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Considerazioni cliniche 
sullo aborto . 

Egli e certo che iI numero:reale degli 
aborti supel'a grandemente la cifra {'he ne .. 
ofl're il Registro Pibblico, dove {'on qual
{'he esattezza solo si ricordano i parti 
prematuri, essendo naturale nelIa donna.il 
celal'si una sconciatul'a, daI che per avven
tara nacque il {'ostume dei medici di n~n 
avvertil'e le autorita, di quegli abol't~ che 
accadono prima del 5to mese della gl'U vi· 
danza. Inoltl'e lllOlte don ne abol'tiscono 
il gel'me, durante i primi 40 giorni, senza 
101'0 ed altrui cognizione. Ogni ostetl'ico 

. di flol'ida. esperienza ha senza dubbio 
spesse voIte verificato che donne cl'edute 
sterili, taIi realmente non erano, poi{'he 
dnrante un flusso sanguigno piu abbondante 
dell a l'egola, accompagnato de. do!ori e da 
altri sintomi insoliti, elleno efi'ettivamente 
abortivano il gel me. Molte son0 le clonns 
le quali, se in simili occol'renze fa{'essero 
esaminare dalla persona deIl'arte. cia {'he 

OHIo-Nuovo .MODO DI AMlYIINISTRARE solevano prendere per sanglle coagulato 0 

IL TANNINO NELL' ALBUMINURIA. per materie illtestiaali, avrebbero chiara 
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provadi quanto diciamo. Laoncle COll-

, vel'l'ebbe che esse conoiilceSsel'O' che il 
flusso mestruale, "non essendo sanguEl 
puro, sibbene un liquore sanguinolento. 
non si coagula; e che la presenza di 
grurni deve indurIe a consultal'e un medico, 
Si puo asserire, in tesi generale, essere 
siutornatica di un aborto, la meno1'l'agia 
aecompagnata da grumi e da dolori espu!
si vi, in una donua che non abbia ale una 
affezione ol'ganica dell' utero, pal'ticolal'
mente se essa e di ternper:Jrnellto nervoso, 
soggetta all' asma, 0 ad alcuna forma 
d'isterismll. Dal che nasce l' impol·tanza 
di studial'e colla mas>3irna diIigenza tuUi i 
casi di stel'ilita, potendo con UIl tratta
mento proprio l'enc1ere felice una coppia 
desiderosa di prole, che a noi, colla: cura 
che piu avanti esponemo, riuscl piu 
volte far consegnire. In uno di questi casi 
la levatrice,alla quale dimostravamo essere 
un embrione cio che ela lei era stato preso 
per grumo, aUe nostre spalle con segni 
clava ad intende1'8 agli astanti che noi 
eravamo in errore, del quale sembrava 
anche persuaso il marito. Ma il tempo 
venne et dal'ci ragione, essendocbe quattro 
mesi dopo, nella stessa persona si mani
festo una metrorragia, alia ql~ale tenne 
dietro l' espulsione di un feto trimestre. 
Calza qui a proposito dire ehe l' ignoran za 
supina delle levatrici maItesi la larCla , 0 

fiducia ehe esse ispirano alla donna mal· 
tese cH tutte le classi, spesso pongono le 
maggiori di£¥colta ai rimec1j deJl'arte : e 
fino a tanto che questa classe di pl'esuntuo-

""'11 se donnicciuola,semenzajo di funesti el'l'ori, 
continui a dare consuIti e propinare mezzi, 
(a) ci tl'ovarerno sarnpre incBppati nelI'arte 

(n) Una lode 8 dovuta al dotto Magistrato 
G. RAPfNE.T! per avor l'altl'o jeri condannllto 
U!la lev'ltl'loe alla detenzione di 15 giol' ' 
AV d, . , 01, 

eo, 0 f'Bsn "prescntto Cel'tl secl'eti, coi 
qUill! tlannegglO la salute di una giovinotta. 

ostetrica: e, cio che e peggio, la cifI'll. 
della mortalita dei bambini e delle puer
pere non sara ri.dotta a menD. 

La nostra atten.zione e ri volta all' al'
gomento, che ora imrrendiamo a svolgel'e, 
in !>in dal 1858. dn quando cioe il doLt. 
GAETANO L AFERLA, eli buona memoria, ci 
invitava di dargIi ragguagHata notizia de' 
casi di abol'to c he sarebbel'o per presentarst 
al nost1'o studio, e particoIal'mente del 
trattamen to su('cessivo, collo flCOpO di pre
venire ultedori aborti, mediante I' im
piego dell' assa fetida. Cosl nbbiamo te
nuto co nto di 98 aborti e parti pl'ematuri, 
deIla maggiol' parte dei quali eonsel'viamo 
preziosi ragguagli patologico-cIinici: ma 
di soli 19 ce ne rius('1 tesseI'e la compiuta 
storia, daIla quale, cio non ostRnte, si 
chiaril'a colla maggior evidenza, l' incon
trastabile virtu antiabortiva dell'assa fetida , 
in molti casi coadjuvala da,l reaime diete-
tieo di BANTING, '" -

Dei suddetti aborti e parti pl'emnturi 17 
avvennero durante i primi due mesi elelIa 
gravidanza, 63 dal 2do aI 4to mese, e 18 
dal 7mo mese in avanti. Dei quali 61 fn
rOI1Q osservati in aItrettante aonne, 4 in 
una sola, 15 in cinque (3 in ciascuna) e 18 
in nove donae (2 in ciascuna) : ma ;lcune 
ne aveano abortito piu volte prima che si 
fosseI'o sotto m esse alIa nosh'a cura; bas~i 
il dire che una di esse ebbe 18 abol'ti. e a 
rnolte delle altre toeco una buona rata. n 
periodo adunque in cui fu piU, frequente 
l' abOl,to e ha il 2do aI 4to mese : il mng
gior numero se ne manifesto in donne 
dell' eta di 18 a 30 anni; e pal'ticolal'
mente all" epoca dell' eruzione del dente 
dell t sapienza, durante la quale i pertur
bamenti isterici sono spesso assai gravi. 

Le cause che prodnssero tali aborti 
erano ovvie neI maggior numero dei casi, 
cioe {'oIl' eccezione di undici. Le cause 
erano diatesiche ed occa6ionali, divisione 
che impoI'ta molto ,consel'vare in pratica; 
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alIe prime abbiamo ascritto 63 aborti1 
e 24 alIe seconde. 

Gli aborti diatesici fm'ono prodotti da 
isterismo 41-sifiIide nel padre 4-obesita 
4-degenel'azione adiposa deIIa placenta 5 
-scrofola eretistica l-cloral1emia 2--ir
l'itazione spinale l-ple~ora 2-placenta 
previa 4. 

Gli aborti occasionali {urono determinati 
da febbri tifose 6-da cole1'a 2-dal vajuo-
101-da colpi suI ventre 5-da innalza
mento di pesi 3-da forti ilDpressioni 
morali 7. 

In quanto agli 11 casi, cli c.ui non ci fu 
dato scoprire la causa, abbiamo forti pre

sunzioni per credere che due ne fossero 
stati provoeati con mezzi iarmaceutici, cioe 
colla segale cornuta e call' olio di sabina, 
amministl'ati da un farmacista, che forse 
ignol'ava 10 stato di gravidanza. 

Come causa prossima dell' aborto dia
tesieo, le inquietudini morali ci parvel'O 
essere le piu fl'equenti. Le isteriche a
bortiscono per la minina cagione, e spesso 
apparentemente senza alcuna caus~ pros
sima : di modo cbe giunto il tempo in cui 
solevano avere i catameni, 0 dare in scon
ciature, in mezzo ad un apparente stato 
di salute, tutto d'uu tratto abortiscono. Un 
pr~mo aborto, segnatamente nelle nervose, 
produce nell' utem tale una modificazione 
che predispone ad ulteriori aborti, Ja quale 
abitudine, dil) cui si hanno continui esempi, 
non si distrugge ove non le si opponga la 
terapia, che sara piu avanti iudicata. L' a
borto isterico (3 queIlo che piu d' ogni altro 
induce tale abitudine, G ad esso, il piu fre
quente fra tntti, compete il name di abor
to diatesico, conciossiache la diatesi abor
tiva si verifichi quasi sempre in donne 
che hanno uu' esagerata eccitabilita, ohe, 
pel piu lieve dispiacere, pel minimo al
terco, svengono ; che sono soggette a ne
vralgie, a perturbamenti vaso·motori, e 

psichici, e che all' aspetto di un topic(;:llo 
o di uno scarafaggio stridono e fnggono. 
Si e gia notato che dei 98 aborti 4:1 
furooo cagionati da isterismo. Dei 9 
prodotti da degenerazione deUa placenta, 
da eccessiva corpulenza, daIIa scrofula ere
tistica, da cIol'anemia, e da irritazione spi
nale, la mag-gior parte e imputabile allo 
isterismo : imperocche l' irritazione spinale, 
checche ne vogliaoo dire i patologi in
glesi. non n' e che una forma. I cinque 
casi di aborto per degenerazione adiposa 
OCCOl'sero in due donoe delle qllali una e 
sommamente isterica e l' altra soffre di 
blesita 0 diventa afona. aUa minima per
turbazione. Non sapremmo dire se 10 
isterismo aIteri in modo la nutrizione 
dell' utero da far subire alIa placenta una 
metamorfosi regressiva; e eerto che tratta
te con mezzi antisterici le dlAe dooDe, in 
cui ossel'vammo porzioni della. pla
centa convertite in adipe, non ebbero 
ulteriori aborti, ma coodussero ia gravidan~ 
za a termine e felicemente partoril'ono. 

Le donne maltesi hanno una gl'aude 
disposizione all' is tel'ism 0 e ne abbiamo 
data le cagioni nel nost1'O lavol'o sulla Di
fteria. Questa disposizione, dipendente 
da debolezza del sistema nervoso, da ec
cessiva impressionabilita, non e rara negli 
uomllll. Essa in gran parte e cagionato. 
daI clima,e se ne ha una .prova nel fatto che 
molte inglesi, le q nali, quantunque neI 
paese nativo non abbiano mai sofferto 
di aloun sconcerto del sistema nervoso. 
pllre-lli fauno nervose ed abortiscono 0.1101'
che qui si fermano lungo tempo. In tutta 
la gllamigione di quest'isola di rado, man
cano 800 donne maritate, ed e quivi che 
abbiamo verificato tale fat to : ed in vero 
una terza. parte dei suddetti aborti occorse 
in tali donne. 

n clima, la. storia politico. e religiosa, i 
eostumi-tutto ci lege. aUe genti latine 
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dalle quaU, senza alcun dubbio; abbiamo 
tratto nostra origine; al che non si op
pOlle il nostro vernacolo semitico, (!Onsi
derando i lunghi secoli di dominazione 
araba, aI tempo della piu aIta civilta e 
della massima poteuza dei popoli delIa 

Mezzaluna. 

Colle razze latine, oltre all' origine ab
biamo ancbe comune quel tristo appan
naggio, cbe e l'eretismo nervoso, al quale 
se audiamo debitod di molti vantaggi, ad 
esso dobbiamo implltare [e frequentissime 
nevropatie, ipocondrie, ed alienazioni men
tali ; ad esso una forma di consunzione 
polmonale, dall' ALLBUTT, con moItu pro
prie La, c biamata tise ne1'vosa; ad essa le 
malattie convulsive, tanto comuni nella eta 
infantile; ad essa i numerosi aborti. L'e
ducazione che attualmente si da alIe ra· 
gazze, nelle quali si ha ogni premura di 
sviluppare il sistema nervoso, trascurando 
quello dei muscoli, ne va rendendo sempre 
piU. impressionabile il sistema nervoSo. Si! 
la lettura di novelle, i divertimenti not
turni, il sentimento dell a musica, 10 studio 
di piu lingue, ne vanno alterando profon
damente la delicata costituzione, poiche 
l'igiene vi e pur troppo negletta! Le 
quali cosl deboli,allorche passano a marito, 
diV611gono cattive mogli e peggiori madri, 
che quando non danno in sconciature, 
partoriscono di quei achifosi spauracchi 
cbe gli Spartani solevano precipitare negli 
nbissi, perche non fosael'o di aggravio alIo 
stato e a se stessi. Tali matrimoni flono 

di l'ado felici, ed e questa una pena meri
tata daI giovine cbe neUa scelta deIIa sposa 
e dil'ett6 oa uno strillo aI pianoforte. aa 
una gambata al walzer, 0 da una frase sen
timentale rubata a Disraeli, anzicbe dalle 
braccia vigorose, dai costumi puri e sodi, 
dall'amore allavol'o, cbe resero le Spar
tane le donne piU. belle e assieme le 
piU. forti che possedesse la Grecia. 

Essendo fin ora mancah una statistica 
medica, non sappiamo dire in cbe propor
zione atia la cifra degli aborti, che avven· 
gono nelle citta e nei villaggi, particolar
menta nel Gozo. dove l'ioterismo non si 
palesa cOSl di frequente come qui; cia non 
oatante possiamo asserire che le nostre 
villiche, pi:U vigorose delle cittadine, abor- ' 
tiscono ass~i meno ai queste. 

GORRISPONDENZE E NOTIZIE VARIE. 
Lettera di J. F. DUTHIE sulla Flora 

Maltese-lettera del Dr. JOHN SCRIVENER 
sulla Febbre Gialla'-Il Prof. DELICATA e 
la dottl"ina medico·legale delle ruacchie di 
sangue etc. - MortaliLa Cli Malta neUa 
prima meta di Maggio 1872-Malattie 
prevaleuti. 

Da Firenze abbiamo ricevuto nna let
tera" del Sig. J. F. DUTHlE, colla data del 
19 Maggio, e dalla quale togliamo il se
guente estratto. :-

"Prof. PARLATORE received me most 
kindly .... r bad a most enjoya ble \f,ftt'l'lloon. 
I took with me my book of Malta Plants .. , 
The result of his remarks is the addition 
of some new species to the Maltese Flora. 
I will send you their names with tbe loca
lity and date of eacb ... , What 'a magni
ficent herbarium room they have bere ! " 

La nota delle piante detertuinate dnI 
PARLATORE contiene le seguen1i specie: 
( I) Diplotaxis scaposa, Dec. (2) Bw~ias 
enGcayo, Lin. (3) Hedysantm capitatum. 
Desf. (4) Scabiosa atropU1'PtG1'ea, Lin. 
(5) Senecio ve1'nus, Biv. (6) Romulea 
columnm, Sebast. (7) Roml4lea ramiflora, 
Ten. (8) Cy perus mucl'Onatu8, Vahl. (9) 
Selerochloc, ma1'itima, Link. (10) Scola
pendrium Hemianitis, Swartz. CoIl' ecce
zione della Diplotaxis .capasa e del Sene. 
cio vernus, le altre specie ci sono note in 
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sin do. tempo came indigene di questo 
gruppo insulare. I primi esemplari della 
Romulea mmijlora, ci fllrono comunicati 
flal Sig. W. WWKFIAM PERRY, e qllei del 
HedyBarum capitatum daI Sig. W. MEDLY
GOTT. La Scabiosa atropul'purea non' e 
che nna variela deIla S. grandiflora, gia 
enumerata dal nosh'o ZERAFa. Intanto e 
gillsto confessare che alle erborizzazioni 

del "'ig. DUTFIIE dobbiamo l'aggiunta di 
val'ie specie, finom sfuggite aIle indagini 
dei botanici nostrali. 

Il segllente e un brano di una letterll 
dil'ettaci dal ch. Dott. JORN SORIVENER, 
addl. 12 maggio or decOl'so, do. P:trigi, 
Oltre all' essero 10 scrlttol'e den' al'ticolo 
sulla Coca, stat,o'da noi tradotto e ripl'o
dotlo (pag. 117 e seg.), egJi e altrefll 
l'autol'e di 'lll opuscolo inti tolato " De la 
Solubrite dll Clirnat des Andes," del quale 
ci ha gentilmente favorito una copia, e che 
ci riserbiamo di esaminare in un altl'o 
Dumero'. 

" I wrote an m'licle on Yellow Fever 
as it appeareJ on the coast of the Pacifw, 
on the Highlands of Pern, and on the 
borders of La Plato.: it was published in 
the lI;feclical Times and Gazette of Feb. 
17. In that acconnt, I have brought 
forward some observations which were 
hitherto unknown, and which I presume 
are of importance to science. Since the 
publicatiotP of that article the Yellow Fever, 
has reappeared on the borders of the River 

Plate, though not in an epidemic form, 
and I am writing on the subject, in which 
I am bringing forward facts t.o prove that 
the statemeuts of epidemic al writers on 
that disease in which they represent it as 
never appearing at a distance from the 
coast, are incorrect. I prGve in my state
ment that Yellow Fever has been seen 
hundreds of miles from the coast and at a 
height of 12,000 feet above the level of 

the sea: that it presscH its way from the 
borders of the Pacific to the highest moun
tains of the Andes, with a march like 
that of the locusts, that leave one tree 
bare before they fall upon the next; ana 
that it attacks with equal severity the 
individuals of all <.'lasses and castes, and 
of all climates and temperatures. Tho 

most important works that have been pub
lished which contain u contra statement 
to tha preceding one, are "La FicV1'e 
Jaune et la Flavana by Clwrles Belot
paJ'liamentary !?epoTts on Yellow Fever, 
published by order of Her Britannic Ma
jesty, and the opinions of Medical Men 
during the Civil wur in North America 
" On Yellow Fever. " 

Ci l'incresce di non aver tempo ill 
questo numero di fare il l'iasc.tunto di 
un la.voro del ch. Cav. A. QUAGLINO, Pro
fessore di Ottalmologia nell' Univel'sita 
medica di Pavia, e del q nale ha cortese
mente inviato una copia a1 nostro indi
riz1\o. Questa pnbblicllzione ha per 
titolo: "Se l'i!'idectomia &ia inc1ispensa
bile per ottenere la guul'igione del 

glaucoma." 

Abbiamo l'icevuto una lettel'a intorna, 

alIa quistione medico-legale delle ruac
chie di sangue, da noi agitala 11ei pre
cedenti due numeri. Essa in sostanza 
dice che la dottrina da noi pl'opugnata 
non differisce da guelIa che si sastie!le 
ne11' Univel'sita dal ch. Prof. GREOFI DE
LIOATA, il quale segue i1 Manuale cH 
Medicina L!3gale di BRIAND e CHUADE'. 

Vi si aggiunge aver egli l'ecentemente 
s08tenuto tale tesi ne1 Consiglio 1,1Ieclico 
nemine opponente. Questa dichiaraziol~o 
era appena lJ.ecessaria, essonc1o ov
vio che quel distinto professol'o dil ai 

suoi alunni precotti fUllLlati sullo veritiL 

scientific he. 
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E giusto che ci Iodiamo del Goverllo 
per aver dato pl'incipio alIa pubblicazione 
della. mortalita di quests isole: il che 
se e Iungi dal costituire la desiderata 
statistica, puo pera bene riguardarsene 
come l'embrione, che col decorso del 
tempo ricevel'a tutto 10 sviluppo. I1 
quadI'o pubbIicato neIla Gazzetta di Go
VC1'no del 31 maI'zo scorso, e buono, e 
sarebbe ottimo se vi fossero aggiunti 
altri dati statistici, come a dire la cifra 
della popoIazione, secondo l' ultimo 
censimento, divisa in maschi e femmine; 
n numero dei matrimoni fl delle naseite, 
come pure I' eta dei morti. Il difetto 
di questo ultimo eIemento e moIto co
spicuo neI quadro. La enumerazione 
delle malattie per sistemi si pua anche 
evitare ed invecfl servirsi dell' ordine 
alfabetico od incominciare dalle cause 
piu frequenti, imperocche non tutti cre
dono che il crl1p e l'angina sieno morbi 
zimotici, anzi generalmente si assavera 
il contrario: inoItre secondo i recenti 
pl'ogressi dell.a scienza il tetano e spes
sissimo la pneumonite sono morbi co
stituzionali. V ogliamo sperm'a che il 
dott. GRIO, cha ebbe l'incombenza di 
compilare i quadri statistici, adeI'il'a di 
riempire le lacuna che vi esistono aperte 
e vacue, con quella abilita e coscienza 
che notammo in altri suoi consimili Ia
vori. Osserviamo intanto che le cause 
di mOl'talita, nella prima meta di maggio 
di quest' anno, sono state Enterite 14-
Bronchite ll--Cal'diopatie ll_Apoplessia 
10-Nati mOl'ti 9-Mancanza di sviIuppo 
ed Astenia 9-Tisi polmonala 6-Pneu
monite 5-Convulsioni 4-Tabe mesente
l'ica 4-Vaj uolo 4-Asfissia 3-Angina 
2-Canp1'o 2-Cianosi 2-Cl'Up 2-Den
tizione difficile 2-·Difteria 2-Dissente
l'ia 2-Erisipela 2--Gastrita 2-Idropa 2 
- Tifo (ileo-tifo) 2-Distocia 1-Encefa
lite 1- Ernia l-Gangrena 1-' Larin-

gite 1-Mielite I-Noma I-Pericardite 
1-Rosolin l-Scrofola l--Spleen (Sple
nite?) I-Tetano I-Ulcera l-In tutto 
127 dei q unli 20 morirono negli ospedali 
cioe Ospedale Centrale 12-degli Incl1ra
bili 2-degIi InvaIidi 5-dei Pazzi 1. 

Le m alatt.ie prevalenti durante il mesa 
di maggio furono le affezioni .crupali uei 
bambini, e la tosse eonvuIsiva; le bron
chiti, le febbri tifose, gli accessi d'asma, 
e d'isteria e, in aIcune localita, il Yajuolt). 

La Mostra di Floricoltura 

del 1872. 

Come iI solito, ebbe luogo sotto gli au
spicii delIa SOC IETA' ECONOMICO-AGRARIA, 
alIa Barracca Superiore, i giorni 7, 8, 9, 
dell' or decOl'so mese. Essa di flnno in 
anno va rendendosi sempre piU. intel'es· 
santa e per le sollecitudini della Soriefa El 

per la crescenLe premura del pubblico, che 
comincia a sentirne la r.tilita. Ed in vero 
eccettuando l' anno passa1o, in cui si la
menta scarsezza di testi con poca varieta 
di specie, si osserVQ fin' ora un notevLll61 
pl'ogresso ann uale, non solo quanto al 
numero delle pi ante, ma si pure quanto 
alIa varieta, alla bellezza, ed alla buona 
coltivazione delle specie. Vero e che i 
pelargonii, questa voILa, appena poterono 
emulare quei degli altri anni ; Oche poche. 
quantunque bellissime, rose quivi rappre· 
sentavano la 101'0 doviziesa ed elegallta 
tribu. ma compensavano ad usura i vari 
frutici ed arbusti Ol'name ntali, or di poco 
introdotti nell' isola; due gruppi di bellis
sime felci; e una copia di piante cha ben 
meritano la coltivazione, in grazia della 
101'0 magnifiche rogUe. Taluni degli espo
sitori diedero saggio di cono~cere appieno 
l' arte di coltival'e i fiol'i. Chi non si pre
se maraviglia al vedervi quelle stradop pilil 
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e gigantesche petunie, e quelle foltissime 
azalee dai fiori scal'latti? .. Anche ne i 
ruazzi di fiod si spiego maggiore la eIe
ganza, conciossiache vi si studiasfle con 
efficacia il con trasto dei colori e delle for
me, non es~enclovisi scorta alcuna cli queI
le indigeste moli di fiOl'i e fronde senza 
llessuna euritmla. 

Ne' vogliamo trasa nc1al'e un pie col viva
jo di acqua dolce, ben fatto, neI quale, anzi
ehe i Mugili, i Cipl'ini, e qualche Lebias, 
aVl'emmo preferito studiare specie di co
stumi meno ovvi, le quali se nelle acque 
salmastre e nelle sOl'genti nostre non vi
vono a josa, vi sono pur tuttavia in baste
vole quantita per til'Qrsi sopra I' ammi· 
razione dei curiosi, in un vivajo di pie
cole dimensioni ; dove pure si ponno fadl
mente coltivare molt"l piante acquatiche, e 
prima di ogni altm la Vallisnel'ia spiralis 
volgarmente alga di chiana, nella quale si 
ammirano mara vigliosi fenom eni all' e
poca della fecondazione; e vi si p05sono 
in oItre coltivare altre specie, come 
l' Iris pseudacor1ts, l' Anacha1·i. alsinas
trll1n ed altre aquatiche. Dal che risulta 
non essere fuori di luogo· gli aquari nelle 
mostre cli floricultura. Vorremmo inoItl'e 

l' anDO venturo auche vedervi acquari ma
l'ini, ai quali le acque c he ci cingollo, for-
o 
nircbbero piante ed animali, in abbon-
danza. 

Oltl'e alIe medaglie 0, piuttosto c1il'em
mo, invec; delle medaglie, la Sorieta fa
rebbe assai meglio di distdbuil'e in premi 
testi con finri, e sementi di pi ante vivaci 
di piena terra e cli piante rampieanti per 
copril'e mUl'a, e, in modo speciale, tubel'i 

e bulbi di .A.marillidi,di Gladioli, di Tulipe, 
di Gigli e simili j imperocche in taleguisa 
la Societa s' adeschel'ebbe piu dilettanti 
dei quali, senza dubbio pal'ecchi, che s' eb
bero gia una deeina di medaglie, piu non 
si curano d' ingl'ossarne la pur tl'OppO 
monotona collezio~e. Oltre i semi, i bulbi 

e le piante dentro bei testi, non sarebbe· 
fuo r di luogo i1 far pr esenti di buoni libri, 
e 8' assicuri la Societa che ben pochi 
della razza di Ac1amo ricuserebbero un 
pajo di sterline, cbe furono e sempre ~a· 
ranno il massimo incentivo clegli uomini. 

Prima di far punto, e giusto notal'e che 
la Barracca sembl'o, fuori del costume, 
animata ed allegra; il che dipese pl'inci
palmente non tanto dalla varieta dei fiori, 
quanto dalla 101'0 ottima distribuzione, a 
dalla addizione di piu numerosi e insoliti 
ornamenti. 

FA"UNA MALTESE 
PLAGIOSTOMI. 

Fur. 1. SOYLLlDAE. 

1. SCYLLIUM C'\NICULA, Guv.-Squalus 
canicula, Lin. S. catulu8 Bl. Malt. Ga t· 
tarel; Siciliano, Gattuccilt j rug. Nur3e 
Hound, Bounce, Catfish. It. Scillio gat
tltcio. Comunissim o. 

2. S. STELLARE, Bp.-8c. catallls, M. 
e H. SiciI. GatttLccin impe'riali; Malt. 
Gattarel tal1'nccal; lng. Rough HOlLncl, 
Lesser Bound, Le8ser spottecl Dogfish. 
It. Scillio gatto-paI'CZo. Comunissimo. 

3. S. MELANOSTOMUM, Bp.-Pristiul'us, 
Bp. Galeus, Raf. Squalus Artec1ii, Risso. 
Sicil. Bacca d' injernu; Malt. Gattal'el 
ta halkn esnet ; lug. Black mouthed Dog
fish. It. Scillio boccanem. Avventizio. 

F AM. H. CAROHARIDAE. 

4. GALEUS CANIS, Bp -Squalus ga
lens, Lin. Malt. Mazzola ta bla :reuca. 
It. Pesce cane; lug.Toper, White Hound. 
Penny clog, e qnando e piccolo Miller dog. 
Comuue. 

5. SQUALUS GLAUCUa, L. -Cal'charias 
gla.ucus, Cuv. Raf. Galeua cynocephalus, 
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RIcin; Pl'i luadoD, Miillet', Malt Kelb el 
bcdwl' ; Sicil. Verdesclb; lng. Blue ~hal'll. 
n. Lamiola, Ganos(t. Comune. 

FMI. HI. LAMNIDAE. 
G. OARCHARODO:l' LAMIA, Bp.-O. Ron

c1vletii, M. e H. Carcharias lamia, Risso. 
Sicil. Lamia Imbestinu, Pesce-cane. Malt. 
Huta tax,vmara (?).Ing .. ·White shark. It. 
Cu.f·cetJ'odonte lam'ia. Si prende assai di 
rado, ma frequenta spesso le nostre acque 
in modo speciale nell' estate. 

7. OxYRRHINA SNLTJ.-I.NZ,I.NI, Bp.-O. 
gomphodon. Mull. Malt. Pisci tunnu 0 

meglio Pisci tundu come chiamasi dai 
Siciliani. "!:laro. 

8. ODONTASPIS FEROX, Ag.-Carcharias 
ferox, Risso. Raro. 

9. O. TAURUS, )(lnll. Sic il. Pesce tau1'lt. 
Raro. 

10. LAMNA CORNUBICA., Cuv.-Squalus 
monen3is, Shaw. It. Pesce smel'iglio. lng. 
Porbeagle. Raro. 

FAll!. IV. ALOPECIADAE. 
11. ALOPIAS VULPES, Bp.-A. macrn· 

rus, Raf. Sicil. Pisci sUI'ciu. Ingl. Thrash
er, sea fox, sea ope, fox slia1'k. It. 
Volpe di rnCM'e. Ral'O. 

FAlIr. V. NOTIDANIDAE. 
12, HEXANCRUS GRIS1<lUS, Raf.--Notida

nns grisens, Cuv, N. monge, Risso ; Sidl. 
Anciovu i1npe1·iali. Malt. A-Iurruna; It. 
Noticl(mo capo-piatto. Iog. Six gilled 
Sha1'k, Grey Shark. Raro: 

13. HEPTA~cHus CINEREUS, Mii,ller e 
EI.-Heptranchns ciuel'eus,Raf.Sicil.Pegce 
anciov(£. Malt. .Mu1'1'1tna. It. Noti dano 
Anziolo. Baro. 

FMf. VI. SPlNAOlDAE. 
14. 8PINAX ACANTHIAS, Guv;-Acanthias 
vulgaris, Bp. Sicil. Ujatu irnperiali. Ing· 
Picked. dog, spm' dog, dogfish, hoe, 
skittle clog. It. Spina1'olo impel'ia1e. 
Oom une. 

15. ACANTHIAS 13LAINVILLEI, Risso, 
Malt. Mazzola ta el xeuca. It. Spina1'olo 
C017wne. Oomunissimo. 

16. A. UYATUS. M.e H.-Spinax uyatus, 
Bp. s. uyato, Raf. Sioi!. Ujatn. Pisci 
1nazzi; Malt. Mazzola bel xeuca. It. Sar;1'i 
comune. Raro. 

18. CENTRINA SAL'VIANI, Risso;-S.cen
trina, L. Oxynotns centrina, Raf. ·Oentrill!l. 
oxynotus, Sw; Malt. Giul'dien. Fa1'; 
Sicil. Pesce mazzapani, ma1'zapani. It. 
Centl'ina porco. Raro. 

FAl\i. VII. SCYMNlDAE. 
18. ECHINORRHINUS SPINOSUS, Bp.

Sql1all1s spinosus, Sch; Scymnus spinosus, 
Risso. lng. Spinous shark. It. Ronco 
spinoso. Raro. 

19 SQUATI~A ANGELUS, Dum:-S. vulga
ris, Risso; S. europma, Sw; Rhina 
sq llatina, Raf.; Malt. Xcatlu; Sicil., 
Squadru. lngl. ,i1onkfish, Angel-fish, Lew
is, Shark Ray, Kingston, .Mongrel Skate, 
Puppy-fish. It. ,';'guadTolino lJellenertl. 
Comunissimo. 

20. S. ()CULATA, Bp. Malt. '. Xcatltt. 
It. Squ adl'olino pelle1'Os.sa. Baro. 

FAM. VIII. ZYGAENIDAE. 
21 ZYGAENA MALLEUS, Cltv.-Spbyrna 

zygmna, R if. Malt. Curatza; Sicil. Te
stone, Pisci giu dell, lngI. I-Iamme1'·head/' 
Balance fish. It. Pesce 1na1·tello. COIDune. 

22. PLATY SGNOLUEi TunDRo, Gulia
Sph,rl'lla tibul'o, Raf.; Zygmua tudes, Risso. 
SioiI. Crozza, MAGNDSA. Rarissimo. 

FAM. IX. PRISTIDAE. 
23. PRISTIS ANTIQUORIUM., Lath. Serra 

marina, Belon ; Malta. Sia, sil'1'a. Si cil. 
P,tsci S€l'ra. It. Pesce sega. Raro. 

FAll!. X. TORPEDINAE. 
24. TORPEDO NARCE, Cuv; -T. oculata, 

Belon, Davy, M. e H, T. maculata, Raf; 
Malt. HMldzrla imtebbgha, Hacldiela t(~l 
ghainei. SiciL Tre1J1ola scacchiata od 
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occhiuta; log. Torpedo, C1'amp my. It. 
Torpedine occhiatella;' Comunissima. 

25. T. GALVANII,-Bp.-T. marmorata 
Mull. eH., T. divel'sicolol', Davy. Malt. 
Haddiela. Sicil. T1'emola pizzicata. Tug. 
Torpedo, Cramp q·ay. It. T01pedine del 
Galvani. Oomunissima. 

FAlIi. XI. RAJIDAE. 

26. DASYBATIS CLAVATA, Blain;-R. 
clavate, L. R. Cuviel'i, Lac; R. spinosa, 
Raf. Malt. Raja tal 10s08; Sici!. Pigara 
pietrusa, lngl. Thol'nbaclc Ray, Ray
maid. It. Al'zilla 1'oss[na 0 chioclata. 
Questa razza assai COmlln& in queste 
aC'q ue, dovl'ebbe essere chiamata Raja 
pietrusa, come appeIlasi in Sicilia: ma i 
pescatori maItesi danno quest' ultimo 
llome alla razza macchiettata. v. 'Specie 28. 

27. D; ASTERIAS, Bp ;-R. Schultzii 

M u11. e H. Malt. Raja. Rara. 
28. RAJA IIfAOULATA, 1l1ontag:-R. as

tel'ias, Mull. e H. R. punctata Risso; 
R. batis, Rjss~ Malt. Raja petmBa ta el 
ramel. Bici!. Bastunaga imperiali. Ing. 
Skate Flair, Blue skate, Grey skate, 
Tinker. It. Razza maeehiettata, . 0 

Arzilla. 
29. R. lIiIRALETUS, Lin. non Coueh.- R. 

biochlarie, Geoft'. Malt. Raja lixxa. Sicil. 
Pigara quattrocchi. lngl. Spotted Ray, 
Homlin, Taily. It. Razza baraecola. 
Comune. 

30. LAE~IRAJA OXYRHYNCHUS, Bp;
R. rostl'ata, Blain; R. Salviani, Mull. e 
H. Malt. Hamiema. Sici!. Raja, Pieara 
Lizza, Pigam liseia. lng. White skate, 
Sharp-nosed my, Burton sliate, Frim' 
skatlJ, Movis slfate. It. Razza monaca. 
Co·mnnissima. 

31. RHINOBATUS COLUMN.1E, Bp.-R. 
rostrata, Shaw, Leiobatna pandnratus 

Baf j Malt. Bebecchin, Violin. Sicil. 
Pisci viulinu. It. Sqatino-raja 0 Pesce 
Violino. ComunfL 

FAM. XII. TRYG0NlDlE. 

32. TRYGON PASTINACA, Adans; -Dasy
batis pastinaca, Raf; Trygon vulgaris, 
T. Aldrovandi, Blaso; Malt. Sore, BalL 
Sici!. Vastunaea, Pastenaea, Fel'razza.lng. 
Sting Bay, [lite Flaire, Trygon. It. 
I?astinaca. Com unissima. 

33. T. VIOLACEA, Bp.-Or sono due 
anni ne ho vednto vari piccoli individui 
presi nelle vicinanze di San PaoIo a Mare. 

FAlIl. XII. MYLIOBATIDJE. 

33. MYLIOBATIS AQUILA, Bp, -Raja 
aqniIa, Lin; Leiobatl1s aq. Ruf. Sicil. 

Pigara liscia, Aquilu di mari.PJsce aquila. 
lng. Eagle ray, Toax:fi sh, sea Eagle. It. 
Pesee aquila, Miliobate aquila. Rara. 

Sui molluschi mangerecci di 

Malta. 

La ('1asse dei molll1schi offre all'uomo 
. dbo squisito e nutritivo insieme. NeW Ame
rica Settentrionale si mangia la JJlya are
naraa; llel nord dell' lrlanda si fa gran 
consumo di patelle, El nella Scozia, di 
mussoIi. In Nuova York ed in FiIadeIfia si 
stima molto la Venus mercenaria, mentl'El 
in altre parti di America si preferisce la 
Mactm gigantea: Le chiocdole si 
mangiano nena Francia, neIla Svizzera, 
e nella Germania,s i1 gusto dei Romani non 
aborriva tale cibo, poiche come ci narra 
PLINIO, essi le allevavano e le ingrassa
vano e le condivano in varie guise. In 
somma in tutto i1 globo i moIluschi si 
impiegano come cibo. Gli abitanti dello 
Arcipelago greco e del Mediterl'aneo ne 
fanno .molto ('onsumo ; e li ricercano par-

. ticolal'mente in Napoli, in 5icilia, ed in 

Malta, nei giomi di astinenz~. 
Dei Gastel'opodi terrestri qui si pl'efel'i

sce la giardiniera (Helix aspel'sa, Miller, 
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Malt. Ghakru.ra) cui i poveri principal
mente l11angiano; ma in Sicilia consumansi 
varie aHre chiocciole, {'he sono pure fra 
le natmali pl'oduzioni di questo gl'UppO 

'insulal'e, come a dire la FriggicoJa (IIelix 
'fIaticoiclcs, Drap.) che e da 101'0 reputata 
la menD indigesta ffa· tutte, ed e chia
Illata Attuppatecldu, mentl'e nel nosL1'o 
vernacolo e detta JJloghza 0 Ghalcntxa 
scucla. Essa e molto tern uta dai viI] ici 
per i guasti che produce nei campi, essendo 
assai vorace e assai amante delle gemme 
delle tenere piaLlfcelle. Fra le specie 
indigene, che si PODLIO adoperare come 
alimento, e da annoverare la chiocciola 
marinella (IIeU,x venlticulata, Muller) 
detta Naghgia ed anche Bebbuxa mara il , 
cui Dumero, in certi anDi, e talmeDte pro
digioso da arrecal'e danno non indiffel'ente 
all'agl'icuItura. Essa e nota in Sicilia 
sotto il nome di Cm~tltni 0 Muntuni. La 
chio('ciola maltese, (IIelix melitensis, 
Drap.) deUa COl11unemente' bebbuxa tal 
beit 0 bebbuxa tal calli, puo essel'e anche 
i:npiegata per cibo, specialmente in temp i 
di carestia. 

Le chiocciole abboDdano di un muco 
contenente una sostaDza organica partico
lare detta elicina, che fa riputata ,utile 
nella tise polmonale, e ne sono hen note le 
preparazioni fal'maceutiche del FIGUIER. 

Colla eccettaazione del polpo-mu-
schio (Eleclone rnoscatus, Leach, detto 
in maltese ka1'nita tc~l misk) e dell' Argo
nauta ( Argonauta Argo Lin. Malt. 
Dakar 0 Kanlita tat fusclka) , cbe qui 
non si usano come cibo, tutti gli altl'i ce
falopodi delle nosh'e acqne, servono di 
l111tl'imel1to, in modo particolal'e alla clus
se povera ; tali sono due specie di polpi 
( Octopus tubr1'Ctdalus, Risso, ill maltese 
Fmiel 0 KW'nita Ragel, e Octopus 
nrlgaris, Lamk. Malt. Kamita), il cala

rnujo (Loligo vulgaris Lamk. Mt. Clamar)' 
it Loli!Jo todal'lts, Delle Chiajf) (Mal. Totlu) , 

( la sepia (Sepia ojficil1alis Lin. Malt. 
Sicca) e la sepioIa. (Sepoila Roncloletii, 
H,isso, Malt. Dakar.) assai COl11une nei 
nostri porti, e Don gia. rarissima come e 
fignrata nel Catalogo dei Mollusc hi Mal
tesi del dotto Muw, e pubbIicato dopo 
sua morte, sfortunf\tamente non per cum. 
di un naturalist a, come diremo a suo 
tempo. 

Fra i gasteropodi mangerecci sono varie 
patelle (Patella e Fissurella Malt. Mhara), 
il cerito (Cvrithimn vltlgatUln Drug. 
Malt. Brancldlu). il fuso (Fusus comeus, 
Lin. Malt. Zig1'omblu 0 Gharusa), la 
porpora quando e picC'oIa(Pu1'pum ha:mas
toma, Lin. Malt. Bronia), il caDgiglio 0 

boccone (Mul'ex tnmculus, Lin. Malt. 
Beccum), la pic('oIa clava 0 boccone spi-

I nose (Jlul'ex prandaris, LiD. Malt. Sultan 
el beccMm), le natiche (Natica lu:ebrea 
etc. Malt. Ghalcrztxa tal bahar). 

Sono iDo'tre ricercati parecchi mollu
Bchi dimiari come SODO il dattero bianco 
(Pholas dactylus, Lamk. Malt. Tamb 
baida), l' a stuccio (Solen vagina, Lin. 
Malt. Stocc), la vongola (Vem~~ verntcosa 
Malt. Gancloifta), la vongola nera (Venus 
cleCllSsatCL, Lamk. Malt. Arzella nigm), 
alcl1ni cardi (Ca1'CliuJn cilicwe, Lin. C. 
eclule L. Malt. Arzella tal Marsa), la car
dita (Cardita sulcata Brug. Malt. Leuzt1) , 
vari mhili, che sono la l'V1ocliolt~ tulipa 
Lamk. (Malt. Tamla ta l'alca), la Mocliola 
lithophaga, Lamk. Malt. Tamla) il Myti
lus gallopTQvincialis, Lin,. il M. eclulis, 
Lin. il 111. ajel'. L'amk. (Malt. lVIasclu) e 
la Mocliola vest ita. Philippi, specie pro
pria dei mari di quest'isola, e detta dai 
Maltesi Zinzla, e che neI suddetto Cata
logo e menzionata due volte, e sotto iI 
nome datole daI PHILIPPI e sotto queUo 
di M. zizyphina assegnatole daI MAMO, 

"il quale non fa la piu beIla comparsa in 

queIlavoro postumo. 
:Fra i molluschi monomiari sonO qUi 
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apprezzate varia specie del genera IPecten 
(Malt. Naccri), il pie d'asino (Spondylus 
gadce1'opUS, Lin. Malt. Gaidri), la Lima 
inflata, Lam. (Malt. Zbiba). e in modo 
particolare le ostl'iche (Ostrea larnellosa, 
Bl'oe.) ehe i Maltesi chiamano Coccli. 
Dei quali melIuschi solo mangiansi crndi i 
cardi, le patelle, le vongole, le ostriche, e 
taIora anche i pie d'asino, le lime,i mussoli 
e iI dattero rosso, i quali da. molti si pre
feriscono cotti. Tutte le aItre specie si 
cuocono e si preparano in modi diversi. 

I molluschi marini sono piu sapol'iti 
di estate che d'inverno. Allol'clle si 
mangiano freschi fa VOl'iscono ?a escrezione 
deIl'alvo, in gl'azia dell' aequa marina 
cbe con essi si ingerisce. E' cUl'ioso 
come in alcuni indi vidui, particolarme nte 
in donne nervose, i molluschi producano 
lma profusa dial'rea, vomiti e talora an
cbe gastrenterite, erisipele ed el'uziol.li 
papulose. I molluschi ehe non siena 
freschi facilmente producono tali _disor
dini, ai q uali quasi costantemente ag
giungonsi di~pnea e nevrostenia. 

Alcuni attl'ibuiscono ad uno sviluppo 
di sostanze aeri nel moll us eo i casi di 
avvelenamento occvrsi in seguito alIa 
101'0 ingestione, ed asseverano ess8rvi 
un' epoca dell a vHa deIl'animale 0 forse 
deTIa stagione, in cui sviluppasi un 
prineipio pa1'ticolarc, ehe produce efl'etti 
venefici ill chi ne faecia consumo. Ma 
bisogna conYessftre che la vern causa di 
sifl'atti avvelenamenti ri mane finoI'a seo

nosciuta. E' possibile ehe tali proprieta 
deleterie sieno dovute a sostanze velenose 
ingerite dal moll usco e non gia nate spon
taneamente in esso. Cosl talulli credono 
che il tonno e il latte di cap1'l1., che c1i 
quando in quando producono in tossica
menti, sieno in taIi easi re si mal9ani da 
eelenterati veI(lnosi e dB. euforbiacee 
mangiate rispettivamente dll. qUl'gli animali. 

I easi di avvelenamento pili occorsi 

avvengono in seguito aU' uso delle lime. 
A noi fu dato osserva1'e un giorno tale 
avvelenamento ill un giovane ventenne 
ed in una sua so1'e11a, a lui pO('o maggiore 
in eta, ambidue di buona costituzione,. 
solo un po nervosi. I quali tre ore 
dopo avere mangiato poche lime crude, 
ma fresehe e presi ill luogo non sospetto, 
ebbero gastralgia, costringimento aIla 
retrobocca, sete, difficolta di l'espiro, vo
miturazioni, rOS801'e scarIattinoso a chiaz
ze Bulla faecia e dintol'l1o al collo. movi
menti epilettiformi etc. La dOl1Da ebbe 
anche un leggiel'o pertnrbamento nella 
psiche. Fenomeni tntti che ressarono 
dopo I' impiego di una dose di olio di 
nemo. Due caBi simiIi anche per le 
lime, furono osservati ora sono trenta 
anni da un medico maltese, il qnalo 
ci narra che r altel'azione della psiche 
fu grave e di lunga dnr,lla. 

I mollusehi bissiferi che aderiscono 
aIle chiglie di navi foderate di rame 0 
di ottone, prodacono nel consumato1'e 
gIi stessi sintomi dell' avvelenamento del 
rame, Qllantunque a noi non sia stato 
mai dato osservare tale intossicamento, 
pur nondimeno, molti casi se n' avvera
rono nei nostl'i tempi, e ci ricordiamo 
pur troppo quando furono presi per co1era 
Mliatico, aI quale errore conLriblll la 
circostanza che ques{a pe ste andava 
aIloI'a flagelIando popoH a n()i vicini. 

Per norma dei consumatori di moIlus
chi ci piace l'ipetere cia che in parte 
sCl'ivevamo ne1 1858 in un nostro 1avo1'O 
di Storia Naturale. 

(I) I molluschi bissiferi colLi ill 
luoghi foderati di metallo, iI feno esclu90, 
si devono rifiutarc: (2) Si c1cvono ri
tenere in cautela queIli cbe come le lime 
ad intervalli sconosciuti di tempo diven
lano noci vi, 0 che nello stato ordinario 
contengol1o un mueo acre. CO!lJe la 

Venus exoleta. (3) Non si devol1o con-
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sum are quelIi che abbiano colore ed 
odore alJol'maIi,~o cbe sieno tl'OpPO ma
gri: (4) Similmente si devono rigettal'e i 
bivalvi, cbe non si chiudono spontanea
menta come avviene aUol'cbe ascono 
fuod del mare: (5) Passate 12 ore 
nell'estate e 24 nell' inverno daI tempo 
in cui furono eolli, e prudenza non man
giarne: (6) Allol'u qnan40 i molll1schi~ 

aubiscono una cottma tl'OppO forte, sa
ranno indiges~i, come pure queIli che si 
dissecchino 0 aU' azione del fnmo od 
esponendoli in un' aria calda e see ca, 
come fanno dei cefalopodi i Gl'eci: (7) 
Le bevande alcoliche, coagulando i pl'in
cipj albuminoidi dei molluschi, ne osta, 

in moUi ventricoli, aUa peptonizzazione, 
ed in tal guisa cagionano indigestioni ed 
irritazione ed anche infiammazione ga
strenterica, e pero conviene astencl'sene. 

fOl'niti di gemme ed alhi spl·ovvisii: 

all' oHavo giorno si forma dentro cia
scuno~ dei corpuscoli una vacuoIa, la 
quale divan uta alquanto grande, veni va 
circoscl'itta da un tenue stl'aterello, ac
cennato dalla presenza di un doppio 
contomo, del quale appariva cil'condata. 
L' acqua distillata aumentava i1 yolume 

alle vacuole; nelle qnali pure compal'i
vano gemme. Il LOSTORFER avendo rin
venuto tali corpuscoli solo ne1 sangue 
dei sifilitici, li denomino CQ1'puscoli della 
sifilicle, e pote col 101'0 mezzo diagnos
tic are la 1 ue celtica da alcuni saggi dl 
sangue, in v'iatigli dal HEBRA e dallo 
STRlCKER, i quali n'attestarono la esat
tezza deIla diagnosi. 

Il LOSTORFER trovo che i1 numero di 
tali corpl1scoli diminlliva a misura che 
il sifilitico andava migliol'flndo, e che 

scomparivano del tl1tto aIlorquando era 
guarito perfettamente. Sperasi che fu
tu re 1'ice1'che faranno conoscere appieno 

Sui corpuscoli del Dott. la storia di tali corpnscoli, e se sono 

Lostorfer. 1 corpi organici oppure inorganici, il chH 
- neppure si conoSM ancora. 

Una scoperta assai rilevante e stata Il Prof. STRICKER ha istituito una serie 
fatta recentemente dal dott. LOSTORFER, di esperie~nze suI sangua di persone sane 
il quale 1'ha comunicata alla Societa Medi- e sn quelIo di altre afi'ette daIIa lue Qel. 
ca di Vienna. intorno al sangue dei sifili· tica e da altre afi'ezioni, ed ha gia co
tieL Egli ha POgto una goccia del sangue m ullicato alIa suddatta Societa il ri;ul
di un sifiIitico soprll un porta-oggetti. e ri- tato dei suoi studj, iunanzi ad un nu
~coperta con una lamina sottile di vet1'o, mero straordina1'io di soci, e di medici 

la tenne custodita in una camera u- celehri, come a dire JONATH:l.N HUTOHIN
mida, e poscia la esaruino di giorno iu SON, e l' iIIustre si£lografo BUl\ISTEAD. 
giorno col microscopio. Allorche il san- GIi spel'imenti dello STRIKER (1) confer
gue era in via di essicazione egli SCOl"- mano I' eSlstenza dei corpuscoli lostol'fe
oe, tra i dischi del sangue, nel campo riani; (2) la 101'0 abbondanza nel sangue 
visuale, da 1 a 50 corpuscoli lueidi dei dei sitilitici; (3) la 101'0 presen za ne 
quali alcuni si movevano, ne) mentl'e che sangue fresco di persone sane ed amma
gIi altri vi l'imanevano irnmobili. Qnesti late. Noi terl'emo info1'mato iI Iettore 
corpnscuIi giornalmeute aumeniavano di di studj uIteriori intorno a questo al'go
volume, in modo da avere il sesto giol'no mento; studj ai q uali si sono consacrati 

,raggiunto· le dimensiolli medie dei dischi i migliori micrografi delIa Germania. 
dol sangue. Essi erano polimorfi, alcuni 
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Formola dell'inezlone Bron an
tigonorroioa. pel dott, Ricct. 

Acq ua di rose, grammi 200; Solfato di 
zinco, centigl'. 50; Acetato di piombo, 
gl'ammo 1; Tintura ',di catecu, Tint. di 
estr. diliquirizia, Tint. di lestr. d' oppio 
gommoBo 11.11.., gl'ammo 1. Si mesce il 
tutto in UUIl. bottiglia di vetro e si agita al 
bisogno. Volendoue far' usa, ~si pl'ende 
uu cuchiajo di q uesto Hq uido, a' introduce 
in uua piccola siringa di cristallo e se ne 
fa l' iniezione nel canale dell' Ul'etra tipe

tendo q uesta operazione tre 0 q u attl'O vol
te al giol'llo e seguatamenteil mattino e 
nelI' atto di corical'si alIa sei'a. I ca1'at
te1'i fisici e cbimici della COS1 detta Inii· 
ziune Broze che viene dall'estero, non dif
fe riscono punto da questa, della cui for· 
mola non si conosce l' auto1'e, ma che gia 
da molto tempo it Sig. Rwor pl'epara con 
buon risultato ( SoarVARDr e PIN! Ann. 
delle Se. Med. Anno Il J/Ilihmo 1872). 

Sull'acido feuico nella paroni
chia e nelle ferite avvelenate. 

Paterecci della specie piu gagliarda e 
grave, con distl'uzione del periostio e con· 
seguente necrosi dell' osso scopel'to, sono 
assai freqnenti da noi, per cni J: spesso ri· 
ccrriamo all'estrazione della falange 0, in 
ca si peggiori, alIa amputazione dell a cima 
del dito. Un pl'esidio col quale ai finis se 
a guarire il e]?atereccio, colla cOIlservazione 
dell' osso, era < adunque della mas sima ri· 
Ievanza. Qnesto presidio e l' acido carbo
lico. 00101'0 che in tali casi hanno dcor
so al metodo antisettico Iisteriano non 
possono m ettere in dubbio la grande effi· 
cacia. Il metodo e assai semplice; dopo 
avere pratieato una pronta apertura. per 
procurare un esito libaro aI pus, si ricor
re alla soluzione acquosa di nciao fe· 
nico, applicato secondo il metodo gia de· 

scritto in ql1esto toglio. (V. illetodo anti· 
settieo listeriano nel Barth, No. 3,4,5, 
7.) Tog!iamo dal British Medical Jonrnal 
(13 Aprile lS72}, in conferma c1i questo 
diciamo,tre osservazioni del dott. MAC RAE 

intorno a due fierissimi patel'ecci ed ulla 
puntura prodotta da un' ape. Nei primi 
due casU' os so era denudato in modo da 
non far credere che esso non si potesso 
conse1'vare, per cui il MAO RAE l' avrebbe 

amput .tto, se prima non avesse voluto ten
tal'vi le schizzettature di acqua cal'bolica, 
adoperate tre volte al giorno, dopo le 
quali la piaga tosto prese buona. piega, 
cioe comincjo !It granulare e rapidamente 
rimll,l'ginarsi, senza la perdita dell a mi· 
nima acheggia. Nella puntura dell' ape 
il paziente fu 10 stesso Autore, il quale, 
quantunque avesse COil ogni diligenza e· 
stratto l'acnleo, cbe eraglisi confitto in un 
dito, pure iI dolore andava esace r bandosi 
ed estendendosi su pel braccio fino ano 
oreccbio corrispondente. Nel sospetto cbe 
qualche germe fosse stato penetrato nella 
puntura,egli pratico un'iniezione ipodel'mi

ca di acido fenico nella proporzione di 1 
per 100 di acqua, nelIa pnntura medesima. 
" Quanta fu rapida'la sopravvegnenza del· 
dolore " dice egli" altrettanto ne fu presta 
la cessazione ... L' acido carbolico modera, 
Se non dilegua intieramente, iI dolore; pre
viene 0 reprime l' esuberanza delle vege· 
tazioni; disperde ogni ca.ttivo od ore, e non 
solo si oppone alIa distruzione dei tessuti, 
ma anche ne di9pone alla ri,unione : in
ohre da nissnn altro metodo; eccettuatn. la 
medicatura coIl' acqua e quella col collo
dione, si ottiene una eicat1'ice regolare e 
poco vi si bile come quella cbe si ha dalla 
medicatut'a carbolica." Dopo cio ci pare ra· 
gionevole'tentare le iniezioni fenizzate nella 
puntura delle vespi, dei T'l'achinU8, (T'l'ac
na), della Scorpcena porcn$ (Scoifna) del 
T'I'ygon pastinaea (Boll), nel morso della 
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tarantola, del Gonger (gringu) delle mu
l'ene. dei cUl'llivori idrofobici, e forse in 
tutte le ferite avvelenate, vogliamo dire in 
quelle nelle quali a stato inoculato un virus. 

Nuovi studj suI Condurango. 

Il ch. Prof. DE RENZI da un di&creto 
Dumero di esperienze sulla azione fisiolo
giea e terapeutica del condurango, con
chiuse" (1) Non averne la decozione 
alcuna az.ione apprezzabile sulla digestione, 
sulla evael1azione dell' alvo, e delle orine ; 
(2) Non esercitare essa alcuna influenza 
Bulla termogenesi, sulla circolazione e 
sulla resl'irazione; (3) Non avere alcuna 
influenza sulla storia naturale dei carci
nomi; (4) Non possedere nissuna azione 
toniea, ed essere impotente a mitigal"e la 
febbre, la diarrea ed i sudori. TaU stueli 
collimano perfettamente con' quelli del 
VALSUANI di Milano, del MAGNDI e di 
HULJr1<l di Londra, di P ARR'Y e dei Mem
bri della facolta di medicina a Cam briclge 
negli Stati Uniti, di MANUCCI e di (JTTONI 
in Italia. Il DE RENZI impiego 25 grammi . 
di condurungo contuso bolliti in 500gl'am
mi di acgua fino a riduzione della met1\.. "Si 
po!/sono 'r dice egli" amministrare perfino 
dieeiotto eucehiarini di deeozione Del 
cor80 eli una giornata senza !lovel'e alcun 
fenomeno d'intolleranza." Egli creele 'c he 
adopel'llto a close forte possa il condurango 
susritare fenomeni simili a que1li prodotti 
dalla stricnina (Iv . Lig. Med.20 Ap.1872). 

Bulla iniezioni ipodermiche, pal 
<lotto Barberis. 

Sebbene guesta operazioncella paja abba
stanza semplice e di poco rilievo, puo 
tuttavia da1'e"luogo ad inconvenicnti abba
stanza importanti e per il risuItato elell'ope
l"azione e per gli effetti che ne con se
guono e per le diffieolta che si incontrano 
Del malato stesso. Consultaudo gli se1'it
to1'i che si occupal'ono di questa pl'atiea 
terapeutica tl'ovai 8emp1'e lamentati alcuni 
inconver:i.,enti q uali 10 stravaso sanguigno 
Bottocutaneo, che da luogo ad am pie ecchi
mosi, a tl'ombi, l'irritazione locale, il fiem-

mane ecc., e eonversaudo coi miei colleghi 
mi venne fatto le spesse volte di udirli a 
lamentare come in molti cusi clove avvi
sando necessaria la pratic!lo clelle iniezioni 
ipodermiche, queste, clopo avere eseguita 
la prima, non easere piu tollerate dal ma
hto, 0 perche l'operazione gli riusd troppo 
disgustosa, 0 perelle, vedenc10 uscire !l1-
cune gorce di sangue c1aJla puntura fatta 
ne ebbe timore, e si rifiuto alia ripetizione 

cli gnesto atto operativo. Altri ancora 
ebbero nc1 ossarvare ehe, dopo avere illiet
ta~o il mec1ieamento sotto la cute e ritirata 
la puuta dello strumento, il liguido iniet
tato 0 tutto od in parte venne tosto nuova
mente l'espintZ al di fuori per la piccola 
apertura pl'atil:ata. Tutti gli acceul1ati 
inconvenienti sono pur troppo vetissimi 0 

non infrequenti quanclo si adotti neIla pra
tica delle iniezioni ipodermiche il metodo 
eonsigliato da molti, e che consiste nel 
sollevare coll'iudice e col polliee delJa 
mane sinistra uua 1'ipiegatura di pelle suI 
sito ove si vuole iniettare il rimedi!), e 
quinc1i configgero obliguamente la punta 
JeHa siringa nel mezzo clella 1'ipiegatnra 
di pelle sollevata e comp1'essa fra le due 
dita. Praticanc10 le iniezioni con questo 
metodo si ottiene : (lo.) Che la porzione 

di pelle sollevata che si presenta alla punta 
dello stl'umeuto offre poea l'esistenza, ell
pero ~ necessaria una spinta forte per parte 
dell'operuto1'e per poter introdurre la can
nula c1elIa sirillga attra verso ~o spessore 
clella pelle; (20.) Che dovendo spingere 
con maggior forza, e trovando poca l'esi
stenza allo strumento si cagiona dolore ;' 
(30.) Che la pelle, che e compl'essa fra le 
clita, e momentaneamente in uno stato 
iperemico, eongestizio, per il fatto c1ella 
compressione che le si fa late1'almente; 
eppercio la puntura da luogo farilmente ad 
una Ieggiel'a emorragia; (40.) Ohe in 

alcun0 regioni del corpo, come le regioni 
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temporuli, il dorsa del nasa, ecc., per la 
soverchia sottigl iezza della pelle, G per es
sere questa molta aclerente ai tessuti sotto
stanti, nail sarebbe possibile praticare Ulla 

iuiezioue ipodermi('u. Facilmente si rie
sce ad evitare gli aceennuti pericoli e ad 
ottenere che iia aceetla qnesta operazione 
Rl1che dai malati che sono meno tolleranti 
del dolore e che sono dotati di)3q uisita sen
sibilita, praticando l'iniezione nel modo 
seguente: si solleva una piccola ripiega
tura di pelle colla manu sinistra se si ha 
a praticare l' iuiezione in una regione dove 
la pelIe e poco aderente ai tessuti sotto
posti, ed alIa base della rip~gatura. cuta
nea, dove cioe la pelIe trovasi ben tesa, 
avendo cura di fare una ceda trazione 
colla manu sinistra, si configge quasi oriz
zontalmente la pUllta: della siringa, la quale 
deve inoltrarsi neUa cute pel' i due tel'zi 
dell a sua lunghezza. Cio fatto, si spinge 
con forza 10 stantuffo della siringa e si 
ritira qUilldi 10 strumento comprimendo 
col dito indice delIa manu sinistra il sito 
della puntul'a £atta. Cosl praticando si 
ottiene: (1) Che stirando bene la peUe 
dove si vuole praticare la iniezione si pro
duce momentuneamen1e una Ieggera ane
stesia locale che giova a dimiu uire il leg
giero dolol'e prodotto duIla puntura ; 
12) Che si produce nel punto dove la pelle 
e tesa nna ischemia momentanea, per cui 
difficilmente ha luogo I' uscita di sRngue 
dalla pUlftura; (3) Cho la punta deUo 
strumento si infigge con tanto. maggiori 
facilita quanto maggiore e la tension.e 
della pelle; vantaggio questo che permette 
di compiere l'operazione in un teOlp.o bre
VlSSlmo. Quando oceon'a di eseguiro la 
puntura ipcldern:.ica sopra una regione dove 
la cute e molto aderente ai tessuti sotto
posti, basta il c1istendel'la fortemente colle 
dita per riuscil'vi egualmente. Io ebbi 
campo a praticare alcune migIiaia di inie
zioni ipodel'miche e mai ebbi a l'iecontral'e 

.. 

alcun inconveniente, tranne qualche l'O.ra 
voIta delle il'1'itazioni locali pl'odot1e dalla 
natura delliq uido iniettato. e credo di poter 
ripeters i felici successi do. me ottennti daI 
metodo ora accennato di praticare le inie
zioni e che ho sempl'e usato. Pel' evi1are 
ancora il pericolo che il Jiqllido iniettato 
venga risospinto all'indietro, come io stesso 
ebbi a constatare dopo le prime iniezioni che 
ebbi occasione di praticate, e necessario 
avvertire che ilIiq uido deve essere spinto 
con fOl'za, affinche entrando con qualche 
impeto nello. maglia del 1essnto cellulare 
sottoclltaneo, riesca ad alIogal'visi.· Per 
questo fine e necessario che 10 stan1uffo 
dell a siringa possa spingersi liberamente 
e d'un sol tratto; non e pel'cio pl'udente 
i1 vaIersi delle siringhe il cui s1antuffo si 

l mnove a passo di vite, non potendosi con 
tale strnmento imprimere la forza necessa
ria d'impulso alliqllido do., iniettare .. Merce 
qneste semplici avvel'tenze si riesce a. 
rendel'e di una estrema facilita la pratica 
delle iniezioni ipodermiche, senza cagio
nare dolore, a segno che mi accadde spegse 
volte di aver praticato l'iniezione senza 
che pure il malato ne fosse fatto accorto. 
e si giunge infine ad es1endere maggior
mente qu·esto pl'ezioso mezzo di cum, che 
si puo dire ormai di uso quotidiano 
(N. Lig. Med. 30, Nov. 1871, pag.551-
554). 

Azione del1a digitale sugli or
gani z:iproduttivi. 

Secondo le ossel'vazioni di GOURVA.T. 

quando si amministra ad un uomo, le cui 
funzioni ripl'oduttive sieno in pieno vigore, 
la digitale 0 i1 suo alcaloido, essa adagio 
adagio le infievolisce, e diminuisce e po

scia sopprLme del tutto, la secrezione del 
liquore seminale. Crede il GOURVAT es
sere cia doyu10 ana azione autiplastica e 
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deprimentedella digitulina, donde il buon 
esito che se n' ottiene nella spermatol'l'ea. 
Egli vi ha l'iconosciuto un 'altra proprieta, 
quelIa cioe di frenare j' flussi sanguigni 

dell' utero e cli eceitarne le c'Ontrazione 
per cui puo essa facilmenLe provocare 10 

aborto. E' probabile ehe la_digitale attu
tisea il senso venereo andle della donna, 
e ehe adoperata lungo tempo, cagioni in 
lei la stel'ilita, di modo che questa Sero
flllariacea spiegherebbe .la sua azione de
primente suI testicolo e sull' ovujo (Gaz. 
1I1ed. de Paris, Dec. 23 1871). 

SuI regime dietetico dei diabe
tic! esposto dal Prof.Primavera· 

La Cllra antidiabetica del CANTANI ogg i 
si riduce tutta a questa, cioe a came, ac
qua potabile, olio di olivo 0 sngna 0 sale 
per condimento, alcool ed acido lattico.· 
Della prima e della second a ne ammini
stra qua.nto l' infermo ne vuole ; di alcool 
o assoluto 0 l'ettificato, ne ordina da dieci 
a quindiei grammi in dueeento di acqua 
potabile, aa bevel'si in luogo del vino 
durante iI pasta principale della giornata; 
di acido lattico infine ne pl'escrive da cin
q ne a dieci gi'ammi, seiolti anche in due 
cento di acqua potabile da bevel'si special
mente dopo il Pctsto, affinche possa agire 
non solo. da eombustibile, ma eziandio 
da digestivo. In quanto alla specie' delIa 
came, puo scegIiersi a pia cere da qualun
que animale da DlaceIlo, come anche 
da' polli ed uccelIi in generale e da' pe
sci. Dla veri pesci nel senso zoologico. 
e nongia, mollusc hi Dlal'inL e neppul' 
terrestl'i. Qnindi e buona la came di vac
ca, di manzo, di vitello, di montone, di 
pecora,'di agnello, di maiale, di gullina, 
di piccione, di sel vuggina, di mel'luzzo, di 

t.riglia, di aIice, di l'agno (volg spinola), 
di soglia (palaia), di pesce spada, cH an-

guilla, di muggine (cefalo), di palamita 
di ton no, ai stol'ione, ccc. E' cattiva in
veae la carne di ostrica (Ostrea ed"tis), 
di chiocciola marina (Cardiwn), di von
gola (Venns gallina) , di cozza (!l1ytilus
edulis), di tonninola (DonaaJ trunC?£Z,ILS) , 
di eannolicchio (Solen siliqu(t). ecc. Pero 
.di . tutti gli animaIi, la cui carne abbiamo 
det.ta· bnona pel' 10 scopo nostro, c' e nna 
parte che e cattiva, e che peI' conseguenza 
bisogna esc1udere; e questa parte e iI 
fegato. Dippiu c' e un' altra avvertenza 
da fare sulla carne ed aIla quale iI CANTANI 

tiene moltis::imo. ed e relativa alla cucina. 
Bisogna che qouesta sia la piu semplice 
possible. senzi!. la Dlenoma mescolanza dl 
farina, di molIica, di zllcchero di canna, 
di passole, dl uova, di erbe ecc., e quindi 
fuol'i le fritture, le polpette, le braciuole, 
le costolette alIa milanese e simiglian li, 
limitandosi al bollito ed all' arrosto, se e 
possibile. Del bollito poi si puo :bevere 
liberamente iI brodo. All'infuol'i dnnque 
della earne, intesa come sopl'a abbiamo 
dichiarato, dell' acido lattico, dell' a1cool, 
dell' acqea potabile e di qualche condi
mento innocuo, cioe, del sal comune e di 
un po' di sugua e d' olio d' oliva, il quale 
ultimo puo servire speeialmente sulpesce 
arrostito, il CANTJ.NI non concede niente 
altro ai suoi malati diabetici. Le stess~ 
uova egli non le concede, che nei casi 
piu leggieri e pi uttosto l'ecenti di diabete; 
in tutti i casi piu gravi e d1 qualche 
dUl'ata le proibisce, almeno nel primo me
se deIIa sua curu, pel'che ('ontengonl,), spe
cia/mente nel 101'0 albume, de1le notevoli 
tracce di gIucosio. Non concede il vino 
per la stes~a ragione, anzi qui io veggo 
un' altra ragione nella presenza dell' acido 
tannieo, il qnale nella parte che vien@ as
sorbita e moIto probabile che si trasformi 
in dl1ecorpi meno complicati, cioe, in 
acido gaIlico e gIucosio ... E' l' aceto puo 
amministrarsi come condimento invece del 
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succo di limone? A qn0sto pl'oposito io 
ho eS9.minato in questi giorni parecchi 
saggi di aceto, corn prati dll. venditorL di
versi, e eon non poca mia mal'aviglia ho 
tl'ovato in tutti tanto glucosio quanto se 
ne trova ordinariamente nei vini. Quiudi 
neppure l' aceto deve concedersi, se si 
vuole stare ai principii rigorosi del CANTA.

Nl. •. Ql1ando io ebbi per la prima volt a u
dito it proponimElllto del CANTANl di t 0-, 

gliere anehe un pajo d' nova e mezzo litro 
di vin vecchio dalla vittitazione dei dia
betici, mi parve di vedervi una di q uelle 
solite esagE'l'azioni teoretiche, che volgal'
mente si direbbero ca1'icatu1"e. Di fatti, 
l'iflettendo che in questa q nautWI. di uova 
e vino non poteva mai contenersi al di la 
di due a tre grammi di glucosio, io non 
capivo come una SI tenue proporzione 
di zuechero potesse impedil'e la guarigio
ne, posto anehe che fosse tutta rimasta 
ineombnsta, e che tutta fosse poi riuscita 
per le urine; ane be perc be si sa bene 
oggi ch~ nelle urine normali delle 24 ore 
puo trovarsi fino a circa un gmmmo di 
glucosio. Ma io non avea t~nuto conto 
di una condizione essenziale a1 bnon esi
to, cio~, Che l' organismo del diabetic\! 
deve restal'e per qualche tempo completa
mente in riposo, sotto il punto di vista ,"' 
deUa glucogenesi patologica, perche possa 
poi l'itornare implmemente alla vittitazione 
mista. 10 Cbrmai posso dire per piena e
sperienzll. Che fino a tanto che nelle urine 
a ei diabetici resta al di H'I. ~i '.tU grammo 
di zucchero per litro, ogni ripresa di 
alimento piu 0 menD amidaceo 0 zucche
l·il.lo fa subito riaumentare la pl'oporzione 
di queUo zucchero e ricomparir presto il 
vero diabeta ... Un' alimentazione dun que la 
piu debolmente zucl!herina 0 amidacea puo 
far perdere tutto il benefizio del metodo 
CANTANI. Una volta e stata una ciam
belletta da bambiui che ha guastato il 

buono avviamento versO Ja guarigione; una 
aHra. volta uu' arancia ; un' aItra volta un 
paio di confetti, e perfino un bicchiere di 
buon vino ... Ma e tempo oramai di pal'
lare dei l'isuHati pratici generali ehe si 
sono ottenuti finora dal metodo tempeutico 
onde stiamo discorrendo. 

Il Imo. risultato e che con esso si viva 
c081 bene come con qualunque piu sval'ia

ta vittitazione; anzi,se il gusto ne soffl'e 
piuo meno, l' organismo se ne avvan
taggia nel seriso che, se e troppo pingue, 
si fa un po' macro, e se e troppo macro 
l'iacquista un po' di carne ... Il 2do. :tisulta
to e chemaii diabetici COSl curati non si 
son visti cogliere da coliche nefrltiche per 
calcolosi urica 0 da un accesso gottoso qua. 
111uque,non ostante che durante la 101'0 curo. 
cacciano colle urine delle quantita enormi di 
urati e di acido mico libero. II 3zo risulta. 
to e che questa cura antidiabetiea, col gua. 
rire la malattia principale, guarisce anche 
quelle piccole albuminurie che aIle volte 
accompagnagno il diabete meIIito, ancha 

quando qneste albuminurie ci preseu tas
sera dei cilindri mezzo degenerati in gras

so.:.Il4to.risultato e che la scomparsa 
dello zucchero con questo metodo non 
si fa di solito attendere piu di una setti
mana, aDzi per 10 piu si verifica dentro 10 
spazio di tre giorni ... Il 5to. l'isuItato fi. 
nalmente, che per importanza avrei dovuto 
mettere in primo Iuoga, e che mentl'e pri. 
ma, 0 coIl' opp io 0 coi carbonati alcalini 0 

colla stricnina 0 colla valeriana o colla 
china eec., [e guarigioni del diabete mel
lito erano una .eceezione alIa regoIa, oggi 
Bono una eccezione le non guarigioni ... 
quanto poi alle gua1'1'yioni complete, biso
gna avvertire che la cura non deve lascJar
si appena ottenuta la scamparsa della mel. 
lituria, pet'che questa l'itornerebbe in cam. 
po immediatamente dopo i1 l'itorno alIa 
dieta mis!a; ma e necessario continuarla 
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l'igorosamonte alUleno per un mese di 
seguito, e megIio ancora per due 0 t1'e 
mesi. 

Dopo di che, il CANTANI fa l'itornare i 

suoi malati alia dieta mista gradatamente, 
cioe concedendo man mano, nella prima 
settimana qnalcbe novo do. bore, un po' di 
vel'du!'a, e un biccbiel'e di vin vf'cchio 0 

, di Mal'sala ; dopo qualche altra settimana, 
pel'mette anehe qualche bicchiere di vino 

ordrnario, e qualche frntto non troppo 

doleo, eome una mezz<t !:)leb, pera, aran
cia e COS1 via; solo in ultimo, dopo as
sicul'ata maggiormente la guarigione e 
dopocrte. sembm cessato ogni pericoIo di 
l'ecidiva, egli fa fentare cautamente un po' 
di PlL1'iJe di legumi, qualrhe fOl'ehettata di 
mo.ccheroni 0 cu(·chiaiata di pastina quo.
lunque, un pezzettino di pane per accom
pagnamento, e cosi man mane si passa fino 
al ritorno completo deIla vittitazio!le 
nOl'male. 

Ma badino bene pero gl' individui 
gual'iti a non dimenticarsi maidi essere 
stati diabetici. La vittitazione norm ale 
per loro, durante tutta la vita, dev'esse1'e 

pl'evalentemente carnea; e dip piu, non 

fa1'ebbe1'O niente male, ma tutto bene, a 
ripetere per tre o,quattro volte una mesata 
di cura rigorosa ogni mezzo nnno; altri
menti le l'ecidive sivedranno troppo speaso. 
... QJesta malattia, sotto iI "punto di vista 
delle l'ecidive, pare che ra'lsomigli alIa si
filide, la quale non ostante l' el'oica virtu 
dei mercuriaIi e degli iodllri, non ci ab
bandona mai defiuitivamente durante la 
vita. Ma come i1 sifilitico. col ripetere in 
tempo la sua cum, puo vivere bene e fino 
alIa pia avanzata vecchiaja, C031 puo fare 
anche il diabetico. L' essenziale em di 
trovaro pel diabete un metodo curativo 
pronto e di quasi SiClt1'a 1'iuscita: ora e 
questo metodo che ha trovato iI CANTANJ, 

e. tuLti devono sapergliene graao (ll 
. fllol'gagni Vol. XIV. pag, 103-104). 

Conside::razionipratiche sulla 
aura antidia~etica del 

Cantani. 

Il Dr. BOCCHINI di Spoleto ha narrato 
la storia di un caso di diabete menilo 
gnarito cQIl' uso dell' acido lattico, e con 
alimenti azotati, che LIEBIG chiama pIa
stici,per di~tiuguerli dagli altri non azotati, 
cbe egli denomina l'espiratori. Le dedu
ZiOlli che il BOCCHINI trasse da tale ca
so sono le seguenti : (1) "Il metodo cu
rativo stabiIito dal CANTANI neI diabete 
mellito e costituito essenzialmente dalIa 
assoluta dietl'l carnea, e dalI' uso dell'acido 
lattico ne ottiene la guarigione vera e sta
bile: (2) Bastano pochi giorni di dieta 
carnea unita all' acido lattico per 
avel'e un l'isuItato mai raggiunto per 
10 addietro con altl'i metodi di cura preco
nizzati: (3) L' acido lattico non vale da 

se solo a far scomparire affatto 10 zneche-
1'0 delle orine diabetichtl, e quindi a gua
rire perfettamente la malattia: (4)21'1.' aci
do lattico pera modifica, appena se ne 
incominci l' uso, la maIattia togliendo I a 
sete, diminuendo le orinG a 10 zucchel'o 

in esse, riol'dinando l' appetito e dando 
quindi vigore alb nutrizione generale: 

(5) 1.' acic10 lattico puo essera adoper~to 

per lungo tempo e a dosi elevate senza 
che l' organismo riceva aIenlla nocevole 
influenza!' 

SuI fosfato oi calce nei tisici. 

Uno dei farmaci, che oggidl piu s' ado
perino nel trattamento deIla tise polmonale, 
e il fosfato di calce, di cui moW e noi 
stessi abbiam'o vel'ifieato la fa vorevole a
zion8 nel so'spendel'lle 0 moderal'lle i sin
tomi colliquati vi. Tale azione tosto si 
comprende aUom quando si sappia ehe i 
tisici mostl'ano gl'ande copia di questo 
sale nell' orina. AI Prof. DE RENZI an-
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diamo debitol'i di nuovi studi s uIb urina 
dei tisici, avendo egli trovato che l'abbon_ 
danza del fosfato calcico persisteva ulte
l'iormente, anche in quei casi ~ei quaIi non 
si somministravano per rimedi iI fosfato 0 

l' ipofosfito di calce, dal che infed che 
quel sale non proveniva daIl' introduzione 
deImedesimo, quale medicamento, sibbene 
dal pervartimento del processo nutritivo. 
In ogui cas(J egli l'iscontl'o il fosfato calcico 
colla medesima abbondanza Delle orine, 
sia che esso si adoperass~ come rimedio, 
sia che se ne so~pendesse l' uso. "L'itb~ 

bond ante secrezione del fosfato di calee, 
aggiunge i1 dotto Clinic;) (di Genova, 
dall' organismo per effdto delIa tisichezza 
polmonale vienQ confermata eziandio dalla 
gl'ancle quantita di questo sale che si rin
viene Del Iatte delle vacehe affette da 
tisichezza." DaUe sue ,esperienze risulta 
cbe i tisici in generale dimo.gro.uo 0. mi
sura che i1 fosfato calcare ne abbonclanelle 
orine, ed 0.1 contl'al'io aumentano di peso 
allorche qupsto sale comincia a deerescer
vi. " La chimica, "dice egli," facenc10ci l'i· 
conoscet's l' eccessiva quantita di fosfato 
cli ealce, che si trova neli' orine. dei tisici 
ci mostra la necessita di riparal'lle la per
dita coil' introduzione di questo sale nello 

organismo come medicamento" (Nuov. 
Etig. Med. 10 Ap. 18'i2). 

Sull' oUc di terebintina nelle 
affezloni acute dell' orecchio 

medio pel Dott· R. E. Weber. 

CMonatschrift fur Ohrenheilkunde N. 3). 
1/ A. crede di aver trovato neW olio 

di terebintina un vero specifico contro le 
affezioni aente e dolorose dell' orecchio 
medio. Da due anni, in siffatte affezioni, 
egli amministra questo l'imedio, ed ha 
visto che il medesimo riesce sempl'e 0. 

calm'are presto i piu atl'o('i dolol'i, ed a 
tl'oncare prontamente iI processo flof,istiao. 
WEBER ol'dina \' olio di tetebintina in 
tutu gli sto.c1ii dell' otitide media, purche 

vi abbiano dolori, avendo sempre osservato 
che questi cessano presto, quand' anche 
esista.no gia da settimane. Se si ammi
nish-a l' olio di tel'ebiutina si" POSSOllO la· 
sciare in disparte e mignatte, e eataplasmi 

~ I 

freddi, ed instillazioni tiepide nel condotto 
uditorio esterno eec. sepbene nei cusi gra
vissimi possano essere c1i qualche ajuto ; 
ma non si deve tralasciare di appIical'e la 
cloecia di ~ria col pallone, ne di alIonta
nare col metodo del GRUBER (per~razione 
dell a membrana del timpano con succes
siva applicazione della doccia di aria) il 
secreto raccolto neI cavo timpanico, ne di 
pulire ac<,!uratamente a mezzo eli illio7ioni 
tiepide il condotto uditorio esterno ed iI 
cavo timpanico, quando la membrana del 
timpano sia gia perforata. Poiche l' olio 
di tsrebintina giovi, deve eSS61'e am mini
strato a dosi piuttosto elevate. WEBER 
ne fa prendere ai snoi ammalati per due 
volte, nel corso del giorno, un pic('olo cuc
cbiajo da the cd alIa sera uno di questi 
cucchiai pieno (f!ICendo prendel'e subito 

dopo sugo di limone). opPul'e fa pl'enc1ere 
ai medesimi due volte al giorno tre cap
sure gelatinose piene di quest' olio ed alla 
sera cillque 0 sei di queste capsule. 
WEBER ha ossel'vato ehe in non pochi po.
zienti l' ingestione di detto fa1'l11o.co era 
seguita da nausee, (') da vertigini. In si
mili ca si si possono diminuire le dosi 
diurne del rimedio, non mai pero quella 
della sera, poiche egJi e solo a mezzo di 
questa grande dose vespertina ('he si 
desee a calmare i dolori ed a pl'ocurare it 
SODno i1 pill. delle volte gill. nella prima 
notte, 0 nei ee.si piu gravi nelIa seconda. 
WEBER ha osservato che l' azione di qU<3-
slo rimedio e sorpl'endente nelle acute 
otitic1i l'enmatiche media, e soprattutto in 
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quelle che non sono accompagnate da ca
tarro uasofaringeo. Quando vi abbia que
sta concomitanza sara bene far fare agli 
ammalati, alIa sera quando vanno alletto, 
inalazioni di vaporicaldi (si versa della 
acgua bolIente Sll fiori di camomilIa, cui 
sinsi aggiunto un poc () di mistura oleoso
balsamica). Con questo :mezzo si l'iesce a 
far sudal'e il paziente, il quale deve gual'
darsi da una nuova infreddatura.-WEBER 

usa anche l'olio di terebintina come pl'ofi
lattico per impedire 10 sviIuppo della flogosi 
in seguito ad operazioni interessanti la ca
vita del timpano,edin ispecie in seguito alia 
teuotomia del tensore del timpano, non 
dimenticando pel'o di ehiudere ermetica
mente i1 eondotto uditorio esterno.-Ad 
illustrazione di quan~o egIi dice rifel'isce 
la seguentQ storia: Addl 25 marzo si 
presento a me una giovine signora, pallida, 
piena di aft'anno e di dolo re. Da quattro 
settimane essa soft'riva continui dolori 
nell'oreech{o dest1'o ~ di notte questi dolori 
erano in~opportabili e da quasi un mese 
le impedivano di prender son no. L' af
fezione era sopravvenuta in ,.eguito ad una 
infreddatura cagionata da un colpo d'aria, 
cbe avea colpito il lato destro e che a veva 
dato Iuogo in prima ad un dolore aI collo, 
aolore che per altro si dilegua va pres to. 
Non scolo dall' ol'ecohio; ma sente ne110 
orecehio un rumore continuo e come un 
canto; dd. alcuni giorui are fatto dolente 
anche l' oreechio esterno ed il condotto 
uditorio, forse per le frequentiinstillazioni 
di soluzioni medicamentose tiepide. caI
m anti, le quaU erano rimaste sempre 
senza alcun eft'etto. I1 primo"medico con· 
sultato ordinava cataplasmi caldi, vesci
canti dflntro ane oreccl;tie, mignatte. Un 
altro collega ordinava inoItl'e rimedii 
interni, chinino, oppio, ioduro di po· 
tassio e pUl'ganti; il tutto pero senza van
taggio alcuno ; la pazieute audava sempre 
c1epel'endo, i dolod ed i rumori nell' oree-

chio andavallo sempre aumentando. DuIlo 
ef,!ame risuIto : dolore alia pl'essione fatta. 

suI trago e aI disotto dell' ol'ecchio. Con
dotto uditol'io esterno e membrana del tim
pano arrossati, il rivestimento epidermieo 

tumefatto ed in parte distaccato, possibile 
eft'etto delle continue instillazioni. Non 
traccia di pus, non perforazione della 
membrana del timpano. Mucosa deUa fa
ringe pallida, tromba libera, vi penctl'a il 
('atetere timpanico, nissun secreto anor
male nella cavit a timpanica, per 10 meno 
aspirnndocol piccolo catetel'e timpanico 
non si estrae alcunche. ed il rum ore ascol

tato concordlbeon questo provato negativo. 
Sente l' orologio [udibiIe alla distanza di 

40 piedi J a 18 piedi circa, quindi la esten
sione dell' udito e diminuita. Non cal'ie 
dei denti. Nissuu fenomeno febbrile. Lin
gua sporea,c oprostasi, inappetenza, gran
de debolezza. Oontro questa otalgia ner

vosa io ordinai solo capsule di terebintina, 
faeendone prendel'e tre aU'ammalata nella 
stessa mattina, tre nel dopo mezzodi e sei 
nella sera. L' orecchio venne chiuso 
sempIieemente con filaccie. Dopo quattl'o 
giorni di questa cura.la guarigiotie fu corn
pleta (SOHIVARDI e PINI, Ann. deUe Sc. 
Med. annalI. Mil.1872. pag. 218-221). 

Nuovo modo di 'amministrare H 

tannino nell' albuminuria. 

Questo metodo consiste nell' amministrara 
il tannino moIto diluito, e continuato per 
qualche tempo a guisa di una bevand~ 
minel'aIizzata. Percio il dottor GUILLAU~ 
MOT ordiua il tannino alia dose di 5 a 10 
cen tigrammi ogni giorno seioHo nel vino 
adaquato. Dopo quindici giorni di am
ministrazione del tannino, l' albumina de
Cresce senllibilmente, e poi scompal'e del 
tntto (Gaz. Med. It. Lamb. 4 magg. 1872. 


