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SO MMARI o. - Alcune osscrvazioni sulle malnttie del fcgato, il D i r . - l!'lora maltese, le Papaveracee, Cl'as:Ndacee, Liliacee, il 
n i r .-~otizic vaPic il D i l'o-Dirwtlms GulidJ, J an k a .-Il pescc,lorul'o, il Di r. - Esposizionc~illtel'nazionalc di ol'iiicoltnra e Congl'csso 
botan!cu ill Firenr.:c, il D i r .-Suuto dellhtpporto sulla. I~ebhl'a, il D i r .-Trombosi dclle artel'ie cCl'cbrali, Am. Jno1', of tlte Jl1ed. Sc.-Con
sideraziolli critico-sperimentali sui ycleni del cuore del Prof .. Pal ad i no, Sunta del D i r .-Sul crampo Iaringeo, Prof. H a un e r ,-
03scl'vazioni suI diabete ~m' un articalo del Prof. To m Ul a s i, il D i1' .-Osscrvazioni cl'itiche sulla 2du; parte deUa ('ollrhigliologia sicula. 
i1 D i r .-Rapporto dcU'crnoftoe ana tisi, dott. Con die - Sostituzione dei sciroppi colla gliccrina, il Dir. - Formole tedesche c fl'anccsi 
pCI' Folio ut fcgato Ili mcrluzzo-Iniezioni Ili (2perclOl'ul'o di ferro nelle emol'l'oiui, Due 11 a us::. 0 y .-lth·ista del V. volume ddla Flora 
itnliea del Prof, Par 1 a. tor e , il D i r .-Baglli di Santa Venet'a, il D i r .-Sopru un l>arlicolarc siutoma. diagnosth!o nella llleningite ccrehro
spina1e c nella mielde, Br 0 wu l' i g g ,~Sospetto lli una gravidallza extra'"ntcrilla, Union llledicale.-Segno potognomonico della llel'tosse, 

. ~Coatagio.;itu. dclla clcfalltiasi uci Greci, Som. ere n . - n solfovinato <1i GJ,lillillU nella medicazione ipodcrmiea, L i lU 0 U sin-SuI 
.:lfol!w·(·uln pen'/ulud~, Memoria del dott, L. M a n c 11 C .-Pl'o\Tedimcnti cont1'O H coicl'a.'asiatico.-Sui processi tligestivi; Prof. L 11 S san a. 
-L'olio cadino nella litiusi, Vi 01. -Natura e trattamento delle oftalmie scrofulose, Ta vignot. - Inflnenza della eredittl. e della inuna

gin~1.7.ione sui pl'odotti <lel concepimento. 

Alcuue osservazioni sulle malattie 
del fegato. 

(COIztimtazione) . 
Frequentissimae da noi 1'ittcl'izia, Sla 

che dipenda da ostl'uzione mcrc,lllica del 
dutto biliat'e (epatogena), 0 che origini 
nel sangue (ematogena). I calcoli, gli 
idatidi, i distomi, i corpi estranei dalle 
intestina, il catarro, l'infiammazione dei 
dutti, la 101'0 pressione per l'utero gra. 
vido, per tumol·i ovarici 0 di altri viscel'i, 
spesso producono i1 primo gellel'e eli itte
rizia. E qui OSSCl'vasene eli pl'efel'enza 
quellacagionata da cOllcrezioni, la cui 
presenza neI dutto epatico e cOllune cole
doco non sempre da luogo a1 coloramento 
giallo, come ben fu dimostrato dal caso 
di un individuo non ha guari morto d'im
provviso nella Senglea senza che abbia 
avuto il menomo grado d'itterizia, come
che nel suo comune co1edoco i dott. 
A r p a e S a m m ut, che per ordine del 
magist1'ato ne sezional'ono il cadavere, tro
vassero tl'e ca1co1i pesanti mezz'.oncia ed 
occupanti due pollici del dutto mede
simo il quale ne rimaneva ostrutto daI 
maggiore dei detti calcoli misurante! 
cli pollice in grossezza. Di uu simile 

caso sc1'i ve Mo r gag n i neU'Epistola 37 
al't. 34 .. , citando il caso nal'rato da V e -
s a I i 0, che aveva dissettato un nobile 
Fl'ancese il qua1epl'esento nel comune 
coledoco un calcolo pisum magnum ade
quante, che ne ostl'uiva l'apel'tllra per 
l'intestino, ut ne tantiUum bilis per ewn 
expu::qari polliciut; ed illtanto mssun 
ingistllimento se ne era osservato sui 
tegumenti, nec regia tamen morbo in/ectus. 
Empito di maraviglia per tale fatto it 
Padre dell'anatomia patologica s'immagi
no per tali casi costalttemente ull'anoma
lia anatomica, che nell'individllo mOl'to 

,nella Seng1ea non esisteva .minimamente. 
Ricorda infatti egli come FaIl 0 p pi 0 e 
Vat e r 0 trovassero il COl11une coledoco 
bifurcato, ingeminum canalem diviso j e 
quindi l' Autore deU'immortale trattato de 
Sedibus et Causis m01'OOl'Um COS1 ragiona : 
Sic enim oscula alte1'Oobstructo via hili 
aperta restat per alterum ad intestina. 
I medici che seziOnal'OIlO il cadavere del 
Sengleano non l'invennero alcuna comuni
cazione fistolosa tm le vie biliari e l'inte
stino, che Mo r g a IT i cl'ede poter anche 
in simili eventi spiegal'e la maucanza 
dell'ittero. Eglino vi constatal'ono sempli-
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cemente un'apoplessia polmonale. Co'me 'L'esame chimico, senza dubbio, nOli e da 
adunque spiegarfl fatti di simil geneI'e? trascural'e, peI'che la preseriza degli acidi 
10 credo che la bile continui a gemere bilial'i nell'ul'iila e gia per se stessa un 
nell'illtestino da fI'a il lapillo e il dutto, in fatto I'ilevante; ma senza altri cl'iteri 
bastevole quantita per impedirne il rias- non potrassi fissare una buona diagnosi. 
sorbimento e quindi la colemia. Il metodo stesso del Pet ten k 0 fer 

L'itterizia ematogena, che in talulle non essendo perfetto e potendo indul'l'e a 
epoche si e veduta da noi prevalere quasi I'isultati fallaci, il Bog 0 mol 0 ff ne 
in forma epidemica, e determinata da1le Bugger! un altro assai piu sensibile e 
setticemie, da1le febbI'i tifose, dalla feobre sicuro insieme, che consiste nel separal'e 
gastro-biliosa 0 remitiente dei paesi caldi, col noto processo del I-I 0 p p e gli acidi 
dai veleni minerali, massime dal fosfol'O, hiliari, evaporarne a siccita la soluzione 
dal cloroformio, dall'etere e dalle concus- alcalina Sllt' un disco di vetro, e q uindi 
sioni cerebrali; i tirriori, le sel'et'e emo- pol'tle nel centro una goccia di acido sol
zioni morali, i dispiacet'i di lunga data, la f01'ico e di alcole, In tal guisa nel centro 
deficiente ossigenazione del sangne, che della goccia manifestasi 'Un colore giallo, 
s'oppone alla nOl'male metamorfosi della all'intorno un colore d' arancio, 1'osso, 
bile, ponno bene dar luogo all'ittel'izia roseo, e poi violetto e, in poche ore tntti 
ematogena COS1 detta Vir ch 0 W • questi colori si convertono in un blli 

COllsulti illettore le belle osservaziolli uniforme. Oltre all'esame chimico son vari 
di 1\1. u l' chi son suI come estricare la critel'i che giovano molto alla diagnosi, e 
natura delle varie colemie: nelle Lezioni il p1'incipale fra qllesti ce l'off't'ono le 
sulie rnalattie del je.r;ato di qllesto pato- materie intestinali, che essendo di colore 
logo itlglesE', il giovane clinico e con dot to I marnaceo 0 bianchiccie somministrano 
alla solllzione di molti problemi che gli si ottimo indizio che la ittel'izia proviene da 
offt'OllO continuamcnte in pratica. Qui ostruzione. L'ittero prodotto da calcoli 
veramente vorrei sol tanto .aotare clle sa- piu fiate persiste una, due ed anche tee 
rebbe un criterio validissimo di diagIlosi settimane, do po che e stato sllperato 1'0-
St; fos~e vero quanto sostengQno K u h n e staeolo, cioe dopo che il calcolo avendo 
e n a 1'1 e y, che cioe nella colemia epa- abbandonato i dutti e gia penetrato 
togeHu 0 per ostruzione del dutto comune nelle intestina, oppure uscitone per suc
colerloco, 1'orina contenga sempre acido e cesso. Nel qual evento evvi coesistenza 
pigmcnti biliari, mentre in que1Ja per di fecce biliat'i e di ittero, malgrado ehe 
SOppl'cssione, il fegato non segregando quest' ultimo sia dipeso da ostruzione che 
bile, nissun a,cido biliare possa rinveriil'si piu non esiste. E importantissimo cije iJ 
nelle urine. Nel qual caso con un sem- medico non si scordi che talol'a l'urina 
plice processo chimico si deciderebbe age- carica di pigmenti bilial'i puo tingerne le 
volmente se la colemia origini nel fegato materie intestinali in modo da farle cre
oppure nel sangue. Molti medici in que- dere pregne di bile. Da} che scaturisce 
sto modo sogliono deciferare una simile come nell'istituire simili ricerche conven
importante quistione, 1'itenendo il reat- ga che l'egro deponga le due escl'ezioni in 
tivo del Pet ten le 0 fer come una pro- recipienti separati. Dalla l'apidita colla 
va ineluttabile. Ma che sia fall ace cotesto quale comparisce la colemia in un indivi
criterio io mi sono convinto in parecchi duo sano, puossi eziandio desumere un 
casi di colemia per ileo-tifo e per feb- criterio che essa sia cagionata da ostru
bre gastt·o. biliosa. Altronde basta leg- zion del dutto, la dove essa sia stata pl'e
gere quanto suI proposito ammoniscono ceduta da colic he epatiche od intestinali, 
S c her er, F r e l' i ch s, M u l' chi - e da egestioni marnacce 0 bianche; 0 da 
son e N e u b a u e l' per l'imaner con- una causa nervosa, se essa tien dietJ·o ad 
vinto che l'moscopia sola non puo con- una viva emozione morale. Chiarissima 
dut'ci in tali casi a risultati sicuri. E sara sempre l'odgine dell'ittero nelle set
pel'o e conveniente che il medica giovane ticemie e nelle febbri gravi. come pure 
si avvezzi ad altre investigazioni affinedi nelle degene1'aziqni scir1'.ose degli organi; 
scopl'ire la vera causa della colemia. digestivi. Se e accompagnata da fiseonia 
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dell'epate essa ne indichel'a una delle 
molte degenerazioni a cui va spesso su
hordinato tale viseel'e od Ull ascesso mul. 
tiplo. Quando alla ittel'izia van congiunti 
il delirio, 10 stnpore, altl'i siutomi cere
bral i, essa 0 acccnnedt ad atrofia acuta 
del fe:.ato ad intossicameuti, a discrasie 
acute del sangue, a pneumonite, oppure a 
veemente agitazione psichica: nel qual 
caso la tirosina, contraddistillta dai gl'Up
pi aci fOl'1l1 i spesso stellati, cui il microsco
pio facl1mente svela, e la leucilla dai dischi 
cristallilli circolari, solubili nell'acqua ma 
nou neil'etere; come pure il difetto di 
urea \lel sangne, assieme al colorito bilio
so dt·Ho f(eCCe ~ischiarel'anno maggior
mente la natura del caso, che coIl'esame 
dl altre minute circostanze l'endel'anno la 
diagll03i superiol'e ad ogni dubbio, 

A tutti i pratici di florma ed estesa 
clicn tela accade di osservt!re in Malta, di 
quanilo in quando nei mesi estivi, una 
forma di itterizia febbrile in individui 
e,.,tenuati dalla fatica e malnutriti. La 
causa occasionale sembra essel'le ogni vol
ta UTla IUllga esposiziolle a1 sole ardente. 
Cotesto ittero, che in sin dal suo primo 
esordire va cOl·teggiato da sintomi gravi, 
come a dire vomito, iattazione, e di quel
l'assieme di fenomeni conoscinto dai cli
l1iei sotto il nome di stato tifoide, e 
talmente letale da condurre spesso l'eg:'o 
alla tomba nel primo settenario. La 
classica opera di Bud d racchiude una 
storia compiuta di questa forma di itteri
Zill e Mo r gan i stesso vi allude nel caso 
osservato da Yes a 1 i 0, del' saeel'dote 
che regio correptus mm'bo. .. quarto die 
abiit (ep. 37). Cotesta· itterizia malamen
te fu da alcuni considerata come un ileo
tifo itterode, imperocche vi mancano in 
ogni caso i caratteri delta febbl'e tifoide, e 
la lesione anatomica che le e propria, La 
termogenesi, che e elcvata in sin dal 
primo giorno in cui l'infermo comincia ad 
ingiallil'e, senza dubbio espl'ime un'inten
sa setticemia, anzi un'acuta necrosi dei 
globuli sanguigni. La piu fatale fm tutte 
le setticemie, cotesta colemia non e da 
confondersi con nissuna delle note set'ti
cemie febbrili. 

La comnne dei medici suole trattare 
simili infermi con un regime antiflogi
stico severo, e loro infatti ne vengono 

somministrati il calomdano a dosi ripe, 
tute, i drastici, 0 il reo tartaro emetico; 
e talora vi si ricorre al sanguisugio, ne si 
tralascia la esecrabile lancet ta, che mol
te genti fa gia viver grame, Nei quali 
infermi il collasso e la paralisi del siste
ma nervoso si avverano colla massima 
rapidita, e la morte avviene in parte pel' 
l'indole maligna dell'aifezione, e in parte 
per cotesta erronea terapeutica, Con
ciossiaehe i soceol'si ai quali convenga 
ricol'rere in questa roviuosa itterizia e 
l'idroterapia, che giova piu di tutto, ])oi
che sottl'ae gran copia dell'eccessivo colOl'e 
che accelera la necremia del sangue e 
quindi l' esito fatale dell' aifezione. n 
modificatore fal'maceutico da mettere ill 
opera e forse I'estl'atto liquido di china, 
cogli acidi minerali, e non col sesquicar
bonato di ammoniaca che contribuisce 
alIa dissoluzione del sangue, Costitui
ranno la dieta: il succo fresco di carne, 
il siel'O di latte, le piccole dosi di vino 
generoso e le limonate fatte con succo di 
limOlle. In questo modo si potra ill 
qualche caso prolungare un po la esisten
sa degli egri e qualche rara volta anche 
gual'irli, poiche questa colernia tifoide e 
quasi sempre mortale e la vita suole 
estinguersi nel primo settenario 0 anche 
nel secondo per paralisi del sistema ner
voso. Nei pochi ca si, precipuamente 
I12g1i spedali dei militari, in cui e stato 
fatto 10 esame del cada vere in cerca di 
lesioni anatomiche, non se n' e trovata 
alcuna ulcerazione nelle intestina, sibbene 
tutte le note caratteristiche di una di" 
scrasia sanguigna. COSl anche noto 1\{ 0 r -
gag ni, che sat'a sem pre autol'ita solenne 
in queste materie : " Cadaveris sectio nihil 
ostendit quod videretur magnopere adnota
tione dignum". 

Evvi un'aItra specie di itterizia emato
gena, che attacca i vecchi, colla cui salute 
essa sembra per un tempo compatibile, 
quando tutto di botto li toglie di vita, con 
sorpresa della famiglia e dello stesso suo 
medico, che vedendo menD intenso il 
coloramento giallo, caminciava a sperar
ne un esito foi,tunato, Dai casi offerti alia 
mia osservazione posso asseverare che 
simili infermi soccom bono ad una rapida 
paralisi del centro della circolazione. 

L'ittero dei neonati e dalle nostl'e leva-
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trici, semel~zaio della pm supina igno
ranza e dei piu grossolani pregiudizi, 
ascritto al colostl'o, e pel'o sconsigliano 
aIle madri di pOl'gel'e il seno a tali infanti, 
spessa gia itterici prima cli avere suc
chiata una stilla di latte. Quantunq1le sia 
difficile assegnarle una causa, pure la 
colemia dei neonati sembra spessissimo 
cagionata dall'aria viziata che essi respi
l'anoin stanzuccie mal ventilate, quando 
essa· non e determinata da congenita 
deficienza 0 chi usura del dutto, il che assai 
di rado si verifica. In un neonato itte-

rico, la cui maclt'c ~ stata da me sotto
pasta all'influenza anestetica del clow
formio molte ore prima del pal'to, io 
attt'ibulla causa dell'ittet'izia al clorofoi'
mio stesso, e le osservu:t,ioni teste fatte 
dallo Z w e if e I nella clillica ostetrica di 
Strasbul'go, le quali dimo3tl'ano che talo 
anestetico inalatodalla madl'e passa ezian
dio nel circolo sangui;~no del feto, confer
manu tale mia interpl'etazione. L'ittero dei 
neonati non richi.ede che'l'uso del colostro 
che le mammine pl'oscrivono. La buon 
aria n' accelel'a la guarigione. {Continua}. 

I~ALTESE BOTANY. 
ORDER. Pap a v era cere Jussiell. 

Sepals 2 deciduous, petals 4, stamens many hypogynous, free; ovar.)b I-locular; fruit capsular or a sili· 
que. Poppies arc well-known f01' their narcotic power: the only cult.ivated species is P. sOlililiferlt1Jl of 
which P. setigerllJll is perhaps a mere variety. 

f Petals yellow, fruit linear, siliques two "" ... '" " ." 2 
1 t dia~~tals sc~~~et, viol~:: or red: .. very s~~~om wh~:e, fruit .~~obular, "o~long 01: .~lavate, stigmas ra3 

( All the pla-nt intensely glaucous; stem ghtbrous, radical leaves lyrate, lobed and cut, hairy, siliques 

I 
tuberculate-scabrous, sometimes glabrous. G I a u c i u m fl a v u m cran. tz.=ChelidolliU1II GlaltciltlJt 
IJin. Zero 112 GlaltciuJIl luteum Scop. Del. 27. Common on sandy ground and in waste places near 
!he sea. March-.Tune. 

2 i All the plant full of an orange juice: leaves pinnate, peduncles umbellate. Ch cl i don i u m 

I 
El a jus Lill. Malt. and It. CelidOJtia. N aturalizecl on uld walls. BO.8Chetto, Rigotti (Malta),. Chatll" 

. um.'! (Gozo). April-.Tune. The juice is good in dropsy: on account of its being caustic it removes 
worts and several skin-diseases, and diluted with· milk or with honey it was highly recommended to 

l e:lllsume white spots on the cornea. 
( :Flower scarlet, atropurpureous at the base; capsule subglobose, with spreading bristles. Pap a

;)) V. (: r hl b rid u m Lin. Zero 450. DeL 20 l\Ialt. Peppri;~. It. Papavero spilwso. Common III 

) llelds. ]ieb-May. 
t. Capsule glabrous ... ... ... ... ,.. ". 4 

4 f Leaves hirsute or scabrous, calyx hirsute, corolla usually scarlet .. " ... 5 
"t Leaves glaucous, and glabrous, calyx subpilose Or glabrous, corolla usually purple 6 

( All leaves pinnatifid; stamellS black, capsules ovate, corolla large scarlet. P. RhO) a s Lin. Zero 
451. DeL 21. Leaves sometimes entire, P. ilitcgl"!/ulizm Dec. Gulia. Malt. Pepprill' It. Rosolaccio. 
In fields. Feb.-May. 

Upper leaves bipinllatificl, leaflets linear, sf·amens atropurpureous; capsules oblong-clavate, angular, 
flowers scarlct seldom white. P. cl ubi u m Lin. Zero 449. DeL 22. Malt. Peppl'ill. It. Rosolaceio et 

5 ~ lJIazza. A most variable species; sometimes the capsule is ovate, abbreviate, with the upper leaves 
bipinnaWid, P. obtus!/oliu7Jt Desf. DeL 24. P, RubiaJi Decand. Gulia; in many specimens the upper 
leaves are pinnate, leaflets dentate broad, the capsules small, ovate. P. atrigoS1J7I1 B re 11 n i g h. Gulia. 
Yery rare. In an other form the upper leaves subsimple, cut. P. pimudijidllZll 1-IOl·is. Del. 23. Yery 
COlllmon in fields. Feb.-May. These two species are mild sudoriferous plants, very useful in cough 

l especially in children. 
( Leaves simJ}le, glabrous, lower leaves lanceolate, petioles serrate, upper ones ses£ile, amplexicaul, 

I inferior rib setose, teeth of leaves tipped with a bristle; peduncles with adpressed hairs, corolla pur
ple, atropurpureus at the base; calyx glabrous, or subsetose: Eliamat.er of capsule 1J inch. P. set i g e

IT U III Decand. DeL 25. Malt. Haxi.1Ja salv(/gf!zet. In fields on hills and waste places. Not com-
Cl -{ mono March-May. . . . . 

l 
Glabrous all over' teeth of lea.v'es not awned; flower blue Wllll:e With a VIOlet spot at the base, 

P. so llln i fer u m 'IJill. Zero 452. Del. 26. This species has two varieties, one with large cap
sules more than an inch in diameter, another with smaller ones, one inch. in diameter. Tlie 
latter is qnly wild, the other is cultivated Ol:...an escape from gardens. Feb,.May. . 
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ORDER. Crassulacem De Candolle=Sempervivre Iussicu, Snccnlcntre Vcntenat. 
epals 5-12 more or less conne~ted; pet~tl~ 5-12 usualy free, sometimes slightl~, connected at base 

((!,¥/ledOlz) : hypogYI!ous scales entIre or laClm~te at the base of each carpcl, 0,': ,wantmg; ca1'P,els the same 
nUll~ber as and opposIte to the petals, free or slightly conuect.r,d, 1-cclled. 11 nh the exceptIOn of Setilltli 

(liJ1~e:ticaUle and S. gland1l1i/ci"liJiI, all our species are annual. I<'leSh, Y plants with extipulate leaves. 
1, Petals whit.e or .flesh-colour tip?ecl ~vith red or red, at the keel; stamcns from 3 to 5 ... 2 

Petals concolor, stamens lOO! mo, e ... ... ... .. . ... ... 4 
Stem branched at the base, decumbent, or ercct., 1-2 inch. high; leaves oblong, conna.te; flowers i sessile, usually 3-fid, petals white hypog!/1l0US scaleo, 1C(l}Itl:Jlfj; typically 3 stanlP-lls, 3 pistils. T i 1· 

J 1 re a mu S cos a Lin. Del. 234. Among mosses, TP"'ied B(Jllltta (Del.) Wied Xqora together with 
21 Lycopodium delltielllalum Lin. where it occurs plentifully This plant in March is often red, in which 

I state it is not to be mistaken for '1'. ,'ub"a Gauan. :Feb.-March. 
!L Mote than three stamens, hypog-ynous scales not wanting . 3 

I 
Stem dichot0111ons, gencr"lly rooting at the lower nodes: petals flesh-colour, stamens 4, pistils 4·. 

Bulliarda Vaillantii D<Jc.=1'illa'a Vail/wllii \ViIU. Del. 235. P. afjuatica Lamk. In 
I ditchcs very abundant all around Cotonera, together with Callitriche auhlJillialis, JUllCllS bzifoltiUS 

~i ~ and Zamdchellia deldata. Feb.-Ap. 
I Stem erect 1-6 inch. , high ; leaves o?long, sub~cprcssec1; cyme 2-5-cleft, petals white, al'istate; 
I anthers red. C rea ss u I a rub ens Lm. Del. 233.=Sedulll ri/beNS Sturm. On walls of fields and 

rocks very common. The best specimens are found at Tried Smther. Mm·ch.·June. 

4 
Root tuberous; petals cohering into a tubular 5·cIeft corolla 5 
Root not tuberous ... . " ... . .. ... 6 
Stem subsimple ; corollas pe<ildulous, with obtuse but mucronate teeth; pcdunl:les twice as long as 

I the brads. Cot Y I e cl 0 11 U m b i I i c u s IJin. This is the only species of this order recordecl in the 
FlortfJ "1fe/itensis '1'ltesartrl{s by Zerapha, 143.=Umbiticlts pelldulilluS Dec. Del. 236. Malt. Zogret et 

I ghagiltsft. On old walls ahd rocks. 'I'he best specimens often 2-2 ~ feet high are met with under 51 carob trees at \'lied Smtber. May-June. 
Stem subbral1chccl, corollas horizont.al, with very acute teeth;, peduncles twice as short as the 

bracts. C. h 0 r i z 0 n t a lis Guss.= Umbilicus horizoJltalis Dec. Del. 237. Malt. Zogret el ghagiusa. 
Oil: old walls and rocks. Common, May-June. 

6 1 Sepals and petnls 6-12 7 
Sepals and petals 5 .. ' 8 

~ 
Glabrous, stem 2-6 inch., floweIs light bllle. The whole plant becomes red in exposed sihjations. 

I S c d \\ m c ce nIl c n m Vahl.=Del. S. heptaph!JlZztllt D' U rvile non Poir. 'Rocky places very com. 
,.,. I mOll. Called Ghelteb la elllJadomla in Gozo. where it abounds at. TVieel el Xlendi. , i Stem 1~.14 inch. high; flower~ CymOS0 !e1I?wisl;, I.caves cylin~rical, sn~ulate 4,-8 lines lon~. S, 

a ill p 1 e'x I ca u I e Dec.=SemperVlVltlll teil1u(olzzllll SmIth. Del. Cluefly on lImestone rocks of ra'vllles 
viz; WiNl et LUllziata, Wieel jJ£olcbel, Wieel Babzl. :May-July. 

f 
Leaves fiat, angularly to~thcd; fl~wers axillary, ses~ile, S. s tell a t u 11l Lin. var. b. Guss. jl07'ib'MS 

8 Ca'l"lle/:s. Among wet stones III the nelghbonrhood of.Wzeel Hassapt(U/ .. Ap.-J une. 
Leaves terete .,. ... ... ... .. ... '" .. . 9 
Annual; glabrous; flowers pale yellow. S. li t 0 ~ e U 111 .Gll~S. April-May. Specimens of another 

sedum wcre sent to me fr01l1 Gozo by Mr. D:I t hIe: whICh 18 not yet determined. 
9) Perennial; glandular-pubescent; flowers whIte or lIght rose-colour. S.g 1 and u I i fer u m GU8S. 

t On limestone rocles at Salt GiOlj ta el Faw{(l'a the only station where I met with this species. 

, RDER. L ilia c re . La ~laoltt - Pei'ial!th inferior 6-le!ll'ed or with 6 teeth: stamens 6 insertc4 
lIlto he receptacle or on t.he perumth: oV{tlyj WIth 3 many seeded cells. Some spccics of this order are 
very handsome as Scilla ]JrtfJbractl'eata, 'PI{lip(t 8!Jlvest1'is, Ol'llitnogallllll al'ahicltJlZ: 'only Scilla tIlm'ztima 
is m dicinal. 

( Root not bulbous (A 10 i n ere) 2 
1 1 Root bulbous 4: r lJeaves lanceolate, serrate-spinose, acuminate, carol/a tllbulose, yellowish, pendulous. A I 0 e 

I 111 g a r i s Dec. Zeraph. Hl.= A. pel:foliata Ucria. Malt. Sabba,'{/. On rocks Pwales. Dr. G e 0 r g e 
2 i c It IV e i n f n r t h, the great African Explorer, found this species very abundant in the vicinity of 

l Corolla six-parted, spreading, root tuberous fasciculate ... 3 
[

Vied el Xlelldi at Gozo. Ap.-July. 

r Le.wes broad with an acnte keel. Asphodelns ramosus Lin. Zeraph, 63. NIalt. BeJ"Wielca. 
I ommon in dry and rich soil especially 0!1 hills. Dec.-June. -31 Leaves striate, subulate, fistula!'. A. flstulosus Lin. Oecurs behind the Naval Cantecn under 

he Co)"mdillo cliffs, from where the first specimens were brought to me by Mr. W. Per r y R. N. 
l"cb.-lVIay. 

4,.f Umbel with no spath, corolla campanulate, deciduous (T n lip ace re) . 
t The above three characters never united toghether (If y a c i 11 t hi ne re ) . 

5 
6 
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r Flowers solitary, yellow, petals without nectaries, thme internal ones acute,' and bm'hate at tbe 

I apex and base; stamens pilose at the hase. Tu lip a s y I v est r i s Lin. Zeraph, 622. Malt. Tulipan. 
salvaj. Borders of fields nt Wied Kel'da opposite Saint Anthonys' Chapel, whel'e it was observed for 

5 ~ the first time by Dr. A, N a u d i an eminent maltese physician and naturalist .. Feb.-March. 

I Petals white with a longitudinal llectariferous furrow at their hase, flowers racemose. JJ i I i 11 rn 
ea n did u m Lin. Malt. Giliu 01' Zembalc. Once a native ill Wied Zem/)ak from where the bulbs werp, 

lrcmoved by florists. March-May. 
o 5" Flowers with spa/h ( A 1 I i U 111) • 7 

'( Flowers with no spath 21 
7 r All stamens simple, not 3·pointed ... ... ' ... ... ... 8 

'( Interior stamens broader and 3-pointed, the middle point alone hearing an anther 1.\1 

[

Umbel subradical, pauc;florons, fl. white, leaves flat, ciliate and pilose. A 11 i u m Ch a m re - ill 0 I y 
8 Lin. Zeraph. 10. In waste places. Dec,-Feh. . 

Umhel on a more or less elongated stem ... ... ... ... '., 9 

t 
Petals purple spreadinr; or reflexe.d, not covering the c.apsule ; leaves few, allra(~icnl ;. sj'amP-fls ran

g nected at. the base. A .. n I I!; rum Lm. de.!. 59(): A. magzcum Zeraph. 15. Malt. Czopla/s. Border of 
. fields, TfTzed Kerd((, W1ed GerzuIJZa, Bahrlct, TfTwd KotOil. 

Petals always erect; connivent, covering the capsule, leaves radical '" ... ... 10 
1 0 ~ Scape triquetrous ,,, ... 11 

~ Scape terete or sonmhat compressed 12 
r Stem with 3 ohtuse angles, spath monovalve, stigma entire, pet.als whitr obtuse. A. Jl e a po lit a -
I nu m Cyr. Del. 5D7.=A, album Zeraph. 11. Malt. TeuJIt abiat. Border of fields, 1/frl1'8[J8cala, Wied 
I Has8aptan, Wied Blalldun., Cotonera, Bahria. (Malta), Wied el X'iJelldi, Pergla (Gozo). Apl'il-:May. 

]] I Stem with acute angles, spath will 2 valves, stigma trifid, petals acuminate. A. t l' q 1l et r 11 'm 
I Liu. In damp and ~hady places. Wied Gherzullla, Wied el Baruni (Malta), Wied el Xlelzdi, M/Jiar 
l(Gozo). Dec.-Apl'll. 

] 2 f Leaves li.neal', narrow or filiform ] :3 
( Leaves Imear, broad... ... ]1, 

1 
Scape 4-6 inches high, ft. few, shorter peduncles deflexed. A. n arc i f 1 <) rum Vivo Commulli-

13 cated to 1.ne hy Vie tor v 0 n J a n k a, Prof. of Botany i:t thc U ni versity of Pest, who foun,i many 
spAcimens of it in Wardia, Gozo, near the Telegraph StatIOn, on the] 2th July 1874. 

Scape 10 ineh. to 3 feet high ... ... ... ... ... ... ... 15 
r Leaves semiterete fistulose; flowers cal1}panulnte, mult{flO1"mt8, spath with 2 unequal valves twice "8 

I long as the umhel, petals palish. A,.p all e.n s Lin. Zeraph. 2?1. l\1:alt .. Teltl}l sap·ani. On cultivated 
I O'rouud,. TfTied Ghel'zttrtla, Fmnm el J·th, Gnet71a, ]J[{{l'sasoala, Wterl Gho1Jlol', Ap.-May. 

14 ~I b Leaves filiform, flowers campanulate-cylindrical. umhle pauciflol'Ous, petals white, spath striat.e, 
shorter than the pedicles. A. ten u i fl 0 r u,m . Cyr. Found hy Prof. J a n k a at Baltria, while bota

lnisinl!; with me on the lOth July 1874. r Stamens shorter than the pet.als, umbel spreading, or subfastigiate ... ... ... 16 

1 
I Leaves ciliate at the margin; subpilose beneath, stamens longer than the petals, which are white, 

5~Lumhel hemispherical; spath l-valve pednncles erect. A. vernale Tin. Hill Ta Hal'rax, Gozo. 
March-April. 

16 f Leaves ciliate at margins, often pilose on one or on hoth surfaces 17 
<- Leaves glabrous 18 r Petals ohlong-lanceolate, hhmtish, concolor, umbel spreading; leaves ciliate often pHose bencath. 
I A. sub h i r s ut n m IJin, Zero 14. Malt. Teztm nwslIqf. In fields Hagim' Kim, ZotlkoJ". March-.T une. 

17 ~ Petals lanceolate acute with a purple keel, style reddish or long as t.he petals; umbel fastigiate ; 
I leaves pilose-ciliate on both sides. A. t r i f 0 1 i a t n m Cyr. Del. 599. I think this is a mere variety 
l of the prcceeding species. Herbose rocks of COl'l'adino and Cowlino. April-May. . 
r Internal petals narrower, flowers rose-colour, seldom white. A. l' 0 S e u m Lin. Zero 292. Malt. 
I Teu1Jl ham/·ani. On hills N aall?", Emniegel. The umbel is often bnlbiferous. Sent to me by Mr. Du t-181 hy from Gozo. April-Muy. 

All petals equal, fl. white or yellowish, A. perm i x t u m Gnss. A specimen was found by the 
LRev. H. Ha n son on t.he cliffs Ta CellO, Gozo, and sent to me for identification in June 1863. 

[ 

Umhel bulhiferous. A: sat i vum Lin. Zero 8. Malt. Teum ta l'eqel or ta ZJ·ih. Naturalized in se-
19 veral fields; but not a native. 

Umhel not bulhiferous ... ... ... ... I.. ... ... 20 
r Spath often decidnous, petals with an acnte, scabrous keel, ffower light rose-colour, sweet scented.. 
I A. A m pe lop r a sum Lin. Zerah. 13. Malt. COI'rat sal1Jaj. On cultivated ground. Comm. April-

i 
May. Two bulbs and having the form of a chestnut. 

20 Spath deciduous, exterior peduncles shorter and l'rilrxf>iI, tloWP1"S smnll ntropUfPl11'p-ons, A. r1 P,-

sce n den's Lin. Delic. 602. In dry fields and on hills pretty common. Cormdino, Bahria, Wardia. 
I' -M~Y. 
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21 I Perianth gloh.oseol' suhcylindl'ical narrowed at t he mouth, 6-toothed (].,I use a r i ) . 
"I. Petals spreadll1g. ... ... ... ... .'. ... ... ... 

22 
24, 

[

Upper flowers with very long peuuncl<"s. Mu s car i co m ° S UHt Willd.=Ifyacillthus COll108US 

22 Zero 222. Malt. Basal et hiliezer. Very commOll in fields. A p.-Juue, 
Upper peduncles as eqnal as the othcrs... .. . ... .. . . .. ... 23 

[

Bulbs proliferous leaves canaliculate. NI. ne g le c t u Il1 Guss.=Bot('tl.?JlZthes i!tglectus Del. 594. In 
'>3 fields. Common. :M~t~·ch-lday. ... . . . . 
~ L Bulbs hardly prohferous, leaves cylmdncal, strJat:e. NI. par Y 1 fl 0 l' U m Desf.=Bothgailthes pal'vt

jlOI'ZIS Kunth. Del. 593. In fields, jJ{(t1'8(lscala, 8an Paolo a lJfare. Autumn. 

[ 

.fetals pel'~istent, stamens on the receptacle and adhering only slight.Iy to the perianth, flowers 
24 white (0 r nl t hog a I u 1Il ). ... ... ... ... ... ... ... 25 

Petals often decidnous, stamens on the base of the· perianth, flowers blue or white (S c i 11 a). 26 

r Leaves 3-5 lines broad, ovary yellowish, petals green at the keeL 0 l' nit hog a I u ill P Y r e n a i
cum Lill.=O. 1ZaJ'bollellse Zero 41·2. O. st(tc/t.1foides Del. 604. In fields. Wied Gherzunza, Hagim' Kif". 

25 i iVIarch-lIlay. 
I Leaves 8-12 liues broadl ovary nigrccent, petals greenish at apex. O. a r ab i cum Lin. Zero 
l441. Malt. Halib et tail'. In fidds. Wied Mu/cud, Wied KO/Oil ctc. Marc--May. 
( Leaves filiform, scape striate, 2-7 inch high: peduncles, petals, stamens and pistle purplish blue. 

26tS c i II a aut u Ill. n a lis Lin. Zer. 546. On waste ground and rocks, C01'J'(tdilto, lWarsascala, jWtahleb. 
Autumn. 

Leaves i-4 inch. broad. ... .., ... ... ... ... ... 27 
( IJeaves broad linear, longer than t.he sea pe, ciliate at t.he margin, bracts lanceolate-acuminate 

I equal in length to pedicels, tlo~ers blue or pale blueish, seldom white disposed in a large snbeonical 
co:ymh, peta;ls persistent, capsule ovate. triq~etl'o~s, illucro~ate. S. pr re bra c.t eat a Haw. U~der 

27 ~ Hus name I lllclude several pseudo.speclCs VIZ: Sedla pei·/tVZ{ma Zero 54'3. 8 slcztla Gnss. Del. 608. 

1
8. lJ!lltii Lin. S. candida G.nss. Del. 60S. and S. ciliata Gul. in li.tt. ined. In ravines, on hills. Wied 
Babll, Wied Ifassaptan, (lVzed ])alal7t Dr. Don a I cl son) Apl'll-J une. 

l Leaves not ciliate at the margin typically shorter th .. n the scape ... ... ... 28 
( Peduncles petals, stamens & st.ylc blul[;n, bract s SOftly very short. S. h y a e i Jl t h 0 i des Lin. Del. 
1609 . Malt. Gha12sal srtivaj. Border of fields 8mt Paoto a !llaJ'e, W{mlia (Malta) Ta Gene (Gozo). 

28 ~ Ap.-June.. . 
I Peduncles whi~e ~s Ivory> petals, ~lame~ts a~d .style white., anthers yellow, bracts l'~flexe(l spurred 

L
beneath. S. 111 a l' I t I m a Llll.=lJ1ywea sellla Stemh. DeL 606. Malt. Ghansal. On hIlls and dry pla
ces. ,J nly-Sept. Mllch nsed in medicine as a diuretic. 

Annuario delle scienze mediche, rias
suuto delle piu importanti pubblicazioni 
dell'annoporidottori P. Schivardi e 
G. Pini. Anno IV. Ottobre 1873. - Ed F. 
V a 11 a l' d i. NIilallo. 11 1873. 

Quest' eccellente pubblicazione e nna 
eli quelle che i medici leggono con vera 
piacere, massime i pratici di estesa e 
flol'ida clientela, che vi tl'ovano una breve, 
chial'a e fedele I'ivista di tutti fatti che la 
scienza si e acquistata nel cor80 di un 
anflO. Ai medici nostl'ali, che molto 
commendano cotesto ntilissimo annuario, 
basta. annunziarne la comparsa perche 
solleciti ne facciano acquisto. Questo 
lavoro va di anno in anno rendendusi 
sempl'e piu importante, grazie alIe pl'e
rout'e dei chiarissimi snoi sCl'ittori. 

N OTIZIE DIVERSE. 

II dott. S i m m 0 n dell'Ospedale di 
Yokohama nel Giappone sperimento utili 

uei vomiti di gravidanza gli enemi con 30 
grani di cloralio, disciolti nella mucila
gine di gomma arabica. Ei crede che in 
altri vomiti simpatici tali enemi con dosi 
anche piu elevate di cloralio debbano 
egualmente seguil'si da splendidi successi : 
ma non sappiamo perche il S i m m 0 n 
considera 10 stuto ~ogistico di un Ol'gano 
c9me controindicante l'uso di tali enemi, 
imperoche noi amminstriamo col mas
simo vantaggio il cloralio in tutte le in
fiammazioni. 

Conseguil'ono jel'i la laul'ea di me. 
dicina nella Chiesa annessa all' Uni. 
vel'sitli. i signori P. 13 0 n ell 0 e T. 
Francica (Vittol'iosa), S. Cacciola 
(da 'l'aormina), 8. G u 1 i a (Cospicua) A. 
Pullicino (Valletta), F. Sceber'l'as 
(li'lol'iana), H. Stilon (Valletta), F. Xue. 
l'eb (Gozo). 
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. 01' non e m01to. ne1 Gran Porto tl'ovossi galleg
gmute una cas sa dl leg-no con delltro uua gallina cd 
un scrpente lungo 8 piedi e g'I'OSSO quanto il braeeio 
d'un uomo. Tale specie, nota nolle menag0rie col 
Jlscudo~limo di Boa. COl~st:'iC!Oi> Cl un pitone asiatico, 
probabl1mellte nab 1'0 lla Grava 0 dalle penisole 
indiane; ed e il Python 'l'i[Vi~ Daud. Esso tl'OVaSl 
nella llostra farmacia dove vivc di conigli che cO'li 
prima uccide eoi suoi podcl'osi JllUseoli, indi inghigt
te interi. I pitoni sono serpenti nOll velcnosi, ma 
assai colossali e fCl'oci, c pii\ anliti dei Boa, che sono 
specie tutte amcl'icane; dclla quale eosa serisscl'o 
allehe gli antiehi Romani, in modo spccinle 'l'ito 
Livio. in uno dei libri pCl'duti, ~ma ricot'dati da 
ValerlO NIassimo. AllelIe rE nio, Sllio Italico e Dio
doro Siculo ne fanno menziolle. 

Lodiamo il ·Comitato di Salute del saVlSSllllO 
pl:ovvedimento teste prcso di sospcnelel'e ogni rap
porto colle lleggenze di Tripoli, ove la fatale pcste 
bubbonica si e da poco tempo manifestata. Tab 
sfratto Cl stato univcrsalmcllte commendato, ovc 
non si voglia eccetti:wre una piccola frazione di 
gehte, che non si cura di nuocere alla salute comu
nc, quando trattisi di favol'il'c le transazioui COlU

lnerciali. A cotali mcrcanti e mesticl'i che il 
goVCl'110 faccia oreechic eli mercatante. 

S.E. i1 Govcl'llatore seeglieva or son giomi una 
eommissione per stlldiare le canse elell'~lta \1lorta
Uta eli queste isole e l'Rccomaudal'e mezzi igicnici 
per assottiglial'lle tale cifra. 

* 

[ di quest' isola si flesllilJe dalla legge delIct 
sepoltara estt'amnl'ale al;a quale egli daVft 
facile il suo assenso, Ebbc ben formata 
la persona, e sopl'atutto nohile l'aspetto; 
elavata la sua mente e modi sqllisitamen
te civili. Come ai tristi ed ai superbi 
sapesse reslstel'e 10 mostl'i-l.VanO la fiamma 
rlell'.oechio suo impel'ioso, I'impeto e l'ill
tl'epidezza della sua parola, nel che non fa 
cornmendato da taiuni che male conosco
no il cuorc (lell'nomo. 1\1[a quanto fosse 
amabile· coi miti c cogli eguali e quanto 
soave coi povel'elli, 110n e chi non l'ahbia 
udito a ripetere le ·mille ~·olte. 

Con sommo l'ammarico ricol'diamo la 
(') 

mortcdel dott. Car m e I 0 J~ 11 ul av-
venuto add] 25 dello SCOl'SO mese nel L II 
unno di sua etit, pel' un' aff('zione epatiea, 
che tenne dietl'O arl un attacco eli febbre 
gastro-biliosa, che egli soffrl nel mese di 
giugno. L' Ell u I aveva sortito dalla 
natura un'indole soavissima. 1Jo aiuta
rono nei suoi studi una memoria molto fe-

A grande danno di questa diocesi addl lice cd una nOn COll1une intelligenza : laol1-
22 dell'or SCOI'SO luglio moriva per affe-I de rapidi ne furono i progressi, di forma 
zione dello stomaco, in Castellamal'e di che splendida prova clava dell a sua abilita 
Stabia, Monsignor G a eta no P ace nel concorso, donde risnIto Assistellte 
For no, nel1'immutura. eta cli 64 anni. chil'lll'go dell' Artigliet'ia Maltese, ed alia 
Generale fu l'afIlizione e numerosa la mol- mOl'te del compiallto dott, Be r n a l' d ne 
titudine che siraduno al Duomo di San venne eletto COil plauso univel'sale Chi
Giovanni addl 27 dello stesso mese ove rtlrgo Maggiore. Pl'Utico eccellente, com
se ne celebl'avano magnifici funerali: in mendabile ne fll la prllclenza nell'am
mezzo ai quali SOl'geva la voce commossa ministl'azione dei rimedi : egli el'a ritennto 
del sommo oratore di cui il P ace For _ assal esperto nella semiotica. Conobbe 
11 0 aveva riconoscillto ed onorato il me- bene l'anatomia e fll vel'sato in fisiolo
rito. Chi meglio del Cum b 0, perpetuo gia, Ottimo cittadino, tenace nell'amici
testimonio delle azioni del Pl'elato, ne zia, e molto caritatevole, con tutte cdte·ste 
avrebbe tessllto l' elogio? Monsignor nobili prerogative, non doveva l' J~ I I ill 
P ace For n 0 in sin daI momento in acquistarsi la stima di tutti e divenire, 
cui fu assunto a1 Pontificato ogni sua come fu in effetto, la delizia del corpo 
sollecitudine diresse a ricomporne meglio al quale per bell venticinque anui ap
il clero, donde nacque che per Iunghi partenne, e cli cui fu splenclido orna
periodila sua vita fu assai travagliata. mento? 
Quanto amasse ~ il miglioramento igienico 
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La salute pubblica nOll e in buon stato, comc ce 
l'addita l'alta ciffra della mortalita. La miseria, un 
forte calore che subentra repentino ad un frigidis
simo inverno, la prevalenza di morbi zimotici, 
esizialissirni alia piccola eta, un numero di cardio
patie e nefl'opatie, avanzo deL passato invcl'l1o; 
tutto contribuisce ad ingrossare la statistica della 
mortalitiL I nostri connazionali lamentansi a tutto 
potere del puzzo esalato daUe latrine delle Tre 
Citta che a vero dire ti rammenta non gia l' essen
za df rose, ma le tl'isti fOl'naci d' Acheronte. Il 
ristaO'no dei corsi luridi si potrebbe agevolmente 
l'imn~vere con spesse irrigazioni di acqua marina. 
Pure i nostri connazionali san bene come i militari 
(alludiamo ai soldati e aUe 101' famiglie) sogliono 
pl'endere a gab~o i b~oni C'Onsigl~ ~i far parco ~lSO 
ncll' estiva staglOnc dl bevande spll'ltose, che essl al 
contrario buone 0 cattive, tracannano come acqua 
di limpia'a e frcsca .sol'gente; ne .di mangial' frutte 
ii1ll11ature, che eSSl d'!vorano aVldamente. Donde 
poi le diar~'ee incoercib!li, ~e co~gestioni. ~patiche~ 
e le infimte forme dl dlspepsle febbnh che SI 
vogliOl!o. di natura miasmat!?a, quantunque abbiano 
per ongme la crapula. e I mtempe~n~a. 9uant~ 
all' eccessivo calore, caglOne frequentissllna dl gravl 
morbi, fuO'gendo i coccnti l'aggi del sole, l'infre
scandosi l~ mattina 0 la sera nell'acqua di mare, 
evitando i lavori eccessivi clella mente e del corpo, 
facendo lelYgieri esercizi al cadere del sole, in som
ma con m;a bUOl1a igiene, ben si ponno attennare 
gli eifetti svalltaggiosi di questo nostI·o clima. 

Il Capt. Fe i 1 den ha fatto non ha guari la 
cUl'iosa scoperta. che varie conchiglie terresti col
I' apel'tura chi usa e piene cl' aria, comeche nOIl 
appartenenti a qnesta fauna, si raccoll'ono sulle 
nostre spiaggie, quivi dalla vicina Sicilia spintc 
dai marosi. Laonde non sieno fl'ettolosi i cOllchi
gliologi di registrare come indigene quelle conchi
glie nelle quali non tl'ovisi vivo l'aiilmale. Il 
Capt. Fie I d e 11 si e gia formato nna bellissima 
collezione conchiglio10gica maltese, la quale, essendo 
stata messa a nostl'a, disposizione, ci ajutera non 
po co per la seconda parte dell' Indice c1i cui la 
prima parte ha gia veduto la luce. Il Capt. 
Fe i I cl e n fece altl'sl l'osservazione che la elMt
silia manlOtica (Gulia) occupa un' area in Wied el 
Xtelldi, dove vano riesce cercal'e le altre nostre 
cla.usilie SI abbondanti in altri luoghi. 

tense in un pubblico istituto, si ande, graduata
mcnte formando uu catalogo, che uon e ancora 
compiuto. delle piante che nascono sponbnee in 
questo gruppo insulare., Contribuirono allo stato 
presellte delle nostre conoscenze sulla flora gaulo
melitense, B 0 n a mic 0, C a v a II i 11 0, (checM ne 
dica l' istorico Cia n tar giudice di nissun peso 
in queste materie), Z c r a fa, e il ch. Prof. Del i -
cat a . Fra co10ro che hanno coadiuvato aIlo stu
dio delle nostre specie meritano speciale mellzio
ne D ut hie, Don a Id son, Per I' y, e il Rev. 
Ha n son, che con noi si re cava al Gozo nell'S(j3 
per una lunga escursione botanica. Le peregrina
zioni del D ut h hie 10 rendono molto beneme
rito deUa flora nostrale; ai quadri analitici giii. 
pubblicati in questo periodico, e~li ha aggiunto le 
segucnti specie; Silelle BehelZ Lin., Arenaria te
nUi/olia Lin. var. viscidula Pers. PotYPOfJOIt alsince
jolium Pers. El'odium lacilZiatum Will.var. hispidum 
Guss. Delle altre da lui raccolte terremo pat'ola via 
via come pubblicheremo gli altl'i quadl'i. Il Du t hie 
nel congresso di Firenze mostro a vari emi
nenti botanic:, che quivi erano radunati, i Illolti 
esemplari delle pia~lte da lui raccolte in queste 
isole. Fu fra gli altri il ch. Prof. To d a r 0 che 
ve li esamino e varie osservazioni fece delle quali ci 
approfittercmo piu avanti. 

01' non e molto l' isob fu ancora visitata da un 
altro botanico d\ prim' ordine, V i c tor de J an -
k a, Profess ore di botanica sistematica neIla U ni
versita di Pest: affine di esaminate un erbario 
delle specie nostrali, e di studiare vive alcune 
piante che fioriscono in questa stagione, qui recavasi 
da Firenze l'iIlustrescienziato, verso i primi dell'or 
scorso luglio. Egli a noi fu diretto e con noi fece 
varie escursioni, ed esamino il nostJ·o erbal'io che 
quanto alle graminacee puo dirsi oramai compiuto, 
ed abbastallza dovizioso delle diclamidi. Fra le 
piante indigene, sfuggite alle ricerche dei botanici 
che ci precedettero, egli vide nel nostro erbario, 
~Itre queUe gia da noi pubblicate, le seguenti spe-
cie: Aristolochi(t lonfJa Lin. TanZZt8 conzrIlzlIZis Lin. 

N eIle val'ie epoche della scienzlI questa isola fu Bal'tsia visrosa Lin. 1'accolta da noi nel Gozo e poi 
visitata da somlIli botanici tali sono B 0 c con e , dal Don a I d son in J\1:alta;, X(l1zthium spinOSlt1IZ 
Fors k aI, D' U l' V i II e, G u s SOl: e, . P ~ r? _I Lin. PopZtl:ts alba Lin. C~l'e.7J ~in1c~i Wi~ld . .c~rovata 
1 i no, N y m ann, B row n ed altn dl slllllle dal D u t h le) , FZ'an1cenza ltlivzs Lm. (dl CUI 11 D 0 -
schiera che qui vcnllero a raccogliere piante. Alcu- 11 aId son raccolse numerosi esemplari), Tamma
ni si contcntarono di attaccar carteggio con botanici ?·i.7J ajricana ,Desf. Poa bulbosa Lin. Lolillm m-vetzse 
maltesi, che non mancarono nelle diverse epoche; Smith. Ampelosacslllo8 tena.7J Vahl. e molte altl'e. 
cosl L in n eo, Ten 0 re, Be rt 0 I 0 ni, Cos - Il J a nk a, insomma, nons'aspettava dalle brulle 
son, P a rl at 0 re, tutti ebbero esemplari della e clesel'te 1'ocche di quest'isolll, (almeno come ap
nostra flora dai botanici nostl'ali. In tal gnisa, lIla con pajono nei mesi estivi) tanta abbondanza di specie. 
fatica appenll credibile, mancando Ull erbario meli- N ella sua breve dimora raccolse qnt due spede di 
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Allium, ~euziouate .uei quadri aua1itiei pubbIieati in 
q uesta dlspensa, e 11 Convolvolus temtissilIUIS Sibth. 
:Meno due, ~gh confermo le diagnosi tutte del 
nos~ro. erbal:lO, e non ne tolse che un esemplare 
~ell.At~·actytz,s callcellata, assai rara in quest'lsola. 
~gl: SI reeD al Gozo aecomp~gnato. dal C.apt. 
F e.ll cl e~, noto per aver reso cll puhbhca raO'lOne 
van lavol'l .sull.e triM. pennnte, cd il quale v~ con 
successo qm sPJando l'arrivo degli uccelli mioTatori 
~vvell:d~ne gia aggiunte varie specie sfugO'ite a11~ 
m~afl'lllldelloSchembri, e del sig. Charles 
-W rI.~ ~ t, che ne seglll le 01'1ne. Le specie vive 
che pIU mteressassel'O 11 J an k a fUl'ono le Statid 
la Celztaurea 8pat!t1tletta Zero ed alcune gralllinace~ 
raccolte ne1 FlddzeH ne11a Bahria e in W ied Gherzlt
met: N el Prof. J an k a alla scienza va felicemellte 
umta una soavita di costumi che 10 l'clldc molto 
al.nabile; si pu.o dire ~enza e~ageraziolle che egli a 
lllSSUllO. cede m gentllezza. 11 Jail k a viaggia 
a pl~bbhche spese, ed a quest'ora e a Pest, occupato 
a. dISP?:Te n.el,suo erbario, per avve1ll'ura il piu 
l'le('u ut speme europee, le piante da llli !'accolte 
lld lUllgO suo viaggio italico. 11 Prof. Jail k a 
pri:lla . di aCCOl;liataysi da noi ebbe la squisita COI'
teSIa dl ~~mulll~arcl pel nostro pel'iodico la seO'uen· 
to deSCl'lZlOne dl un nuovo Diantluts da lui ra~colto 
in Eboli, cd a noi dedicato. ' . 

Dianthus Gulire .Tanka. 
PCl'cnnis; glaberrimus, exceptis folio

rum margillibus lrevis ; caules elati, recti, 
suhteretes atque obsoletissime v. oblitera
te <1,-anguli, folia lineari-subulata. 

Flores crespitoso-fasciculati, numerosi j 
]wactere in quodam flore 6·7 ornnes calyce 
bl'eviol'es, parte dilatatre ovato-lanceolatre 
V. ovali coriacere albidre, apice reqnilongo, 
abl'upte subulato-acuminato herbaceo. 

Calyx multistriatus j subtus bracteas 
reqnalls, dentes lanceolato-acuminati. Pe
tala puIchre lutea, srepe subtus fulva j 

lamiJla imberbis quidem sed totasuper
neie wlutino-pilosula calycem dimidium 

a~qnal\". 

~-Itl herbidis dumosis planitiei prope 

Eboii non procul a Neapoli. 
Delcvi d. 18. Maii 1874. 

N ominavi in honorem Clarissimi Doc
tori" Cl- u I i a in Scientia N aturali peri
tissimi atque mox Floram insularum 
Melites edelldi. 

l>abam Melitre di 14 Julii 1874. 
Victor de Janka. 

11 pesce Lovaro. 

Sotto tre nomi di versi e stato descritto 
un pesce assai curioso per la sua forma e 
pei ,suoi caratteri, la cui carne, avveglla
ch~ u~ ~o' mo1le, e cio non pel'tallto 
dehcatlsslma. II gl'ande ittiologo di Niz
za nell' Histoire Naturelle des p~'incipales 

productions de l' Europe meridionale (vol. 
3. p~g. 341-2) <tescl'iveva cotesta specie 
fra 1 corifenoidi, e non tl'ovando nelle 
opere del C u vie r ,alcun genere nel qua
le p~t~~se descrivere il pesce in parol a, gli 
stablh 11 nuovo genere Ausonia e dal nome 
dell'immortale naturalista francese, A u
son i a C u vie r i denominollo. Dal
l' altro canto Ra fi n e s que - S ch m -
a 1 t z nell' crpuscolo intitolato Caratte~'i 

di alcuni nuovi genci'i e nuove specie di 
animali e piante delta Sicilia (gen. 22. sp. 
53) e nell'Indice d' Illiologia siciliana 
(pag. 39. Tav. 1. fig. 1.) chiamo questa 
stessa specie Luvarus imperialis, rendendo 
C?Sl. scientifico il nome di Luvaru impe
nalz e L1lvaru l'eale, col quale i Catanesi 
e forse anche tutti i Siciliani Cotloscono 
queslo pesce. N a rtl 0, alla sua volta 
. ' 19naro, come sembra, dei suddetti lavori 
anche de,~erisse e figul'o il loval'o col nom~ 
di Proctoste,qus prototypus 0 Proctostegll.'f 
typus, in una memoria pubblicata a Pado
va nel 1827 col titolo: De Proctosteg·o. 
Ne fa alcuna meraviglia se conoscendo i 
suddetti lavori egli non avesse dalla data 
descrizione riconosciuto h specie, impe
rocche 10 stesso Car 10 L. Pr in c i p e 
B 0 nap art e, pt'incipe an ch' egli degli 
ittiologi italiani, nel Catalogo metodico 
dei pesci eUl'opei (pag. 76) enumero 
l' Ausonia Ouvieri di Ri s S 0 e il Lu. 
varus impe1'ialis di Ra fi ne s que come 
due specie distinte, tl'atto forse a cio da 
un errore incorso nella tavola del Ri s so, 
ove invece del numero 28, che fa riferen
za alla spiegazione della figura, e messo 
27, che infatti corrisponde all' Alepoce-' 
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phalus rostratus. Amendlle le figlll'e date 
dal Ri s S 0 e dal Raf i n e s q 11 e SOIlO 

esatte in qllantoche danno una buona 
rappresentazione della specie, e chiari
scono il carvttere generico costitnito dalle 
pinne ventrali rndimentali. 11 Can e
s t ri ni, nella enumerazione dei pesci 
italiani, riconosce l'identitrl delle tre· sup
poste specip, e conservo al Lovaro il 
nome rissoano eli Ausonia Cuvieri. 

111uvaro si trovo a Nizza, nell' Adria
tico, in Sicilia, e fu eziandio rinvenuto 
dal Cap. S p r !j, t t nelle acque dell' isola 
CI'eta, come gia pubblicammo, in segnito 
ad una descrizionCi; con fignl'a, tl'asmessaci 
da Ini per la determinazione della specie. 
Bsso fn tl'ovato piu volte in qneste acque 
e preso ela pescatori ignari cLella prover
biale delicatezza della sua carne. N el 
mese eli giugno or passato due individui 
di gl'andi dimensioni ne furono pl'esi in 
q lleste acque: dei quali uno fn venduto e 
imrnensainente 10dato da chi ne g?sto le 
squisitissime carni, l'altl'O fu condannato 
alla dishuzione c1a1 Medico principale di 
Polizia, non avendolo trovato abbastanza 
fl'csco. L'e veramente questo un pesce 
che colla massima facilita nei mesi c"ti"i 
passa a1la pntl'efazione. 01' pel'che sia 
tosto decifel'ato dai gastronomi, ai quali 
specialmente 10 raccomandiamo, e ginsto 
che ne si en qui dati i cal'attel'i salieuti. 
11 pesce e ovale, allungato, com presso, 
violaceo suI dorso, con riflessi metallici, 
al'gentino sui fianchi ed al ventre, coperto 
di squamme dnre e tnbercolate j il mnso 
ottnso ; la bocca ovale, 1'ossa, senza denti. 

Sui regolamento della pesca e sulla legge della 
sRpoltura non abbiamo spazio di fare osservazioni 
nell' odierna dispellsa. 

Esposiziotle itlternazionale di ortieoltzwa e Congres
so botalzieo di Firenze. Se il chiarissimo Prof. 
COIllm. F. Par 1 a tor e, dei botanici europei ono
re e lume, non fosse stato impedito di assistere 
a queste due solennita, si sare.j)be potuto dire 
con ragione aver esse avuto il piu splendido 
successo. La sua presenza v' e stata molto desi-

" dcrata, ne poteva essere altrimenti di 1Ul uomo 
£he per profondo sapcre e provverbiale soavitu 
di costumi si acquista la stima non solo degli 
Italiani Illa anche dei forast.ieri. Ma perche vi 
era fondata .spcranza che I'illustre Par I a tor C 
s: sarebbe prest.o ristabilito in salute, l' esposizionc, 
la cui apertura ebbe luogo lunedl 11 marzo, fu una 
gran festa pella cui riuscita entra ill prcmura la 
nazione italiana, chc cosl rapida con'e,le vie del pro
grcsso. Anehe la rinnionc dei botanici, presieduta 
dal ch. Prof. H 0 0 k er, inveee del Par I a t 0 -

re, sort! ottimo esito. Vi figuravano De Can
dolle, Bentham, ]!'enzel, Baillon, 
K a rl Ko ch, J a n k a, Rei c hen b a c h e molti 
altri luminari della scienza, fra i quali annoveravasi 
eziandio I' Areiveseovo di Pest, MOns. Hey n a Id, 
botanieo insigne. La prima sednta del congresso 
ebbe luogo addl15 maggio, e il giorno ] 7, sotto la 
direzione dei Prof. Car u el, M a l' m u e e i e 
So m m i ere del Dr. Le vie r, si feee un'eseUl'
s;one botaniea sui Monte Ferrato, e un'altra, addl 
21, nei diutorni di Pisa. Credesi che l'anno vcn
iuro un altro congresso botanico sara COllvocato a 
LOlldra 0 ad Amsterdam. 

L' Esposiziolte di jloricoltUi'Ct e quella di a1zimali e 
frutta, tenute Puna sulla Barracca superiore nel
I'apl'ile, e l' altra nel Boschetto nel giugllO di 
q:lCst'aullo, sotto gli auspicii della Societet ecolloJ'lZi
eo-a/J}'aria di quest'Isola, riuscirono a mal:aviglia, 
massillle la seconda che, a detta dei giornali, fu la 
p:u doviziosa fra quante vi si fecero fin' ora. E 
stato a cagione della Esposizione nosh'ale di ftori
eoltura, che noi, rappresentanti la Societa l'osCallct 
di OrtiCOltUI'a per quest' isola, non pubblicalllmo 
avvisi nei giornali, nella convinzione che i nostri 
esibitori avrebbero sempre prefel'Jto di favorire il 
buon esito della mostra maltese. 

Merita molta lode un fervoroso discorsetto pro
nunziato dall'egregio Barone Abela 'l'esta
fen' at a, all' ora in cui S .E. Sir Ch a rl e s v 0 n 
S t r a u ben z e e, il nostro amabile Governatore, 
distribuiva i premi nel Boschetto, innanzi ad un 
numeroso concorso di genti cittadine e del con tado. 
Son state, adunque, dimostrate false le previsioni di 
parecchi, i quali ritencv<lno non poter piu riuscire 
le esibiziolli della Societa Agraria dopo la partenza 
di alcun.:i suoi membri; e cia diciamolo pure e in 
gran parte dovuto alle cure'del Barone A z ~ 0 p _' 
pardi e del dott. 'l'orl'eggiani, che nulla 
rispaTl1Iiano pel felice andamento di tali feste, 
divenute oramai nazionali. 
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Report on Leprosy by the Royal Col-
lege of Physicians prepared for Her 
Majesty's Secretary of State for the Colo-' 
nies, with an Appendix. London 1867.
Rapporto sulla Lebbra pel Collegio Reale 
dei Medici di Londra. . 

Un volume in foglio di 310 pagine in
cludenti il rapporto la corrispondenza ed 
un'appendice. (Sunto). 

Ringraziamo di cuore l' onoI'. Sir 
Vi c tor Ho u It 0 n, Principale Se
gretario di Governo, di una copia del 
suddetto lavoro. Quantunque un po' fuori 
di data, avendo veduto la Iuce sette anni 
ora sono, pure non essendo stato tradotto 
in italiano e fomendo eSRo i materiali piu 
1'icchi per una compiuta monografia sulla 
elefantiasi dei Greci, non sara forse fuori 
di luogo farlo conosce ai nostri lettori con 
un breve sunto e valendoci delle varie 
contribuzioni pubblicate nei giomali me
dici, su questo argomento, terremo conto 
dei soccorsi teI'apeutici che, insin dalla 
pubblicazione'del rapporto, venneI'o con
sigliati in questa I'ibelle affezione. 

La lebbra si manifesta colle medesime 
note caratteristiche in tutte le regioni 
dov' essa esercita il suo triste impero. 
U n'eruzione cutanea, gravi disordini del 
processo nutritivo, telldenza alla ulcera
zione ed alla necrosi delle parti colpite, 
disturbi dell' iunervazione, debolezza 0 

totale mancanza della sensibilita ; ecco le 
note curatteristiche di cotesta formida:bile 
egl'ituiline. Le due forme, gia ummesse 
in sin cIa remoto tem po dagli scrittori, di 
qnesta infermita, sembrano veramellte 
distinte, e sono (1) la tubercolosa, 0 me
glio tubercolata, perche l' epiteto non 
passa desta1'e alcuna idea della tubercolo
si, mOl·ho aft'utto distinto; (2) l'anestetica, 
la quale, alIa sua volta, conviene meglio 
desiguure col nome di non-tubercolata. 
conciossiacche nella tubeI'colata avveI'insi 
spesso' dei punti anestetici. Come sotto 
varieta della non-tubercolatu hassi da 
rigltal'clare la lebbra leucopatica, di cui 
abbiamo dato la descI'izione in una delle 
precedenti dispenae colla stoI'ia di un 
caso; in questa le chiazze anche pl'esenta
no i fenomeni di difettosa innvervazione. 

Non crediamo utile dare qui un' ampia 
descrizione della lebbra, imperoche con 
dipilltu1'a raffaellesca ce ne trasmisero i 
caratteri gli autori del medio-evo; ed e 
provato colla piu chiara evidenza che la 
elefantiasi dei Greci si presenta oggigior~ 
no colla stessa fenomenologia, come nei 
secoli di mezzo, il che anche si inferisce 
da una descrizione del mOl'bo, la quale it 
dott. W i Iso n aggiunse al rapporto di 
cui andiam facendo il riassunto. 

La lebb1'a e un morbo di tutte le eta: 
gli stessi neonati dei 1ebb1'os1 offrono 
talvolta segni di questa degenerazione. 
Fu erroneo adunque quanto insegnava i1 
B i 11 a r d la elefantiasi dei Greci non 
essere stata C) mai osservata nella prima 
infanzia. 

Alla com parsa dei segni caratteristici 
deIla lebbra spesso succede il ~~eguente 

treno sintomatico: malessere generale, 
rigori di freddo, febbl'iciattola, dolori e 
fOl'micolio negli arti, ottusa sensibilita in 
una mano 0 in un piede 0 in un dito, 
mancanza di vigore fisico e morale, e, 
secondo J a c k son e M art in, un ab
bondante sudore dalle mani, che n' e 
riguardato come uno dei cal'atteri della 
diatesi lebbrosa. Ei sembI'a che il decor
so deHa malattia non sia 10 steS:3O nelle 
sue due forme, impeI'oche e stuto notato 
la lebbra non~-tubercolata essere di lunga 
mano piu lenta della tnbercolata, e un 
arresto del progl'es<;o del mOl'bo verifica1'si 
piu presto nella non-tubercolata, anzi
che nell'altra. Ol'dinariamente la vita 
dellebbroso e spenta da un mOl,bo inter
cOl'rente, come sarebbe a dire da diarrea, 
dissentel'ia, bronchite e polmonite. La 
malaria esercita suI lebbroso un'influenza 
assai malefica, infatti un solo attacco di 
febb1'e intermittente 0 remittente, detta 
f'ebbre biliosa dei paesi caldi, basta assai 
soven te per troncargli la misera esisten
za. Anche le malattie renali, non rare 
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ft'a i lebbrosi, per 10 piu tornano loro 
esiziali. Fra le degenerazioni piu comu
ni quella conosciuta sotto il nome di 
morbo brightico cronico e la piu frequente 
ed assieme la piu fatale. La lebbra sem
bra prescegliere di frequenza i maschi, 
i popoli Ji pelle oscura e nera, le genti 
basse e povere, quantunque essa risparmi 
le civili e le ricche. Questa terribile 
infermita esercita maggior strage nelle 
regioni basse e maremmose, nei paesi 
marittimi e neUecitta. Molti asseverano, 
non sappiamo con quanta ragione, che' 
l'uso cost ante del' pesce l~salato, stantio 0 
semiputrido favorisce 10 sviluppo della 
lebbra piu di qualunque altro alimento: 
cosl anche l' olio rancido, e a'erti legumi : 
vuolsi anche che la mancanza di came 
fresca e di vegetabili la favorisca d'assai. 

I medici tutti sono unanimi nell'anno
veral'e fra le cause delladegenerazione in 
parola : la dieta malsana ed inefficiente, 
le vicissitudini atmosferiche, le case umi
de e sporche, la mancanza di nettezza 
della persona, l'inte~peranza, la venere 
smodata, e tutto cio che puo determinare 
l'aglobulia, come sono le preparazioni 
mercuriali. Che la lebbra sia un'infer
mita ereditaria non e da dubitare; con
tinue osservazioni confermano cosiffatta 
verita: cio non ostante essa sviluppasi 
eziandio in persone che non vi sortirol1o 

• dalla nascita nessuna tendenza. E ora 
mai nota che i lebbrosi ponno generare 
figli sceveri della benche minim~ traccia 
di quest a spaventevole lue: non di rado 
in alcuni non se ne manifesta di la di 
un'adenite cel'vicale, accompagnata 0 no 
da un colorito spanemico; altri om'ono 
segni di viziosa conformazione, 0 sono 
rachitici, oppure astenici, e in molti di 
essi 10 sviluppo dell'organismo s' arresta 
in modo che fatti maturi sembrano tutta
via fanciulli cRchettici 0 sono tisicuzzi 
nRm. 

Egli e necessario che il .pratico sappia 
come nei figli dei lebbrosi, le comuni 
infermita, queUe appunto che in altri 
bambini riescono facilmente curabili, sie
no per 10 piu ribelli e spessissimo an., 
che mortali; dal che si inferisee quanto 
sia piccola la resistenza organica a que
sti infelici tt'asmessa dai parenti. Come 
avviene nella tise, nella gotta e' in altri 
morbi ereditarii, anche nella elefantiasi 
dei Greci s'avverano i maravigliosi e non 
ancora ben spiegati esempi di atavismo. 
Ritengono i medici cinesi, come anche gli 
europei, che esercitano la medicina nella 
Cina, che la degenerazione lebbrosa perde 
di forza passando attraverso vari organi
smi, e che dopo un tempo finisce per esau
rirsi del tutto; e recano prove numerose 
e ad un tempo ineluttabili, che ne11a terza 
generazione i fenomeni morbosi cessano 
di essere cosl terribili come si erano mani
fesi nella prima e nella seconda, e che 
nella quart a se la lue non e compiuta
mente estinta, essa e per 10 meno beni
gna. 

Pensarono aIlmni che le due forme 
summenzionate dell it lebbra dei Greci 
avessero due distinti origini, e fossero 
anzi due entita patologiche separate: ma 
quanto fossero costoro lontani dalla esat
tezza desumesi dal fatto che un lebbroso 
spesso trasmette ad un fig1io l'una, e ad 
un altro l'altra delle due forme: oltre a 
cio non sono rari gli esempi di egri in 
cui le forme tubercolata, e non-tuberco
lata s'osservano insieme combinate. . 

Pl'etesero diversi patologi che la lebbra 
fosse originata dalla sifilide, la quale 
Proteo delle malattie d'infezione, ha una 
forma tubercolata che ben rassomiglia 
la degenerazione lebbrosa: ma quanto sia 
poco sostenibile cotesta origine si inferi
sce dal fatto che in N uova Brunswick e 
nel nord dell a Persia, la sifilide e ignota, 
mentre la lebbra vi regna endemica. 
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Nei casi piuttosto frequenti in cui il 
paziente e. imbrattato dalla hI' sifilitica 
riesce sommamente difficile il conoscere 

'It • • 

la vera natura dell'affezione. 
In alcuni casi,·e vero, non si puo' non 

confondere colla lebbra la framboesia, 
detta yaws dag1i ~mericani (micosi del
l' A lib e r t): ma quei che ritengono 
queste due infermita avere la stessa origi
ne anzi la stessa natura, I' errano di lunga 
mano, poiche mentre la elefantiasi e 
cosmopolita; la framboesia, altre volte 
fl'equentissima nelle Isole dell'India occi
dentale, e una dennopatia contagiosa, 
oggid'i piuttosto rara e confinata in certe 
regioni. Evvi uno stato morboso, non 
menzionato nel Rapporto, il quale poten
dosi confondere colla lebbra dei Greci, e 
mestieri che i pratici ne sieno avvertiti; 
quest' e I'm·trite deformante, abbaatallZa 
frequente da noi, e non di rado complica
ta con dermopatie squammose, massime 
la psoriasi, affezione astenica che attacca 
di fl'equenza individui di debole costitu
zione e gill. acciaccati da croniche infer
mita. Le autorita piu rispl"lttabili sembra
no convenire la lebbra non esse re con
tagiosa, ne trismissibile' per congressi 
sessuali: anche V 0 n So m ere n, citato 

. in un' altra pagina di quest a dispensa, 
sostiene cotesta dottrina. 

Quanto al trattamento i medici piu spe
rimentati sono unanimi nel considerare 
l'igiene come I'unica risorsa per ritardarc 
ed arrestare il progresso dell'egritudine nei 
suoi primi stadi e per mitigarne la seve
rita quando ben svilnppata. N ella gill. 
menzionata contribuzione del W i Iso n , 
questo insigne erpetologo considerando 
che tale morbo esprime una pessima 
assimilazione, assennatamente insegna 
ehe nessun soccorso vi puo avere aleuna 
efficacia, i1 quale non vaIga a rielevare il 
processo nutritivo. La comune dei medici 
l'itiene che nissun modificatore farmaceu-

tico esercita un' azionc favorevole su 
questo terribile morbo: imperocche, e 
uopo pur confessarlo, l'olio di Chaulmoo
gra odorata, la Calotropis .qigantea, ed 
altre sostanze vegetabili, alle quali un 
cieco empirismo ad una pratica poco illu
minata avevallO attribuito qualith curative 
nella lebbra, nou vi esercitano nissnna 
benefica mfluenza. Ed i vari soccorsi 
farmaceutici stati impiegati da sette allni 
a questa parte, vogliam dit'e dalla pubbli
cazione del rapporto in esarne, sono ogg-i-. . 
giorno generalmente abbandonati, sicco-
me avvel'tiva, test;; il dot'!;. (j a v i n :M i 1-
roy, appoggi~tJdo;,i ai l'il3Ultati otteuuti 
da V 0 n S 0 mer e n ne! l\bdras, e dn. 
Po U pi 11 e 1 de V ale n c e nell'Isola 
Borbone, i quali sono amendne cOllvinti 
che l'olio di Anacardium occidentale (Oil 
of chushew-n-ul) da ]01'0 impiegato sn 
larga scala' e preconizzato da molti con 
grande entnsiasmo nella lebbra, non e 
valevole a com battere cotesta furmidabile 
malattia. 

E stato tcste annunziato come prezioso 
agente curativo l'olio 0 balsamo di gUI"

giun, detto TYood oil, olio di legno, dagli 
Indiani, che insin da lungo tempo 10 
lodallo per i suoi prollti efl:'etti nella ble
norragia. Esso e un essudato oleo-resinoso 
di varie specie della famiglia delle Dipte
rocll1jJee. Il dott. Do u gall 10 adopero 
esternamente ed internamente in vari casi 
di lebbl'a, e ne ottenne effetti vantaggiosi, 
come as;erisce egli neI Iavoro che ha 
per titolo: Report on the Treatment of 
Leprosy with Gurjun oil by J. D 0 u gall 
M.D. Calcutta 1874. A tale Iavoro fa
ceva eco non ha guari iI dott. D Y c e 
D u c k W 0 r t h, attestante il beneficio 
attenuto da un Iebbr080 ricoverato nello 
Ospedale di San Bartolomeo di Londra, 
daI doppio uso esterno ed interno del 
balsurno di G urgiun.. Questi fatti cl:te 
non sono bastevoli per alcuna conchiu-



1L EARTH 427 

sione, devono certamellte invoglia1'e il travel'sallO i tessuti offesi dalla luE', ingo1'
pl'atico a nuove csperiellze. ghi ascellal'i ed inguinali e va1'i car:; bia-

1lltorno al merclll'io stesso l'espe1'iellza menti patologici nel sistema nervoso 
si e maggiormente dichiarata, come si centrale. 
evince dalle segucnti parole del De E stato gia deUo che la lebbra affligge 
V ale n c e: " Gette medication n' a rien l'um:mita in tutte le regioni: ne senza 
produit sur nos malades, et son action ragione i chiarissitni estensori della rela
trop prolongee aurait .fini par leur etre zione in parola misel'o in dubbio 1'as
nuisible". Egli e dalla buon aria, dai serzibne di parecchi medici i quali, appog
buoni alimenti, dall'idroterapia in un10ne giati alIa propria esperienza, ritenne1'o la 
ai tonici fcrl'uginosi e vegetabili, che lebbl'a non svilupparsi in certi paesi j esem. 
ilevesi aspettare qualche migliol'amento. pligrazia, N uova Scozia, Malta, le 1sole 
Dalle preparazioni arsenicali adoperate Maluine, Sant' Elena, Trebisonda, Natal, 
da molti pratici Q non sembra che si sia Gibiltena ecc: Che in Malta di quando iu 
ottenuto nissun vantaggio reale. .quando si osservi questa schifosa egl'itudi .. 

La lebbl'a non guarisce spontanea- ne l'abbiam gia dimostrato? (pag.) e gli 
mente j ed allorche e svilupu&ta con tutte autori deHa relazione citano Daniels sen 
le sne note caratteristiche la materia e B 0 e c k, i quali considel'ano quest'isola 
medica ,non possiede soccorsi atti a de- come una delle sedi dell a lebbra: ed It 

bellarla: essa alIora e incurabile! E vera calce del testo riproducono le parole del 
che il progresso se ne puo ritardare ed dott. F 0 w le r, che narra come persone 
anche per un tempo al'restare, quando il tuttora viventi in Sant' Elena rammen
paziente e in favorevoli condizioni igie- I tino avervi ossel'vato infermi di elefan
niche j pnre la terminazione e cl)stante- tiasi, la quale per altro da poco tempo 
mente la morte 0 per marasmo 0 per un non piu vi si manifesta, forse per miglio
qnalsiasi 11101'bo intercorrente: e la morte rate condizioni igieniche di quell'isola. 
spesso s'illvoca dal lebb1'oso confermato, Quanto aUa distribuzione geografica 

..... " A cui il mOl'il'e della lebbra crediamo che pochi fatti-
Pili amaro sara, quanto piu tardo". siano stati aggiunti dai medici del Colle-

Ai dott. D ani e I ss e n e B 0 e c k , gio Reale a quelli gia prima conosciuti: 
che hanllo dissettato molti cada veri di ed in vera eglino stimarono prezzo delta 
lebbrosi, dobbiamo le nostre attnali cono- opera (pag. 227) l'esibire un sunto dell'o
scenze sui cambiamenti morposi",che han pera classica di HiI' S ch intitolota Hand
luogo in cotesti infermi: eglino riscon- buch del' Historisch - geographschen Pa
trarono nella forma tuber.colata; ingros- tlwlogie. 
samento della mucosa faringo.laringea, 
depositi mo1'bosi nella laringe, tubercoli 
ne11a mucosa bronco-tracheale, adeniti 
cervicali, ingrossamento delle pleure, in
grossamento dalle glandole mesenteriche, 
ulceraz.ioni intestinali, degenerazioni re
nali, massime queUe che sono proprie 
della nefrite ~lbuminosa cronica: e nella 

Trombosi delle arterie cerebrali. 
Secondo la teoria di V i l' C how si 

dira trombosi delle arterie cerebrali, 1'0c
o1usione di qneste per coagoli di sangue e 
di fibrina formatisi nel luogo dell'occlu
sione stessa. 

Storia clinica e varieta.-Questa trom-
non-tubercolata, detta anestetica; atrofie bosi e frequente nei vecchi le di cui arte
mllscolari, ingl'Ossamento dei nel;vi, che ne cerebrali sono sede di .ateromasia, e 
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per uniform ita di a1terazioni elicesi trom
bosi %c senile. I segni premonitori di tale 
affezione sono: la vertigine, l'eccitazione 
cerebrale e poi la paralisi progressiva, il 
coma, il soporc eIa morte. All'utopsia si 
trova: ateroma e tl'ombosi delle arterie 
cerebrali, e rammollirilento necrobiotico 
della sostanza cerebrale. In un caso eli 
P a c le a r d, cause dell a trombosi senile 
furono l'ateromasia delle arterie cerebrali, 
la rallentata circolazione, l'abnorme coa
gulabilita del sangue, l'eccessiva fatica e 
la dianea. In un caso di E c h eve r l' i a 
l'occlusione deUa basi1are e delle due 
vertebrali ne11a loro congiunzione non 
produsse necrobiosi cerebrale per la circo
lazione coUaterale fornita dal ci1'col0 di 
Wi 11 s, ma sibbene la dilatazione aneu
rismatica delle arte1'ie cereb1'a1i vicino al 
fondo dell'occlusione; per rottura di uno 
degli aneurismi si ebbe apoplessia cere
brale IetaIe. Altra varieta di trom bosi 
cerebra1e si e l'artritica, le cui vittime 
sono piu giovani di quelle deUa senile. La 
sua invasione .~ subitanea e senza prodro
mi. E l'endorarterite che produce tale 
trombosi, sia col restringere iI calibro 
dell'arteria, sia col lacerare la tonaca 
intima, sia colla scaricare le cellule ami
boidi 0 semoventi entro il sangue (?). 
Terza varieta di trombosi e la sifilitica 
con sintomi di emiplegia, rammollimento 
cerebrale, paralisi generale, coma e mode. 
All'autopsia veggonsiuna 0 piu arterie 
cerebrali ristrette per ispessimento delle 
pareti, 0 per gomme sifilitiche, con necro
biosi cerebrale. Una quarta varieta di 
trombosi e la iraumaiica, risultante da 
le si one meccanica della tonaca intima 0 

media di qualche arteria cerebrale. Ulti .. 
ma varieta e quella da embolismo 0 secon
daria, in rapporto colla crasi del sangue, 
e con condizioni individuali. Le pareti 
vasalimodificate dai nervi vaso-motori 
per epilessia 0 eclampsia 0 dall'alcoolism:o, 

possono divenire cause indirette di trom
bosi. 

Anatomia patologica. - Si riferisce alle 
pareti arteriose, al trombo e alla sostanza 
cerebrale.-Le arterie sono ateromatose, 
hanno le pal'eti che presentano piu 0 meno 
manifesta la degenerazione calcarea, sono 
inspessite, diminuite di calibro per arte
riti circoscritte, neoformazioni sifilitiche, 
lacerazioni e distacchi delle tonache intel'
ne 0 medie. Tali pareti possono essere 
sane nelle trombosi second'arie ad emboli
SlllO, e nei soggetti epilettici aJcoolizzati 
eec. Se il paziente sopr'2tvvive all'insulto, 
le ton ache vasali divengono sede di una 
arterite dal coagulo sanguigno. Per solito 
il trombo occlude perfettamente il vaso, e 
di rado incompletamente; varia secondo 
la sua durata e la sua rapidita il calibro e 
10 stato delle pareLi dell'al'teria. Consi
ste ora di un coagulo sanguigno 1'08S0-

oscuro, ora di uno flbJ'inoso bianco-gial
jiccio. Ma siccome il coagulo puo scolo_ 
rarsi, cosl il criterio del suo colore non e 
sempl'e sicuro. Col tempo i1 trombo puo 
anche canalizzarsi, cambiare di struttura, 
infiltrarsi di sali e disciogliersi. Le aIte
razioni cerebrali sono identiche a quelle 
c1ell'anemia, la quale pero si vede anche 
mancare nel cadavere. Diminuisce la 
consistenza cerebrale per una specie eli 
necrosi analoga alla cancarena delle estre
mita. La, sostanza midollare puo credersi 
gelatinosa in apparenza, di colore oscuro 
o gialliceio, ed assumere l'aspetto e la 
significazione del rammollimento cerebra
le idiopatico, e l'infiltrazione cellulosa di 
DuI' and Far del. Al microscopio si 
veggono tracce di filamenti nel'vosi, cel
lule granulose degenerate in grasso, liqui~ 
do intermedio colorato, masse di detrito 
(Niemeyer) . 

Diagnosi. - La trom bosi delle arterie 
cerebrali va distinta dall'encefalite, daI
l'apop1essia, dall' embolismo e dall'emot-
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ragia cerebrale. L'eta avanzata, la tortuo
sita e durezza delle arterie invitano piut
tosto alIa diagnosi probabile di trombosi, 
annullziata,talora da sintomi precursori, 
dipendenti da disturbi cireolatori.-L'in
fermo ha cefalea, vertigini, tintinnio, 
piropsia, indifferenza, apatia, sonnolenza, 
s_0gni agitati, perdita delIa memoria. Se 
il trom bo e in UIla grossa arteria e molte
pliee, lar~he masse di cervello SOBO ram
moJite senza relativi disturbi cerebrali, 
cia che spiega ~ome si possa avere ram. 
mollimellto cerebrale sellza paralisi. Di 
qui l' impossibiHta che esiste talora di 
fare diagnosi differenziale fra rammolli
me~to cerebrale ed atrofia senile. La 
trom bosi delle arterie cerebrllli si distill
gue dall' eneefalite per mancanza deUa 
febbre ; dall~ apoplessia, perche questa 
porta istantanea la perdita di conoscenza, 
l' auestesia e la paralisi, ed e accessionale : 
non ha poi prodromi, produce emiplegia 
piu completa, e non va compagna a re· 
spir~ stertoroso. Si distingue dall' em
holismo per la giovine eta, la forma 
accessionale, i sintomi progl'essi dati dal 
cuore ed organi toracici. Distinguere la 
trom bosi dall' emorragia cerebrale ora e 
facile, ora e difficile ed anche impossibile, 
se pure in sintomi non si sono sviluppati 
lentamente, e le paralisi non siano limita
te, fugaci, erratiche, cio poi che none 
drnnoso, perche la cura e la stessa per le 
due forme morbose. 

Pl'ognosi.-Sempre sfavorevole, e piu 
se la emiplegia completa accenni a trom
bosi di grossa arteria. La trom bosi da 
epilessia, 0 eclampsia, 0 alcQolismo e fata
le in poehi giorui. 11 marasmo senile, il 
cuore grasso, il delirio, la demenza, l'apa
tia, sono sintomi aggravanti. Paralisi 
generale, rilassamento degli stinteri e co. 
ma, accenljano a vieina fine. 

Cum.-Il trombo ne si puo seiogliere, 
ne si puo rimovere. Avendo sintomi 

precursori, si impedisca la soverchia fati~ 
ca; nelFatonia cardiaca si ricorra agli 
amari ed agli stimolanti; nell' epilessia si 
appresti il bromuro di potassio, di sodio, 
di ammonio. Se vi ha tendenza alIa para
lisi dei nervi vaso-motori cerebrali per 
abuse di alcoolici, si somministri l'acetato 
d'ammoniaca alternato colla tintura di 
lupolino, ed illiquore dell'H 0 ffm ann. 
:N ella sifilide si usi il ioduro cli potassio; 
"nel marasma giovano aria buona, tonici e 
stimoli; nell'esaltamento cerebrale i pur- . 
gativi, l'alconito, la veratrina, i fomenti 
freddi al capo, il sanguisugio ai processi 
mastoidei.-Sia escluso il salasso, perche 
affievolisce l'attivita del cnore, e rende piu 
coagulabile il sangue, laddove non si 
tratti di soggetti robusti, pletoriei, a polso 
pieno, Del qual caso puo anche avere 
felice indicazione. 

(The amel'ican Journal of the medical 
sciences. Il Movimento med.-chirurgico. 
Riv. Cl. di Bol. No. 5. 1874). 

Considerazioni critico-sperimentali sui 
veleni del cuore pel Prof. G. Pal a din 0 • 

(Continuazione efine 11. pap. 298-299). 

Il P a I a din 0 dopo avere riferito ed 
esaminato i vari risultati e le varie teorie 
degli autori sull'azione della digitale con
clude, che essa e il suo alcaloide, la digita
lina, hanno un' azione essenzialmente 
stimolante sui centri inibitori ed accelera
tori della meccanica cardiaca, ma piu 
.energiea sui primi che suiseeondi.Quan
to all' atropina, aUa datul'ina, ed alla 
guisguiamina, esse hanno qualitativamen
te la stessa azione fisiologiea, non pero 
quantitativamente, imperocche la gui. 
squiamina e piu energiea dell'atropina, la 
quale e indifferente aUa dose, attenuata di 
40

1
00 di grammo, quando la giusquiamina 

sui coniglio e sull'uomo comincia a pro
durre midriasi gia dopo 15 minuti, e la 
sua.azione raggiunge il suo acme in due 
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ore. V 0 n B e z 0 I d fu il primo che rinanon e paralizzato: e se in tale stato 
comprendesse I'azione di queste sostanze vi si porta una stimolazione meccanica od 
sui cuore, avendo dimostrato sperimen- elettrica si desta una 0 piu coutrazioni 
talmente che l'irritazione del moncone ritmiche dei ventricoli : ma i seni restano 
periferico del vago non ha piu effetto suI sempre iu diastole e non partecipano alle 
cuore dopo l'avvelenamento di piccole dosi contl'azioni nemmeno quando essi sono 
di solfato di atropina. L'azione di queste stati la se de dell'irritazione, che di "poi si 
sostanze e di paralizzare l'estremita del e dovuta propagare ai ve~tricoli.La 
par vago il che si prova pei risultati delle muscariua attacca l'apparato nervoso in
esperienze dirette sui cuore come pure tl'acardiaco e non l'estracardiaco, poiche, 
per l'isultati analoghi che si ottengono in, i suoi effetti l'estano invariabili anche 
,altri punti, giacche esse paralizzano 10 quando si e tolta ogni comunicazione tra 
sfintere dell'il'ide, dell'ano, dell a vescica, il cuore ed i nervi estrinseci, e la sua 
la corda del timpano ed i nervi dei mu- azione sui centri inibit'ori e stimolante 
seoli striati. siccome si inferisce dane ricerche com-

La mU8cw'ina, il principio venefico del- bin ate dell a atropin a e deUa muscarina. 
l' Agw'icU8 mU8carina Lin. (Amanita mu- Difatti se ad un animale che per muscari-
8caria Pers.) e probabilmente di tutti gli na preseuta il cuore in diastole si som
agarici, e stata ottenuta nello stato della I ministra una frazione di ~tropina, im
massima purezza cinque anni addietro. mediatamente il cuore comincia a ripul
L' e una base piu forte delJa stessa am- sare. Gli effetti si altemano sempre che 
moniaca e scaccia delle soluzioni saline successivamente si amministrano i due 
gli ossidi di rame e di ferro. veIeni, daI che si conchiude esservi com-

Nell'uomo alla dose di 2-5 milligrammi pinto antagonismo fra la muscarina e 
e fra due a tre min"uti aumenta subito la l'atropina, il quale non si limita soltanto 
frequenza del polso e produce una piccola suI cuore, ma altrove eziandio; infatti la 
miosi e grande sensibilita alla luce; data muscarina aumenta' la peristalsi intesti
per iniezione sottocutanea tosto ha luogo nale sino al tetano, produce contrazione 
un profuso fiusso salival'e, iperemia alla tetanica nella vescica, il che subito cede 
testa, madore alla fronte, senso di barcol- dopo l'amministrazione dell'atropina. It 
lamento, leggiero affanno, dolori e borbo- ptialismo muscarinico si sospende dopo 
rigmi viscerali, disturbi visivi, sudore l'iniezione sottocutanea di atropina, e 
gellcrale: negli al1imali dopo dosi forti si produce quindi una secchezza nella bacca. 
ha senso di soffocazione, vomito, emis- La miosi muscarinica id gatto (che nel
sione di feci prima dure e poi liquide con l'uomo non ha Iuogo) e combattuta col
gl'allde sforzo, restringimento dell a pu- l'atropina, la quale finisce per produrre 
pilla, dimiuuzione delle pulsazioni sino ad midriasi. Doude nasce che taIi sostanze 
UIl minimum determinato; respirazione essendo contrarie, costituiscono un mutUQ 
accelcrata ed affannosa, vacillamento nel antidoto da utilizzarsi in caso di intos
eammino, esagerata sensibiIita al contat- sicamenti, nel qual caso si dee ammini: 
to, infine ritardo dei moti respiratori, la starli sottocutaueamente anzi che per 
pupilla ritorna nei suoi rapporti normali, bocca. 
veugollo in scena convulsioni, ed in mezzo Quanto alla nicotina dosi sqe infiniteq 
a quest}> treno fenomenico segue la mor- sime irritano, e ne conseguita subito 
te. Il CHore sotto l'azione della musca- tranquillita diastolica del cuore per un 
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minuto 0 poco piu, e poscia tutta l'attivita 
del cuore significantemente s'indebolisce ; 
effetto che dosi maggiod dell' alcoloide 
determinano da principio: e se in questo 
stato si va ad initare il vago, la nota 
azione delle stesso manca, cioe il cuore 
non si arrest a nei suoi movimenti. Donde 
si conclude che la nicotina dopo una breve 
irritazione del sistema inibitore, irrita
zione che si ha sol tanto colle minime 
dosi, ne annienta l'irritabilita, indebolisce 
quelLl del sistema eccitatore e sospende 
1'azioue del vago suI cuore: e si distin
guono quindi due stadii nei fenomeni 
suscitati dalla nicotina, e si vorrebbe am
mettere nel primo analogia coll'azione 
della muscarina e nel seconCfo colt'atropi
na: con questo pero che nell'avvelena
mento dell'atropina, non e piu possibile 
produl'l'e arresto dei movimenti ne colla 
irritazione dei gangli intrinseci ne colla 
muscarina, ,mentre simili tentativi sono 
coronati da successo quando il cuore e 
sotto l'azione delIa llicotina. Dal che 
nasce che un giorno 0 l' altro si tt'overan
no delle applicazioni speciali per la nico
tina nelle cardiopatie. 

Gli effetti della aconitina variano a 
seconda deJIa dose, della forma, della 
purezza e dell a natura delle sue me
scolanze e delta via di amministrazione; 
ecco perche le tre aconitine, la inglese, 
la tedesca e la francese, non producono 
identici effetti; la prima e l'ultima, infat
ti, generano convulsioni, bruciore alla 
bocca, formicolio alla cute, mentre la 
seconda dilata la pupilla, prbduce proso
palgia ed e indifferente sulla cute; ma la 
conclusione da tirarsi delle varie esperien
ze quella si e che l'aconitina paralizza 
l'apparecchio nervosa che domina la mee .. 
canica del cuore, pero prima e completa
mente il sistema inibitore e piu tardi 
gradatamente 1'acceleratore: onde essa 
puo adoperarsi in tutti i casi in cui con-

viene fiaccare l'attivita del cuore, abbas
sare la pressione e diminuire la tempera
tura, come nelle febbri e nelle flemmasie 
viscerali: ma il suo uso come sostanza 
diaforetica e diuretica non ha il fonda
mento sperimentale. 

La delfinina, la cui azione tossica e stata 
studiata la prima volta dall'O r fi I a e poi 
da altri salificata cogli acidi soIforico, nitri
co, muriatico e tartarico, ° pura disciolta 
nell' alcole, vennt;l adopel'ata da pochi 
sperimentatori nella cura delle umane 
infermita. La sua azione suI cuore si 
manifesta pt'ima con un rallentamento dei 
suoi battiti, che divenuti irregolari fini
scono per arrestarsi del tutto. Ulterioi'i 
studi dimostreranno se la delfinina co
minci per pat·tare la sua azione paraliz
zante suI miocardio 0 sugli appal'ecchi 
nervosi: ei pare che questi dovrebbero 
esserei primi ad intaccarsi. L'indicazio
ne ordinaria terapeutica della delfinina e 
empirica: essa dovrebbe giovare allorche 
si voglia deprimere l'attivita cardiaca: 
agendo come paralizzante sia sui nervi 
del cuore sia suI miocardio, 1'effetto ne 
dovrebbe essere sicuro. 

La veratrina e l' antiarina (alcaloide 
dell' Upas Antiar) spiegano la 101'0 azione 
sugli apparecchi nervosi .eccito-motori ed 
anche piu direttamente suI miocardio, 
prima alterandone 1'irritabilita poscia 
estingnendola; laonde ne11e polmoniti e 
nelle febbri ottima n' e· l' indicazione, 
sulla quale il ch. Autore promette un la" 
·voro a parte. 

La coniina non esercita un' azione 
troppo forte suI cuore, come 10 dimostro 
fra i primi i1 K 0 11 i k er: essa fiacca le 
sistoli ventricolari senza arrestarie, ad 
onta che se ne aumenti la dose. Come 
il curare, essa attacca essenzialmente le 
terminazioni periferiche dei nervi motori 
e pochissimo 0 niente i centri ganglionici. 
La coniina si adopera ill vari stati mOl'bo-
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si; COS1 e amministrata nell'esaltazione del 
potere eccito-motore del midollo spinale, 
e come antidoto della stricnina-indica
zioni amendue irrazionali. L' esperienza 
non ne appoggia l'uso che nei crampi te
tanici. 

n .principio attivo della fava del Ca
labar, semenza del Physostygma veneno
sum, pianta leguminosa, e detto fisostig
mina 0 calabarina, il quale e miotico .in 
grado altissimo, e spiega il suo effetto 
nell'apparecchio nervosa inibitore che ne 
resta paralizzato. Si e sostenuto da molti 
sperimentatori l'antagonismo della fiso
stigmina coll' atropina; che sol tanto e 
dimostrato nell'iride, imperocche la fiso
stigmina sembra esercitare la stessa azione 
dell'atropina non solo suI cuore, ma anche 
sugli altri organ!, dal che risulta come dai 
semplici effetti e dal Illodo di azione di un 
alcaloide sur un dato organo, non se ne 
possa trarre un'indicazione generale. 

L'alcaloide del caffee del te e del cacao, 
la caffeina, produce cefalea, irrego]arita ed 
jntermittenza del polso, fischi neHe orec
chi a, tremori, agripnia, <1elirio. Non e 
ancora noto su quale degli apparecchi 
nervosi del cuore essa agisca di .preferenza 
malgrado i numerosi lavori che si sono 
pubblicati sull'azione di cotesta sostanza. 

L'iugegno acuto, l'operosita, le profonde 
cognizioni scientifiche, la vasta erudizione, 
il possesso di varie lingue europee e so
pra tutto il granJe amore per l'incre
mento della scienza, che distinguono il ch. 
Professor P a I a din 0, ci fanno fondata
mente sperare di poter fra non molto 
annunziar~ ai nostri lettori un nuovo 
lavol'o di un tanto scienziato. 

sonora; 3. ° nel seguire di espirazioni ri
petutamente interrotte. 

N el 1. °atto il volto si fa pallido, ane
mico e, se dura a lungo, auche cianotico ; 
nel 2. 0 e 3. ° si fa gonfio, tumido e livido. 
Parecchi di tali accessi ponno susseguirsi 
rapidamente. Gli accessi molto intensi 
non di rado sonoaccompagnati da convul
sioni generali. L'autore' ritierie che il 
primo atto deve esse re originato dalla 
paralisi di tutti i muscoli respiratori, 
similmente a quello che presentano gli 
animali ai quali fu 1'eciso il midollo oblun
g;to. Simili fenoment invece non si 
ponno mai ottenere ne dalla irritazione 
galvanica dei nervi ricorrenti, ne dalla 
recisione di essi. 

Egli ritiene che nella maggior parte dei 
casi la causa deUo spasmo laringeo sia a 
ricercarsi in influenze infeste suI vago e 
simpatico, quali I'eplezioni dello stomaco, 
dieta incongrua, ingrossamento delle 
glandole bronchiali 0 della tiroidea, ate
lettasie polmonari e bronchiti. 

Gli accessi vennero osservati piu fre
quentemente in bambini da un mezzo a 
due anni. :L'eta piu avanzata in cui l'au
tore l'osservo fu di 12 i anni. Constato 
la opinione generale che la rachite predi
sponga aHo spasmo laringeo, ed inoltre 
osservo come tale malattia in certe fami
glie sia piu frequente. Come cura l'autore 
si loda dell'amministrazione di .2-5 gocce 
di tintura di muschio ('d ambra in al
quanta acqua zuccherata, due volte al 
giorno. 

(Med. chir. Rundschau. Gazz. Med. 
Lombarda. No. 26, 1873. Rivista Cl. di 
Bol. No. 4. 1874). 

Sul crampo laringeo. Osservazioni sul diabete. 
Secondo il Prof. Ha u n er, l'intero Il chiarissimo Prof. To ID m a si, che 

accesso di spasmo laringeo si divide in Jl con universale soddisfazione comincia di 
atti: 1. ° nell'istantaneo arrestarsi del re- nuovo a contribuire articoli nel Mor
spiro ; 2.0 nella caratteristica inspirazione llagni, ragionando della casuistica del 
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diabete, sostiene che la cagione precipua parimente il palat/) e le fauci. Ana lubri-
, ne sono i patemi d'animo, gli spaventi, i cita del corpo subentro la stitichezza. 

fo.rti dispiaceri; cc il che era noto agli Non so perG precisare ne il tempo ne la 
antichi e messo dal Be r n a r d in modo durata, in cui io soffriva la difficolta di 
SI chiaro da non dubitarne." L'illustre questo beneficio. La vista mi si era molto 
clinico considera come sintoma importan- indebolita. Da principio mi lamentava di 
te della melituria l'impotenza virile, che alcuni dolori di stomaco, i quali persistet
si verifico e vero nel maggior numerodei tero per alcuni giorni, finche feci uso per 
casi caduti sotto nostra osservazione, ma ordine del dott ...... di alcuni purganti. 
non mancarono degli infermi che provas- Dopo pochi mesi dallo sviluppo del mio 
sera fenomeni opposti: cosI in un diabe- male, io provava un' appetito al dlla del 
tico, il quale cf appartenne per cura, gli solito..... In questo mentre gli stimoli 
stimoli della carne divenivano piu mole- 'di carne infierivano in me terribilmente e 
sti a misura che nell'urina crescevano di sovente: oggigiorno essi si sono, alquanto 
molto le proporzioni dello zucchero. Tra. mitigati (Egli scriveva quando l'urina 
scriviamo qui, sopprimendone alcuni brani mostrava poco zucchero). Una debolezza 
che potrebbero pales are l'egro, una nota estrema dominava pertutto il mio corpo, 
che questi ci, avea trasmesso, per nostra ne poteva in modo speciale piegare il 
richiesta, due ora sono. ginocchio sinistro senza soffrire dolori : io 

" La mia malattia ebbe principio due era troppo debole per reggermi. Salendo 
anni addietro nel mese di agosto. Allora le scale mI trovava costretto di riposarmi 
ebbi fortissime inquietudini, che mi impe- sopra uno dei gradini per prenderne un 
divano perfino il sonno. 10 non avvertl po di respiro. Anche al mio diporto, io 
il male, che mi minacciava,per cinqlle provava un grande ansamento in mod() 
mesi, e percio continuai a mangiar di particolare nelle salite: ma attllalmente 
magro, maccherorii con cacio, uova, latte, questa mancanza di respiro non la sento 
erbe, pesce ecc. Intanto sentiva ardentis- piu. Sei 0 sette mesi addietro io aveva 
sima sete, beveva di 'giorno grande quanti- quasi perduto affatto la voce ...... rrutti 
ta, di acqua, poiche ogni quattro 0 cinque questi mali, da quando corninciai a fare 
minuti la sete mi assaliva sempre nella uso di medicine, e specialmente di carne, 
medesima intensita, in modo speciale nel- cli latte, e di acido lattico (e sono ormai 
l'ora della digestione. L'urina che io e- tre 0 quattro mesi) mi danno tregua; e 
metteva era nella medesima proporzione SI specialmente la sete e l'orina, che si veri. 
nella qllantita come nel numero delle volte ficano in me in modo quasi ordinario". 
che l'espelleva: Cioe tante volte io uri- OggidIl'infel'mo si pUG dire perfettamente 
l1ava quante beveva. Dopo cena sino aIle ristabilito. Ha forza fisica e vigore men. 
un'dici di notte beveva forse quattro, 0 tale; per la qual cosa ci pUG di nuovo ac
cinque volte. Spesse volte io mi sveglia- cudire ai propri doveri. Nel colmo del 
va dopo mezzanotte, arso dalla sete. La, morbo la quantita dell'urina giungeva a 
quale aridita quasi non mi abbandonava 106'0: tanto v'era abbondante 10 zucchero ! 
mai ne di giorno ne di notte. J;;a mat- Possiamo concludere, da tutto questo che 
tina io staccava dalle labbra, e da sulla (1) in questo CIISO il diabete ebbe proba
lingua una specie di vischio ben rappiglia- biimente un' origine nervosa; (2) l'im
to, come s<:aglie di pesce: la lingua mi potenza virile non e un sintoma essen
era divenuta aspra e rugosa: aridi erano ziale, potendovisi verificare uno state 
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opposto; (3) la eura propugnata dal 
Can tan i, della dieta cal'nea e deli' usa 
del1'acido lattico, puo vincere casi gl'avi 
di glicosul'ia. 

Conchigliologia vivente marina 
della Sicilia. 

E con piacere.che annunziamo ai nostri 
lettori la seconda parte della Conchiglio
logia vivente marina dell a Sicilia e delle 
isole che la circondano dei due iIlustri 
zoologi Cav. Andrea Aradas e Cav. 
Luigi Benoit. Equesto secondo un 
volume, come il primo di 113 pagine, 
stampato quest'anno,contenente l'enume
razione di 344 specie, parecchie delle 
quali come il Vermetus Sequenzianus, la 
Rissoa Peloritana, la R. Nicolosiana, la R. 
Sciutiana, la R. Alleryana, l' Odostomia 
Silvest1'i, 1'0. Teresiana, sono nuove per la 
scienza. Cotesto volume abbraccia 3 pte
ropodi, coi quali si finisce la prima parte, e 
341 gasteropodi, fra i quali s' annoverano 
molte specie aggiunte al gran lavoro del 
Phi 1 i p pi, come a dire: Scaea ro· 
stralis S 0 nl eye t . - Chiton Meneghini 
di Cap e 11 i n i. che il Sig. I ss e 1 ri
guarda come varieta del - Chiton Polii 
facendo osservare che "la differenza tra 
l'una e l'altra specie non poggia che sol
tanto suI numero diverso delle valve e
sterne di esse."--Chiton Hanleyi B e an. 
Due specie di Siphonodentalium, il gua
drandulare di For be s ed il Lofotensis 
di Sa r s .-Cadulus subfusiformis S a r s. 
-Patella virginea Mull er. - Propili
dium ancyloides For b e s. - Gadinia 
lateralis Re qui en. - Tylodina citri
na, loa n n is. - Emarginula adriatica 
Cos ta, che differisce dalla E. cancellata 
di Phi 1 i p piper esser questa " ordina
riamente piu piccola, di forma ellittica, 
piuttosto depressa, col vertice ricurvo in 
modo da trovarsi in direzione del margi
ne posteriore" .-Emarginula fissura, che 

il Padre Lib ass i, il ql}ale qui lascio di 
se tanto desiderio, avea gia trovato fossile 
nei terreni di Altavilla e dei Ficarazzi 
presso Palermo.-Emarginula Costae, T i -
b er i .'-Calyptraea Polii, S ca c chi .
Bullaea catena, M 0 n tag u-Scaphande1' 
diapltanus che A r a d a s e M a g g i 0 -

re descrissero per la prima volta nel loro' 
catalogo ragionato l' anno 1839. - Bulla 
folliculus - Men k e. --- Bulla dilatata 
Lea ch, specie che non ha guari fu da 
noi rinvenuta a Marsascala. - Cylic1tna 
nitidula L 0 v en .-C. cuneaia, T i b er i . 
-C. cylindrica, Pen n an t .-C. home
sii We ink a u ff, troYata Ja A 11 e r y 
nel fango delle coste di Trapani. - C. 
conulus Des hay e s, che ben potrebbe 
essere una varieta delIa C. Hm·nesii.-C. 
Layonkeyreana Ba s t e rot .-C. obtusu 
Mo n tag u .-Acera bulluta Mull er. 
-Lobigel' Serradifalci Calcara. - Lopho
cerus Gargottre Calcara, che spesso t1'O
viamo in questi mari. - Aplisia depi
lans, Lin.-A. Camelus C u vie l' .-Neri
tina Matoniana Ri s so. - Otina otis di 
G ray, di cui l' Abate B rug non i 
trovo un esemplare nella sabbia della Pe
nisola Magnisi. - Coriocella 8pirolineata 
che All e r y trovo per la prima volta 
e desc1'isse, ma che probabilmente non e 
che la Coriocella perspicua (H e I i x ) 
Linn.- Vm'metus cristatus, B ion d i . -
Caecum trachea, M 0 n tag u . - C. gla
brum, Mo n t a gu .-C. Chiereghinianum 
Br u sin a .-Skenea costata D a v i I 0 e 
San d rl. - S. Fischel'iana A 11 e l' y , 
nuova specie rarissima che t1'ovasi nelle 
sabbie dell'Ognina di Catania.-S. costel
lata Cos t a .-S. striata Phi lip pi, a 
quest'autore solo nota nello stato fossile, 
mentre All er y la rinvenne viva nei 
mari di Palermo. -So pellucida A 11 e r y . 
-E curioso come le 39 specie di Trochu8 
enumerate dai ch. Autori sieno stati forse 
coll'eccezione di una sola specie il T .. 



IL BARTH 435 

tUl'binoides, Des hay e s, tutte. descritte 
daI Phi lip p i .-Xenophora rnediterra
nea, T i b e r i-Solarium Architce, Co
s ta, a torto creduto essere il giovane del 
Solw'ium sieulurn, Can t r a i ne. - S. 
simplex, B r 0 n n . - S. pulchellum, T i -
be r i .-Gyriseus Jejfreysianum, We i n
k a u :ff . - Lucuna mediterranea, trovata 
dall' All e l' y nelle spiaggie dei mal'i di 
Palel'mo e di 'l'rapani.-Fossarus Petitia
nus, T i b,e l' i .-Sealaria pumila, t1'ovata 
fossile nei tel'renl terziari di Altavilla dal 
Padre Lib ass i , che la pubblicava sotto 
tale nome negli 'fitti dell' Accademia di 
Scienze e Belle Lettel'e di Pale1'mo l'an
no 1859. Cotesta specie e messa nel Cata
logo colla denominazione dat~le dall' A -
r a d a s di Scalaria Celesti.-S. elathratu
la, A d a m s . - S. murieata, Ri s s 0 .

S. pumice a Br 0 c chi .-Mesalia brevia
lis, L a m a I' k .-Non meno di 67 specie 
di R i s s 0 e v.i sono menzionate come 
viventi nelle acque sicule, tra le quali 19 
specie sole, la R. ineonspieua AId er, 
la R. Benzi, A I' a d as, la R. interrupta 
A d a ms, che vive anche nei mari mal
tesi, la R. Laneice, C a 1 car a, la. R. pun
ctum, Mo n tag u, la R. Zetlandica, 
la R. lineata R i s so, la R. Weinkaujfi, 
S c h w a l' t s J forse la R. Sehlosse~'iana, 

se non e varieta della R. glabrata; la R. 
contorta J e f f r e y s, la R. puleherrima 
J e f f l' e y s, la R. p~'oxima, For b e s e 
H anI e y, la R. Galvagni, A l' a d a s e 
M a g g i 0 I' e, la R. Waitoni, J e f -
f1' e y s, la R. Epidauriea, Br us in a, la 
R. Cossure, Caicara,che si trova anche in 
questi ma1'i ; la R. ventrosa Mo n tag u, 
la R. similis, D rap a r n eau d trovata 
da J s s e I per la prima voUa nei mari di 
Ma:lta; la R. subsoluta, A I' a d a s ,0Itre 
alle specie nuove summenzionate, non 
furono rinvenute dal Phi 1 i p p i nei 
mari della Sicilia e delle isole cil'convi
cine.-Jeffreysia opalina, J e ff I' e y s .-

J. inflata, A 11 er y . - Odostomia dolio
liformis, J e ffr e y s .-0. turrita, Ha n
I e y .-0. vitrea, Br u sin a . - O. obli
qua, AId er. - O. Warrenii T h 0 m
son .-0. Lukisi J e ffr e y s .-0. ris
soides, Ha n I e y .-0. albelta, L 0 v en. 
-0. conspieua, A I del' . - O. aeuta, 
J e ffr e y s .-0. diaphana, J e ff. - O. 
nitidissima, Mo n t . - Q. Jejfreysiana, 
Seguenza. - O. clavula, Loven.
o. pallida:M 0 n tag n . - O. deeussata, 
Mo n t . - O. minuta, A d a m s ........... O. 
spiralis M 0 n t . .-0. unidentata, NI 0 n t. 
~ O. elathrata, J e f f ...... - Quattro spe
cie sicule di Aelis - Chemnitzia indistin
eta Mo n t. qui trovata da M a cAn -
d r e w .~C. tricineta J e ff . ~- C. mo
nozona, B l' U sin a ........ C. internodula 
Woo de' R. jenestrata For b e se' 
Hanley. 

Mancando un catalogo metodico com· 
piuto di malacologia sicula, nutriamo 
fiducia che il lavoro, di cui gia abbiamo 
esaminato due parti (V. pag. 220-222), 
scritto da due somme autorita scienti
fiche, quali sono l' A r a d a s e il Be .. 
no it, sara presto compiuto .. L'e anche 
questo un desidel'io espressoci da vari 
distinti zoologi inglesi, fra i quali il ch. 
Prof. M a c don aId. 

Sul rapporto dell' emoftoe alia tisi. 

11 Dott. F I' a n c e s c 0 Con die dalle 
sue ossel'vazioni sopra 369 tisici deduce 
che I'emoftoe non si puo considerare con 
SlCurezza come un precursore e neppure 
come un sintomo diagnostico della tisi 
tubercolare. In quei 369 ca si l'emoftoe 
avvenne 87 volte (24 per cento) ; 40 volte 
precedette il primo sintoma della deposi
zione della materia tu bercolare (di 2, 3, 
5, 6 0 12 mesi, e in alcuni casi solo di 
pochi giorni); 29 volte avvenne a diffe
renti periodi delle sviluppo della tuberco
losi, 18 volte nell'ultimo stadio (caverne). 
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L'influenza dell'emorragia nel decorso 
della malattia non sembra a Con die 
detetminabile in modo preciso. Egli ritie
ne possibile che un' emorragia moderata, 
precedente 10 sviluppo della tubercolosi, 
la ritardi : se invece l'emorragia e copiosa 
e ripetuta ed avviene a tubercolosi gift 
stabilita, allora e indirettamente dannosa, 
perche impedisce all'ammalato di muo· 
versi liberamente. Le proprie emorragie 
(sono rare) negli ultimi stadi delta tisi 
tubercolare accelerano la fine per l'inde
bolimento dell'ammalato. 

(Boston med.}ourn. Riv. di Med. Chir. 
e Terapeutica. N. 13 ~ 14. 1873. Riv. Cl. 
di Bol. No. 4. 1874). 

Sostituzione dei sCiroppi colla glicerina. 
:B noto ai farmacisti maltesi quanti> sia 

difficile conservare i siroppi nei mesi esti
vi, massime nella prevalenza dei venti 
sciroccali, essendovi a110ra facilissimo il 
processo di fermentazione. Alcuni far
macisti hanno ricorso a vari espedienti 
sia per impedire l'alterazione dei siroppi 
medicinali sia per restituirli aUo stato 

. primitivo nei casi in cui la fermentazione 
li abbia gia invaso. CosI alcuni fan bo11ire 
il siroppo alterato ; altri adoperano le tin
ture che mescolano col siroppo: metodi 
che siam lungi dal raccomandare. N eUa 
nostra farmacia andiamo in sin da due 
ann1 segueudo il metodo di A P per t , 
che consiste nel preparare i siroppi al 
momento che se ne ha il bisogno, col 
siroppo semplice, (di cui una piccola 
quantita si pua aver sempre fresea) me
seolandovi i suechi, i liquori e gli estratti 
liquidi delle piante medicinali, come a 
dire di salsapariglia, rabarbaro, eicoria 
selvatica, tarassaco, china e simili. Pure 
a eotesto metodo, che noi trovammo ab
bastanza facile, crediamo doversi preferire 
queUo di G u i c h a r d, teste annunziatl!l 
alla Societa di lVIedicina Pl'atica di Pari-

gi, il quale consiste nell'ommettere iute
ramente il siroppo ed usarne invece la 
glicerina, la quale,come 10 zucchero, ha 
la trippla proprieta di seiogliere le sostan
ze medicamentose, conservarle e di mi· 
schiarsi coll'acqua in tutte le proporzioni, 
ma senza essere facile a subire la fermenta-

Wa zione. Secondo G u i ch a r d e ora mai 
tempo di sopprimere i siroppi quando 
possediamo una sostanza che ne gode 
tutte le virtu senza gli svantaggi, che non 
sono poco rilevanti tratt~ndosi 0 di dcrver 
gettar via siroppi costosi 0 spacciarli 
guasti, come ha fatto "nou ha guari un 
farmacista che non ebbe erubescenza di 
vendere in istato putrido il siroppo cli 
pepsina, aggravando in tal guisa la dispe
psia, che si voleva vincere in un infermo di 
gastrite cronica. 

Formole per l'olio di fegato di merluzzo. 
(1). In Germania s' adopera spesso il 

seguente siroppo di fegato di merluzzo; 
Gomma arabica polverizzata 68 gl'ammi 
Acqua distillata . . 60" 
Siroppo di lattofosfato di fer-

ro 180 
" O1io bianco di fegato di mer-

luzzo 250 
" Eczema di mend~le amare 6 goccie. 

(2). J 0 s i as adopera la seguente for
mola con gran successo : 
Olia bianco di fegato di 

merluzzo .. 
Gomma arabica polverizzata 
Acqua di lauro-ceraso 
Acqua di fior d'arancio 
Sciroppo semplice 
Magnesia calcinata .. 

100 grammi 
50 

" 20 
" 20 
" 200 
" 4 
" 

In un ca so di paralisi della veseica pro
dotta da venere eccessiva il dott. Car 0 n 
assevera di aver ottenuto pronti ed ef. 
ficaci risultati daIl' uso epicratico della 
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tintura di segala corn uta aggiuntovi un 
grano di solfato di stricnina. 

'" Due h a us soy chiama l'attenzione 
dei 80ci sull'efficacia delle iniezioni di 
perqloruro di ferro liquido diliuto di un 
terz~ coll'acqua distillata, nel trattamento 
delle emorroidi. :E vero che a tali inie
zioni succede un dolore forte, pure nes
sun grave accidente e stato osservato. 
o i] le t de 00 ran d m 0 n t aggiunge 
che invece del doruro di ferro egli ado
pera con egualeo profitto il benzoato di 
alume e di potassa, la cui formola nel 
Codice e nota sotto il nome di acqua di 
Pagliari. In tal guisa s' ottiene per 10 piu 
10 avvizzimento del tumore e ben di rado 
ne sopraggiunge la mortificazione. 

Flora italians. 
Abbiamo sott'occhio la parte prima del 

quinto volume deIla Flora italiana del 
chiarissimo Prof. Commendatore 1!~ i 1 i p -
poP a r 1 at 0 re, nella quale' sono de
scrittn le Malvacee, e le Oeraniacee, che 
n8SCOllO salvatiche 0 che si sono insalva
tichitein Italia e nelle isole ad essa 
·~diacenti. L'illustre scienziato dopo ave
re nel nuovo volume descritto i caratteri 
della stirpe delle malvacee e fattone alcune 
dotte osservazioni suI portamento e sulla 
distribuzione geografica, passa a dire al-' 
cuu che delle specie coltivate e dei loro 
usi. Rammenta come l' Hibiscus esculen
tus si coltivi nell' Isola di San Pietro in 
Sardegna per usi culinari, il che si fa 
anche da noi, come gill notammo a 
pag. 59 di questo periodico, nell'analisi 
delle undici Mal vacee maltesi, delle quali 
l' Hibiscus Trionum Lin. l' Althrea officina
lis Lin. l' A. Ludwigii Lin. e la Lavateru 
cretica Lin. furono da noi raccolte per la 
prima volta in questo gruppo insular<:l. 
Quanto a cotesta specie, di Lavatera, cbe 
noi ossel'vammo 8010 nel Gozo, essa fu 

anche ra,~eolta non ha guari daI dott. 
Don a I d son tra le biade nella Cotone
ra. Secondo le osservazioni del P a l' 1 a -
tore la Malva parviflora gii1. enumerata 
dallo Z era fa ed alla quale riferimmo la 
varieta flexuosa, dal G u s son e elevata 
a specie propria, e da rifel'il'visi alIa M. 
microcarpa di Des f 0 n t a i ne, concios
siaeche la vera M. parviflora di Linneo 
se ne distingua « pl'incipalmente per i fiol'i 
forniti di peduncoli molto corti, per it 
calice che diventa molto grande, scaglioso 
e rossiceio nel frutto, per la corolla piu 
piccola, per la colonna degli stami glabra, 
per i peli non in fascetto 0 stellati." 11 
ch. professore continua: "10 non ho rac
colta ne ricevuta da alcun luogo d'Italia 
la Malva parviflora e credo che tutte le 
piante descritte con questo nome nelle 
Flore speciali 0 generali d'Italia apparten
gauo tutte alIa Malva micmcarpa Desf." 
Oltre a venti eselllplari raccolti in vari 
Iuoghi e da ,noi esaminati, dopo aver letto 
coteste osservazioni, ne attestano l'esat
tezza del ch. Autore. Fm le geral1iacee 
vi sono enumerate quattro specie di 
Oxalis; l' A. dice che la Oxalis cetnua, la 
quale da noi ha invaso molti terreni col
tivati, dal Capo di Buona Speranza, suo 
luogo nativo, si introdusse in Spagna, 
Corsica, Sicilia, nell'isola di Zante, in 
Smirne, nell' Algeria, in Madera, e nel 
Mezzogiorno d'Italia. Un' ampia descrr
zione e data deUa pianta daun esemplare 
raecolto vicino a Palermo : e poiche l'illu
stre botanico non ne ha veduto la cassula, 
vogliamo qui riem pire la lacuna da lui la
sciata aperta nella frase specifica : Capsula 
erecta,· demum calyci req'uilonga, pentagona, 
pilosula, pilis sursum versis, jaciebus sut
cato-canaliculatis, angulis obtusis basi ro~ 
tundatis, apice stylis subdivaricantibus ter~ 
minatis, pentalocularis, loculis polyspermis, 
seminibus Zrevibus lagreniformibus, badiis. 

N ei volumi pubblicati aono giadate 
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1281 descrizioni d'i. specie italiane. Fac
ciam voto che quest' impol'tante opera 
sia del piu presto compita: essa onOl'el'U 
l' Italia, il suo chiarissimo Autore, e sara 
pei hotanici una guida sicura per la deter
minazione delle specie italiane. 

13agni di Santa Venel'a. 
Un nnovo stabilimento i(hominerale, 

cbe, u testimoniunza del ch. Pl'of. Ca
cop a r do, per agiatezza cli dimol'a, 
servitu e cucina, pUl> gal'eggial'e coi mi
gliori di EUl'opa, e stato apel'to al pub
blico in quell'amena CiWI che giace tra 
l'Etna e il mare- Acil'eale; clove, appro
fittandosi della hreve distanza, e da spe. 
nil'S} che i faeoltosi della. nume!'Osa 
falange dei dispeptici e nervosi, i quali 
popolano quest' isola, si rechel'anno nei 
meR} estivi nOll solo per fuggire l' afa 
delle nostre citta ma per migliorarsi e
ziandio la nutl'izione generale, seguen
dovi, sotto la dil'l'zione dell'egregio dott. 
Gillseppe Rosso, un tl'attamento 
idrotel'apico. Quivi I' infermo troveI'a 
tutti i mezzi eli cura balneal'e esatti non 
:'\010 dalla scienza, ma anche dall'odierna 
civilta. 11 dolce clima, la purezza dell'a
ria :ricca ili mwno, l'ubertosa cam pagna, 
Ja quale invita agli eseI'cizi muscolari, 
imiti a tali comodi spiegano come del'mo. 
patie asteniche, quaE le squammose, 
r\istul'bi fUlIzionali di fegato, cachessie e 
neuropatie, dai bagni di AciI'eale fosse m 
cOUlpiutam@te debellate; del che ne fa 
fede i1 Dil'cttore nel Cenno statistico-cUni
co e terapeutico degli in/ermi curati nelle 
1:errne di Santa Venera, di cui l' Autore ha 
cOl'tesemerite illviato copia al nostl'o indi
rizzo, e del quale cl'ediamo utile dare qui 
un breve sunto. 

E nota I'esistenza dell' Arqua minerale 
detta di Santa VeneI'a a mezzogiorno 
d' Acireale suI ca po <1i :M ulini, nel famoso 
S)to dell'antica Sifouia. Greci e Romani 

se ne valsero a giovamento dell'umanita 
inferma, el'igendovi terme, descritte da 
L ion a r d,o Vi go nel1836 nel1a Storia 
d' Aci. 11 Barone Pen n i si conduceva in 
Citth quest'acqua salutal'e, edificava pochi 
passi distante della stazione ferroviaria a 
pnbblico sel'vizio un grandioso stabili
mento, e di costa ad esso uno splendido 
albel'go, urricchenuo1i di deliziose ville e 
giardini. La cura e direzione sanitaria 
n' e stata affidata all'egreg:io dott. It 0 s
s I. Quest'acqua minerale spiega snll'or
ganismo, e sui diffet'enti ~tati morbosi, tale, 
azione da renderla preziosa e I'al'a, mas
sime nelle malattie cutanee cl'oniche, 
come a dire 'j)sol'iasi,impetigine cl'onica, 
eCZ3ma, lichene, prurigine, pitil'iasi, nella 
sifilide costituzionale, 'ne11e malattie cro
niche dell' utero e ele11a vagina, nelle 
artl'opatie reumatiche, negli ingol'ghi ad
dominali cronici, scrofulidi, al'tritidi CI'O

niche, ne1la poJisarcia adiposa, nelle paru
lisi basate sui pel'turbamenti guaribili 
de]]a nntrizione nel'vosa, in val'ie forme 
eli nevralgie istel'iche e reumatichc, nei 
cataI'ri cronici di petto, nell'intossicamen
to di mercurio e di piombo, nella tulwr .. 
colosi e simili. Nel prima anno balncal'e 
(dal 10. maggio alla fine eli sett,'lll bre 
] 8'73), gli infel'mi di malattie cut:lllce 
presentatisi fHrono 315.. La maggior 
parte de' qnali ando via guarita j poclri 
partirono solamente migliorati, e fUl'OllO 
quelli che presero scarso numel'o di bagni. 
Quelli ch' erano travagliati da al'tropatie 
reumatiche e gottose ascesero a 116. 
Molti di essi guaril'ono, pochi miglioraro
no solamente. DegIi infermi di malattie 
nervose, in numero di 48,pochi risanaroDo, 
parecchi migliol'arono. Delle donne af
fette da scoli cronici uterini e vaginali, 
con esulcerazioni, ipertrotie, pl'olassi, 61 
in tutto, non n:lello cli 43 ottennel'O la 
guarigione e ]e altre migliorarono. 

Fm i tauti casi di psoriasi dove si e 
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ottenuta la gual'igione il R ° s s i accenna 
jl seguente, 

(( Il Signor F ..... B. .... pr0prjetario 
dornieiliuto e dimorante in Malta di anni 
4,2, oi temperamellto sanguigno, era col
pito da quattl'o anni da psoriasi in forma 
diffusa agli arti superiori, al petto ed al 
tronco, e come il pl'ecedente senza cagioni 
apprezzabili. Al 1870 ando ai bagni di 
Levico nel Trentino, al 1871 a quelli di 
Lueche nella Suizzera, e non ne ebbe che 
un miglioramento passeggiero: giacche 
nel 1873 le placchz squammose si estesero 
sensibilmente e si fecero piu dense. Qua
l'antacinque bagni bastarono a rendere la 
cute assolutamente sana, tut~e le placche 
essendosi risolute daI centro alla 011'COn
fel'enza, sicche ci fu un momento in cui 
la malattia era rappresentata da al'chi, di 
oerchi e da chel'chi intieri, da simulal'e as
sai bene la forma circinnata della pso
riasi." 

Intorno alIa efficacia dell'acqna di Aci
reale nelle dispepsie, ecco come ragiona il 
R 0 S si. « L' acqua mineraJe eli S. Ve
nera sopra 200 e piu lavoranti Hllo stabi
liruento provocava un fatto degno di 
attenziolle, cioe l' anmento di appetito. 
Ognun vede come questa pl'oprieta possu 
essel'e ntilissima in tutti quei casi, e non 
son pochi in medicina, nei quali convenga 
di provocare l'appetito onde con buona 
qllantita di vitto si possa migliorare la 
nutrizione e rialzare le forze. Non El 
questo solo il benefico effetto della nostra 
acqua. Essa mostravasi vel'amente atti
va contro gl'ingol'ghi emorroidarii, e 
comunque nessun affiitto di tal male fosse 
venuto ad ottenerne la guarnigione ; tanti 
venuti per altri mali, guarirono quasi 
senza eccezione degl'ingorghi emorroida
rii che costituivano malattia accessoria, ed 
alIa quale talvolta non davano importanza. 
Non terminero questi pochi cenni suIle 
malattie del tubo gastro-enterico, senza 

presentare il sunto cli una storia clillica 
importantissima. Una signora cla Cata
uia rot. 56, linfatico-nervosa, per il corso 
di quattro anni aveva sofi'el'to una ostinat~ 
diarrea, ad onta delle cure intelligenti 
fatte eseguire dai medici piu illuminati di 
Catania e cli N apoli. Al sesto bagno 
minerale la clial'\'ea cesso COIl so!presa 
della infel'ma e di quanti avevamo cura di 
Iei, ed al 25mo. bagno la signora era 
perfettamente tornata allo stato nOl'male, 
giacehe anche la nutrizione si era rifaUa 
con una rapidita sorprelldente, ad onta 
che l'inferma non si fosse astenuta dano 
uso di certi cibi dannosi e desidel'ati, 
corn' era stata costretta a fare per il lungo 
periodo di quattro ann i." 

Quanto al modo oi usare internamcnie 
I' acq ua di S. V cnera, l' A. fa osservare 
che l' uso interno di tale acqua si deve 
regolare a norma delle affezioni, del 
grado di suscettibilitil. della mucosa ga
stro-intestinale, dell' eta e del tem pera
mento dell'egro. L' acqua si beve in 
qual un que epoea dell'anno, ma la sua 
aZ10ne El piu cfficaee neHe calde stagioni. 
E preferibile di beverla a digiuno. La 
quantita da bcversi. non si lasci mai alIo 
arbitrio dell'infermo, il quale deve in·ogni 
caso consultare il medico, daI quale anehe 
si prendel'a consiglio per determinare la. 
dUl'ata della cum. E della piu grande 
importanza, durante l'uso dei baglli e 
delle bibite deIl'acqua, regolare l'igiene 
degli ammalati, non solamcnte quanto 
alla scelta degli alimenti, ma anche alla 
101'0 quantitiL La ragione sta in cio, che 
l'aequa minerale aumentando di assai 
l'appetito si andrebbe incontro a di. 
sturbi digestivi, quando si soddisfasse 
la fame senza nna buona regola. 

L'egregio prof. Si I ve s t r i di Catania 
ha tl'ovato l'acqua di S. Venera so]furea~ 
salino-jouo-litica-manganesifel'a e idrocar~ 
honata, Qui ci limitiamo solo a ripro-
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durre testualmente nn brano della con- delle acque minerali clella Porretta, cosI 
clusione di un ottimo lavoro, che quel si esprime: "Le acque di cui si prende a 
{lotto chimico ha pubblicato sulle acque "pal'lare possono ritenel'sl come tipo 
di Santa Vener'a, facendovi seguire i1 "della sottoclasse rara delle sorgenti 
quadro della composizione chimica. "1 "contenenti il gas idrogeno pro to carbo
l'isultati di queste ricerche sulle sorgenti "nato...... Delle sorgenti piu somi
ruiuerali di Santa Venera sono di sommo "glianti a queUe della Porretta in altre 
interesse sotto il punto di vista chimico- "parti del mondo Cl sovviene eli quelle di 
geologico,di cui ho fatto cenno nella "Albany ed altra ancoi'a neno stato di 
introduzione, circa 10 appoggio ehe danno "Nuova York, di cui i1 Dott, Be 11 da 
a.Ue vedute teoriche proposte nella seienza "la descrizione e l'analisi" L'acqua 8a11-
per interpret are la natura dei fenomeni "na pura di W oadhall presso Horncastle, 
gl'audiosi che ebbero 101'0 cOlllpimento nel "ne11a Contea di LincoJ.n in Inghilterral 

"uolo siciliano e che lasciarono le 101'0 "contiene un pollice cubo di gas idroge
tet'ltimonianze nei depositi di solfo e mi.· "no carbonato per ogni quart d'acqua." 
uerali solfiferi. " A ques1R3 PQche conviene ora aggiun .. 

"~\lIa ~Itre a cio consideral1clo questo gere anchel'acqua cli S. Venera, la quale 
studio come limitato alla conoscenza spe- qllantunque non sia term ale si avvicina 
eiale della composizione chimica dell'ac- molto alle acque delle Terme clella Por
qull. di S. Venera, i dati ricavati dalla l'etta, non solo per la presenza dell'idro-
11l."eSente analisi non sono di minore im- carburo gassoso, ma per altri princip~ 

portanza per la idrologia del nostro paese, mineralizzatori SI gassosi· che solidi, ehe 
dappoiche oltre al complesso della natura egualmellte contiene, come l'acido solji
chimica trovata, la Scopcl'ta fatta dell'idro- drieo, l' anidride earbpniea, l' ossigeno, 
car~uro gassoso combustibile sciolto in l' azoio, it cloruro di sodio (abbondante) 
quantita Dotevole nell'acqua minerale in l'ioduro di sodio, i earbonati acidi di 
discorso, oltre quello che si sviluppa alle calcio, di magnesio, di sodio; l' allumina : 
sorgenti, le aggiunge un cal'attere di rari- ' l'anidride silicica e la materia organica. 
ia. lnfatti passando in rivista la statistica Oltre a questi corpi pero l'analisi che 
delle acque minerali italiane non trovansi presento dimostra nell'acqua eli S. Venera 
altri esem pI ben conosciuti a cui si possa 10 speciale carattere cli una maggiore ric
pfll'agonare l'acqua minerale di S. Venera chezza di componenti, giacche contiene di 
ehe in alcune sorgenti del versante orien- piu il solfuro di sodio, i cloruri di ma
tale dell' Apennino Bolognese especial- gnesio, di potassio, di litio e di ammonio? 
mente nelle rinomate sorgenti solforoso- i carbonati acidi di sodio e di sironzio, 
idracw'bonate della Porretta (in val di il fosfato di alluminio, il manganese. -
Reno) a cui si volJe dare allche i1 nome Se cio dipenda 'dall'essere le acque della 
di fontane ardenti per 10 idrocarburo Porretta incompletamente analizzate, non 
gassoso combustibile cbe tengollo sciolto so. E certo che per ora l'acqua mine1'ale 
e il cui sviluppo abbondante accompagna di S. Venera comparisce sotto l'aspetto 
illoro scaturire dal suolo. In nn recente chimico come una delle acqne piu 1'ic
accurato lavoro di J er vis sune acque cbe di pl'incipl saIini e di composizione 
miilel'ali d'Italia (1), l'autore parlando piu complicata. 

Questi caratteri chimici danno nn (1) Vedi "Guida alle acque minerali d'Italia 
etc." ill Guglielmo Jervis. Torino 1868. solido appoggio aUa l'inomanza inche e, 
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stata da gran tempo ten uta nelle applica- passare quindi nella paralisi. Questo 
zioni terapeutiche l'acqua mineraIe che decorso vlen preso dalla malattia per 10 
ho esaminato, e per le quaIi anzi si presen- piu nei fanciulli. 
ta ora con un interesse ben maggiore di La congiuntiva nel prImo tempo El 
prima, potendo I'arte medica trovar in leggiermente iniettata, gradatamente il 
essa (app]icando]a Oppol'tunamente SI colorito diviene piu inten.so fino aI colorito 
all'esterno che all'interno) delle risorse di gal'ofano. Da prima il secreto dell a 
non eomuni per la cura di moIte mal at- congiuT'tiva e fioceoso, e di pus bianeo, 
tie, guidata dalla eonoscenza degli effetti che diviene dopo sempre piu fiuido, ma 
speciali che spiegano sul1'organismo i suoi rimane costantemente moIto bianco. 11 
var~ compone~ti, fra i quali meritano globo dell' occhio si approfonda inoltre 
speciale attenzione l'acido solfiddco libe- nell'orbita e si appiattisce. Questo sin-
1'0 e sotto formaodi soifw'o alcalino, l' a- toma pone spesso l' All,tore neI ca so>, di 
nidride carbonica, l'ioduro di sodio, il rieonoscere la malattia, quando finalmen
carbonato acido di sodio, iI cloruro di te a motivo delle convulsioni, in special 
lilio (1), l' acido fosfm'ico Jallo,stato di modo dei bambini, se ne potrebbe sospet
fosfato di alluminio), i1 man.r;anese (2)." tare a torto una causa differente, e l' An~ 

Sopra un particolaresintoma diagno
stico nella meningite cerebro-spinale e 
nella mielite. Brownrigg.-

Questo sintoma speciale consiste seeon
do l' Autore in una forma specifica cli 
ottalmia, che compare circa al 3°. 0 4'). 
giorno dopo l'insorgere della malattia. 
Nella medesima e infiammato da prima 
un occhio, nel mentl'e le estremita infe
riore e SIl periore dell'opposto lato si tro
vano in uno stato convulsivo. Questo 
fenomeno diviene al massimo grado piu 
marcato, quando in ultimo luogo 6uccede 
la paralisi dell'altro lato, per cui e da 
rigettare 10 Rviluppo di una mielite. Piu 
tardi anche l'aItro occhio e infiammato, 
nel mentre il braccio e la gamba del lato 
opposto sono presi da convulsioni, per 

(1) Dietro recenti esperienze fatte in Inghilter, 
ra ,si e trovato c~le l' ll:p~licazione dei sali di litio 
puo rec,are gr~n~l servl~l all~ ter~pentica, a prefe
renz!' dl qnell! dl potas~1O ~ dl SOdlO, per la poten
za dlssolvente che eSSl splegano sull'acido nrico e 
sngli urati neUa diatesi gottosa, neUa renella etc. 
Oltre a cio it litio si presenta costantemente tra 
gli ele~enti chimici del sangue. (R 0 s si) . 

(2). E no~a. l'importanza che h!, .preso in qnesti 
ultlml t~mpl 11 maJ;ganese sOl!1mullstrato special
mente III forma dl acqua mmerale, dacche si e 
trovato essere anche questo uno dei componenti 
necessari del sangue allo stato normale. (R 0 S si) . 

tore crede ehe l'infiammazione dell'ocehio 
possa essere considerata come una diffu
sione di quella del cervello suI nervo ot
tieo (AUg. med. Central-Zeitung eN. Lig. 
Med). 

Sospetto di gravidanza extra-uterina. 
- U na donna di 43 anni tripara, irre

goIarmente regolata dopo il suo terzo 
parto, presento, daI 1871 al mese di 
novembre 1873, tre accessi di coHche 
intestinali delle piu gravi nell'ipocondro 
sinistro, con febbre, crampi ed una diar
rea incoel'cibile durante 7 mesi, che la 
fece ammettere all' ospedale di San..ta~ 

Maria di Firenze. Quindi 60pravvenne 
un bisogno frequente d'urinare, con una 
consecutiva sensazione di bruciore' nel
l' uretra. Vi fu in seguito emissione, daI
l'uretra di grumi di sangue, di avanzi di 
seme di lino, di cui l'ammalata usava in 
decozione, delle materie fecali, ed infine 
dei frammenti ossei che furono presi per 
pezzetti di feto : da dove il diagnostico di 
gravidanza extra-uterina. 

Esselldo aceaduta la morte il 12 dello 
scorso novembre, dopo atroei dolori ado
minali, l'autopsia permiae di rettificare· 
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quest'errol'e di diagnosi. Trovarono, in
fatti, delle ulcerazioni multiple del digiu
no e dell'S. illiaco, con adel'enza alIa 
vescica. L'assenza della cisti fetaJe 0 del 
sacco aventizio fu notata moJto bene, come 
pure i frammenti ossei del feto e degE 
anuessi fetali. L'utel'o, le ovaia e le 
trombe erano aUo stato "noJ'male. Un 

'minuto esame dei frammenti ossei c1imi
nati llall'uretra permise illfatti di cons ta
tare delle ossa di po1lo di cui l'ammalata 
aveva fatto uso. Riuniti ed esaminati, 
fU,possibile di determinarli con precisio .. 
ne, per mostral'e pel'entol'iarnente la pos
sibile confuslone di questa altet'azione 
colla gl'avidanza extra-uterina, e chiaril'e 
cosl il diagnostico di questo notevole fatto. 

(Union medicale). 

Segno patognomonico della pertosse. 

Ricordiamo ai pratici, che vogliano ac-. 
cel'tal'si se tl'attisi di vera pel'tosse 0 di 
altra afi'ezione, di esaminare con dilig~nza 
it freno della lingua, dove in caso di 
pertosse, costantemente troveranno un'uI
cera, la cui comparsa non solo aCC0mpa-. 
gna il decorso del morbo, ma 10 precede 

. di giorni. L'e questo un segllo prezio
sissimo, imperocche nel corso dell a denti
zione i bam bini vanno soggetti a val'ie 
tossi paroslstiche, aliene dall'introduzione 
neIl' economia dell' ignoto miasma che 
genera la tosse convuIsiva. 

Contagiosita della elefantiasi dei Greci. 

Il dott. W. J. Van S 0 mer e n in 
una lettera che egli indit'ige daI Madras a1 
Medical Times and Gazette, in risposta ad 
un articolo comparso nel British and 
Foreign Medico-chirurgical Review, intor
no aIla trasmissibilita della elefantiasi 
greca per via di contagio, 11 celebre erpe
tologo nega reclsamente che tale morbo 
possa comunicarsi per contagio, per COIl

gressi sessuali, tampoco per inoculazione 

del sangue e delle materie saniose d",i 
lebbrosi. 

La Re-vue Medico-Plwtographique del 
febbl'aio ora scorso pl'econizza il se
guente miscug'Iio in applicazione sui gelo
ni: alcole a 85 0

• 100 parti; glic~rina 
24 parti; acido fenico 1 parte. - Vi e 
altres! consigliata ne:la corizza l'inalrzio
ne dalle narici della polvCl'e di canfol'a 
spruzzata con tintura di iodio, dalla quale 
si sarebhero ottenuti risult~ti supel'iol'i ad 
ogni lusinga. 

---" 
Il solfovinato di chinina 

nella medicazione ipodcl'mica" 
L i m 0 u srn pochi mes! acldietl'o tJ'at

teneva la Societa di l'\fedicina pratiea di 
Pal'igi neI soIfovinato di chinina, il qualf;, 
in grazia della sua gl'allde sol ubilita, rie
sce il piu adatto fra i sali di quest'alea
Ioide per illiezioni sottocutanee. AI1'aei
dita delle soluzioni cli solfuto di chillina 
sono stati attribuiti gli accidenti infian,
matori che talora seguirono le punture di 
tali iniezioni cui si era I'icol'so in casi (/i 
reumatismo al'ticolal'e 0 di febbl'e paJu

dosa. U II sale, adunque.. di chinina 
che si sciogliesse bene senza l'intel'ven
zione di un acido era desiderato dal 
pratico che spesso .. icone a cotesta medi
cazione. Ol'a il soIfovinato di chinina non 
solo e so]ubilissimo, ma e altresl delique
scente al\or quando si espone in un'am
biente umido. Esso contiene 56, 25 per 
0[0 dell'alcaloide, nel che \'assOlniglia al 
solfato basieo di ehinina ehe ne contiene 
59, 14 p. Ora. Il solfovinato chininico 
presentasi in pagliette 0 in cristalli bian
chissimi, seconclo il processo col quale si 
ottiene. Puossi avel'e facilmente il s01fo
vinato chininieo daI miscug1io di due 
soluzioni acquose di solfovinato di barite 
e di solfato basicG di chinina: ma a 
cagione delle propdeta tossiche della 
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barite, le quali nella meclicazione ipodel'
mica possono di leggiel'i l'iuscire fatali al 
paziente, il L i m 0 U sin prefGrisce di 
ottenere il sale chinico in pal'ola mesco
lando insieme due soluzioni alcoHche, 
Puna di solfovinato di soda e l'altra di 
solfato basico di chinina .. 

SuI Molluscum pendulum.-Me1ltoria ori
ginale del dott. L 0 r e n Z 0 M an c he. 

l~ssendosi pn~sentati alia mia osserva
zione, nel corso di pochi anni, due casi eli 
Molluscum penduJum, malattia piuttosto 
rara, ed avendo avuto I'agio di seguime il 
corso, credo non essere fuor di proposito 
il dire qualcosa intorno a otale mOl'bo. 

Il molluscum, come descritto e figurato 
nei trattati di del'matologia, non e eli rara 
OCCOI'1'311ZU; ma la specie di cui mi trat
ten go, la quale si pl'esenta come un 
grande tUtnOl'e pedancolato, situato sul1e 
pal'ti molli circondanti il b,acino, non si 
rinvienG che di rado. Inf'atti pochissimi 
ca>li si tl'ovano registrati neUa letteratul'u 
medico-chil'lll'giea; dippiu la Revue Plw
toqr-aphique des I-lopitaux de Paris, in cui 
fig'uransi i casi piu 1'ari che si presentano 
nella Gran Capitale, ha stimato buona cos a 
il fignrare un caso di tale maluttia, l'an
no 1869. III fine il Prof. Fer g us son, 
esimio pratico ed eccellente. operatore, 
estirpando un tumOl'e di questa specie 
nel King's College Hospital, confesso c~e 
nella sua lunga carriera non avea veduto 
che un altl'o caso simile, mentre as
sisteva una signora al pat'to. Il mol
luscum pendulum e un tumore rappresen
tante una delle moltiplici varieta che si 
dassano sotto il nome di Tumori Fibro
Cellulari ( P age t ) 0 Fib1'Omi ( V ern e -
u i 1 & W i I' C how). Come ne indica 
il nome tali tumori sono pl'oliferazione 
circoscl'itta del tessuto cellulare 0 meglio 
connettivo. E come questo si present a 
nel corpo sotto val'ie forme, COSl i tumori 

che ne del'ivano possono eSSCl'e piu 0 

meno composti nella 101'0 struttura e dif
fel'enti nell'aspetto; molto piu che la 
stessa specie di tessuto connettivo in 
alcune parti del COl'pO acquista caratteri . 
diffcrenti. Ma, quantunqae i1 connettivo 
tl'ovasi sparso pressoche in tutte le parti 
dell' Ol'ganismo (come il cemento in una 
fabrica), pure Ilon/ tutte sono uguaImente 
disposte alla formazione di tali tumo
ri, laddove non si voglia considel'are 
come tumol'e ogni iperplasia. Ma la 
pal'ola tumore porta seco l'idea d'una 
cos a circoscritta, qllindi appena l'elefan
tiasi, essendo diffllsa, potJ'ebbe classarsi 
trai fibromi, come si fa dal W ire how, 
Per ordine di frequenza i tumori fibro
cellulari si manifestano sulla pelIe e suIle 
aponevl'osi esterne, indi suI periostio, suIle 
mucose ed infine suUe sierose e sulle borse 
sinoviali. In questa memoria non e mio 
proposito occuparmi che delle produzioni 
che nascollo sulla peUe; delle quali si 
hanno tre specie, lrno. Pibrorni propria
mente detti, allol'che prendono origine dal 
tessuto connettivo fibroso; 2do. Lipomi, 
quando trattasi di proliferazione del pan
nicolo adiposo dell a cute, e 3zo. Molluschi, 
allorchevi ha iperplasia del connettivo 
attorno i follicoli e le glandole sebacee, 
ehe quando irritati, la cavit1't se n' empie 
di materia escretoria. (a) Queste tre va-. 
rieta di produzioni hanno dei caratteri 
comuni, cioe si presentano come un 
tumore piu 0 meno sferico, indolente alIa 
pressione, lento nel suo sviluppo (in modo 
da l'ichiedere anni prima di dare incomo
do), e coperto da pelIe con arborescenze 
venose, che per cause accidentali si puo 
ulcerare. Tali tumori possono essere unici 
o multipli, ne'! qual ca so uno solo acquista 
notevole volume e gli altri rimangono 

(a) L' elefantiasl, che nelle parti genitali mnlie
bri puo limitarsi c (arsi {leduncolata, nou deve con
fondersi col molius·co. 
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rudimentarj; infine spesso sonO pedunco
lati e pendenti dalle parti molli Cil'COIl
danti il bacino, tanto se quivi abbiano avu
to origine quanto se vi arrivino scivolando 
sotto la pelle. Or come si potrebbe di. 
stinguere l'una dall'altra ? Su quali cal'at
teri se ne stabilisce la diagnosi ? 

A queste domande colol'o che amano di 
stare alla scorza delle cose risponderanno 
esse re inutile cercare simili sottigliez~e, 
molto piu che il trattamento e uno, l'estir
pazione, qualunque sia la varieta del 
tUlllore. A me cio non gat'ba e pero ho 
desiderato trovarne i seglli distintivi tra le 
varie specie. 

Diagnosi prima dell' esti1']lazione. 
Fibroma. Tumore a forma regolare uni

forme, duro che non si estende aIle parti 
circonvicine, mobile sotto la pelle non 
,contraendo aderenze se non quand' e suI 
punto di ulcerarsi ed anora frequente
mente da sangue (P age t ). General
mente e solitario, siccome i tumori multi
pIi nell'utero," che altrevolte si tenevano 
per fibromi, sono dei miomi. 

Lipoma. E un ipel'plesia circoscritta 
del tessuto adiposo di una parte, e come 
ben dice Vir ch 0 w, "il lipoma e in 
piccolo cio che l'obesita 0 polisarcia e in 
grande". (Il rapporto del lipoma colla 
polisarcia e quello stesso del fibroma all'e. 
lefantiasi).- Si mostra come turn ore molIe, 
pastoso, globoso, ma formato di tanti lobi 
piu 0 meno grandi che si fan no piu pro
minenti tendendo la pelle che li cop re, la 
quale non e afi'atto alterata neppure dopo 
molti anni. Non essendo il lipoma ade. 
rente alla peUe, che 10 copre, ma da essa 
separato da tessnto cellulare molto lasco, 
facilmente scivola sotto i tegumenti e gra
datamente peI proprio peso si porta nelle 
parti piu declivi. Cosl dai Iombi si porta 
aUe natiche e daUa cresta iliaca 11.1 pube
scendendo all'inguiue e alla coscia, fino an
che nello scroto ( P age t). Dellipoma 

s'annoverano moltissime varieta che non e 
mio assunto "descl'ivere ; ma credo neces
sario l'acceunarne una, siccome ha anal/)
gia col molluscum di cui f~ccio parola, ed e 
il lipoma poliposo. PiccDli tumori pedun
colati simili a quelli che normalmente si 
l'iscontrano nel colon e che nelle mem
brane silloviali costituiscono le cosl dette 
glandole del Havers. Essi sono lobu
lati e delle volte sulla 101'0 superficie 
nascono altri polipi e si h~ cosl il lipoma 
arborescente del M ii 11 er. Beco come 
si esprime su questa vareieta di Lipoma il 
Vir c how: Lorsque l' on rencontre sur 
la peau des tumeurs pediculCes de la g1'OS
seur d'une 'fOoix jusque a celle du poing 
notamment avec une consistance quelqu(, 
peu ltiche, on peut, avec assez d'assurance, 
compter que ce sont des Lipornes Poly
peux. 

Mollusco. Qui, ripeto, non intendo 
parlare del mollusco contagioso, chiamato 
daI B a z i n acne v:;t,rioliforme e che f\1 
descritto pel primo dal Bat em all ; nep
pure del non-contagioso, consistente in 
piccoli tubercoli che hanno sede in molte 
glandole sebacee del tronco (ll a r d y & 
Mo n t m e y a Iconographie dcs Maladies 
de la Peau). Questi s' annoverano tra le 
malattie della pelle. Quello di cui mi oc
cupo e la varieta nota col nome di mollusco 
pendulum. N ei cinque casi che ho avuto 
l' opportunita di osservare, e di cui daro in 
breve la storia, l'aspetto era tanto simile di 
modo che al primo colpo d'occhio la dia
gnosi era fatta. Si trattava di un tumore 
grande quanto il capo d'un bambino, pen
dente da un peduncolo lungo piu poBici daI 
lato esterno della coscia destra nella reglo
ne trocanterica. Aveva la consistenza 
d'una mammella (cioe media tra quella del 
fibroma e del lipoma) ed ofi'riva l'aspetto 
di tale glandola, come queUo che era per
corsi da vene piu 0 menD varicose, ed ill 

luogo di capezzolo v'era un'lI.pertura 0 
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ulcerazione. Gli ammalati attribuivano 
a cause accidentali tale soluzione di 
continuita, e degli autori si dice pro
venire dall'attrito contro 1\:1 vesti. Ma 
io non posso ascrivermi a tale opinio
ne e credo essere questa l'apertura ori
ginaria del follicolo 0 glandola sebacca 
in cui si sviluppo il mollusco. E difatti, 
perche in altri tumori molto piu volumi
nosi e quindi piu soggetti all'attrito tale 
ulcerazione a forma di cratere non si 
osserva?' DippYu, perche tale apertura 
trovasi all'apice del tumore, luogo oye 
questo, essendo p€ndente, non e molto in 
contatto cogli abiti? OItre questi carat
teri e quelli gilt enumerati d'indolenza e 
di lentezza nello sviluppo, 1:'1 molluscum 
pendulum, come bene disse la Direzione 
del Remte Photographique des Hopitaux, 
e facimente diagnosticato alloJ'che sui 
tronco dell'ammalato vi sono altri piccoli 
tumori che rappresentano dei molluschi 
occupanti delle . glandole sebacee. In 
fine il lipoma e sem pre ·lobulato anche 
quando e voluminoso e il mollusco non 10 
e mai. 

Diagnosi dopo l' estripazione. 
Fibroma. rrumore secco, resistente, lu

cido raseD 0 bianco, delle volte molto duro 
quasi cartillagilleo, altre volte composto 
di tanti lobuli, molto dmi agglomerati 
merce un tessuto piu lasso in cui stanno i 
vasi nutrittivi. Mettendone al microscopio 
uua fetta sottilissima si vede formato di 
fasci di tessuto fibroso che 5' intralciano 
in tutte le direzioni e tra di essi delle 
cellule fibro-plastiche cioe fusiformi con 
dei prolungamenti irregolari. 

Lipoma. Tumore piu 0 meno grande 
lobulat9, di colore giallo citrino, pastoso al 
tat to e ch~ sembra fiuttuante (segno carat
teristico), unge le dita e lascia scolare delle 
goccie di grasso. Sembra eoperto di rina 
pellieola di tessutopiu denso che involge 
eiascun lobulo ed indi si approfonda nella 

massa facendo continuazione 'coi vari set
ti che limitano i pannicoli simili a queUi 
del tessuto adiposo pero molto piu gran
di. In tali setti formati di tessuto con
nettivo corrono i vasi per la nutrizione 
delle vessichette adipose. "Queste cellule 
di grasso nel lipoma sono piu grandi di 
quelle del tessuto adqposo eirconvicino". 
( V,i r ch 0 W ). I earatteri microscopici 
del lipo.ma sono tanto caratteristici che 
non occorre insistere su di essi. Anche 
l'occhio meno esperimentato puo ricono-
scere tale soda di tumore. 

Mo~lusco peduncolato. Tumore globoso 
di maggiore eonsistenza che illipoma, a 
superficie uniforme, piu 0 meno grande, 
in alcuni casi pesante 30 oneie e piu. 
Sebbene peduncolato pero non e in conti
nuazione coi tessuti sottoposti. Solo e 
aderente alla pelle che 10 copre all'apice, 
ove sembra cke quest a continui colla par
te ulcerata 0 luogo dell'apertura in forma 
di cratere. lstologicamente e formato di 
lobuli non ben limitati essendo tutto il 
tessuto come edematoso cioe inzuppato di 
sierosita. N ei lobuli vi sono dei facsetti 
ondulanti di tessuto connettivo, e tra di 
essi vi e un liquido e molte cellule pla
smatiche che si anastomizzano, non che 
poche cellule f'risiformi libere. Pure in 
tutta l'estensione del lobulo vi sono dei 
vasi fini intrecciati come viene rappreRen-· 
tato da V i l' ch 0 W nella sua opera sui 
tumori. 

Oltre a cio nel ca so che ho potu to esa
mina re trovai verso l'apiee una cavit~\ 

limitata da tessuto fibroso ed elastico 
contenente delle cellule epiteliali, dei gra
nuli piu 0 meno irregolari. In oltre dei 
globuli di pus e sangue form anti la base 
delliquore sanioso che scolava dall'esulee
razione. E dall'altro lat-o del tu more si 
vedevano dei grandi panni coli adiposi 
provenienti dall'iperplasia del tessuto adi
poso sottocutaneo ii quale venne irritato, 
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e la sua nutrizione disturbata per la pre
senza del mollusco .. 

Tali sono i segni distintivi cheho potu
to raccogliere per diagnosticare queste tre 
varieta di tumori, e i quali spero sieno 
sufficientemente chiari da renderli facil
mente distinguibili d'oggi in avanti. 

Ora faro seguire un breve Cenno sui 
casi che capitarono alIa mia osservazioI)e. 

I moo It primo ca so che attiro la mia 
. atten,zione e stato quello fotografato nel 

Revue des Hopitaux. Trattavasi di una 
donna di 66 anni . che era robusta e avea 
dato alla luce 17 figli. Essaportava tale 
tnmore insin dall'eta di 13 anni, pero 
crescendo il tumore al vol ume della te
sta di un ragazzo ed esulcerandosi, l'am
malata alla fine ricorse all'arte e venue 
ammessa all'Osp. S. Luigi ove le fu estri
pato il tumore col serranodi e dopo breve 
tempo si Jicenzio guarita. 

2do. Un ca so molto si mile osservato 
nella Clinica del Prof. T i J I eau x alI'O
spedale S. Antonio nell'aprile del 70, 
J~ra una donna robusta che portava un 
gl'ande tumol'e peduncolato nel trocantere 
destro, in~in da 10 anni. Il tumore. era 
indolente. e presentava un'ulcet'azione aI 
suo apice, il peduncolo era molto gl'OSSO e 
ascoltandolo vi si seuti va un soffio dov uto 
al passaggio del sangue. Estil'pato il 
tumore coIl' ecraseur, il casu fin] felice
mente. 

3zo. Tumore estil;pato dal Prof. Fer
g u s Si 0 n iI 14 agosto 1870 in King's 
College Hospital dalla superfioie interna 
della coseia di una donna, merce due inci
soni' semilunari comprendendone il pedun
colo e tOl'cendo indi i vasi le~i. Questo 
tumore datava da 10 anni. 

4to. G.... F ... , ammessa nell' Osp. 
Centrale di Malta il 2 novo 1870, per un 
tumore gran de quanto la testa d'un ragaz
zo situato alIa regione trocanterica delJa 
coscia destra. Essa 10' portava insin da 

20 anni, pero sotto forma d'una noce, e 
ando da pochi anni sviluppandosi gradata
mente in modo da recarle ipcomodo pel 
suo volume. .Dippiu qualche mese prima 
dell'ammissione si ulcero aI, suo apice e 
ne scolava sanie mista a stl'acci di cellu
lare mortificato. Queste condizioni la 
spinsel'o a sbarazzars(me quantunque non 
le recava dolore alcnno. Il tumore era 
pedullcolato e coperto da pelle nOll altera
ta se non all'apice ove esisteva un'ulcera 
di circa 3 pollici di diametPo al cui centro 
vi era un'escara. Dopo po chi giorni si 
estirpo merce due incisioni semilunari che 
interessavano la pelle alia base del pe
duncolo e qnindi si divise queRto colla ca
tena dell'ecrasore del Ch ass a i g n a c . 
L'ammalata non perdette' sangue e indi 
fn medicata col metodo antisetticQ pre
conizzato dal Prof. Lis t e r. L'incisione 

. dell a lunghezza di 6 pollici dopo due 
giOl'ni s' era unita alla meta snperiore, 
mentre che la meta inferiore guarl pel' 
second a intenzione dopo circa un mese di 
trattalllellto. Il tumore esaminato pre
sentava una parte centrale dura e resi .. 
stente risultante di tessuto fibroso e vasi 
ed in vicinanza al peJuncolo ~i. osserva
vano dei lobuli di tessuto adiposo. Non. 
si era studiato particolarmente il sito del
l'ulcerazione. 

5to. In fine l'ultimo casu fu da me 08-

servato nel :nov. 1873 all' Osp. Centrale. 
Trattavasi di un individuo robusto, di tem
peramento nervosa eccitabile, di mestiere 
fochista, di buoni costumi ma di vita 
intemperante. Egli non soffri malattie 
di carattere e rarissimamente era sog
get to ad indisposizioni. Insin' da sette 
anni s' avvide che al lato esterno deHa 
coscia destra, un poco piu in alto del 
gran trocantere si sviluppava un piccolo 
tumore duro e mobile. Gradatamente 
questo crebbe finche gi1.lUSe alla gl'andez., 
za di 17 pollici di circonferenza e It> di 
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lunghezza. Questo pendeva da un gros
so peduncolo che aderiva aIIa cresta 
iliaca cd era appiattito d'avanti in dietro. 
IJa pelle che copriva il tumore era sparsa 
ui grosse vene serpeggianti in tutte le 
tlirezioni. AlI'apice del tumore esisteva· 
un'ulcerazione di due pollici di diametro 
al cui bordo la peBe finiva a guisa d'uno 
sfintere e le dava l'aspetto d'una apertu-· 
Ta ·naturale che conduce in una cavita; 
finalmente esisteva tale cavita e da essa " . 
scolava del pus sanioso. L'amtnalato at-
tribuiva tale ulcel'azione ad Ulla brucia
tut'a che egli ebbe durante F esercizio 
del suo mestiere. Egli venne Iiberato 
dal suo male merce l' esti~pazione che 
riuscl molto facile quasi enucleandosi il 
tu more appena si limito il suo peduncolo 
da due incisioni a semiluna. S'allaciarono 
po chi vasie chiusa la superficie cruenta 
con dei punti di slltura si medico col lac
plaster e colla gl icerina carbol izza ta. N ei 
giomi dopo l' operazione l' ammalato e 
stato irrequieto essendo mol to nervosa e 
diPPlu dedito agli alcolici. Quindi oppio 
e stimolanti, e poich.e dai lembi della f(3' 
rita scolava sallgue si tolsero alcuni punti 
di sutllra e' si leval'ono' dal luogo del 
tu more dei gt'ossi grumi sanguigni. Il 
sangue scolava da piu punti, ma non si 
rinvennero vasi arteriosi; percio sfiIac
cica con terebentina e acido carbolico. 

L' ammalato peggiorava e ~Itre una 
congestione polmonare con·difficile espet
torazlone, presenteva un treno di sintomi 
tifoidei e di adinamia che vennero com
battuti con successo daBa spirito di vino 
gallico, dal solf. chinino, dalla soluzione 
c1oralio ecc. Lo stato smorto della ulce
razione e la s1J.ppurazione saniosa che sco
lava in .co pia si migliorarouo merce la 
soluzione di cloruro di zinco e le fo
mentazioni' carbolizzate. 

L'ammalato dopo giomi stava meglio e 
,gl'adatamcnte la superficie ulcer at a cica-

trizzava, siccM due mesi do po l'estir
pazione egli veniva licenziato perfetta
mente guarito. Il tumore pesava 40 Oll

cie, aveva la consistenza d'una mammella, 
era formato di pannicoli adiposi, come del 
lipoma, alIa sua base, ed all' apice presen
tava un\! ravita. Questa sembt'ava limita
ta da UIla membrana fibro-elastica e ron
teneva delle cellule epiteiia)i, varie gra~ 
nulazioni, e debris di cellule graIllllose. 

. Attorno la cavitii vi era del tessuto fibroso 
molto lasso e contenente vasi intrecciati iil 
tuttl I sensi. 'rutto il tumore sembl'ava 
imbevuto di sierosita e non vi si osserva
vano che poche cellule adipose neI vero 
tumore, ma attorno di esso per ipei'plesia 
deI'tessuto sottucutaneo che 10 circonda va 
llotayansi grossi pannicoli, 

(Valletta 17 ApTile 1874). 

Provvedimenti contro il colera asiatieo. 
Fm i provvedimenti igienici inculcati dal gover

no italiano, cui l'igiene pubblica, da pochi anni, e 
fra le prime cure, troviamo i segucnti, che raccu
malldiamo alle nostre autorita in casu di sviluppo 
della lue asiatica. 

"1. Disporre visite ·ed inchieste precipuamcnte 
nei quartieri dove ultimamente sisvilupparono i 
primi casi di cholera e dove questa infel'lnita fu piu 
fUllesta 0 piu ostinata, SI per conoscere le cOI}Llizio
ni igielliche delle abitazioni· e riparare alla 101'0 

insalubrita, SI per avere notizia del carattere dclle 
malattie intercorrenti che vi si svolgossero. 2, In
dagare con accuratezza se siasi provveduto all'ab
bruciamento dei pagliericci, dei cenci 0 d'ogni altro 
oggetto che abbia potuto e'ssere contaminato da 
malati di cholera, ne sia utilmente disinfettabile : se 
siallsi rintonacati i muri delle camcre dove giac-· 
quero cholerosi, facendo cio che per avveniura non 
fosse stato 'fatto. 3. Vietare esumazioni di cadaveri 
che potessero importare 10 smovimento di terreno 
dove fossero stati deposti, in questi ultimi tempi, 
cadaveri di cholerosi, 4. Disinfettare di tanto in 
tanto le latrine sia pubbliche sia private, con l'ae
qua fenicata, col solfato ferroso, 0 col cloruro cli 
manganese, 0 col cloruro di calce, 0 con altri sali 
metallici solubili mill'acqua e di reazione acida. 5. 
Far SI che le disinfezioni siano possibilmente rego
late da persone tecniche, ne vengliho abbandonate 
ad un ignaro empirismo od a pel'sone inesperte; o. 
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Togliere fra i pozzi neri e le aeque potabili ogni 
eonosciuta 0 temuta comunieazione. 7. Assicurare 
la permanente nettezza delle vie, uei luoghi abitati; 
non trascurare i lavacri elorurati dell'esterno delle 
case, l' espurgo giornaliero dell e stalle ehe sono 
dentro l'abitato, e delle fogne, e dare scolo alle 
aeque stagnanti". 

Sui processi digestivi. - An1zotazioni speri
?1Iellt(llidelpl'~f Filippo Lussana.- ... Ve
sposizione delle idee dell' Autore sulla natura degli 
alimenti, sulla digestione salivale, nella quale e 
fatto il piu giusto apprezzament.o dell'attivita sac
carifieante della ptialina e dell' influenza del solfo
cianllro potassico; le nozioni sulla digestione 

- gast.rica, e sull'azione diversa del muco, della PI:lP
sina, e dell'acidita gastrica, sulle matcrie amidacee, 
suUe zuceherine e sulle albuminoidi, non che sulla 
formazionc di fermenti di abnorme attivita che nel 
velltricolo turbano i processi digestivi; e finalmen
te la descrizione e la ragione dell'autodigestione 
delle stomaco e dell'ulcera pet'fOl'ante, formano 
l'argomento dei primi quattro eapitoli. Vienc in 
seguito la dottrina dei peptogeni, arricchita di 
1Il0ite nuove esperienze, che, insieme a quelle di 
Schiff, Lemoigne e Fick, Lussaha ha 
ripetute e analizzate, e che 10 portano a stabilire 
alcune conclusiolli importanti, fra le q uali ci limi
t,el"<illlO a citare le seguenti : 

(1) La secrezione della pespina ha bisogno di nn 
dato tempo per elaborarsi. (2) Lri digestione svuota 
le cellule del presame (pepsina) dalle loro glandule, 
ove durante il digiullO si vanno raccogliendo. (3) 
L'albumina del plasma sanguigno fornisce man 
Illano poscia i materiali alla ulteriore leuta elabora
r.iOlle delle cellule del preSa1l1B. La rccelltc dottrina 
del prof. S chi f f sulla genesi della pepsina vi e 
eon molta serieta giudicata. Per essa si credeva 
cite: (1) Nel sangue non si contenessero ordinaria
mente i nptei'iali per fonmlre e secernere la pepsina 

• (peptogeni), che bisognava introdurveli col cibo, 
Illa che il cibo non si potesse digerire senza intro
dune previamente col cibo i peptogeni nel Sringne. 
(2) Quando col cibo non si introducono i peptogeni 
nel sangue, bisogna che i tessnti stessi dell'animale, 
mediante una digestione ed un riassorbimento della 
propria sostanza, preparino i materiali peptogeni e li 
introducano nel sangue, e cio non puo succedere se 
non dopo qualehe giorno di perfetto digiu~o. (3) 
Le sostanze che esclusivamente forniscono i mate
r£ali atti a fOl'mare la pepsina nelle glandole stoma

-cali, e che percio dicOllSi peptogene, sarebbero prin
cipalmcnte in grado massimo, la destrina, il brodo 

di carne, il brodo di ossa, il formaggio, il fosfato 
acido di calce ; in grado leggiero il caffe, ilIa tte, il 
sangue, la chiara d'ovo; in grado nullo il serio di 
latte. Ora dalle esperienze ripetute di Le m 0 i -
g nee L u s san a, non che da queUe di D l' e w k e 
G old s t e i n sotto la direzione di F i c k, e dilllo
strato che " i COS1 det.ti peptogeni di S chi f f nOIl 
danno essenzialmente ed esclusivRmcnte materiali 
per formare la pepsina, ma invece sono sostall~e 
eccitatrici della secrezione gastrica, come il cOlltaHo 
delle sostallze sapide sulla lingua e llllO stimolo 
eecellellte a proyocare una -secrezione maggiore di 
saliva, senza che queste sosta~ze sapide debbano 
perci(j'dirsi, ne ritenersi ptialogelZe." N cl capitolo 
V si tratta della digestione intestinale, nella quale 
['ulllore che esercita la funzlbne piu importante e 
qneUo dato dal pancreas, Dopo che i bei lavori di 
B ern a r d banno dimostrato che il succo pan
creatico elllulsi .. 9na i grassi, saccarifica le fecole e 
flnidifica gli albuminoidi, ecc . .J.e risultanze sped
mentali del prof. L u s san a confermano piena
mente queste proprieta, come le sperienze prece
dentemente eseguite nei sette anni precedenti del 
S11-0 COl'SO fisiologico a Parma, col suo aiuto il dottoJ 
Pap i, avevano provato che il succo ottelll~to colle 
fistole pancreatiche dava le seg'nenti risultanze 
1) prontissimo, completo e duraturo emulsiona
men:to dell'olio, 2) saccarificazione della colla d'a
mido, 3) fluidificazione dell'albume cotto, quando il 
succo venisse previamcnte acidulato. E qui viene 
novellamente richiamata la teOl·ia dei peptogeni di 
S chi f f intorno al fermento pancreatico. N ello 
stato di digiuno secondo S c h ff, il pancreas non 
offre vet'una traccia di potere digereJtte. La presenza 
dcgli alimenti nello stomaco c una condizione aS80-
luta per la produzionedel BUCCO pancreatico. It 
pancreas non si satura df fermento che soltanto alla 
condizione che i peptogeni vengano ass01'biti dalla 
mucosa stonzaeale,. illoro assorbimento da qualun
que altra parte, e la 101'0 iniezione diretta Hel 
sangue lascia il pancreas intieramelZte privo di fer
mento. Oltrecio, secondo S chi f f, e necessario 
che i peptogeni assorbiti nello stomaco vengano 
poscia trasportati 11e1la milza, ed ivi elaborati, af
finche se ne prepari ilfermento riepositabile net pan
creas. Quando sia tolta la lllilza, non si fa il 
fermento pancreatico : il succo del pancreas perde 
le sue facolta digerenti.-E le esperienze iu appog
gio di questa dottrina vellnero da S chi f f pratica
te merce I' infuso aqnoso del pancreas,. anche senza 
acidularlo. It prof. L us san a ha fatte replicata
mente le digestioni artificiali coll'infuso aquoso di 
pancreas delle materie albulllinoidi, ma non gli 
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riuscl mai di 'constatarne le vantate proprieta dige
stive. Il capitolo VI tratta degli usi ChifUfljici del 
succo gastl'ico. Premessa una succinta citazione 
cronologica delle cure e delle applicazioni fatte dal 
1,~1)4 in poi col S1lCCO gastrico artificiale, di tumori 
cancerosi 0 neoplasmi ulcerati,il prof. L n s san a 
esamina i dati storici che vorrebbero fame rimonta
re l'applicazione aSp a 11 a n z ani, perch(: fece 
alcnne prove mediante una spugna calab nel ven
tricolo di un cane ed illlbevllta di sugo gflskico e 
risponde aUe eonsiderazioni del prof. S chi ff, in-I 
tome at danni che pOlTebbero dcrivare ai tessuti 
dall'applicazione chirurgica del SllCCO gastrico. Die
tro llotevole num€ro di prove di fatto l'autore 
afferma; (1) Il succo gastrico ben lungi dal digeri

're anche troppo i tmll€?ri cancerosi, e dal dis!1'u//pere 
{"tto, al contmrio sventuratamente non mosh'a 
ancora una efficacia strllggitrice tale che precorra 
la sonnacchiosa prolificazione delle ,gellule cancero
sc. Invertendo l'accusa di S c h ff, dobbiamo in
vece confessare che dis/ru.r;ge troppo poco.-Il succa 
gastrico distrugge i parenchimi e i tessuti, ma 
rispetta i vasi: e quindi colla sua applicazione chi
l"lll'gica itO}/, si va i;iro/dt·o pet' nulla alle emot'l"agie. 
~) 11 titolo di acidissimo dato da S chi ff al succo 
~astrico non von'a certamente estendersi al di la 
dclla sua titoiazione ccntesimale di acidita, dimo
strata dalla chimica, cioe di 2 al piu per 1000. (3) 
I timori di 'emboli, canct'ena, motte,., anche per inie
z,ione accidentale di piccolissima p01'zione di SllCCO 

gastrico, sono affatto 'immaginari, dacche si 08sor
varono delle cure chirurgiche eseguite e coiltinuate 
per lllesi q uolidianamente con larghe quantita di 
sncco-gastrico, senza che ne avvenisse un'ombra di 
81 fJrrtvi pet'icoli, e dei mm·trdi dfdfi che ne vengono 
minacciati da Schiff. Lussana non puo am
mettere che l'injttso iJatlCreatico debba sostituirsi al 
sugo gastrico, per distruggere 10 stroma canceroso, 
ne per il sno modo di azione e la sua facile aItem
bilita, ne pei processi che si esigollo on de Oltencrio. 
Questo importante lavoro del prof. L u ss a n a 
te;'mina con una dichiarazione personale, che gli fa 
molto onore, dJlnostrando ancora una volta, se pur 
non bastasse la elevata e scientifica inspirazione 
che da anni 10 guida nella lunga serie de' suoi inte
ressantissimi studi fisiologici, che nelle sue ricer
che, non avendo altro scopo che la verita, sa dare 
tutta la meritata lode e importanza anche ai lavori 
degli altri che tendono allo stesso fine. Eccola: 
" Mal~rado la differenza di risultati che emersero 
in alcuni punti a S chi f f ed a me, e malgrado I' 0-
pinione ch' io dovetti adottare diversa dalla sua 
desidero che si sappia, ch'io professo la piu alt~ 
venerazione verso Se h i ff, verso questo cam-

pione operosissimo della scienza, che sta al lato ai 
Magendie, ai Flourens, ai Bernard, ai 
B l' 0 W n ~ S e q u a r d . Se talvolta io mi opposi ad 
alcune sue dottrine, parendomi che la abbietta pia
centeria sia aUo di irreverenza verso gli nomini 
veramente grandi, dall'altra parte io godetti di tri
butare a moltissime sne scope1'te l' omaggio della 
piu profollda ammirazione, e vado poi altero che 
egli abbia creduto non di rado non indegne della 
sua opposizione alcune mie ricerche fisiologiche." 
(Dal Giornale Veneto delle scienze mediche, scrie III 
l'olH. XYI O. B. Lig. Med). 

L'olio cadino nella litiasi. 
N ella tOl'llata del 17 aprile 1873, della 

Societa di Medicina pratica di Parigi il 
dott. V i a 1 ha letto la seguente notizia suI 
tl'attamento dellarenella e de1la gotta col 
olio di ginepro ossia del J un i per u s 
Oxycedl'us Willd. 

"Signori, e mio desidel'io trattenervi, 
alcnni istanti sulle propl'ieta interne di 
un farmaco a tutti voi noto quanto al suo 
uso esterno nell'eczema: alludo all'olio 
di ginepro od olio cadino somministrato 
sotto forma di cassule nelle affezioni della 
vessica e in modo speciale nella renella. 
Ben conoscete che in Olanda, se coli addie
troJ i calcolosi ed i soffrenti di renella 
ascelldevano ad un numero SI straordina
!'io, che si poteva dire che la vessica di cia
scuu ahitante era una cava di piet~a ; ed in 
vel'o un sol chirurgo, Raw, vi opero non 
meno di 15,000 cistotomie. Oggidll'Olan
da ha perduto siffatta specialita e non vi si 
tagliano piu che pietre preziose. La qual, 
cosa dall'una parte va dovuta a modifica
zioni igieniche e al grand'uso che fanno gli 
abitanti di oev(.l.nde diuretiche e sudori
fiche, come a dire del the caldissimo il cui 
consumo v' e eccessivo, e dall'altra si attri
buisce all'impiego che tutte le persone mi
nacciate di renella fanno di un medica men
to celebre in quel paese, l'olio cioe di Har
lem, remedio eroico e segreto la cui intro
duzione e inibita in Francia. N e1 1867 
dietro le istanze del dott. A r n aI, mi e 
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riuscito di ottene1'lle alCune boccette, che 
poscia sottomisi all'analisi, la qual'e mi 

. ha fatto conoscere che Folio di Harlem 
era semplicemente Polio cadino ottenuto 
con nn .processo particolare, meta dalla 
combustione del legno e meta da quell a 
delle bacche di ginepro. Ne ho fatto 
preparare in questo modo una certa 
quanti ta, e da piu anni tutti i miei spe
rimenti son fatti con quest' olio j e mal-
grado la differenza di odore e di fluidita, 
aitronde. poco manifesta, che 10 diversifica 
dal vero olio di Harlem, posso asseve-' 
rare che j risultamenti ottenuti da \Tari 
medici e la testi.m·on·ianza degli. stessi egri, 
non lasciano alc.!1n dubbif) intorno alla 
sua efficacia. Egli e un fatto ora ~ai 
induoitabile che preso in 4 cassule conte

.nenti esattamente 0, 80 centigrammi, per 
giorno nel caso di coliche nefritiche .0 di 
renella gottosa 0 eczematosa, morbi che 
Jerivano in qualche modo dallo stesso 
principio, cotest'olio porta costantemente 
un miglioramento e perfino la guarigione.· 
I suoi effetti non sono istantanei, la sua 
azione e nulla .durante gli attacchi j' ma 
l'iril piego giornaliero di tale ·farmaco. 
prima li allontana, poscia li fa disparire. 
E verO che esso non discioglie i calcoli 
petrei gia fOl'lllati, ne Le collosita che tro
vinsi nelle articolazioni, ma esso li arrseta 
nellol'O sviluppo, impedendo il deposito di 
nuove stl'atificazioni attorno at nucleo 
primiti vo. Alla sua influenza il ventre si 
fa piu lubl'ico; le urine diventano piu 
chiare j non si forma piu l'enella, e' dispa
riscono per sempre i dolori nefritici. 
Come spiegare simile azione? Ci pare 
che agisca a mo' di certi balsamici, prima 
regolarizzando 0 attivando le funzioni del 
rene, indi rnodificando la natura delle 
escrezioni urinarie ed intestinali che por
tanG via gli urati in eccesso dall'econo
mia ... Quanta aI modo di amministrarlo, 
I'odore forte e dispiacevoledeU'olio di 

ginepro non ne permette l'i~piego se 
non in forma di cassule gelatinose conte
nenti 0, 2.0 centigram mi ciascuna ". In 
seguito alla lettura di tale memoria, clella 
quale abbiamo soppresso pochi brani 
menu iuteressanti, il socio Gill e t d e 
G ran cl m 0 n t assicuro cl' aVCl'e otte
nuto splendidi successi dell'uso di tale olio 
nelle affezioni calcolose j e B e z a n C; 0 11 

10 dichiaro anche utile nelle coliclle epa
tiche. 

Natura e trattamellto delle oftalmie 
scrofolose; di T a vi g nOo t. - Le of tal
mie che si svolgono sopra: individui scro
folosi non sono effetti diretti dalla 8C1:0-

fola. Esse §bno per 10 piu pl'ovocatee 
sostenute Qa una nevraglia c11iare per 
azione riflessa e collegata all'evoluzione 
clentaria. 11 101'0 trattameuto, secondo 
le pratiche piu comuni, e nel numero 
maggiore dei casi piu nocevole che. utile. 
Queste proposizioni meritano di essere 
alquanto sviluppate. 

1. Le oftalmi.e scrofolose degli autori, 
le quali hanno manifestazioni sval'iatis
sime incominciando dalla' flittenula di
M a c ken z i e sino ana intiltrazione pla
stica piu 0 meno estesa della cornea, non 
sono proprie soltanto dei soggetti sC1'ofo
losi j dieci volte 8n cento, per 10 meno, si 
incontrano su barn bini forti, senza tl'a~cia 
di cachessia. Quando esistono sopra indi
vielui scrofolosi, la malattia non rimane 
vincolata per niente alle diverse fa si del).p 
stato cachatico, e non ne divide la gl'avit~l ; 
puo apparire e scomflarire anche nel casu 
in cui 10 stato generale si mantiene sta- . 
zionario. 

Vi ha ancora un secondo punto che 
merita considerazione. 

La fotofobia, che si ritiene come sinto
matica della malattia, e spesse volte n10lto 
intensa, mentre l'affezione oculare e quasi 
nulla, ed e leggerissima in molti casi nei 
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q uali dei disordini sern minacciano 1'01'

gano della vista. 
. 2. I ~apporti, che esistono tl'a l'evolu
ziane dentale e IQ sviluppo della oftalmia, 
detta scrofolosa, sono dei piu stretti e 
diretti. E nel COl'SO della IJrima ed an-· 
cam piu della seconrla delltizione che 

. compare questa oft'1.1mia. Essa ha dUIl
que un campo speciale circoscritto in 
li miti 'ben determinati. N ei soggetti lin
f'atici e facile un'irregolarita <1i dentizione, 
ed· e sotto 'q uest5 solo punto che si deve 
s('orgere dei rapporti tl'a quest' oftalmia e 
la scrofula, e Hon i~l diverso senso. 

Se nei singoli casi di oftalmia, detta 
scrofolosa, si esaminano i denti, si puo 
constatare immediatamente T'evoluzione 
piu 0 men..9 dulorosa di UIlO 0 di piu di 
essi:. 'l'alora si ehbero gengive dolenti che 
poi cessarono di esserlo ; la ofthlmia tardo 
alcuni giorni a manifestarsi. 

Per 10 piu e la stessa evoluzione dentale 
che pl'ovoca, da sola, per azione riflessa 
sui nervi ciliari, la oftalmia; il dolore 
,non e che un fenomeno accesserio e che 
pno mancare; il follicolo dentale agisce 
iu certo modo, snll'occhio, in quell a guisa 
che l'utero gravida agisce sui ventricolo. 

. Tutti i denti non paiono egualmente 
atti. a provocal'e la nevralgia ciliare: e si 
vedono bambini e adulti afi'etti da keratite 
plastica per. efi'etto di prima dentizione, 0 

per efi'etto dell'evoluzione dei denti tar
clivi. 

La scr0fola puo solo considerarsi in 
. rapporto con queste oftalmie, in quanto 
che il vizio scrofoloso si trae dietro non 
pochi patimenti pell'apparecchio follicolo
dentale, il quale, tra tutti, e quello che 
pili manifestamente conserva traccie inde
libili dello stato costituzionale. 

11 ripetersi facile e frequente dell'oftal
mia dipende poi dacche successivamente 
si svolgono diversi follicoli; cosl puo 
l'oftalmia guaril'e e ritornal'e con molta 

facilita, ma sempre in dipendenza di qual
che dente che. si sviIuppa in modo irrego
lare. 

Se la nevralgia cillare e in realta it 
punto di pal'tenza dell'afi'ezione oculare, e 
se le diverse lesioni della congiuntiva, 
della COl'llea e dell'iride non sono che 
efi'etti consecutivi dovuti all'azione. dei 
nervi' ciliari vasomotori, si puo avere'spic
gazione che vale egregiamente a instituire 
la cura piu Oppol'tuna per simili afi'ezioni. 

La cura generale ha un difetto solo, 
quello di non avere un'immediata effica
Cla.La sua azione su tutta l'economia 
non puo essere che lentissima, e percio 
deve di necessita mancare di efi'etti im
mediati. Intanto nell'oftalmia urge prov
vedere, e dal momento che i mezzi gene
rali non giovano punto si possono anche 
abbandonare interamente. 
, La cura local~, co.me fu intesa fino ad 
ora e genel'almente, 'e anch' essa delle piu 
perlliciose j le pomate, i collirii, ecc., de
vono essere proscritti da questa cura. 
Sono rimedii che riescono incendiari trat
tenendo e sov1'aeccitando la nev1'algia 
ciliare, e bisogna astenersene colla piu 
g1'ande atteuzione; e specialmente' per 
essi che la malattia spes se volae si fa cro
mea, 

In due soli casi occo1're di operare sul
l'occhio. Quando esiste uua ulcerazione 
della cornea si puo usare di un c01lirio al 
sale marino -to ed e uu vero specifico. 
Quando vi El un nucleo di materia pla
stica, si puo fare la puntura dell a cornea, 
il che ne rende piu rapidol'assorbimento. 

La medicazioue piu razionale e del resto 
semplicissima. Consiste nel prescrivere il 
solfato di chinina alIa dose da 25 a 50 
centig. al giorno, e nell' applicare dei 
revulsivi alIa pelle.o per uso interno. 

l! solfato di chininanon basta sempre : 
rila e cosl spesso giovevole che non con. 
viene tl'asandarne l'uso, prima di ricor-
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rere alla veratrilla, all'aconito, al bromuro 
dipotassio, ecc. 

Lo stato delle gerigive merita di fissare 
l'attenzio.ne del pratico, e l' arte puo sug
gerire qualche cos a da farsi : 

Quando un dente di latte impedisce 
l'uscita di un dente permanente, se ne 
deve fare l'estrazione. 

Quando il tessuto alveolo-dentale e 
disteso dal dcnte e come strozzato, si puo 
fare qualche sacrifizio. 

fAbeille medicale e Gazz. Med. It. 
Lamb. 28 marza 1874). 

Influenza della ereditarieta e della im
maginazione sui prodotti del cencepi
mento. 

Si conoscono gia parecchi fatti difigli i 
quali rassomigliano per una meta al padre, 
per l'altra alla madre. Uno di questi fatti 
fu, non ha guari, pubblicato dal dottor 
Sib 1 e y . Una giovaue di SomerRet
shire gli presento il cuojo cupelluto diviso 
in due parti eguali, notevolmente diffe
renti, la meta destra aveva i capeUi pres~ 
soche neri, la destra di un giallo rossastro. 
Coll'avanzare dell'eta, i capelli neri di
vennero di un nero lucido, perfettamente 
eguali a quelli del padre, mentre i capelli 
dell'altro lato presero un forte colore rosso 
carota, precisamente come quelli della 
madre. Su tutto il rimanente della su
perficie cutanea, i peli offrivano in cia
scun lato del corpo la medesima differen
za di colorito. Lo stesso dott. Sin 1 e y 
riferisce anche il fatto di jl;n fanciullo nato 
da padre bianco e da mad;e negra, il quale 
aveva tutta la meta destra del corpo bian
ca, e la meta sinistra nera. Sulla meta de
stra delcapo, i capeIli erano bruni e lunghi 
comequelli del padre, e sulla meta sinistra 
neri e lanuti al pari di quelli della madre. 
In un terzo easo, una negra 'avea spo
sato un bianco ; da questo matrimonio ne 
nacquero due figli e tre figlie : tutti eranO 
mulatti, eccettuato il primogenito, il qua-

le rassOIillgliava aUa madre in tuttu la 
meta superiore del corpo fino all'ombel
lico; i capeUi erano bl'nni e lucidi, la cute 
fina, i lineamenti regolari, la costituzione 
sanguigna; la meta inferiore invece era 
come quella del padre, compiutamente 
nera, e i peli presentayano il carattere 
lanuto, particolare ai negri. 

It dottor Cl e r c figlio, ill una memo
ria letta alla Societa di medicina di PJ'i
burgo, tratto deg-li effetti della immagiua
zione sui prodotti del con~epimento' e 
rifed la seguente osservazione, raccolta 
dal professore K n ss. 'Una dOllna, cono
sciuta pienamente da questo professore, 
avea piu volte, in America, avuto rappol'ti 
cal'nali con tin negro. Ritornata in Eu
ropa fu collocata in un convento, dove 
rimase due anni, dopo i quali sposo un 
bianco. A nove mesi partorl un barn bino 
negro. Gli effetti della immaginazione 
possono estendersi auche agli animali. 
Cl e r c vide una cavalla, montata da uno 
stallone new, che pal'torl un puledro 
sauro, cioe del colore di una cavalla, alla 
quale era sovente appaiata ed a cui pareva 
molto affeziouata. Vide anche fra i ca
gnolini, nati in una sola portata, uno 
solo di essi rassomigliare al maschio, che 
era un bel cane, ed aveva la coda cOl'ta 
come il padre, a cui era stata mozzata. 
Da questi fatti l' Autore concluse espri
mendo il pensiero, non nuovo a vero dire, 
che se l'immaginazione puo avere una 
cattiva influenza potrehbe averla anche 
buona, influendo sulle gellti con immagini 
gradevoli e belle come gia praticavasi 
presso i Greci ed i Romani. 

(Gazz. med. ital., prav. venete, n. 5). 
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