
ed ora dicono Som a. La ragione,  per cui il GreCo Caurna dagl’ italiani 
fu adoperato per lignificare il Latino M alaria, o iìa la quiete del Mare,  
fu perchè co loro ,  che particolarmente navigano con v e l e ,  fe non ìfpira 
qu akhe*V ento , e moto non è nel M a re ,  pruovano un C a l d o  aliai mo~ 
l e l l o . £ di quà venne Scalmana de’ L o m b ard i ,  per lignificare un infof- 
frb i l  Calore  d’ ària ,  o di co rpo .  Anche i Sanefi e 1 Fiorentini dicono 
Scalmare , l ignificante il fentire un gran C a ld o  o fete . Fabbricò il Mena- 
g io nella fua iella 1’ origine di tal v o c e ,  con dire: Calor , Calos , Calus, 
Culimus ,  Cahmare , Excalirnare , Scalmare . Tutti  fo gni . Ancora quello  è 
venuto da Cauma mutato in Calma. Chiamano i Modenefi S  calmi:e f quan
do i panni ba g na t i ,  e  p i e g a t i , nè elpoll i  all’ aria,  dalla fermentazione dei 
c a l d o ,  e dell ’ umore contraggono un ingrato o d o r e ,  e un principio di 
putrefazione,  guadandone il c o l o r e , fe ve  n’ ha . Finalmente nel V o c a -  
boici rio della Cruica Scalmati fon detti i C a v a l l i , che per troppo Calore  
contratto inclinano alla m agrezza.  Pertanto fui principio Calma lignificò 
troppo Caldo -, e perchè quello li pruova in M a r e , fe niun vento regna ,
lo differo Calm a. T a l  v o c e  ufarono poi anche i Fra nzeli , Spagnuoli  ,  
Ing le fi , e G e r m a n i .  Di  q u\.Calmare, in Latino Tranquillare .

Camminale.^Ambulare, Iter facere. Il Ferrari e il Menagi© da Gamba.
Io penfarono n a t o ,  cioè Catr.pinare , Camminare. N e  farebbe ufcito Cam
p a re , e non Campinare . M a  d ic o n o ,  è D im in utivo .  G l ’ Italiani in D im i
nutivo dicono Gambettare, Sgambettare. E  Caminare con un folo M. lì fcri- 
veva  in addietro . Ult imamente i Fiorentini ne aggiunfero un altro , per 
efprimere la loro pronunzia. Co s ì  Chem in, e Cìuminer Franzefe , e Co* 
minar e Camino de gli S p a g n u o l i . Adunque più tolto è da dire formata 
quella v o c e  da Ccminus ( P i a , Iter ) che fi truova ufato d a  W a m b a  Re  
de gli Spagnuoli Vilìgoti  nel Secolo VI .  di C r i f t o , e da altri ,  come fa 
vedere  il D u - C a n g e . Si può anche vedere , ,  fe dal T e d e f c o  Kom en iì- 
gnificante Venire, Pervenire potè effa p ro c e d e re .  Certamente  il B ergerò,
lo Schiltero , ed altri Itimarono Chemin parola Celt ica  ►

Camo . Specie di p a n n o .  V e d i  la DiiTert. X X V .
Canto ,. Cantone. Àngulus . Se crediamo al M e n a g io  , il Latino Can- 

ihus , o fia il Greco  K a n th o s, cioè \' angolo dell’ occhio, diede origine a 
quella  v o c e . In tale opinione fu egli preceduto da Enrico Stefano , dal 
Martini ,  e da a l t r i . Non la credo lìcura . E ’ vero  , che i G re c i  così chia
mano gli Angoli  dell’ o c ch io :  ma perchè Italiani e Franzefi concorde
mente adottarono tal v o c e ,  non ufata mai dai Lat ini ,  non per lignifi
care elìi Angoli  dell’ occhio , ma qualfivoglia Angolo  ? A me lèmbra più 
verif imile,  che  l’ italiano Canto venga dal Germanico K a n t ,  che lignifi
ca lo Ile f io,  quando fia vero , che tal v o c e , come pretende Mattia Cra
ni ero fi a antichiffima di quella L in g u a .  Nè  Camo propriamente lignifica 
Angolo, ma bensì L a to , Parte , Banda, Difparte . La parte più remota^ e 
fegreta fu dai noitri M a g g io r i  appellata Cantone .. Ca-
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