ofl:iaj& Tuo difegno.8 r & l'altro in/ìeme, da che nafca.

i ^
Tiburtio Paflerotti Pittore & difegnatore eccellen- Vifione fi fa riceuendo nell' occhio l' imagine delle

te. 97 cofe.

Tommafo Lauretti Siciliano Profpettiuo eccellentif- Vifione perfetta fi fa nel centro dell'humor crirtal-
fimo. 70.87.9Ì.59. 96 lino.

Triangolo equilatero è più baflp,chc non c lungo vno- vinone fquifita fi fa ncl.minouere & girar Tocchio. ]o

E R Rp III P E L L A,^^^A^M:^A
più importanti.

^

Cam

3 14

4

7

7
8

9 I

9 18

IO 47

14 ti

14 3^

8

»?

»f IO

IO

xf ZI

26 in margine

^7 z

t9 zS

3<5 in margine

3» 3

J<5
r

43 4«>

44 48

4?
51 18

7t 18

é6 3*
89 46

il cui diametro

allVndeciiiiia

di lati.vgu'ali

prop.9.

infinite linee radiali

fpargc il lume in forma di meza sfera

PRAVI C

A

allato del quadrato deferi ttó^nel mag-
gior cerchio deirocchio

cola alcuna con effo

a linea retta

& C E B
nella feconda parte della precedente

per la9.defìnitione

diagonali A B,

nella linea B C,

zo. del I-

del punto L,

equilatera fino

I ó.del 6.

definitione ii.

feguiràperlay.prop.

con farà

Ma deir£ptagono,pentagono

delle fette prime

M4.pari
. .

Francefco di Giorgio Vanocci

I K NM
per quei fili &

Correggi

il diametro della qual luce

all'vndccima definitione.

di lati,& angoli vguali.

propofitione i o.

moltifsime linee radiali diftufiue del lume,
fparge il lume fecondo la piramide dell' il-

lumi natione

PRATICA
allato del cubo defcritto nella efera Vuca

cofa alcuna con eflx), diuentando indiuifibile

al fenfo.

a linea retta,& pafsi per vn diafano della me
de/ima natura

&CE D.

nella precedente "

per la i ©.definitione

A D, (& c,
nella linea B C, che fiano cquidiftanti daB,
zo. del 6.

del punto F.

equilatera,& equiangola fino

16. del 5.

definitione zz.

feguirà per quello che fi caua dalla 7. prop.
con fare

Ma del pentagono
delle primeJigure

154. parti

Francefco di Giorgio Sanefe

LKNM. '

(bifogna,&:
per quei fili alzandoli,& abbaflàndoli quato

Si aimertifccche quando fi vuole /luaiare vn capitolo di quefte RegoJ^la prima cofa fi^oui^be difegna^

te la figura in vn foglio,iì come fta nella Uampa,acciò che v.dgendah kcarta^AfòifaL-€oitì\Tib<laèie:ite rifco^

trare le lettere della figurataci commento. ,. ^

Nella figura della prop.ai.tirifivna linea dal punto C,al punto FAquclta dimoftratione fcruirii ad ogni

figura rettilinea ,
potendofi tutte ridurre in triangoli.

I L F l N E.



REGISTRO
lABCDEFGHIKLMNOP C^R S T.

Tuttifino duerni) eccetto t che è terno.

IN ROMA.
TerFrancepo Zannetti. <iM D L J[XXUl.








