
Dl GAVlNO GULlA. 

Nri. 15 e 16. MALTA, 22 LUGl,tO, 1873. ANNo H. 

SOl\'IMARI0.-Igiene pubbJica ,dei morbi epidemici (lL DIRETTORE1.-Considerazioni critico-sperimentali sui veleni.del 
,cum;e (PROF. PALADINO).-Scienidi maltesi (lL DIR.)-:-Rettili maltesi (lL Dm.) -Annuario delle scienze mediche dei DOT'r. 
SClIIVARDI e PINI. -; It solfato di chinina contro l'ambliopia dn neurpretiniteper abuse da taba*co (PONTI FLORlANO).
Sui glicogelle e suIla glicogenia (lL Dm. dclllfedical Times I!j. Gazeltej.-Etere ozonico nella diatesi urica (lL DIRS-Sul 
broUluro di potassio e l'epilesia discorso di LEGRAND DU SAULLE.-Crostacei maltesi (lL DIR.)-Mostruosita e matrimoni 
consangninei (lL DIR.)-Ilnnoyo ospedale militare della, Cotonera.-Una proposta. \lL DIR.)-Terapia della.psoriasi. (DOTT. 
F. ZAilrBON).-Cura igieni~a e terapica de!' catnrro acu~o e cronieo dei bronchi (DOTT. A. GULIA1. - L'acqua iodica di Rim
noziauo (Du JARDIN).-Su! tetan.o (DE.ltENZIj. -c:. Il solfato dl atropina·(DoTT. BRIBRA])I.- La propil~mina (Du J ARDIN 

B.U;JIE~'Z).-Il tabacco (lL DIR. e LE BON) -- Sopra due casi di glicosuria (])OTT. P. SAMMUT).-SuJ]a . setticemia (DOTT
DAUAINE).-L'agorafobia unanenropatica manifestazione IC.' WESTPHAL). - Aforismi sull" predisposizioni ereditarie (C' 
'WILSON con commenti del DIR.) , 

19iene Imbblica dei 1um'bi 
ephlmnici. 

§ 11. 

Vi sono malattie ii1tol'no aIle quali il 
pubblico igienista ha un duplice clovere da 
compiel'e; difendere il paese dalla 101'0 

importazione,impedirne la propagazione 
in easO di 101'0 sviluppo. Ora che la peste 
e eessata, cotali morbi si riducono prillci
palmehte ~l eoIera asiatieo, al vaiuolo 
arabo e al tifo esantematico; poiche quanto 
alIa febbre gialla, che infierisce con vio
lenza nel N udvo Mondo, non pare c.he 
essa possa allignare in queste regioui, im
perocche i casi comparsine piu volte in 
Gibilte1'l'a ed, in altre parti di EUl'opa,' 
timasero sempre sporadiyi; dal che con 
buona rsgione s'inferisce clie il vomito 
nero non sembra potervi rivestire la fOl'ma 
epidemic?, quasi mancassero le condizioni 
favorevoli. alla vita dei germi di tale lue. 

Oggi ognuno e oramai convinto che 
tutte,le volte ehe quest'isola fu yisitata da 

epidemie vaiuolose, tifose, eolerose e simi
Ii, i gel'mi ne vennel'O importati daWeste,-
1'0, e quiudi e consentaneo colla ragione il 
riteuel'e, ehe colla istituzione di rigorose 
quarantine, in molte di queUe circostanze 
si sarebbe opposto. alIa importazione di 
queJle pesti esotiche. Le nltime tre epide
mie ehe ei travaglial'ono, l'llua di dermo
tifo, ~'ecatoci dal vascelIo egiziano 10 Sehah 
Gelhald, ehe hel 1861 navigava i mari di 
:FJul'opa (V.Il Ba1·th pag. 2-3), l'altra di 
colera nel 1865, e infine quella di vaiuolo 
negli auni 1871-72, sono state dichial'ate 
da documenti pubblicati dallo stesso go
verno come una importazione per man
canza di se veri provvedimenti. Or sono 
appena tl'e mesi che la gianta, la quale 
doveva investigare la causa dell'altima fra 
le snddette epidemie, ha messo in IU'ce il 
risultamento dei diligenti suoi' studj, e, 
fondandosi sa prove decisive, ne riconobbe 
per easi autoctoni aleuni marinari fora
stleri, che, venuti affetti dalla lae araba, 
furono sconsigliatamente ricoverati nello 
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Spedale ,Qentrale, dai cui limiti uscendo forti e calorosi litigi fra i partigiani delle 
l'agehte tossico, por'to la funesta sua in- quarantine per ostare alla introduzioDG 
:s'uenza su tutta la popolazione dell'isola. del colera, e quei, clle, negando il contagio 
Eccq come a letterf'>, di scatola la gi'unta a questo mOl'bo, le ritenevano non cheinn
denunzia il fatto :. {( Evvi 1J1'ova stftficiente tili, ma addirittura pregiudizievoli. A 
'innanzi al C01n1:ta{o a proval'e clw il vaj-uolo capo di queste due dottrine si, tl'ov:wano 
esistente non (~ mollo in fjuesta 1'sola, hI, wwdne nomini, ai 101'0 tempi, fra noi, i pilL 
forma epide1nica, e staio 1'nt1'odotto e pm- cospicui J)ell~\ medicina, GrnIWIO OUSTAN

. pagrr,lo dagli ammtllati, ammessi pet· cnra 'l'INO SCHINAS e 'l'Ol\1i\L\SO CHETCUTl; fra i 
,nello Spedale Oentmle nella Flon'ana, e q uali, ogni voltache riappariva i1 colera, 
provenienti da bastimenti ancomti in 'que-st~ la questione del contagio si ridestava eel. 
porto; che, sia pe1' contatto od ~'llfl3zione, agita.!asi con poca pacatezza : ma a misura 
altl'i ma,lati sotto il'atia,menio per 1:a'l'ie in- che i medici an't',lavano stadiando Ja iu
dtsposizioni, ea!cuni clegli 1:11feymiel'i CJl1- dOle della maJattia, la .dottrina del cOl1'ta
fl'ae1.:ano la malattia; che ],eI'80ne, le quali gio a:::quistava pl'oseliti, di modo che oggi, 
c07n1tnicw'o)w con quello siabilimento, sono e medici e govel'no e popolo, sono con
,~tate attaccaie, e che, per ?ne;:zo c~iesse, la vinti della natura contagiosa d~lFiJ)doco
,malaUia si e presto p1'Opa,gata, p1'i,~a nella le1'a; e quindi 1.e energiche misnre per im
Flo1'iana, dove si tl'ova sitnato 10 Spedale pedime l'ingresso ed urrestarne il pro
Oentmle, indi fra la l?Opolazione in gene- gt'esso 101'0 ispirano larghissima ficlucju. 
?"ale. " Bia detto a suo van to, il direttore delle 

Quanto all'nltima epidemia cli colera e quarantine, il dott. GHlO, ha sempl'e soste
stato gill, in modo apodittico p1'o\'ato nella nuto clle una 1'igorosa contumacia, massirne 
l'elazione pubblicata dal dott. GRIO, l'anno nella nostra posizione insulare, deve 1'en
] 867, che i germi fatali ne fU1'0110 disse- c1erci immuni chi morbi epidemici; e que
mi~ati prima nel circonc1ario del LiitZzaret- sta dottrina egli I'm soffolto, anche qnando 
to da persone provellienti da AlessRnc1l'ia, i tl'iblllla1i sanitari iug-le:;i, che oggi incnl
dove in11erivl1 il colol'a, e donde poi. cia cano le qual'antinEl, C:l.IOl'osamente impu
individuoad individno la lue si traslllise gnavano clothine opposte. La Societ:1 
per tutta 1'isola. In quell'ottimarelazione, medica di incorag'giamento, che oggi dor
il dott. Gmo acccnlla altresl all'epidemia me placida lleHe bl'uccia cl1 Morfli1o, per 
del dermo-tifo, 0 tiro esantematico, come non cli1'1a tra1ignata, anch'eo;sa sosten(~va 
si voglia appellare, esponendonc la eziolo- la dottrina del contagio e (lirigeva fili p

gia nel senso da noi e~ unciato. Inton~? I piche le ~iu v.e~menti al. gOV01'l10, UCC\!

ft, questo punto non VI ha, dllnque, pm I sanc1olo ch u\:Clc1\osQ, neghgenza, 0 tl'lrppo 
Juogo a controversie. Il direttol'o della cOl'rivo alle ht'amose voglie del commer· 
Lorn.bardia, il ch. Prof. STR.\~IIlIO, SCl'l- ciante, clIe ogni valta si querela cli detri
';enoo suI col ern, ora riapparso nelle menti, che ai propl'i interessi arrecano 10 

Pl'ovl11cie Venete, dice cbe e "gi,t g-mll I prolungate quarantine. 
bene quando in paese 11qn v' ha pltra A\'ventmosamente non OCCOl'l'e adun
li~igare sui principii. N ou ci pal' vero, que piu vestl:)' maglia ne imp11[!lwl'r] clurin
aggiuuge egli, di april'o ancora. nUrI volta dana, perche tutt,i sono tl'accol'do quant,~ 
eo testa l'ubrica senza i1 hisogno eli vestil' ai principii: eg'li e ,'el'O che '/wo clel 
l~laglia e .diimpugnare duriudana. '~I l1:embt'i della giunt,a di Ralute va c1a te~po 
Sono moltl, che ancora ram mentullo 1 cl11gnettando che carte colonne aeree so-
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gliano, di quando in quando, qui venire da 
fuori pregue di germi vaiuolosi, colerosi, 
difterici e cli simili diavolerie, e diano 
COS1 nascimento alle rispettive epide,mie, e 
che percio sia strano impedire l' accesso 
nello Spedale Centrale a simili infermj, e 
cosa del tutto insensata 10 stabilimento di 

. quarantine e l'adozione di tutti quei mezzi 
creduti atti a soffocare le prime scintille 
dell' incendio; ma fortunatamente, non 
avendo mai il governo, nEf la giunta del 
vaiuolo, aggiustato fedea questa (oggi 
singolare) idea, della qp.ale, nello stato 
presente della' scienza, si puo addil'ittura 
fat'e ludibrio, non si deve che sogghignare 
Dgni volta s' udiranllo simili palpaiJili as
surdita,. 

§ n. 
Esaminiamo ora quali sieno i provvedi

menti da mettel'e in opera. Quanto aUe 
quarantine nissuno piu dubita che 11011 

sarebbe grave delitto il trascllrarle, allor
quando 1'isolae miuacciata dall'invasione 
cli uno dei morbi in quistione. Si! la 
graude fiducia si ha da porre nelle qua
rantine, non diciamo nello sjratio, che non 
13 compatibile colla nostre scarse 1'isot'se. 
:El prudenza che le autorita igieniche sieno 
vigili costantemeute sui paesi non iufetti, 
o pretesi tali, cou cllisiamo in JibeI'o rap
porto, aJfinche neI caso della minima i1\
frazione delle regole di quarautiua da par
te di tali paeai, ogni libera comunicazione 
vi sia chiusa ; e cio precisamente contro le 
insinuazioni, che la nostra camera cli COlli
mercio faceva al governo nelle sue ultime 
corrisponc1enze su questo argomento, sic
come desumesi dal discorso anl1uale, pro
lluuciato daI presidente della stesea; aI 
qllule, . seuza dubbio, non si puo tenere 
bordone colla voce della scienza, essendo 
Inolto e poi molto biasimevole il soppri
mere una quarantinll di un dato pel'iodo 
c{)n un paese tl'avagliato da un morbo con
tagioso·epidemico, Bulla ragiolle che pas-

segg18rt ce ne possono giungere da vie 
iudirette in un decorso piu breve di tem
po: per 10 cOl1trario dovrebbesi stabilire 
una contumacia con qneste vie i~dirette, 
c116 altrimenti i provvedimenti sarebbero 
illusori, e il danuo recato c1alIe reRtrizioni· 
di quarantina aIle oper~zioni mercantili 
non verrebbe bilanciato da alcun vautaggio 
alIa salute COllluue. A cotesti studi, al
l'itinerario dei morbi epidemici, aIle delu
sioni delle leggi sanitarie coll'abbrevia
men to dei peeiodi di contumacia, deve 
dirigere ogni sua prelllura il medico sani~ 
tal'io; ed e da spel'are che in questo 
pnnto ne egli ne il govehlO sal'anno censu-
1'abili, adopel'audosi con ogni sollecitudille 
di adempiere tal compito. E peri> molto 
ela riprovare e il movilllento ostile [.1 
Rt·ovvedimenti sanitari c1i quei che P1'8-, 
pOl1gono alIa salute del popolo gli interes-~ 
si del pt'oprio scriguo: Iaonde non poco ci 
spiacque che alcune fra le nostl'e piu 
serie efemeridi sostennero, uellointeresse 
del commercio, un' il1iqua opposizione alllil 
al1torita, igieuiche del paese per aver mes· 
so, l'anno passato, iu opera alcl1ne misul'e, 
le quali, se hanno inceppato, in qualche 
modo, le operazioni commerciali, ci hanno 
in compenso preservato da un inimico, le 
cui oz'me sono clesolazione e Iacrime; Ora. 
eli nuovo fa d' uopo ricorrere ai piu sevet'i 
provvediment), pe~'cM, non bisogna illu
derci, noi siamo seriamente mirutCciati : b. 
presenza del colera 13 stata verificata neL 
Veneto, pt'ecisamente nelle provincie di 
1'reviso e cli Yel1ezia, come pure nel Mai~ 
NeI'o e fOt'se anche in I'egioni piu vicine. 
Applal1diamo, adunqne, alle provvide re-
gole sanitarie, I'arnmentando sempl'e che ff"~'~ 
ove si tratti di morbi epidemici, si fa menQ(' 
:rp'ale p8ccando di troppe restrizioni, anz.l-
che nel negligerue alcuna. 

. § Ill. 
:Ma il nostro Lazzaretto e e::lso un luogo 

sicuI'o per!e quarantine? L'ha detto itn-
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plicitarnente nella suddetta. l'elazione il 
dott.~ GRIO, che in queste materie e an
tOl'ita l'ispettabile.-No! esso non e adat
to per la espiazione delle quarantine !~E 
a Ini hanno fatto eeo i fatti.-Il Lazzaret
to deve avere Un ospedale contiguo per i 
morbi contagiosi che, vi si s"viluppino, e in 
questo conveniamo colla giunta del vaillO-

10, la quale raccomandache sia istitl1ito 
un tale l'icovero per gli affetti cli morbi 
opidemici. Ma tale ricovero deve essere 
situ,ato, assieme 801 Lazzaretto, in tlna re
gibne lontana parecchie miglia daIle abi
tazioni; imperocche 'I' esperienza ci abbia 
insegnato che a protegge1'ci dai morbi 
epidemici non valeil Lazzaretto nostl'o, 
cil'condato com' e dalla Valletta, dalla 
],lo1'iana, e dai viilaggi Pieta, Misida, 
Sliema e San Giuliano, ehe formano Farea 
piu densamente abitata di quest' iso1a. 
Inoltl'e il cqntinuo valical'e delle ba1'chette 
in quei contorni, e un distaeeamento mili
tare a poehi passi di distanza dallo stesso 
Lazzaretto, rendono questo luogo !1nehe 
'piu perieoloso. Aduuque, anziche farei 
uscir sani e salvi, cotesto istituto, quan
do vi si ammassino uOl1l1ini ed oggetti 
contumaci aVE-nti seco dei germi vaiuolosi, 
c01e1'osi 0 di qualunque aItra peste, ne 
diventa nna sOl'gente di infezione, che 
pl'esto 0 tal'di si pl'opaga pel cil'condal'io. 
L'esperienza ci ha reiteratameute dimo
strato, e continuera a dimostl'arci, che alla 
mauifes~azione del primo ca so di un mol'
bo epidemico-coutagioso nel Lazzaretto' 
inparola, ne tien dietro 10 sviluppo fuol'i 
dei suoi recinti; poiche, allol'a, moltip li
catovisi, colle materie intestinali, colle se
crezioni, 0 comunque, il veleu) pestifero, 
esso si attacca al1e abbondanti materie 
~\~ganiche ed a1 polviscolo di cui e pre
g~a quest' aria, la quale in tal guisa se ne 
fa! il veicolo nelle contl'ade vicine, come 
'ha ben ,detto il dott. O. BORGJ in nn' ottima 
~ontribuzione sull'igiene delle vie, di re-

cente pubblicata in questo periodico. Val'i 
o dei nostri giornali politici hanuo da tempo 
l'iconosciuto la perniciosa influenza del 
Lazzal'etto in parola, e se ne lamentarono, 
sollecitando :i1 governo a scegliere Ull 

luogo deserto per la espiazione delle qua
rantine. Si! solo con Ull Lazzaretto di
stante dalle abitazioni, e dove siano messi 
in opel"a regolamenti severi, ci e lecito 
sperare l' allontauamento delle tem~te 

pesti, quando esse si sieno gia diffuse pel 
littorale del Meditel'l:aneo, doude certa
men te i gel'mi Q:6 n' arrivano una cogli 
domini e colle mercanzie, e non gia col

l'a'l'ia, la quale solo puo diffondere tali 
germi 'nelle te,1'l'eferme, dove vi 0 sia un 
contiuuo intl'alcial'e c1i no mini, e non gia 
°in quest'isola, c1istante come e dalle altre 
terre. Dal che risnlta che siamo lungi 
dal fal' eco ai me111b1'i :1ella suddetta 
giunta la dove 8uggel'iscono, che di 1tn 

ospedale di piccoli,9sima Pl'opol'zione si(~ 

F)'ovvedldo quel Lazzafetto, e·ten1do in ogm: 

tempo in istCLto cla potej'si 'Usa'/'B imme
diatamente. Da quanto abbiamo detto ri
sulta che un Lazzal'etto con un contigl1o 
spedale in nn luogo isolato e remoto e una 
l1ecessita, e pera dovl'ebbesi istituire, a 
qualunque sacl'ificio. Accal'ezziamo il go
verno a darvi pl'incipio : esso e necessaria 
alla salute nostra e, dei nostri su<;,\cessori: 

I sia pure nostra qnesta gloria, e dei pl'inci~ 
pali consiglieri di governo, ai quaE devonsV 
la nuova legge della sepoltul'a, la statistica 
medica, 11 registro c1elle nascite, dei ma
trimoni e della mortalita, la piantagione 
c1i albe1'i dentl'o e fuori le citta, una mag
giore raccolta cli acque potabili ion casi di 
penuria, la legge c1ella vaccinazione El Sl
mili. 

§ IV. 

01' c1omandiamo, coi suaaetti provvec1i
menti usciremo noi sempre incolnroi dal 
colera e da simili pesti?-No cel'tamente ! 
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N el Medical Times 0' Gazette si dimo
stl'avan'on ha gual'i la difficolta di ottene
re in ogni· caso quanto si aspetta dalle 
quarantine, conciossiach6 i regolamenti 
sanit!1ri sieno spesso e in vario modo vio
lati: sllccede inoltl'e che tal ora igel'mi mol'
bigeni s'intl'oducono inaspettatamente in 
UIl paese, Nei quali eventi conviene usare 
tutti i mezzi cl'eduti valevoli per impedirB 
la diffusion8 del mOl'bo e minol:arne la 
strage. E qna vogliamo accennaro alcunG 
regole ch8servil'anno di norma per chi 
non le conosce, e di ricol'c1o per chi non le 
disconosce. Prima d' ogni altra cosa e 
necessaria una vigilanza sulle case di piu 
affittai uoli, selpenzaio adattissimo per i 
morbi epidemici. Sventul'atamente nella 
maggior parte delle case di Malta, il cesse 
e la cisterna stanno dappresso; tal ora un 
sem plice in mo della pOl'osa arenaria, 
sovente frantumata, 1i se para : donde na
scono gli infiltramenti dalle 1att-ine nelle 
cisterne e viceversa, per dirette comunica
zioni 0 per endosmosi ed esosmosi: cosa 
alla quale il piu degli architetti, insci 
delle leggi fisiche e dell'igiene, non pone 
alcuna attenzione, come ben dimostrava 
non ha guari in un'apposita memoria uno 
dei nostri piu prestanti architetti. E stato 
provato colla piu chial'a evidenza che la 
ac%ua contaminata dei germi ctllerosi e 
tifoidi, ~ i1 mezzo piu efficace della propa
gazione dell'indoco1erae del tifo addo
minale. J.1aonde non potenc1o far uso oi 
buon acqua converl'a far bollire la so
spetta, pel'che la bollitura ne distrugge 
i germi morbigeni. In un altro numei'O 
pubblichel'en;o alcuni monitori su questo 
importante al'g'oruento. 

E altresi impol'tante che si attenda alIa 
il'rigazione delle latrine, percbe ill'ist;agno 
delle materie in putl'escenza contl'ibnisce 
alIa propagazione del mOl'bo : e dell a mas· 
sima importanza la disinfezione delle ma
terie escrementiz;ie degli iufOl'mi, massime 

se esse non si ponno rimuQvere immedia
tamente. Impedire quanto si puo la di
mora c1ei ~rossi quadrupedi nelle citta, e 
vigilare sulla scrupolosa nettezza delle 
stalle; biancheggiare le camere che rico
veravano infermi; impedire l'accesso di 
persone inutili attorno l'ammalato; scio-· 
l'inare e laval'e con mezzi disinfettanti,c1i 
cui avanti daremo una nota, le sue robe, 
sono regole da non trascurare. 

N ei casi, in cui non potl'assi ottene re 
una stanza anipia, e ventilata con tutti i 
comoc1i necessari peI ristabilimento deilo 
infermo, e per ovviare alla diffusi?ne del 
morbo che 10 crucia, spesso sara necessa
rio farlo l'imnOVel'e in un ospedale. 

Nei paesi inciviliti, e in modo speciale 
iu Inghilterl'a, in ca si di epidemie si isti
tuiscono ospedali isolati pel l'icovero dei 
soli infermi del morbo epic1emico. Non 
ha gnari SIR HENRY STORKS ne dimostravfl. 
l' utilita, e pero vi faceva costruire diversi 
per uso dei militari. Tali ospedali tem
poranei· c1evono servirein tempi epidefnici, 
e pero e necessario che non siano molto 
lontani dal luogo dell' infermo, imperoc
cbe ogni inc1ugio, in malattie rapide, come 
il colera, e un male: non di rado avviene 
che l'ammalato peggiora 0 muore durante 
un lunge tl'agitto per mancanza di do
vuti soccol'si. Ohi ha eS61l'citato la mec1i
cina in un' epidemia colerosa, comprenc1e 
bene quanto v' importi una cura pronta e 
continua. La quale crudele barbarie deve 
cessare per sempre. Uno spedale tempo
raneo c10vrebbe istituil'si nei limiti della 
Oottonel'a per gli abitanti delle Tl'eOitta 
e dei villaggi vicini: per un altl'o simile 
hanno dl'itto gli abitanti della Valletta, 
dell a Floriana e dei villaggi vicini, pel'che 
e crimine l'iIl'trodurre nello Spedale Oen
trale, dove sieno infermiconvalescenti di 
aItri ~orbi, ammalati di morbi epidemici; il . 
che e stato con ragione deplorato JaIla 
giunta del vajuolo. Ootesto .secondo ospe-
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<lalo temporaneo troverebbe un posto a
datto fuol'i le fortificazioni deUa Flol'iana. 
Un tOl'ZO ospedale isolato puossi con giu
stizia reclamal'e dagli abitanti Gella N 0-

tabi le e dei distl'etti vicini. 
Ne! decOI'so delle epidemie El somma

mente lodevole la somministrazione di un 
louon vitto allo classi bisognose, imperoc
che e stato dimostrato che l' organismo 
hen uutrito puo meglio l'esistere alla ma
lefica azione dei velelli epidemici, e per a 
uua sag'gin amministrazione deve in simili 
evcnti fornil'e di buou cibo azotato i veri 
hisognosi; e le c1assi comode non dovl'eb
hero mai negare illoro obolo per uno scopo 
151 uti'le e filantropico. 

COS! crediamo di avere abbozzato la 
tattica per aUontanare ed abbattere gl'ini
mici piu crudeli delIa famiglia umana. 
Quanto alla igiene privata dei morbi iu di
scor80, schizzeremo, se sartt d'uopoj alcune 
regole nella pt'ossima dispensa. 

(Jonsidel'fizioni Cl'Uico-spm'imcu
tali SUI VELENI DEL CUORE PEL 

PIlaF. G. PalmUno. - Na1101i 1872. 
,(Sttnto.) 

§ 1. 
la questi ultimi tempi 10 studio degli' alcaloidi 

si pote fare agevolmente meree gli s(udi dei el1imi
ei, tossicologi e fisiologi. Gli le{fotti mici(ljali dei 
veleni minerali e degli alcaloidi'sono differenti, 
]loiche i primi si combinallo chimicamellte colIc 
sostallze albuminoidi dei tessuti e_n'alterano quindi 
la coIitinuita e direttamente ed indirettamente le 
funzioni; oppure tolgono al sangne alcune proprieta 
fisico-chimiehe, la cui esistenza e indispensabile per 
la vita dell' organismo; mentre i secondi, cioe gli 
alcaloidi, attaccano piu essenzialmente le diverse 
parti del sistema n81'1'080, non in modo uguale, 
]losciache alcuni .. preferiscono una piuttosto che 
un' altra delle provincie nervose ceillrali 0 perife
l'iche, dal che s' inferisce esse1'l'i una fondamentale 
differenza degli elementi nervos;; dei quali gli 
alcaloidi si POnnQ. ritenere quali speciali reagenti 
ilsiologici. 

BUCIIEIM, e sotto la sua direzione 'IV EYLAND 

ed ErSENMENGER, si sOno applicati, non senza un 

certo snccesso, aUo studio dei yeleni dei muscoli 
mentre BOElUI si e dedicato a queUu dei yeleni' 
del cuore. I layori di questo l~ltimo han da to 
all'illustre A. occasione allo sCl'itto import ante, di· 
cui andiamo offrendo un sunto. I velelli del cuore 
SQno (1) la digitalee la digitalilla, (2) tatropinet, (3) 
la datlwina, (4) let giu8gllia;nina, (5) la VlMcm'inct, (6) 
t aconitilzct, (7) la deljinina, (8) la vCI'{dl'ina, (0) III 
.fl808t~r;nzilla, e (10) la coniil/a. Prima di entrare in 
materia il c11iaro Autore hn. voluto richiamare alla· 
mente alcune nozioni sulla innervazione del cuore, 
per la migliore inteUigenza di q uan~overra esposto 
piu avanti. Ilmeccanismo della pompa cardiaca (' 
subordinato a nervi intracardiaci od intrinseci, ed 
estracardiaci od estrinseci; i primi formati da un. 
sistema di . gangE" ncrvosi con rami illcidenti e. 
riflessi e situati llresso 10 sbocco delle cave, neI 
setto dei semi e presso II solco coronario; i secondi 
sono il par vago (fibre lIlotrici e sensitive), U 
gran simpatico, ed il centro cardiaco del midollo 
allungato in rapporto 001 onore merce la llol'zione 
motoria del par vago, la cui porzione sensitiva e 
inoltre in rapporto col centro dei nervi vaso-motori, 
esistente altresl llel midollo allungato, e serve a 
stabilil'e relaziolli intime tra I' innervazione del 
cuore e quella dei vasi. Merce i gangli 0 centri 
intracardiaci il cnore batte antomaticamente di modo 
che estirpato dal corpo continua a contrarsi, e se 
apparticne ad un ani male :t sallgue freddo (ete1'o
terl1lO) come a dire la testuggine, la rana, batte 
per piu di ore e pilt giorni ancora. I gangli situati 
presso 10 sbocco delle cave e del solco caronario 
sono eeeitaton, ossia destano i movimenti ventricola
ri, e' quelli posti nel setto dei seni sono ilZibit07·i,. cioe 
obbligano il cuore aila tranquillita. Dalloro equi
librio nasc~ la successione dei moti cardiaci. Oote
sti apparati nervosi reagiseono ad ageriti mecca
nici, elettrioi; termici e chimici: primo fra quest\ 
ultimi e il sangue, di cui essendo privo, il cuorll 
resta esso a rip080. Anche ripieno di siero resta a 
a r1p080, dal che nasce 'essere l' ematoglobulina 
la parte stimolante del sangue, non per se stessa, 
sibbene per l' ossigeno cheporta combinato sotto 
fopnn. di ossiemoglobulina. L'acido carbonico, il 
protossido d' azoto, l'acido 80lfo1'oso, l'idrogeno sol
fOl'ato, il cloro, i sali di potassa inibiscono i moti 
del ouore, mentre sono indifi'erenti i sali di' soda. 
Gli acidi bilia1'i, l'acido tartarico, I' acetico, il citrico 
ed il fosforico diminuiscono le pulsazioni del cuore. 
Tanto della innervazione intrinseca: quanto alla 
estrin8eca, che e del pari inibiente, e eccitante si. 
ha da ricordare che ta.glil1.to iI par "ago 1',1 colla ill, 
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un animale, i battiti cardiaci s' accelera,uo, ed in 
cambio stimolata la midolla allungata a vago intatto, 
o pure il troneo perifel'ico di que~todopo la sezione, 
i moti del cuore si rallentano, se lastimolazione e 
laggiera, e se e forte si ah'estano in diastole. I fra
telli W EBE)]. furono i primi che scoprissero l'arreslo 
del cuore in diastole sotto un forte stimol@; scoper
ta. che fu poi confermata J~)la generalita degli 
s;erimentatori, e la quale ebbe varie interpreta
zioni: cd in vero BROWN-SEQUARD crede che 
l' azione inibente del vago si riduca ad un'influenza 
yasomotoria; secondo 'V UNliT, SCHELSKE ed 
HOFF1[A:NN il vago, normalmcnte inibonte, in 
carte cil'costanze cangia la sua azione in stimola
zione eccitante: per IvIOLES«,HOTT a SCHIFF 

quest' Azio'ne il1ibente non esiste: e se dopo forte 
stimolazionc del vago il cuore si ferma in diastole, 
cio non avviene per un'irritazione che ilvago 
eserciLa sril cuore, ma per la mancanza di cccita
zione, essendo il vago un nerl'o di facile l'ilini
mento e diet1'O forti agenti si esaurisce e quindi non 
funziona. Sarebbe troppo lunga l' esposizione sto
rico-critica di tale questione, d'altronde per l'at'go
mento che si sl'olge non e necessaria: bastando il 
dire che e trionfatala dottrilla di un'azione illi
bente del vago e del corl'ispondente centro del 
midollo allungato, el' efl:'tltto ne puo essere aCCl'e
sciuto a 8econda 1'illtensiti1 dello stimolo csplicato 
sia suI midollo allungato, sia 8ulcor80 del vago. 
1 tUlllori che comprimono il vago, rallentano i 1110ti 
del cuore: il taglio <lallo stesso nervo li attiva. 
Uli eft'etti del gran simpatico sono 'per 10 piu 
opposti: poiche la sua irritazione al collo dopo 
qualche secondo ha per risultato l'accelerazione dei 
moti del cuore, ed iltaglio delle stesso la dimillu
zione, per altro non mancano delle eccezioni nelle 
quali s' ossgrvano fenomeni opposti,finol'a non plau
sibilmellte spiegati. Piu sicuramente l'ispondono 
le fibre che C01'1'ono per la midolla cervicale e 
quindi pc! ganglio stellato al cnore: la lesione 
della midolla al collo 0 t1ei rami cardiaci del gan
glio suddetto rallellta il' cuare, e la stimola
zione ne attiva i JIloti. Jl centro inibitore del 
llIidollo allullgato per il'ritazione, 'diretta 0 rifles
sa c in continua attivi6 la qnale puo esage
l'al'si da cause Illorali COllle 10 spavento, da di-

- .sturbi locali della circolazione, e <lel miscuglio del 
g;tS del sangue nel midollo allungato <la stimolj 
lleriferici. Tale esagerazione PUD perfino giungcl'e 
:t portal' la morie pel' sincope. Cosl si spiegallo le 
II10rti per sincope occorrente per 11n colpo sullo 
S~l'ohicolo e per la compl'es~ione dei tesficoli. Il 

cuore non solo l'iceve <lal vago fibl'emotrici, esso 
riceve aItresl fibre sensitive. - Il cuore adunque e 
costantemente sotto una doppia ed antagonisiica 
innervazione, l'inibitoria" e l'accelerante con centri 
Hel miocardio, che' costituiscono la il1nervazi~:ue 
intracardiaca e nel midollo allllngato; ed e in rar:
porto intimo co!J'inncryazione dei vasi, che si aju
tano a vicenda, formando nello insieme un app11-
recchio idranlico dei piu compiuti er. assieme 
semplici. 

II rallentamento dei battiti cardiaci puo dipell
dere da irritazione dell'apparecchio inibitore, 
paralisi dell' accellel'atore ncl midollo ~llungato 0 

neI cuore e da distensicne e3agerata delle pareti 
yas;tli. La frequenza dei battiti cardiacil quall

tunque in gran parte subol'dinata all'illncl'vazione, 
puro dipende <la moltissime cause. I! l'itlllo ce,l'- . 
diaco non e stato fin ora sufficientemente compreSQ: 
l'ipotesi piu probabiie equella di STAKN I US, 

I secondo il quale I'appa1'ato inibitol'e e l'accelerrmtf, 
cite stanno nel Cllore, si t1'ovano in uno stato di 
eccitazione tonica e che per conclizioni particohll'i 
I'uno PUQ vincere l' aItro e vicevel'sa. Quest{) 
scambio di azione od una tale irritaziollf~ alterna
tiva si PUQ legare nelmodo pili semplice a cib ~.he 
nella sistole yiene stimolato l' apparato inibitol'e, 
mentre viene. accelerato l' apparto acceleratol'o 
nelladiastole, ne11a quale il sangue arterioso tone 
l)iu facilmente per le arterie cOl'onarie, e si sa che. 
l' ossigeno agisce sui nervi acceleratori come ini" 
tanto: d' altra parte stimolato cIte si Ita in Ull modo 
quaIsiasi il CUOl'e' arrestatosi in diastole i movi
menti di contrazione e di rilasciamento si sucoedo
no, e sonza che ci fosse circolazione cOl:onari;,; 
avveuCl1do tutto questo in un cuore vuoto e 1'!lorl 
dell' organisl1lo~ L'il1fln"nza dell'innervazione estl'in
seca si eserciterebbe sull' automatislJ1o intrinseco 
delcuore, e quest a non e la parte menD difficile ,~ 
spiegarsi; ma come intendere la successione dfl
I' att.i yita dei seni e dei ventricoli? 

(COli till/ut) 

11 Oomitato medico, composto (hti dottol'i Prof. 
GREeH DEI,ICATA, ,A. GHIO, P. 1'. GIULLET, 

ha sottomesso ;tIle cOllsitiel'::tzioni di S. K il GoYrl'~ 
lUttOl'e alcune l'iilessioni sulla l'esll'izione It cui cla, 
poco tempo si l'icorre !lel concedere la m::ttri,:oh 
alle lel'atrici, dov'essi condannano I' athutle metod() 
di istrllirle nOll solo come inefficace, ilia dallllOFo, Ili 
modo che fra poco, ne vcrrebbe aistruttaintiera
mente tale classe di. uonne. Al'gomento (. co(es:o 
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della ll1aggiore rilevanza, e cM syilupperell10 fra 
poco, contentandoci' oggi col fare osservare che se 
e )ogicogiudicare di un' opera dal frutto, il nuoyo 
mlltodo deesi del piu presto sopprill1ere, e speria
lUO si sopprill1el'a allorche ne vena ll1eglio c4iarito 
il valore. Sappiamo dei certuni si inalberel'anno della 
nostra cl'itica, che appoggiera il rapporto del comita
to medico; ma, trattaudosi di questioni di interesse 
scientifico e' sociale e nostro costume, procec1ere 
lihel'i e senzn, alcul1 rispetto umal1o. 

Ringraziamo di cuore l'illustre Prof. CANTANI 

di due opus coli che, cortesemente ci invio da N a
poli, dei quali nella; yentum dispensa offriremo ai 
nostri lettori un sunto. 

SCieJ!.i(U DlaUesi' t 

(1) UMBRINA Ci1'rhosa, Cav. = Scirena 
Ci1'1'hosa Lin, P81'CC~ 7lmbm Lac. Ohilodi· 
plhe1'1LS Lac. Malt. Luntb1'ina~ Rara. Un 
grande individuo fu pre80 nelle vicinanze 
del jj:l71nXa1' l'anno 1862; in seguito n' ho 
veduto un altro almel'cato della Cospicua. 
It. 01'ovello, OM'vello, OM'VOj Omb1,ina. 

(2) CORVINA nigra Cav.=Scicena 1tmbm 
~in. ~I[alt. GU1'bell. Assai comune. It. Om
bJ'inabasta1'da; a Tl'ieste si chiama OM'· 
bel. -La carne della prima specie e ottima, 
mentl'e della beconda e pocopl'egiata. 

FAUNA l\IALTESE 
CLASSIS REPTILIA 

SECTIO I. CATAPHRACTA 

ORDO I CHELONIA, 

STIRPS 1. TESTUDINIDJE.--;-TESTUDO gl:ceeca Lin. Malt. Feq1'ZIIZCi [Ct l' ctrd. It. Tartaruga d; 
terra. Ing. Common Land Todoise. Da noi non si usa come cibo, benche la sna carne sia buona. 

n. OHELONIADJE. -,THALASSOOHELYS care#a Bonap. Malt. Ferp'una talbahar It. Testug
gine marina ,0 Galal1a di mare. Iug. CominOI. Tlwtle, 

SECTIO n. SQUAMATA. 

ORDO I SA.URA. 

HI. LAOERTINIDJE.-PODAROIS 11IuI'alis Wagler. Malt. lJm'bict, lJreVl.?:'ula, G;'em.7:u1a. It. La
certola murale. lug. Wall LiZ(I?"(] 0 Ti1;ique;lta. 

IV. SEPSIDJE.-GONGYLUS ocellatus Walger. = Lacertct vivipam Zerafa. Malt. Xahmed t'm·r! .. 
-It. Lacertola macchiettata. lug. Til~!Jugu, Eyed Tiliqua, LClc8pede's Galliwasp, Ocellated S1cin1c. 

V. ASCALOBOTIDJE.-PLATYDACTYLUS ?nalu'itanicus Cu,v. = Ascalobotes wlCludtanicus Bon, 
Malt. Uizgha s8uda. It. Tarantola. - HEMIDA01'YL US triedn/sOuvier Malt. Uizghct. It. cIT'arantolino. 
(Nome che si da pure ad un ragno d~tto Trenta). 

ORDO n. OPHIDIA. 

VI. COLUBRINJE.-COLUBER viridijlaV1ts Bonap. Malt. Selop, Gnul. It. Milordo, Serpente uc
cellatore, Saettone. Comune. Talora e nero lucente al dorso. - CALLOPELTIS leopardiml8 Fitzgingel'. 
Malt. Lifgha. ~t. Colubro leopardillo. Comunissimo.-Sono le due sole specie di serpenti qUI indigene, le 
quali, come in tutte le parti meridionali di EUl'opa, dove abbondano, sono inl1ocui. 

0RDO Ill. R~T:&ACHIA. 

VII. DISOOGLOSSIDJE.-DISOOGLOSSUS pictus Gravenhorst. Malt. Zr07Zg. It. Rana macchiet
tata. lug. Painted/rog. Comune neHe acque stagnanti, nell'acquedotto della Marsa, e talora anche nel
l'acqua salmastra. I nostri antichi la solevano mangiare fritta l1ei giorni di astiuenza, e ne facevano brodi 
llei bambini deboli. 

, \l:J"Questo catalogo dei rettili maltesi, pUbblicato nel 1858 a pag. 112 e lIS (lel nostro R.epertorio di Storia Naturale e 
nella prefaziQlj6 del 1'entllmen Ichtl'yologi<J! melitensis, fn in seguito riprodottQ in Inghilterra da uno scrittore, ipcorporandolo 
ai suo; 8critti originali, senza alcuna riferen~a a quei nostri lavQl:i. ' 



IL BARTH 301 

Amm81'io DELLE SCIENZE l'mDI
ORE, RIASSUNTO DELLE PIU' IMPOR
TANTI PUBBLICAZIONI DELL' ANNO, 

PER I DOTTORI P. Schival'di E U. Pini. 
Terz'anno, 1872. Ed. DOTT. F. Val
lanli. 1873. 

E questo un lavoro che in piccola mole 
racchiude un vero tesoro di coguizioni 
utilissime 301 medica, al chirul'go, ed al 
farmacista. Vi sono esaminate impar
zialmente le opere mediche piu recenti 
pubblicate in Italia, il cui stato attuale 
in mediciua e assai benj mostrato da cote
st~ libro. Era necessario che nn lavoro 
rappresentasse il progresso annuo degli 
Italiani nella medicina, ora che dall'uno 
all'altro estremo lformano di nuovo una 
classica nazione. E il merito di una tale 
impresa s'appartiene tutto a quei due ilIu
stri medici, gia noti ne11a nostra 1'epubbli
ca. Ne illibro e sca1'so di annunzi e criti
che di opere straniere, quantunque esso 
t1'a1asci varie, che, iu questi ultimi tempi, 
Ill'ricchirono la 'letteratu1'a medica inglese. 
I chia1'i compilatori vi racco18e1'O le piu utili 
contribuzioni di giornali, e vi accumularo
no notizie intorno a tutto ciD che e mate
ria del medico: donde nasce che i1 libro 
in pal'ola e un eccellente guida del medico 
ed un buon in dice del progresso della sua 
'Irasta scienza.. Questa pubblicazione pe
riodica va di anno in anno acquistando 
importanza, ed in vero le pagine del primo 
volume .erano 260, nel secondo giungeva
no a 376, mentre nel terzo esso superano 
quasi del doppio quelle del primo volu
me. E da sperarsi che l' abbondanza di 
materiali e di novita" ahe tanta iucalzano 
in una seienza cosi progressiva com'e 
la medicina, l'opportunita, del lavoro, e 
l'accoglienza fattagli, indurranno gli auto
ri a pubblicare un volume simile ogni se
mestre. N oi intanto 10 raccomandiamo a 
tutti i pratici nostrali, a parecchi dei quali 

l' Annuario e gill. un libro famigliare. E 
prima di far punto dobbiamo ringraziare 
cli cuore gli illustri compilatori, di una 
copia cortesemente inviata 301 nostro indi
rizzo, come pure delle gentili espressioni 
di incoraggiamento, che nella pl'efazione 
del libro si compiacquero usare a nostro 
l'iguardo. 

Le mostre, fatte quest'anno, di floricol
tura sulla Barracca Superiore, e di animali 
domestici e produzioni agrarie nel Bo
schetto, ebbero un buon successo, grazie 
alle solerti premure della Societa Eco
nomico-agraria, dalla quale sono state 
promossEl. Il Sig. BARONE TESTAFERRATA, 
Presidente della Societa, pl~ma della 
distribuzione dei premii, al Boschetto, 
pronunziava in vernacolo un breve ma 
assai appropri:.to discorso, nel quale spic
cavano pensieri non indegni di quell'egre
gio nostl'O concittadino. 

"Il Prof. OWEN e stato teste creato 
Compagno dell'Ordine del Bagno; colla 
qual cos a se si iutese di riconoscere i 
servizi resi dall' OWEN alIa scienza, il 
Governo non ne viene ad acquistal'o cre
dito slcuno, avendo trascurato di confe
rirgli anni addietro tale onore. " 

(NATURE. 22 Maggio. 1873.) 

11 solfato di chinina OONTRO 
L' AMBLIOPIA DA. NEURORETINITE PER 
ABUSO DI TABAoco.-Memoria del 
Prof. Oav. Ponti Flo:i'iano. 

I Scopo pl'ecipuo dell' A. si e di dimo
strare con fatti incontr8stabili i risultati 
sovrani del chinino snll' organo della vista 
e sovratliutto suI corso e sullo sviluppo piu 
o meno lenti di queUe malattie procedenti 
da difetti di contrattilita. dei vasi e museoli 
oculari, nella pares! della facolta accomo
datrice, nelle esoftalmie da gozzo ed ipeI'
trofia di cuore, nella copiopia, nelle bIefa
riti e congiuntiviti pustulari, il quale 
rimedio in queste due nltime infermita 
esercita, secondo il MACKENZIE, una rima'f
chevole a,;ione Bull' offe,;iQne costitu,;ionale 
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ciu?, accompctgna l'ojtalmia, e quin(li sulla 
((tJ'ezione locale istessa. L'autore cita un 
caso c1i ambliopia causata dall'abuso del 
tabacco c1ebellata col i::lolfato di chinino, in 
U11 certo V. Antonio GiomaUel'o cappel
laio in Pal'ma, il quale fumava quotidia

namente, oltre a c1ivel'si sigari, pili che 30 
g'l'ammi di tabaeco ordinario nella pipa. 
La COlloscellza della nuova virtu c1el chini-
110 forma uno dei piu nobili e generosi tl'O

vati che la scienza medica abhia oggigior

no fornito alla pl'osperita e conservazione 
speciale c1ella vita. Tutto fa sperm'e che 
i cultori c1ell'arte VOl'l'unno abbraccial'e e' 

seguil'e ilnl1OVo sistema curativo nei casi 
OppOl'tulli. (Nuova Lig. ilIed. Giugno 1873.) 

Sui g'll.lcogcne e suUa g'licogimia. 
In una delle ultime nostl'e dispense, 

parlanClo del c1iabete, abbiamo accenl1ato 

alla fUl1zio11e glicogenica del fegato; 01' 

pel'che l'al'gomento merita una notizia 

speciale, Cl'ediarno utlle oggi il ritol'nul'vi 
l'iopm. La scoperta che il fegn.to oltre 
alIa fOl'll1azione delln. bile s'avea un'altl'a 

fUllzione da compiel'e, era una delle piu 
Hplenclic1e fm le molte scoperte fatte c1a 
CLAUDJO BERNARD, cbe l'annunzio al monc1o 
scientifico nel 1853) benche ci fosse stato 

eonvil1to c1ella sua esistenza, pal'ecchi anni 

prima. Si conosceva da tempo ehe nella 
nostl':1 economia poteva l'invenil'si 10 Zl1e
ehero, imperocche illatte ne contiene gral1-
de copia, 0 il c1iabete mellito non e scoperta 

recente; era bensl l'origine delle zucchel'o 
ehe s'ignol'ava. Il BERNARD c1imostl'o, colla 

massima chiarezza, che il glieogene, il qua

le e affine allo zl1cchel'o e p1'ontalllente in 
esso trasfol'mabile, e un costitnente no1'
male c1el fegato, altl'esl repel'ibile 11ei ca1'
nivori sottomessi per lungo tempo ad una 
l1ieta escll1sival11ente carnea. Che il glico
gene non e zuechel'o si dimostl'a da quanto 

segue: se si uccic1e nu animale in un modo 

istalltaneo, e quil1di se ne l'iduce in polti
glia una porzione del fegato posta in una 
miscela fl'igorifera 0 nell'arena riscaldata 
di sopra al punto d'ebollizione, si previene 
in sifft1tto modo la trasformazione del 
glicogelle in zuechero di uva, alla quale 

metamol'fosi e facilissill10 iI glicogene. Se 

ora suI fegato tl'iturato si versi dell'ac

qua bolloilte in modo aa preeipitare in 
abbonc1anza l' albl1mil1a, s' ottione una 
soll1zione, la quale, filtt'ata pill vnlte attm

verso il cHl'bone rmimale per chiul'ifieaJ'Ia, 

coll'aggiunta dell'alcole pl'Oc1LlCe dei iloc
chl bianchi eli glicog'Bne, non pel'fettamell" 
te pmo e SCOlOl'ito 111n. che tale pnossi 
l'::mc1ere con UlbOl·iol·i pl'ocessi, iI quale 
mediante I' analisi si troya aver quasi 
la stessa composizione dello zuechel'o, c1al 
quale, in vero, solo di\'el'sifica nella 1'1'0-

pOl'zione di aequa, ehc vUl'ia seconc1o i 
vari pl'ocessi di p1'epal'uzione. 

Il glicogene COS1 pl'cparato Cl am o ri'o , 

scolOl'ito insipic1o) pl'on tam en te sol u lile 

ncIl'acqua fol'tusnc1ovi una sf)luzione opa
li11a, mu insolubile nell'alcole e nell'etcl'C'. 

Bollito coll'aeido idroclol'ico, si tl'asfol'ma 

pl'imu in destl'ina, poscia in zt1cehcl'o (1i 
uv-a, trasfol'mazione ell0 pnossi ottC1H'1'8 
con maggiol'e pl'ontczza c1alla saliva, (lal 

sncco pancl'eatico) daI Iiqnido cbe s' ottiellC 
spl'emendo il fegato, e infino daI sang-no, 
Dal che scatl1l'isce essere estl'ell1f,-iUen te 
difficile di manteneJ'e ne1 COl'PO vivente il 
glicogene como tale. La sua solnzionc 
acql1ea devia a destea'la 1uc8 polal'iz!.atn 

con una fOl'za tra volte maggiol'e eli qUel!t1 
dello zncchol'o di uva, dal fjual'e, inoll;l'O, 

c1iffel'isce nel mancal'e della. pro.pl'ietiL c1i 
ric1ul'l'e il l'ame. J-la pntrefazione 10 COlJ

verte in acido lattico: differisce (Jail' ami
do pel'che coll'iodio Pl'0c1l1Ce un colore 
1'OSSO 0 violetto, anziche blue: reazione 
che, pel'altl'o, pel'Cle c1'il1tensita mediante ij 
calore, !lel modo stesso ehe avviene dell/'!, 
l'euzione dell'ami.do coll'iodio. 
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'rale e la sostaoza che normalmente si 
rin viene in fogati tolti 8ubito dopo morte: 
ma in qnei che si rimuovono gualc1w tempo 
dopo, il glicogene non e piu l'eperiLiIe, ma 
s'avn1 invece il glueosio. La spi(:'gazio~1e 

del fatto sM in quanto abbiamo gid. c1etto 
della jwopriehl., della sostanzit epatica e 
del siero sangnigno c1i trasf'ormare l'api
<lamen te il glicogene in zucchel'o per un 
]01'0 potere fel'menbtivo : dOllde nucqne la 
famosa questions se 10 zuechero si tl'ovi 0 
no nOl'n1almente nel fegato. NissnDo du
bira ehe nel tessuto opa'tieo non si tl'ova il 
glicogene: ma sono molti gli espel'imenti 
ehe aecertano che vi si trova anche 10 
:/,11cch61'O, cni sad sem pre inutile C61'
eal'e, coi pl'ocessi orc1inari, in un pezzo 
tli fegato tolto ad un animale c1i fresco 
ucciso, e sn cui si versi dell'acqua bollente 
POl' nrrasbrvi qualunqne processo di tru
sfonnazione; mu se, a1 contl'al'lo, si fa 10 
sperimento sn una grande pOl'zione .di 
fegato, e il liquido si rende perfettamente 
ciliaI'o, ulIol'a si che la pl'esenza dello znc
(;ho1'o si potra scoprire, come risulta dalle 
diligenti 1'iCe1'chc del dott. DALTON, il qua
le istitul varie esperienze Sll caui, dei. 
quali aperto l'addome, ne rimosse nua 
pOl'zione del fegato, che fu triturata con 
una macchina fatta a proposito, e poscia 
messa illell' acq nu bolleu te e nell' a1coo1 
per impedirvi ogni tl'asfol'muzione. Tosto 
rhe il finido veniva chial'ificato col cal'bone 
animale, 10 zncchero si rinveniva costal1-
temente. L' oggezione che si oppone a tale 
esperimento, e che tl'OppO tempo consnmisi 
nell'istituirlo, di gl1isa ehe vi sarebbe tem
po bastevo1e al glicogene di alterarsi e di 
.tl'asfol'mal'si in zucchel'o : al che si l'ispon
de che il DALToN eseguiva gli sperimenti 
con una straordinarirLrapiditu" imperoccbe 
in sei minuti secondi egli uvea gia posto 
il fegato sminuzzato all'acqua l::ollente 0 

nell'alcoIe. Da cio puossi concludere, che . 
quantunqne il glicogene sia la sostanza 

principalmente reperibi1e nel fegato, pure, 
usando gl'ande diligenza, vi si puo anch e 
ril1tracciarolo zucchero. Nelle conc1izioni 
fisiologiche, 10 zllcchel'o, subito formato, se 
ne tt'asporta via dal sangue; ma se la circo
lazione s' arresta, esso si accumula nol fega
to, il chs appunto ha Iuogo c1opo morte. 
Al'l'ogi chs e possibile togliere daI f'egato 
tntto 10 z11cclle1'o con una COl'l'ente c1'ae
qna f'l'ec1c1a: ma lasciato a parte i1 fegata, 
cli bel nnovo vi si accnmulu 10 z11cche1'o. 
Ql1est'nltimo espel'imento e Ilssai rilevall
tc, poiche svela l' origine dello zLlcchoro 
che si tl'ova talvolta ne1la econolllia : In .. 

rima no a sapere quale sia l' origine del 
glicogene, se esso si conduca aI fegato 
dalle intestinal oppul'e se si formi ne! 
fegato stesso; 8; ammesso che esso sin 
intl'odotto neI fegato, c10ude si ritrag
ga la origine. Il glioogene non esiste 
neI regno vegetabiIe, e intanto si trov~t 

nel fegato dei granivol'i. E vero che l'i
nulina pno in qUlllche modo paragonarr;i 
aI glicogene, 111<1 tal parflgone non l'egge 
in tutti i sensi. Inoltre essa non si tl'OVlt 
in l1essuna parte del C01'pO, dal fegato in 
fnori, tampoco nel snngne c1ella vena porta. 
PoichG i1 glicogene e reperibiJe nel feg-ato 
dei cal'uivori 0 dei graminivori, nasco, per 
consegu811za; che la carne contiene gli 
elementi necessari per la sna formazione. 
U nl1 volta che colla pl'otratta inec1ia il 
glicogene scomparisce daI feguto, e senza 
dubbio ne1 cibo ehe se ne dee rintracciare 
la origine. Ma da quali elementi del cibo 
si forma? Anche a questa quistione si e 
risposto adequatamente : poicM sono stati 
esaminati cani, nutritiper settimane El 

mesi di sola came, contenente poco 0 ni8-
sun grasso, e si e constatata la presenza 
dello zucchero neI 101'0 feguto. Dal che 
chia1'o si evince come la carne fornisca gli. 
elementi dello zucchero, che e straOl'dina
riamente allmentato da una c1ieta ricca di 
zl1cchero e di amido j cosiccM questi () 
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devono dil'ettamente dare origine al glico
gene, oppure favorire immensamente la 
Ima produzione. La gelatina stessa, benche 
reputata di nessun valore dietetico, stimola 
laproduzione del gIicogene, il che non fa 
ne l'olio ne i1 grasso. Da tutti questi fatti 
possiamo concludere quanto segue: Il gli
cogene si forma. nel fegato, e, appena tra
sformato in zucchero, si trasporta Del tor
rente circolatorio. II glicogene non e un 
deposito nel fegato, sibbene un prodotto 
proprio di quest' organo. Esso puo pro
venire CIa alimenti vegetali ed -animali, con 
questo pero che la sua fOl'mazio1"le viene 
grandemente favol'ita dan' uso delle ZllC

chero. Lo zucchero 0 il glicogene nello 
stato fisiologico difficilmente rinviensi neI
l'economia, fuorche poco tempo dopo i1 
pasto, epoca in cui 10 zucchero puossi 
facilmente rintracciare. Come vada a finire 
10 zucchero ci e ignoto, ma se la sua 
distruzione si arresta, oppure eccesiva n' e 
la formazione [ipe1'glycogenesis] allora il 
sangue diviene zuccherato [glycoemia] e 
poscia tale diventa anche l'nrina [glycostt
~'ia], e si costituisce cosl i1 morbo conosciu
to per diabete. 

[Med. Tirn. g- Gaz. 21 Giugno 1873. 
Tl'aduzione di .A. GULIA.] 

L' etel'e ozonico nella (liatesi ul'ica. 
SIR HENRY THOMPSON insegna che di 

ogni 20 calcoli, i9 consistono di acido 
urico. N elIo stato fisiologico l'acido urico, 
che formasi nel sangue e nei tessuti, va 
ossidandosi finche subisce l'ultimo grado 
di ossidazione, Ci06 la sua conversione in 
urea. L'ozono scioglie rapidamente l'acido 
m·ico nell'acqua, Ci06 10 soprossida e 10 
converte cosl in urea solubile. Oio che, 
adunque, avviene nella economia animale 
ha luogo altresi nel labol'atorio chimico, 
l'ispetto alIa perossidazioue dell'acido uri
co. Ora la diatesi u1'ica essendo l'impoten-

za dell'organismo di ultimare l'ossidazione 
di quest'acido, una sostanza, che, introuot~ 
ta impunemente nel torrente circolatario, 
ne compisse l;ossidazione e 10 cambiasse in 
urea, sarebbe il rimedio della diatesi sud
detta. Ebbene! il dott. DAY ce ne ann un
zia la scoperta: e l'etero ozonico, 0, a 
meglio dire, la s01uzione eterea del perosi 
sido di idrogeno, il quale, diffondendos, 
nella economia colla massima rapidita, 
trasporta in un attimo in tutte le parti del 
corpo i1 perossido d'idrogeno, il quale
trovandl)Vi l'acid6' mico, tOSt0 10 converte 
in urea, che poscia esce sciolta colle 
escrezioni. Il DAY riferisce la storia di un 
Gomo che soffriva di dolorosissime coEche 
nefritiche, alle quali DissUD vantaggio 
solevano aI'recare i mo1teplici farmaci usa
ti, e che poscia ottenne, in tI'e attacchi, 
marcatissimi beneficj daU'uso del DUOVO 
fat'maco; diciamo DUOVO per quest'affezio
ne, poiche esso fa gia sperimentato nella 
glicosuria ed in altri disordini del proces
so nutritivo. La dose e di t dl'amma ad 
una dramma dell'etere in due oncie di 
acqua, tre 0 piu volte a1 giorno. 

Ci spiace di non avel' qui spazio pe~' uno sCl'itto 
indirizzatoci dal dott. A. DREYFUS, sulla storia 
dell'ottalmologia, nel quale r A. dimostl'a come it 
sommo medico maltese, GrusEPPE EARTH, dal 
quale s' intitola il nostro periodico, sia il"vero fon
datore delIa oculistica llloderna. Ci fal'emo il pl'e
gio di pubblical'o tale contribuzione nella prossima 
dispensa, 

Sui bl'OIUUl'O (U potassio e l'epiles
sia; DISCORSO Dl Lagl'tmll dn Saune 
LETTO NELLA SOCIE'rA' DI }fEDICINA 
PRATlCA Dl PARIGl - TRADUZIONE 

DEL DOTT. AmabUe GuUa. 
Egli e dal 1808 che la Societa di mec1i

cina pratica di Pal'igi trovasi a capo, del 
movimento scientifico, la quale quando non 
si prende tutto l'assunto in un nuovo 
indirizzo; non roan ca cio non ostnnte di 
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sottomettere a scrupolosa indagine le nuo
ve scoperte e gli esperimenti, che segnano 
un progresso; e poiche il suo intervento si 
fonda sulla imparzialitu., le sue decisioni 
ispirano larga fiducia. 

Allorche gli scienziati cominciarono a 
comprendere .i grandi vantaggi dei bro
muri alcalini nel trattamento delle nevrosi 
convulsive, io presiedeva la Societa, la 
quale decideva aUOl'a, a richiesta di parec
chi suoi membri, che ci occupassimo della 
nuova impol'tante questioue. Fu aUora che 
nominai unagiunta di ciJtque membl'i, ai 
quaIi m' univa anch' io. Dopo cinque auni 
di esperimenti clinici, oggi mi faccio il 
dovere' di relatare aIIa Societa medesima 
tutto cio ch,e ho studiato ed osservato in
torno a cotesta questione. Or percne i 
bromuri alcalini devono la 101'0 riputazione 
alIa epilessia, devo rispondere ad una 
questione preliminal'e, se cioe quesLo mor
bo sia curabile. 

I. 
E certo, che si dannodei casi, nei qual 

e possibile ottenere lunghe remissioni, 
vale a dire una sospensione assai protratta 
dei fenomeni epilettici. :El forse poca 
cosa l' interrompere l' abito, convulsivo? 
Allorquando un processb morboso di una 
data a'£ltica si manifesta nell'economia qua
si periodicamente, l'invasione di un nuovo 
accesso non se ne deve ad altro . rife1'ire se 
nOD alIa preesistenza di uu accessa' ante
ri01'e. E pero allontanare di molto il ritorno 
dei parossismi epilettici, vale non solo a 
combattere il principio morboso, ma pure 
la morbosa disposizione che gli tien diet'1'o. 

Opino essere oramai giunto il tempo in 
cni debbasi l'eagire contro il erudele ab
bandono, in cui fino ad oggi si sono Iaseia
ti vivere e moril'e gli epilettiei. Soccorsi 
terapentici i piu arrischiati fU1'ono messi 
in opera per gli scrofolosi, pei tisici e pei 
cancerosi: non si e risparmiata fatica 

alcuna, nessnn tentativo si e messoda 
parte, allorche trattavasi di sollevare, mi
gliorare e eonsolare cotesti pazienti. Gli 
epilettici, a1 contrario, hanno sempre inspi
rato ribrezzo e disamore. ed in verd' essi 
sono stati sempl'eoggetto dell'altrui odio , 
e spavento. Abbandonati col pretesto di 
essere incurabilie talvolta anche pel'icolo
si, essi furono considel'ati come gli indi
vidui piu abietti della famiglia umana, 
negandosi pel'fino a 101'0 il rispetto della 
professione. 

Senza far nascere illusioni imprudenti 0 

speranze troppo precoci, credo poter eli
mostral'e che ogni medico puo oggigiol'no 
determinal'e nella epilessia delle fasi so
spensive molto p1'otratte; anzi gual'ire radi
calmente un piccol numel'O di tali infermi. 
Dal che nasce esser giusto rinunziare agli 
errori antichi, e spronare con insistenza 10 
zelo dei medici scoraggiati. 

Gettando uno sguardo sulla storia del
l'epilessia vi troviamo le opinioni piu con
tradditorie. IPPOCRATE, GALENO, MORGAGNI, 
B<ERHAAVE e TISSOT credettero possibile, in 
alcuni casi, la gl1al'igione dell' epilessia, ed 
in appoggio di tale dottl'ina vi hanno 
citato vsri esempi di cura pel'fetta. PINEL, 
MAISONNEUVE, ESQUIROL, HUFELAND, Yu
LEIX, MONNERET, BEAU, LELUT e MOREAU 
(di Tours), al contrario, ritenevano incu
rabile i1 mal caduco, El insegnarono ai 101'.0 
numerosissimi allievi la malaugurata dot
tl'ina, che, in fatto di epilessia, meno si 
fa meglio e. PORTAL, DEBREYNE, TROUSSEAU 
e HERPIN (di Ginevl'a) si sono messi avan
ti contro l' ostl'acismo terapeutico dato 
3 gli epilettici,_ e TROUSSEAU, in una delle 
sue piu notevoli lezioni cliniche, profi'erite 
alIa Ca-di-Dio, assicuro aver eg1i, ne110 
spazio di dodici anni, guarito 20 di 150 
epilettici ('if). I quali felici tentativi se non 
compensano gli errori del passato, sel'-

(*) Sull'epilessia-Gaz. <les Hopit. Aprile 1855, 
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vono almeno di base agli odie1'111 esperi
menti di alcnni pratici, convinti della pos
Bibilo guarigiol1e del mal caduco. 

Se fino agli uIti::ni anni l'epilessia fn 
l'iguurc1ata incurabile, egli e perche ne11a 
immensa maggiorita dei casi ne fl1 scono
seiuto'il principio, 0 perche nulla si 0 
fatto per al'rest::ll'llG il corso progressivo. 
Pi'iJ1cipiis ouslet,. 

Non s'ignorava cel'tarnento il parossismo 
genuine dell'epilessia, costituito daI gl'iclo 
iniziale, d31la cac1uta a terra, daJIa convul·· 
~siolle nnilateralo e daI coma j ma si sono 
trasullll11ti i tic parziaJi~ i cram pi d'un 
mombro, 10 scosse; le 0ul'dialgie repentitl0 
Hccom pagnate da livido pallo1'8, i mavi
mouti periodici coroifo1'mi) gli abbaglia
]]lonti, gli spasmi viscerali, gli stordimen
ti, le notturne incontinenze c1'urina, le 
distrazioni) le vertigil1i, i c1istmbi vaso" 
lllotori; poicht': non El 'lennbo alla menta 
del medico che simili accidenti p03sono 
indicul'o i1 principio insic1ioso e lento elolla 
epilessia, od essere l'espressiol1e c1i una 
manifestazione proteica di qnesta n8Vl'Osi. 
Passa intanto nno 0 piu anni) e i1 gl'andc 
nttncco convulsivo si manifesta; El d'allora 
per la famiglia comincia la malattia con
vu1sivu) avvegnache l'amrnalato 'sia sbato 
epilettico da lunge tempo. 

I sintomi che ho enumerato somma
l'iamente) e che si riproclucono ad epoche 
fisse 0 regolari, non sono che mallifestazio
lli iniziali od accessi incompiuti eli epilessia 
e costituiscono il piccolo .male l1egli autod. 
Questi falsi attacchi come li chiamano 
31cuni ammalati, sono invariabilmente gli 
stessij si rassomigliano pel'fettamente, sono 
identici in tutta e per tutto, sono stereo
tllJati. Allorcht': l'accesso incompiuto si 
manifesta in un individl1o, in tale 0 tale 
ultra forma, l'impl'onta El pl'esa e la lamina 
l'imane, dalIa quale, a ciascun sussegoente 
accesso, ne vien tirata, per cosl dire, una 

nuava prova. AlIo stabilirsi l' attacco 
epilettico - it gmnde male - per 10 pill 
non ha luogo la cessazione degIi acces si 
incom piuti: esso, or segne un COl'SO capric
cioso, ed 01' si altel'll:1 con questi accessi, 
HERPIN (di, Ginevra) non sonza ragione 
assel'isce, che non esiste diffel'enza alcllna 
tra l'attaoco incompinto e l'inizio del gran·, 
de attacco, poieht': il primo l'::lppl'esentn, 
f~delmente l'attaceo epilettieo l'idotto ai 
SU01 sintomi iniziali: 1'0110 non (; che i1 

I compendia dell'altro. 

Cia che pl'ova" eziandio, ehe il piccolo 
male non e in fondo se non il gl'ancle male 
irnpel'fetto, si e che l'epi1essia sHole termi-
118.1·e come ha e·sordito. L'influellza favo·· 
1'8v010 c1i un tl'attamonto ben .fatto, meto
dico e pOl'sevorante, si manifesta ibppl'ima 
suI la fl'cquel1za, dur[\ta e gl'aviti\, doll'at.
taeco: e gli accessi incompiuti non no 
l'isentol1o il beneficio che molto piu tardi. 

Ha contl'ibui~(1 non poco ai numerosi 
inSHeCGssi tOl'apeutici) la dobtrinn, oho l'i·· 
gnal'dava la. epilessia come avente una es-
30nza wtitcwic.) e il non aVel'l18 studiato le 
diverse gl'adazioni come pU1'8 Fa.ver seguito 
in tutti i casi una t81'apeutica, invuriabile 
ispil'ata daUe doUrine prevalenti. La p1'a
tica cli somminis'tl'o,l'e gli stessi rimedi a 
tutti i malati inc1istintamente, e un compito 
assolutamente imp08sibile. Il bwmul'o di 
potassio istesso, che amministrato a re
gola, produce effetti cos:l. sorpl'endenti, e 
lungi dall'esel'citare la stessa benevola in
fluenza in tutti gli epilettici. 

Quando, per la prima volta esaminiamo 
uti epilettico, e mestieri non solo il1divi
dnare la diagnosi, ma anche la pl'ognosi. 
Le circostanze pal'ticolal'i del fatto possono 
far variare di molto le congetture. Vi sono 
intanto delle circostanze, dalle quali Si 
puo desnmere un buon criterio. E siamo 
oggi quasi convinti poter classal'e tra le 
condizioni favo?'evOri, il sesso femminile, 111 
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comples5ione l'obusta, la statura alta, la 
intelligenza l1101to sviluppata, 1'eta avan
zata, la data recente delmorbo ; la rarita., 
la benignita e la perfetta ra~somiglianza 
deg1i attacchi ; mentre, c1all'altro canto, si 
consic1erano come condizioni in d(tl'e}'ent-i 
l'el'editJ:, il temperamento, 10 stato civile, 
il grado eli agiatezza dei malati, e l' ora 
dei paro1;sismi. Quanto aUe condizioni 
i:lfavorevoli, esse sono: il sesso maschile, la 
llascita prima del tel'mine, l' atrofia delle 
lllel11 bra, l' itn becillit:1, l' ic1iotisl11o, gli 
accessi di delirio maniaco e impulsivo, la 
eta virile, il pel'iodo ili 'tecondita della 
donna, la fl'oqnenza delle c1'isi e la coesi
i:ltenza nello stesso infer010 eli vel'tigini, 
o eli accessi incompiuti IIJ,isti ai gl'andi 
attacchi. 

Pel' mezzo eli q ueste principali scorte 
. possiamo formarci un' opinione sommal'ia 
sull'esito futuro del caso che ci si presenta; 
Jovremo allora esaminal'e CDn sCl'upolosa 
CU1'a ciascuna funzione, ciascun appal'ato; 
l'intl'accial'e con tutti pl'emura la causa; 
l'imont:1r0 all'origine dei sintomi, seguire 
le fasi, comprenc1el'l1e il carattere e pl'esa· 
gime le consegl1enze. Non tl1tti gli infel'mi 
giovani 0 vecchi, piccoli 0 gl'andi, fanciul1i 
o l'agazze, vi cadono per le medesime 
cagioni; ne tlltti SOllO sottomessi aIle me
desime infiuenze, fisico-morali. Le atti
tuclini sono individuuli. Egli e, c1unque, 
mestieri c1iversificare l'affezioue, e classare 

. le cOlldiziol1i ben pal'ticolareggiate con le 
quali essa si"manifesta; in una pm'ola, bi
sogna specifical'e. 

Dall'altl'o canto i llumerosi insl1ccessi 
t.erapeutici sono cagionati dalla poca perse
veranza che iu questa malattia si osserva 
da parte dei medici e delle famiglie. Ogni 
giol'llo io incontl'o epilettici nella custodia 
l1egli implltati, e alIa prefettul'a c1i polizia, 
dai quali soglio informarl11i minutall1ente 

de11a cura 101'0 pl'E'J3critta: ebbeneJtrovo 

che la maggior parte 11011 fLl sottOll1essa 
ad alCUll trattamento, come se la scienzel. 
per 101'0 fosse inefficace 1 

Molti inferl11i non l'icevettero, adunqne, 
aloun trattamento, essendo stati gil1dicati 
incnrabili: trascuraggine non piu oompa
tibile coi nostri tempi, come quelb cite 
sancisce una forte ingiustizia, e mantie1l6 
una barbat'a I1sanza. E ora mai tempo 
che all' epilettico si restituiscano i propri 
clri tti. 

Oomprenc1o belle che ql1esta l'ialJilita
zione non potri essere che pal'ziale, po:che 
nel trattare un' epilessia sintomaticn ('i 
aspettnno granc1i insuccessi. Se l'ulten,
zione c1ipende direttamente dal cel'vello 0 

dulle sne membrane, oppure se l' encefalo 
e secondariamente affetto pel' una clis]Josi
zione generale clell'economia, il bromul'o 
di potassio cla l'isultati incompiutissimi; 
ma se al contl'ario, l'epilessia 13 idiopatica, 
non. leg-uta cioe ad alterazione orginion c1i 
sort:1, di modo che la semplice nevrosi si 
trovi in scena, lloi dobbiamo tral'ci \'an
taggi, dei quali fra poco terremo pm'ola. 
Egli e in simili casi, che ci possiamo 
aspettal'e grandi sl1ccessi. 

A.nch'io confesso d'avel' per lunge tem
po pal'teggiato aUa il1creaulita, e al gene
rale scoruggiamento. La cura straorclin.m·ja. 
dn me relatata nel 1853 alia Societlt me
dico~psicologica, e sull:1 quale il LOISEAU 

estese un pregevole J'apporto, elesto in me 
un dubbio int~rn~ all' incl1l'abilita c1i C81'tl:l 

affezioni convulsive. In seguito pub
blicai un gran numero di contribuzioni 
suIle nevrosi, senza occuparmi molto del 
101'0 tl'attamel1to; il fatto si 13 che io aIloI'a 
non' aveva l'esperienza che ho oggigiorno. 

Si 1 io credo alIa possibilita di ottenel'B 
delle fasi sospensive molto proll1ngate nel 
corso dell' epilessia, e sono di pat'ere che j I 
semplice fatto eli minoral'e la f'requenza 
delle crisi convulsive, sia gia· un gl'anc1o 
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compito. VAN SWIETEN ha detto : cc che 
come le tracce delle idee, che non si richia
mane di quando in quando, si scanceHano 
intieramente, cosl i movimenti epilettici, 
che non si rinnovino, perdono la 101'0 ten
denza a riprodursi." L'economia rapida
mente contrae una tendenza morbosa: 
di moao ohe rili ha motivo di temere la ri
produzione spontanea, senza alcuna causa 
eccitante, di nn fenomeno patologico, ma
nifestatovisi nna 0 piu volte. Certi at_ 
tacchi, che hanno luogo ad ora fissa, 0 

che sono matematicamente periodici, non 
dimostrano essi un abilo convu,lsivo ? 

Veniamo intanto alIe dimostrazioni pm
tiche, ed esaminiamo l'azione che il bro
muro di potassio esercita nella cura deHa 
epilessia. 

n. 
La ossel'vazioni or qui fabte sulla pro .. 

gnosi otiell'epilessia, sono state gia da me 
esposte nelle mie lezioni alIa Scuol~ pra
tica, nelle societa scientifiche, e nelle 
gazzette mediche, essendomi paruto indi
spensabile di spronare con tutta premura 
]0 ze10 del corpo medico in SOCC01'SO di 
taU ammalati. Sill. che quest'appello ab
bia percorso vasta estensione, sia che la 
colpevole indifferenza verso gli epilettici 
si sia da per se cessata, e certo, che in 
tutte parti andiamo ammirando la massima 
sollecitudine, come si evince dagli annali 
cella scienza, che continuamente ripetono i 
maggiori elogi al bromuro di J?ot!lSS~O 
nelle nevrosi convulsive. 

Quantunque delle d,iscrepanze abbiano 
avuto luogo Bulla dose, sull'azione 11siolo
gica, e suI modo di amtninist:razione del 
bromuro di J?otassio, non che sulla dl,l,l,'a,ta, 
e su ce.rti inconvenienti del trattamento, 
pure le eonclusioni degH sperimentatori 
sono tutte favorevoli aUa nuova terapia. 
Ma gravi errori si sono commessi dai 

pratici, che, spiuti da esagerato eutusiasmo 
sogliouo con fretta pnbblicare osservazioni 
incompiute 0 parziali; dal che nacque che 
medici non abbastanza istruiti dei nume-' 
rosi ragguagli dalla nuova tel'apia, furono 
o timidi all'eccesso, 0 impazienti 0 audaci 
in modo, da pericolare la salute degli 
infermi. 

Dove l'isiede adnnque la verita? Non 
pl'esso gli esaltati ammiratori, ne presso i 
pochi detl'attori. 10 ammetto coi piu, a'V'ere 
il bromuro di potassic riportato i1 maggio
re trioufo; mp. voglio, ad un tempo, inda
gare su quale fondamento ne riposi tale 
fama. In una questione puramente scien
tifica, sono i fatti che de-vono decidere. I 
caprieci della moda, ispirati dalle futilih1 
mondane, non c' entrano niente nella 6VO

luzione lenta, impal'ziale e saggia delle 
conquiste dell'arte nostra. 

Quando il bromuro di potassio e puris
si mo, esso non produce alcun efl'etto fi
siologico nocivo, neppure quando la sua 
amministrazione e scrupolosamente invigi
lata da un n;J,ed,ico pressocche ogni quindici 
giorni. JIo sotto mia cura pazienti che ne 
prendono da 4, a 8 grammi giornalmente, 
e cio insin da lungo tempo, senza che la 
101'0 salute si sia minimamente alterata. 
Non' a. torto a1 bromuro furono ascritti 
cefalee f~'ontali, corizze, lacrim.ll-zioni, ird
tazioni gastriche, abbattimento di forze, 
d,ifficolt~ dei movimenti, acne, abolizione 
parziale della sensibilita. generale, indif
fel,'enz.a~ apatia, sonnolenza, ottusita della 
intelligenza, stupore, aumento sensibile 
dell' appetito, costipazione e sopratntto 
emaciazione: effetti che soltanto si pro
ducono quando i1 farmaco e impuro. 
Sommi"llistrato secondo regola, tosto si 
riconosce che esso puo divenire il pane 
quotidiano dell' epilettico, El che ]ungi 
dal determinare emaciazione, favorisce la 
grassezza. it mestieri che si sappia peral-: 
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tl'O, che auche col sale piu pura, all.orcbe 
si giunga alIa dose di 4 gl'ammi per gioI'
no, la sel1sibilita l'iflessa deUa l'etl'obocca, 
dell a b!\se della lingua e dell'epiglottide 
e considerabilmente dimiuuita, se non del 
tutto abolita, e i1 senso venereo si ottunde 
ill modo assai sensibile. Egli e !1l1che 
dopo questa dose che suole 8romper8 
l'acue. I fenomeni cutanei non hanno in~ 
nuenza c1i SOl'ta sull'esito della nevl'osi, ne 
prestano aloun criterio prognostico; bon
de non posso soscrivermi all' opinione di 
colo1'o, i quaIi Fintensita deU'eruzion8 con
sic181'ano iuc1izio favorevl:lIe. Alcuui casi 
da rile cut'ati ebbeI'o spIenc1ido esito, Cl 

intanto non vi osservai il minimo distul'bo 
entaneo. D' altronde, nell' eta avanzata, 
l'acne bromico compal'isce appena 0 manca 
eompiutamente, anche nei casi in cui l'af
fezione convulsiva s' ammenda note\·ol
mente. 

N elIa pratica privata, come pure in 
alcuni ospedali di Parigi, il bl'omuro di 
potassio non si sa ancora amministl'are 
scientificamente, e si suole, accrescendofle 
le dosi in modo l'apidissimo, deprimere 
le forze degli ammalati e determinarvi 
disturbi gastl'ici, ottusita di mente e adi
namia. Si e parlato d' aeeidentigravi 
occorsi nello I:lpedale della Pieta; ma di 
grazia, come e stato amministl'ato il far
maco ? "Si comincio per 2 grammi e se 
n'ando aumentando la dose di 2 grammi 
ogm clllque giorni. Si e prodotto il bro
mismo; che meraviglia, se non doveva 
succedere .altrimenti ? 

Sia a Bicetre, sia in pratica privata, io 
uso d'incominciare per 1 grammo e 50 
centigl'ammi, 0 per 2 grammi, e, seeondo 
il easo, aumento la dose di 50 centigrammi 
o di 1 grammo ogni 15 giol'ni ad ogni me
se: cosl salgo lentamente pei gl'adini della 
scala terapeutica. La dose media per 
gli tlominioscilla da 6 a 9 grammi, 

ma si vogliono da tre a sei mesi per giun. 
gel'e a tale dose, che io l'ignardo come il 
maximurn della dose abitnale. Fn _uno 
solo fra i miai ammalati, che prese fino a 
14 gl'ammi e 50 centigl'ammi di bromul'o; 
ma do 11 capo di ventisoi mesi Cli cura
Egli solent avere l'attacco piu volte al 
giol'no, e quando si congodava da mo, 
all'occasione della guel'ra, 110n no soffriv~ 
piu, Devo qui notaro per ultro cho questo 
paziente si era molto impallidito. 

Si e sostenuto che non si poteva ottene~ 
re nessun effetto terapico oi gran conto, 
non somministl'ando almeno 4 0 5 gl'ammi 
di bl'omul'o di potassio; opinione vera e 
falsa ad un tempo j poiche e vera se tl'attisi 
di nomini, falsa se di femmina. Ho otte~ 
uuto un'azione distintissima e moIto sod
disfacente, amministl'ando il bl'omnro di 
potassio a fanciulle e a donne, alIa dose di 
3 a 4 gl'ammi e mezzo, 

Riunendo i faUi ca me ossel'vati a 
Bicetre, all' ambuIanza JenneI' (anness3. 
alla-Salpetl'i?~l'e, 1870 0 1871) e neIla pra
tica privata, trovo la cifl'a di 207 epilottic1 

CIa mo sottomessi al trattamento bl'omico. 
Ecco il quadro che l'icavo da - taU annota~ 
menti: 

1. Sospensione assolnta di ogni feno
mono epilettico (man.canza di vertigini, 
d'accessi incompiuti 0 di grandi accessi, 
per due, tre 0 quattl'o anni) 17 

2. Sospensione egualmeute asso
luta di ogni fenomeno epilettico, ma 
per· dodici, qnindici, diciotto e veu-
tidue mesi solamente •.. 28 

3. Miglioramento distinto (man
canza di fenomeni epilettiei per sei, 
otto e died mesi) 33 

4. Miglioramento relativo (remis~ 
sione d'una durata di due a sei mesi ; 
scomparsa dei gl'andi attacchi, ma 
colla persistenza di qualche verti
gine di quando in quendo; ritOl'UO 
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parziale della memoria; miglioramen
to distinto dello stato mentale; ees
sazione compiuta della enl1l'esi not
t uma, delle morsicature alla lingua e 
delle cefalalgie) ... 19 

5, Insuccessi nO 

207 
Nella numerosa cifra degli insuccessi ho 

a p1'oposito mBSSQ) parecchi casi di miglio
ramenti leggieri ma forse temporanei; co
me pure tl1tti i casi recenti, dei ql1ali non 
ho fin ora potuto formarmi un' opinions; 
gli ammalati che erano sotto cura, ma che 
non ho pill vec1uti in sin dagli ultimi av
venimenti, e in fine una quinc1icina di epi
lettici della clientela privata, i quali, pel 
caro pl'ezzo del fal'maco e della lunghel'ia 
del trattamento, fn1'ono costretti c1i lascia
re la speranza che all' epilettico suo le isp~
rare un' migliol'amento del suo mOl'bo. E 
rincrescevole che la classe bisognosa, tanto 
soggetta aIle nev1'osi, e costl'ctta di rin
chiude1'si per lunge tempo in uno spedale, 
o alt1'imenti rimane1'e priva dell'ottimo 
SOCOO1'SO cui l'arte possiec1e. Un cruc1ele 
destino vuole che la riabilitazione deg li 
epilettici sia incompatihilo collo scarse 
risorse e colla vita libera! Il MONTYON (1) 
dell'epilessia non e venuto ancora, non 
fosse esso per avventul'a il protagonista 
del l'acconto che vado a na1'1'a1'e Un 
medico fOl'astiel'o l1li raccomandava, non 
ha guari, con premurosa sollecitndino; un 
uomo di circa 50 a 55 anni, che, narrata
mi la sventUl'a dell' unica sua figlia, appe
na quadl'ilust1'e, COS1 mi diceva: " Se fosse 
possibile che sospendeste p~l' ~n allllO .gl~ 
attacchi epilettici in mia figha, 10 costrUlr81 
a mie spese un asilo per cotesti infepmi."
" 10 non soglio prendere impegni-gli ri-

• 
(1) MONTYON fu un dotto francese vissuto . il 

seco10 SC01'80, il quale mosso dll; grande fil~"ntroPJa-, 
lasciava immense ricchezz.e.111 favore .dl S?C1.et~ 
scientifiche, e di quegli uomml che con )511 scrlttl SI 
f 05Se1'O distinti nelle scieuze e uelle artl. 

sposi-ne mi e piaciuto giammai di legal'
mi a condizioni,' ma se siete veramente 
tale da poter eseguire quanto promettote, 
accett'o di buon euore l'off'erta; il tratta
mento durera 18 mesi; e voi costruirete il 
ric'overo in Francia." - Sorpreso, e in 
mezzo ad una forte emozione, ei COS1 torni> 
a dire :~"Terribile 6 una delle v9stre con
dizioni, pure se io ador~ la patl'ia mia, 
comprendo bene come voi anche dobbiate 
amare la vostl'a. Ebbene, acconsento 1 " 
-Dne ore inseguito, io riceveva sua figlia, 
accompagnata dalla mac1l'e di 1ei come pe
gno del nostro cJnvegno. 

La p1'oporzione dei successi. e assai 
gl'ande nella clientela privata che a BiC8tre 
o alla Salpetrie1'0J il che si deve senzfl, 
c1ubbio ane complicazioni cerebrali, ('he 
presents. la maggior parte degE epilettici, 
allo1'ch6 questi ricorrono alIa 
Essenclo l'inteHigeuza degli ammabti della 

. clientela privata quasi sempre iutatta, If) 

conc1izioni per la cura sono per necessit<1 
piu favo1'8voli, eli modo ehe, si pUG stabili
re, in tesi generale. che i1 fm'maco 1'18808 

meglio quanto piu El Intatta l'intelligenza 
dell'ammalato, e quando egli non sof1'1'8 
ehe i soli graudi attacehi. Se nei molti 
ca si d'insuccesso, il sale b1'omico non anon~ 
tana gli attaechi, pure esso rende minor:; 
le SC08se, i sussulti, 10 stato nervoso, 11 
delido maniaco e le impulsioni c1eg~i epilet~ 
tiei. Esso calma senzamai eecital'ej e talors, 
imprime strane modificaziol1i nel carattere. 
Una giovine, a cagion d'esempio, che per 
28 mesi non ha piu alcuu attacco, c1iviene 
irritabile, bisbetica, intrattabile; legge 0 

scrive gran parte della notte, poi eSCB 
di letto dne ore dopo mezzogiol'no. Un 
militare, gia pl'igiol1ie1'o in Pl'ussia, al 
l'itorno in Franeia, trova la moglie assai 
migliorata, ma trova ehe la vita la 6 dive
nuta c1i tanto tec1io, che ei ne vec1rebbe 
invece volentieri i1 ritorno degli attacchi 
convulsivi. Altri epilettici, Cli. grandi at-
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tacchi, migliorano di modo che non ne 
soffrono alcun parossismo, ma sono inveee 
tOl'mentati da frequenti vel'tigini. Sospeso 
il bromuro di potassio, le vertigini spa
riscono, ma ricompal'iseono i gl'andi attac
chi; alternativa, ehe puo mantenersi per 
parecchi. anni. 

Tasto che l'epilettico e rimasto un anno 
senza attacco, soglio dargli il fal'maco ogni 
due giorni durante i primi quindici giorni 
di eiasenn mese, e giornall11ente nella 
seconda ql1indicina. Dopo 18 mesi di 
sosnensione convulsiva, ammini£tro il bro-• v . 

muro c1i potassio ogni tre giomi durante i 
pl'il11i quindici giol'ni, e giol'l1almente nella 
seconda quindieiua. Dopo due anni som
ministl'a il rimedio ogni quattro giorni I 
nella prima quindicina, e giol'nalmente 
durante la seconda quindieina e COS! di 
seguito. Egli e a questa rigorosa perse
veranza, che io riconoseo molti successi. 
Il metodo Ol'dinarial11ente segnito delle 
dos1 decrescenti dopo un certo tempo, e 
biasimevole, poiche gli ammalati adagio 
adagio vi rieadono, e si sb1'omiziwno, e 
finalmente, un bel giorno, si l'itl'ovano a1 
punto di partenza, doe epilettici come 
prima del tl'attamento. 

Mi maraviglio come alcnni pl'atici di
stinti abbiano potuto caldeggiare una 
pratica COS1 nociva nella amministrazione 
del fal:maco' in parola. La l'icaduta dei 
malati ben presto avverte i 101' medici, 
della falsa via seguita. . E nopo rioo1'
darsi le profetiche parole del TROUSSEaU: 

" Il male dev'essel'e combattuto senza tl'e-
gua. L'economia dev'essere costantemente 
sotto l'infiuenza. del farmaco, se non volete 
che essa ricada sotto l'impero della ma
lattia, che volete abbattere » (1). 

ogni vigi1anza med~ca, costituisce un vera 
pericolo. Quale e il medico, che, nella sua 
clientela privata, non abbia osservato abusi, 
error1 0 accidenti? Laonde, quando si 
rilasci una prescrizione ad un ammala to 
sotto cura, si deve avere la pl'ecauzione di 
aggiungere nella ricetta le segueuti paro
le: solo valevole finD alla tale epoca; tra
soorso i1 qual tempo; ove i1 farmacista spe
aisca i1 bl'omul'o a1 cliente, senza una nuova 
pl'escl'izione, i1 medico non sara, accusabile 
di alcuna consegnenza. 

Eccomi adesso gil1nto a riassumel'e gli 
inconvenienti e i pericoli elella elevazionEl 
prBeipitosa delle dosi eli bromnro di po
tassio e del trattamento irrego1are che 
alcuni degli 3111malati seguoDo secj'eta~ 

mente. Si nota da principio una fiso
nomia stupid a e sbigottita, stupore, as
sopil11euto, incipiente mancanza di asso
ciazione delle idee e delle parole, difficolta. 
di scrivere, una manifesta alterazione nella 
scrittura, una involontal'ia facilta di scri
ver8 una pal'ola per a,ltl'a, come succede in 
in cel'ti afasici. 

Talora l' anafrodisia temporanea, della 
quale fa d'uopo in ogni caso avvertil'e le 
parti interessate, cagiona gl'avi dissapol'i; 
ned e sempre sopportata con rassegna
zione, poiche, oltre a1 far nascel'e gr:avi di
spiaceri, essa talora con duce a risoluzioni, 
d' altronae assai naturali. 

L'acne e spesso 1110lto ribe11e, e gli in
fermi, come pure molti medici, non s' av
~edono come il bromuro ne possa essere 
l'unica causa, per cui consultano dermato
logi, si sottomettono alla terar,ia arsenica
le, prendono bagni a vapore 0 sulful'ei, e 
non di I'ado si fauno nn pericoloso abuso 
dei soccorsi terapeutici. Per lungo tempo 
io no; consigliava nulla contro l'aene bro

Mi pi ace ripeter10, il bl'omul'o di potas
sio dev' essere in qualche modo i1 pane 
quotidiano dell'epilettico ; ma i1 difetto di 

. mico; ma per una singolare coincidenza, la 
scorsa estate, vennero a consultaI'mi nel 

(1) Clinica medica dell'HQtel-Dieu di Parigi, 1868. . breve giro di due settimane, tre ragazze, di 
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18 a 20 anni, affette di nevrosi convulsiva, 
le quali, bencM mol to megliorate sotto 
l'uso del farmaco in discol'so, pure eran 
molestate da nn acne facciale assai pel'si
stente. Non volli :30spendere i1 trattamen· 
to, e pl'escl'issi simulbaneamente l'arsenico; 
ma non senza ripugnanza, perche int~rn~ 
a cotesta terapeutica, io ebbi una preven
zione poco favorevole; intanto l' acne 
Iilcomparve quasi del tutto, la peUe deUa 
faccia tomo Iiscia e lucente e i fenomeni 
nervosi non si manifestarono eli nuovo. 

L'uso pl'otl'atto·del brommo di potassic 
ad alta dose, produce un alito febido molto 
molesto; incomodo spiacevole, ma che si 
puo corregge1'0 colle pastiglie di catechu 
o facendo a1 paziente ingollare il bl'omuro 
uno 0 dne milluti prima del pasto, 0 per 
via del retto, per mezzo di U11 piccolo sel'~ 
viziale, venti minuti prima del pas to. Ho 
amministl'ato i1 .bl'omuro eli potassio in cU
stere ad un infel'mo di gastralgia, molto 
tormentato da continue pl'eoccupazioni 
ipocondl'iache, nel quale dopo un certo' 
tempo invec0 della diminuita sensihilita 
fUl'ingea, si pl'odusse un'anestesia del retto. 
Avendolo io consigliato d' iutrodul'si ogni 
sera nell'ano un piccolo COl'PO gl'asso, a ca
gione di forti dolori emol'l'oiclali, venne egli 
a scopril'e, ne1 cio fare, che s' aveva la 
p(~l'alisi del I)I'OS80 intestina, come l'ad
dimaudo 10 stesso iufel'mo. 

:it ben noto che i1 bl'oml1l'o di potassio 
detel'mina anestesia nel collo della vescica 
e nell' metra nella uretrite acuta, e nella 
cistite cronica; e che i litotl'itori, allavi
gilia della introduzione degli stl'umenti~ 
s' assicul'ano, mediante ql1attl'o gl'ammi 
del sale bromico, la facile tollel'anza delle 
vie minal'ie: cio posto, l'anestesia del velo 
palatino non sal'ebbe essa l'effetto di una 
porzione del sale bromico elimiuata da 
qneste mucose? 11 bromul'o di potassio, 
.pel' l'azione auestetica locale, non dOYl'eh-

be esso anche ottundere la sensibilita dei 
nervi del palato ? 

Astl'azione fatta dall' epilessia e da ogni 
altra nevl'osi, il bromul'o di potassic e nn 
pl'ezi9s0 ipnotico, che non ha gli inconve
l!.ienti aell'oppio; che lascia intatto l'ap~ 
petito, alleggel'isce la testa, ne ~ltel'a 10 
stato dell' intestino. Di receuti ne feci 
largo uso 0. Bicett'e ; e durante l'assedio cli 
Pal'igi, 10 somministrai piu di cento volte ai 
vajuolosi militari, che e1'l1no 1427 nelle 
infel'merie da rue dil'ette, alla dose di due, 
tr8 0 ql1attro gl'alumi in pozione, allorche 
trattavasi di combattel'e in 101'0 l' insol1" 
nio, 0 fenomeni n81'vosi gl'uvi, disordiuati, 
tumultual'i, atassici, e cia con un marcato 
vantiilggio nell' immellsa maggiol'itl~ dei 
casi. 

Ma la fama ha i suoi pericoli : e di vero, 
il hl'omul'o di potassio, di cui 0 cosl cel'ta 
l'azion0 nelle 110Vl'osi convulsive, ha insin 
c1a pochi anni aflascinato i medici oUre i 
limiti della pl'udenza. Come mai El possi .. 
bile, che questo fa1'maco, cha deve let sua 
l'iputazione solo all'epilessia, possa eSSeI'D 

. altl',"sl ill'il1ledio delle. scrofola,del!a sifilide, 
c1el1'6umatismo al'ticolare, della gotta .• clel M 

l'asma, della pertoss0, c1elIa tisi polmonale, 
dell a meningite, del tremolio l1le1'curiale, 
dell'intossicazlone satUl'nilla, delle nevral~ 
ge, delle angine, del crup, delIa disfagia, 
della spel'lllatol'l'ea, e deUa mania" inter
mittente? L' El questa una esagerazione 
l'ip1'ovevole; e se non si prenc1ano le de
bite pl'ecauziol1i, 6 se si coutillui ad esten
dere abusiv~mente l'impiego del bromul'o, 
gli insuccessi non tal'deranno a farnascere 
il dubbio, la sfidncia e 10 sCl'edito. AI
lOl'che trattisi di salute pubblica, le idee 
preconcette, non sono 110 ! una leggerezza, 
esse costituiscono un res to. 

Quanto all'epilessia e incontl'ov6rtibile, 
che il bromuro di potassio pub detel'mina
re effetti i piu iuaspettati; ma prudente 
lentezza, costaote yigilanza e gran de per-
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severauza sono le coudizioni fondamentali 
del successo. :ill da speraro che la classe 
numel'osissim&. degli epilettici sara, molto 
sollevata dalla terapia, che da molti anni 
si va in tal modo seguendo a BicEltre, 
allorquando i miei studi e quelli dei miei 
colleghi, intorno a questo al'gomento, 
saranuo piu difl:'usi e ripetuti dai medici. 

Se io volli insistel'e sulle possibili in
convenienze della terapia bromica, ei si fu 
per impl'imel'e vieppiu nella mente, dei 
medici it dovere che essi hanno di non 
prescrivere il farmaco semplicemente, ma 
di dil'igel'ne l'impiego, invigilarne l'azione, 
e moc1erarne gli effetti. .A dose elevata, 
il sale bl'omico non El un mezzo innocuo, 
cosa che non conoscono i malati e di cui 
iutanto essi devono essere informati. L'ef
ficacia del rimedio, n' ha moltiplicato 
Fuso, che ha coudotto all'abuso, il quale 
alla sua volta ha pl'odotto casi gravi d'in
tcssicamento; colla dovuta cura si puo fa
cilmente impedire il ripl'istinamento di 
simili accidenti. 

In breve; il bromuro di potassio puo 
compiutamente e assolutamente sospende
re 'tutti i fenorueni epilettici; ma e 
indispensabile che tale terapja, venga 
rigorosameute prescritta, ed invigilata 
ne! COl'SO di pili anni. Questa e l' ul
tima pal101a della scienza d' intorno a 
cotesta questions. 

Come appendice aggiungo, relativa
mente ai bromnri alcalini, che io ho pill 
volte ammini~tl'ato il bromuro di sodio 
neIlo stato nervosa 0 nevrosismo e ne 
ottenni buoni effetti. L'ho nsato eziandio 
contro i fenomeni multipli e proteici del
l'isterismo, 11e1 ballo di S. Vito, nei tic 
pal'ziali e neIle emicranie, come pure nella 
incipiente ipocondl'ia e melanconia, senza 
aver avuto, come e naturale, felici risulta
ti; io l'itengo che il bromuro di sodio e un 
fal'maco ehe sal'a in avanti mol to impie-

gato, poich0 esso modera e seda i fename
ni nervosi. Da sei mesi, 10 vado ammini
strando, a Bicetre, in casi di epilessia 
l'ibelli al bromuro di potassio; ma ancol'~ 
non posso Clir nulla di positivo rigual'do 
questo pun to rilevante. Al momento vi 
sto istituendo le piu diligenti 1'icerche. 

Ricorsi pure al bromuro d'mnmonio 
ne11e congestioni cerebrali, nelle meningiti 
croniehe, nelle apoplessie antiche con ten
denza alle ricadnte, nei rammollirnenti 
aeuti, cronici, e senili, anche nei casi in cui 
questi stRti patologici erano accompagnati 
da gravi distul'bi psichici; e ogni volts. 
trassi effetti soc1disfacentissimi ; 'e in alcuDi 
casi gl'avissimi mi 0 riuscito di prolungal'El 
la vita Clell'infel'mo piu Cli quanta m'aspet·, 
tava, e nella immeusa maggiorita dei cusi 
ho veduto le fOl'ze corpol'aIi l'istabilirsI, 
l'itol'nare l'attivita intellettuale e l'idestar
si le fUllzioni fisiologiche, talom fino 
allo stato nOl'male. 11 bromul'o d'ammo
nio El farmaeo attivissimb, cli facile e sicuro 
impiego, che non Off1'8, finche io mi sap
pia, niUllo incollveniente. Per sua merce 
ho vil1to alcune paralisi generali con tale 
l'apidita da fa1'111i dnbitare di qualche illu
sione. Ho avuto per 10 addietl'o poea 
fic1ucia 11el bromuI'o c1'ammonio, 11 quale, 
non ostante le lodi pl'odigategli CIa HAR

LEY, GIBB e BROWN-SEGUARD, mi ispirava 
qualche timore: rna ora davo confessar6 
d'averne l'icavato granCli beneficj. li1i pare 
che questa qnestione, che io tocco appens, 
meriti di essel'e esaminata e svolta con 
ogni attenzione. 

PRESERVATIVO DELLA RUGGINE.-.Anche per 
il chirul'go nOll e senza importanza COlloscere il 
mezzo col quale tener puliti i suoi stl'umenii. Ora 
CRAVE CALVERT ha trovato che il ferro immerso 
per (lUalche minuto in una soluzione di carbonato di 
potassa 0 di soda non si arrugginisce piu per degli 
anni quantunque 10 si tenga in un' atmosfera umida 
(SCHIVARDI e Pun. Ann. d(;lle Scien. Med. anno 
Ill. pag. 172). 
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FAUNA ~IALTESE 
INDIOE DEI CROSTAOEI 

CLASSIS {Jrnstacea 
SUBOLA.SSIS 1 POD OPHTHALMA TA. ORDO 1 DECAPODA. 

'if BRACHYURA 

S~IRPS. I. LEPT~PODIADJE. - 1. S~~NORYNOHUS <3gyptiU8 Edwards. = S. phalangiUl,i' 
\ AU~OUIll. J:?-aro .. Ma;lt. Bnlizba.-Mct1'~a8Ca~a, JJlz8zda, San T07iznzaso.-~. S. lOII!}irostris Edwards = JJiacro

podzct lOJl!}lsosti'l/j RlSSO. IIIachu8 IOJz!}zl'ostrzs . Fab. Cancer ,"ostl:atus LIll. Comune. +V£alt. BriiilOC(: Ing .. 
LOJz!}-le!}ged Splder-c/·ab. Comune. l\1:alt. Brwzba. N el pruno 11 rostro appena ragglUnge l' estremlta del 
p-.ed~ncolo delle antenne, mentre nel secondo 10 sorpassa di molto.-INAOHUS thoracic1l8 Roux. Raro. 
ReglOne delle alghe. 1fiars{(scala, Birzebbugia. 

n. MAJADJE.-HERBSTIA conctyliatct Edw.=Jiithl·a.v Hcrbstii Risso. Cancer cOlzdyliatzts Lin. llZCI
dl1ls c. Fab.lJlaia c. Latr. Non molto comune, lJiaJ'sa Seirocco, Arena/a di Scm TOJiZlilaso. Escnlento. - 1 
PISA tetNlOdaJI Leach. =JYiaia hirticol'lze Blain. lng . Four-honied Spider-crab. Oomune. -2. P.COi'CtlliIlC' Edw. = 
lizachzts c, Risso. Rarissima. Il carpazio e un i pili lungo cho largo nella.~rill1a specie, ed El due volte pill 
lungo che largo nella seconcla.-LISSA chi1'aljrCl Leach.=ChCliwej· chin/fp'a Fah. Lin. Raro. San Paolo a 
Marc, Ranzlct(Gozo).-l. MAlA siJuinaclo Latr.=Pagzmts venetormn, Cancer lJiaia Alius, Aldro.182 (mas) 
183 (fmmina).-2. M. ver;'ucosc? Milne Eclw. Amhedue comuni. Malt. Gl/{/(jiusa. Ottime per fame zuppe 
UBi giol'l1i di astinenza. lug. Spinous spieler-crab, l'hoJ'Jlbaclc-ci'Ctv. - AOAN'THONYX lttJI?tlatZls Latr.= 
Jlaicl lzmata Risso. Oomune nelle l'egioni delle alghe e dei fuchi. Si tl'ova anche nascosta nelle fessure 
delle rocce lungo la costa della penisola San Tommaso. Malt. Ghagi2tsa ta el plaiCl. 

HI. PARTHENOPIDlE.-1. LAMBRUS lJlassena Roux.-2. L. 'IIleditel'ranellS ROUK. 3-L. a71.ljzr 
1{ji'0118 Ec1w, - Quest' ultima e la specie piu comlme; la prima e abhastanza ram, e la seconc1a l'arissima. 

IV. CANOERIDJE-l. XANTHO jtoriclus Leach=Ccl1/cer poressa Olivi.-2.X. l'iVlIlosus Risso. Edw . 
. x'fioricla var. bLeach. Amhedlle comuni nel Gran Porto, e sono noti sotto il nome c1i GI·otNt? Se ne 
f:llll1o Zllppe: e si mangiono fritti.=PILUMNUS villosZis Risso. I bOl'c1i laterali del carapazio sono 
mati cli c1enti bifidi 0 trificli. Comllnissimo. Malt. Gl'ott!u.-PIRIMELA denticzilata Leach. Ral'issima. 
vecluto un solo esemplal'e nella collezione del Sig. C. W. vV RI G HT. 

V. PORTUNIDlE. - ERlPHIA spinifrolZs Savigny. Non molto comune.-OAROINUS ma:lta.< 
I,each.=OCtncer 'liZ<3lzas Lin. C. g}'ctlZulatu8 Say. Oomul1e nelle regioni melmose. Malt. G"aJZO tat JJlaCf'sa. 
lug. Common shore-crab, 0 Hm'bour crab 0 Green c,'ab.-PLATYONIOHUS talipes Edw.=Poriztnus depu
mtol' Latr. Cancel' "alZipcs Barrel. Cancel' depui'Ctfo;o Scop. Ing. ClectiZser Swimming-crab. Ral'o.- L 
PORTUNU.S puber Leach. Malt. Fm:/ett. Ing. Pelvet Swimming crab, 0 Pal1)cd Fiddlcr-cI'Clb. - 2, 
P. pliccdlts Risso.-3. P. cOl'rugatus Leach. Ing. Wrinkled szcimmiJZ!) crav.-4. P. I07Z!}ipes Risso.-LUPEA 
hlstata Ec1w.=CalZcel' hCtstatus Lin. Rant. GraiZ Porto.-Tutte le specie cli questa famiglia se1'vono di cibo. 

VI. THELPHUSIDlE.-'l'HELPHUSAjtuviatilis Latr. Oomune nei ruscelletti e nelle aequo dolci 
alIa lJlal'sa, Glleit/a, ['ulZziata. Malt. Kt/brit, Granc ta I' elmct helu, Granc ta l'm't. Se ne fU1'ono zuppe nei, 
giorni cli astinenza dalla gel1te povera, che spesso ne soffre dial'ree. 

VII. PINNOTHERlDlE.-l. PINNOTHERESpisum Latr. Ing. ComJiZon Pea-crab.-2.P. veterll7il 
Edw. Ing. Pimza Pea-crab, L.a prima specie e l'arissima e la seconda e abbastanza comune. 

VIII. GONOPLACIDlE.-GONOPLAX CtlZgulaia Edw.-Piuttosto comune. In una val:ieta le sole 
spine dei lati ll1ancano, (G. bisphw.YaLeach) ein un'altra anche mancano le spine estreme (G. J'hOlilboides 
Desm). Ing. Al2/Jztlal' Cmb. Malt. ZacClIJ •. 

IX. GRAPSlDlll-GRAPSUS val'ilts Latr. Assai comune. Malt. Grd,lZa tat Toroe. Esculento. 
X. CALAPPIDJE.-CALAPPAgl'amtiata Fahr. Non ram. Malt. Serdztlc el bahar. Esculento. 
XI. LEUOOSIDlE.-l. ILIA mlcleus Leach.-2. I. rZt!}osztla Leach. Questa ultima e la pili comu-

ue: ambeclue sono cOlwsciu.te sotto il nome di lJ:1.e2lt.· . 
XII. DORIPPIDJE.-ETHUSA mascal'one Rom:. Rarissimo. Jl1ctl·sascala. 
XIII. DROMIADJE.-DROIVIlA vttlf}aris Edw. D. RUlilphii Risso. D. Caput mortuJiZ Latr. Malt. 

Capott. Ing. Deedl!' s head crab. Comune. Ottimo pe~' farne zuppe. 
IV. HOMQLlDlE.-1. HOMOLA spi;zij}'ons Leaoh. Rara. 2.-H. Cuvierii Leach. Ho veduto un 

individuo l'anno 1863 pl'eso in 1.1,11 tl'amagl~o a San Paolo a Mare. 
. '* >;; ANOMURA. 

XV. PAGURlDlE.-Malt. Gi'aJzc tal bebbu.1:a e spesso Bebbuxa tal !}J'anc; ill inglese .Hermit era? 
-PAGURU8 Pridatt.vii Desmal'ets. Non molto comune. -2. P. striatusRisso. Oomune. Ahlta per 10 pru 
h conchiglia del Dolium !Jalea.~-3 P. callidus H.oux. Oomune. Birzebbu!}ia, G1'an POJ·/o.-4. P. misalZthl'op2ts 
Risso. Comune.-,.5. p.. al~r;ulat1ts li.isso. Abbastanza comune. JYl(IJ'sa Scala, BiJ·zebbll!Jia.-6.~. ~imiclzis 
Roux. 1I1al'sc~ Seala.-7. P. or;zalzts Houx. Un individuo trovato a 1I1(IJ'scc Scala nella conchlgha del 
Cerithi2lnz'Valgatum.-S. P. maaulatus Risso. Abhastallza COlllune. 
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XVI. POROELLANIDJE.-l. POROELLANA platllclzeles Lamk. Oomune. Ing. Hail,!! pOl'celaiii 
cl'ab.-2. P. longicornis Peuunant.=Pisie!ia linnaxma Leach, Ing. l11imtte pOI·ccla.in cmb . . Ho ,:eduto un iu
dividuo in una piccola collezione privata, il quale mi fu detto essere stato pl'eso III questl man. 

XVII. GALATHEIDJE.-GALATHEA glabra Risso. Oomune nelle regioni delle alghe. Malt. 
Cicala ta t' alca. 

'if 'if 'if MACRURA. 
XVIII. SOYLLARIDJE.-SOYLLARUS arctus FabI'. Malt. Cicala ltatlwa. Abbastanza COl1lune. 
XIX. PALINURIDJE.-PALINURUS vUlgaris Edw. Malt. Aui8ta. Ing. Spinll lobster" Comune. 

La sua came e molto pregiata. 
XX. THALASSINADJE.-GEBIA littoralis Desm. ( Gebios, Tltalassiiza Risso). Malt. Cicala tft 

et hanut 0 Cicala ta el saie!. Oomune. 
XXI. ASTAOIDJE.-HOMARUS vUlgaris Edw. Astac1ts vel'US Aldr. Malt. Liwifant. Non co- . 

muue. 
XXII. ORANGONIDJE.-l. ORANGON vulgaris Fabr. lug. CommonShl'imp.-2. C. /asciatZls Risso. 

lug. Batze!ed Shi'imp.-3. C. caktpractu8 Edw.-Egeolz lo)'icatus Risso. Servono di cibo eccellente. 
XXIII. ALPHIADJE.-l.ALPHEUS l'ubel' Edw.-2. A. Ee!u;al'e!sii Audouin. 3,-A.e!entipes Guerin· 

-PONTONIA t!J7'rhena Latreille.-NIKA edulis Risso.-Nonl'aI'e tra le zostere. 
XXIV. PAUEMONIDJ.lL - HIPPOLITUS viridis Mi!ne Edw.-PANDALUS Narlcal LatI'. = 

PateiiwizJJi'islis Risso.-LYSMATA sdicauda Risso. Malt. Suldat. -1. PALJEMON se)'mtus Fabr. Ing. 
Common PrauJIZ-2. P.squilla Fabr.-3.P. Tl·eilliamcsDerm.-4. P. {t'iphias Risso.-DRIMO eleg{{7Z8 Risso. 
=Guatnopn.lJ1tztllz elegans Latreill. J\falt. Gal1lblu i8l1et. }J on COll1une. lllm·sascctla. Le specie compl'ese nelle 
famiglie XXII, XXIII, XXIV sono note sotto il nomo popolare di Gambli. 

XXV. PENJEAD2E.-STENOPUS hispie!2ts Latr. - SIOYONIA sculptCt Edw. -1. PENAEUS 
C{tj·(tJilOte Devm-Alphe2ts CCWCt1Jlote Risso. Malt. Gamblu impej·ial.-'2. P. 'lilenzbiYtnacezls Edw. - EPHYRA 
pela!7i()~ Roux.-Pmulal1,s pelagic1ts Risso.-2. E. pZOIctlclata. Risso. 

ORDO n. STOllIAPODA. 
XXVI. PHYLLOSOMID2E.-PHYLLOSOMA iileclitel'J'{lI2ea Gum·in. = Ch,,!!soma meditel'i'(l?iefl 

Risso. 
XXVII. SQUILLIDJE.-SQUILLA mantis Rondel. Malt. Cicala baiela. 

SUBOLASSIS n. EDRIOPHTHALMATA. 
ORDO I AlIIPHIPODA. 

XXVIII. OROHESTID..!E.-TALITRUS pZap!Jcheles Guerin. - ORCHESTIA Jfiontagui Audonin. 
XXI. GAMMARIDJE.-GAMMARUS locustc' Fab. Le ultimo tl'e specie son dette Bl'ignet. 
XXX. PHRONIMADJE.-PHROSINA NicetelZSis. Edw. Rara-PHRONIMA sede;ifai'ir( Latr. 

ORDO n. ISPODA. 
XXX. IDOTEIDJE.-l. IDOTEA tric1lspiclata Edw.=OiZiscus tJ'id81lS Scopoli, Idotca b'idclliata La!r. 

dl}'lilirla bimM,[!inata Risso. Malt. Ghallztlc. Assai comune.-2. I. hedica Milne Edw.-I. visidissima Risso. 
/StenosOilla '16diCUJil Desm. Armicla vi,'ulissima Risso. Conmne nelle regioni delle alghe. Malt. Jlellt, 
Ghatlufc ahe!m·. 

XXXI. ONISCID..!E.-LIGIA agili.s (nobis). Malt. ])uel tCl elsaicl, 0 ta el plaia. Serve c1i esca per f~l' 
sparidi. lug. Sea-Slai:er.-l. PHILOSCIA lil2iSCOl'WZ Latr.-2. P. m(irlizo1'cda Brandt. -l.·PORCELLIO 
scaber Lak. - 2. P. Zinzuatzls Branclt. Queste ultime tre specie sono chiamate 1Ilziezei' l' art. lng. Woodlice. 

XXXII. ARMADILLIDlE. - ARMADILLO qtficiiZalis Deum. - ARMADILLIDIUl\:I J(11!gii 
Bralldt.-Malt. Hniezer Z' ard. 

XXXIII. SPHEROlVIIDlE. - SPHEROMA sen'ahmz Leach.-l.CYMODOCEA pilosa. -- 2. C. 
Lamadcii Leach. 

XXXIV. CYMOTHOADlE.-EURYDICES swailz8oiZiiEdw.-lEGA bical'elZata Leach. - ROCI
NELA ophthalmica Edw.-NEROCILA bivittatrt Edw.-l. ANILOCRA meclitet';'anea Leach.-2. A. phy
sodes Edw. 

SUBOLASSIS Ill. ENTOl\IOSTRACA ORDO I PAYLI,QDA. 
XXXV APODIDlE.-LI.MNODIA melitensis (nobis). 

ORDO II CLADOCERA. 
XXXVI. DAPHNIDlE.-DAPHINA pule,v Muller, con altre specie, non determinate, ilette in 

Maltese Zghal'Ulz. 
ORDO III OSTRACODA. 

XXXVII. CYPRIDlE. Tre specie di CYPRIS non ancora determinate, ed una CYPRIDINA 
ORDO IV COPEPODA. 

XXXVIII. CYCLOPIDlE-CYCLOPS vu1$aris Edw. 
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lUosu'uo§Ua' e :mat!'imonii 
consanguine!. 

Verso la men del pv,ssato aprile una donna dolla 
Micabbiba, certa Filomenct li{wr?tgia, ci recava 
un bambino, di pochi giorni, il quale avea un 
meningocele, nel mezzo dell' occipite, del volume 
di un uovo di piccione. La pelIe che .10 l'icuo
print non era ne trasparellto, ma un po' ,,'10-
Iacett, ne nuda 0 coi eapelli ratli, come spesso 
s' OSS81'Va in simili casi, ma vestita di peli a1 pari 
del l'esto del capo. 11 tumore essendo stato per
fettamente riducibile, potemmo distintamente rico_ 
1l0SCel'e l' ape1'tura ossea, cho era 1'otonc1a COll un 
d:.ametro eli circa i di pollice. Durante la l'iduzione 
il hamhino emetteva forti grida, i glohi dell' ooehio 
s'iniettavano. la pupilla si dilatava)a fucria (1iYeni
va l'ossa e poi violetta, le lahhm si intumic1ivano; e 
la tel'lllogenesi ahbassavusi c1a 98. 7. Fah. a 98. 1-
Fah. n liquido contenuto neU' 6mio., l'ifiuendo 
yerso l' encefalo, vi lll'oduccytt cotesti fenomeni eli 
(:ompressione. La mancanza di pulsazione, la facile 
Il llel'fetta riducibilitii, del tumore, il foro c1'a11iense 
;lell. Cl pe1'mettevo.no di scamhiare cotesto. ernia per 
nn encefalocele, tampoco per un cefalematomo., non 
.raro nei neonati, il cui cranio sio. stato troppo co m-
1)1'eS80 nel passaggio pel bacino. Questo mosiro 
e il secondogellito : illll'imo, anoh' esso un maschio, 
j)l'esento un' altra mostl'llosita consistente in un'idro
xachia eCl'vicale, ciae nella assenza eli varie lamine 
vertebrali della regione cervicale, e PCl'O la testa 
or cadeva suUe spalle, or suI dorso e or suI tora
cc, e non si poteva ben gil'are, 1l@ mal tener l'itta. 
Ad onta di tale grave [dl:ezione it bambino visse 
14 mesi senza presenture alcuD. impol'tante ae
cidente nella dentizione; ma allorql1ando i denti 
incisivi erano fnori, cloe 1'.1 decimo mese, il bimoo, 
tl'ovanclosi solo, si moraeva il 1abb1'o infe1'io1'e, 
del quale distrusse buona porzione, e quindi la 
lingua, della quale eccideva piccoli hl'ani; per cui 
ne sgOl'gava dalla bocca un' ahbondante quall
Uta dl sangue. Durante questo fenomeno st.1.'aor
c1ina1'io. e vero che egli non 1l1'eSentava alcuna 
apparente alterazione psiehica, pure egli assumeva 
un aspetto feroee, e gli occhi rimanevano immobili. 
A capo cli due mosi, meta della lingua era gill. 
distrutta, e, dalle continue emorragie il him bo, di ve
!luto idremico, cessava di vh-ere in nn accesso 
ecclamptico,. come per 10 piumuoiono siffatti bam
bini. Oertamente i fenomeni suddescritti, erano di 
natura convulsiva e costituivano un piccolo attacco 
epilettico.-I due fratelli apparentemente presenta
vaU() due mostruosita. diverse, ma come bene av-

V81'tono moW patologi, fm la spino. bifid~" l' en
cefalocele e l'idl'omellingocele, evvi tale e tanta 
ana10gia, da poterli consideral'e uno stesso morbo 
con val'ia sede, imperocche i1 cranio appa1'tiene al 
sisteina verte bra1e, e pe1'o sia che il vizio d; oonfo1'
mazione si manifesti nella l'egione lomlJare, come 
piu spesso avviene, e vi pl'oduca un' idl'orachia 
lombal'e, sia che si dichiari n811a region0 dorsale 0 
nena cervicale, sec1e, assai rara, 0 nel cranio, l' e 
sempre la medesima affezione. I due fanciulli, 
adul1flUe, pres8ntavano una diatesi. 1\1a i 101'0 
genitori sono forti: essi non sono ne 3c1'ofo108i, ne 
tuherco10si, ne sifilitici, ne n01'vosi; i 101'0 ayi, i1 cui 
sangue nOll fu mai contaminato da alcun vizio, 
tutti giul1sel'o a tarcb eta; ma la mac1re e i1 padre 
dei due illfelici SOIlO cl(f;illi! E pe1'o, ogg! che e 
dilllostrato che da genitol'i consanguinei spessis
simo nascono figli con vizi organici 0 psichici di 
tnt-te sorta, l' etiologia c1elmol'bo pl'escntato ellii due 
frateJli n011 e piu ;9ua difficoltk: e uno dei lllille er
fett! fattlli dei matrimonii consanguinei. 

TAt polizia sanitaria eli uno spec1ale contribuisce 
al buol1 Gsito delle cure che vi si prodigono agli 
informi, non meno della terapeutiea e dei processi 
ollel'atorii, quivi usati dai bUOlli mini8t1'i dell'al'te. 
In Hno spedale, circondato da alllhiente impur~, dove 
l' ammalato respi1'i, aria viziata, ad outa che vi 
sieno ottimi medici e chirurgi, la cifra della 
mOl'talita e selllpre gl'anc1e. Quanto importi una 
bUOl1D, ventilazione in uno spedale, risulta da llume
rose ossol'Yazioni fatte c1alla celelJl'e Miss NI G HT
INGALE, e l'ipetute, con uguali risultati, da molti 
clinici dei nost1'i telllpi. Nella edificazione di uno 
spedale gli .igienisti raccomandano si studi l'uhica
zione, it tel'reno, suI quale si ha da pOl'l'e l' ospedale 
stesso; 10 spazio cubico da cdncedersi a ciascun 
il1fermo, il numero dei pazienti da potervi l'icovt'
rare, la luce, la vel1tilazione, gli accomodamenti 
pel calore artificiale nella rigida stagione, e simili. 
E cm'io che a tutti cotesti Pl'illcillj fondamentali, 
inculcati dalla moael'lla igiene, pose1'O la massima. 
attenzione i Reali Ingegneri, che al'chit(lttarono il 
nuovo oSllodale wilitare, situato sulla regione piu 
(lospicua della Cottonera, vicino Porta Zabbar, sur 
un ottimo strato di arenaria, essendo questa, in 
tuUo Quel circond~,rio, secca e po1'osa. Ootesto 08pe-

I dale e ormai compito: esso e lungo 355 piedi, largo 
51.. ed alto 47: contiene 4 il1fermerie, delle quali 
ciascuna, lunga 128 piedi e larga 26, e atta a rico
ve1'are, in tempi ordinari, 32 infe1'mi, conce
dendoll3 a ciascuno 1500 piedi cubici di aria. Gli 
igienisti non vanl10 d' accordo intorno alla cubatura 
dell' aria, cH cui cif.scun noma sanD ed 1nfermo abbi
sogna: TODD, a cagioll d' esempio, insegna che vi 
bastano 500 piecE cubici; BURROWS aumenta tale 
cHra del dappio, e la Giunta Sanitaria dell' Armata 
di S.M. ne faascendere i1nume1'o a 1200, cif1'a che 
ben puossi riguardare come esatta nei casi Ol'dinari; 
impel'ocche, trattanclosi di malattie epic1emico-con
tagiose 0 eli casi chirurgici gravi 0 di morbi puerpe
rali, non mello di 4000 piedi cuhici, e forse anche 
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piu, sono richiesti per ciascun infermo. Dal che 
nasce che nel nuovo spedale, principalmente istitui
to per l~ malattie ordinarie dei militari acquartierau 
nelle Tl'e Oitta e nel 101'0 circondario, ciascun in
fermo avra 300 piedi cubici di aria di piu di 
quanto abbisogna, secondo il sentimento della 
piu parte degli igienisti. Allche spazioso e ben 
ventilato e cotesto nuovo nosocomio, altra condi
zione essenziale in simili istituti. MORIN, per av
ventura la maggiore autorita nella questione della 
vcntilazione, c>'ede che 880 piedi cubici possano 
bastare a ciascun infermo, ma sostiene che l' aria 
vuol cssere ·l'innovata nella proporzione di 1060 
piedi cubiei per ogni individuo di ora in ora. .An
che ci pare che a questo si sia"posta tutta l' atten
zione neI nuoyo spodale, il quale, se quanto ad 
eleganza e comodita cede allo spedale navale Bi
ghi, pur non di meno, per topografia ed intel'l1e 
.condizioni igieniche, non cessa di essere uno dei 
migliori ospedali dell'Eul'opa meridionale. E pero 
non saranno infruttose le 21,000 lire sterline, che il 
g0Vel'll0 militare spese per cotesto grandioso edi
fizio. 

Ma qui non possialllo tralasoiare di dire come per
sone autorevoli vi vadano lalllcntando un difetto, al 
quale e da sperarsi si VOl'ra per l'imedio, ed e la 
mancanza di un 1 uogo, dove il cappellano mili
tare possa amministrare gli uffici divini, al che si 
suole sempl'e pensal'e in simili istituti. 

Malta, adunque, l' antica sede c1i un governo 
ospitaliel'e, conta treclici istituti ospitalieri, cioe 10 
antico spedale dell' Orc1ine Gerosolimitano, affidato 
un dl ai migliori chil'urgi eUl'opei, oggi convertito in 
.ospedale centrale dei militari, posto llella capitale, 
la quale racchiude un altro pia ricovero, l' ospizio 
degli Ineurabili. .AlIa Floriana poi sono l' ospedale 
civile e cITnieo, l' ospizio dei Vecchi; in Oitta Vee
.<:hia l' ospedale Santo Spirito, uno dei piu antichi 
{/ell'Eul'opa, l'ospizio Saura, jl valetuelinal'io mili
tare; alla Senglea 10 speclale Sant' Anna; alla 
Oottonera il nuovo ospeclale militare i alla Vitto
riosa clue ospeclali militari; a Renella il grande 
ospepale navale Bighi, a Wied Incita la casa dei 
pazzi; a San Giorgio I'ospedale militare Forl'est. 
Due di questi pii rieoveri, Saura e Sant' .Ann~, 
sono amministrati dal dioeesano, tutti gli ospedali 
militari dal medico gcnerale delle t1'uppe, Bighi da 
un ispettore deputato d' ospedali, e 10 spedale civi
le e clinico, quello dei' Vecehi, degli Iricurabili, 
Santo Spil'ito e il manicomio sono sotto la direzione 
del eontrollore civile delle istituzioni caritatevoli, 
.carico, che .ai tC))lpi di O'FERlU.L C di REID si con-

feriva ad un medico, ma dIe ill seguito venne sem
pre conferito ad uno degli ufficiali piu mel'itevoli 
del governo civile, estraneo alla medicina. 

Il BARONE IusTus VON LIEBIG, uno dei chi
mici pit'\. illustl'i di questc secolo, ccssava di vivere 
a Monaco addl18 aprile di quest'alll1o. Nacque a 
Da1'lllstadt ne11803. Fatto dottore in medicina nel 
1821, tosto fu eletto p1'ofessore di chilllica a Gies
sen, cattedra che col maggior splendore tenne fino 
il 1852, allorquanclo fu rimosso al lab oratorio di 
Monaco, dove rilllase fino alla sua ultima infel'lllita. 
Ci sarebbe cIifficile l' annunziare le immense scoperte 
fatte dan'illustre cIefunto nelle scienze chimiche: 
ne i limiti ristretti di questo pe1'iodico eel consenti
rebbe1'o. Le sue opere, trac10tte in tutte le lingue. 
10 ricorderanno aIle generazioni future COllle unCI 
dei massimi ingegni c11e vanti I'llmana famiglia. 

Il dott. ALFONSO DARUANINO nel XLII anno 
di sua eta, il 2 dello sco1'so giugno rinUllciava COil 
cristiana l'assegnazione questa vita mOl'tale, dopo 
un an110 di crudeli aifallni, cagionatigli non solo cIa 
una malattia del cuore, ma anche dalla pe1'dita 
dell'unica figlia e di vari membri deUa sua famiglia. 
.Anima nobilissima, 110n conobbe ne ambizione, ne 
oelio, ne illvic1ia: 110n detrasse, sibbene palesamente 
ammiro it mm'ito altl'ui, conciossiache ne dominas
sera la vita, l'eligione, sciellza, civilta, amor fra
terno. Ecco perche i suoi amici, che erano tutti 
quei che 10 conobbe1'o, cotanto si dolsero nella SW1 

morie. Conoscemmo per I unghi anni il defunto 
1108t1'O amico e eondiscepolo, e con molta mestizia or 
ne lamentiamo la morte aifl'ettatl', e l'icordiaUlO le 
belle e rare virtu. 

Il sncceSSOl'e del dott. SRA W in questo Arsenale 
Regio e il dott. S . .ARMSTRONG WILLIS, il cui 
nome s' incontra qua e la nel Staiz'stical Reports cif 
the Health cif the Navy, dal 1866 al 18'10, dove or 
descrive una febbre astenica, che, cagionata da 
lllancanza ~1i alimenti, infieriva sugli indigeni 
della Nuova Zelanda, in modo che immolava 25 
per 100 degli infel'lni: ed ora descrive 10 stato di 
dissol utezza in Sydney, altl'evolte nota per la seal'
sezza di morbi sifilitici e di prostitute; ed ora da 
notiiie di casi lllelllorabili, che egli osservo nelle 
varie regioni del globo . da lui visitate nel servizio 
dL S.M. Non dubitiamo che il WILLIS, il quale 
alle capacita professionali aggiunge lUaniere gentili, 
nOIl sia per esse!e COSl ben voluto COlU.e ne fu il pre
decessore, che ha qui lasciato di se gran d'esiderio • 
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Una proposta. 
Appena e necessario rammentare quan

to torni ntile neUe malattie l'uro2copia, 
detta altrimenti uromanzia, come quella 
c~e . ci somministra preziosi dati diagno
stlCl neIle aff'ezioni dei reni, del fegato, 
nena setticemie e in molts aUre infermita : 
neUa melituria poi e essa che ci fornisce il 
miglior contrassegno di diagnosi G di 
prognosi. Ai nostri tempi, :i.nsomma, l'u
roscopia e divenuta, fra i rami di medicina 
pratica, uno dei piu importanti; El basta 
8correre le opere del Prof. GAETANO PRI
lfAVERA e di LION1lJL S. BULE, suI soggetto, 
per comprendere quanto eSBa debba inte
ressare 81 medico. Quante e poi quante 
diagnosi sbagliate per mancanza di uno 
studio trasandato dai piu dei medici 0 per 
ignoranza 0 per negligenza. 0 per difetto 
di uu l'eagentario e di un microscopio! I 
medici coscienziosi, che non cercano menD 
il bene del 101'0 ammalato, del luoro che 
ne traggono, dovrebbero tutti proyvedersi 
ili un l'eagentario portatile, che si puo 
avere da GALANTE e PIVETTA di Napoli, pel 
modico prezzo di scellini 28. L'edUIJational 
miC1'osIJope, e un microscopio composto, 
acromatico, che mo1to bene si presta agli 
studi di micl'oscopia clinica, e che si pUD 
avere pel prezzo di tTe ghi1'lee. I micro
scopii di BECK & SMITH, quei di N ACHET, 
sono anche buoni, ma noi preferiamo gli 
strumenti di HARTNACK, successore del 
famoso OBERHAEUSER, (21 Rue Dauphine 
Paris). HARTNACK ha tre modelIi di micro
scopii, oioe no. 1, no. 2 e no. 8: il no. 
1 n' e queUo che vendQsi a prezzo piu 
basso, cioe a 65 fl'anchi; i1 no. 2 costa 

,165 fr., mentre il no. 8, che e uno stru-
mento compito ed esattissimo, fr. 400. 
Al clinico, che non voglia applicarsi aUa 
fisiologia comparata, raccomandiamo il no. 
1 coll'ooulare nei, 3 e colle oombinazioni 
nQ,4 e no'. 71 che in tutto si vende lire 

sterline 3. 10. 10., prezzo assai mOdica 
'd j ?OnSl .erato i1 costo dei grandi microscopii 

lllgl~Sl. Oon tali mezzi, guidato dalle ope
re dl BEALE e di PRIMAVERA, e di altre che 
gill, nomineremo, il medica potra 1'ischia
rare, 9 addirittura fissal'e la diagnosi di 
un gran ~umero dei morbi che affiiggono 
I'umana natura. Ma comprendiamo bene 
che non ogni medico ha i1 tern po e le 
cognizioni necessarie per istitulre tali l'i
cerche. Per ora, l'analisi delle m'ine e 
degl~ sput~ non si potra praticare da ogni 
medICo prIvato. PjFra tutti gli stabilimenti 
pubblioi El il solo Spedale ceutl'ale, dove, 
sotto I'abile guida del dotto Prof. GALEA, 
a taU criteri diagnost,ici si l'icol'ra. Ma 
anche qui, sed uta stante, e difficiJe ana
~izzare}e 0rine ~i tutti gli infermi. Egli 
e perclO ohe nOl cl'ediamo necessario nello 
Spedale centrale nn chimico addirittura~ 
cui si dill. l'incumbenza di taU analisi. E: 
questa la nostra proposta, suggeritaci oal
l'importanza e dalla difficolta di generaJiz
Za1'6 presso tutti i medici l'ul·oscopia. La 
domanda e poca cosa: nn gabil1etto con 
un reagenziario e cogli strumenti neces
sal'ii, annesS{) 1.111 suddetto spedals, ove un 
chimico possa tranquillamente analizzare 
le urine ed altre escl'ezioni, sotto il doppio 
punto di veduta chim1co e micl'oscopico. 
A lui se ne mal1derehbel'o saggi da tutti 
gli istituti di pubblica beneficen~a, e cla 
tutti cOloro, che volessero contribuil'e i1 
pagamento cli 5 0 piu scellini per ciascun 
esame. 'rale carico si potrebbe assai bene 
afficlare aUo attuale professore di cbimica, 
i1 dott. VINCENZO MICALLEF, il quale, colle 
numerose analisi che farebbe a pagamen· 
to, rinfonderebbe l'aggiunta, che per tale 
nuova incombenza gli si faces se aI tenus 
8a1ario. In tale guisa, senza minimamente 
aggravare l'erario pubblico, potrebbesi ag
giul1gere un nuovo ramo d'insegnamento 
medico,laclinica micro-chimiea, che si ben 
potrebbe esaul'ire in due mesi cli lezioni, al 



qU8rt~ anno.'scolaStico.) Spe~iamo (.uheil : 
governovorra Yaccogliere favorevolmente 
un~ .Pl'op~sta, non chiedente sacrificii di 
sorta,e checmessa inpratica recherebbe; 
oomes'e gii'.detto, alia facolta. medicae 
alla societa .in genere, non indifferente 
vantaggio;, 

LETTERATURA MODERNA DELL'UROSCOPIA. 

G.PRbrA VERA. Manuale di Chimica Olinica, 
espostoin modo faciIee ragionato sotto il triplice 
aspetto dellafarmaQoIogia, deUa dill-gnosi e della 
progno/li.· 3za.E4. NapoIi. 

G. BIli!) E. R. S. Urinary Deposists, their 
Diagnosis, Pathology and Ther~peutical Indications. 
Con figure. 5ta.Ed. riveduta da E. LIoyd Birkett. 
Londra. .. 

A. H. H.e\.S~A LJ,. The Urine in Health .and Di
sease being the Explanation of the Composition of 
Urine, and of the Pathology and Trlj~tment of 
Urinary and Renal Deposits. 2da. Ed. Londra.. 

H. MARAIS. Guide pratique a l'usage'des mede
Ilins poud' analyse des urines et des caleuls urinai
res.. Parigi. { 

PARKS.' The Urine.: . its Composition in Health 
and Disease and under theA~tion ef Remedies. 
Londra •. 

C. NEUBA uim e I; VOGEL. Anleitung zur' 
qualitativen und quantitativen Analyse des Harnes 
~Up1 GebrauQhe fur Mediciner,. Chemieker und 
Pharmaeeuten.6ta. Ediz. Wiesbaden. 

TnUDICHUM. A Treatise on {he Pathology of 
the Urine,ineluding a complete Guide t9 its Ana
lysis. Londl'a; (Anehe' A' treatise on Gall stones, 
~ello ste8s0 Autore). 

AMUSJ!AT, Concretions urinaires •. Parigi. 

Terapia deIlapsoriasi. 
Id unamalattia costribelleai meZZl 

terapeutici, com' e J~l1psoria8i, ogni nuovo 
lIocoor80, di cui si parli con vantaggio, 
deve essere conosciuto daI pratico.· Il 
dott. FERDINANDO ZAMBON hapubblicato 
nella RI:visia clinica' di 'Bologna (2 Fe1;Jb. 
1873) una nota clinica ,.sulla ,cura di uua 
psori6.si .collatintura dimaiz (granoturco) 
gn8sto. Trattavasi. di unagiovine oo.t. 19, 
ben :jlutrita,nella quale. seuza unacagibne 
eOtl.9I1ciatar'oomparvtluD'" afl'.ez,louQ,!cntit-' 

liea squamosa,che be~ .. prest? sididl;iiarQ 
perpsPl'iasi. Esperimeritati CO:n'pdca uti' .. 
lira. alculli' mezzi dell'a.~te ilIlQd~r~a, .di 
comuneaccol'do col.dott .. ION.oTTo,~i 
convenne di sPttQmett,erlaam uso~nternQ 
della tintura di maiz, secondl;> il rnetodo 
dEll ch. Prof. LOMBROso, i1 quale provvida 
il ZA;MBON della necessaria quautita.· del 
nuovo farmaco. La prescrizione f~Jase~ , 
guente :. R. TintuJra di rnaiz arnrnorbat~.l 
gl'ammo, Acqua di fonte 30 grammi. Da 
pl'endere in una sola volta aI mattino. n 
farmaco, tl'a.n,ue un aumento .nell'app~,ti~~:. 
ed un senso di calorecut,meo che .duro 
per due giorni" non determino nessun.o .de:i 
fenomeni tossici piu saglienti osservati 
costantemente dal Prof. LOMBROSO. 1m: 
mutato infatti si tenne il peso del i6~rpo;: 
le orin,E) rima.fleronormali pe.rquan~it~ e 
percomposizione,. solo ll1ostral'ono',ll1l 
aumento assoluto del peso spec{fic~,t',~R~. 
mento <;he coincideva col !;>isognQ s~:q:t#o 
daU'inferma di intvodur,re ,magg~or. ccn;~i~ 
alim~nti. 

La cura cominciO' addi 17.,ottobree fu. 
, ' \ ~, < 

sospesa.al 20 novembre, dnranteil ,.q\l$l 
. .periodo il riinedio . si sospese unai¥l~*.a nn 
giorno, ed u.'P-'altra sei g$onn,i. .L'in1Juen.
za curativ:a della tintu),'.a, .si mostro Jp~~,. 
l'ettamente nei sei.giorni in'.cui V:fi\n,n.e· so:; 
spesl;l., .essendo allor~ rimas,to stazi<>.J?:a~iQ 

il miglioramento gia si beneavviat<;>",.c.he 
poi non progredi verso.laperfetta .. gll~lli:: 
gione che dopo la metodioa~ontinuazipne 
del suo impiego. Risultati simili devono 
invogliare i medici maltesi a sp,erimeuta
re 11 farmaco .inparo1a in nlla lllaratti~ 
si ostinata,. e ~astevolmente cpnosciqt~ in. 
qUElst'isola. 

DUII;RING nellt!. pitiriasi d~c,,'po' (8e!Jo.1!1'~q 
capitis) raccomanda. cbe si bagninj)i ca~~Jli CQn 
olio. di oliva, . laseiandolieosi tutta una .nott~;. 'llli~
di 'usare mattina e serall1l unzionestil' '~al!o 
eollb"spiritcH1i: sapou;lt: alCl&liub~eh~~c.\t~eD& life;. 



scola:ndo insieme o);).c. IV. di sapene verde El onc .. \ fare' ameno di' stare in' letto ;basta 10 
i.i di' &lcole, Se la secrezione none abbondante stare' nelIa >stanzacoperto, dilana. La 
non 5a1'a necessaria la precedente bagnatura. dei 1" 'd' . • d' t,,·t·. 
'. 11' I' 'L" . J!' • • d' ana pero ev essela 1 usa ran..,10rIo. 
'~ape 1 con 0 10. . unZlOne SI la con un pezzo 1 ..•••. ,... • cl 

.' Ranelladopo essere sfata immel;sa nell'acqua ])01- come e dlsslpata laeuZle 81 ha a smet-
lente e,poi bene spremnta, sn cui si mettono due terne l' uso. Se l' ammalat6.e colpitooa 
.dramme circa dello spirito, e. vi si aggiunge catario acutoforte, si otterravantaggio 
,diquando in quando un po di· acqua tepida per dallo stare a1 letto sotto coperte di ]am~J 
f~~'vi llu~odi schiuma. Bast~l'anno .dieci minuti colla necessariaprecauzione di tenere an-
dl fregazlOne. . Ta. 10ra converra segmre per qual- hI' tt l' t -ii' 
h 1 R· "'!' . c e 'e mam' 80 0 ·e copeI' e; .& neces-

e etempo ta. e cum. . 11110sse compmtamente e' .... . ' 
squammegiovera l'applicazione del seguente olio 8ar1O pl'endere delle bevande calde j e a 
'\lulla testa, .dopo cssere stata benlavata.: P. :L1eillo chi non ne volesse, l'acqua non tl'OppO 
fNiro. SC1:.,j, Olio d,i ri!!in(},Gticerina ana. onc. ij. m; fl'edda,pu() .nnche riuscrre utile, purche 

~Attesa la lunihe~~~-di~lcune usahain grat)(k copia. 

contrihuziolli~abbiamo dovuto riu- L'aequa, ehe e ihmestruodel snngue, ha 
llir~ill.s~ieme due llumeri, procrasti- i1 vautaggio di sedare la sete, e quel che 

lla'rtCi.o coslla pubblicazionede~ N'O, pill montu, di favoril'e la seerezione dei 
.. . . sudoi'6: cli ossa lion v'lla suoo1'ife1'o mi~ 

15fln' pggi. gliol'c, quando' i1 corpo e circondato da 

(jura igienica e terapiea DEL CA
i'ARRO DEI :BRONCHI; pel dott. Anla
bile, Gulia. ' 

Oretlo :degno di ·qua,lene rilevanza '1'e
spo~repi~vernerite ai lettoridel )3a1·th i 
concetti terapiei ed igieniei daI Prof.A. 
0ANTANI mani:festati qnest'atino nel1ace
lehre ' cliniea napoletana, quandotl'attava 

professo le affezionibronehiali, E cer
Wiche la enra di simili affezioni metita 
tiitta. llattenzione del medico edeH'igieni
eta, 'p&l' pbnerecosi prevenire la' nisi caseo~ 

. ~a,!lWtla<aeUe peggrol'i' piaghedell'utrtana 

fSluigliti, copegataa cattive condizioni 
igiElniche~forse piu cM non 'allo stesso 
vizibgentilizio. 

§ 1. 
':Relle 'esacerbazioni del catal'ro bl'on~ 

~1Hs;le ~i deetaccomalldal'e quiete di menta; 
tediperlt'ttira ugriale; l' al'iasiapura ;19 
la finestre un po ventjlat~, in 1l1:odo pero 
che'la cor rente non vada direttamente a 
"cii'l:filfe\11anlm:al~to j·eillestlejii bile "uou'vi 
~f r~lttif inK peIIe<lev' es~ere,niahtenuta 
~~1:daj(L~f4:~oPJ> .. f~vori~~\ il ~~Qore. 
V"¥'0\~)~ S"',, )Jd \",,,;, ,"' ""\-"",,,\ ";,"" .\ 

§~ fL,\~!a:rJ:'().~~ttt~f"mpl.~Q~ ~(ll't!31iil~~Pfl·Q 

aria ealda. 

Se questa cura, cosl: sempliae e raziona
le, non ispira bastevole fid)1cill-aJle fami~ 
gIie, sal'a. bnono sommiuistra1'61'illfusione 
diqualche m'ha, come sarebbel'o la caI!l0-
milia, la meutajla melissa. I ·fiori di 
tiglio freschi, sembrauo gOGere qualchfl 
virt.u speciale ; COSl auche ifibrr disam bu
co: i1 tM e .un sudol'ifel'O popolare dei 
inigliol·i. 

Quando il catal'l'O fosse ~traol'dinaria

mente intenso, e vi fosse poea teuden:M3. 
al su(lore;si, potraordinal'e un oag-no tie
pido, e quindi copl'il'e bene iJ pazienLe: 
mn a questoJl?:ezzo nQnsidee l'icorrm'tl 
costantemente, massime nei casi iq cui vi 
ha gl'ande tendenza ~1 SUd01'8, il chi3 assai 
soveute avvieue. 

In alcllni c"asi, le. tumefa.ztone hron~ 

chiale, PUQ essel~e cagione, diahbplldante 

quantitadi acidoeal'bonicQ"e d.i dimin1)zio~ " 
ne.di ossigene llel sangue,sllccede alllm'a 
nna'specie di paralisi nell!\, pel1.e ;Ja. circo" 
lazion~ pE1rifel'iclk.~i fa lentai;e Aill\iquiscf) 
cOllsidel'eV91tp.e.)}t~ ,1~;.sec,,~~ign.Ej .. :l~j)~A!..llg9~ 

re,j{ ilE'ly~ili§l}ji:fQ.in .l!ifftl~~i"P01l,fi~~~HL Q§g,'Q.'9l 
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caldo.collo 8copo,di promnovere il sndore,; 
soccorso, sotto pal'it~ .di circostan~e, piu 
utile aibambini cJ:!e non ai vecchi. Il 
GANTANI siloda .~oltissimo . dei cataplasmi 
di fal'ioa di lino applic?>ti suI torace; i 
quaJi, unrtamenteall'a.I·ia cald~ mantenuta 
dalle coperte, fanno le veci di un bagno 
caldo. Non e la yirtu· ammolliente dell a 
farina di lino che fa bene aWammalato; e' 
la proprieta, di fav:01'ire la tl'aspirazio1;le 
cutanea. 

Quanto concerue i farmaci,uel semplice 
catarro acuto, bastano le so:stanze alcaline. 
SKODA si vanta m'bltissimodi coteste me
-dicine; e in tutta Gel'mani& e molto in 
yoga l'impiegoloro. 11 bicarbonato di 
soda si usa come mezzoche vada 11.1 san
gue-almeno questa e l'illtenzioue-l'en
dencto poscin, gli escreati piu facili ad ea
sere cacciati dai bro~chi. 

Altrevplte 11 secreto bl'ouchiale puo Dr

l-i-~are .8. tanto da minacciare una Bofioca
:("ione .; gli espettoranti 81101'a formano una 
precisa indic8zione. L'ep~cacl1aua. a dosi 
piccolo epicratiche, in inruso caldo, riesce 
~i sommo vantaggio, quando si vnole fa
vol'ire la .tosse.Alla ipecacuaua si puo 
uggiungere dell'acqua <1i anicG; e se v' ha 
accumulo cli acido cll.l'bonico nel saugue-:
il ohe si arguisce dal grado di dispnea
si PtlO .agginngere il liqupre ani sa to d'am
moniaca alla uose di 5 a 1.5 0 piu goe
<ne. 

I/acqua cli anice e a.nche e.spet;tora.nte~ 
run quando e sola riescn noe') attiva. IJa 
poligala, deUa cui azione espettol'ante si 
Qubita, e lUuara eJ agisce forse piu per il 
voioolo cald.o in cui .si ttmministra, che 
p'~r aitro. La bignoniai e.la lobelia sono 
P9PO dal'acCtlmand~l'e, spqcialme~te que-
8t!ultima..ess~t;ldo nnroconarcotica: Ql1an
dd PS1'O alla .dispuea siacColjpia' una specie 
diasmariflessotdeibl'onchi,i) la lobelia in 

t.i!ltUt~iJ ... ;aUa:)d.o3e;di0)iJ.O,<20o>pit\.goc~iei 

datannitamente 801 fella~drio, alia ip~dE\~ 
cuana &c. l'iesce vantagg'iosa. Lo. BigIlO
nia, massime se in scil'oppo, giovap-J\l 
0.110 sorigno del farmacista, che alIa saInl.;e 
dell'egro :tutt' al piu, 's' adoperi come COl'· , 

rettivo. 
Quando 10 stimolo alla,.gola e moJt.o 

moleato, e i1 paziente SI f1\ cianotico pex' 
nnu specie 01 asma rifiesso, e si sfol'za inn
tilmente per cacciare nn pOCO di mueD, 
bisognel'a alloT's. att~tir8 la sensibiliM., pe~' 
potere cosl risparmia1'8 alpaziente . gl~ 
sforzi dolorosi. Sono ricniesti in' questi 
eventi j nal'cotici, e SOPl':>tutt~ la mOl'fin~> 
1'8 dei narcotici; la nal'Cein3, che e Vim' 

tis:3ima,. J:!a il difetto at essel'e molto (lO~ 
stoss; la codeina produce faci1mente ceila
lalgi8; l'oppio puro n.on e da .biasimare. 
In genel'ale, q\lanto rigual'da i nal'cotici, 
la massima attenzione e ri611iesta lleJ);. 
dose. Se .'ha stitichezza, inv6ce dell'o'p
pio 0 dei suoi alcaloidi, si somministri· la 
polvere del Dover.;e la migliol'ee queJ1a 
di Vienna, che contiens .' minore qu~n
tita. di solfato di potnssll, della pO!Ye'l·'l 

del DovoI' deHa' fal'macopea bl'itanniGa. 
Si credeva che l' appio ~ r ipe6acua.pl~ .. 
fo~st)t'o antagonisti: i1 che e falso. :t' qr:
pio· agisce di preferenza. sui nervi flE'I;

sibili j 1'ipecacuana porta' la. sua a7"im~I' 
suI vagoj e quinai flloVOl'isce 1~collLr~zlo11~ 
dei bronchi. U niti i due fal'maci i~si~me 

" 

non si viene ad abolire qlH3sta cOl1tl'8.zi();ie:, 
sibbene si LUminuisce 10 'stimolo sensaI;;li 
dei m·!tscoli bronch1:ali. E. si pnoquiIloi ' 
usur6 un'infusionedi 30 0 di 50 cEmtig-ram
mi d'ipecacuana con .5 c~mtigramuli 
estratto acquoso d'oppio .. In questo 
do si ha una specie di p~lvel'e liq~ia(l 
Dover. Nei bambini si dill. la prefel'enzu, 
alla.l\eUa(~o~na, .poicM i'~ppi() fa.cilmm;t~ 
pno cagionare nna stasi cei~ebl'aio :se ne 
prefel'isca latil1tura e n.o.n si somminisi;;'j 
mai·Yatropina-. Quanti po\rel'i rligazzi tion 
,muolQnoaivvelenati: di oppio! ;,. ,Q\Hm'\i\! 
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alIa bellddonna,-8~ la pupill~ sonopigra 
a contrarsl., sa n'e dava subito sospendere 
Puso; I 

Il ca.tarro ,acuto puo talora. fornire 
!'indicazione di diminuire Eeccessiva. se-

I ' 

crezione; nel qual caso gli astringenti so-
gliollO agire 'mono Iehtainente; e pero si 
devericorrereaci balsamici, e specialmente 
alia trementina, deUa cui azione paderemo 
n.el capitolo seguente. 

§ n. 
N !lUa cura del catarro umi.do e cro~ 

nico .dei bronchi; meglio d'ogni tera
peutica vale l'igiene, avente per iscopo di 
abit)lare I'individUQ alIe vicIssitudini at
mosferiche.·· Ede percio che si raccoman
dl~aH'egro, e moIto piu a1 sano, di non 
portare addosso la. fianella immediata
mente sulla peUa e' di far usd dell'idrote
rapia. 

L'uso dell a laua puo essere utile nella 
acuzie del cntarro, e cio per aleuui giorni. 
Par nso ordinario, in un buon stato di 
salute, e nei mesi caldi, giova moltissimo la. 
cam,icia di cotone. Illino non e da pre-
1'e1'irsi, poicM a corpo nudo facilmente si 
raffredda, e a corpo estuante facilmente 
pfaducel'aff'reddori. Il cotone Ita il gran de 
vaneaggro di lasciar passara un poeo d'a
rilL; lalana permette cia diffieilmente. 

Da esperimenti l'isulta, che un pezzo di 
'ghiaccio, copertoda nu tessuto di eotone, 

a. cui siasovrapposto un tessuto di lana, 
cew1'is paribus, si scioglie in un tempo piu 
breve di queUo che richiedesi per un altro 
pezzo di ghlaccio messo sotto ,le medesime 
condizioni nsiche, ma coperto prima da 
lana con aopra uno strato di cQtone. L'e
aperimento ci insegna, che una camieia di 
cotonee aopra esaa un'altra di hma, man
tiene piu caldo il corpo, che nel modo 
diverso. 

La. lana abitua l'individuo molle, 10 
aWemjqa; lorende suscettibile. ai raff'red-

dori: essa inoltre aI cOllpO, pel' esprlmer· 
mi colle parole ddCANTANI~(t forma .una 
atmosfera guasta dellE/' proprie ·esalazioni 
cutanee" (NlEMAYER. IH. Ediz. ita!. pag. 
121.) La lana inoltre come osserva il 
W ILSON, ,nella. Igiene delle pelle, .col suo 
strofiuio, disturba la elettricita della cute. 

Vi ha di piu.: la pelle essendo indebo
lita nella sua respira.zione, consegue cbe 
i po1moni divengono piu attivi, il ch~ con 
nuulerosi esperimenti ed osservazioni si e' 
verificato. N ei vaiolosi e in color~ che 
soff'rono d'alt~ malattie cutanee, come 
eczemi diffusi, trovanoosi la peIle poc~ 
attiva nelle funzioni l'espiratol'ie, i polmo~ 
ni e i bronchi lavorando di piu, sonQ 
esposti a fiussionied. a fiog,osi. Inoltre~ 

se s'iuvernicia la pelle d'uu ani~ale, esem
pJigrazia di un cavallo 0 d'un cane, esso 
muore per una malattia dei reni 0 dei 
polmoni. 

L'uomo, ch~ vuole consel'varsi sani i 
bronchi, ha da mantenersiviva la respi
razionedella. pelle. La gente povera, 
esposta 11.1 freddo, resiste bene alIe in .. 
fiuenze atmosferiche, mentre se la delicata. 
donzella educata in mollizie, apre un po 
la iruposta della finestra" epresa dariti 
cattarro che l'obbliga a stareuu tte giorni 
11.1 letto. . Egli e certo eziandio, che la tiel: 
assai piu speSSQ cerca le stanze d()ve sono 
tappeti, stufe, corti ne, che non l'umxle 
abit~rQ del campagnuolo ! () 

I Romani non co.noscevano, e vero, i 
vantaggi del cotone, e gli svantaggi deHa 
lan!!., e indossavano tuniche e toghe di 
Inna, ma avevapo .la precauzione abbD
stanza igieuica, di usare le vesti lal'ghe, in 
modo che l'aria potev!\ circol'are sttor
no a1 corpo e rinnovarsi presto. 

N el catarro acuto, la fianella e indicl\~ 
tissima; mll. passato il periodo di ncnzie 
deHa malattia, se ne deve dimettere 10 uao. 
A qu~steidee del CANTANI, credomeritare 
attenzione la seguente osserv8zione: alell
ni individui, abituati all'ns.odella ·HaneHa 
si trovano in unostato di malessereparti;" 

, <:.o.lare:, quando non lamdossnno. itnmedia". 
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tamente sulla pelle; ma egli e uopo ag
giungere, che se questi medesimi individul 
si togliessero via la flanella nei mesi caldi, 
sostituendola ad una camicia di cotone, e 
oercassero d'abituarvisi nel1'autunno e nel
l'inverno ohe segue e ulteriormente, essi 
si troverebbero meglio in salute, e avreb
bero poi ilmed;simo malessere se ritornas
sera ad in doss are la flanella sulla cute. Cio 
indica, chs per coteste persone il fatto e 
una questione d' abitudine, e non una 
idiosincl'asia, uno stato particolare, indivi
duale, per cui e incompatibile uno stato 
generale di salute, senza l'uso della flanella 
indossata a corpo nudo. 

Quanto concerne il catarro cronico dei 
bronchi, e importantissimo che gli am
malati pongano attenzione alIa forma e 
qualita della stofl'a dei 101'0 vestiti; che 
sieno cioo igiellici, adatti all!> 101'0 costi
tuzione e alla stagione. E poi di massima 
importanza il non abitare casa umida e 
fredda; e difatti, nello sC1'ofoloso, posto in 
cas a umida, ben presto si sviluppano quei 
morbi, che sogliollo condurre tale gents 
alla tomba. 

D' illverno, nei paesi umidi, Q buono 
usare le stufe col condotto all'iufl1ori, ma 
mai braciel'i. Si devono abballdonare 
d'inverno i luoghi umidi ; e d'estate, d'au
tunno e di primavera, neI continente 
si raccomandano i luoghi asciutti e l'aria 
dei boschi. In Germania i doviziosi abi
tano case di saluto, fabbricate dentro i 
boschi. 

Senza dubbio, l'idroterapia e di gran de 
importanza nella cura del catarro cronieo. 
L'uso dei bagni dev'essere ineominciato 
nei mesi efltivl 0 agli ultimi di primavera. 
r primi bagni, avuti in inverno, possono 
essel'e cagione di catarri seguiti da serie 
conseguenze: questa cautela vale per gli 
infermi di catarri e di reumatismi cronici. 
Le doccie violenti in caso di catarro 
cronico non valgono) e ci si richiedono 

molte precauzioni : i bagni per gli infermi 
cronici si devono fare prima a breve 
effusione, e qnindi gradatsmente a maggior 
durata. Il corpo dev'essere asciuglfto con 
tessuti piuttosto ruvidi : mettere sulla pelle 
una camicia di cotone, vestire poi la lana, 
e fare inseguito una passeggiata a11'aria 
aperta. 

Il CANTANI soffriva un tempo aneh~ egli 
qualche volta un po' di catal:ro bronchiale, . 
che 10 teneva un poco soprappensiero, e 
di cui si e liberato, in gran parte, col
l'idrotel'apia. AIlo scopo di fortifical'si e 
rendere resisteute la pelIe aIle influenza 
del fl'eddo, soleva, dopo i bagni di mare, 
lasciarsi asciugare al vento tranquillo e 
all' aria calda. 

In generale, come regola, i bagni de
vono essel'e brevi: oltre d'un terzo d'ora, 
il bagno fa per-dere l'effetto della reazione. 
Ed e buono cominciare i bagni in aprile 
e terminarli in novembre, almeno nei climi 
meridionali. Le prime volte dobbiamo 
asciugarci presto; poi gradatamente, asciu~ 
garsi a11'aria, 0 stare involto in un len
zuolo per un certo tempo all'aria quando 
e tranql1illa. E un errore assai gran de 
quello di aspettare la canicola, per tuffal'si 
in mare. 

La parte igienica, qui brevemente espo
sta, e certamente piu rilevante dalla parte 
farmacologica. Quanto rigual'da i medi
camenti, potranno essere oonsigliati i bi
carbonati alcalini, dati allo scopo di scio
glierfl il muco. 

In caso di tosse, e utilissimo I'uso di 
balsamici, di oppiati. Alcuni tossiscono 
moHo per farsi compatire, le doune spe
eialmente: e uopo in simili ca si insistere, 
perche non tossiscano. Fm i balsamici, e 
sovrano l' olio essenziale di trementina, 
che si pUG dare in 5 goccie alIa voUa, d ne 
o tre volte al giorno, alIa quale dose non 
si desta mai albuminuria. Si puo pre_ 
scriverne anche in capsule) una di mattino, 
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ed un'altra di sera. Questo fal'maco ha un 
vantaggio positive sui solfiti, sugli ipQsol
fiti, sull'acido fenico, sostanze delle quali e 
dubbio l'assorbimento clana mucosa ga
stl'o-interica. La trementina e dotata di 
un'aziOlle antisettica inoIto sicura, e contro 
la cangrena polmona1e e l'unico mezzo di 
cui possiamo avvalerci. Essa ha il van
taggio di aCCl'escere le urine, e di non 
determinare nefriti catarrali, data a dosi 
convenevoli. Quando non e tollerata, si 
puo sostituire dall'acido benzoico; e in 
caso di catarro gastrico, si puo prescrivere, 
in vece della trementina, l'acqua di catra
me. Le inalazioni di t1'ementina sono fi
l1almente da raccomandarsi sopra ogni 
altro metodo terapico. 

N e1 catarro cronico dei bronchi si puo 
l'icol'rel'e vantaggiosamellte al succo di pi
no marittimo, e all'acqua coobata di pin~, 
che si prepal'a in Italia. La mirra, la gom
ll1a-amoniaco sono mezzi poco utili; e i 
halsami tolubano e peruviana sono pocoo 

,llulla digestibili. Riescono anche utilis
sime le polverizzazioni dei liquidi, massime 
le inalazioni astringenti di acido tannico· 

Sull' acqua iodica tU IUvanazzano 
P1'88S0 Sales (Voghera.) 

11 dott.GIOVANNI DU JARDIN, nel no. 12 di 
quest' anno, della Nuova Lif}U1'ia Medica, dopo aver 
riferito l' analisi chimica, fatta e pubblicata da1 
Prof. OARLO P A VEsr negli .Atli de! R. Istitzdo 
LOlllua1'do V 01. IV. fasc. XVI, dell' Acqua di Riva-
1zuzzano, passa a dar contezza delle sue osservazioni 
intorno a1 va10re terapico di tale acqua b1'omo-8a180-
iodica, che egli ha sperimentato assai giovevole, 
non solo nelle malattie 8c1'ofolose, e in tutte queUe 
che piu 0 menD direttamcnte vi hanno attinenza, 
ma nelle sfilitiche e nelle erpetiche an.cora. E 
un' acqua limpida, non, disgustosa, la cui efficacia 
8emb1'a in gran parte dovuta alIe proporzioni 
straordinarie di iodio che contiene. Il Du JARDIN 
ne somministra due oncie ll1escolate ad una taz
zolina di brodo 8enza sale, due volte a1 giornoj 
quindi ne accresce la dose. SelUbra che se ne 
possa fare uso abbandonate. Egli trovQ lUQltO 
vantaggiosa l' applicazione di tale acqua sulle pia
ghe sc1'ofolose. 

Il dott. DEVERGIE afl'erma che le prepal'azioni 
arsenicali hanno, in varie circostanze, il potere di 
a~lont~na1'e l~ zucchero dalle orine, 8enza che il 
dJabetICo alterr sostanzlalmente la dieta, a cui e as
suefatto. 

Sui tetauo. 
Il ch. Prof. DE RENZI h1;1, rase di pub

bliea ragione alcune sue osservazioni sulla. 
cura del tetano. Il dotto elilllco a du& 
infermi esibi sottocl1taneamente i1 curaro 
con risultamenti illfausti. .Ad uno di que
sti iniermi, nnitameute a tali iniezioni, 
amministrava 7 grammi di cloralio nelle 
24 ore, senza r, aver esercitato aicuna in
fluenza favorevole. "Anzi, scrive egli " 

. mi El sembrato che la somministrazione 
del ll1edesimo contribuisse alla difficolh1 
dell a respil'azione ed allo sviluppo dei f(3)
uomeni di lenta asfissia; " nel che il DE 
RENZI non fu piU. fortunato dei dottol'i 
FRANZOLINJ 8 VmoNI, che pel'dettel'o i 
tetanici tl'attati col nuovo presidio. Qnan~ 
to al curaro, egli fa osserval'e che "~ 
fianco dei successi la scienza l'egistra nu
merosissimi casi uei quali non si noto 
beneficio alcuno da tal rimedio. Ed anzi 
in un infel'mo, curato Clal dott. BlANC HI, 

non Ecomparvero i fenomeni del morbo, 
ad onta che i1 curaro fosse spinto a tal 
dQse! da provocare fenomeni gravissimi di 
avvelenamento. Il DE RENZI dimostra con 
cif re l' influenza nociva della buce sulle 
800sse tetaniche. "Finche 1'infermo tro
vavasi in assoluto riposo e nella piU. perfet. 
ta oscurjta, diminuivano nella intensita e 
nel num~ro le contrazioni spasmodiche ed 
intermittenti del tetano. In effetti, nel
l'oscurita si notarono 11 scosse tetaniche 
nello spazio di 5 minuti; a piena luce se 
ne notarollO invece 16. Ripetuto Fespe
rimento ebbero luogo 10 scosse nell'oscu
rita, 18 poi a piena luce. N eIlo stesao 
tem po le contrazioni colla luce erano assa~ 
piu intense che nella oscu~'it~." E percio 

I es-li crede c4e re quanto di maglio si possa 
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praticare nella cura del tetano El di tenere 
l'infermo in una perfetta oscurita, preser
"an dolo per quanto e possibile da eccita
menti di ogui sorta ... Ohi vorrt\. darsi la 
lJena di ripetere i miei esperimenti sulla 
influenza de113 luce suI tetano, si avvedra 
di leggieri che nello stato attuale delle 
nostre conoscel1ze il miglior metodo cura
tivo pei tetanici Cl ql:ello di sottrarli a 
qualsiasi specie di eccitamenti. E una 
cura negativa, che mGstrasi piu utile e 
l'agionevole di qualsiasi trattamel1to posi- . 
tivo del male. " 

n soUato (11 atl'OI)ina, e Iodato dal 
dott. J3RIBRa:, alIa dose di !/70 fino a %~ di gra
no come ottimo presidio per abbattel'e i sudori co1-
liquativi dei tisici. l' A. ri.;hiama l' attenzione dei 
pratici sui ca si nei quali sembra controinclicato tale 
rimedio, che sono appunto quelli in cui 1'infermo ha 
flOCO espettorato od ha avuto emottisi, 0 quando si 
lU1ll1otivo di temere la paralisi delle fibre termina
ti del nervo vago del cuore. Ma tale pericolo si 
pUG evitare aggiungendo del Iaudano 0 dell a mor
fina all' alcaIoide della bellad:mna. 

Il dott. HA~lMOND scrive in favore del bromuro 
di calcio, per i suoi pronti effetti ipnotici, neI delirio 
dei bevitol'i, neIl' agripnia e s')pratutto neU' epilessia, 
in modo speciale nei bambini. V _t\.. 10 preferisce al 
hromuro di potassio per la ma.ggiore rapidita di 
aZlOne. 

Ecco la formola clIe egE adopera: 
R. Bi'OJilItJ'eti calcii grml;. 50. 

.iiYl'upi lrtctophosphatis calcis gram. 200. 
Un piccolo cucchiaio ogni due 0 tre ore, in 
un poco di acqua. 

La propUamina . .A pag. 266 e 227 ab
biamo dato eontezza degli sperimenti fatti daI prof. 
JlL~MIAS su questa sostanza: ora annunziamo ai 
nostri lettori che anche il d,)tt. DU-JARDIN-BAU

YETZ, ha ottenuto successi spIendidissimi neI trat
tamento del reumatismo acuto e subacuto; infatti 
egli vide i dolori, e il gorliore delle articolaziop.i 
dissiparsi e iI movimento degli arti affetti succedere 
colla massima prestezza. Incoraggiti da taIi briI
lanti e l'ipetuti successi racco:nandiamo ai farmacisti 
di provveder,si del piu presto del presidio in parola, 

come quello che giova in un' infermita molto fee
quente in questa isola. 

1a. fistola all' ano, secondo iI dott. HUTE, si puo 
gU8'):ire radicalmente colle iniezioni della tintura 
eterea di iodio, la quale, volatilizzanclosene l'apida
mente l' etere, lascia il metalloide in contatto colle 
pareti dell a fistola. Produce Ulla mite reazione, e 
il HUTll) afferma che talora dalla prima volta gua
risce 1'infermo. 

n tabacco. 
I Maltesi oggigiorno fumano quanto i 

Tedeschi e gli stessi Orientali : la gioventu 
eonsuma tabacchi di Levante, quindi, ad 
uua maggiore eta, fa uso di quel di Virgi
nia, clle, contenendo, fra tutti i tabacchi 
conciati, la piu grande proporzione Cli ni
cotina, riesce il piu nocivo al fumatore. 
Secondo alcuni il tabacco e irrital?te; il 
Prof. GJACOMINI 10 diceva ipostenizzante; 
SEE erede che eserciti la sua azione suI 
nodo vi tale e sui pneumo-gastrici; i1 
Prof. PALADINO, che definisce meglio la 
sua azione, l'anriovera fra i veleni del cuo~ 
re: C( a minime dosi, dice egli, la nicotina 
G1opo una breve irritazione del sistema 
inibitore, ne annienta l'irritabilita, indebo
liscs quella del sistema eccitatore e S08-

pende l'azione del vago suI ouore. " (Con
siclemzioni m'itico-spel'imentali sui veleni 
del cuim. Napoli. 1~72). Per 10 piu e facile 
il contrarre l'abitndine del fumare : ma non 
mancano di queIli che non vi si possono 
abituare. E una curiosa coincidcnza che 
chi non puo facilmente assuefarsi al tabac
co, difficilmente s' avvezza alIe bevande 
spiritose. Da noi, i piu perfidi bevitori 
sono i gl'andi fumatori del tabacco cH Vir
ginia, due vizi brutali, che sovente con 
ribrezzo vediamo congiunti in persone 
delle nostre alte classi, fra cui non mancano 
molti lacrimevoli esempi di quei clIe cic
cano, e ci e permesso usare un neologismo 
pl'Oposto al FANFANI dall'amabile l\1ANTE

GAZZA, che ove si tratti delle schifoso CO~ 
stnme cH lDasticare le cicche, si rende 
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intollerante. Le seguenti sentenze, che 
l'iproduciamo dall'ultimo Bt~lleti1ii de la 
Societe de Medicine pratique de Pa1'is, sono 
le conchiusloni di uno scr,itto ihtitolato 
"Ricerche sulTa nat7£ra. e: q!tantitaclei 
2Jrincipii del f~t1no del tabacco assorbiti 

dai furnatori e snll' ~fJetto ehe essi 1J1'o
dgeono, del dott. LE BaN, " che nel 1872 
n' ottenne il premio al conco1'SO della So
cieta Medico-chirurgica di Liegi. Do
mandato il Le BaN se era certo deUa 
diminuzione della memoria come uno 
degli effetti del tabacco, rispose aver egli 
notato tale fel'lomeno non solo in se stesso, 
ma anche nei lavoranti delle manifatture 
di tabacco a Strasburgo. "Questo feno
meno, dice eg1i, non si produce se non 
quando i vaporidel tabacco sono assorbiti 
in gt'ande quantita per le vie 1'espi1'ato

rie. " 
(1) I fumatori 0 quei chs semp1licemen

te si espongono ad un' aria carica di fumo 
di tabacco, aS801'bono, per ogl1i 100 gram
mi di tabacco bruciato, da alcuni centi
grammi fino a un grammo di nicotina, e 
cio a seconda delle circostanze in cui SOIlO 

posti. Essi assorbono inoltre quasi una 
ugllalG quuntita di ammoniaca. (2) La 
quantita di tabacco.· consumata giornal
mente da un fumatore non e mai infe
riore a 20 grammi. 11 fllm:;.tore che ne 
respiri il fumo pUG adunqne a8sorbi1'e 
giornalmente 25 centigrammi di nicotina 
con una proporzione d' ammoniaca pres
s' a poco uguale. La dose piu piccola 
di nicotina, assorbita per tale q~antita di 
tabacco, ascende a quattro centigrammi. 
(3) Dei vari modi di fuma1'e il piu nocivo 
e il sigal'o 0 il sigarette, ingioiandone il 
fumo: il menD pericoloso e qnando si 
fl1ma in aria aperta il na1'glbile oppure 
ia pipa a lungo cannello. (4) Gli effet,ti 
del fumo, determinati dai prodotti della 
condensazione del fumo di tabacco, so-
110 analoghi a quei della nicotina. N el 

qual caso, agli affetti di questo a1ca10i
de s' aggiungono altresl i pl'odotti del
l'ammoniaca, che il famo contiene in 
pl'oporzione consic.erabile. (5) 11 pl'odotto 
resinoso, semi-liqaido, che si condensa 
nelle pipe, chiamato volgarmente il sncco 
(Jus), contiene una prop0l'zione conside-
1'abile-di nicotina; il quale., sibbenenon sia 
tossico al grado ci questa, pure colpisce 
rapidamente gli :lnimali sottomessi alIa 
sua azione. (6) II pl'odotto liquido che si 
conderisa nella bocca e nei polmoni del 
fnmatore contiene acqua, ammoniaca, 11i
cotina, principii ~rassi E' 1'esinosi e materie 
coloranti : alia dose di una goccia neo'li , '" 
animali di piccole dimensioni, esso rapida-
mente induce pal'slisi del :noto, massime 
negli arti antel'iol'i, e nno stato eli morte 
apparente. Egli E vero che cotesti effetti 
sYariiscono con gran de celel'it,\', ma la mOl'te 
reale avviene quando la dose n' eccede piu 
goccie, 0 quando IDvece di somministrare 
.in ternamen te all' animale q uestoliq ui do, 
glielo si faccia 1'espil'are per qualche tem
po, con questo paro che i sintomi, che si 
manifestauo sono divers1, sembrando c1C}
vuti in gran parte alla presenZD. dell'am
moniaca. (7) Alla dose c1i una gocci~~, la 
nicotina non produce effetti pericolosi sui 
grossi animali, co:ne malmente s' illsegna 
nei trattati di chimica; ma essa aU'istante 
toglie di vita g1i animali di piccdla mole. 
I piU. costanti fl'a gli effetti sono un tre
molio fibrillare, una congestione generale 
dei vasi superficiali, fenomelli paralitici, 
stupore, e, in moC:o speciale, una contra
zione tetaniforme delle pareti laterali del
l'addome, (8) La nicotina e un veleno i 
cui effetti si dissipano colla massima rapi
dit,\, e peI quale assai presto si coutrae 
un' abitudine, di guisa che puossi poco a 
poco far prendere ad uu ani male, con im
punita, dosi relativamente elevate. (9) Iu 
opposizione a quanto si s0stiene dai piu, i1 
vapore dell a nicotina, alla tempel'atura 
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ordinaria, non e nocivo: ma avviene ben 
diversamente se il liquido e, portato ana 
eholluzione, posciache allora essa deter
mina eardiopalmo, viva soffocazione, an
sieta precordiale, e vertigini. I piccoli ani
mali, esposti a tali vapori, Itllloiono quasi 
s-ull'istante. (10) Tra gli efI'etti dal fumo 
del tabacco nell'uomo si potranno ricol'da
re i segl1enti - a dosi piccole, eccitazlone 
mom entanea delle facolta intellettua1i-a 
dosi ripetnte, ca1'diopalmo, dlsturbi vislvi, 
dirninuz;ione della memoria, in medo spe
ciale quella delle parole. 

i1quale stato di cose mi sugged l'idea 
trattarsi di un diabete me11ito, che mi f\l poi 
confermata dall'uroscopia, conciossiache 
col reattivo del TROMMER si svelasse la pre
senza. dello zucchero nell'urina, la quale 
inoltt·c era acida ed aveva i1 pe30 specifico 
di 1048. Fissata la diagnosi, ho consi
gliato la tel'apia dell' illustre CANTANI. 

Laonde l'infel'illO fu sottoposto alIa dieta 
esclusivameute carnea e all'uso dell'acido 
lattico da scrup. iij a dose crescente, e del-
1'alcole assoluto, come combustihile per 
favol'ire la digestione. Erano appena sco1'si 
pochi giorni quando cotesta cura gia co-

Sopra tIne cas] (li glicosul'ia TRAT- ,minciava a spiegare la mal'avigliosa sua 
TATI COL METODO DEL tJantani, PEL DOTT. virtu. suI nosbro infermo: ed in vero le 
P. Samnmt del Gozo. priuci pali manifestazioni fenomeniche del 

morbo, che sono l'arsu1'a delle fauci,; la ' 
Verso i primi di gennajo eli que"t'anl1o, prostl'azione delle forze, i pertnl'bamenti 

111i chiamavano in consulto al N a:1n1' del digesti vi e nutl'itivi, la presenza dello zuc
Gozo, intol'no ad una malattia 'Che af- chero nella udna e la densita di questa, 
Higgeva il Rev. A. CAll1ILLERI, aet. 62, di cominciarono a dilegual'si di modo che, do
costituzione schsletrica con eccitahilita po dodici giomi, l'urina c1ava una reazione 
nervosa, figlio di genitori sani, i quali mo-

IE;lggermente acida, il suo peso specifico 
1'i1'ono ac1 un'eta matura. Da nn a:1110 egli 

era di 1032, e in quantita non eccedeva i 
si accorgeva di un pl'egressivo dimag1'i-

quattro litri, e il precipitato rameico, otte-
mento con corrisll011dente perc1ita c1i fo1'- d nuto col processo su detto, era sensihil-
ze. Le funzioni digestive n' a:.JdaYano 

mente diminuito. A questa epoca la dose 
Inano mano scolupigll·andosi. Erano f1'e- .. dell'acido lattico SI era accresclUta a quat-
quenti i borborigmi, i tormini viscerali e tro c1ramme pI giorno, in due prese. Rie-
le diarree. Ilrespiro e:'a piccolo 9 celere, saminate le urine, dopo altri otto giorni, 
rnassiml? quando l'amrnalato si dava ael 

fui non poco soddisfatto nel trovarne la gra
esercizi attivi. Da qualche tempo la elis-

vita specifica ridotta a 1026, assai dimi~ 
pnea si era resa tanto molesta da impe-

nuiti l'acidita 'e il deposito rameico. Sot
dirgli di ce1ebl'are la messa e di fare il ben-

toposi il paziente alIa stessa terapia per 
che .minimo esercizio. Questi fenomeni 

altri dieci giomi, e ne riesaminai poscia le 
respiratori erano accompagnati da cardio- el 

urine, nelle quaii, non trovan 0 nissuIl: 
pall·no, che affiigsreva non po co 1'infermo, d 11' l' 

L' miglioramento a n tImo esame, sarel, 
il quale, alla mia prima visita, era tanto rim as to scontento, se non fossi stato in
esausto eli f01'ze che neppnre poteva· smor-

formato che l'infermo, contro ogni mio 
zare la fiamma eli una c&.ndela c1a un palmo 

divieto, mangiava la sesta pm·te c1i un 
di lontananza. Grande era poi l'at'sura biscotto, non avendo egli potuto far usa 
delle fauci per cui ei soleva trangugiare escIusivo della carne. Gli feci a1101'a com
considerabi1e quantita eli acqua. Emetteva prenc1e1'e la importanza della dieta earn ea 
da 6 a 7 litri di urina nelle v;entiquattrore: . assolut.a, senza la mel,loma meseolanza di 
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cibi farinacei e 2uccherini. Da indi per 
dodici giorni di seguito, una colla dieta 
menzionata, fece uso di forti dosi di acido 
lattico e di alcole assoluto, con splendidi 
risultati, imperopche le urine non mostra
rOllo piu la minima traccia di zucchero, e 
l'urinometro indico 1012 di peso specifieo. 
Sorpreso da si rapida e maravigliosa curs 
l'ammalato vi ripose la piena sua fiducia, 
e pero, avendo perseverato nella medesima, 
egli si trova oggi compiutamente ristabi
lito. Devo notare eSS6r6 questo il primo 
easo di melituria eurato con successo nel- I 
l'isola del Gozo, dove altl'evolte tutti i 
glicosul'ici Bolevano irremisibilmente mOl'i
re delle tristi conseguenze delmorbo. 

Un altro caso di di.abete zucchbrillo, 
1'I.lpidamente migliorato collo stesso meto
do, viene a confermarlle 10 ineontestabile 
valol'e. Addi 29 marzo 1873, trovandomi 
in Vasal ]{ala, fui col pi to di vec1ere ridot
to It gran de emaciaziolle un mio amico e 
compagnio di collegio, il Rev. dott. Sg
VATORE GRB!A, giovine di 32 anni, altrevol
te di robusta costituziolls. Il GRBfA. era 
afHitto ds melituria. Oltre ai fenomelli, che 
corteggiallo costantemente la malattia, 
ossel;vai un' eruzione di macchitl esante
matiche circolul'i di un rosso bluu!ltro, 
parse per tutta la pel'iferia cutsllea. 
U rinava circa 8 litri cotidianamen te; il 
]Jeso specifico deU'urina era 10'15. Lungo 
sarebbe i1 mio compito se tutti volessi 
narra1'e i fenomeni l11orbosi offel'ti dall'am
malato: diro semplicemente che, deside
rando ripararne del piu presto la devasta
zione delle fOl'ze, la progressiva esaustio1l8 
dei poteri nervosi e p!'evenil'e le compli
cazioni (catarratta, tise polmonale, flogosi 
asteniche viscerali, gangrena delle "estre
mita inferiori, ambliopla ecc.), mi affl'ettai 
a pO~'l'e in opera il t1'attame~to . c!le tan~? 
a'iovo al Rev'. CA1If1lfILLERI. I~gh e perclO 
clle gli raccomandai il perfetto l'iposo di 
COl'pO e di mente, im perocche in, cotesto 

• 

morbo di fondo astenico l'attivita. dei mu~ 
scoli e del sistema nervoso, aumenta i per
turbamenti nutriliivi. Insistei Bulla dieta 
esclusivumente c::;.rllea, che forma, senza 
falIo, la parte piu importante del tratta
mento del diabeta, e gli somministl'ai tre 
scrupoli e mezzc di acido lattico ogni, 
giol'no, come pure delI'alcole. Dopo pochi 
giorni eomincio a verificarsi un miglio
ramento apprezzabile, posciache la sete 
si era compiutamente cessata, e quin
di anche le 11l'ine, ehe sono in ragione 
diretta della polidipsia. L'urina addi 7 
api'ile aV6\'a i1 p:' s. di 1026. Ai 12 dello 
stesso mese, all'esame chimico piu l'igoro
so, le urine non n:ostl'arono la benche mi
nima tl'aecia di zucchero (J il peso specifieo 
fu fisiologico. Eisultati eosl splendidi, 
ottenuti nel breve spazio di pochi giorni, 
devono non che invogliare, ma costringel'e 
il pratieo a pone iu opera un sempliee 
trattamento principalmente dovuto alla 
illustre Cornmente.tore del N IKifIAYEl~. 

SuUa setticemia. 
Il clott . .DAVAl~E ha teste comunicato 

all' Accademia di Medicina di Parigi alcll
ni dei risul tati dt numerosi esperim8n ti 
istituiti su conigli, nei quali ha iniettato 
v31'ie dosi di materie settiche. Dagli studj 
assai ben condotti dall' A. si evincl'l quau
to virulenti sieno gli umOl'i c1egli inferini 
di setticemie. Ecco in tanto cib che I' Au
tore ha finora comullicato aH' .£'lccac1emia. 
(1) Un coniglio In::lCulato con una goecia 
di s:1nie eli /un individuo ammaJato c1i gan
grena polmollale, non ha ris811tito alcun 
effetto nocivo. (2;' TITe conigli inoculati 
rispcttiyamente con una dose di una goc
cia, delfa miIlesi::na e dell a miliollesima 
parte di una gocc:a di sangue prcso daI 
cuore dello stesso infermo, l'indomani deIla 
morte, t,utti cessarono cli vivere fra uno e 
due giol'ni. E3) Abl'i tre conigli inoeulati 
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colla decima, colla millesima e colla milio- considera qual causa deH' Agorafobia, non 
nesima parte di una goccia di sangue pre- ne e la cagione, almeno cia non si osservo· 
so daI cuore di una pecora avvelenata di nei casi osservati dall' Autore, come inse
salamoja, morivano fI'a npve e tredici gio1'- gnarono le dottrine diLEBER. Piu spe
ni. (4) Un coniglio inoculato colla milIe- cialmente' qui si tratta di un p1'ocesso 
sima parte di una goccia di sangue di un meramente psichico, il quale pera si dif
infermo di febb1'e tifoide mite, mor!. dopo fel'enzia dai conosciuti distu1'bi patologici 
un mese. (5) Altri due cessa1'ono c1i vivere deUa psiche, principalmente per cia, che 
tredici. giorni dopo la il1oculazione dell a la paura e essenzialmente collegata a cer
millesima e della milionesima parte di una te circostanze este1'ne, e che cessa tosto 
goccia di sangue di un tifoideo che trova- che queste siano scomparse, ed inoltre 
vasi in sulla declinazione del mo1'bo. (6) l'angustia rappresenta l'unico sintomo 

'La milionesima parte di una goccia di psichico. L' Agorafobia non ha niente di 
sangne di un individuo'in preda ad un I comune cogli stati epilettici, auche nella 
l'Ittacco settico di febb1'e tifoide, bastG per' piu gran de estensione di questo concetto, 
uccidere parecchi conigli, uno dei quali quand'anche singoli pazienti abbiano, in. 
morl in qnattol'dici ore. qualche epoca aella 101'0 vita,presentate 

L' agol'nfobia) UNA N:iUROP.\'fICA MANI

PES'l'AZIONE DESCRI'l"rA DAL DOTT. U. \Vest
I.lull DJ BERLINO. 

L' agorafobia, 0 tim~r delle piazze, e 
una speciale forma mOl'bosa, molto recen
temente menzionata, ma non ancora com
piutamellte t!escritta, ehe l' A. ha 05serva
to ripetl1tumente negli anni deem'si. Tale 
rualattia e pl'incipalmente caratterizzata 
drdl'angustia nel gum'dare sopra lal'ghe 
superficie lib ere, e daI timol'e di non po
terle Sl1pel~are. Eguali distnrbi Pl'Odl1COllO 
le strac1e lunghe, specialmente se sono 
con bottoeghe chiuse, e 11el1'oscn1'it:1. L'an
g,"stia climinuisce 0 cessa affatto se it pa,
ziente ha un compagno 0 un oggetto, ad 
es. nna cal'l'ozza che gli si mnova dinanzi, 
e piu specialmel1te quando abbia la co
scicnza di non essere isolato, ma abbia un 
vicino aiuto in caso di bisogno (SCH:JIID'f'S 
J ah7.·biic7wJ). 

L' ordinaria vel'tigine, cioe i1 senso suh
biettivo eli non voluti movimenti, non e 
congiunta coIl' Agorafobia, e quindi l' A. l'i
tiene non ac1atta la denominazione di ver
tigine di piuzza (GRIESINGER). Un'insufu
cienza deill1l1scoli nell'occhio,che BENEDIKT 

tr3ccie di epiles$ia 0 di stati morbosi af
fini, 0 se tali disturbi sieno esistiti in 
membri della 101'0 famiglia. Pare sopra
tutto che spesso sussista una predisposi
zione el'editaria aIle affezioni nervose. La 
malattia spesso si manifesta subitame~te, 
forse in segnito ad una subitanea impres
sione sensitiva. Non pare che avvenga 
un ulteriore passaggio a forme piu gravi, 
e l'agorafobia rimane COS1 l'unico sintomo 
morboso nel te1'ritorio psichico j e pUG 
continnars a lungo con divers a il1tensita e 
COll remiSSlOne. La pl'ecedono oppure 
l'accompagnano disturbi somatici nella 
sfet'a nervosa in diverso modo. La terapia 
ha il campito di rinforzare la forza della, 
volouta e o.i abituare il paziente a varC'lre 
le libel'e superficie, ciG che del resto ordi
nariamente non succede. L' usa degli 
spiritosi agevola essenzialmel1te que'sta 
facilita. Diversi medicamenti, quali it bro
Inuro di potassio, ailltano evidentemente 
alqnanto il p!lziente; la COl'l'ente elettrica 
costal1te attl'averso il capo ed il collo 

l'imase inefHcace. . Una volta la malattia 
scomparve spontaneamente. (A~·()h. fill' 
Psychial?'1:e v. N(lTvenhranlcheit. III Bd. I 
H,:ft.18'71 O. L. Med. No. 1 gen. 1873. 
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Afol'ismi suHe Ilrellisl)Osizioni· 
el'etUtarie. 

I seguenti aforismi, ai quali, per mug
giore chiarezza, abbiamo aggiunto dei 
commenti, sono tolti dal M'tnuale di Igiene 
di G. WILSON (Handboo7t: of Hygiene), gi::\' 
da noi menzionato a pag. 273. 

§ I. C( U influenza, esercitata c1a arn
mendue i genitori Bulla costituzione fisica 
della prole, si manifesta con I'assomigliun
ze personali, vale a dire nella statura, 
nelle fattezze del volto, nel portamento, 
nei gesti, nel colore dei capelli e simili. 
Alcuni dei figli rassomigliano piuttosto al 
padre anziche alJa madre e viceversa: e 
souo rari gli esem pi in cui non si possa 
tI'acciare nella prole qualche nota caratt@
l'istica di tl1tti due i genitori. " 

STAHL cosl si espl'ime nel proposito '.' Ante 
omnia (quod quidem uti solemniss/mum est, ut a tanto 
17l(1.jore etiam alzimi adversione riig1Zum) et pm'entibus in 
liboros, tanquam h(f!redita#e propagando ao into1' vivos, 
tnt;zsnziitmztllr corporis nOll sol16111 stcdura ill geJlel'e, sed 
il1 primis lineamentol"ltliZ etiam/aciei Si1iZilitttdincs. " 

§ n. "L' influenza esercitata dagli an
tenati sull' ol'ganismo dei nipoii, di
chiarasi per via di quelle rassomiglianze 
che costituiscono il COS1 detto atavismo, 
che si spiega nel modo segueute. Un in'
dividuo non eI'edita tutte le note caratte
l'ishiche del padre 0 della madre, e di 
queUe che eredita soltanto alcune in Ini si 
sviluppano, mentre altre vi rimangono 
latenti, e con molta probabilita si svi
luppano in un fratello oain una 1501'ella. 
Ora il figlio di tale individuo puo, a suo 
turno, ereditare quelle stesse caratteristi
che, con questo pero che queUe che nel 
padril erano rimaste latenti, nel fig-lio si 
svilllppano pienamente, di modo che que
sti porta maggiore rassomiglianza col 
nonno, COl Zll, che colla stesso suo ge
nitol'e. " 

Quella tendenza morbosa che sparisce in una 
generazione, per riapparire nella seguente, e che 
fu chiamata atavismo, si ossel'va principalmente 
nella gotta, nella tise, nen' alienazione mentale e 

nell' asma. l' atavismo non fu mai interpetrato cosi 
plausibilmente come in questa sentenza. 

§ IH. "Non variando di molto le con
dizioni di vita. l'infll1e'nza deHa l'azza, 0 del 
tipo speciaie, sutla prole, dichiarusicolla 
costanza del complesso dei caratteri £islco
mOl'ali, di generazione in genel'azione, non 
solo quanto a110 intel'O COl'pO ed aJle val'ie 
sue parti, ma anche qnanto concel'ne i 
fatti re,O'istrati ualle due statistiche civile e 

,0 

vitals. ,.. 
E vero che il cambiamento di clima, l' educazione. 

l'igiene, HI altre cause, lentamente distrnggono i1 
tipo specialedi una famiglia; senza le quali i £gli 
ripeterebbero esattal;ente i caratteri dei progenitol'i, 
senza minimamente modificarli; ma queste 1lI0difi
cazioni del tipo eli famiglia sono anch' esse subordi
nate a c6rte leggi. Se dall'una parte riteniamo 
che si possono dar origine, in tal guisa, a varieb't di 
razza, certamente s~mo lungi dal credere, perch?) 
non e stato provato, che da tali lente mutazioni, 
passano nascere nuove specie e nuovi generi, coma 
insegnanJ il DARWIN e i suoi proseliti. 

§ IV. " Le deviazioni da cotesto com
plesso cli cal'atteri fisico-mol'ali 0 dal tipo 
normale di famiglia, quantunqlle trasmis
sibili, non possono cio non pertanto oltre
passal'e certi limiti. COS1, per quel che 1'i
gual'da la dimensione, il gigante e il nano 
fOl'man::> gli e8tremi anelli della catena; 
ora neEa procreazione di individni offerenti 
simili deviazioni, costantemente manife
stasi nella prole la tendenza di ritornare 
al tipo normale. " 

Adunque i caratteri tipici non sono il1definita
mente vari~bili. Le modificazioni non sono altro 
che la risultante di due forze contrarie, cioe la 
modifica:rice del tipo, consistente nell' influenza 
delle nuove circostanze ambienti, e la con~~ervatrice 
del tipo, che ela tendenza eredita~>ia a riprodurre i 
medesimi caratteri di generazione in generazione. 
Quando cominciap.o a venir meno le forze modifica
trici, la teridenza della prole di ritornare al tipo 
primittivo di famiglia tosto si palesa. 

§ V. " Tutte le forme"di dete1'ioramento 
e c1i raalattia, potendosi ginstamente 1'i
gl1ardare come deviazione 0 processi biotici 
pervertiti, sono altresi ristrette aentI'o certi 
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limiti) e vi si nota la medesima tendenza' 
di ritornare a1 tipo normale, allorche .le 
condizioni sono migliorate. In fatti i mor
bi cronici sernbrano trasmissibili sia sotto 
forrn(1 di tendenza lllOJ;bosa 0 nella 101'0 
forma generale; il cne beasi vel'ifica nella 
gotta, l1ella sCl'ofola, nella tisi, nella sifilide 
e llell'alienazione lllen tale, le qnali, con 
ada,tti soccorsi} possono venire corn piu ta
lllente sradicate daUe famiglie 0 esserne 
superata la tendenza morbosa. Arrogi 
che un mOl'bo el'editario od una tendenza 
11l0rbosa, pua, come qualunque altra nota 
cal'attel'istica, l'imanel'e Ifrtente in una 0 

due genel'azioni e poi svilu ppal'si nella 
pl'ossima. " 

§ V 1. "Le fa col ta lllentali e morali 
(se sono sepal'abili) vanno soggette alle 
medesime leggi di eredita come i ca
l'atteri fisici} con questo pero che qnalun
que abitudine 0 tendenza viziosa dei pa
renti svilupplJ.si nell9, prole sotto una 0 
piuttosto un'altra forma. Quanto concer-
11e le facolta intellettuali il GALTON ha con 
evidenza dimostl'ato che " le abilitlt natu
rali di un nomo si kasmettono coll'eredita, 
llel modo pl'eciso onde si trasmettono le 
forme e l'aspetto fisico dell'intero regno 
ol'gallico; " e HERBERT, SPENCElt, MOREL 

e MAUDSLEY, con molti altri, ritengono la 
incapaci~a intellettuale di un uomo essere 
subOl'dinata alle stesse leggi, di modo che 
11 pel'lrertimento, 0 la mancanza del sen~o 
morale di alcuni, non e che una pal'Le 
della costoro eredita, precisalneute c0111e 
Ja statul'a ed il peso. La verita di tale 
dottrina e moIto bene dimostrata dai 
delinquenti per abitudine, nei quali gli 
impnlsi esagel'ati, la debolezza della volon
ta, le inclinazioni viziose, e la mancanza 
del senso morale, che costituiscono la fata
Je 101'0 eredita, li l'endono nella societ,1 
membri piu 0 1116no irresponsabili delle 

proprie aZtioni. " 

Che i costumi discendano Hna coi lineamenti l' e 
un f:1tto cosl. chiaro che non abbisogna di dimostra· 
zione alcuna. Furono neU' anti ca Roma noti per la 
rigida 101'0 virtu i Catoni; i Claudi per la crudel· 
ta ; e i Gracehi per l' amor dell a patria. N ei tempi 
1l10derni sono ll1ell1orabili la energia delIa Casa di 
Lorena, le scelleragini della Casa di Guisa, J' eru
dizione dei Manuzii, 1'intolIeranza dei Mirabeau, il 
senno dei Cornaro, il coraggio e la destrezza del
l' antichissima Casa di Savoia, il genio ll1ilitare 
degli Hohenzollern, la magn:1nimiti't dei Napoleoni
di, la forza intellettuale dei Herschell, dei Pitt, dei 
Humboldt, il genio della botanica dei Jussieu .... 
N ella nosh'a isola sono intere fall1iglie nei cui melll
bri, sl nel ramo principale -come nei rami laterali, 
s'amlllira 0 mitezza di costumi, 0 mente elevata, 
oppur deplol'ansi 0 viziose inclinazioni 0 incapaciti't 
il1teJIettuale. I consanguinei non s'incontrano solo 
nei manicomi, ll1a anche negli ergastoli, perche 
sono molti, che, spiuti da impulsi, cui non ponno 
resistere, comlllettono atti cl'iminosi, che, non rim
pl'overat.i dallo psichiatl'a, sono pur non di menD 
puniti dai legislatol;i, i q uali, se non se or go no un 
c1eciso sviamento intellettuale nel perpetratore del 
delitto, senza minimamente valutare l'imporianza 
delle forze irl'esistibili, spessissimo dipendenti da 
UIlO stato organico congenito, glielle danno tutta la 
resp0Ilsabiliti't, e li fan no percio subire tutte le con
seguenze. , 

§ VII. « I1e note caraLteristiche spe-
ciali, massime se del'ivanti da deteriol'a
mento 0 da cachessie, comuni od alilbedue 
i genitori, sogliono rendersi piu manifeste 
ne.lla pl'ole. L'aonde sono da sconsiglial'si i 
matrimonii tea parenti, perche le tendenze 
mOl'bose nascoste, le quali formano parte 
.del patrimonio ol'ganico della famiglia, 
sogliono, si puo dire, con cel'tezza svilup
parsene nei fig-li. Egli e evidente che ie 
carattel'istiche della. prole dipendono non 
solo dallo stato abituale dei genitori, ma 
anche da quel10 in cui essi si tl'ovino tem
pOl'aneamel1te durante i1 congresso ses
snale; per cui i figli nati cia genitori ol'di
llal'iamente sani e sobri, ma che durante 
i1 coito fossero amendue ubbriachi, pos
sono nascere imbecilli. A questo proposito 
COS1 /Si esprime il dott. MAUDS.LEY:. ". Q~i, 
come in tutto il regno orgalllco) 11 SImIle 
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produce ilsimile; quindi il genitore, che 
si rende temporaneamente alienato 0 idio
ta pel vizio che 10 degrada, si ripete nella 
propria prole,a cui lasoia il triste appan
naggio diuua sorte oltremodo infelice." 

E oramai noto come i matrimonii fra consa,ngui
llei sieno spesso infruttuosi, 0 con prole degenere. 
La meningit~ tubercolosa, la splenomegalia stru
mosa, le varie forme della scrofola, la rachitide, e 
altre cachessie, come pure le alienazioni mentali 
e cento forme di neuropatie, le yediamo continua
mentc svil upparsi nei figli di genitori gia. legati per 
consanguinita. " Anche negl{ animali," dice 1'il
lustre MANTEGAZZA, " la ccnsanguineita Pt'oduce 
molti danni suI loro sviluppo, come le alterazioni 
dene ossa nei porci e nei cani, l' albinislllo che si 
puo produrre a velon!a ne' conigli, e la stel'ilita 
cIte si osserva nei cani e porci che si riproducono 
senza incrocialllento... I montoni, inseguito ad ac
coppjamento di consanguinei, assumevanO una lana 
setosa 0 perdevano la lana seilza causa". DAVAY, 
CHAZARAINE, HAlVE, BOUDlN, GUISSON, CA
DIAUD, BALI,EY, CHlPAULT, LIEBREICH, Rn,
LIRT, tutti citati dal MANTEGAZZA, dimostrailo 
con cif re che i figli nati da coniugi consunguinei 
sono 0 sordomnti 0 idioti 0 ciecM nati, 0 1110struosi, 
o scrofolosi 0 tubel'colosi, 0 di cul'ta~ vita, mentre 
pochi sono fra 101'0 i sani 11.0nO stretto significato 
della parola. Ecco, adunque, una delle cause rimo
vibili della grande mortalita della nostra statistica 
-il matrimonio fra consanguinei-al quale dovra, 
senza fallo, opporsi la legislazione dell'avvenire. 
Ci 8emb1'a che la malefica influenza esercitata sulla 
prole da cotesti matrimonii, sia competentemente 
bene spiegata dal ,VILSON, che segue la dottrina 
aell'ELAlI1 (A Physician' 8 Pl'ob/ems), la quale ci 
sembra assai piu ing'e~osa di quella che accusa 
alIa mancanza di forte contrasto antropomagnetico, 
fl'll. le coppie, la prole morbosa dei matrimonii in 
parola.-Un'altra causa che va esercitando un'in
fluenza nociva sulla prole si e s' alcolisnlo, divenu
to frequente fra noi, in me do che vapoJ!olando il 
jilanicomio e la prigione e ingrossanc1o non poco le 
cifre deUa statistica vitale. Che gran bene non 
farebbe all'11man genere una crociata contro i ven
ditori deUo spi1'ito anisato, del ol'ancly,' dell' assell
zio e simili, che hanno gia fra noi abbrutito tanti e' 
tanti !E provato, colla piu chiara evidenza, che le 
bevande alcoliche, usate anche di piccola quantita, 
e in modo da non indurre e b brezza, deteriorano 1'01'
ganismo umano,. DaUe esperienze di OARPENTER, 
di PARKES e delOonte WOLLOWICZ si cOll.chiu-

de che 1'alco1e, il quale puo essere bevuto con yan
taggio in eerte infermita, lungi dall' esserci neces
sario nello stato di salute, pregiudica anche se 
usato con parsimonia. Bevuto a do si inebbrianti, 
produce danni non solo all' ol'ganismo di chi 10 beve, 
ma anche alia infelice prole che ne nasce. Di 300 
idioti dello Stato di Massachusetts, secondo il dott. 
STOWE, 145 erano figli di beo)li. MOREL suI pro
posito c')si si esprime: "Costantemente scorgo 
le misere vittime dell'intelllperanza dei g'enitori 
nelIa 101'0 magione favorita, cioe negli asili dei paz
zi, nolle prigioni e nelle case di correziolle." In 
breve. i figli dei bevitori sono spessissimo ecelam
ptici, nervosi, isterici, epjlettici, dediti ai vizi turpi, 
alIe contese, al furto e ai crimini <1i tutti i generi. 
A (pesta causa d~ morbi, e di mortalit:'i, non le 
l~ggi, come dicevamo nel numero precedente, pos
sono far argine, sibbelle l'educazione e la diffusione 
dei principii fondamentali della igiene fra tutte le 
classi deJa societa,le quali e mestieri che ben COlll

'prendano la sentenza che vive secondo igiene colui, 
che senza ordinazione medica, non assaggia vini ne 
liquori. 

Intanto conchiudialllO col VVILSON, phe a capo 
dei snoi aforislll.i, pone le segnenti parole; 

"Ora se tale e:: l'influenza ereditaria 
sullo stato fi8ioo, intellettuale e morale 
dell'uomo, quali saranno le conseguenze, 
che la pubblica salute ne deriva? Ogni 
generazione ha uu grandissimo potere 
sulla pl'ospel'ita. delle generazioni cho la 
seguono: le buone e le cattive' ahitudioi 
acquisite possono mantenersi pia 0 meno 
costanti in una razza, con questo pera che 
le buooe si sviluppano lentamente e si 
consenano con difficolta, mentre le cattive 
agevolmente s'impiautano e difl1cilmente 
si S1'ac.lOano. Laonde come un deteriora
men to, comunque sviluppato,pua col pi re 
intel'e famigli@, c081 esso pua portare la 
funesta sua influenza su inte1'e comu
nita., €, acquistando estensiol1i sempre pia 
larghe, pua far tralignara tutta una razza, 
e sterparla da fra le naziol1i. " 
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