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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Seduta del 9 gennaio 1887

F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Botanica. — Diagnosi di funghi nuovi. Nota I. del Socio G. Pas-

SERINL

" Non è senza esitazione che mi determino a pubblicare le diagnosi di

im numero abbastanza considerevole di fungili che ho creduto nuovi, in un tempo

in cui le specie note sonosi prodigiosamente moltiplicate, e col pericolo di

non riescire ad altro fuorché a rendere più pesante ed intricata la liirragi-

nosa sinonimia micologica : ma poiché coi criterii ora seguiti nella definizione

delle specie e colle accurate ricerche fatte nelle più recenti pubblicazioni,

non mi fu possibile di riferire le specie da me studiate a nessuna di quelle

finora descritte, azzardo presentarle ai CoUeghi, colla fiducia che non vor-

ranno essere giudici troppo severi nei casi, sgraziatamente possibili, ne' quali

mi fosse occorso di dare nomi nuovi a forme già prima osservate e ricevute

nella scienza.

« 1. L.vKSTADiA viTiGENA Pai-ser. hi). — Perithecia sparsa, minima,

punctiformia atra, epidermidi innata, contesta ceUulis amplis subhexagonis,

fuligineis foiTOato. Asci parvuli, aparaphysati ? obovato-clavati vel ovales aut
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saccati, recti vel curvi 4?- 8 spori, 25-37X10-12: sporae subdistichae vel

conglobatae, ovoideo-oblongae, continuae, liyalinae, 12 X 4-5.

« In sarmenti secchi di vite, insieme a Diflodia, Phoma^ Coniothy-

rium etc. ; Viglieffio presso Parma. Estate.

« 2. Laestadia parmensis Passer. hb. — Laestadia Mali Erbar.

crittog. ital. ser. II n. 1366 saltem es parte. — Perithecia ampbigena, gre-

garia vel subsparsa, pusilla, epidennide tecta, dein ostiolo acutiusculo emersa,

atra. Asci cylindiico-clavati, obtusi, recti vel leniter arcuati, sessiles, apara-

physati, 8 spori, 35-40 X 7-8; sporae distichae, fusiformes, rectae vel vix ciuTae,

continuae, guttulis 4 minutis foetae, byalinae, 10-12 X 2-2, 5.

" Sulle foglie sternate di Pero ; Parma. Primavera.

« 3. LAESTADuABSiNTHiiPasser. hb. — Perithecia sparsa, pusilla, tecta,

ostiolo punctiformi vix perspicuo. Asci lanceolati, brevissime paraphysati,

8 spori, 50-60 X 7, 5: sporae distichae vel oblique raonostichae, fusiformes, rectae,

inaequilaterales vel vis curvae, continuae, intus granulosae vel nucleolatae,

hyalinae, 16 X 3-3,5.

« Nei cauli secchi A^XYArtemisia Ahsiiithium; VighefRo presso Parma.

Estate.

« 4. Gnomoniella Cercosporae Passer. hb. — Perithecia epiphyUa

sparsa, parenchymati immersa, ostiolo breviusculo cylindrico enunpente. Asci

clavati, inferne attenuati, 35 X 5, 8 spori : sporae distichae. subfusiformes, gut-

tulis minutis 3-4 foetae, hyalinae ,7X2.
Sulle foglie del Rubus glandulosus, nelle macchie formate dalla Cercospora

Rubi (Nees); a CoUecchio presso Parma. Autunno.

« 5. PnYSALOSPORA Nerii Passer. hb. — Perithecia sparsa, cortici

immersa, atra, primo tecta, dein plus minus nudata. Asci clavati, paraphy-

sibus crassis aequilongis obvallati, basi attenuato-stipitati, 8 spori ? : sporae

oblongo-ellipticae, integrae hyalinae, 1-3 guttulatae, 25X7,5.

ii Nei rami secchi di Neriiim Olcaader ; a Livorno nel Giardino pub-

blico. Febbraio.

u 6. Urospora bicaudata Passer. hb. — Perithecia crebre sparsa vel

gregaria, tecta, globosa, minuta, papillata. Asci paraphysati ampli, crasse tuni-

cati, clavati, recti vel gibbi, 65-112 X 15-25, 4-8 spori: sporae cymbaeformes,

subinde oblongo-ellipticae, granulosae et guttulatae, 20-27 X 10-12, utrinque

in appendiculam hyalinam 6-7 ,«. long, prodiwtae.

« Ne' ramicelli secchi di Cornus sanguinea ; Vigheffio presso Parma.

u 7. BoTRYdSPiiAERiA iMPERSPicuA Passer. hb. — Perithecia panca,

minuta, papillata, in acervulos parvulos pustulaeformes vel Uneares vix pro-

minulos, saepe tectos, aggregata, fusca. Asci paraphysati oblongo-clavati atte-

nuato-stipitati octospori, 175X15: sporae continuae, rhombeae, intus granu-

losae et guttulatae, hyalinae, 20-25 X 10.

» Ne' cauli secchi AalY Eiqihorbia Characias ; presso al Lago di Bolsena.
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« 8. Sphaerella Vitalbae Pa?ser. hb. — Perithecia crebre sparsa,

pimctiformia, atra: asci breves, basi venti-icosi, breviter constricto-stipitati,

&2 X 20, 8 spori : sporae subtiistichae, apice altero obtusiore, 20-25 X 7-7, 5

hyalinae.

- Xei sarmenti aridi della Clematis Vitalba ; Fornovo Prov. di Parma,

t 9. Sphaerella cakpogena Passer. hb. — Perithecia sparsa, sub-

cutanea minuta, ostiolo atro, acuto vis perspicua. Asci oblique ovoideo-oblongi,

50-75 X 15-2U: sporae tristichae vel conglobatae, oblongo-ovatae, medio septatae,

non constrictae, hvalinae, 15-17,5X5.

» Sphaerellae Tassianae fructificatione similis sed perithiciorum fonna

et situ distinguenda.

« Sul dorso dei frutti del Liriodeadron tuUpifera ; Parma R. Orto

Botanico.

» 10. Sphaerella Alsixes Passer. hb. — Perithecia crebre spai'sa,

punctifonuia, atra, ostiolo acutiuscido, contoxtu celluioso, fuligineo. Asci apa-

raphvsati obovat^)-pyi'itbrmes vel gibbi, basi acuti, sessiles, 8 spori, 45 X 17-20 :

sporae tristichae vel conglobatae, oblongae, medio septatae, non constrictae,

utrinque rotimdatae, loculo altero panilo longiore et angustiorae, 15-17 X 5.

« Nelle foglie inferiori aride Adiì'Alsine laricifolia ; nel Monte Prin-

zera Prov. di Pai-ma. Autimno.

6 11. Sphaerella pulviscula Passer. hb. — Perithecia perpusilla.

crebre sparsa, granuliformia, atra, nitida. Asci obovati, subsessiles, 25 X 10 :

sporae subtristichae naviculares, medio septatae, hyalinae, 10 X 2,5.

« Nel caule del Dlaathus brachyaathus, nei Pirenei, avuto dall'amico

prof. Cocconi.

« 12. Sphaerella Caryophylli Passer. hb. — Perithecia sparsa vel

subgregaria, minima, ostiolo acuto, atra, nitida, cellulis ampliuseulis fulgi-

neis contesta. Asci oblongo-clavati, 8 spori, 60-75X15: sporae cuneilbrmes,

ad septum non constrictae, 12,5-15 X 3,5 , hyalinae.

« Nelle guaine secche del Diantluis Caryophylhis e nelle brattee e nelle

foglie morte del Diaiithiis prolifer ; Vigheffio presso Parma. Estate. Autunno.

« 13. Sphaerella Firmlanae Passer. hb. — Perithecia lase gregaria,

minuta, tecta, ostiolo acuto enunpente, atra. Asci caespitosi oblongi, infra

medium plus minus inflati et saepe inaequilateres, basi constricta stipitati,

50-65 X 14-15 : sporae subdistichae, oblongae, medio septatae, loculo altero vix

angustiore, 18-20 X 7-7,5.

•i Nei picciuoli fracidi della Firmiana platanifolia ; Pai-ma nel K. Orto

Botanico.

« 14. Sphaerella bracteophila Passer. hb. — Perithecia epiphylla

sparsa, subglobosa, atra. Asci oblongi, clavati vel medio tm-gididi, 8 spori :

sporae oblongae, apicibus rotundatis, altero angustiore, medio septatae, subcon-

strictae, 18-23,5X5-6,5.
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« Nelle brattee sternate della Tiliu ctiropaea; Parma. Primavera.

« 15. Sphaerella succedanea Passar, hb. — Peritbecia epiphylla

in niaculis ii-regiilaribus, exaridis subgregaria, globosa vel lenticulari-depressa,

atra. Asci fasciciilati, ovato-oblongi vel gibbi aut clavati, basi breviter con-

stricto-stipitati, 8 spori, 45-62X15-20: sporae bi-tristichae vel conglobatae,

medio septatae, non constrictae, hyalinae; 15-20X6-7.

« Peritheciis semper epiphyllis, nucleo durissimo carente et sporis an-

gustioribus non constrictis, a Sphaerella Vitis Thum. Fuckel, videtm- distin-

guenda.

« Su foglie languide di vite, già attaccate dalla Peronosjìora, insieme

con Phoma succedanea Passer.

" 16. Sphaerella japonica Passer. bb. — Peritbecia ampbigena,

gregaria vel sparsa, epidermide tecta, pimctifonnia, non pertusa, atra, con-

textu obscure celluioso. Asci fasciculati, non paraphysati, oblongo-clavati vel

infra medium inflati, 8 spori, 62-85X10-20: sporae subdistichae oblougae,

prope medium septatae, non vel vix constrictae, byalinae, 20-25 X 5-7.

« Nelle foglie fracide ieìVFvonì/mus jajionica ; Panna nel Giardino della

R. Università. Primavera.

« 17. Sphaerella cerasicola Passer. bb. — Peritbecia minutissima,

sparsa, epidermide tecta eamque punctiformi sublevantia, globulosa, atra, ostiolo

simplici, pertuso, membranacea, eximie parenchymatica. Asci oblongo-pyiùfor-

mes vel cuneati, 8 spori, 30-36 X 12-15 : sporae conglobatae vel subtristicbae,

obovato-oblougae, prope medium septatae, loculo altero breviore et angustiore,

hyalinae, 10-12X5.

« Su ramicelli di Prunus Cerasiis affetti dalla gomma, insieme con Co-

niothyrium Cerasi Passer; Vigheffio presso Parma. Estate.

« 18. Sphaerella rhodophila Passer. bb. — Hypopbj'lla subgregaria,

peritheciis minutis prominulis, maculas gi-iseas, venis limitatas, formantibus.

Asci breves, saepius basi vel medio ventricosi, interdiun globoso-ovati, 6-8 spori?:

sporae oblougae, didymae, byalinae, medio leniter constrictae; 20-23 X 8.

« Nelle foglie sternate di Rosa, nel Giardino della R. Università insieme

a Discosia Artocreas. Parma.

« 19. Sphaerella Saxifragae Passer. bb. — Peritbecia epiphyUa,

sparsa vel subgregaria, globosa, velata, atra. Asci oblongo-clavati 50 X 15, 8 spori:

sporae subdistichae vel inordinatae, oblougo-spathulatae, medio septatae, non

constrictae, byalinae, 22,5 X 5, endoplasmate opaco gi'anuloso.

a Nelle foglie morte della Saxifraga muscoides ; sul Colle del Gries

nel Piemonte.

« 20. Spjlverella papyrifera Passer. bb. Peritbecia gregaria in raa-

culis fuscis oblongis, subglobosa, atra. Asci magnitudine varia, clavati vel

cylindi-ici : sporae oblongae, subspathulatae, obscure tenuiter septatae, hyali-

nae, endoplasmate granuloso, interdum uni-biguttulatae, 20 X 7-7,5.
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« Diflert a Sphaerella Firmianae Passer. peritheciis in maciilas aggre-

gatis et ascorum forma ; et a Sphaerella Araliae C. et Harkn. salterà spo-

i-arum forma et maguitudiue.

t Nei picciuoli àeìì'Aì'alia papij/ifera oSesi dal gelo; nel R. Orto Bota-

nico di Parma.

« 21. Sphaerella KAMULORUM Passer. hb. — Perithecia crebre sparsa,

minuta, ostiolo conico epiderniidem perforaute. Asci ovati vel ovato-oblongi,

utrinque attenuati vel etiam clavati, 8 spori, 40-80X12: sporae bi-tristichae,

oblongo-fusiformes, medio septatae, non constrictae, hyalinae, 12-15X3-5. —
- Nei ramiceUi vivi della Loaicera Caprifolium ; Vigheffio presso

Parma. Estate.

» 22. Sphaerella implexa Passer. lib.— Maculac amphigenae, giiseae,

submarginales, fusco limitatae, perithecia amphigena, sparsa, ostiolo nigro vix

emerso. Asci oblongo-clavati, basi attenuato-stipitati, 60X12: sporae disti-

chae, oblongae, medio septatae, non vel vix constrictae, loculis guttulatis, altero

majore, hyalinae, 17-20X5-7,5.

« Sulle foglie languide della Lonicera implexa; nel R. Orto Botanico di

Parma. Giugno.

i 23. Spil\erella Ritro Passer. hb. — Perithecia sparsa, tecta, sub-

globosa. Asci ex ovata basi superne attenuati, 8 spori : sporae tristichae vel

conglobatae, oblongae, hyalinae, 10-15X3-5.

t A Sphaerella compositanim Auerswd. ascis sporisque multo minori-

bus, et a Sphaerella Jurineae Fuckel ascoiimi forma distingueiida.

u Nel caule fi-acido AeM'Echiìiops Ritro; Vigheffio presso Parma.

« 24. Sphaerella pterophila Passer. hb. — Perithecia minuta, aggi-e-

gata, atra, matricem plus minus infuscantia. Asci oblongo-clavati vel etiam

breves, ovati aut gibbi, 45-75 X 15, 8 spori: sporae distichae vel conglobatae,

cuneato-oblongae, exti-emo altero acutiusculo, altero rotundato, medio septatae,

non constrictae, hyalinae, 17-5X5.

^ Nelle samare del Vraxims Oram con una Pleospora immatxu-a; Panna

nel R. Orto Botanico. Marzo.

« 25. Sphaerella Edphrasiae Passer. hb. — Perithecia minuta

,

sparsa, lentieularia, fusca, primo tecta, dein per epidermidem fissam emersa.

nucleo albo farcta. Asci breves, subcylindrici, basi breviter angustati circiter

47-50 X 12-13, 8 spori: sporae subdistichae, oblongae, didymae, leniter con-

strictae, loculis inaequalibus, altero subcuneato angustiore, 12,5-15 X6-7,5,

hyalinae.

" Ne' cauli secchi ieWEuprhasia lutea; a Vigheffio presso Parma nelle

ghiaje del Torrente Baganza. Autunno.

» 26. Sphaerella Sekpylli Passer. hb. — Perithecia minima super-

ficialia, globosa solitaria vel subgregaria atra. Asci oblongi, subsessiles, basi

plus minus inflati vel gibbi, octospori, 37-45 Xlu-12: sporae distichae vel



inordinatae, oblongae, medio septatae et leniter constrictae, hyalinae, endopla-

smate granuloso opaco, 15-20 X 5-7.

« A Sphaerella calycicola Passer. Erbar. crittog. Ital. ser. II, n. 1462

cui affinis, characteribus allatis videtur distingiienda.

" Nei calici secchi del Thymus Serpyllum; a VighefBo presso Parma.

Autimno.

" 27. Sphaerella Aloysiae Passev. lih. — Perithecia minuta, sparsa,

epidermidi immutata adnata, atra. Asci oblongo-clavati, basi abrupte breviter

stipitati, 8 spori, 50-70X15: sporae distichae, oblongae, didymae, vix con-

strictae, vage pluriguttulatae, hyalinae, 17-22,5 X 7,5.

« Nei ramicelli secchi della Veì^bena Aloysia ; nel E. Orto Botanico di

Parma. Febbrajo.

« 28. Sphaerella spinicola Passer. hb. — Perithecia crebre sparsa, su-

perficialia, minima, punetifonnia, atra. Asci ventrieosi aut saccati, 25-30 X 7,5-12:

sporae distichae vel conglobatae, oblongae, utrinque rotundatae, medio septa-

tae, vix vel non constrictae, hyalinae, 10X3.
« Negli spini dell' Il/'ppophae rhammides ; nelF alveo del Taro a For-

novo, Prov. di Parma. Estate.

" 29. Sphaerella Cyparissiae Passer. hb. — Perithecia sparsa, epi-

dermide tecta, dein vertice acutiusculo denudata, subglobosa, atra. Asci obovati,

sessiles, 8 spori, 15-17X7,5-8: sporae subtristico-stipatae, oblongo-cuneatae,

loculo altero breviore et augustiore, 9-10 X 3, perfecte hyalinae.

« Sphaerellae Salicorniae Auerswd. affinis, sed ascis minoribus et spo-

rarum forma et colore, satis diversa videtur.

» Nel caule fracido di Euphorbia Cyparissias; a Vigheffio presso Parma.

« 30. Sphaerella Tithymali Passer. hb. — Perithecia crebre sparsa,

innato-erumpentia, atra, ostiolo obtuso. Asci cylindrici, 8 spori, 40-50 X 7,5-8 :

sporae distichae, fusiformes, medio septatae, hyalinae, 12-15 X 2,5-3, intra

ascos tantum visae.

« Nel caule fracido di Euphorbia Cyparissias insieme a Pleospora her-

barum ; a Pornovo Prov. di Paima.

» 31. Sphaerella fusca Passer. hb. — Perithecia minuta, pustulaefor-

mia, laxe gregaria, epidermide fuscata tecta, ostiolo papillaeformi atro emer-

gente, maculas oblongas, nigricautes, in matrice dealbata efficientia, vel matricem

omnino nigrificantia. Asci ovati basi brevissime constricto-stipitati, superne

attenuati, 8 spori, 45-50 X 17 : sporae subtristichae, oblongae, utrinque rotun-

datae, medio septatae, non constrictae, hyalinae 17,5X5.

« Nei cauli e nelle foglie aride del Gladiolus segetwm ; a Vigheffio presso

Parma. Autunno.

» 32. Sphaerella Dioscoreae Passer. hb. — Perithecia minutissima

sparsa. Asci aparaphysati ! obovati vel subventrieosi, 8 spori, 50-75 X 10-15:
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sporae di-tristichae. oblongae, uniseptatao, lociilis subaequalibus , hyalinae,

20 X 5-6,5.

« An Didymella Dioscoreac (B. et C). Saec. S} U. I pag. 5t30 huc spectot,

e dyagnosi brevi et manca band facile judicaiulimi.

« Nei calili secchi di Dioscorea Datatati ; nel R. Orto Botanico di Parma.

Aprile.

» 33. Si'iiAEKEi.LA Hemerocallidis Passor. hb. — Perithecia gregaria

vel sparsa, epidennide fusca teda, subglobosa, ostiolo acuto, inati-icem plus

minus iufuscantia. Asci ovato-oblongi, vis stipitati, 8 spori, 45-57 X 20 : sporae

tristicliae, òblongo-obovatae, utrinque rotundatae, teuuiter medio septatae, non

constrictae, 17,5X7,5 hyalinae.

« Ascorum forma et sporis non constrictis a Sph. PaLes Sacc. videtur

distinguenda.

" Nei cauli secchi di Ilemerocallis fulva ; a Vigbeffio presso Parma.

« 34. SriiAEKEi.LA ZEiXA Passcr. hb. — Perithecia in matrice dealbata

erumpentia, sparsa, minuta, globosa, atra. Asci ovati vel oblique ovati.

25 X 14-15, 8 spori : sporae oblongae, non constrictae, didymae, hyalinae,

10X2,5.

« Nei cubui fracidi di Zea Mays; Vigbeffio. Estate.

" 35. Sphaerella Maydina Passer. hb. — Perithecia minutissima,

supen-ficialia, sparsa, cellulis fuligineis grandiusculis contesta. Asci parvuli,

ovato-oblongi, subsessiles, 8 spori, 25X10: sporae conglobatae, oblongae,

prope medium septatae et breviter constrictae. utrinque rotundatae, hyalinae,

10X3,5.

- A praecedente peritheciis multo minoribus e matrice griseola oriim-

dSs praecipue distinguenda.

t Nei cubni fracidi di Zea Mays ; a Vigheffio presso Parma. Estate.

« 3(5. Sphaerella Eulaliae Passer. hb. — Maculae miUae: perithecia

punctiformia, sparsa, vel in series lineai-es breves digesta, ostiolo vix per-

spicuo, primo tecta, dein plus minus nudata, criunpentia. Asci ovato-oblongi,

basi gibbo-venti-icosi, breviter abrupte stipitati. 50 X 15, 8 spori: sporae subtri-

stichas, ovoideo-oblongae, rectae, ad septimi loviter consti-ictae, hyalinae, lo-

culis varie guttulatis, altero crassiore, 22,5X7,5.

«Nelle foglio secche de]ì'Ftdalia japoiiiea ; nel R. Orto Botanico di

Parma. Inverno.

tt 37. Sphaerella Dactylidis Passer. lib. — Perithecia sparsa, erum-

pentia, tecta, ostiolo acuto. Asci ex ovata basi attenuati, recti vel gibbi, bre-

viter abrupte stipitati, 45-50 X 20-23, 8 spori : sporae coaglobatae vel subti-i-

sticae, obovato-oblougae. utrinque rotundatae, uniseptatae, non vel vix con-

strictae, 18-19X7-8, hyalinae. endoplasnmte opaco, granuloso.

« Nel culmo e nelle rachidi fracide della Dactylis glomerata insieme a

Pìioma ; Vigheffio presso Parma.

Rendiconti. 1887, Vol. IO, 1" Som. 2



— 10 —
" 38. Sphaerella loliacea Passer. lib. — Perithecia minima, puncti-

formia, sparsa vel laxe gregaria. Asci parvuli obpj'riformes vel clavati apara-

phj'sati, 8 spori : sporae oblongo-cimeatae, ad septiim vix constrictae, liyalinae,

16X5.
« Asconim basi angusta ab affinibiis Sphaerella Tassiana et S. Mayclis

praecipue distinguenda.

» Nelle spighe aride del Lolium perenne; VigbeiRo presso Parma.

» 39. Shaerella altera Passer. hb. — Peritliecia minuta, tecta, in

seriem simplicem disposita, maculas liueares formantia.per epidermidem fissam

vix perspicua, contextu minuto celluioso, Migineo. Asci aparapbysati, oblongi,

basi plus minus inflati, ad apicem attenuati, 45X12, 8 spori: sporae subtri-

stichae, oblougae, utrinque obtusae, prope medimn septatae, vix vel non con-

strictae, endoplasmate granuloso, non guttulatae, liyalinae, 15 X 5.

« Ne' cauli e rami fracidi di Equisetiim ramosum insieme a Clados])o-

rium fasciculare Cda.; Gajone presso Parma.

« 40. DiDYMELLA HYPOPHLOEA Passer. hb. — Perithecia sparsa, puncti-

formia ovata, fusca, opaca, ostiolo acuto. Asci oblongo-clavati, 75 X 10, para-

physibus fìliformibus aequantil)us intermixtis : sporae oblique monostichae, fusi-

fonnes, medio septatae, non constrictae, apicibus acutis, 15 X 2,5, hyalinae.

« Nella faccia interna della scorza di Pirus Malus; Vigheffio presso Parma.

Geologia. — Gli strati con RJuj ne ho nella Ber chi a Oppel

presso Taormina (Piauo Batoniano (parte) WOM\ìkYm%, VesullianoMayer).

Nota del Corrisp. G. Seguenza.

« Dal 1871 le successive ricerche stratigrafiche da me rivolte al terri-

torio di Taormina (provincia di Messina) . oltre vari rappresentanti del paleo-

zoico, del triassico, del cretaceo e membri variati e nmiierosi del terziario e

del quaternario, mi aveano fatto riconoscere sino a pochi mesi fa una serie

gim-assica di altissima importanza, che constava di tutti i membri del Lias,

del Dogger inferiore, del Malm a cominciare dall'Osfordiano sino al più re-

cente piano il Titonio, mancavano quindi, perchè la serie fosse completa,

taluni membri, che per la loro assenza formavano una laguna tra il Baiociauo

e rOsfordiano già conosciuti. Ora taluni nuovi trovati vengono ben a propo-

sito, perchè tendono a colmare siffatta interruzione stratigrafica.

« Dapprima una serie di strati lungo il Selina. che si sovi'appone ai cal-

cari e schisti rossi del Dogger inferiore, forma un membro che gli succede

in ordine cronologico ; di fatti quegli strati sono formati di calcare grigio-scm-o

quasi nero e cristallino, disgiunti da piccoli strati di schisti marnosi micacei

dello stesso colore; in quest'ultimi raccogliesi la Posidonomya alpina Gras.

e qualche altro raro fossile.
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li Quindi trattasi evidentemente dei ben noti strati di Klaus, di un mem-

bro del Dogger, del piano Batoniano D'Orbigny.

« Tali strati, come quelli delle altre zone, che s' incontrano lungo il Se-

lina, si estendono dal lato destro restando ricoperti dalle rocce eoceniche, ch«

bentosto li occultano ed invece sul fianco sinistro della valle si lasciano se-

guire interrottamente pei sovrapposti strati Titonici e Neocomiani sino al

Tirone, dove i loro distinti caratteri e la caratteristica bivalve li fanno agevol-

mente riconoscere.

• Del rinvenimento della zona con Posidonomya alpina nel giurassico

taorminese, ho fatto una breve comunicazione alla Società geologica italiana

nella sua ultima riunione del 20 ottobre scarso.

. La comunicazione che mi proposi di fare con questa brevissima Nota

all'illustre Sodalizio, cui mi onoro di appai-tenere, è in intima relazione colla

scoperta annunciata alla Società geologica, trattandosi di altro lembo del piano

con Posidoiiomiia alpina, ma assai diverso nella sua costituzione e nella

sua fauna e quindi vicaiùo veramente eteropico del lembo precedentemente

scoperto.

s Alla distanza di due chilometri in linea retta verso nord-est dal Tirone,

dove pervengono jiresso la costa gli strati del Selina, con P. alpina sorge

ima roccia di calcare compatto con crinoidi, di colore rosso abbastanza vai-ia-

bile, che passa dal rosso vivo, al rosso mattone, al rosso chiarissimo, al gial-

lastro ed anco tende talvolta al grigio e sempre venato e macchiato in vario

modo ed in vario grado di bianca calcite spatica o saccaroide, e contenente

una bella ed importante fauna costituita sopratutto di Brachiopodi, tra i quali

hanno un gran predominio le Rhrjnchonella prive di costole.

" Quei fossili, più tosto in buono stato, e taluni anco ben conservati,

permettono in generale facilmente la loro ricognizione, e spettando in gran

parte a forme note, riesce agevolissimo, anco a prima giunta, precisare Tetà

di quella fauna e di quegli strati calcarei. Vi si trova infatti la Posido-

iiomya alpina unila ai Brachiopodi delle Alpi di Klaus presso Hallstadt

descritti da Oppel, e quindi i calcari rossi testé descritti spettano anch' essi

agli strati batoniani e perciò sono coetanei ai calcari e schisti quasi neri del

Selina e del Tii-one.

» Volendo per ora dare un semplice annunzio della scoperta di questo

nuovo e differente lembo del Batoniano presso Taormina, ti-alascio di discor-

rere della sua posizione stratigr-afica, delle sue relazioni e dei suoi rapporti

colle rocce che lo circondano, riservandomi di ti'attare più tardi estesamente

di questi ed altri argomenti importantissimi, e mi limito quindi ad enimie-

rare i fossili riconosciuti in im primo e breve esame; eccone le specie:

Belemnites

Stephamceras cfr. Daubenyi Gemm.
Pomlonomya alpina Gras. colla var. striatula Gemm.



— 12 —
l'erebratula Phi-yne Gemm.

" fyl^^Q'o Oppel.

» cfr. fijìgia Parona.

». laticoxa Ojjpel.

" sulcifrons Ben.

PijrjOT'e Aiidreae u. sp. aff. P. rupicola Zittel

» cfr. curviconcha (Oppel.)

» jìteroconcha Gemm.
» Mìjkoìiionensis Di Stef.

Rhynchonella alla Oppel. colla var. pohjmorpha Oppel. e con dlYerse

varietà e forme comunemente sparse.

« coarctata Oppel colla yar. misccUa Oppel.

» Berchta Oppel.

» Vciiieiisis Di-Stef.

» medio-sulcata n. sp. aff. ^. micula Oppel.

» subechinata Oppel.

» Galaiensis Di=Stef.

« Bastano queste specie per riferire colla massima sicm-ezza agli strati

di Klaus il calcare rosso che racchiudo una tale fauna di Brachiopodi. pria

d'ora non osservata nel territorio di Taormina. Esso dunque spetta come

suol dirsi alla zona con Posidoìiomya alpina Gras, ad un membro del Bato-

niano di D'Omalius e di D'Orbigny, al piano Vesulliano di Mayer, al piano

Alpiniano sotto-orizzonte Greppino De Gregorio.

" Questo orizzonte collo stesso facies e con buon numero di Cefalopodi

è stato osservato in molti luoghi in Sicilia, e ricorderò specialmente che venne

riconosciuto nella provincia di Messina al monte Ucina presso Galati sul lato

settentrionale.

" La definizione cronologica di questo lembo di calcare rosso ci porta

naturalmente a riguardare siccome coetanei gli strati quasi neri di calcare

cristallino e di schisti marnosi con P. alpina del Selina e del Tirone, tanto

diversi nella loro costituzione, che poggiano direttamente sulla zona con Har-

2)oceras Murchisonae Sow :

" Siffatta naturalissima conclusione ci porta alla conoscenza di un caso,

nel territorio di Taormina, di sicuri vicarii eteropici ; gli strati neri del

Selina con Posìdonomya alpina ed il calcare rosso con Brachiopodi or ora de-

scritto essendo sicuramente coetanei, siccome ho dimostrato, ed intanto sì di-

versi litologicamente e paleontologicamente sono perciò stesso reciprocamente

vicarii eteropici spettanti al piano Vesulliano.

« Il luogo dove mi venne fatto d'incontrare il calcare rosso a crinoidi

con Phyuchonella Berciata, Atta ecc. si è il capo S. Andrea, che recente-

mente venne dichiai'ato di semplice costituzione, molto facile a riconoscersi

perchè formato dal Lias medio e dal Titonio, così in una sua Nota asseriva
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il dott. G. Di Stefano, (') ma la scoperta di un membro fossilifero del Dogger

conti-adice in gran parte quelle asserzioni, che sono infirmate anco da altri

fatti molto importanti ".

Chimica. — Intorno ad alcuni nuovi derivati dell' acido isosuc-

cinico. Memoria del Socio G. Koerner e del dott. A. Menozzi.

Questo lavoro sarà inserito nei volumi delle Memorie.

Astronomia. — Sui fenomeni della cromosfera solare osser-

vati al R. Osservatorio del Collegio Romano nel 4" trimestre

1886. Nota del Corrisp. P. Tacchini.

<i II numero dei giorni di osservazione fu solamente di 39, e le osserva-

zioni vennero eseguite da me in 28 giorni, da Chistoui in 8, e da Millosevich

in 3. Ecco i risultati dell'ultimo trimestre 1886:

Protuberame.

1886
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Astronomia. — Osseroazioni di macchie e facole solari. Nota

«lei Corrisp. Tacchini.

" Presento all' Accademia i risultati delle osservazioni di maccliie e

lacole solai-i fatte nel E. Osservatorio del Collegio Komano durante l'ultimo

trimestre del 1886. Il numero dei giorni di osser-vazione fu di 76 così di-

stribuiti : 26 in ottobre, 27 in novembre, e 23 in^^dicembre. In 27 giornate le

osservazioni vennero eseguite da me, e nei rimanenti 49 dall'assistente

sig. Righetti.

4" Trimestre 1886.

1886
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Matematica. — Sulla derivazione covariante ad una forma

quadratica differenziale. Nota del prof. G. Ricci, presentata dal

Socio DlNI.

t Nelle mie ultime ricerche sono stato naturalmente condotto ad asso-

ciare alle funzioni di ii variabili una forma quadi"atica differenziale ^°• come

espressione del quadi'ato dell' elemento lineare di ima v;u-ietà, di cui quelle

variabili rappresentavano le coordinate. Indicando con U una funzione arbi-

traria di queste, mi si sono così presentate delle espressioni a due o tre indici,

la cui considerazione si può sostituire a quella delle derivate seconde o terze

di U, e che hanno su queste il vantaggio di essere coefficienti di forme cova-

rianti a <}-. Ho pure accennato alla possibilità di una simile sostituzione

per le derivate di un ordine qualunque. La utilità della sostituzione stessa

in ispecie neUe ricerche, che sono per loro essenza indipendenti dalla natura

della varietà o dalla scelta delle coordinate in ima varietà data, è evidente.

Così per esempio queste espressioni (che chiamerò derivate covarianti nella

varietà di elemento lineare <f) danno necessariamente forma più semplice

e perspicua a tutte le espressioni, che godono della proprietà caratteristica

dei parametri differenziali, e mi haimo permesso di dare alle equazioni, cui

deve soddisfai-e il parametro di una famiglia di luoghi ad n—1 dimensioni

in ima varietà qual si voglia ad n e qualunque sia il sistema delle coordi-

nate per poter far parte di un sestema w."^''" oiiogonale, ima forma tanto sem-

plice quanto quella data dal Darboux nel caso, in cui la varietà proposta sia

piana od euclidea e le coordinate siano cartesiane ortogonali.

u Reputo dimque opportimo il ritornare sopra questo argomento per dai-e

nella forma che mi appare piti semplice, le espressioni delle derivate cova-

rianti di ordine qualunque e far notare le proprietà fondamentali, di cui esse

godono, qualora si riguardino come simboli di operazioni da eseguii-si sulla

funzione arbitraria U, il che metterà piue in evidenza una proprietà note-

volissima degli spazi piani da me già ar\-ertita limitatamente alle derivate

covarianti di 3° ordine. Sul vantaggio di sostituire queste operarioni a quelle

di ordinaria derivazione, specialmente quando si ti-atti di ricerche del genere

sopra accennato, non occorre mi trattenga. Per esempio nel problema citato

dei sistemi «."-p'' ortogonali si giungerebbe direttamente alle equazioni gene-

rali nello stesso modo, con cui il Darboux giunse a quello relative al suo

caso speciale, semplicemente col sostituire la derivazione covaiiante alla

ordinaria.

t OtteiTemo le espressioni delle derivate covarianti applicando un teorema

generale già dimostrato dal Chriotoffel ('), di cui riporterò qui la dimostrazione.

(•) Ueber die Transformat ion der liomogenen differentialausdrùcke svjeiten Grades

§ 6, Borchardt's Journal, 70" Band.
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« Data ima forma quadratica differenziale

1) (f"^
= 2rs Ctrs d,Vr clXs

e posto

UjSC^ thXf Cttoi

se alle w yariabili indipendenti Xr se ne sostituiscono altre n pure indipen-

denti u^ e si conviene di indicare con x/p\ ^,.'^*', .. le derivate di Xr rispetto

ad tip, ad tip ed iiq ecc., si trova

II) (f- = 2pq (apq) diCp du^
,

essendo

Se di più si conviene di distinguere mediante parentesi le quantità, che si

riferiscono alla espressione (li) di <f^ da quelle analoghe relative 'alla espres-

sione (I) e si pone

dlog a

da,-s

indicando con a il discriminante di (p^ e nella derivazione riguardando cis,-

come distinto da «^s si ha dalle (1)

i(trs,i) = ^g Xy^ \ ^hh (ihh,g Xh Xk^ -f- ^h O-hg Xil \

e da queste

2) Xh = -^p/j (.Cpq) \(trs,q) Xh -"i'ìì ^hp ^qt.p Xg Xt

« Si abbiano ora delle quantità con |J indici U,-ir2..»-p legate coi coeffi-

cienti di ^ - per guisa che passando dalla espressione (1) alla (II) di questa si

passi dalle U,-,,-.,..,-^ alle (U;,,^,../,^,) legate ad esse dalle relazioni

il che esprimeremo dicendo che le U,-,,-s..ri, sono coefiìcienti a^ indici di una

forma covariante a ^!'-. Derivando la (3) rispetto ad 2<aj,+, e per le derivate

seconde delle Xr sostituendo i valevi dati dalle (2), valendosi poi di nuovo

delle (3) e ponendo

si avrà

(^^ ''. •• \+. )— 2.'-, n •• i-j,+, U,-, ,-, .. r^^, A'*-,'

« Questo risultato si può enunciare come segue :

u Se le esjrressioìii Ur,,-2..rj, sono coefficienti a ^indici di ima forma

covariante a cp^ le Ur, ,-j..»-j)+, date dalle (3) sono coefficienti a p+1 indici

di una forma fure covariante a (f^^.
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li Se U è una funzione qualunque di o:),,Xì..Xn le -,— sono coefficienti

di una forma lineare covariante a 9;'. Mediante il teorema sopra dimostrato

possiamo dunque costraire successivamente delle espressioni con 2, 8, ..jì indici,

per guisa che quelle con p indici siano coefficienti di forme covarianti a (f-

e contengono le derivate di U fino all'ordine p. Si vede di più facilmente

che esse saranno tutte lineari rispetto alle derivate stesse, e che contengono

ciascuna una sola derivata di ordine ^;. Noi le chiameremo derivate cova-

rianti di ordine yj nella varietà, che è definita in sé dalla espressione qr

del quadi-ato del suo elemento lineare. Dalle considerazioni fatte sopra risulta

che riguardando le Ur,r. ..r, come simboli di operazioni da eseguirsi sopra

una funzione arbitraria U, queste operazioni godono deUa proprietà distribu-

tiva, e che le derivate di ordine j) di U si possono sempre esprimere lineai-

mente per le derivate covarianti dello stesso ordine e per quelle degli ordini

inferiori.

' Dalle (4) abbiamo per le derivate covarianti del l*" e 2» ordine le

espressioni

dXr

dxs

d\Jr V . ^ TT

daUe quali deduciamo

5) U„ =: U„- .

« Supponiamo ora che nelle derivate covarianti dell'ordine 'p— 1 ì p—

1

indici si possono scambiare fra di loro senza alterare i valori delle derivate

stesse. Partendo dalle espressioni deUe U,,,-, ..rj,_, ed Ur,r, ..»-i)_,rj, analoghe

alle (4), sostituendo alle derivate delle derivate covarianti di ordine p—

2

le loro espressioni per le derivate covarianti di ordine p— 1 e omettendo dei

termini, che si elidono scambievolmente, si trova

_ V 'V / <^g»V dCurX yr

P—- \

StltV 1

Rendiconti. 1887, Vol. Ili, r Sem. 3
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Da questa poi, se si nota che è

dar.
ch.

'D'r-^r-,..»-j,_, r-j '^r,r,_..r^_.,Y^r^^^

(^U,
I '-2 'ij-s'^p

dXr^ dXr^_^

p-2 . \

y_UV ^«l'X'i y^'-h'^j,'-" ^^l-^'h-l '"'h+1 'p-l *'"a''3)-i '« ^'i •''a-i ^''a+1 ••'j)-2'-ì,/

e SI pone

si trae

Scorasi ricorda che l' annullarsi delle espressioni ar^u,r^r^^ definite dalle (6)

dà la condizione necessaria e sufficiente perchè (f rappresenti 1' elemento lineare

di una varietà piana ed euclidea, si trae dalle (5) e dalle (7) che, mentre si

possono sempre scambiare i primi due indici in ima derivata covariante qua-

lunque senza alterarne il valore, ciò è permesso per gli altri indici imica-

mente nelle varietà piane. In altri termini si può dire che : La derivazione

covariante gode della fro'prietà commutativa fino al 2° ordine in una varietà

qualunque e al di là del 2° ordine imicamente nelle varietàpiane od euclidee^.

Astronomia.— Osservasioni della cometa Finlay fatte all'equa-

toriale di 25 cm. di apertura del E. Osservatorio del Collegio Ro-

mano. Nota di E. MiLLOSEViCH, presentata dal Corrisp. P. Tacchini.

« L'ultima mia Nota su questa cometa conteneva la serie delle osser-

vazioni fino al 28 novembre. Dm-ante il mese di dicembre, ad onta del cielo

eccezionalmente bm-rascoso, potei fare le posizioni seguenti:

DATA

188G
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li L'orbita ellittica, calcolata da A. Krueirer (A. N. 2765) sull'ampio inter-

vallo di tempo 29 sett.-23 die, deve essere considerata come ben prossima

al vero, meno il moto medio e la eccentricità, certamente suscettibili di mo-

dificazioni. Dal valore di a risulta Ti= 6,6228, dove l'unità è l'anno f,nuliano.

- 11 log. a della cometa Vico 1844 era secondo i calcoli di Bri'mnow

0.491775, cioè T= 5,4660. L'intervallo in muuì giuliani fra i passaggi al pe-

rielio del 1844 e del 1886 essendo 42,22 circa, qualora la cometa, Finlay

fosse la Vico 1844, probabilmente questo dovrebbe essere il 7"'" passaggio

al perielio, mentre era da supporre che fosse l'S", e però senza un calcolo

grave di perturbazioni, non sarà possibile dalle osservazioni del 1886-87 deci-

dere la questione ".

Astronomia.— Osservazioni e calcoli sul nuovo pianeta scoperto

da C. II. F. Peters il 22 dicembre 1886. Nota di E. Millosevich,

presentata dal Corrisp. P. Tacchini.

" Il nuovo pianeta, scoperto da Peters il 22 dicembre 1886, fu da me
osservato nei giorni 25, 26 e 30 dicembre; poscia il tempo bm-rascoso e la

luce della luna arrestarono le osseiTazioni. che si potranno riprendere dopo

il plenilunio. L'astro fu trovato in circostanze sfavorevoli per la buona riu-

scita d'un orbita, poiché già da lungo tempo passò l'opposizione, attual-

mente è di tredicesima grandezza e si potrà osservare per poco e coi gi'an-

dissimi equatoriali.

li Allo scopo di ritrovarlo dopo il plenilunio, sentii la necessità di cal-

colare almeno un'orbita circolare per mezzo della quale si potrà riosservarlo.

La posizione del piano

n = 53M0'

i = 9 10

non lascia sospettare che il nuovo astro sia uno dei 14 perduti o quasi

perduti, tanto piìi che il valore del logaritmo del raggio (= 0.33524) colloche-

rebbe l'astro fra quelli più vicini all'orlìita di Marte, quantimque ignorando

il valore dell'eccentricità e l'orientamento dell'asse maggiore sull'orbita,

nulla si può asserire sul valore del semiasse.

" « Le posizioni del pianeta sono le seguenti :

Die. 25. 11*'32'"48'. Roma (C. R.) Ascensione retta_apparente l''15""48^60 ; de-

clinazione apparente -f-
6°15'39"2.

" 26. 6''l'"34^ Roma (C. R.). Ascensione retta apparente l''16"'14'94; de-

clinazione apparente -{- 6''2r47"8.

" SU. 6Ml"'35^ Roma (C. R). Ascensione retta apparente l''18"'43=^71; de-

clinazione apparente -\- 6°54'46"7.

^ La posizione all'epoca della scoperta era:

Die. 22. lu''56"'6'. Clinton. Ascensione retta apparente l''14'"20^0; declina-

zione apparente -}- 5°53'30" '.
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Fisica terrestre. — Sul terremoto del 29 ar/osto 1886. Nota

di F. Giacomelli, presentata dal Socio Eespighi.

" La sera del 29 agosto 1886 mentre stavo osservando il livello appli-

cato allo strumento meridiano, mi accorsi che la bolla oscillava fortemente.

Verificato che nello strumento non era avvenuto alcim spostamento od avaria,

attribuii il fenomeno a movimenti sismici o del suolo ; difatti U pendolo sis-

mografico situato in ima sala al primo piano dell'Osservatorio, lasciava una

traccia nell' arena di 15 umi; ed essendo la limghezza di questo pendolo,

compreso il filo, la grossa palla di ottone pesante 10 chilogramm i e la pimta

della palla che pesca nell'arena, di m. 3,80, essa corrisponderebbe ad ima am-

piezza angolare della totale oscillazione di 15' circa.

« La scossa principale avvenne a 10'' 50" secondo le indicazioni desunte

dal sismografo, mentre io mi avvidi delle oscillazioni della bolla a lO^^SO™,

nel qual tempo potei rilevare il massimo spostamento della bolla in 10"

verso ovest ; in questo nuovo equilibrio la bolla rimase per pai-ecehi secondi,

poi ritornò alla posizione normale; a brevi intervalli di tempo successero

altre oscillazioni, ma di minore importanza
;
poscia sospesi l'osservazione del

fenomeno per verificare, se lo strumento destinato a queste ricerche dava indi-

cazione di scosse sismiche.

u. Fino ad un quarto dopo mezzanotte la bolla ad intervalli irregolari

di parecchi minuti continuò ad oscillare ; alle volte le oscillazioni si succe-,

devano le une alle altre, e prima che se ne compisse ima, se ne manifestava

im'altra; in generale però a ritornare la bolla alla sua posizione impiegava

dai 5 agli 8 secondi; il fenomeno si produceva nel seguente modo: la bolla

si spostava con ima certa rapidità e cioè in meno di un secondo, rimaneva

ferma per alcimi secondi e poi con uguale rapidità ritornava al posto.

« Verso il fine, tanto nell'intensità che nella frequenza il fenomeno

divenne sempre più debole e raro.

li Notai che la bolla scorreva sempre verso ovest dalla posizione normale,

innalzandosi per tal modo sempre verso quella parte, almeno non osseiTai

alcun innalzamento dalla parie opposta.

a Io non provai nessima sensazione, né al momento della scossa princi-

pale, né quando stavo osservando il livello; nel secondo caso forse i moti

sismici erano troppo deboli per poterli avvertire senza l'aiuto di uno stra-

mento sensibilissimo come appimto era il livello adoperato. La scossa princi-

pale poi deve essere provenuta da una onda sismica ondulatoria molto pro-

limgata e lenta, poiché in altri casi di terremoti sensibili il sismografo ha

dato indicazioni di molta minor importanza.

tt Da ultimo è bene avvertii'e che provenendo la scossa molto prossima-

mente dall'est, la componente sul livello era quasi massima». .
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Astronomia. — insultati delle osscroasloni delle protuberatue

solari eseguite nel R. Osservatorio di Palermo nel 1885. Nota di

A. Ricco, presentata dal Corrisp. Tacciuni.

- Dalla discussione delle osservazioni delle protuberanze del 1885 (che

fra poco verranno pabblicate nelle Memorie degli spettroscopisti italiani)

emei^ono taluni risultati che meritano qualche attenzione.

« Le osservazioni furono fatte coi soliti metodi e coi soliti stnimenti, in

152 giorni da me ed in 13 dall'assistente sig. Muscari; in tutto si rileva-

rono 1360 protuberanze d'altezza non minoro di 30".

" I medii mensili danno le seguenti epoche critiche:

Minimi Massimi

Frequenze marzo settembre

Estensione complessiva marzo novembre

Altezza (gennaio) e aprile agosto

i Dunque si può dire che le epoche critiche del fenomeno delle protu-

beranze nel 1885 furono intorno a marzo e a settembre.

» Le medie annue della fi.-equenza diurna 8,24, dell'estensione comples-

siva diluvia 27",9, dell'altezza 49",9, sono tutte superiori alle corrispondenti

del 1884 e degli anni precedenti. Dunque anche in questo periodo inule-

cennale (come già fu stabilito dal prof. Tacchini per il precedente) il

massimo delle protuberanse si prolunga dopo il massimo delle macchie.

• Dalle medie mensili delle latitudini eliografiche delle protuberanze si

hanno le seguenti epoche critiche.

Minimi Massimi

Protuberanze boreali marzo (e giugno) settembre (e maggio)

Protuberanze australi .... settembre febbraio

s DuiUiue le epoche critiche delle latitudini medie delle protuberanse

ìlei due emisferi sono in opposizione tra loro : esse coincidono colle epoche

critic/ie delle frequenze e delle dimensioni delle protuberanse stesse.

« Dal 1° al 2" semestre le latitudini medie delle protuberanze boreali

aimaentarono di circa 3*, quelle delle protuberanze australi diminuii-ono pure

di circa 3". Dunque le zone delle protuberanze della !•'' alla 2* metà del

1885 si spostarono insieme sulla sfera solare di circa 3" verso nord.

s Le medie annue delle latitudini delle protuberanze nei due emisferi

distintamente e complessivamente, cioè -|-;j1°,1, — 2t3'',2, 28",7 sone tutte

di circa 4" inferiori alle comspondenti del 1884 e di quelle degli anni pre-

cedenti, cosicché dal 1880 in poi si ha uno spostamento generale delle zone

delle protuberanze di 12'^ eliografici verso l'equatore solare, ossia un rilevante

movimento di 24* d'avvicinamento delle zone dello protuberanze dei due

emisferi.

« Quasta variazione delle latitudini medie delle protuberanze ha una
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particolare importanza perchè ha la sua corrispondente nella diminuzione

delle latitudini medie delle macchie, la quale perdura pm* essa dal 1880

in poi (e presso a poco colla stessa estensione); che anzi secondo la legge

di Spoerer si estende da un minimo undecennale al seguente, in cui succede

un salto alle maggiori latitudini.

« Dal 1883 al 1884 (poco dopo il massimo delle macchie) vi fu un

rialzo delle latitudini medie delle protuberanze boreali, quelle delle australi

restarono pressocchè stazionarie ; corrispondentemente dal 1883 al 1884 le

latitudini medie delle macchie (e specialmente delle boreali) ebbero una dimi-

nuzione assai minore di quel che era stata negli anni precedenti.

« I}i conclusione vi è un notevole accordo fra i movimenti in latitudine

delle zone delle protuberanze ed i movimenti delle zone delle macchie "

.

Magnetismo terrestre.— Valori assohdi della declinazione ma-

gnetica e della Inclinazione, determinati in alcuni punti deW Italia

settentrionale neWestate del 1886. Nota del dott. Ciro Chistoni, pre-

sentata dal Corrisp. Tacchini.

» I valori, che riporto nella tabella seguente, appartengono in maggior

numero a stazioni fatte nella parte meridionale del Piemonte, dove dopo la

rilevante anomalia da me trovata fra Arenzano ed Albissola Superiore sulla

riviera Ligure ('), era ben da attendersi che le linee isogoniche ed isoclini-

che avrebbero mostrato im andamento irregolare. E tale difatti si mostrò e

ad un grado straordinario ed in luoghi (come nelle vicinanze di Torino) nei

quali nessuno certo avrebbe sospettato di qualsiasi lieve anomalia magnetica.

La tavola seguente dimostra la mia asserzione.
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« 11 grande divario fra i valori trovati a Jloucalieri e quulll trovati a

Lucento, merita una speciale attenzione, poiché questi due luoghi sono vici-

nissùni e si possono considerare come due sobborghi della città di Torino,

collocati l'uno a sud-est, l'altro a nord-ovest. Xò è a credersi che tale salto

abbia luogo soltauto fra i valori che determinano la dii-ezione della forza ma-
gnetica, ma esso sussiste anche fra i valori dell'intensità, come mostrerò a

suo tempo.

« Se quindi si vuole avere un esatto criterio dell'andamento delle linee

magnetiche in Piemonte, occoito anzitutto detenninare gli elementi del ma-

gnetismo terrestre in molti punti intorno a Torino e in ancuni altri punti delle

Provincie piemontesi, la situazione delle quali dovrà essere stabilita in base

all'andamento delle linee che vengono prossimamente assegnate dai rilievi

da me fatti nello scorso anno. liisulta lutine che ogni induzione teorica sul-

l'andamento delle linee magnetiche nel Piemonte non può condmxe che a risul-

tati fallaci. Così p. e., In una recente ed Importante pubblicazione riguar-

dante la carta magnetica della Francia ('), si è voluto estendere le linee

magnetiche anche nel Piemonte e nella Liguria, e per l'epoca 1885,0 a Ge-

nova è assegnata la declinazione 12"Ab' circa, mentre era 13°.31' nel 1885,9;

la Inclinazione 61°, mentre era 60°,52' nel 1885,9. A Torino poi in detta pub-

blicazione è assegnato 13",20' per la declinazione e 61'',55' per la Inclinazione.

Lo specchietto precedente dimostra quanto siano fallaci questi dati teorici.

" Ora non è al slg. Moureaux che voglio Imputare l'en-ore commesso, ma
bensì al sistema che si è seguito fin qui, credendo che per tracciare le linee

magnetiche di ima data regione bastino relativamente pochi punti di osser-

vazione, e che si possa mediante ima semplice proporzione ti-acclare le linee

magnetiche delle regioni vicine a quella della quale si siano determinate

sperimentalmente »

.

" A proposito delle osservate perturbazioni nella Inclinazione e declina-

zione magnetica, nella Liguria occidentale e neUe vicinanze di Torino, Il

Corrisp. Taramelli espone l'Idea che possano esse essere In rapporto, o coUa

forte discordanza deUe fonnazlonl presso le dette località, oppm-e alle vici-

nanze delle sei-pentlne, svlluppatlsslme a ponente di Arenzano e certamente

esistenti sotto la coltre del terreni eocenici e miocenici del colU di Torino.

Sarebbe interessante lo scegliere, per ulteriori osservazioni, una località nella

quale una forte massa sei^pentlnosa sorga ad un livello superiore del pimto

d'osservazione; e come tale, nell'Appennino settentrionale, gli si presente-

rebbero l dintorni di Temere, nella valle delle Nm-e. La località è di

facile accesso lungo la valle ; ma è da avvertirsi la vicinanza anche di una

(') Moureaux, Determination des éléments maffnétiques en Frano' (\m\. dn Bureau

Central Me'te'orologique de France; année 1884, t. I).
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tenue massa di minerale di ferro magnetico, per la quale piuttosto che a

Ferriere, le osservazioni sarebbero a farsi sulla valle medesima verso il passo

di Monteregio a Bardi, al lato nord est della grande massa serpentinosa del

Regola, che tocca i 1540 metri, riposando sopra terreni argillosi sedimentari ».

Meteorologia. — Influenza del monti sitila precipitazioìie. Nota

del dott. Ciro Ferrari, presentata dal Corrisp. Tacchini.

u Nel fare la solita carta della distribuzione della pioggia in Italia

per la Pàvista meteorica-agraria della prima decade di dicembre del 1886,

risultò in modo evidente, che la precipitazione in quei 10 giorni si era distri-

))uita secondo tante strisele parallele all' asse della penisola, in modo, che

per una zona lungo le coste del Mediten-aneo la pioggia era stata assai co-

piosa, venivano quindi altre zone parallele alla prima, dove la pioggia era

andata mano a mano digradando, fintantoché lungo le coste adriatiche la pre-

cipitazione era stata scarsissima. Lungo il versante meridionale delle Alpi

del Nord e Nord-est la precipitazione era stata pure fortissima, mentre limgo

il versante Nord dell'Appennino, questa era stata di molto minore. Se noi

ora esaminiamo le condizioni isobariche, troviamo che in questi giorni la peni-

sola rimase quasi sempre sotto l'influenza di depressioni molto forti, che ave-

vano il loro centro nell'Em'opa settentrionale; in causa di ciò predominarono

venti forti di SW, ai quali, per le condizioni orografiche della penisola, si

deve la distribuzione della pioggia nel modo sopra ricordato.

B Partendo da questo fatto trovai opportuno di passare in rassegna tutti

i numeri del BolUttiao meteorico (jiornaliero, degli anni 1883-86 per esami-

nare le carte nelle quali viene rappresentata per ciascim giorno in modo appros-

simativo la pioggia caduta nelle 24 ore precedenti. Vennero presi in consi-

derazione soltanto quei casi in cui la pioggia si verificò: 1-'') lungo tutto o

parte del versante mediterraneo, restando completamente o quasi risparmiato

il versante opposto; 2^) lungo tutto o parie del versante adriatico, restando

completamente risparmiato o quasi il versante opposto. È da notarsi che,

sia per lo scarso nmuero delle stazioni, come per essere in tali carte la pioggia

rappresentata in modo approssimativo, solo pochissimi casi, dei molti che

saranno occorsi, poterono venir presi in esame.

« Si cercò poi d' altra parte di determinare la posizione dei centri delle

depressioni, sotto l'influenza delle quali trovavasi la penisola, nei casi in que-

stione. Per ogni carta di pioggia caduta nelle 24 ore (7am.-7am. mesi caldi;

8am.-8am. mesi freddi), venne esaminata la carta isobarica corrispondente

al principio (I) e alla fine (li) di tale intervallo. Per determinare poi la

località dei centri delle depressioni, presa una carta d'Europa in projezione

conica, dove i gradi erano descritti di 5° in 5° si indicò col numero 1 il

trapezio compreso tra 5° long. E FeiTO e 10° long. E e tra 70° e 75° lat. N;
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con 10 il trapezio 5"-10" E e 25''-30" X : con 1 1 tra 10°-!.')" E e 70"-7r>" N ecc. ecc.

Esaminate le 1461 carte di pioggia, ecco come si distribuiscono i pochi casi,

che soddisfano alle condizioni dianzi espresse, nelle due diverse categorie.

« P. I 23 casi (per le due date 40) si distribuiscono, rispetto alla posi-

zione del centro della depressione nei differenti trapezii. noi modo se<Tuente:
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Algeria e Tunisia Sud (casi 2(3). Esaminando poi acciu-atameute qual' è la

posizione prediletta dal centro nei trapezii 48, 58 e 68, troviamo che ordi-

uariamente questo trovasi tra la costa Sud-Ovest della Sardegna e la costa Nord

della Tunisia, presso Tunisi, un po' a N di Palermo, oppiu-e un po' a SE

di Taranto. Il centro delle alte pressioni in questi casi, ordinariamente

trovavasi sulla Kussia, Ungheria, Mar Nero, Germania del Nord, e in via

secondaria suUEiu-opa Nord-Ovest. In generale, piìi lontano che era il centro

della depressione, si ritirava Tarea di pioggia verso il S. Kiguardo alla pro-

fondità del centro di depressione, questa oscillò tra un minimo di 740 e un

massimo di 766. Ossia le depressioni, che determinano una tale distribuzione

di pioggia, sono molto meno profonde di quelle, alle quali si deve la distri-

buzione conti-aria. Anche per questa categoria dobbiamo ripetere quanto si

disse precedentemente, che cioè l'altezza del barometro sulla penisola ha

poca influenza ; anche a barometro alto ha luogo la precipitazione ; in diversi

dei casi considerati il barometro sulla valle del Po era a 765, in qualche

caso raggiiuise perfino i 770 lum.

« Kiepilogando diremo, che la pioggia si verifica lungo tutto o parte

del versante mediterraneo, restando preservato il versante opposto, quando il

centro della depressione, sotto la cui influenza è la penisola, trovasi a N di

questa; si verifica poi il fatto contrario quando quello è a S e specialmente

a SW della penisola. Tale fenomeno si deve all'influenza, già tante altre volte

constatata, dei monti, che fanno l'ufficio di condensatori. Nella prima categoria

di casi da noi considerati i venti di SW determinati dall' accennata posizione

del centro della depressione, precipitano la loro umidità lungo le coste medi-

terranee, giungendo a quelle adriatiche quasi asciutti; nella seconda l'umi-

dità dei venti di NE viene precipitata dai monti del versante adriatico.

Ammessa poi una tale relazione tra la posizione dei centri di bassa pressione

e la distribuzione della pioggia, ne deriva, che noi potremo servircene, con

molta probabilità di successo, per la prognosi del tempo. Da tutto questo

poi risulta, come nello studio delle relazioni tra le depressioni e le aree di

pioggia, debbano venir prese in considerazione, come coefficiente assai importante,

le condizioni orografiche del suolo, esercitando queste una pertm-bazione profonda

sopra le leggi che regolano tali fenomeni.

« Per istudiar però meglio questi, come altri fenomeni analoghi, sarebbe

necessario prendere in esame le osservazioni di im maggior numero di sta-

zioni, riferendole alla posizione, che prendono rispetto alla penisola i diversi

centri d'azione dell'atmosfera ».



Chimica. — Sulla trasformazione del pirroh in derioati della

piridiiia. Nota di Giacomo Ciamici.vn e Paolo Silber, presentata

ilal Socio Caxnizzaro (')•

tt Fra le reazioni che caratterizzauo il coinpoi-tamento chimico del pinolo,

certo meritano speciale interesse quelle che servono a trasformarlo in deri-

vati piridici. Abbenchè la prima di queste trasformazioni sia stata scoperta

da me assieme al dott. Dennstedt fino dal 1881 , piu-e queste reazioni non

sono state finora completamente spiegate.

"i Nel 1881 (-) e 1882 {^) venne dimostrato cbe il composto potassico

del pirrolo dà col cloroformio e broraoformio una cloro- ed ima bromopiridiua,

e più tardi noi (^) abbiamo potuto ottenere questi due alcaloidi trattando il

pirrolo col cloroformio o col bromoformio in presenza di alcoolato sodico. La

bromopiridiua così prepai-ata venne da noi trasformata in piridina (') per ri-

duzione con zinco ed acido solforico. Finalmente Dennstedt e Zimmermanu (•>)

riuscirono ad ottenere dii'ettamente , abbenchè in piccolissima quantità , la

piridina dal pirrolo, Scendo agire sul pirrolo in presenza di alcoolato sodico

il jodiu-o di metilene.

i Tutte queste' reazioni , abbenchè abbiano servito a stabilire con cer-

tezza il fatto, che il nucleo del piiTolo può in certe condizioni fissare un quinto

atomo di carbonio e trasformarsi nel nucleo piridico, pure non bastano a de-

terminare la posizione che questo atomo di carbonio viene ad avere nel nuovo

nucleo a cui ha dato origine. Nella presente Nota noi tenteremo di risolvere

questo problema.

B La prima questione che si^presenta è quella di decidere se nei derivati

piridici, che si sono ottenuti dal piiTolo, il radicale sostituente resti legato

a quell'atomo di carbonio che entra nel nuovo nucleo. Già in una delle Me-

morie (') sop.acitate questo problema venne risoluto in senso affermativo

,

perchè si ottiene la stessa monocloropùidina tanto col cloroformio che col te-

tracloruro di carbonio. La reazione col cloroformio venne perciò rappresentata

con la seguente equazione;

C4H.NH 4- CHCI3 = C^H, : N • C • CI + 2HC1,

(!) Lavoro eseguito vel R. Istituto Chimico ili Boma.

(') Cianiician e Dennstedt. SulV azione del cloroformio sul composto potassico del

pirrolo. Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie Voi. IX.

P) Ciaraician e Dennstedt, Trasformazione del pirrolo in piridina. Ibid. voi. XII.

{*) Ciaraician e Silber, sulla Monobromopiridina Ecndiconti, I, 120(1885).

p) Ibid.

(8) Beri. Ber. XVm, 3316.

(") Trasformazione del pirrolo in piridina.
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e venne poi spiegata, ammettendo pel pirrolo quella formola schematica, che

più facilmente rende conto dell'apparente trivalenza del radicale ^ C4H4N »

,

nel seguente modo :

CCl

HC = CH HC^^CH
HC — CH HC

NH N
CH

^ La cloropiridina ottenuta dal pirrolo avrebbe dunque dovuto essere la/

paracloropiridina, ed il quinto atomo di carbonio entrato nel nucleo del pirrolo

dovrebbe avere la posizione simmetrica rispetto all'azoto.

" Questa spiegazione si dimostrò però in seguito incompatibile coi fatti.

Liebcu e Haitinger (') ottennero dall'acido chelidonico nel 1885 la paraclo-

ropiridina, elle sembrò non essere identica a quella ottenuta dal pirrolo, e nel-

l'anno istesso Weidel (-), dimostrò che la bromopiiidina di Hofmann, che è

identica a quella che proviene dal pirrolo, è una metabromopiridina.

« In seguito a queste esperienze l'uno di noi fece osservare, in una Nota

presentata a questa Accademia il 6 dicembre 1885, che per ispiegare la for-

mazione di ima metabromopiridina dal pirrolo, si poteva ammettere, non vo-

lendo abbandonare lo schema suaccennato, che la reazione del cloroformio

del bromoformio sul pirrolo avvenisse nel modo seguente:

C4 H4 NH + CH CI3= C4 H3 CI NCH+ 2HCI,

e per conseguenza l'alogeno, non restando piìi unito all'atomo di carbonio

,

che viene a formare il nucleo piildico, andasse per sostituzione, a prendere

la posizione ^ meta -^ . In questa spiegazione però non si tiene piti conto del

comportamento del tetracloruro di carbonio.

« Per decidere definitivamente la questione noi abbiamo fatto agh-e, sul

piiTolo, in presenza di alcoolato sodico, un derivato del metano alogenato, in cui

uno degli atomi di idrogeno è sostituito dal fenile, il cosidetto cloruro di benzale

(Ctì H5 CH CL), con la speranza di ottenere una fenilpiridina. In questo caso,

essendo oltre modo improbabile, che nella reazione con l' alcoolato sodico, il fenile

si stacchi dal suo radicale metilico alogenato, la posizione del fenile uella fe-

nilpiridina, indicherebbe anche la posizione del quinto atomo di carbonio, che

viene a costituire il nucleo piiidico.

« Noi diremo subito, che abbiamo realmente ottenuto una fenilpiridina,

la quale è identica alla metafenilperidina scoperta dallo Skraup alcuni anni

or sono. La reazione non può avvenù.-e altrimenti che secondo l'equazione se-

guente :

C4 H, NH+ C (Co H5) CL H= 2H CI+ (Ci H4 N) (C.C, H5),

(I) Monatshefto fiir Chemie '\'I, 315.

C^J Ibid. 664.
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e Tatoiuo di carbonio che viene a compiere la trasformazione del nucleo del

pirrolo nel nucleo piridico prende perciò in questo ultimo la posizione s meta ".

Azione del cloruro bcnzalico (CcHsCHGL) sul pirrolo

in presenza di nlcoolato sodico.

- La reazione non avviene a pressione ordinaria, perciò abbiamo riscal-

dato il miscuglio delle tre sostanze in tubi chiusi a 160" - 170°, per ckca

6 ore. Le proporzioni da noi impiegate erano presso a poco quelle richieste

dall'equazione sopraindicata, cioè per 5 gr. di pirrolo, 12 di clorm'O benzalico

e 3,5 gr. di sodio sciolto in 50 e. e. d'alcool assoluto. Dopo il riscaldamento,

il contenuto dei tubi era formato da im liquido colorato in bruno e da una

crosta cristallina di cloruro sodico. Aprendo i tubi si nota un odore parti-

colare, che ricorda un po' quello delle basi piridiche, che scompare subito

acidificando il liquido, mentro si manifesta l'odore di essenza di mandorle

amare. Il contenuto dei tubi venne vuotato in iva. pallone, acidificato con acido

solforico diluito e distillato con vapore acqueo, per eliminare i prodotti non

alcalini. Dopo distillato l'alcool, passano, assieme all'acqua, piccole quantità di

un olio, formato dall'aldeide benzoica e da altri prodotti che noi non abbiamo

studiato ul'eriormente. Nel pallone resta indietro, sospesa nel liquido acido,

una massa resinosa , nera . che si sepai-a per decantazione dal liquido e si

esaurisce, bollendola con acqua acidificata con acido solforico. Le soluzioni sol-

foriche riimite vennero concentrate a b. m. , filtrate da un poco di materia

resinosa, che erasi separata e trattate con un eccesso di potassa solida. Per

ottenere l'alcaloide conviene meglio agitare con etere, che distillare con vapore

acqueo, perchè la fenilpiridina è poco volatile e perchè inoltre mediante l'estra-

zione con r etere rimane indietro, nel liquido acquoso, la maggior parte del-

l'ammoniaca, che accompagna il prodotto principale della reazione. L'esti-atto

etereo venne seccato con la potassa e distillato a b. m. ; resta iudietro un

olio giallognolo di cui una parte venne trasformata in cloroplatinato e l'altra

in picrato.

« Trattando la soluzione cloridi-ica della base con cloruro di platino si

ottiene nn abbondante precipitato, formato da piccoli aghetti di un colore

giallo-ranciato molto chiaj-o. che venne fatto cristallizzare dall'acido cloridrico

diluito bollente. Per ral'reddamento si ottengono lunghi aghi dello stesso colore

che vennero seccati sul cloruro di calcio. Essi contengono acqua di cristallizza-

zione, che perdono completamente a 100°, ed hanno la composizione corrispon-

dente alla formola:

- (CuHc,X. HCl), PtOl.-l-SOHj '.,

come lo dimostrano le seguenti analisi:

L 0,.3544 gr. di sostanza perdettero a 100" 0,0249 gr. di OH,
II. 0,8196 gr. di sostanze perdettero a 100'' 0,0566 gr. di OH,



111.0,2017 gì:
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r identità della forma cristallina del nostro prodotto con 'quello preparato

dal prof. Skraup. Siamo ben lieti di potere qui ringraziare pubblicamente

l'illustre chimico di Graz.

« Da quanto abbiamo esposto risulta dunque, che il pii-rolo si trasforma

per azione del cloruro di benzale in presenza di alcoolato sodico in mctafe-

nilpiridiiia. Tenendo conto di questo fatto e degli altri citati in principio

di questa Nota , bisogna ammettere che in tutte le reazioni nelle quali il

pirrolo dà origine alla formazione di un nucleo piridico, il quinto atomo di

carbonio vada a mettersi in posizione « mata ' in rispetto all' azoto.

» Ora di ù'onte a questo stato di cose, la formola del pirrolo proposta

da U. Schifi" perde ogni ragione d'essere preferita a quella di Baeyer, che è

adottata già dalla maggior parte dei chimici, perchè ima delle principali

ragioni, per cui uno di noi non poteva risolversi a rigettare del tutto la for-

mola di Schitf, era appunto la facilità con cui questa prestavasi a spiegare

la trasformazione del pirrolo in derivati piridici, ammettendo che il quinto

atomo di carbonio andasse a prendere la posizione « para " in rispetto al-

l'azoto. La formola di Baeyer serve, come è noto, inoltre a porre più facil-

mente in rilievo le relazioni che esistono fra il pirrolo e l'iudolo ('), ed è

analoga a quelle che ora generalmente si amme.tono pel furfui'ano (-) e pel

tiofene.

B II modo in cui il gruppo del pirrolo .^i trasforma in nucleo piridico

rimane però sempre oscuro , bisogna ammettere che imo dei doppi legami

del primo si sciolga, perchè un quinto atomo di carbonio possa entrare nel

nuovo anello, che viene a formarsi.

C

/^
À') H C C— R

Il I

a) HC CH(«
\
N̂

t La presente interpretazione di questa singolare reazione serve inoltre a

spiegare le trasformazioni in derivati piridici idrogenati ('') degli omologhi

del piiTolo, mediante il riscaldamento con acido cloridrico. Si è osservato

(') G. Ciamician, Sul comportamento del Metilchetolo (te metiUndolo) e sulla for-

mola di costituzione del pirrolo. Rendiconti.

(2) Vedi: Hill Liebig's Annalen der Cliemie 232, 42-102, e la Nota di G. Canzoneri

e X. Olivieri in questo Rendiconto, pag. 32.

(s) Vedi : G. Ciamician e Dennstedt, Sopra un nuovo omologo del pirrolo contenuto

neir olio di Dippcl. Transunti, V, 1881. — Pennstedt e Zimraennann, Beri. Der. XIX,

21 9G, 2199.
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elle queste trasformazioni hanno luogo tanto con i derivati della serie » « »,

che con quelli della serie » ,*? " , ma che non avvengono con quei composti, che

non contengono che un radicale alcoolico al posto dell'idi-ogeno iminico.

« Gli argomenti che s'erano tratti dalla trasformazione del pirrolo in

piridina, in prò' di una formola di questa, in cui si ammette essere l'azoto

legato con l'atomo di carbonio che sta in posizione " para » , cadono in se-

guito alle esperienze che alsbiamo descritto »

.

Chimica. — Trasformazione del furfuram in pirrolo e natura

chimica del loro gruppo fondamentale. Nota I. di F. Canzonieri e

N. Oliveri, presentata dal Socio Cannizzaro.

« Fin dal maggio del 1884 (') avevamo emesso l'opinione, che il fm-fu-

rano, per l'azione dell'ammoniaca, perdendo una molecola di acqua, avrebbe

dovuto facilmente trasformarsi in pirrolo, secondo l'equazione:

C4H.0+ NH3= C4H5N + H,0;

e poiché il pii-omucato ammonico, sale che sublima a bassa temperatui"a, non

ci parve adatto alle nostre esperienze, avevamo sin d'allora preparato gli acidi

monobromo- e bibromo-piromucici, onde sottomettere i loro sali ammonici alla

distillazione secca, nella speranza (come sali piìi fissi) di ottenere il mono-

ed il bibromopirrolo, per eliminazione d'anidiide carbonica ed acqua.

K Nella cennata Memoria annunziavamo infatti, che dalla distillazione

secca del monobromo-pirocumato ammonico, avevamo ottenuto ima sostanza

fusibile a 146°, in aghetti bianchi, insolubili nelle soluzioni fredde di po-

tassa e di acido cloridrico, contenente bromo ed azoto, che per la poca quan-

tità non potemmo analizzare, ma che promettevamo di ritornare sull'argo-

mento appena avessimo ammannito il materiale occorrente.

" In seguito, nell'aprile del 1885 (-), disponendo di maggior quantità di

materiale, potemmo preparare una discreta quantità della sostanza fusibile

a 146° che, convenientemente pm-ificata ed analizzata, mostrò la composi-

zione dell'amide dell'acido monobromopiromucico ; fatta bollire con soluzione

alcoolica d'idi'ato sodico sviluppava, infatti, dell'ammoniaca, mentre dalla

soluzione, acidificata con acido cloridiico, si riottenne l'acido monobromo-

piromucico.

« Questi insuccessi lungi dal farci desistere dall'argomento, convinti

dell' identità del gruppo fondamentale - C4 Hj - nel fmfm'ano e nel pÙTolo.

ci hanno determinato a tentare altre vie, onde arrivare allo scopo.

B Modificando infatti l'esperienza, nel senso di far agire l'ammoniaca ed

(i) Gazz. Chini, ital. t. XIV, p. 173.

(2) Gazz. Chim. ital. t. XV, p. 113.
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il furfurano allo stato nascente e in presenza di un forte disidratante, siamo

riusciti ad ottenere il pirrolo.

. Descriviamo con qualche dettaglio le modalità dell'esperienza.

- Abbiamo scelto l'acido piromucico ed il cloruro di zinco ammoniacale,

quindi distribuito in istortine di vetro, nella quantità di grammi 40 per

cadauna.

- L'apparecchio era disposto in modo che alla stortiua faceva seguito

un'allunga di vetro, che innestavasi in una delle due tubulaturo di un pal-

lone collettore, il quale, per l'altra tubulatura, comunicava con un tubo ad U,

immerso in un miscuglio frigorifero, fatto con sale e neve; il tubo ad U,

alla sua volta, era in comunicazione con altre due bocce, contenenti: la

prima acido cloridi-ico diluito, e l'altra bromo in sospensione nell'acqua.

- In tal modo non si sarebbe perduto nessuno dei prodotti della reazione.

- La distillazione si faceva col bagno di lega metallica (piombo e sta-

gno), curando di non oltrepassare la temperatura di 280°.

^ L'acido pii-omucico impiegato fu grammi 200 e venne distillato iu

diciotto stortine.

' Nel collettore a due tubolature, oltre di un poco di carl)onato ammo-

nico, si raccolse acqua ed un olio giallo galleggiante; nel tubo ad U raf-

freddato si condensò furfurano ed un poco di olio giallo; nella boccia con

acido cloridrico venne a salificarsi l'ammoniaca ed una base volatilissima ;

infine il bromo, in sospensione nell'acqua, in massima parte scomparve, con

formazione di acido bromidrico.

i Descriveremo mano mano il processo che abbiamo seguito per sepa-

rare e purificare i vari prodotti della distillazione.

t Si premette che il liquido mobilissimo, che abbiamo raccolto nel tubo

ad U (versato in un palloncino, a cui fu adattato un turacciolo che portava

un tubo di sviluppol fu riscaldato gradatamente sino a 75". ed il prodotto

della distillazione raccolto in un tubo raffreddato con salo e neve, venne

messo da parte per analizzarlo come diremo appresso, mentre abbiamo riu-

nito il residuo al prodotto che si era raccolto nel collettore a due tubolature.

Esame deirolio giallo contenuto nel collettore

a due tubolature, l'irrolo.

« Il prodottto raccolto nel collettore a due tubolature, riunito al residuo

meno volatUe della sostanza condensata nel tubo ad U, l'abbiamo messo in

un imbutino a chiavetta, per separare il liquido acquoso dall'olio, il quale

venne due volte lavato con acqua distillata.

^ Quest'olio grezzo (circa 40 grammi) venne agitato con una soluzione

diluitissima di acido solforico e nuovamente lavato, fu quindi disseccato nel

cloniro di calcio fuso e distillato. Esso passò in massima parte fra llóo-LoO".

.. Fin dal principio ci eravamo accorti di avere fra le mani il pirrolo,

Rendiconti. 1SS7, Voi.. ITI. 1" Sem. 5
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tanto pel suo odore caratteristico, cloroformico, quanto per la colorazione

rosso-ciriegia che assumeva uu pezzetto di legno di abete, umettato con acido

cloridi-ico, quando veniva avvicinato al detto olio.

« Per purificarlo, in modo da renderlo analizzabile, ne abbiamo prepa-

rato il composto potassico, seguendo il metodo proposto ultimamente da Cia-

miciau e Dennstedt (').

n II composto potassico, massa bruna cristallina, fu lavato ripetute volte

con etere, quindi decomposto con acqua ed il pirrolo, cosi riottenuto, dissec-

cato convenientemente, venne ridistillato, raccogliendo quello che passò (mas-

sima parte) fra 125-140». Sottoposto all'analisi ci ha dato i seguenti nimieri:

I. Gr. 0,2140 di sostanza fornii'ono gr. 0,5610 di anidride carbonica e gr. 0,1471

di acqua.

II. Gr. 0,3210 di sostanza fornirono e. e. 28,4 di azoto, alla pressione di

765,6 mm. ed alla temperatura di 14% che riferiti alla composizione

centesimale danno:

Carbonio 71,50

Idrogeno 7,66

Azoto 21,04.

B La teoria pel pirrolo C4 H5N richiede .•

Carbonio 71,64

Idrogeno 7.46

Azoto 20,90.

« Come il pirrolo ottenuto dall'olio animale di Dippel, il nostro bolle

a 135-137", ha odore cloroformico, forma il composto potassico, dà la colo-

razione caratteristica col legno di abete, bagnato di acido cloridrico, ed una

porzione di esso, scaldata con acido cloridrico, si convertì integralmente in

rosso pirrolico.

« Il rendimento però in pirrolo puro è scarso, perchè (come vedremo ap-

presso) la maggior parte del furfm-ano passa inalterato, e per la formazione

di quantità sensibile di rosso pirrolico, dm-ante il processo di piuificazione.

" La trasformazione del fmfm-auo in pirrolo, per l'azione dell'ammoniaca,

si compie per la reazione semplicissima : C^ H4 -|- NH3 ^ C4 H5 N -|- H2 0;

e poiché non si ha ragione di ammettere che tale reazione, avvenendo ad una

temperatura poco elevata e fuori la catena carbonica, ne alteri l'aggruppa-

mento atomico, siamo autorizzati a ritenere esatta l' ipotesi emessa nella

prima nostra Memoria {-) suU' identità, cioè, del gruppo fondamentale nei

composti furfuranici e pirrolici; identità, del resto, giustificata dalle nume-

(1) Gaz. Chim. ital. t. XVI, p. 336.

(2) Gazz. Chim. ital. t. XIV, p. 173.
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rose analogie che presentano tra loro detti composti, come pure abbiamo avuto

occasione di fare osservare nella citata Memoria.

i Per istabilii-e poi la costituzione intima di tale gruppo abbiamo isti-

tuito delfesperienze che in seguito descriveremo.

Esame del liquido eonlenulo nel tubo ad U. Furfurauo.

« La parte più volatile delle sostanze prodotte nella distillazione, i-ac-

colta nel tubo ad TI, fu raffreddata a 10" e agitata con soluzione cloridrica,

anch'essa raffreddata, denti-o un imbuto a chiavetta. Separata l'acqua acida

dal resto oleoso, più leggiero, questo fu lavato con acqua distillata fredda

e poscia versato in un tubo, contenente pezzetti di clorm-o di calcio, che poi

si chiuse alla lampada.

» Fu così lasciato il furfurano, per parecchio tempo, in contatto del clo-

nuro di calcio, onde disseccarsi completamente.

y Quindi aperto il tubo, con precedenza raffreddato, si versò il liquido

in un palloncino, anch' esso raffreddato, e si distillò raccogliendo ciò che

passò dai 31° ai 33° (quasi interamente).

» L'analisi elementare e la densità di vapore di questa sostanza ci han

fornito dei numeri che corrispondono alla formola del fmfurauo C4 H^O ; ed

invero :

I. gr. 0,2241 di sostanza diedero gr. 0,5576 di anidride carbonica e gr. 0,1228

di acqua.

II. gr. 0,0414 di sostanza, di cui si determinò la densità di vapore col me-

todo di Meyer, spostarono e. e. 8,4 di aria; t° 15,2, B 757,8; che

calcolati danno:

Carbonio 70,31%

Idi-ogeno 6,08 »

e per la densità di vapore rapporto all'aria: 4,56; mentre la teoria per

Ci HiO vuole:

Carbonio 70,59%

Idrogeno 5,88 "

e per la densità di vapore rapporto all'aria: 4,71.

^ 11 furfurano è un liquido incoloro, mobilissimo, più leggiero dell'acqua,

di odore etereo gratissimo, che ricorda molto quello del clorofonnio, bolle

a 32° sotto la pressione di 758 mm.

» Quando vi si avvicina im fuscello di abete, bagnato di acido clori-

drico, questo si colora in verde smeraldo ; non dà però rosso piiTolico quando

viene in contatto con l'acido cloridrico, ma questo, dopo lungo soggiorno, lo

decompone, assumendo un colore bruno.

« NeUa ipotesi che il fm-fiu-ano fosse l'anidride di un glicol sconosciuto,

della costruzione HO— CH= CH— CH= CH— OH, l'abbiamo sottomesso
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all'azione del pentabromiiro di fosforo e del bromo libero, nella speranza dì

poter ottenere i composti broroiirati:

1" BrCH= CH— CH= OHB;
2° Br, CH— CHBr— CHBr— CHBr^

,

cioè il bromiu'o di butoue od il butano esabromm'ato, od anco, possibilmente,

il composto Ci Hj Br.t , che forse Ciamician e Magnaghi (') ottennero

insieme al tetrabromuro di bulino, dall'azione del bromo sui prodotti della

distillazione dell'eritrite con acido formico e dal ioduro di dimetilpirrolidilam-

moaio 00)1 idrato potassico.

" Frattanto per l'azione del pentabromiu'O di fosforo, anche agendo alla

temperatura di 0", il furfurano veniva violentemente decomposto, in parte

carbonizzandosi, in parte resinificandosi. Gli stessi risultati si ebbero col

bromo libero.

» Però versando l'acqua di bromo raffreddata a 0° sul fm-furano ed agi-

tando, essa rapidamente scoloravasi, fornendo solamente tracce di un olio

bromurato che restava in soluzione e che abbiamo estratto da questa agi-

tando con etere; mentre la maggior parte del furfui-ano veniva ossidata.

"La poca quantità del prodotto bromurato, olio pesante con odore di

canfora (quantunque avessimo impiegato piìi di venti grammi di furfurano)

non ci permise di poterlo analizzare.

" Migliori risultati si ottengono quando si fa agire il bromo in solu-

zione diluita di solfuro di carbonio; ma quest'ultima prova eseguita con quel

poco di furfiu'ano che ci era rimasto, non potè fornirci quantità di prodotto

da potersi purificare per l'analisi. È nostro desiderio di ritornare su questa

esperienza, non che su quella dell'acqua di bromo, avuto riguardo all'impor-

tanza che può avere lo studio di tali prodotti bromiu'ati sulla quistione della

costituzione del gruppo fondamentale del furfurano.

>4 In quanto poi alle acque cloridriche, portate a secco, pria a bagno-

maria ed in ultimo nel vuoto sull'acido solforico, lasciarono un residuo bianco

cristallino, costituito in massima parte di cloriu-o ammouico, il quale ripreso

parecchie volte con alcool assoluto, fornì una soluzione alcoolica che trattata

con altra di cloruro platinico, precipitò una sostanza di color giallo-canarino,

che non era altro che il clojoplatinato diraetilamina. Difatti: gr. 0,2824 di

sostanza, disseccata a 100", dopo essere stata calcinata fornì un residuo di

gr. 0,1174 di platino, cioè, per cento: 41,57.

a II cloroplatinato di metilamina (CH3 NH, . HCl), . PtCU richiede in cento

parti: 41,56 di iilatiuo.

n Finalmente facciamo notare che la massima parte delle sostanze che

attraversavano l'acqua di bromo venivano completamente ossidate; tuttavia

estraendo con etere la soluzione bromidrica, dopo averla neutralizzata con

(1) Gazz. Chini, ital. t. XVI, p. 212.
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carbonato sodico e dibtillauJo l'etere abbiamo ottenuto delle goccioline oleose

di una sostanza bromurata, di odore canforieo, che per la sua poca quantità

non potemmo pm-iftcare e tanto meno analizzare ".

Battei iologia. — Sopra alcune /rasformatimi che avvengono

nelle acque per lo sviluppo dei hatkrì. Nota del dott. Teodoro

Leone, presentiita dal Socio Canmzzaro.

- Con un precedente lavoro, comunicato l'anno scorso alla R. Accademia ()

io aveva dimosti-ato che i microrganismi delle acque potabili possono accre-

scersi rapidamente ancora quando le sostanze nutritive vi si trovino nelle

minime proporzioni. — Come esempio, io aveva riportato i risultati ottenuti

sperimentando con l'acqua ilangfall di ^Monaco.

t Quest'acqua, che può considerarsi come tipo delle acque potabili puris-

sime, non contenendo tracce di nitrati, nitriti e sali ammoniacali, non la-

tciando che un residuo di appena 284 juilligr. per litro e contenendo una

quantità di sostanza organica corrispondente, per litro, a soltanto 0,99 mil-

ligr. di ossigeno, quest'acqua costituiva tale mezzo nutritivo, che la quantità

dei microrganismi raggiungeva, in cinque giorni, le proporzioni di mezzo

milione per ce, mentre l'acqua primitivamente non contenevane che circa

."> per ce.

i Avevo dimostrato alresì che questo rapido accrescimento dei microrga-

nismi nelle acque ha un limite e che al di là di questo limite, il nume:o

dei microrganismi incomincia gradatamente a decrescere.

B Per l'acqua Jlangfall di Monaco, sperimentata nelle condizioni dette

nella mia precedente pubblicazione, questo limite cadeva tra il 5" ed il 6"

giorno. — In seguito la quantità dei microrganismi si riscontrava in pro-

porzioni minori. — Al 10° giorno essa, da mezzo milione per cent, cubo,

era discesa a circa 300.000, dopo un mese a circa 120,000, sino a che,

dopo sei mesi, l'acqua non ne conteneva che un numero sparutissimo.

» Questa estrema variazione della quantità dei microrganismi nelle

acque deve lasciare ammettere come, in pochi giorni, le condizioni igieniche

di un'acqua possano essere facilmente variabili.

li Le condizioni igieniche dell'acqua Mangfall di Monaco, cinque giorni

dopo di essere stata attinta, non potranno certamente essere considerate

identiche con quelle nelle quali si trovava non appena usciva dalla sua sor-

gente ; certamente, non perchè il mezzo milione di microrganismi per cent,

cubo che essa contiene al 5" giorno, siano per loro stessi maggiormente

da temersi che i cinque microrganismi per cent, cubo che essa conteneva

(') Rcndicouti della K. .Vccademia dei Lincei 1885, p. 726. — .Vrcliiv. fur Hygiene

1886. p. 168 e Gazzetta Chimica Italiana, tomo XV.
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alla sua sorgente (non appartenendo questi che alle stesse specie di quelle

contenute originalmente nell'acqua), ma perchè il numero straordinario dei

microrganismi può considerarsi come un indice che le sostanze organiche

contenute nell'acqua sono, per lo meno, in un periodo di profonda decompo-

sizione.

" Fra i prodotti di decomposizione delle sostanze organiche nelle acque

vi sarà certamente ammoniaca e basi organiche, vi saranno ancora dei pro-

dotti nitrici, nitrosi, etc, oltre poi ad altre sostanze organiche acide od

indifferenti, sulla natura delle quali sinora non ci è dato di potere giudicare

per l'insufficienza dei metodi dei quali tuttora dispone la scienza.

" Con queste nuove ricerche io mi proposi di studiare l'andamento della

decomposizione delle sostanze organiche per lo sviluppo dei batteri. —
Perniai la mia attenzione specialmente sui prodotti azotati : ammoniaca,

acido nitroso ed acido nitrico.

« Anzitutto volli esaminare se la sostanza organica contenuta nelle

acque venisse, per lo sviluppo dei batteri, ad essere ^quantitativamente mo-

dificata.

" Per avere quantità apprezzabile di sostanza organica e poterne meglio

seguire l'andamento del fenomeno, introdussi artificialmente nell'acqua delle

sostanze organiche e meglio, per viepiù facilitare lo accrescimento dei bat-

teri, versai nell'acqua qualche goccia di gelatina nutritiva.

« Il dosamento della sostanza organica veniva fatto per mezzo di una

N
soluzione di permanganato potassico e secondo le indicazioni di Kubel.

« Per le esperienze delle quali io riferisco i risultati, versai in una

massa d'acqua di circa sei litri, parecchie gocce di gelatina nutritiva. — La

quantità di gelatina versata fu tale che per 100 ce. di quest'acqua abbi-

N
sognavano 8,4 ce. della soluzione di permanganato potassico.

« In quest'acqua, che lasciai abbandonata alla temperatura dell'ambiente,

12-18°, dosai, nei giorni successivi, la quantità delle sostanze organiche

sempre col metodo di Kubel e mettendomi nelle medesime condizioni nelle

quali mi ero messo nella prima determinazione.

« Ebbi i seguenti risultati :

100 cent, di acqua abbisognavano nel 1" giorno 8,4 cent, della solu-

N ,. , .

zione
' luu
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x Come si vede, la quautiU della sostanza organica andava diminuendo

per lo meno mia quantità che, dopo 22 giorni, corrispondeva ai due terzi

di quella primitiva, non veniva più svelata dal permanganato potassico.

- Per la spiegazione di questo fatto può ammettersi che, nella decom-

posizione della sostanza organica, siansi formati prodotti non ossidabili dal

permanganato potassico in quelle condizioni; però anche una buona parte

della sostanza organica non veniva più a manifestarsi col permanganato po-

tassico pel fatto che, durante l'esperienze, andava a depositarsi nel fondo

del vaso, formando, solidamente attaccato, un sottilissimo strato, della sostanza

organica che con molta probabilità, in gran parte era dovuta a microrga-

nismi che non avevano più vita. — È fuor di dubbio però che una parte

della sostanza organica, che non fu apprezzabile più col permanganato potas-

sico, si era trasformata in prodotti inorganici. — Constatai infatti, durante

le esperienze, dapprincipio la presenza dell'ammoniaca e poi quella dei pro-

dotti nitrosi e nitrici, nel mentre che l'acqua primitiva non contenevano

tracce, constatai inoltre im notevole aumento nell'acido carbonico. — Una

parte quindi dell'azoto e del carbonio organico erasi trasformato in azoto e

carbonio inorganico.

- Che tutte queste trasformazioni erano avvenute per lo sviluppo dei

batteri io ebbi cura di provarlo sperimentalmente. — Una porzione della

medesima acqua rimaneva infatti inalterata quando, dopo essere stata col

calore a 100° sterilizzata, si conservava in \m recipiente nel quale s'impe-

diva l'accesso dei batteri.

ii Sulla comparsa dell'ammoniaca, dell'acido nitroso e dell'acido nitrico,

instituii le seguenti ricerche particolari :

i Ammoniaca. — Per constatare la presenza dell'ammoniaca adoperai

il reattivo di Nessler. In caso di dubbi feci la prova comparativa con l'acqua

pmissima.

- Ad un litro di acqua distillata aggiimsi una sola goccia di gela-

tina. — 100 ce. di quest'acqua, così preparata, non abbisognavano per

N
l'ossidazione della sostanza organica che appena 0,6 ce. della soluzione ^—r-

di permanganato potassico.

» È superfluo il dire che in quest'acqua, non appena preparata, si ebbe

l'avvertenza di constatare la reazione negativa per l'ammoniaca. — Messa

indi in riposo, alla temperatura dell'ambiente, '12-18», dopo tre giorni fu

constatato, col reattivo di Nessler, la presenza dell'ammoniaca che manife-

stavasi con una leggera colorazione gialla del liquido; dopo 4-5 giorni la

colorazione divenne più intensa sino a che, dopo 10-12 giorni, si osservò

un abbondante precipitato. Continuando le esperienze però mi accorsi che

la quantità dell'ammoniaca, dopo avere raggiunto un massimo, incominciava

a decrescere. — Questo massimo, nelle coudizioni nelle quali io sperimentai,
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cadde tra il 15" ed il 16" giorno. — In seguito la quantità di ammoniaca

andò sempre decrescendo sino a che, dopo circa 25 giorni, scomparve del

tutto.

« Acido nitroso. — Per la ricerca dell'acido nitroso adoperai la rea-

zione di Griess coli' acido solfanilico e la naftilammina; anche qui, nel caso

di ima dubbia reazione, facevo la prova comparativa con l'acqua purissima.

" Un litro di acqua, a cui fu aggiunta una goccia di gelatina nutri-

tiva, fu abbandonata a sé stessa. — Dopo 2-3 giorni comparve, al solito,

l'ammoniaca che andò crescendo nei giorni successivi sino a circa il 15°

giorno. — Al 16° giorno fu notata la reazione dell'acido nitroso che nei

giorni successivi diventava più intensa, quella dell'ammoniaca invece dimi-

nuiva. — Dopo circa 25 giorni la reazione dell'acido nitroso era nella mas-

sima intensità, mentre quella dell'ammoniaca era del tutto scomparsa. —
In seguito l'acido nitroso andò diminuendo sino a che, dopo circa 35 giorni.

anch'esso scomparve del tutto, e nell'acqua non si potè constatare altro che

la presenza dell'acido nitrico con la reazione di Ropp (con la difeni-

Limmina).

i. Per lo sviluppo dei batteri adunque la sostanza organica contenuta

nelle acque nel decomporsi produce ammoniaca. — In un secondo periodo

l'ammoniaca viene trasformata in prodotti nitrosi, i quali alla loro volta

producono acido nitrico.

« È questo un fatto costante che ho verificato in molte condizioni espe-

rimentando con diversi batteri. — Sia in vasi aperti e contenenti varie

specie di batteri, sia in vasi chiusi con bambagia e contenenti una sola

specie, ho sempre ottenuto i medesimi risultati cioè : produzione di ammo-

niaca, ossidazione dell'ammoniaca in acido nitroso e nitrico.

» Relativamente all'ossidazione dell'ammoniaca si può ammettere dunque

clie molti sono i microrganismi che hanno la proprietà di uitrificare. — E

stato ammesso però, massime in questi ultimi tempi, che alcuni microrga-

nismi godano della proprietà inversa, di ridurre cioè i nitrati in nitriti ed

in ammoniaca; di modo che si possa ammettere l'esistenza dei microrga-

nismi ossidanti e dei microrganismi riducenti.

" Nel corso delle mie esperienze ho avuto occasione di constatare che

i microrganismi, che possono vivere nelle condizioni opportune, hanno tutti,

più meno, la proprietà nitrificante o quella di distruggere i nitrati.

" Le esperienze che mi hanno condotto a questa conclusione sono le

seguenti :

« Abbandonata a sé stessa, in un vaso aperto, dell'acqua a cui erano

state aggiunte alcune goccio di gelatina nutritiva, comparve, come al solito,

al 3° giorno l'ammoniaca che andò crescendo nei giorni successivi sino a

che raggiunse un massimo. — In seguito comparve l'acido nitroso che

andava anche crescendo a spese dell'ammoniaca. Ora, nel mentre avveniva
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questa trasformazione dell'ammoniaca in acido nitroso, io aggiunsi altre gocce

di gelatina. — La presenza di queste gocce di gelatina fece aiTestare la

uitritìcazione non solo, ma anche i prodotti nitrosi o nitrici che si erano

formati; dopo 3-4 giorni scomparvero.

« Aggiungendo altre gocce di gelatina la nitrificazione non ebbe più

luogo non solo, ma aggiungendo contemporaneamente del nitrato potassico,

questo, dopo un paio di giorni, veniva ridotto. — Da questa riduzione for-

mavasi acido nitroso il quale nei giorni successivi veniva trasformato in

ammoniaca od anche assimilato ; sicché, dopo parecchi giorni (trattandosi di

soluzioni diluitissime di nitrato potassico) ogni traccia di acido nitrico o

nitroso era scomparsa.

« Non aggiimgendo altra gelatina, dopo parecchi giorni, si ripristinava

la nitrificazione dell'ammoniaca che crasi prodotta.

. Risulta adunque da queste esperienze che quando i microrganismi

vivono in un mezzo ove c'è della sostanza organica, quale è la gelatina

nutriva, adatta per il loro rapido sviluppo, non avviene affatto nitrificazione;

anzi se, in queste condizioni, si aggiungono dei nitrati, questi vengono ridotti

in nitriti i quali alla loro volta si trasformano in ammoniaca o vengono

anche assimilati. — Invece quando la gelatina è stata decomposta ha luogo

la nitrificazione dell'ammoniaca prodottasi.

i Per togliere ogni dubbio che uno stesso batterio può realmente avere,

secondo le condizioni, la proprietà di prodm-re o di decomporre i nitrati,

ho sperimentato con cultm-e purissime che misi a vivere nell'acqua steriliz-

zata contenuta in palloni chiusi con turaccioli di bambagia.

« Ora in quello condizioni e prendendo tutte le precauzioni prescritte

sperimentando con culture isolate io feci, a mio piacimento, funzionare quei

batteri o come nitrificatori o come riduttori.

i. In presenza della gelatina nutritiva l'acido "nitrico o nitroso veniva

distrutto, mentre quando la gelatina erasi consumata incominciava la nitri-

ficazione dell'ammoniaca chesi era prodotta.

t Dopo ciò è facile dare un'accettabile spiegazione ad alcuni fatti recen-

temente osservati dai dottori Celli e Marino-Zuco relativamente alla nitrifi-

cazione.

« Eammento le ricerche dei dottori Celli e Marino ripoiiando il seguente

tratto della loro Memoria » non tutti i germi sono capaci di promuo-

« verla (la nitrificazione), ma fra loro alcuni, che rammolliscono la gelatina

« nutritiva, quando siano versati sulla sabbia in culture liquefatte, non solo

li non producono nitrati, ma sono invece capaci di distruggerli completa-

li mente Al contrario gli stessi genni, che fluidificano la gelatina,

" presi da culture in patate, anziché distruggere i composti nitrici ne sono

« invece fra i più attivi produttori '.

" Come si vede, il fatto che uno stesso batterio avesse potuto funzio-
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naro come nitrificante o come distruttore dei nitrati è stato anche osservato

dai dottori Celli e Marino.

« Di fatti gli autori versando l batteri ia culture liquefatte nella

sabbia, li mettevano in quelle condizioni che noi abbiamo vedute opportune

perchè essi esercitassero l'azione riduttrice. — Mentre nel secondo caso

innestando i batteri provenienti dalle culture in patate, ottenevano le con-

dizioni necessarie per la nitriflcazione.

« Da queste esperienze ne segue dunque, che per lo sviluppo dei mi-

crorganismi nelle acque, quando la loro vita si svolge in tutte le sue fasi,

ne risulta un'azione benefica, depui'atrice. — La doppia funzione, l'ossidante

e la riducente, della quale sembrano dotati alcuni batteri non è che appa-

rente. — La loro funzione è imica, quella cioè di ossidare le sostanze orga-

niche ed i loro prodotti di decomposizione. — Nella prima fase però, quando

c'è la sostanza nutritiva ossidabile ed assimilabile l'ossigeno, viene fornito

da quei corpi che lo possono cedere facilmente, onde è che i niti'ati possono

anche dare il loro contributo cedendo il loro ossigeno, e ciò che sembra ima

riduzione in realtà non è che ima ossidazione. — In quanto all'ossidazione

dell'ammoniaca in acido nitroso e nitrico fo osservare d'aver notato che

nell'ossidazione prende una gran parte l'ossigeno atmosferico. -— La nitrifl-

cazione infatti viene impedita, rallentata, sospesa, quando nel mezzo in cui

vivono i batteri non sia accessibile l'aria atmosferica.

1. Finalmente, dal lato pratico dell'igiene, non mi resta che a richia-

mare l'attenzione dell' igienista relativamente alla variabilità della quantità

delle sostanze organiche contenute nelle acque, ed all'estrema variabilità

della quantità di ammoniaca, acido nitroso ed acido nitrico determinato dalla

vita dei batteri.

tt Quando si considera che in 22 giorni, nelle condizioni nelle quali io

raj sono messo, un due terzi della sostanza organica pi- lo sviluppo dei

batteri, non fu più svelata dal pennanganato potassico e che la quantità di

ammoniaca, acido nitroso ed acido nitrico fu talmente variabile da ridiu-si,

in pochissimi giorni, da zero a quantità rilevanti e viceversa, egli è chiaro

che si può dare a siftatte determinazioni un valore soltanto allora quando

si abbia l'avvertenza di eseguirle nel medesimo tempo in cui queste acque

vengono destinate al consumo».

Biologia. — I. Nuove osservanoni sidVeterogenia del Rhabdo-

nema {Aìigu'dhda) Intestinale. — IL Considerazioni sull'eterogenia.

Nota del prof. B. Grassi e R. Segrè, presentata dal Socio Todaro.

Questa Nota verrà inserita nel prossimo Kendiconto.
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MHMOllIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

G. G. Cerosa. Sulla resisiensa elettrica dei miscugli delle amalgame
liquide, e sitile costanti fisiche dei miscugli di liquidi isomeri. Presentata

dal Socio G. Cantoni.

G. La Valle. Studio cristallografico di alcuni nuovi derivali dell'acido

iausuccinico. Presentata, dal Socio G. Strìiver.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio lÌLASEKNA, l'olatore, a nome iinche del Socio Canni/.zauo, legge

una Relazione sulla Memoria del dott. Raffaele Nasini, intitolata: Sulla

r/fra^ioue molecolare delle sostarne organiche dotate di forte potere di-

spersivo.

Il Socio DiNi, relatore, a nome anche del Socio Beltrami, legge una

Relazione sulla Memoria del prof. Ernesto Padova, intitolata: Sulle espres-

sioni invariabili.

Il Socio Strùver, relatore, a nome anche del Socio Cossa, legge una

Relazione sulla Memoria del dott. Ettore Artini, intitolata : Natrolite della

Regione Veneta.

Il Socio Struver, a nome anche del Socio Cannizzaro, legge una Rela-

zione sulla Memoria dell' ing. Giuseppe La Valle, intitolata: Studio cri-

stallografico di alcuni derivati dell'acido isosuccinico.

Tutte le Relazioni delle precedenti Coiumissioui concludono approvando

l'inserzione delle Memorie esaminate negli Atti Accademici.

Queste conclusioni, messe pai'titamente ai voti dal Presidente, sono ap-

provate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

II Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando le seguenti inviate da Soci.

G. G. Gemmellaro. Sugli strati con Leptaena nel Lias superiore

dello. Sicilia.
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A. Ferrerò. Noie sur la possildlilé de calculer à priori le poids el

la 'précisioii des résultats d'une truiiigulation^ par la simpile coiiiiaissatice

de san carievas. — Note sur deux qtiestions j)osées dans la Co/i/erence Géo-

désique de Bruxelles en oclobre 1876.

E. voN Helmholtz. Ueber die phjsiììuliscìie Bedeutung des Priiicips

der Ideinsteii Wirkuiuj.

N. VON 'KoKUGRA.'Row. MateriaUen, sur Mineralogie Russlamls: Dritter

Anhaìig ^um Xanthophyllit.

Il Segretario Blaserna richiama anche 1' atteuzione dei Soci sulla pub-

blicazione della spedizione scientifica francese al Capo Horn, 1882-83, con-

tenente le osservazioni sul Magnetismo terrestre e le Ricerche sulla costi-

tuzione chimica dell'atmosfera, e sul Rapporto fatto dal cap. G. M. Wheeler

al Ministero della guerra degli Stati Uniti, sul 3" Congresso geografico inter-

nazionale tenuto a Venezia nel 1881.

Lo stesso Segretario presenta anche il Voi. I. dell'opera: La flora

dell'ambra, dei signori H. R. Goeppert e A. Menge.

Il Socio Betocchi fa omaggio di una sua Conferenza sui quesiti rela-

tivi alla navigazione interna, discussi nei Congressi internazionali di Parigi

(1878), Bruxelles (1885), Vienna (1886), e sulle relative conclusioni adottate.

CONCORSI A PREMI

Il Segi'ctario Blaserna comimica il seguente elenco dei lavori presentati

al Concorso al premio di S. M. il Re per la Mineralogia e Geologia (31 di-

cembre 1886).

1. De Stefani Carlo. Descrizione geologica dell' Appennino setten-

trionale (ms.).

2. Moro Gio. // maro quaternario.

o. Cordenons Federico. Sul meccanismo delle eruzioni vulcaniche e

geiseriaae. Parte I (st.); II (ms.).

4. De Gregorio Antonio, i) Sulla costituzione di una Società geolo-

gica internazionale (st.). — 2) Intorno alla pubblicazione di un gran Gior-

nale geologico internazionale (st.). — 3) Coralli litonici di Sicilia (st.). —
4) Coralli giuresi di Sicilia p. l-III (st.). — 5) Intorno ad alcuni nomi

di conchiglie linneane (st.). — 6) Nuovi decapodi litonici (st.). — 7) i/ii

nuovo Pecten (amusiimi) vivente nella Nuova Caledonia (si). — ^) Nota

sul rilevamento della Carta geologica di Sicilia (st.). — 9) Fossili tito-

nici {Slramberg Schichtcn) del Biancone di Rovere di Velo (st.). —
10) Intorno al triton tritonis L. sf. (si). — n) Una nuova Cypraea
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idioceaica (st.). — ^-) Litorao ad alcune conchiglie mediterranee viventi

e fossili (st.). — 13) Nuove conchiglie del postplioccne dei dintorni di

Palermo (st.)- — 1-*) .Vuovi fossili terziari (st.). — 15) Su talune specie

forme nuove degli strati tersiari di Malta e del sud-est di Sicilia (st.). —
16) Intorno ad alcune nuove conchiglie mioceniche di Sicilia (st.). —
I") Elenco dei fossili dell'orizzonte a Cardila louanneti Basi (st.). —
i"*) Studi su alcune ostriche viventi e fossili p. I. II. (st.). — 19) Fauna di

s. Giovanni Ilarione (st.). — 20) i/,ia gita sulle Madonie e sull'Etna (st.). —
-1) Fossili dei dintorni di Pachino (st.). — 22) Sulla fauna delle argille

scagliose di Sicilia (st.). — 23) Studi su talune conchiglie mediterranee

riventi e fossili ecc. (st.). — 2l) Iconografia della fauna dell'orissonte alpi-

diano (st.). — 25) Intorno a un deposito di roditori e di carnivori sulla

etta di Monte Pellegrino (st.). — 26) Intorno a taluni fossili di Monte

Erice di Sicilia del piano alpiniano de Greg. (st.). — 27) Fossili del

(iiura-Lias di Segan e di Valpore (st.). — 28) Annales de Geologie et de

Paleontologie. Livr. 1-5 (Annessi come documenti illustrativi).

5. Spezia Giorgio. Studi di geologia chimica sopra una solfara della

Sicilia.

Lo stesso SEGRET.A.RIO dà comunicazione del concorso bandito dalla So-

'ietà geologica italiana pel premio Molon sul tema seguente: Storia dei pro-

i/ressi della Geologia in Italia in questi ultimi venticinque anni, 1860-188 J.

Premio lire 1800. Tempo utile 31 marzo 1889.

Presenta inoltre il Programma dei premi della Società batava di filosofia

-periraentale di Rotterdam.

CORRISPONDENZA

Il Segi-etario Bi.aserx.v dà conto della corrispondenza relativa al cam-

bio degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute :

La Dii-ezione dell'Archivio di Stato in Bologna: la R. Accademia di

scienze, lettere e belle arti di Palermo; la lì. Accademia delle scienze di

Lisbona; la R. Società zoologica di Amsterdam; la R. Società di scienze e

lettere di Copenaghen; la Società tìlosotìca di Birmingham; la Società geo-

grafica del Cairo; il Museo di zoologia comparata di Cambridge Mass.; la

K. Biblioteca palatina di Parma; l'Osservatorio di Parigi.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni :

La Società di Storia patria di Kiel; il Museo Teyler di Harlen»; l'Uni-

versità di Leida; l'Università di Freibiu-g.

P. B.
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K KXDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. AGCADEiMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 16 gemiaio 1887.

G. FioRELLi Vice-Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Filologia. — Frammenti Copti. Nota P del Socio Guidi.

« Un ramo importaute della letteratura cristiana dei primi secoli, gli

apocrift del Nuovo Testamento, era largamente rappresentato nella letteratiu-a

copta, e non poco se n' è conservato, ed è giunto insino a noi. Una parte,

relativa aUa Sacra Famiglia, è stata pubblicata da due celebri orientalisti:

dal Revillout negli Apocryphes cojìtes du Nuuveau Testamenl (Parigi, 1876,

autogratia) . e dal De Lagarde nel bellissimo volume Aegijptiaca (Gottinga,

188:3). Or io communico all'Accademia parecchi altri frammenti che si repu-

tano appartenere a questo genere di opere copte, e specialmente quelli che si

conservano in Roma nel Museo Borgiano. I quali sono descritti nel catalogo

del Zoega (pag. 222 cominciando dal N" CXI) ; in questa prima nota io pub-

blico quasi tutto ciò che è contenuto nei N' CXXII-CXXVII.

i^ Questi codici, o per meglio dire qiiesti frammenti di codici, oltre che

inediti, sembrano essere anche unici ('). Pertanto no ho conseiTata l'ortografia

(') Dico u sembrano n purché ili varie colUzioni di mss. copti non è i>ubbliciitu il

catalogo, e nuovi mss. Tengono continuamente portati dall'Egitto nelle granili Libliotccht-

(li Europa.
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quantunque sia talvolta men corretta ('), ed ho conservato parimenti la divi-

sione dei periodi (fatta nei codici coi capiversi) lasciando alquanto più spazio

alla fine del primo periodo, e scrivendo come nel cod., con maiuscola la piima

lettera del secondo. Talvolta, sebbene assai raramente, si osseiTa in questi co-

dici r uso (ben noto del resto) che il capoverso non cominci colla piima

parola del nuovo periodo, ovvero non colla prima lettera di essa. Non ho

creduto conservare in questi rari casi, la disposizione dei rass., la quale se

ha uno scopo calligrafico che naturalmente sparisce nella stampa, è con-

traria poi alla vera interpunzione. I punti minori (che occorrono specialmente

nei N' CXXV-CXXVII) sono del pari conservati. La linea sopra tt, MX, p ecc.,

è assai frequente nel N° CXXII, più rara negli altri, segnatamente poi nel

N" CXXIII; ho apposto spesso queste linee, specialmente quando sono utili

a facilitare l' intelligenza del testo. Ma ho omesso i pimti o la linea sull' I

e la linea sulle altre vocali, assai frequenti nel N" CXXIII, ma più rare

negli altri, e specialmente nel N° CXXII. Questi segni divengont) per lo più

di poca ninna utilità nella stampa, e d' altra parte i codici originali non

sono né tanto belli, né tanto antichi da meritare \m edizione a fac-simile.

(p. x) N° CXXII. (due fugli; i nmneri dello patjine sono periti)

A. rrevtfjx cooYTrt 6Ro?\ Avpee enero Jixxoc Htyopn.

5\Y(JU «MgJUOOC <MK<\©HKei JUJUIOOY 6ÌÌ0?\ gft T6Kp«S.cj>H

Eixuj juijuioc X6 epcyAft npujAJie ep rtoKe rtiiu nqKOTq e-

nrtoYTe jueqqiuun rtjuijui^q. ^ icyme "Ke Hca nevpArt eli oj?\

[gn-JooTOY r^i.lYTAAAOi epoq. OvA juiert x:e ep<s.cToc ne

neqp^rr. ^yuj KeoYA xe cx)rtHciJuioc ne neqp<s.rf. KeovA
juerf xe Tpicl>HJUioc ne nAp<\rf. AYtyoune rtjuiJUAi gii ni-

JLtAftcyuune rtoYcuT «cxtoY enrtovre a.vco «tyiltye rr^q.

UnrfCA it«M a.yR(juk egp^i eTno^sic rtovgoov ecyen oejK.

«gocoff Xe 6Yg,H Tno?\ic A.cei ty^poi ft61 oatIìS. «Api*.
*

(p. X') TJLtA^Y xtnertxoeic ic. nex<s.c rtAj xe rtAi^xK «tok o)

(') p. OS. rtcjuiov iKi ertcjmov, rtety^xe, rteno?\ic i,c, rfcy^xe ecc.

grt per gerf (m-t. plur. iiulef.) ora ep ed ora p. 6TeTftA. [„,r eTeTrtMA; e

nei nomi e verbi greci KpA.Cj>H, TKK?\HCIA., AAcpA.rteCOÀ.1 e simili inesattezze

frequenti nei codici nicn buoni.
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cX6cj>Artoc ntyujc exo mpox equTO rtrteqecoov ep^ovrt (sic)

enoge rtrtecoov. Ejc g,HHT-E >vkp oYit ujojmTe mk^oai

c&TUJT ff^K S« AJinHve enju^. xtnicyoxiTe rtpeqprtofte

«TAicTCiV&ooY ETEgiH JuinoYXAi ^cjopic neK?\OAJi eTreK«<\-

xiTq 6&o?\ giTli nrtoYTE GxiJi np4\rt r?TeKJUApTYpi4\.

Kaivap oYft p,ririo6 iiTà^'hSb fT^>.cyajne eAo?\ ^ixootk _^ ^ fs-.-; 1. nr-
rtcKKTO noYAJiHHuje rtioY^^i ^1 pe?\?\Hrt epovrt enrtovre. ,^^q^

UrtncA rtAi certAKuj^ epoK tiST moY^^i xe ^KKvpi^e ha-T

juinpArt juìnexc. ^vcxj certATijuoYrf egpAi exuuK rtce-

g,icx)ne epoK rtvrujK e&o7\ ^TeKJUl<^pxYpl<^. vNvuu nnoY-

Te riA.'fEOOY JuinEKp^rf xxii ubkcujxxa. nTAqujngice exaa

nEqp<\rf F(te nEKpnjmeEY e cyuunE eqjuiHrf e&o?s tyA. erteg.

OYit prtrto6~'n6o ju rt a tyuune nxxA. ETOYffAKoj jmnEK- gp^i gre:'

CUUJLAA. ET-OYA«\& ngHTq. <\Y(JU TOnOC mXÌL ETOYrf<\KCXJ JU-

nEKCujJuiA np^HTq eie hcetayo juinEKpArf Eg,p<M Excjuq oYrt

g,rtrio<rricynHpE UAcyounE itgHTOY. TuuoYft 6e XEnoY

jmtt nKEtyojuET Hpuujme £TrtJuiJu^>.K cxjrtHciJuoc sxn Ep<^cTOC (sic)

xirt 'rpoucl>iJuioc rtTETiiEajK jìja rfAnocTO?\oc ftT"ETrtJui<^-

OHTEYE g,<^ pA.T OY ftTETrtKYpiCCE nllJUl^Y AXnEYArVE-

^lOrt tlTJUnTEpO. rVYUU A^CCUCK ECcy^XE rtÀjUHAl «51'

TnApeErtoc jui<\piA ecxuj Epoi ng,rtffo6~juiJUYCT-Hpiort. Ctei

SS.G Ecpjmooc Eccy<^XE rtiijui^i Eie gHHXE ayei rt5T nETn**-

JUl^M AYEI E^OYrt AYftAY EJUApiA TJUl<^^Y XJÌnErtXOEIC IC

Ecpuiooc. t\Yuj Acf- rtAi n+pHitH A^cponc janEYAATO

eBioTs. Nxooy 5e «!kYnA p^ KA?\ei jujmoi g «' gEnrto^r'

itcon e Jmn g,rtrto6^ n ^ xe JLi<s.T-<vJUion oj nEfrxoEic Heicux (?••*')

XE ItlJU TE TGIC^IJUIE nTA^rflTAY EpOC ECp^UlOOC ftJUJUAK.

NTEpOYEftUJX'^e' r^«5>.» EnEgOYO A.ITAÌUIOOY XE TECglAJlE

RTA.TETmfAY EpOC TE JUlApi^ TnA^peEMOC TAliVAY JUnEft-

XOEIC IC nEXC A.YCXJ AITAXIOOY fftxjAXE THpOY riTACXOOY

ItAI AYOU AYntOE GXn nujAXE «TACXOOq Eport A Y+EOOY

iinrfOYTE ìiTHE. ?\Yaj ArfTuuoYit gì OYCon ArtftujK ujA.

rtAnOCTO^OC ETOY^^AR ArtJU^eYTEYE gAp^TOY «MtojCOnE
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erfHn GTHnE UneujqecrfooYc juaìaoh-thc. UnrtcA ovoeijij

^e AYKpjupjìi tyujne MnovcEiertm HgeRpAioc xe nevoun

uixiooY Aff evoYfJuey exi Htoòtoy evoj&ty jLtJutoov epooT

Axrt rtexpHJU^ nXJAKortiA. % nxxn^cnooyc] 2s.e it*.-

noc
II
[to^soc]

N" CXXIII. (due fogli, pag. 61, 62, 65, 66-)

2^ xe iiTA n<M THpoY cycune Uajiok xe AKqi rtrtecKevH Ii-

njUiS.p'TYpjort «TOOTq gtt ovxmtforfc. Nxoq Xe A.q-

JLiovTe evpcxjAJie enuuq ne A.qTr«r(ooYq jìja. nTonoc xingA.-

noc c'Tec|>Ar(oc eqxuj jlìjuoc «Aq xe Rujk rtrnA.pAKA?\ei

jSnoiKortojmoc HqTrtftooY mai novKovi ncxtoY ^pHV «ta-

?\o 6Ro?\ gjuì neitycjurte eTgixout. 5\yuj eityA.r(?\o "i-ftA. 1

eneqTonoc ì2l^J^h!?\ ayoj "i" rra^- ft TnAtye rinegrfAA.v

enTonoc JungAnoc cT-ecj>Arfoc. ripcuAJie Xe Aq&ojK ka^ta.

ee «TAqxooc rt^q. HTepeq&uuK 2s.6 eie ngArioc ct6c1>a-

rroc AqoYojrfg e&o?s iinpujjuiE eTojcjurfe e^-qA-gepA-Tq

gixujq nTHA^cye iRTevtyH nex^q rtAq xe npuujne eKcycjuite

eoY «Toq 2s.6 nexAq xe eie gHHTe kkay epoi nAXoeic.

nnexoYAAfii 2l€ nexAq MAq xe Hrcoovrt Art xe oykoyi

Art ne nKm2s.Yr(oe EAKqi nTEnpoecJ>opA SinnoYXE ayuu xm
negooY MTAKqixe neKeiujT euijuie juuuHHfte iinnoYTE gA
Teqnpoe4>opA «TAKqiTe g« OYxmtfoftc. Eie gHHTE kma-

xtoY Hte keoya K?\HporfoJuiEi nrtEKMKA npajjuE Xe Aq-

^S nAgTq UngArioe eTecjjAitoc nexAq riAq xoeie KoHeei

EpOI gii nAUJUJrtE. 'f-CijpK ItAK XinitOTTE XE EKUjArtKOU ItAI

6lio?\ iineieon 'frfA'i- n-rnAcye rtrtAriKA egovrf eneKTonoc

AYuj H't'rtAovuig AfT eTooT epxiHtfoffe Hrtegoov THpov

iinAujrtg,. ITneT-ovAA& 2we nEXAq iinpaJAJie xe eptyAit

npcjujue riTAKTfirfooYq enATonoe eme itAK iineciJioY

iinATonoe xiTq nrrroxq Exii nEKecujUA aycxj KitAiiTort.

A?N?\A gApEg EgUjR rilAA rlTAYEI eEiO^s gn pouK. %ta)
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nnpKOTK Eprto&e xe rifte neeouY en<vj ijjuune jmuioK. Na.i

Xe ftTepeqxooY n^q ri6T nneTOYA^Aft CTe4>Artoc AqliajK

e(io?s ^ixooTq grr oYEipHftH. llpcjuuie Xe Aqrte^ ce H-

ffeqpojjuie Aqxuu epooY rttyAxe num rilT<^ ng,A.vioc t'oov

if<vq AYou <\qT<VAJioov egcjuti uiju rtx«VYtycjone juuuoq.

npoujue 2s.e nTepeqeirtE rf<vq JunKOYi iineg gJU nTonoc

Jxn^ATioc An<\ CT"ecl>Arfoc. Ul re oYHp Te TtfoT ««(Toui

Iiing,Avioc 4\n<v ex 6c|><\«o e nTAYjéj ujne i* nff«^Y ex-

'^iùxtA.Y . rtijui neTftA ty xooc xe itSosm JLÌnejneToYAA&

EYeirte Art rtrftfoju rtmugA^rtriHC juiri ncrpoc u«m htayaay

[ov] Il cx)rt^ elìo?\ Fjxooy rfETTHuj 6TCYft<^^ic pji negooY ^e

Ft'TA.ixooY epoK. nexAi iinArre7\oc xe nujc juirt no<r'grt

xtnHYe nee linecrfAY hai. ITexe n^^rre^oc rf«M xe ce

A.7\7\^>. ^m<Tà<xxoK enuj<\xe. eni2^H ne-rpoc à< ne^c i"

«Aq rtrttyoujT rtTJUinTepo rtJunHYe laJg,<^rlrtHC ^.ujujq

AqK<!kAq eqTH(r'epoq eT&e neqTfi&o jmrt TeqnApeertiA.

Aq5(;Api^6 ^(<^q xineiT^^eio n^i x^peqqi H'TArt<^c|>opA

grt ffujA. nXmrtoH. II^Anoc ort CTec|>Artoc nToq ne

nAp^H^^iAKOffoc Te^oYci<\ to ff<vq ort g,ft rtcyA. n2^jnrtort

exoYorig e&o?\. 6ic g,HHxe <mtaj(jio< ex&e neuioó^rtty^x

AYuj eT&e n6irto6~'c«AY rtpujjue nccxjTn nT6?\ioc xe rt-

TooY ftcT epe T-egoYciA. nTooTOY g,R rtrto<r' ng,ooY rtojA.

rtT^».ixooY epoK. Hai «e rt'T*^ ng,?\?\o hcaiac xooy epoi

xe A.Uf<^Y epooY grt rtAJunHYe. emAxe oy oh h euti^TAYe

OY epoK (ju nAXoeic neiuJT eTOYA.A& kuu h^m eRo?\ rTujopn

n^Arro7\X)iHpià< junpqiojn ffitJUAi xe «mto?\jui<\ g,o7\ajc

ecy<^xe eneicT^eio e^-oY«^<^R. ejio^s xe iInejety5jui(Soxi

extxj AJinoYrtTfiA rtriEKApeTH JuR iteKTAi Oj aTsTkA. eTKe

XA. JUMT g,YXiujTHC 'fxocy enujAXE ujA neixtA. 6ni^H ^tC

AArt (JoAji juinA^«s.c ncApg exuj nftEKcynHpe. «TouTrt Xe cu

n?SA.OC JUUH<MftOYT"E g,«J^pEg EpuuTft gii nEiftotf RyjA JuncoY
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iinpGi egovrt enejTonoc tTe nTonoc ne jùingA^noc aha
CTecl>A.rtoc eTeTrtTo^^ii grt TnoprtiA jmrt rtxtove jmrt gerr-

KATA^A^iA. jurt gerfxcjugjut ixn gertuiocre. g^peg epcoTrt

eTeTHoviS.A.fi. eito&e xeKA.c 6rfrt<s.6^rt ee nptyA xirt ng^rioc

A.nA. CTe4>Artoc a.ycu nqnA.p^KA?\ei wnexc g,<s.port itqKcju

rtAft eRo^ rtnerfrfoliE. 'I^nApAKATsei nxtcjuTrt cxj n^v^^oc

JSiuiAi rt^oYTe JuinptfHAfpijKE epoj 5ce ju[neiecyjuicl>Aftice4M

rtHTrc AJinK6C6en£ nnSoxx TwpoY HneineTOYA^lì. U^pn-

K<^ nceene iTneq<JoAJi uja TKecYftAgic eTrtHY uinnoTe

rtTe gome rtgHTTHYTrt pATrf^».gTE 6rt(ybjui juinemeTov^Aft

ngA.noc CTecj^^rtoc hai eTrtpty^ rf^q iinooY n6i2^JKA.ioc

eTCJmAJUAAT. Ecetyojne ^e juijuiorf THpri uo rtAJUiepATe

6'TperfJui«\Te nrtA.r<s.©orf «TJurtTepo rtjunnve. nTrtpnjurnty^

THiplrr gì OYCon UTncujTxi 6T6Cjuih eTCjmAJUA^T gn

OYeY4>pocYrfH xe AJHHiTrt rteTCJuiAJUiAAT «Te nAeiuuT

nTeTr(K?\Hponojuei hTxirtTepo ÌRxaycKtuo
||
[tc]

N° CXXIV. (nn fiiglio, pag. 35, 36; ma i numeri non si leggono quasi più)

« Questo frammento è stato già pubblicato dal P. Giorgi, nell'opera De

miraculis s. Coluihi ecc. Roma 1793, pag. 102 segg., accompagnato da una

traduzione erronea spesso, e fin dalle prime linee. Ho fatto il confronto del

codice originale col testo stampato, ed ecco le correzioni che debbono farsi

a quest' ultimo :

102,14 1. THpq- ^qi". 10 1. nKeKOYJ. 20-21 1. itnKepuiec.

103,4 1. xm JLtneYTuugjui cyAgp«M enECTA.Ypoc. 11 1. tycone.

27 1. TTAnpo. 2s 1. X^Yei2i.. 104,7 1. juineqy:m<?ortc. 105,io

1. Teqepcuu. iK i. rtqTJuiujajne. 106,3 1. ne «p. 107,io 1. rtJui-

juiAft. 15 1. iju^ei^Cj AinJuiTO efi.o^ rtrfAnoc
|1
[to?\ocj.

N» CXXV. (un foglio, pag. 25, 26)

ice TeqertKOTK grt KOVffq iInrtoYTe. ^You ftT-epoYCT4S.YpoY

ijijuioq «qTUJOvrt e&o!^ grt rteTiuiooYT 4S.qoY<s.r(g,q eciJmcxjrt

rtcyopn. Unrtccuc nex^q juJuiApiA. re &cok axic rtrtAcrtHV.
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x€ 'frfA&aJK e<»pAi cy*. n<\6ia)T. ere neTrtejujT ne. aycju

nAftovre 6Te neTrtrtovre ne. fXq^o eqjmoYTe epoov xe

con gì t=yftHp. AqjuoYTe epooY re con. gì ujnpe nnoYTe.

NTcpeq&uJK v<\p egpA-J jiJ<^ neqeicuT. <\qT"nnooY excxjov

juinennA. eT-oYA<\& <VYqei gA gice niju. rVYgioYe epooY.

^YCOtyoY. rVYgicune epooY. fXYnotfoY eoA^s^ccA.. ^Y-

CTAYpOY jSjmoOY. JXYgITE JUÌnCYUJAAp glCUOY. ?\Yqi

it-reYAne. rv^?\<\ git n<M THpoY JuinoYeujnopxoY eEo?\

eTAVA^nn xtnnoYTe; «^^'^A Aqx^-P'^E n^Y ngnTAio

gixjS nKA.g. A.YUJ on gn Tne. Ecyxe koyujccj eejAJie eTxie

ctuTJui. i% neTpoc ei eqn^pAve jmit lougAnnHc. AqnA.Y

eYpcxjJme n(^?\e. <^yuj «vqflujcyT epooY. nexAY nAq xe iciv

5UJUJT epon. Ejxa n6X<^Y xe jun g,A.T. 0Y2s.e xin noY&

tyoon m<n. IleTe OYnTAnq Xe TrtnATA^q n^K gjn

npAn liic nnA^ujpAioc imoocye. IlexAq xe neYKuu n-

neTtyoune gn nen'^A.TiA. xeKAc epe ne-rpoc nA.ei eqnHY

HTe TEqg,«M&c TA.g,ooY nce?\o. Ilex^^q on xe neYeine

HneTcyuune. jmn neTJuioKg,. gixn nenn^ nAKA©<\pTon.

A.YtjiJ neYpnAgpe epooY THpoY. OYJue rA.p ne nujAxe

jSnenxoeic nTAqxooq nAY. xe itTeTrt nAcyReep. ?\y-

cycjune r^p A?\H0cuc ncyoYpjxjnHpe juìajiooy. Noe VAp

noYujHn eqoTn HKApnoc. epe neqKA-pnoc go?\x. rtujA-YXi

e&o^ ngHTq nceTujtfé gii aaAl niAA eYeine iijuioq. Tai Te

ee iine^cc iineiAJi«j>.. ntynn iinojng nTAqxuutfe exn

TJunTpeqApxE' e>^« nentyujne. xin nennA. nA.KA.eApTon

gn neqJUAeHTHC. a.yuj cenAcyujne eYeme iiAxoq gn TnA.p-

pOYClA.

« Il N» CXXVI contiene duo parti la prima delle quali, pag. G'J-71.

forma la fine del racconto relativo a s. Giacomo. Ora questo medesimo rac-

conto occorre anche, sebbene in una recensione molto diversa, nella prima

parte del seE^uente N° CXXVII. Pubblico perciò una sotto 1' altra queste duo

prime parti dei N' CXXVI e (JXXVII die formano un solo racconto. Le

due recensioni essendo tanto diverse, riesce impossibile costituire un testo

unico, ma conviene pubblicarle separatamente; e siccome il frammento del
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N° CXXVII oltre all' essere più prolisso , conserva un lungo tratto perduto

ueir altro, comincio da questo lungo tratto per poi pubblicare insieme ì due

testi paralleli. Il testo etiopico tradotto dal Malan ( The conflicts of tìie h.

Apostles, Londi-a 1871 pag. 175) concorda col N° CXXVII.

N° CXXVII. (otto fogli: p. 101-110, 163-164, 173-174;
'I-,

f. senza numerazione)

p*! UHHuje «oYoeity xmT^rtccjuT-Jui xe ^ jmHTcrfoovc ii-

juAroc ei eg,pAi eeie^vliii e«^vpJUAeHTHC rtovpcjujuie xe

Te eoYJuiAroc ne. haj oh Tertov nTr^VT^ve neqp^rf. 5\vco

^YKe!^\eYe «T-evrtoY ETpeY'f rtovrtovg eneYJuiA.Kg «ceccjuk

^o^oo°
*""'" juijmooY gft Tno?\ic THpc. N2^YJuiioc 2l6 nTcpovei evrtA-

(litur.neb ,1.) AAOVp HiUOOY A rteY<rF'x JUlft rteYovepHTE TUU e AYtfOJgApi

{«;rf(Afw?) gApOOY. N^S.pX'JUft X6 AVA ?\H EpOOV eYXUJ JUIJUIOC XE

etKe oy nTETHEipE Aff JuìnenTAYgajrt iJiiuioq etethvtm.

^toembii.)

"^' Tote 4S.YuuLy Efi.o?s EYXuj jSjuioc. xe rtTrttìoxi Art t"]"]

EHTHpq XE ^ffpOE ftOYUUrfE. ToTE ftAp^CXJff AYOYOJcyR

EYXCJU itJUlOC XE AJtH llnHxOOC ftHTft 2CE gEffJU^i.'rOC ffE

ftEjpcjujuiE. NAnocTo^soc Xe nEXAY XE HArtorr gerfjn^roc

Aff. Axtorf "TAp <\rfort gErtg,JuigA.?\ «te OYrfOYTE mataooc

enEqpArt he ic. Npujjuie «taytoic iteE rtoYcjurte rfEYConc

rtftAnocTO?\o[c] xe Tftn<\pAKA.^E[i] JuìxtcjuTrt rfpujJuiìE] rtic

«A. tids.ti. [T]oTE r(AnocT"o?\oc nEX«^Y xe a nrtoYL"T]e oyou

EqTAJLio Hinort xe iinpTcxìujKE noYneeooY Enjui<s. noY-

nEOooY. is.'Kis^ Aqxooc rf^n xe Apj nneT-rfA.r(OYq. nxETM-

pK TjSpnEeooY. SXykoxoy 2s.e ErtpcujuiE nexA.Y «ay xe gju

np^rt rtic ne^c nrfOYTe ETiiTAcyEOEiuj jujuoq ETETrt*.-

peE rttyopn ort. ?\Ya) iiTEYrfOY £< rfpuujuE jmootyE FtTEYgE.

^YEt AYn^gTOY gApA.TOY «ftAHOCTO'^OC EYXtXJ jSjUlOC

XE OYA. nE nrtoYTE «rteicyjujuo rtpcxjAAE. Tote IjjnHHtyE

THpoY. HTEpoYrf«\Y E^ertT<^qJi)uJ^E AYcjuuj eRo?s xe oya

nE nnoYTE «rtEipcxjJuie. N^px^" ^ e nTEpoYrtAY Erf[Ert]-

T^YtyuunE iino[Y|nicTEYE on a?\^[«s.! AYncyoT EnEgoY'^ol.

Oya. 2s.e nrt<vpx"Jrf EYnTAq J!Jjui<\y rtoYtynpE rt6^?\e ETEq-

oYepHTE CHTE. nEXAq ftAY XE 'fft.s.eme JùnAtyHpE. EcyounE



cYtyA.rfTA.?s5oq Hqjuoocye ftee rtpcxjjne rtiJLi. "irfAnjcxeYe

eneTOYTAtyeoeicy iijuioq e&o^ g,iTOOTOY. Toxe riA.-

nocTo^oc nerAY rf«\v re A^nme rtArr juncKtyHpe eneiJUA.

TA-pE ncooY Unexc oYujn^ e&o^. r\qKe?seYe iiSt nA.p-

^ourt r(rfeq^Ju^A?\ eTpeYeme JLAneqcyHpe HceKA^q <>Ap4\-

TOY irtrf<^^oc^"o?\oc. Tote ne-rpoc jmrt j^VKuuftoc. «^Yncupty

ttrfeY(n^x e&o?s <vyuj?nh?n eyxcxj juìuoc xe n^xoEic ic he^c

TArf^CTA.cic jui\J/YXH ftun. noYOEirt r(ftB.E?s?\EEYE tSojul

rtrtEi<\T(R)i(ji noEiK iJìnujrtg nT<\qEi rtArt ^H , p, H-

ngEAujujrf. THYrH jujuooy rtujif^ Hxacei e&o?\ gn the. pr

TEglH JUÌJUlOOcye HrtETAYCCJUpn. nApiCTOIt MrfErtT"A.YUJCK

gH xno^YTiA. n>i.inrfort r(rtXiKas.ioc «x^yei e&o?\ g,it ccu-

juA.. n&EKE rtrtEnTA.Ypgaj& ka^ojc. nc«\g, et-ì-c^cu nrtEt-

A.xrtA.g,TE. nEnftA! etjuocte RrtATEnieYJLiiA. ITroeic «rt-

cujJUA. ncyojc ETrrfArtoYq. Tnconc <\Y(ju T«nA.pAKA?\Ei

njmon nEixiAAXE npEqcoJTJuì Er(EKg,n^A.?s. iitok VAp (sic)

AKrOOC grt TEKTAnpO «rtOYTE. XE XlElcHTHYTrf E&0?\.

TEffOY XE nAxoeic -ì-tootk ftJLÌJuiA.rt xekac Epe neKEOoY

rtAOYouff^ e&o?\ grt Temo?\ic nceeijue. xe ìTtok ne nrtoYTe

JLJùuiE juAYAAK. Tote MA.nocxo?\oc rtTEpoY'i' HTenpo-

ceYXH- nexE iakuu&oc SintyHpEtyHJUi xe gii np^rr liic

nrtA^uupAioc. n<M ETriTA.ujEOEity jujuoq eKeTcjuoYft rtr-

juootye Ree rtpujAJiE rtijui. 5\qT-uJ0YW fi6T ntywpEujHJUi Aq-

AtOOcyE. E JUft ?\A^Y «TAKO ujoon HgHTq. IIjUHHtyE ^e

HTEpoYrfAY AYpjijnHpE nnerfTAqtyoune e&o?\ giTOOTOY

iiftAnocTO?\oc AYujuj e&o?\ ;»rt OYno<r' rtcjuiH ty^ffre pX

nEYgpooY RujK EgpAi ETne xe oya ne nitoYxe nnei-

pcjujue. nicjux Xe iJìnujHpeKOYi nTAqoYXAi Aqei Aq-

n«\g,T"q g,ApATOY rtrt<\nocTO?\oc AqcencojnoY eqxcxj it-

juoc xe 't-nApAK<^7\Ei Hxiajxft uj rtpujJuiE rtlc AJUHJTit

egOYit enAHi «nreTrtoYtoxt rtoYoeiK. a.ycx) «Texrtcycxjne

gn n<^Ht. Ilexe rt^vnocTo^soc JunpcxjAie xe fiiuj< Rrxou

eTEKcgtAJie rtneicyAXE. EtyuunE ECujArtnteE guucjuc eie tk-
lÌENoii'oNTi. 1887, Voi.. Ili, 1" .SfiJi. 8
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rt«^cy(june gii neKHi. Totg n^px^Jurt Aqxoov n-req-

cgijuie giTAA neqg«g,A?\ Jurt neqtywpG «t-^ novxAi ta-

goq. ^Yo) Acojty £Ko?\ gcjuojc xe ovA ne nrtovre

nrfeipujjuie rt2^iK<Moc n^t nTA.c{x^P^^^ Jin'TA.7\66 JuìnAcyH-

pe Avtxj «s^cAiTei crpevei «(Jt rfAnocTO?\oc rtceovcjujui gii

necHi. T0T6 ncyHpeKovi Aqxcxj eneqeicjoT ìtgujR rtJAJi

rtTAcxooY itAq rt6T Teqjm^^Y. ^qK67\eY6 ncHAv rtrteq-

g,iigA?\ ETpevK^e^pi^e iinHi ka.^(juc «cei" egp^i rtgert-

ci-rtovqe. aycju A.qx:i «rtA-nocTo^soc egovrt eneqHi. 5\c-
*

pe tycjune 2s.6 nTepef rfAnocTo^oc p cAgoYrf jungovrt junpo

iinHi linAp^ourf. rfevnTAq ìJjuay ngerfci^^uu^sort evgit

oY}=yoYtyT. ilnriAY eqnHV egovrf «(TT n^px^jurr. Ly^qov-

cjucyT rf«s.Y. 5\y<ju nT-evftOY «ta rtAnocTo2\oc p ngovrt

iinpo iinHi iinAp^iJurt AVge H<rr rfeiXcxj^sorf ^vp ^akìì

?\AKÌì. T0T6 npcxjJuiG xitt TECgiJuie rtxepoYrf^s.Y eTeiKeuotf^

rtcynHpe «^YnlC'reYe enegovo. ^vuu averne rtrt^^nocT-o?\oc

ngerfrto6^nxpHAJi«s.. evxuj iluioc xe xi rt^i rrHTtt «TeTW-

TAA.Y iJjui«Tft«\ nrtgHKe. Ilexe ia.k(juKoc xe qiTov

HTTA^Y grt fteKtfTx isxtm juijuiok. ToTe AqxiTov Aq-

copoY Avcju rtTeYnoY AqKo) g^pujOY rtovrp^ne^A ay-

OYojiu AYCuu. ToTe O6oc}>i^oc n<^pxtJ<Jrf nepe rfAnocTO?\oc

cyoon HgOYff iJneqHi. ayuj A.qc6ncujnov eqxo) iìjuioc.

xe "i" rf«M nTECcj>p^nc eTgia ne^c amok imrt n^Hi THpq.

NAnocTO?soc ^6 rtTGpoYrtAY eTeqniCT-|c. AVKAeHrei iì-

AAOOY gii npAff iìniouT jurt ncyHpe ixii nenrtA! eTov^^^K.

^You riTeige Avp tyoAJtriT- «gooY eYK«\eHrei njnooY git

p^ np^n iinrfOYTe. xm nrfojmoc jmrt rfenpocI>H'THC eveipe

N" CXXVI. (l" parte: un foglio ed una cui. p. 69-71; i numeri, salvo l'ultimo,

non si vedono più)

HTepe rf<5.nocTO?\oc xe ff^v ETe^niCTic. A^VKà^BHTet Ji-

AAOOY. gii np«5^rf isneiujT juirt ntyHpe. Jurt nenr?*; eTov^Afi..

(sic) 5\Yaj «Teige ^^qp tyojutiRT rtgoov gii neqwi eqxuu ftA.q

HrtEJUiriTrfotf iinnovre. ^ycxj rte rtTAqRAnTi^e ìsjuiooy



xtJHA.<\(i HptxjAxe gju ncqHi. UHrtcA. rtAi nexe jAKcjuftoc

AjineTpoc xe n^veiuuT neTpoc Tujovrt itTn&cxx elio?s

rtTnxALyeoeicy jilnKeceene nrfpujAJie eTgit Teino?\ic n^rt-

Tcuc «Te nrioYTE kto UnergHT HceuieTAnoei. 5\Yt)U

iiTeigG A.Yei gRo?\ ejLunA rtJ^YJUocjort rtxno?\ic. ay^-c^uj

JunAAHHtye THpq «Tno^Mc. ayuj rfevrfHV ne evcuuxJuì

epooT evpujnwpe mtujAxe eTovxo) jUjuooy. Totc nKe-

ceene rtffApxujrt «Tno?\jc. FiTGpovHA.v enerty^wp. xe

AqniCT6Ye eneTOVXAcyeoeicy juìjuioq efto!^ giTOOTOv ti-

neTpoc jmrt i^KcufiiOC. <\vei «\YnAg,TOY g^p^Tov rtriA.-

nocTo^oc evxuj Juìjuioc 2C6 Trtconc i»Jui(jUTrt cxj rtAnocTO-

^oc JunitoYTe eTpeTeTrt'i" rtAff gcxjcxjrt rtTe^^pic riTAxe-

T«TA<\c nnertty&p. Tote riA.nocTO?soc riTepoYcaJTjS

enjuiHHtye nex^r nA.Y xe nexnicreve epon. JUApeqoY<\g,q

«court. NTevrtOY a. nxtHHcye THpq 0YAg,q rtcA rtAnoc-

To?\oc AvnTOY exit njuooY. ToTe rtAnocTo?\oc 4^Y<^-

g,epA.TOY glXAA nAAOOY ^Y^" rtOYnpOCeYXH EYXOU ijumoc P5
« xe TtttynguioT Htootk nxoejc nnoYTe. nnArtTOKp.^- »

« Toup. niojT junerixoeic ic ne^c nppo iìneooY a.yuj »

« nxoeic nnxicooYe xe ifneKujc< ekto cy^poK wrfeKecooY. »

S\yuj «TeYrtoY ^ycxih cycune tyA.pooY xe xpo juaioutH

a» ff<^A^ocTo?soc cttaeihy iinppgoTe xe ahok 'fujoon

ceeipe Hgjme ju[\{/yxh. UrtrfCA. rtAi a. jakou&oc ntuT eTA.-

eyeoeicy junceene Hrteno^ic. ToTe nKeceene «TepoYrtAY

xe A. neYty&Hp nicTeYe. a.Y€I gujoY AYn^gTOY g*. rte-

oYepHTe SlnAnocTo^^oc eYxoj Jixxoc. xe. Tnconc jlLuok

npcxjjme JunrtoYTe. "i" rtAn «TeccjjpAric Rtakta<s.c juinert-

ty&Hp. Ilexe nAnocTO^oc xe neTnjcTeYe rtgHTTHYTit

JUApEqitoocye rtcuji. ?\qccxjK ?s.e gAjcouq HnxiHHtye Aqert-

TOY exjS nuiooY. AqA-gep^Tq Aqcy^H^s eqxtxj wxioc. xe

« •iHyHgJnoT rtTooTK nxoeic nrtoYTe nnArtTOKp^Tojp. xe »

« JuneKojcK eKTo rtrtecooY cyApoK. » 5\y(ju «Teige aycjuih
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rfSJjuHTrt gli JUA tiixi 6TeTn«^Kcx)K epoq. ^yuj njLXHHcyE

THpq ftT-epOYC(JUTÌÌ eTECJUH ^YpgOTe. TOTE rf^nocTO?\oc

AYK^eHVEJ JUIJUOOY 4S.VÌ"CRuU UAY <^YRAm-J^E JjLSJLOOX.

enpArt jwnjouT juirt neyHpe jmft nEnrt*; 6T-oy4\<^ìì. Nte-

poYxi ÌlE jiInK<^nTicjui<5. AvtyounE eyte?\h?s jujuiooy ehe-

goYO. ^Yo) n^nocTo^soc Avtyou^vg, n<\Y «oyekk^shci^^.

NEvrfHY HE nST rtKovi Jmrt rtrtoó"' Evpgujfi. etekk^hcia.

^Yuj rtEpE rtA.nocTO?\oc "^-ciicxj rtAV «JHHHrtE g,rt eoTE

JUnrfOVTE. NTEpOVXOUK 2lE eKo^ nTEKK?\HClA. ^JkYCVrtAVE

jmn^Aoc THpq grt T"Enpocc|>op^ ETov<^4^K. ^^yuj rtEpE ia.-

KUJROC (JUCy EpOOY AAnftOJLtOC jurt rtEnpo<|>HT"Hc nETpoc

2l6 goucjuq rf£qiiaj?\ jujuiooy EpooY. 5\ycu rtEpE n?\Aoc

(sic) THpq pcynHpE itrtujAxfE] ETOYXCJU jSjLIÌOOY] EpoOY. <\YUJ

(sic) p^ ^[ejpe n?\Aoc THpq pjijnHpE «rtcy^^XE etovxuu xsìxoot

epooY. ^Yuu rfEYCooYg ETEKK^Hci4\ evcoutIì EftcyAXe

Ujlie UnrtoYTE. Urtrtc^s^ TpEYiÌAnTi^E juxioov ^yoj ìice-

CVrf^VE JUJUtOOY g,tt TEnpOCc|>OpA. ETOYA<\R. AYEjpE XX-

jurÌTCìtoorc ngoov g,«^g,THY. UiTrtc<^ nà^i ^^YK<^elCT^

HoYEniCKonoc r(<^Y. «« gErtnpEcRvTEpoc. xxn g,Erf2^i«\Ko-

•
(pag. 70) tyOJHE eR0?s g,rt THE. ECXOU JLSJHOC, 2CE XpO JUiUUJTrt AffOK

'f-cyoon ftiJxiHTft. rijHHHtyE Xe ftTEpOYCUJTJUl ETECJUH

4\YpujnHpE. AVO» A n^nocTo^oc ka^htei xàxjloox gjS np^rr

jSnEjajT xxn ncynpE. Jmrt nEnit*! etoyaa.&. NTEpoYxi 2s.e

ianRAn'i-cjuiA. ^yte^h^^ jSxiooy. 5\viju ^ n^nocTo!?\oc

cy(x)?\g rf^».Y noYEKK?\HciA. ^.Ypgojfi. epoc ujArtTOYxoKC

eRo^ ka?\(juc. «CECYrf<^r£ jjìjhooy grt TEnpoccI>opA. r?^-

nEp^rfTOft. 5^YaJ riEpe i«s.kuj&oc "Ì-cRcxj rr^Y grt oote

lanxoEic. Éqajty EpooY Junrrojuioc jutit ftEnpocj>HTHC.

IIJUHHtyE 2s.E rtEqo ntynHpE HrfEtys-^ce ETEpE rt<\nocTO?\oc

X(JU MJUOOY. ^YUU ffEY^HK THpOY HE ETKK?\HCIA. EY-

ccutaì EnEuj<s,xE junrtoYTE. UnffCA TpEqiì«^nTi^E juìjuiooy.

^qcYft^i.'rE juiAJiooY. AYo) Aqp JUftTcrtooYc rtgooY gAg-



— ÓO —
HOC. A-vei e&o?\ giTOOTov. eveno xxsjloot 6lio?\ THpov un. juaaov)

erpjijnHpe njuumriTftoir' iinrfovre. IIai eiio!?\ giTooTq

neooY ff^q Jurt neqeiujT «a. vA.eoc jmit nenrt^ eTOYAAjBi

Rp€qTA.rf^o. A.YUJ rtg,oJLiooYCioff TertoY. a.ycxj rtovoeicy

ruAji ujA. rf«M(juft THpov rirtAiujff gAJUiHrt.

THOV. 6Aqnuucyrt nA.Y rtg,«enicKonoc. jutt gnnpecRvxe-

poc. AxH gRXiA.Ko«oc. 5\vaj «xeige Aqei e&o?s giTOOTov

ii<5T nA.nocTO?soc eTOYAA& iakuj&oc. eYÌ"eoov Hnitovre

neiajT aaR neqtywpe iijuiepnr. jui« nenrtA. eTovA^fi. N-

pEqTArfgo A.YUJ rtg,ojuiooYciorf. Tertov. 4\Yco rtovoeioj

TJLtA.pxYpiiV rtt^KcjuRoc ncynpe rt^e^Aioc rtcoYCA.cyq fsic)

juìnA.priovTe.

5\cujajne 2i.e «Tepe iakcju&oc ncynpe n^eReS^Aioc Slujk

egpAi eTAArtTcrfoovc ju[cJ>y?\H eTgw T2i.iAcnopA. rtqTA.- (sic)

cyeoeity rf<VY ijìnp<s.rf iiìne^^ xe FcToq ne nrtovre gtt

ovxte. 6nj2s.H TJuHTcriooYce juc1>y?\h eTHiUAY oveT ne-

CJUOT JUln6J2.CJu!^\0ft nei^LOJ^ort eTepe TecJ>Y?\H Tec(>Y^H

ujittye rt^q Avou gwpujJ^Hc nxeT-pAA.pxHc [n^eTO rtppo (lag. loo)

egpAi excxjOY. evi-cJ>opoc rt^s^q. oy6T nTe?\oc rtT6cj>Y?\H

T6cl>Y^H. AYoj ffe jurt cyj. oY2^e ane ert2s.uupoft exoY'l"

xixiooY r<Aq. goucre r?q'riìeuj(^juffojLi exiHne mf2i.ujport

eTOYi" JUJLiooY rt«s.q ^rt xeqjunTepo. I<mccjuRoc 2^e riT6-

peqei 6gp<M nqTAtyeoeity n^Y Aqeijuie 6'^<^cne n'rec|>Y^H

'Tecl>Y?\H A.qT^ujeoejty f(«\Y Kì\t<v TeYA.cnE «EYty^^ce

(') L'ultima parte di questa colonna è occuiiata da una nuta araba di questo tenore :

<*J_jJ^ ^;_-;^^_viUil vi-'j^ <°''*^5 Cj"^ ^JLiLJ-aL. J: c ^^_jX3;xXi.l v_s^«Jl ( >J\ '

'<r:3
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(sic) TA.p ne SìxtnTcrfooYC «Acne evjijoo&e ertevepnv. i<\kcju-

Roc Xe Aqrtoei ììajiooy THpov. Eni^H A nxoetc t"c«s.-

&00Y e^cne utxx. ovjuiortorf TAnpcxjxie Art Uut^Te a.^^a

T«s.nKeT-ErfooYe Jiutt rtxAxRe. jurt rtgA?\ATe xiit rteeH-

piort. rertoc rtijui eYiéjArftyA.2ce cy^veiuie xe evxe ov.

Ia.k(juRoc ^6 HTepeqTAcyeoeicy rc^v xe kou HccxjTÌt «rtei-

neT-tyoYeiT «TeTrttyjucye juìnnovre 6T""i"ujng rtHTit <\.Yaj

epe nexrtniqe gn rteqtfix. eqrtAKpme JunKA^g THpq itoY-

goov rtoYouT. ^vcju Iiinp'i-T-e?\oc itppo «Te nKAg ^<7\7\^

eTeTrtA-^ «ftexiTTe^oc iinppo «Tne. SXyoj 4^ TéMceHcic

(sic) iunrfOYTe kijui gigovrt «uioov. «xjmHTcrtooYC itc|>Y^H

AqTAxpooY grt TniCTic. a.ykuj Hccxjoy HrteYneTcyoYeiT
*

(pag. 110) A.YKOTOY enfioYTe. 5\ nAnocTo^soc ^e ku>t ha^y «gert-

eKK7\HciA. KA.TA. cj>Y?\H. ayÌ" r?rfeY2s.cxjporf egoYW epooY

juin ffEYAnAp^H A.YT050Y enrtoYTe xirt iineYKOYi uja.

neYftotfT NTepe nppo ^Le gHpuu^Hc n-XY epooY xe ay^o

6Yft2^oupoit rtA.q. AYTAjmoq xe oY<s.nocTO?\oc ne ttTe

OYrfOYTG n&ppe xe ìc. A.qB.txjK £8P<s-» tyA-pooY AqTA-

tyeoeicy rfA.Y xe jUnp+Te^soc nppo «Te nKAg a^?sa

eTe'TrtA'i- iRneTrtTe?\oc aiH rreTiiì^ajporf Unppo «Tne.

IIppo Xe nTepeqccjuTii ertici. AqTpeYeme iùjuioq rt^q

grt oYtRjurtT nex^q ftA.q xe eKHn e«j>.ty itrtoYTe. riexA^q

xe eiHn [e]nr(OYTe «Tne i[c.] Ilex^q rt^q xe rt'f'rfAA-

rtexe aaìuok Art exe KecxjA.xe JunAiÌT-o eRo^ enxHpq.

^ nppo gHptJU^Hc XI rtA.q RoYCHqe H'reYrtoY. A.qKcjurfc

iinA.nocTO?soc exit rteq6?soOT6. 5\qxcjuK eRo^ rtxeqoi-

KortojLiiA. tiSt nJUl<^K<^pJoc lAKujfìLOC ncynpe H^e&6XA.ioc.

grt OYeipHffH «xe nrtoYTe g^JuiHrt.

n^i ne nTAtyeoeiiy «nAnocTo?\oc eTOY^AA ocjujuiac

g oYeipHftH «Te nrtoYTe gAxiHrr.

" Qui finisce la pag. 110; disgraziatamente le pagine seguenti sono
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andate perdute, e cosi degli Atti di s. Tommaso noa si è conservato se non il

titolo. Il prof. Hyvernat m'informa che un foglio del testo tebano della leggenda

di s. Tommaso si conserra in Oxford, nella Bodleiana, ma le due pagine di quel

foglio portano la numerazione 18 e 10, perciò esso non può appartenere a

questo N" CXXVII dei rass. Borgiani.

t La prima colonna della pagina che qui segue, cioè la 163", comincia

coli' ultima parte dei brevi atti di s. Giacomo minore, atti che poi seguono

per intero. Pertanto questo testo, come giù ha notato il Zoega, si trovava

nel codice , copiato due volte per errore dell' amanuense. Noto a suo luogo

le piccolissime varietà, che la parte conservata di questa prima copia, ha

dalla seconda che qui segue.

TuiA.pTYpi<Js. rtiAKuuftoc ncoft junxoeic HcoYJU.n'r-

tyAJiHn rtenHn

?\ctyujn6 2^e nTepe iakuj&oc ncort itnxoeic Rujk eg,p^'

6eje?vHli AqTAyjeoeicy junxoeic Te ne^c. a.tuj >.y pni-

cxeYE epoq ,'] v iJtnxoeic ^ "e ftppo. Urtrtcuuc

A. ^eK'^^Hpoc T<&.goq ^qpenicKonoc Eeje?\HÌi. vNcujuune

itOYgooY rte ncy^ ne git eie?\HAJi enA^niov^LAi ne. AYAiTei

niAKuj&oc expeq&ujK exJuì npne evoYujcy eTpeqxooc

g,rt xjuHxe mtioY2^AJ xe Te ^<u ne ntywpe IsnrfOYTe.

NToq 2s.e Aqgojno^orei junitxo £&o?s novort rtun xe ic

ne nujHpe JunrtoYTe. niuJT nertTAqxnoq gAOH rtrt^iourt

THpoY. ^Yo) "i-goAxo^xorei juxtoq xirt neqeiujT rt<s.VéXeoc.

xiH nenrtA. etoy«^a&. Nai 2s.6 nTepeqxooY <\YtyHpecyHXJi

ei encywpe ne noY<\px'Ep6YC. «\qxi «Aq «oYCHqe A.q-

pAgTq. ^ nKeceene nioY2s.A« TouoYff Jjxxoc\- ^Yrtoxq

enecHT ftixii nTng iJnpne grt tjuiht6 rtftioY?s.A.t. «)

iteYM OYpA.g,T ^lE ^gep4\Tq epe neqcye rtuuqe rtTOOTq.

«j^qi" neqoYoi eiAKuu&oc n«\noc'TO'^oc ^qp^gTq exrt

xeqA.ne ayou AqxcoK eKo:^ HTeq^s^e!^HCic HcoYAJiRTcyj^Hrt

a) H frammento conservato dell.i 1* copia (col qnalc comincia la pag. P^^") l'rin-

cipia coir ultima sillaba — ^A.1 ili questa parola, dopo la qnale aggiunge XHpOY.



jutneRoT enwn grt ovjurtxxujujpe rt^T nJUAKApioc iakuu-

Roc. grt oveipHftH g<s.JUiHrf '«).

n^i ne nTAtyeoeiti) JunAnocTo?\oc eTOYA^K cumoifi

ntyHpe nK^setxin^c ne-re uj^^vAiovre epoq giT« iajgé\n-

HHC xe rtAo^rtAH^s nGrtTA.qp€njcKoni^oc] 6eie2\HJui. jjLtincà^

[lA.]KCXJja.OC. grt 0Y6iprHjr(H «T6 nrfOYTE g,A.JUlHft

^ccyuune ^e JuiHrfc«\ Tpe riAnocTo7\oc cuuovg erteYepHY

gixit nTooY «ffxoEnr gcjucTe eTpeYnojcy e^ttuov Hrte-

X^P^ THpoY AAnKocjuioc THpq. Cti evcooYg imi? rtEY-

epHV 6Yci)?\2\ AYcu eYCJuiov[enrtOYTG j"!cuj]THp ei jfO

(')

(p. 173) EHHn. git OVeipHrtH MTE nrfOYTe gAJUlHIt.

n<M ne nTAcyeoeicy iùnAnocTo^oc lov^AC ncorr Ji-

nxoeic. nETe cyA.vxioYTe epoq 2ce eA.X^A.ioc. rtTAq-

TAcyeoEijxj «juioq git rtcvpmoc JuH TjmeconoTAJuiiA. gr?

OYEipHftH HTE nffOVXE. g-^JUlHrf.

^ccyuunE ^6 rtTepE rrAnocToTsoc ccxiovg erfEYEpnv gix:ju

nTGOY rtrtxoEiT. A-vriex K!?sHpoc jurt rtevepHV Er(E5(;(x)pA.

•THpOY JUÌnKOCXtOC eTpEVRcxJK rtCETAixjEOeity «[TJuHjTepo

HjumHve. % nEK?sHpoc ei Exrt e^^^^L^ioc ETpeqxA.cyEoeicy

a) La luiiiia copia: EYEOOY JUniCOT" XXti nujHpE XXti nEnilA.

eXOYA.A& U)A. ErfEg rtEffEg gAJUHft.
(') Sono persuaso che i quattro fogli che qui seguivano e sono andati perduti, con-

tenessero solamente gli atti di s. Simone; dei quali per tal modo ei sarebbero conservati

il principio e le ultime parole, quelle cioè colle quali comincia la p. 173 che ora qui segue.

Secondo il testo etiopico, tre apostoli avrebbero sofferto il martirio nel mese di ih9"Ìy
(enHn cioè s. Giacomo minore, s. Giuda e s. Simone; ora nel nostro testo saidico, gli

atti di s. Giacomo precedono, quelli di s. Giuda seguono; quindi la data di EnHH colla

quale principia la pag. 173, deve riferirsi agli atti di s. Simone.
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f>rt T^X'-'^P^ rtrtcvpmoc. r\q?\Ynej ^e eiAATc gii neqgHT.

nerAq iineTpoc. re nACiuuT nGTpoc ajuiov rtjuju^i xe Te-

Xuup<v exiiJui^Y jmeg, n^rtojmiA. ejui<vt6. ITexe neTpoc rtA.q

re rpo iixiOK. AnoK ncTnAci rtiijuAK 6Tex<JupA. 6TÌìjui<\y

tyArti"AnoKAeic'TA. ììjuiok g,« oYeipHffH ctckho^mc. Eti

"ke 6YX(ju nrfA.1. eie nxoeic ic «^qoYcortg rt^v ') efio^. ne-

-x<vq ffAY xe x^'^'P^ nexpoc n<\6niCKonoc. X^'P^ e<^2^.-

X*.joc nAey&HpjuiG?\oc iinppgoTG. eTfte oy KXioKg rtg,HT (p. ni)

AftoK r^p 'i"5=yoon rtiijuiHxrt ty<vrtTeTnxuuK e&o?\ rtTe-

TrtoiKonojuiiA. htooy S^e nex^Y xe tytjune rtTOK sixjixx^n

nxoeic. A.YUJ THrtA.JuoY}X)T nTOJKOYJuertH THpc. i^yuj

nxeige A-qi" rtAY rt+pHffH Aq&ujK egpAi exinHYc.

NxooY 2s.e «5.YJuioocye g,« OYeipHfiH. HTepoYgoirt 2^e

egoYff exno?\ic. riexe e<^2s.2s.Aioc iineTpoc xe ^pA oy

neTftAujcjune iijuion grt Temo^xjc. ITexe neTpoc xe

n"i-cooYft An g,aj. <\?\?\<\ oyH OYg,?\?\o rtpcjuute ck<m g,rt

oYgK&e ffeg,ooY f>ieH iJrjmort ertojAriTA^oq TnrtAxooc

rt*.q. xe OYrt oeiK iinejJUA. Hr'f fiAft equjArfXooc rt«\ft

xe ce eie nnexrtAffOYq rfAcyuune iJÌAiort. 6qty<^rt xooc xe

Jinoii. Utixti oYort rtTOOX eie eijuie rtAK. xe TrtriAcyen oy-

AAHHuje «;»ice. NTepoYnaug 2s.e cy^poq. nexe neTpoc

xe x^^P^ npujjue nArtTSrtooYe. ITexe npujjue tiA-x

xe X^'^^'P^ rtpojjue nT<^Yei g,rt TegiH rtTJme. llexe ne-

Tpoc siA-c] xe OYrt oeiK htootk nv^ iijuiorT. xe iijutrt (ms. rtrTj

OYon «TOOTrt. ITexe npojjuie rt<VY xe iijuir? oYort «toot

JùneiJUA. ?\?\^A gAAOoc riHTtì iìneiJUA. g^^gTrt rtTSrfooYe

Art OK i" M«^&UUK eg
1

pA-i

- In una prossima nota darò in luce il mezzo foglio che, ]ier ultimo, la

parte di questo N" CXXVII. seguitando poi la pubblicazione di altri tram-

menti di apocriti e specialmente quelli che si conservano in Roma " (').

") Ni.'l ins. precedeva un altro ffA-Y. imi cancellato.

(') Fra i papiri torinesi si conserva il lestu cupt-) dei Gesta Pilali
, ptibblicutu dal-

l' illustro prnf. Ri.ssi.

Kendiconti. 1887, Vol. IU, r .S..111. 9
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Griiirisprudenza. — Apricena e i suoi usi cibici. Memoria del

Socio F. SCHUPFER.

« Il Socio Schupfer legge una Memoria su Apricena e i suoi usi civici,

e presenta alcuni documenti inediti suU' argomento. Ricerca le origini degli

usi civici nei commimia dei Romani, nella marca germanica e nei privilegi,

e ne studia la natura giiu'idica. Passa quindi a discorrere degli usi di Apri-

cena in base ai nuovi documenti, e delle lotte, che quella terra ebbe a so-

stenere più volte coi feudatari di s. Nicandro e Castel Pagano. I documenti

sono della regina Giovanna, di Alfonso, Carlo Vili, Ferdinando II, Ferdi-

nando il cattolico ecc. Il diploma della regina Giovanna e quello di re Al-

fonso ne contengono imo di Federigo II ".

Questo lavoro sarà pul)blicato nei volumi delle Memorie.

Arclieologia. — Di una fibula (V oro con iscrizione graffila.

Nota del Socio V. Helbig.

" Il Socio Helbig presenta una fibula d'oro trovata presso Palestrina col-

r iscrizione, graffila sopra il canale, Maaios. med. fé. fuked. ytnnanoi, cioè

Maniìis me fecit Numario {Namerio), le cui particolarità alfabetiche e lin-

guistiche dal sig. Dtimmler saranno trattate in apposito ai-ticolo. Siccome

questo tipo di fibula (ad arco serpeggiante, con tre bottoni in ogni lato del-

l' arco) si trova soltanto in tombe etrusche ed italiche del 6° secolo a. Cr.

(cf. p. e. Moii. dell' Ist. X t. 31% 7, t. 39% 7), così l'iscrizione graffila

sopra il canale di essa è la più antica latina conservata. Essa riesce impor-

tante anche per la quistione relativa al primo trattato concluso tra Romani

e Cartaginesi, la cui traduzione greca ci è conservata da Polibio. Polibio

pone questo trattato nell' a. iiOO a. Cr. Parecchi dotti hanno dubitato di questa

data, sostenendo essere impossibile il supporre che i Latini abbiano allora

conosciuto abbastanza la scrittura, per poter stendere un contratto tanto cir-

constauziato. Quest' obbiezione viene confutata dalla fibula che prova l'uso

della scrittura nella vita privata ».

Archeologia. — Il Socio Fiorelli presenta il fascicolo delle

Notizie degli scavi per lo scorso mese di dicembre , accompagnandolo

con la Nota seguente.

» I rapporti sugli ultimi trovamenti di antichità cominciano con le

nuove scoperte della necropoli felsinea (Regione Vili), la quale non cessa

dal fornire materia alle ricerche degli studiosi. Questa volta trattasi di nu-

merosi oggetti del tipo di Villanova, trovati nell'arsenale militare di Bologna,
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e precisamente nel sito ove si costruiscono i nuovi fabbricati. Questi oggetti,

mercè le cure del commissario conte Gozzadini, che li descrisse, fuiono sal-

vati per la raccolta pubblica bolognese.

^ Dall' Etruria (liegione VII) si ebbe notizia di una serie di mne in

travertino, conservate nella villa del cav. Ricci in Monte Scosso, m-ne che

provengono dai pressi della città di Perugia, da Montero/ie, ed appartengono

ad un sepolcro della famiglia Ciria, come dimostrò il eh. Gamurrini. illu-

strando le epigi-afi etrusche che vi sono incise. Si ebbe alti-esì una impor-

lante comunicazione dell'ispettore bai-oue Klitsche de la Grange, il quale

riconobbe sull'altura di Manie Rovello, nel temtorio di Allumiere, il luogo

ove furono costruite le abitazioni di quelle genti antichissime, che trovarono

il loro riposo nelle tombe a pozzo, da lui scoperte in prossimità della mi-

niera ProovìdeiiSd, come fu riferito nelle Xolùie del 188(3, p. 156.

B Nella città di Roma (Regione I) non mancarono scoperte di topografia

e di epigrafia. Tra queste occupa il primo luogo un cospicuo frammento di

travertino, rinvenuto sulla piazza della Consolazione, e contenente un' impor-

tantissimo resto di iscrizione riferibile alla serie di quelle, che dopo la guerra

mitridatica vennero dedicate sul Campidoglio dai legati dei vari popoli del-

l'Asia, coi quali i Romani avevano stabiliti patti di alleanze.

a Nel suburbio proseguirono le scoperte della necropoli tra la porta

Salaria e la Pinciana ; si scoprì un sepolcreto nei laTori per la ferrovia

Roma-Sulmona, verso il settimo chilometro, a seconda della via Preneslim ;

e sul coreo dell' Appia , nella tenuta delle Frattocchie, si misero in luce due

statue marmoree, d'arte non finissima, una delle quali meno danneggiata, rap-

presenta forse la Giulia di Tito sotto le forme di Venere, nel noto atteggia-

mento della Medica o Capitolina.

i In Santa Maria di Capua Vetere nuove esplorazioni fatte nel fondo

Petrara. restituirono sculture fittili votive, ed undici statue di tufo, rappre-

sentanti la solita donna che reca vari fanciulli in fasce sulle braccia, come

le altre del Museo Campano. Epigrafi sepolcrali si ebbero da Cuma e da

Pozzuoli, e resti di edifici con pavimenti in musaico, si scoprirono nell' isola

di Capri.

s In Reggio di Calabria (Regione III) si rimise in luce una parte di

antico edificio tennale, presso il corso di Marina, nella piazza delle Caserme,

dove poco tempo fa erano state riconosciute le ti-acce di un grande ambiente,

che doveva appartenere alle Terme stesse.

. In Sicilia dati importanti per la storia si ricavarono da alcuni scavi

fatti nell'antica necropoli di Messina, in contrada Cammari, dove si trova-

rono oggetti fittili e mattoni iscritti, che diedero occasione a correggere varie

leggende riferite nel Corpus delle iscrizioni greche.

» Dallo esame pui della suppellettile funebre di alcune tombe scoperte

presso Giardini di Taormina, giunse il eh. Salinas a conchiudere, che o quivi
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si fosse esteso il sepolcreto di Tauromenio nell' età greca , ovvero che su

quella spiaggia, dopo la distruzione della vicina Nasso, fosse sorto un vil-

laggio erede di quella città , che la tradizione disse essere stata la prima

colonia ellenica in Sicilia.

a Siamo anche del)itori al eh. prof. Saliuas di una bella memoria, in-

torno ad una escm-sione fatta da lui recentemente in Tripi, dove mostrò do-

versi collocare l'antica Abaceno, e donde per cortesia del nostro socio prof.

Todaro, si ebbero iscrizioni greche, aggiunte ora alla collezione lapidaria del

Museo di Palermo.

K Meritano pure di essere ricordati alcuni studi, sopra segni incisi in

massi di antiche mm-a in Ortigia, scoperti in occasione di lavori recenti in

Siracusa ; i quali lavori restituirono alla luco un resto di tavola marmorea

con iscrizione greca, conservato ora nel Museo siracusano.

« Finalmente fu riconosciuta dal sig. Nissardi in Sardegna, nelle vici-

nanze di Sassari, una stazione preromana, con avanzi di pasto e con stoviglie

di rozza fattm'a ^

.

Paletnologia. — Le antiche sia:ioni umane dei dintorni di

CracoDÌa e del comune di Breonio Veronese. Nota del Corrispoudeute

L. PlGORINI.

« Sono note ai paletnologi le caverne della piccola valle di Mnikow (')

presso Cracovia, nelle quali l'Ossowski scoperse stazioni mnane giudicate del-

l'età della pietra. Stimo opportuno di ricordarle insieme con quelle esplorate

dal cav. Stefano De Stefani nel comune di Breonio Veronese, per le relazioni

clie si cominciano a notare fra le antichità trovate nelle une e nelle altre,

e perchè taluni stranieri, a capo dei quali stanno i signori Gabriele e Adriano

De Mortillet, hanno pronunziato uguale sfavorevole giudizio delle scoperte

dell'Ossowski e del De Stefani. Come ognuno sa, gli oppositori credono che

amendue questi egregi paletnologi siano stati vittima di una mistificazione,

e abbiano ritenuti per antichi oggetti i quali sarebbero stati fabbricati a

giorni nostri, e di recente inti'odotti nei terreni in cui li rinvennero.

^ Quale valore abbia simile opinione relativamente alle scoperte del

(') Nel centro dc4 circondario di Cracovia, presso la città di Chrzanow e il villaggio

di Balin si stcTido un altipiano, a circa 8.50 m. sul livello del mare, da cui si staccano^

levanie tre catene di alture abbastanza elevate e con dirupi. Limitate a nord dalla fron-

tiera, a sud dalla Vistola, giungono ai confini orientali del circondario, formando Ire zone,

la settentrionale, la centrale e la meridionale, divise dalla valle della Rudawa e da altre

minori. Ciascuna zona è tagliata trasversalmente da nord a sud da molte vallicelle abba-

stanza profonde , nei fianchi delle quali si aprono le caverne. Quelle di Mnikow esistono

nella zona centrale (Ossowski, nei Matériaux poiir Vliist. primit. de rhomme, 1882,

pag. 4, 9).
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De Stefani è stato detto più volte ('), e non occorre ripetere che non ha fon-

damento alcuno. Quanto poi alla asserzione che non siano autentici gli oggetti

rinvenuti nelle caverne dei dintorni di Cracovia rimando il lettore a ciò chi'

ne dissero , dopo uuitiu-o esame e lunga e diligente analisi dei pezzi raccolti,

il Tischler e una Commissione dell'Accademia delle scienze di quella città (-).

non potendo dare alcun peso alla promessa del sig. Adiiano De Mortillet (' )

di mostrare en-onee le conclusioni della detta Commissione e del Tischler.

- Ma non è per diie ciò che io scrivo questa breve Nota. Scopo mio è

quello di accennare alle analogie che si osservano fra quanto si rinvenne nelle

caverne di Cracovia, e ciò che è stato scavato nel comune veronese di Breonio.

Furono il rapporto della nominata Commissione e ima memoria dell'Ossowski

tradotta alcuni anni sono iu francese (') che mi fecero pensare a possibili

somiglianze, se non per la materia almeno per la foima e lo stile, fra taliuie

delle ricordate antichità polacche e italiane: la mia supposizione si mutò poi

quasi in certezza allorché dalla squisita cortesia dell'Ossowski ottenni le foto-

grafie degli oggetti da lui raccolti.

. Non diverso è stato il giudizio del dotto straniero dopo avere vedute

le figure di alcune delle- selci lavorate di Breonio. Nell'accusarmi egli rice-

vuta di fotografie inviategli, e nell'annimziarmene altre delle sue, mi ha scritto

lo scorso novembre le seguenti parole : - Je suis enchanté d'avoLr trouvé sur

- ces planches (quelle iu cui erano rappresentati oggetti di Breonio) des for-

>. mes qui ressemblent teUement à celles de Mnikow, quc Fon peut dii-e que

. les objets de Mnikow sont très-souvent identiques avec ceux de Verone

^ Les planches des objets des cavernes de Pad-Kochanka sont déjà terrainées

- et elles voua seront expediées en méme temps que cette lettre. Celle qui est

- marquée d'une c.oix renferme des objets qui sont parfaitement identiques sous

^ le rapport de la forme et quelques-fois méme sous le rapport de la mesm-e

- avec ceux de Verone ^

.

^ L'Ossowski ebbe soltanto la fotografia di pochissimi degli oggetti scavati

dal De Stefani, e non ha potuto quindi trovare che somiglianze con alcraii di

(') Bull, di paletti, ital. ann. X, pag. 156 : ann. XI, pag. 131-35, 1-38, 171-72; ann. XII,

pag. 63-64, 162.

(=) Déclaraiion collective du Comité de la Commission anthropolo/}ique de VAcadé-

mie des sciences de Cracovie sur Vauthenticité des fouilles des cavernes de Mnikow. —
Dniaration du Dr. 0. Tischler sur Vauthenticité des fouilles des cavernes de Mnikov.

Cracovia, 1886.

CumpoflC'vano la Commissione i signori Lepkowski professore d'archeologia, Sadowslti,

Kopemicki professore d'anlropologia, .\ltli profess.ire di geologia, e Ossowski.

(3j Nel period. L'homme, 1886, pag. 509.

{*) Ossowski, État des recherches dans les cavernes en Pologne, nei Matériaux cit.

1882, pajj. 1-24, con 2 tavole. — Esistono vari lavori dell' Ossowski e di altri dotti P"-

lacchi sulle scoperte delle quali parlo, ma non posso valermene a motivo della lingua nella

quale sono scritti.
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quelli di osso rinvenuti da lui. Io invece che tengo sotto gli occhi il copioso

materiale di Breonio, e che posseggo molte tavole fotografiche di quanto uscì

dalle caverne di Cracovia, posso aggiungere che anche vari degli oggetti di

calcare di quelle caverne, come ad es. certe piccole crocia trovano riscontro

in altri di selce del Veronese. Il fatto mi sembra degno dell'attenzione*dei

paletnologi i quali non abbiano la fantasia tanto calda per ammettere, che

le migliaia di oggetti di Breonio e di Cracovia (') siano state fabbricate a

giorni nostri dalla stessa mano , sepolte col più grande studio in terreni di

antica formazione senza pimto scomporli, e tutto ciò pel semplice diletto di

tendere insidie all'Ossowski e al De Stefani.

» Chiimque esamini le ricordate auticliità polacche e italiane o ne veda

le figm-e, quando anche sia convinto della loru autenticità, si trova senza dubbio

di fronte a difficoltà gravissime, sia per riferirle in alcuni casi all'uno o al-

l'altro dei vari gruppi in cui può essere diviso il materiale paletnologico co-

munemente noto dell'età della pietra, sia per potere talvolta attribuirle ad im

periodo in cui si ignorasse l'uso dei metalli. A questo riguardo sono diverse

le opinioni dei dotti polacchi che si occuijarono della quistione (-), in ciò che

concerne il loro paese, ma il problema può dh'si sciolto quanto a Breonio.

K Su quei monti ,
1' ho detto altrove (3) e lo ripeto con buona pace del

prof. Gabriele De Mortillet cui la cosa sembra assm-da ('), abbiamo una serie

di stazioni umane antiche che stringonsi l'ima all'altra, e vanno dal finire

dell' età archeolitica o dal principio delia neolitica (^) ai giorni della Romana

Repubblica. La catena, almeno fin qui, comincia col grande riparo sotto-roccia

di Molina alle Scahicce e termina colle ccfpatuie del Mon.tc Lojfa ("), ove

(-) In una sola delle caverne di Cracovia si scavarono non meno di 8000 oggetti. " Ce

" chiffre, dice con ragione il Zaborowski [Matériaux cit. 1884, pag. 504), est déjà un ar-

" gument contre les doutes qui se sont manifestés».

('^) Nella Déclnration cit. della Commissione d'inchiesta è detto (pag. 4) che discu-

tendo sul modo col quale taluni oggetti di osso sono stati fabbricati, a M. Sadowski et le

Il prof. Lepkowski soutiennent qu'ils ont été travaillés avee un couteau de fer, mais en aucune

" fa9on de uos temps n

.

(3) Bull, di palctn. ital. ann. XII, pag. 78, 79. — Pigorini, // Museo nas. archeol. di

Copenaga (estr. dalla Nuova Antologia 1886) pag. 4.

(») Nel period. Vliomme 1886, pag. 391-393. m
(5) In una speciale Memoria dimostrerò che il materiale paletnologico scoperto dal

De Stefani nel comune di Breonio, fornisce nuovi argomenti per ritenere che in Italia non

esisto il hiatus fra l'età archeolitica e la neolitica ammesso dai paletnologi d'oltremonte. La

civiltà dell'età neolitica fu, è vero , importata nell' Europa da una speciale immigrazione,

ma allato di questa si mantennero i discendenti delle famiglie che occupavano il paese già

nell'età archeolitica, fra i quali sono da annoverarsi gli abitatori del comune di Breonio

cui si riferisce questa mia Nota.

(") Il De Stefani ha date esatte indicazioni della postura di tali stazioni nella Me-

moria sua, Notizie storiche delle scoperte paleinologiche fatte nel comune di Breonio ve-

ronese, 1886 (E.-.1r. dagli Atti dcir.\coad. dei Lincei, CI. di se. mcr. Scr. 4", voi. II, par. I).
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g\ì ogg:etti di selce stanno in imo strato antico e intatto, coperto dai grandi

lastroni delle capanne cadute su cui è distesa una vecchissima zoUa erbosa,

e sono associati alle monete galliche, alle tìbule di bronzo e di ferro a doppio

vermiglione, eco.

« Gli oggetti di selce di forme singolari, che sono poi quelli giudicati

moderni ('), non si raccolsero nella parte più antica dello sti-ato archeologico

di Molina alle Scalucce, nonostante che fosse assai esteso e potente, e abbia

dato migliaia di armi e di utensili litici. Per contrario oggetti simili tro-

vansi nelle capanne del Monte Lotta insieme col materiale menzionato di

tempi relativamente vicini. Le altre stazioni dei monti di Breonio, esistenti

di preferenza nei còro!/, non che le tombe che ad alcima si riferiscono, si

accostano quando più. quando meno al riparo di Molina o allo capanne dol

Loffa, e secondo la loro maggiore o minore antichità vi abbondano o scar-

seggiano le selci di cui si contesta l'autenticità per la singolarità delle forme.

Simile è l'opinione che s'è formata deUe scoperte del De Stefani il prof. Pompeo

Castelfranco (-). dopo avere pur egli eseguiti scavi con molto frutto nei punti

del comune di Breonio ove si fecero le anteriori ricerche.

« Da ciò par si debba inferire che in una regione come quella di Breonio,

elevata circa 1000 m. sul livello del mare, povera d'ogni bene della natma,

non salirono le varie genti via via penetrate nell'Italia settentrionale dai pri-

mordi dell'età neolitica ai giorni della ilomana Kopubblica. Vi rimasero in-

vece i discendenti delle famiglie le quali occupavano quelle giogaie nel finire

dell'età archeolitica. Essi continuai'ono a lavorare la selce, mantennero in parte

gli oggetti caratteristici dell'evo antico, in parte li modificarono o ne crea-

rono de' nuovi per le influenze delle popolazioni più avanzate coUe quali erano

a contatto, unendo anche non di rado ai prodotti industriali locali ciò che

si procacciavano dai territori limitrofi colle rapine o cogli scambi. Né il fatto

è nuovo in Italia. K già accaduto altra volta di osservare che nelle nostre

contrade alpine vivevano in tempi storici non dei più remoti, popolazioni con

una civiltà la quale, presa isolatamente, dovrebbe dirsi della età della pietra.

Quiint'i ]ioi alle- scop'.rt».- dol Monte Loffa veggasi riinportaiite lavoro dello stesso De h-tc-

(a.m, Sopra gli scavi fatti nelle antichissime capanne di pietra del Monte Loffa a Son-

t'Anna del Faedo, Verona, 1885.

(') Oggetti simili, come notai altrove (Pigorini, Il Museo preistorico di Roma, 2* t>^

laz. pag. 3), si raccolsero anche nella Bnssia per qnanto concerne l'Europa (Ouvaroff, .li'-

cheol. Russo. Età della pietra, =^ testo russo = Tom. II, tav, XIV, A, C,D, G; tav. XXXI.

473.5). Gabriele De Mortillet naturalmente non esitò {L^homme, 1885, pag. 521, 524) a di-

chiarare falsi pur questi senza dame le prove. Oggi però che cominciano ad apparire rela-

zioni fra le scoperte dell'Ossowski e quelle del De Stefani, gli oggetti illustrati dall'Ou-

varoff acquistano uria maggiore importanza, aj'partenendo essi a contrade che si coUegaiin

cn quelle esplorate dall'Ossowslri.

(2) \'fggasi la lettera del prof. Castelfranco a Gabriele de Mortillet, da questo ius( -

rita nel periodico L'homme, 188G, pag. 578-5SU.
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mentre non si può considerare che come un residuo della civiltà stessa, con-

servatosi a lungo per le condizioni speciali del luogo. È noto quanto in pro-

posito ha scritto l'Issel ('), esponendo i risultati delle sue ricerche nelle grotte

della Ligmia.

« Al di là delle Alpi fatti simili dovrebbero veritìcarsi più spesso che

in Italia, per essersi ivi dissipate più lentamente che nel nostro paese le tene-

bi'e delle età primitive. Non lio bisogno del resto di rammentare come la

storia di ogni continente ci provi, che laddove si succedettero immigrazioni

distinte con civiltà diverse, vi hanno o vi furono dei punti nei quali persi-

stono si mantennero per molto tempo i rappresentanti di tali immigrazioni,

con tutto parte di quello che avevano di caratteristico nel momento del-

l'arrivo. E per non uscire dal campo della paletnologia, a mostrare che la mia

opinione non è senza fondamento, rammenterò che anche l'usanza di abitare

sulle palafitte, introdotta nell'Europa al chiudersi dell'età neolitica, rimase

p/esso alcune popolazioni del nostro continente non solo durante l'impero ro-

mano, ma altresì nel periodo barbarico {-).

« Credo che un caso di persistenza della civiltà della età della pietra

in tempi a noi vicini, non dissimile da quello accertato in Breonio, si debba

più- riconoscere nelle scoperte fatte dall'Ossowski nei dintorni di Cracovia. Gli

oggetti litici trovati nelle caverne della vaUe di Mnikow dovrebbero essere

attribuiti per la materia, e talora anche per le forme, all'età della pietra, ma
alcimi di essi e buona parte di quelli di eorno e di osso sono di tipi i quali

palesano evidentemente una età in cui, se non gli abitatori della detta valle,

iìltre famiglie almeno colle quali avevano relazioni usavano strumenti di me-

tallo. Mi par se ne abbiano le prove anche solo in alcune ligure delle tavole

annesse alla citata Memoria dell' Ossowski tradotta in francese.

" La Polonia ha pei paletnologi notevole importanza, così per la copia

e la varietà delle sue antichità primitive, come per la cura e per lo studio

che i dotti di quella nazione pongono nel cercarle e ncH'illustrarle (^). Con-

fimiaudo ivi le esplorazioni sistematiche su larga scala, ritengo che vi si tro-

\erà, come sui monti di Breouio, la serie non interrotta di stazioni umane

nelle quali potranno seguirsi le trasformazioni e i residui della civiltà della

età della pietra , a partii'e dal punto in cui era realmente ignoto l'uso dei

(') /Jul/. (li pah'tn. ita!, ami. Vili, paij, 55, 50; ami. XI, pai;-. 108-110. — Issel, Nuove

ricerche sulle caverne ossif. /Iella Lii/iiria (Estr. ila.s,^i .Mti ileirAccad. dei Lincei. CI. di

^c. fi.s., ser. 3», voi. II) pag. 26, 30, 31, 44.

(*) Pigorini, nel Bull, di paleln. ùrt/. ami. VII, pag. 110; ami. IX, pag. 8. — Clianlrc,

f.es palafittes ou conUructions larustrcs du Lac de Paladru pr'es Vo!ron{Isèrc). — Muiiro,

Ancient Scottish Lake-Direlli ».[/'! or Crannoffs.

(^) Basta rammcnfare la grande opera in cursu di stain]iu Alonumcnts préhistoriffues de

l'uncienne Polognc publiés par les soins de la Commissioìi Archéoloi/ique de VAcadémie

des Sciences de Cracovie.
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metalli, tino a toccare colle caverne della valle di Mnikow tempi a noi rela-

tivamente vicini. M'inducono altresì a crederlo talune scoperte colà fatte, per

le quali lOssowskl non esita ad ammettere (') che molto dopo il periodo neo-

litico ' les objets de pierre n'étaient pas encore hors d'usage et existaient h

còte des objets de bronze et de fer " . Del resto tuttociò è pienamente con-

forme a quanto lo stesso Ossowski ebbe ad esprimere nel 1882 (-) colle se-

u'uenti parole : - Cette richesse des gisements préhistoriques de la Pologne et

- prineipalement de la vallèe de Mnikow dt>montre l'existence d'une nombreuse

- popiilation qui occupa les cavernes durant de longs siècles, depuis les dé-

- buts de l'àge néolithique jusqu'à l'àge du bronze et au delà mème, jusqu'à

. l'introduction du christianisme dans le pays».

Filosofìa. — Alfonso Testa o i Primordi del Kantismo in Italia.

Xota y. del prof. Luigi Cred.vro, presentata dal Socio Ferri (3).

VI.

Perìodo Kantiaiio della filosofìa del Testa.

» 1. La teoria del tempo sarà da noi distesamente trattata nell'esame

della Critica della rafiioii pnra di Kant che abbiamo intrapreso pel solo

desiderio di i/iocare alla studiosa gioreiitn •> {*). Cos'i Alfonso Testa nel

1841 accennava al bisogno di informare l'istruzione fllosofìca della gioventù

italiana ai principi del kantismo, abbandonando le dottrine metalìsiche ; cos'i

additava la necessità di assimilare alla coltura nazionale i principi filosofici

di quel sistema che in Germania aveva aperto un nuovo orizzonte e impresso

un potente impulso alla filosofia non solo, ma a tutti gli elementi della civiltà.

K questa era voce nel deserto, giacché nessun filosofo italiano fino allora »i

e;a resa chiara e profonda coscienza della vittoria definitiva riportata da

Kant sui Metafisici dommatici. vittoria che costituisce la sua gloria imperi-

tiu^ ; non il Galluppi. il quale credeva speculare si addentro e con si felice

risultato, da scoprire nella coscienza le idee ontologiche di sostanza e di

causa : non il Rosmini, il quale stimava l'eu/e ideale essere qualche cosa di

distinto dal soggetto, la luce in cui si conosce la cosa e l'essenza della

verità (^); non il Mamiani, il quale agognava a un ripristinamento della

filosofia platonica, del tutto contraria allo spirito della ragion pura; non il

(') AfonumenU préhist. e. s. pag. 60.

(*) Matériaux cit. 1882, pag. 24.

(^j Vedi Rendiconti voi. Il, 2° sein., pag. 290.

(*) V. Le ricerche apologetiche sul cristianesimo del popolo dell'abate G. Bignami

esaminate dall'abate Alfonso Tosta. Lugano, 1841. pag. 71.

(^) Del rinnovamento della filosofia del conte Mamiani, esaminato dairabate Rosmini,

pajr. 422.

Rendiconti. 1887, Vol. HI, 1° Sem. 10



Gioberti, spleiulido idealista dommatico ; meno che raeuo il Eomagnosi, il

quale assai di poco aveva oltrepassato i dettami del sensismo. Perciò, non

porgendoci le condizioni esterne ragione sufficiente del favore accordato dal

nostro alle teorie trascendentali, noi dobbiamo di necessità cercarne la spie-

gazione nelle qualità naturali e disposizioni particolari della mente sua. Di-

remo dunque ch'egli superasse i più valenti pensatori del suo tempo in forza

d'ingegno e penetrazione di mente ? Sarebbe un grave errore.

>i Nel giudicare del valore intellettuale di un filosofo è d'uopo distinguere

l'elemento quantitativo e il qualitativo, ossia la potenza dell'ingegno e la

sua natura specifica
;
quella si palesa principalmente Jiegli scritti di origina-

lità, questa nei lavori di riflt'ssione e di critica. E qui non credo fuori di

luogo notare la seguente legge psicologica: Un filosofo arriva a compren-

dere adeqaatameiite il valore storico-scientifico e a cogliere lo spirito intimo

di un sistema, solamente quando tra lui e l'autore avui parziale identità,

di mente e d'ideali. Il Cousin racconta che per intendere Kant, si fece egli

stesso kantiano, e per due anni durò con infinita pena nei sotterranei psico-

logici di quel profondo pensatore. E questa fu per lui una necessità onde

riuscire nel suo divisaraento. Nelle scienze fisiche e matematiche la determi-

natezza delle idee e l'esattezza del linguaggio che ne deriva, fanno sì che vi

abbia grande concordia tra i cultori di esse, e che chiunque abbia attitudine

a quella scienza, panetri col pensiero nei concepimenti altrui e se ne renda

padrone ; ma in ogni sistema filosofico e metafisico, oltre la parte oggettiva

che si può comunicare altrui per mezzo del linguaggio, vi ha una non pic-

cola parte di natura affatto soggettiva ed individuale, la quale è incomuni-

cabile e solo può essere compresa allorquando gli spiriti si trovano nelle mede-

sime condizioni di mente e di cuore.

« La legge sopra osservata, che viene suggerita dallo studio della diffu-

sione del kantismo in Italia, può servire di criterio per la formazione della

storia generale della filosofia, poiché essa può dare la chiave dei guerreggia-

menti delle scuole, dello sviluppo dei sistemi ora in armonia, ora in oppo-

sizione tra loro, del movimento filosofico tutto. È in un'analisi, condotta per

via di confronto, ampia accurata e profonda delle facoltà mentali, deUe aspi-

razioni e tendenze dei pensatori, la quale deve fondarsi su tutti i documenti

che in qualunque modo e sotto qualunque rispetto a quelli appartengano,

che il critico deve trovare le ragioni per cui scrittori, pur d'ingegno potente,

vollero applicare l'osti'acismo a sistemi che corrispondevano e una vera esi-

genza delle condizioni scientifiche del loro tempo. A me pare che gli storici

della filosofia in generale estendano poco lo studio dell'indole delle menti

che presero parte efficace al movimento filosofico, e dei vicendevoli rapporti

di esse ; laddove la critica e l'esame paziente e sottile dell'attività creatrice

dei singoli sistemi, dovrebbe andare innanzi all'analisi minuta ed estesa, che

si suole comunemente fare, degli elementi oggettivi dei sistemi stessi. Le
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facoltà mentali e i loro prodotti non dovrebbero mai essere studiati a parte,

a quella stessa guisa che il buon fisiologo non scompagna mai la descrizione

dell'organo da quella delle rispettive funzioni.

• Esisteva di fatto una parziale identità di mente e d'ideali tra il filo-

sofo di Conisberga e il solitario di Piacenza ? A mio avviso, non se ne può

dubitare.

• Ho già notati alcuni punti di somitrlianza tra il carattere di Kant e

quello del Testa, a mio dire non trascmabili ('); ai quali potrebbesi aggiun-

gerne altri riguardanti il processo evolutivo della loro mente.

« A determinare il primo corso della filosofia del Testa contribuì assai

poco l'ingegno suo particolare, moltissimo l'indole dei tempi e le circostanze

esteriori. Ammaestratj egli nella filosofia del P. Soave e del P. Braghetti,

che s'insegnava allora con poche .variazioni in tutti i collegi, licei e semi-

nari d'Italia, dapprima fu dommatico, poscia, spinto dalla natiu-a del suo

ingegno punto rigido e sistematico, e disposto a tutto assumere ed esaminare

senza opinioni preconcette, e con tutta l'indipendenza del pensiero che non

ha catene, non gettò le ancore, ma navigò oltre in cerca di nuove terre,

entrando così in una nuova fase, che abbiamo chiamata periodo subbiettioi-

stico-scettico, perchè durante questo il Testa è cominto della insuflicenza

dille dottrine dominanti in Italia e in Fi-ancia, senza però giungere alla con-

cezione di una propria. La sua mente si venne svolgendo e formando assai

lentamente, giacché egli appare avere abbandonato il dommatismo sensistico

solo all'età di cinquant'anni. Ora, chi non sa che anche l'autore del criticismo

dapprima fu dommatico. come i suoi maestri come la Germania tutta, e

solo a quai-antasei anni pubblicò il suo primo scritto di carattere critico, e

a cinquantasette l'opera fondamentale del suo sistema ?

• Invece, per citare una mente somma, di carattere aftatto opposto, badate

a Rosmini. Egli studente è in opposizione co' suoi professori, che si trovano

a corto alle sue domande ed obbiezioni
;
giovine ancora, concepisce quasi

d'un getto un sistema proprio e originale di scienza speculativa, e per tutta

la vita non fa altro che aggiungervi parti accessorie e difenderlo risoluta-

mente contro gli assalti degli avversari. Komagnosi al contrario, educato ed

istruito nei medesimi principi che il Testa ed il Rosmini, pochissimo si scostò

dai dettami de' suoi maestri, e la sua filosofia, come ben dice il Ferrai-i, è

una veduta retrospettiva del secolo XVIII ; intelletto profondo ed esteso nelle

applicazioni, ma non abbastanza penetrante nelle questioni propriamente spe-

culative e psicologiche, vide in Kant una mente che scapestra, e nelle sue

opere l'anarchia delle idee, perchè non scorse la possibilità di tradurre in

arte le speculazioni del cattedrante di Conisberga. Quanto differenti sono le

forme e le disposizioni dell'intelletto umano ! E quanto differenti sono i modi

(') V. Rendiconti della R. Acc. dei Lincei. Seduta del 20 giugno 188G.
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di concepire la vita e gl'ideali che ce la fanno amare ! Il Romagnosi vive

nel mondo avido di onori, e scrive sotto l'impulso di cii'costanze esteriori. II

Testa invece si apparta dagli uomini, e vive nella contemplazione e per la

contemplazione ; non istudia che per imparare, perchè non ha altro proponi-

mento che il vero, altro bisogno che il vero. E quest'ideale della sua mente

e del suo cuore è così vivo in lui e tanto lo riscalda, ch'egli viene talvolta

ad identificarlo con quello della divinità: " Il vero filosofo, egli dice, è il

solo tra gli uomini che sia sempre vincitore, cioè che sempre aggiugne al

suo scopo. S'egli ha ragione, gode d'essere nel vero; s'egli ha torto, gode

che gli sia mostrato per entrare nel vero. Io non so felicità più grande di

questa condizione. Le passioni hanno contrasti e umiliazioni ; l'amor del vero

è sempre consolato ; il quale, in fondo, è l'amor di Dio, verità sostanziale »

{Del male dello scetticismo, pag. 61-62). Ora, il mudesimo culto per la

verità, e col medesimo ardore, fu professato da Kant, giacché questi, ancora

nel periodo anticritico della sua filosofia, scriveva : « Io ho purificata la mia

anima da ogni pregiudizio, io ho distrutto in me ogni cieco assenso.... Ora

per me nulla preme, nulla è onorevole, se non ciò che entra per una via

sincera in uno spirito tranquillo e aperto ad ogni ragione " . Ed Herder nelle

sue lettere per YAvaiuamealo della ciolltà così parlava del suo maestro, il

professore di Couisberga: « \. niuna cosa che meritasse di essere conosciuta,

egli era indifferente ; nessuna cabala, nessuna setta, nessun interesse, nessuna

vanità aveva alcuno stimolo per lui di fronte all'accrescimento ed alla gran-

dezza del vero " (')• Anzi, secondo l'opinione del prof. Cantoni, è difficile

giudicare se la grande riforma kantiana si debba più al suo ingegno che a

quella sua piena e compiuta sincerità con sé medesimo, a quella perfetta

veracità, alla quale dovrebbe sempre essere fedelissimo il filosofo.

" Come Kant era di carattere fermo, dignitoso e indipendente, quale si

mostrò nel 1793 in occasione dell'accusa mossagli dal Governo del Re per

la sua Filosofia della religione (-), così il Testa apparve uomo tenacissimo

de' suoi principi e amante del libero pensiero e della dignità personale,

avendo opposta un'energica resistenza alle insidie dei gesuiti, che allora in

Italia potevano più che il Gabinetto del Re di Berlino, e che lo volevano

meno amico del vero; tanto che costoro, non avendo potuto piegare l'anima

sdegnosa del filosofo piacentino, dichiararono velenosi alla gioventù i suoi

scritti ed il suo insegnamento, e perseguitarono non pur lui, ma i suoi amici

e ammiratori.

" E anche sul modo di concepire l' ufficio d'insegnante delle discipline

filosofiche che i nostri due si trovano d'accordo
;

poiché, come il prussiano

(') C. Cantoni, Emanuele Kant. voi. I, pag. SI, 115, 111.

(^) L'opera incriminata porta il titolo; Vom radicaìen Bòsen in der mcnschlichen

Xatiir inder Relìgion umcrhalb der Grenzen der blossen Vermift aufyenommen.



nel suo programma del 17t)5-(jt) diceva iiou essere suo proponimeuto di dare

ai giovani la scienza, ma di avviai-li ad essa, di non insegnar loro filosofìa,

sì a filosofare, e infatti nelle sue lezioni esaminava le dottrine dei migliori

tilosoti, tacendovi le osservazioni più svariate per stimolare la riflessione degli

scolari ('), così l'italiano in un suo discorso-programma per l'anno scolastico

1848-49 diceva : • Il nostro studio sarà un esame di tutti i sistemi piuttosto

che la difesa di un sistema. Noi non vogliamo far setta, ma comunicare un

movimento utile al pensiero. Nemico implacabile d'ogni maniera d'orgoglio

e di costringimento, invocherò sempre la libertà, in ogni cosa e più nell'inse-

gnamento tilosotico. Perchè egli è troppo chiaro che senza libertà non mettono

gli alti ingegni, e nella servitù non prospera che la mediocntà. Io non gi>

terò parole di dispetto contro nissuno. Sia permesso ad ogni sistema di mo-

strarsi fuori : ma sia permesso ancora di combatterli, ove non si combacino

col vero. Voi miei cari, non avrete un maestro, ma un compagno di studi -

.

Quanta giustezza d'idee e quanta bontà di cuore in queste semplici parole I

- Ambedue i nostri filosofi nutrirono im affetto profondo e sincero per

gli amici ; ambedue, sebbene nella filosofia teoretica fossero recisamente avversi

ad ogni maniera di dommatismo, nella pratica furono piìi che mai ardenti

sostenitori di quella morale piura e disinteressata che attinge ogni sua forza

dall'idea del dovere ; ed è bello vedere con quanto calore il Tosta mostra

l'assurdità in cui cadde l'abate Bignarai col derivare l'idea del dovere, dal-

l'aspettazione di un premio e di un castigo che l'uomo possa ottenere dopo

morte; e com'egli voglia distinta la fede cattolica dai principi del filosofo,

e la morale dalla religione, contrariamente alle tendenze dei più chiari filo-

sofi italiani d'allora, che ritraevano ancora molto dalle teorie degli scolastici.

.Vmbedue poi, mossi dal vivo amore che portavano all'umanità, s'innalzarono

all'ideale di ima pace perpetua, che aftVatellasse tutti i popoli nel sentimento

della giustizia e della benevolenza.

» Gli accostamenti potrebbero essere aumentati, se altro abbisognasse

per chiarii'e quell'identità parziale di mente e di cuore, che dissi necessaria

perchè il Testa potesse comprendere il valore intrinseco del sistema di Kant,

e valutarne l'utilità grandissima in relazione alle condizioni scientifiche e ai

bisogni della filosofia nazionale contemporanea, quantunque gli altri pensa-

tori italiani fossero avversi al trascendentalismo e principalmente nella sua

città natale, nella quale era ancora vivo il ricordo del Gioia e del Roma-

gnosi. Laonde egli poteva giustamente dire, uscendo a diporto, che andava

tra i morti che s'aggirano; e, rincasando, che andava tra i vivi che non si

movono; alludendo da una parte a' suoi compatriotti ignoranti di una sana

filosofia, dall'altra a' suoi libri che a lui l'insegnavano.

a 2. Che il Testa dopo l'esame del Nuovo sanato del Rosmini, il quale

(') C. Cantoni, op. cit. pag. 86.
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gli dette il più forte impulso ad occuparsi del criticismo, avesse bea avvisata

l'importanza di questa filosofia e l'opportunità di una riforma in senso kan-

tiano della nostra speculazione, appare non solo dalla esposizione della Ra-

gione pura ch'egli volle regalare alla gioventù italiana, sì anche dagli scritti

minori che all'esame ricordato seguirono. Dei quali non voglio passare sotto

silenzio una recensione (1839) sulla storia della filosofia del prof. Lorenzo

Martini, pubblicata in Torino nel 1838; il discorso Del male dello scetU-

cisìiio soggettivo li'ascendenlale e del suo rimedio (1840), diretto al prof. Fran-

cesco Rossi, che gli aveva chiesto consiglio siil sistema che conveniva seguire

per l'insegnamento della filosofia ; e l'esame de Le ricerche apologetiche sul

cristianesimo del popolo dell'abate G. Bignami (1841).

« Al Martini, tra le altre savie e dotte censiu-e, move rimprovero di non

aver consacrato che pochissime pagine a Kant, il quale è da giudicarsi, se-

condo l'affermazione del nostro critico, il più profondo analizzatore dell'umano

intelletto, e il cui nome, le matematiche, la metafisica, la morale, l'estetica ecc.,

se non vogliono dare addietro, dovranno di necessità menzionare (pag. 70).

" Il discorso dii'etto al prof. Rossi è una profonda e fina confutazione

dell'idealismo che allora trionfava in Italia e in Germania, nonché dell'eclet-

tismo francese; all'uopo il Testa si vale con rara abilità delle armi che gli

prestava il kantismo. In questo scritto egli riesce a rilevare con brevità e

precisione la vita comune e l'unii à, che stanno sotto le dottrine diverse dei

corifei della filosofia moderna, le connessioni storiche dei vari sistemi, nonché

la potenza degl'ingegni che li idearono.

« Il carattere peculiare che infomia la filosofia moderna, secondo il Testa,

è la soggettività. Cartesio dice che, pur nell'ipotesi che tutti i fenomeni in-

terni siano illusioni, almeno potremo essere certi che qualche ignota potenza

li ha messi in noi ; e in tale guisa saremo certi di qualche esistenza. Ma poi,

speculando più sottilmente, ritrova che anche questo ente esterno non è asso-

lutamente necessario, poiché tutte le rappresentazioni potrebbero essere pro-

duzioni dello spirito. Così si apriva l'adito all'idealismo soggettivo. Ora, dalla

facoltà creatrice dello spirito, di cui la possibilità non è negata da Cartesio,

alla monade rappresentativa dell'universo di Leibniz, da questa alle forme

di Kant, e da esse all' io assoluto di Fichte, vi è continuità logica. Kant

ha ereditato da Leibniz Yea'cipe intelleciimi, e all'esame dell'attività del cono-

scere rivolse tutta la sua speculazione, per determinare le condizioni della pos-

sibilità della scienza e della metafisica. Egli intendeva porre rimedio allo

scetticismo che seguitava alla filosofia dell'esperienza, perciò mette in faccia

l'uno dell'altro il mondo e l'intelligenza, l' io e il non io ; ma, non dandosi

pensiero delle loro essenze, si tiene lontano da ogni ipotesi ontologica; e

nello studiare i rapporti del soggetto coU'oggetto, venne a concludere che

non vi ha conoscimento che nelle condizioni dello spazio e del tempo (forme

della sensibilità), e nelle condizioni delle categorie (forme dell' intelletto).



La realtà, l'attività, 1' essere non si dà a conoscere a noi che nella con-

dizione delle forme dell'intelletto; e queste forme sono nosti'e, non dell' <?s-

sere. Di conseguenza riesce impossibile all'uomo la conoscenza dell'essere

in sé stesso, il quale, in quanto è conosciuto, prende lo forme nostre, e

noi non vediamo che queste. Da questo risultamento della filosofia teore-

tica di Kant, il Testa vuole arguire che quegli, lungi dal dare alla scienza

un fondamento saldo e inconcusso, fa risorgere lo scetticismo più poderoso

con armi di nuova tempra. La soggettività, dice il Testa, annienta il sapere;

e ninna sottigliezza potrà redimere Kant dallo scetticismo. E ben lo compre-

sero Fichte, Hegel e Sclielling. i quali per isfuggire alla soggettività, inco-

minciai-ono dalle astrazioni ontologiche, clie essi posero a fondamento di ogni

realità. Accanto ai quali è dal Testa collocato il prete di Koveredo, il cui

ente universale è da lui assomigliato t all'ovo cosmogonico, che, covato dalla

sensazione, ci deve dare il mondo »
; ma dell'opposizione del nostro autore

al Kosmini già si occupò il prof. Ferri ('). Noi diremo piuttosto due parole

delle obbiezioni da lui mosse a Victor Cousin, che pm-e si era sforzato di

rompere il soggetivismo kantiano, e il cui eclettismo in quel tempo andava

diventando la filosofia ufficiale in Francia (-).

- Egli, visto il lacrimevole naufragio in cui erano caduti i pensatori

che avevano fondato i loro sistemi su ipotosi ontologiche, e pur volendo stan-

ziarsi nella realtà, dando un fondamento psicologico alla sua dottrina, so-

stenne che l'osservazione interna ci mostra tre ordini di fenomeni tra loro

irreducibili, e ai quali debbono necessariamente corrispondere tre facoltà pri-

mitive dello spirito: queste sono la sensibilità, la ragione, la volontà. Egli con-

cede a Kant che la sensibilità e il volere siano soggettivi; non cosi della

ragione, la quale va distinta in riflessa e spontanea. La ragione spontanea,

prima che entri in esercizio la riflessa, coglie la verità; essa è oggettiva,

perchè indipendente dalla volontà, la quale costituisce il soggetto, l'io, e

non è personale, perchè in nessuna lingua si dice: la mia verità, come si

direbbe la mia asiane. Lungi dall'essere noi, dice il Cousin nel corso delle

sue Lezioni del 1828, i creatori delle verità che ci addita la ragione, è nostra

gloria quella di potervi partecipare. Ora, le forme della sensibilità e dell'in-

telletto furono da Kant scoperte e classificate mediante la riflessione, la quale

è sottoposta al dominio della volontà
;
perciò esse sono pm-amente soggettive,

personali, e non possono essere applicate agli oggetti che stanno fuori di noi.

Ma, se Kant avesse speculato sì addentro da cogliere la distinzione della

ragione spontanea e della ragione riflessa, avrebbe potuto sfuggii-e al sul)-

biettivismo e di conseguenza allo scetticismo. Se egli avesse scorto sotto la

riflessione il fatto primitivo e certo dell'affermazione pura, si sarebbe ben

(') L. Ferri, Essai sur Vhistoire de la philosophie en Italie. Tom. I, pag. 330 e s.

(*) Proprio nell'anno 1840 Consin giungeva al Ministero dell'Istruzione Pubblica.



persuaso che nulla è meuo personale della ragione, sopratutto nel fatto dell'af-

fermazione pura, e, per ciò. meuo soggettivo ; e che le verità che a noi sono

così date, sono verità assolute e indipendenti dalla nostra ragione, come ciò

che chiamiamo la nostra ragione è in realtà distinto da noi medesimi. Il sog-

getto è r io^ la persona, la libertà, la volontà ; ora la ragione spontanea non

ha alcun carattere di personalità e di libertà (*).

« Vedete che voli dommatici ? Ma il nostro Alfonso Testa riesce a tar-

pare le ali.

« Fa osservare che tutta l'argomentazione di Cousin contro Kant sta

nell'aver confinata tutta la soggettività nell' io, e aver chiuso questo intera-

mente nella volontà. Ma questa limitazione è arbitraria ed erronea, perchè

contraria all'unità dello spirito, la cui comprensione non consiste nella facoltà

percettiva piuttostochè nella volitiva; non nella ragione riflessa piuttostochè

nella spontanea, sibbene nell'assieme di tutte queste attività, le quali non

sono che astrazioni a cui il Cousin dà il valore di vere e distinte realità.

Ciascima di queste facoltà ha condizioni e leggi proprie, le quali sono di

necessità subbiettive e danno luogo a manifestazioni divei-se; perciò l'a^j^er-

cesione spontanea della verità avviene sempre nel soggetto e secondo le ma-

niere d' essere del soggetto ; in altre parole, è sempre una forma del soggetto

pensante.

li Chi non approverebbe la confutazione che il Testa fa del realismo

di Cousin ?

« Infatti questi, per dissoggettivare la conoscenza, ha dichiarata obbiet-

tiva la ragione, e poiché, tanto per lui quanto per Kant, la ragione è la

facoltà dei principi universali e necessari, i quali non possono mai essere

dati dal senso, il professore francese ha creduto poter coneludere che la ra-

gione conosce dii-ettameute tali verità per un atto spontaneo. Ma è facile

rilevare il circolo in cui egli s'a\Tolge. giacché la ragione consta di quel com-

plesso di principi di cui si vuole appimto mostrare l'obbiettività; ora, col

dichiarare a priori la ragione stessa come oggettiva, si viene già ad accor-

dare im valore oggettivo ai principi; si assume come premessa ciò che si

vuole dimostrare. Invece la ragione, come facoltà oggettiva, ha bisogno essa

stessa d' essere spiegata mediante qualche cosa di anteriore che non sia il

fenomenico della coscienza.

« Col terzo lavoro che noi abbiamo menzionato, il Testa combatte viva-

mente l'abate Bignami, il quale aveva preteso di sostenere il Cristianesimo,

fondando la sua apologia sul sistema di Condillac. Il condillacchismo era stato

ricevuto in Italia come ima religione metafisica, che aveva la sua intolle-

ranza e il suo fanatismo ; credeva di aver finita la scienza e d' aver soddisfatto

alla filosofia. Chi non l'aveva studiato, vi credeva per fede. Ora, il Testa

i}) V. Cousin, Cours de philosophie. Paris, 1828.
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vuole che la religione derivi la sua forza dalla fede e dalla credenza, e non

dalla ragione, la quale non può provare sé stessa senza incorrere in una petitio

principii ; e nei limiti delle questioni clie gli presenta il libro dell'avver-

sario, prova che il coudillacchisino è t;into lontano dall'aver soddisfatto al

bisogno della tìlosotìa, che non ha nemmeno sospettato il suo più grande bi-

sogno. E poiché il Bignami, pretende mostrare il principio di causalità, atte-

nendosi strettamente al sistema della sensazione trasformata, e accusa Kant

d' innatismo, il Testa risponde che le idee e i giudizi, nella sentenza dei trascen-

dentali, non sono ingenerati e quasi preesistenti, come non sono ingenerati

i rapporti che lo spirito applica al molteplice sensato; ma che lo spirito è

nella natmrale abitudine di pensare la causa e gli altri principi supremi della

ragione, principi che - il dolce e l'amaro non gli metterebbero mai, quando

pure gustasse tutte le salse del mondo » (pag. 19) . perchè la sensazione e la

riflessione non possono in niun modo porgerci il necessario e limiversale.

« 3. Guglielmo di Himiboldt disse: - Io non so quale parte rimarrà in

piedi dell' edificio innalzato da Kant, ma senza dubbio non resterà più nuUa

di quanto egli ha distrutto ' . I lavori del Testa, nel principio del terzo pe-

riodo deUa sua vita intellettuale, sono una luminosa conferma della verità

racchiusa in quell'acuta sentenza. Mente sottile e penetrante, prima ancora

che conoscesse la Rayioiie pura, si era audacemente ribellato al dommatismo

dei maestri e dei connazionali ; ma la sua non sempre era una critica sicm-a

e padrona di sé, come si mostrò verso il llomagnosi. In Kant egli trovò un

potente aiuto : il suo pensiero si chiarì ; la sua opposizione divenne più serrata

e più coraggiosa. Agli idealisti oggettivi mostra che i fondamenti posti ai

loro sistemi sono ipotesi che sftimano di fronte alla critica; agli empiristi,

che le loro dottrine non spiegano il vero sapere, perchè l'universalità empirica

non è che un' estensione arbitraria di valore. Egli reputa chiuso il passaggio

dall'ideale al reale, e stima che la necessità obbiettiva di una rappresenta-

zione qualsiasi, di una idea, di un giudizio, si appoggia in ultimo e si ri-

duce ad una necessità soggettiva, che solo la coscienza può scoprirci. Il prof. Ferri

scrive in proposito, intorno al Testa, queste parole : > Si l'on en croit un aveu

qu' on trouve dans im écrit public en 1841, espèce d'article critique dans

lequel il examine un ouvrage d'Apologétique chrétienne, il a fini par admettre

une aperception ou intuition de l'absolu, comme le seul moyen de sauver

l'autorité de la raison et son rapport à la réalité, non moins que le fondement

de la religion, su la queUe d'aillem's il professait, à ce quii semble, des

idées à la fois élevées et indépendantes > ('). 11 fatto a cui credo voglia

alludere l'illustre storico della filosofia italiana, si trova nel capitolo primo

(pag. 7) dell'esame del Bignami. Quivi infatti il Testa additerebbe come solo

pertugio per isfuggire aUo scetticismo soggettivo la raijione, considerata come

(') V. L. Ferri, oj). cit. pag. 330.

Rendiconti. 1887, Voi., m, 1° Sem. 11



— 80 —
facoltà che intuisce l'assoluto, a qut'l modo che Schelling, allo stesso scopT),

aveva ammessa una nuova specie dell'attività generale percettiva, attribuendo

alY l/ttuisione la potenza di sorprendere l'essere, l'assoluto, senza l'aiuto della

coscienza. Ma questa appercezione dell'assoluto non è per nulla in armonia

collo spirito che domina tutto il resto del libro e gli altri suoi scritti di

questo periodo ; laonde è da credere che a quest' intuizione dell' assoluto attri-

buisse un valore meramente ipotetico, cioè egli non vedeva modo di aprirsi

il passaggio dal fenomenico della coscienza al reale ; ma se alcuno avesse

voluto, egli mostrava l'unica via possibile. Con ciò egli voleva negare

alla coscienza quel valore oggettivo che le assegnavano il Galluppi e il

Cousin.

» Dal soggettivismo il Testa vedeva con dolore provenire la rovina del

sapere e il trionfo dello scetticismo, del quale egli avrebbe bramato trovare

un rimedio ; ma non riuscendovi e non volendo sforzare la logica e ingannare

né sé, né gli altri, tanta era la sua devozione alla perfetta veracità, confessava

sinceramente la vanità dei suoi sforzi ; ma , non privo d' ogni speranza per

l'avvenire, andava ripetendo che la tìlosotìa non era ancora una scienza, ma
solamente uno studio, e confortava la gioventù a darsi ad essa con amore e

fiducia, perchè il non avanzare sarebbe un perire.

• Questo momento della vita cogitativa del Testa è la prova più evi-

dente che le nostre convinzioni, considerate nel loro contenuto e non come un

atto pm-o dello spirito che afferma un rapporto fra due o più oggetti del nostro

pensiero, non dipendono dalla nostra volontà, ma seguono leggi invariabili

,

essendo esse un risultamento dell' attività interna e dello stato antecedente

della mente a contatto coi nuovi dati che vengono dal di fuori. Il che con-

ferma l'importanza, già sopra messa in luce, di un' analisi estesa degl'inge-

gni, illuminata per via di confronti, nella storia della filosofia.

" Il soggettivismo kantiano è l'unica filosofia che soddisfi alle esigenze

della ragione ; ma esso è la negazione della scienza : ecco la filosofia del Testa

in questa fase della sua evoluzione.

« Dovremo noi accostarci all'opinione sua e riconoscere con lui che la

soggettività annienta il sapere e che la filosofia di Kant riesce inevitabilmente

allo scetticismo? Sarebbe un giudizio al tutto falso. La filosofia di Kant è

figlia dello scetticismo, perchè fu provocata dal dommatismo anteriore, vuoi

idealistico, vuoi empirico; ma essa, lungi dall'essere scettica, dà nuove e più

salde 1)asi all' umano sapere. Io non voglio , né posso entrare nella disamina

di una questione che fu oggetto di vive e dotte polemiche, non solo in Ger-

mania, ma anche fra noi; piacemi tuttavia avvertire che chi esce dalla let-

tura dell'opera fondamentale di Kant coll'animo volto allo scetticismo, poiia

con sé, come Scopenhauer, lo scetticismo stesso. L'assieme della filosofia teo-

retica kantiana, i principi su cui innalza tutto il suo ediflzio, lo spirito infine

che domina tutto il sistema, non ci danno alcun dii-itto a tale apprezzamento.
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L'esistenza della tìsica e della matematica non fu mai posta iu dubbio dal-

l' autore della Ragione pura; solo ne vuole dimostrare la possibilità di de-

rivazione, ossia ricercare il fondamento della loro esistenza in piiucipì primi-

tivi e più generali, dai quali si debbano trarrò i giudizi « priori che esse

contengono. La scienza è possibile; la scienza deve essere possibile ;
ecco il

postulato supremo della sua filosofia teoretica: la virtù è possibile; deve es-

sere possibile; ecco il postulato supremo della sua filosofia pratica. E dovremo

noi dichiarare Kant scettico, perchè trovò che le origini dei concetti costi-

tutivi così dei soggetti come dei predicati dei nostri giudizi e dei termini

delle prime sintesi sono soggettive? Il Testa doveva dimostrare che le con-

chiusioni kantiane ripugnano ad ima sana interpretazione dei fenomeni dello

spirito: il che egli è ben lungi dal fare, anzi porta contro i dommatici gli

stessi argomenti di Kant . e trova in costui 1' aiuto più possente nelle sue

diatribe, per la difesa delle dottrine da lui escogitate.

. Come possiamo spiegare questa contraddizione "^ Un pensatore, per quanto

sia libero e indipendente, non può fare a meno di sentire l'infiuenza dell'am-

biente in cui fu educato ed istruito. Ora il Testa, pur essendo criticista nel

metodo del suo filosofare e nel procedimento del suo pensiero, nell'analisi sottile

che senza preconcetti sa istituii-e di tutti i sistemi, è figlio del suo tempo

riguardo all'ideale che si era formato della scienza e della verità. Per lui,

reale vuol dire indipendente dal soggetto: per lui la verità non può essere

una forma della ragione senza distruggersi . ma deve imporre le sue fonne

alla racrione stessa, che riceve dall'esterno la verità, non la crea. E siccome

Kant dichiara che noi non possiamo conoscere gli oggetti quali sono in se,

ma solamente le parvenze , e che quelli che noi chiamiamo oggetti esterni

non sono altro che pure rappresentazioni di'lla nostra sensibilità » was wir

àussere Gegenstande nennen , nichtanders als blosse Vorstellungen unserer

Sinnlichkeit seien » ('). egli giudicò che Kant ci allontana dalla vera scienza.

Il che è falso, perchè questi non fa altro che darci della realtà un nuovo

concetto, e chi non lo segue in questa nuova posizione che dà al sapere, ne-

cessariamente deve cadere nell' antico dommatismo o atfermare la nullità

della scienza stessa; imperocché andare contro Kant e dissoggettivare intera-

mente la cognizione, sarebbe come mandare in dileguo lo spii-ito conoscitore

e mantenere la cognizione senza soggetto. Il Testa si era chiusa già la pnma

via coi discorsi deUa Filosofia della Meate; dovrebbe quindi entrare, suo

malgrado, nella seconda. Dico suo malgrado, perchè il suo spirito si mostra

inquieto e bramoso di provare la legittimità dell'umano sapere; però egli ve-

deva che questa, ch'egli chiama la tremenda delle questioni, piena di difficoltà

nella speculazione, poteva avere uno scioglimento solo proseguendo per la via

(') Immanuel KsltA'ì, Kritik der reinen Vernuft, herausgegeben von Karl Rosenlcianz

Leipzig, 1838, p. 39.



aperta da Kant; per la qiial cesa era solito dire che i suoi compatriotti avreb-

bero imparato a filosofare, quando avessero preso a meditare sul filosofo di

Conisberga. E per facilitare ad essi questo studio , scrisse e mise alla luce

un'Esposizione della Grilica della Ragione pura.

« 4. Nell'annunzio di pubblicazione il Testa si duole che gli Italiani,

eredi di Galilei, siano talmente scaduti nella speculazione filosofica, da essere

quasi stimati dalla Francia e dalla Germania estranei alla filosofia ('); e

la colpa è tutta dei sistematici, i quali, incaponiti nei loro sistemi e non

mettendo dubbio l'essere nel vero, si sono tenuti sulle difese senza muoversi

dal loro posto e senza prendere parte attiva al movimento impresso alla scienza

speculativa dal rivolgimento kantiano. L'Italia , per diventare grande ,
deve

seguire il precetto di Cicerone ; » Oportet abundare praeceptis institutisque

philosophiae "
; e, pur non accettando il criticismo come una filosofia defi-

nitiva, deve prendere le mosse da Kant e ricostniire la speculazione su basi

più salde che non siano quelle poste dagli ontologisti, i quali, dice arguta-

mente il Testa, credono possedere la chiave del sapere; ma dopo la Ragione

fura la chiave è caduta nel pozzo, perchè Kant insegna efficacemente a non

lasciarci imporre dalle arroganti pretensioni delle scuole.

t L'opera storico -critica del Testa doveva essere divisa in otto discorsi e

formare un volume solo; invece si allargò in tre. corrispondenti ^Estetica

trascendentale, alla Logica e alla Dialettica. È suo intendimento esaminare

per filo e per segno tutta la filosofia teoretica di Kant, _
confrontandola colle

attestazioni della propria coscienza, a lui unica guida per giiidicare il vero

ed il falso.

t II Piacentino, nella sua opera, ha con chiarezza e precisione distinto

l'ufficio di espositore da quello di critico, separazione che spesso si desidera

in molti scritti contemporanei della medesima indole; ciascuno dei tre volumi

comprende due parti, la storica e la critica o polemica. In questa egli non

solo esprime liberamente e senza predilezione il suo giudizio sulle esposte

dottrine di Kant, ma eziandio esamina, apprezza e confuta le ragioni degli

avversari del suo autore, e principalmente dei filosofi italiani che in quel

tempo andavano per la maggiore. Noi , della parte pm-amente espositiva , ci

limiteremo ad accennare il criterio secondo il quale fu dettata, e a rilevare le

lacune piti gravi; sulla parte giudicativa e polemica, che è la piìi vitale, es-

sendo evidentemente frutto di un lungo studio e di serie e coscienziose

(') Il Cousin nel corso di Storia'della fllo.sofia dell'anno 1828, lezione 13* dice: i; Les

deux grandes nations philosophiques de l'Europe sont aujourd'hui l'Allemagne et la France.

Les nations du midi ou sont encore dans les liens de la theologie du dix-septième siècle

cu se tralnent à la suite de la France. La France gouverne le midi de l'Europe, et c'est

toujùurs un peu le passe de la Trance qui est le présent de l'elite des populations du Por-

tugal, de l'Espagne et de l'Italie i. Ed Hegel: " Noi vedremo che negli^altri paesi d'Europa

appena si è conservato il nome di filosofia. Ella non è più che nella nazione tedesca n:
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meditazioni, più a lungo dovremo fermarci, primieramente onde appaia l'ufficio

e il merito del Testa come primo divulgatore e difensore del criticismo in

Italia; poi perchè non può essere senza interesse, per la storia generale del

pensiero umano, il conoscere in mezzo a quali lotte e attraverso a quali dif-

lìcoltà e per quali evoluzioni sia a poco a poco venuto il kantismo ad acqui-

stare quell'onore, che oggi giustamente gli è attribuito dai pensatori di ogni

luogo della nostra penisola ".

Paletnologia. — Xuta I ad ima pagina di preistoria sarda.

Nota del prof. Domenico Lovisato, presentata dal Corrispondeute

PlGORINI.

B Oggi in cui si tratta di stabiliie quali monumenti in ciascuna delle

nostre Provincie si debbano dichiarare nazionali, non parmi fuor di luogo ritor-

nare brevemente sopra quelle singolari grotte artificiali, cosi numeros in Sar-

degna e conosciute generalmente col nome di Domos de giaiias (').

» A ciò sono spinto ancora daU' avere viste e visitate in novelle esciu"-

sioni per l' isola, da me compite dal gennaio ai primi del passato settembre,

alcune di queste grotte, che sono veramente originali e nettamente si distin-

guono da quelle finora da me descritte.

« Delle più importanti fra queste darò qualche cenno, accontentandomi

di un elenco delle altre, che sono numerosissime e la cui descrizione mi por-

terebbe troppo in lungo ed anche fuori del campo dei mit-i studi.

' Ho detto (-) che queste di Sardegna colle grotte sepolcrali della Sicilia,

illustrate dal Cavallari, hanno tanti termini di confronto, tanto nella forma

in generale, quanto nel sistema di loro disposizione intema ed esterna, ma

non le possiamo paragonare con quelle incavate nel suolo, esistenti piu-e in

Sicilia ed alla Pianosa e coi fondi di capanne del mantovano e del reggiano,

descrittici dal Salinas e dal Chierici.

- Henetutti, gentile borgata del Goceano, m' ha offerto modo di riempire

in parte questa lacuna anche per la Sardegna, mostrandomi due di tali gi-otte

incavate nel suolo. Esse si trovano a Su Moittrigu de sas ladax nella regione

FMZsanas in collinetta di tufo vulcanico, da quei terrazzani chiamato cantoii

bianco e che si eleva da 4 a 5 metri immediatamente sopra la sponda sinistra

del Tirso. Si scende in una di esse per foro circolare, come fosse un pozzo,

il cui incavo divenendo maggiore all' interno lascia vedere superiormente spor-

gente il tufo : due porte a nord ed a sud-est mettono nei relativi ambienti;

sono interrati quasi completamente quei a sud-est; invece la porta a nord,

(') Lo\isato, l'ìw pagina di preistoria sani», Roalc AocaJomia dei Lincei, ser. 4',

Memoria della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, voi. Ili, Roma 1886.

(') Lavoro citato, pag. 8.
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di forma trapezia, permette di scendere per più di m. Ó,40 iu vasta stanza

con nicchia alla desti-a entrando, mentre alla sinistra sopra alta soglia vedesi

porta abbastanza grande, che mette sempre scendendo in stanza di foi-ma curva

colle pareti verticali, che però all' alto incurvandosi vanno quasi ad unirsi alla

cm-va che fa la volta ÙTegolare, mentre il cielo è piano nella stanza d' ingresso.

Ancora sulla sinistra, ma più in avanti, larga porta con incassatm-a esteriore

mette in nuova ampia stanza dal cielo piano, ed estesa specialmente a destra,

mentre un foro sulla sinistra mette alla stanza prima descritta.

^ Kitornando nella stanza d' ingresso troviamo sulla parete destra di essa

una terza porta più bassa delk' altre, che introduce in nuovi ambienti, inter-

rotti dall' interrimento.

« A sud-sud-ovest del pozzo, che ci ha condotti ai vari ambienti or ora

descritti, vedesi altro pozzo quadrangolare, che un tempo dovea essere più

chiuso alla bocca, dalla quale si scende ad un atrio esteso verso est : da questo

per due porte a destra ed a sinistra si entrava nelle stanze, ora piene d' acqua.

" La collinetta mostra altri fori superiormente, ora riempiti collo stesso

tufo ; non sarei alieno dal supporla tutta scavata ed abbia quindi servito da

antichissima necropoli, forse anche a genti venute su pel Tirso. ^

t Queste due grotte sepolcrali vanno notate pel loro tipo speciale, che

finora non ho trovato iu alcim altro punto della Sardegna. Non dimenticherò

che all' est di esse a forse mezzo chilometro sta il nuraghe Luzsarias, e non

molto distante si trovava 1' altro bellissimo nuraghe di Sinnu, che all' epoca

della mia visita si stava distruggendo, semplicemente per fare i mmi di una

vasta tanca. Ricorderò che esso fruttò a me bellissime terre cotte e bronzi
;

come pm-e che ebbi in dono dal signor Pietro Michele Lucchesi delle curiose

conterie, certamente antichissime, provenienti com' egli mi assicm'ò dallo stesso

nm-aghe. Altri nuraghi ancora si veggono da quella collinetta.

u Ancora in maggior vicinanza di Benetutti altre grotte sepolcrali troviamo

in granito e bizzarrissime. A 25 minuti da quella cara borgata in regione

S'aspro coli' apertm-a a sud-sud-ovest se ne trova una interrata, vedendosi £olo

l'atrio ed una parte della stanza interna, che non permette di scorgere se

vi sieno altri ambienti: è conosciuta sotto il nome di doiniis de gicma de

Moiitrì.fjit de giaga.

« Ancora a Moatrign de giaga, ma più propriamente a Sa mandra de

gioso, coir apertura rivolta a sud-ovest, havvene altra veramente originale con

largo vestibolo, con incassatura segnata a destra ed a sinistra e larga porta

che mette in estesissima stanza molto bassa e con pilastro nel mezzo di forma

rettangolare dai lati di m. 0,40 e 0,80. Passando dietro il pilastro e rivol-

gendo lo sguardo verso 1' apertura mi potei rizzare in piedi comodamente, che

la mia testa non toccava la superficie curva della volta ingegnosamente sca-

vata quasi a largo e comodo segmento sferico. Né basta questa curiosità, che

altra ben più importante ci colpisce : ad un metro d' altezza dal suolo e quindi
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bopra il pilastro vediamo bellissima porta, che mette a superba stanza, la quale

si estende per conseguenza sopra quella d' intiresso ; da questa stanza superiore

per altra porta a sinistra si passa in nuovo ambiente abbastanza vasto, ma

basso.

- Accanto a questa originalissima grotta a due piani si trova altra, un

po' interrata, ma molto vasta e coli' apertura rivolta a sud, la quale pure si

distingue dalle finora descritte o menzionate per avere una specie di trincea

lunga più di tre metri, scavata nel granito, e che mette direttamente alla

porta. Vi mancano le incassature e le scanalature.

- Ad ovest-nord-ovest di queste ed al sud-sud-ovest della prima a pochis-

sima distanza vedesi il nuraghe de S'aspro.

- A un quarto d' ora da Benetutti nella località Moii(/-i</)i Lollòe sempre

in granito havvene altia con vestibolo, apertura rivolta a sud-sud-est, che mette

in stanza bassa di forma curva, con cielo piano, con porta rimpetto a quella

d' apertiu'a. che introduce alla sua volta in seconda stanza, dalla quale con

porta in rettifilo colle altre due si passa in terzo vasto ambiente, estenden-

tesi specialmente sulla destra : stan vicini gli avanzi di due nuraghi distrutti

al basso, denominati Solaaodde e Nostatilc, ed i resti di un terzo pure distrutto

nella parte superiore chiamato Sisine.

- Ad im' ora circa dalla stessa borgata nella località, Minador^u (si pro-

nuncia Miiiadorrjiii) presso Rio Maunu v' è altra domus de g/'atia, cui stan

vicini i due nuraghi Pudighiiw. Non molto lungi di là si trova anche una

tomba di giganti nella località Orrios e nella tanca dello stesso nome di

proprietà del sig. Antonio Mulas Cocco, che volle farmi il presente di un vaso

di terra cotta e di un pendaglio di schisto, forato ad una estremità trovati

nella stessa tomba.

- Passo a quelle di Nuoro, le quali mostrano pure qualche singolarità

sulle finora conosciute. Sono tutte in granito, da 6 a 7 nella località Maria

Fruii:» sotto Val Verde non lungi dalla città sulla destra del torrentello,

chiamato Acqua de TAicfila, ed ima a Tanca Manna, in un podere dell' eg.

antico mio Don Gavino GalUsai. Nella visita delle prime mi faceva da guida

un vispo pastorello d'Orune. dove pure esistono di queste grotte sepolcrali,

conosciute col nome di concheddax de giaiias^ mentre a Nuoro si chiamano

sas domos de sas fadas od anche sas birghines ('). Devo però osservare che

(') n Bresciani a jiacr. 8.3 del suo libro: Costumi dell' isola di SarJefjna, comparati

roffli antichissimi popoli orientali, Napoli 1850, accennando a questi monumenti, che con-

sidera naturalmente come tombe e vede anche le lastre di chiusura, dice che vengono chia-

mati coroneddas ed anche domos de sas virfjines. Questi due nomi, però un po' modificati

esistono, ma localmente; infatti /(' cwuneddi, non coroneddas indica una località dove si

trovano varie di quelle «n'otte presso Sassari (vedi mio lavoro: Una pagina di preistoria

sarda, pa?. 10); l'altro di sas birghines, non domos de sas virgines, è conosciuto solo a

Nuoro:
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taluno mi diceva che questo nome di sas biryhiiies oggi è dato più alla regione,

che comprende le cm-iose grotte, che alle grotte stesse.

li Fra queste grotte per la maggior parte portanti le incassature, che

mostrano evidente la chiusura dalla parte esteriore, e molte volte anche bel-

lissime scanalature tutto all' intorno, ciò che non si vede in quelle di Bene-

tutti, ima particolarmente va ricordata per la sua singolarità. Ha oggi tre

apertm'e, rivolte a sud-sud-ovest, che mettono tutte e tre in vastissima stanza

larga 5 metri, profonda 3 ed alta nel mezzo 1,75, arrivando dalla parte destra

fino ad 1,80, cosi da superare quindi nell'altezza tutte le finora vedute e da

permettere ad un uomo di stare comodamente in piedi. Un pilastro rettango-

lare nel mezzo pare destinato a sostenere la volta. Sulla destra a poco più

di un metro di altezza dalla parete, che come le altre è verticale e stupen-

damente lavorata e quasi lisciata e fornita al basso di una specie di gradino,

sta r apertura della grotta sepolcrale, alta m. 0,72, larga 0,64, scanalata supe-

riormente ed inferiormente e colla stanza che non è più alta di m. 0,90. Delle

tre aperture, che mettono alla vasta stanza, quella di destra è fatta da poco,

giacché vedesi dalla parte interna come essa mettesse a stanza sepolcrale late-

rale, di c:ìì rimangono gli avanzi, vedendosi non solo degli accenni di scana-

latm'e, ma segnata nettamente anche l' incassatura.

^ Le altre semplicemente ricordate hanno le stanze interne che dall' altezza

di m. 0,90 vanno fino a m. 1,37. Non manca un bel nuraghe, quello di Tanca

Manna nella parte superiore ed in immediata vicinanza a quella rammentata

di Don Gavino Gallisai, fornita di vestibolo, un po' rovinato, e di una bella

stanza interna, la cui porta manca di scanalatura e coli' incassatm'a appena

accennata.

K Da Dorgali verso Orosei camminando sempre sul vulcanico, che si

abbassa repentinamente per sollevarsi di nuovo dopo aver oltrepassato im avval-

lamento, che fa vedere accanto alla strada una bella tomba di giganti, si arriva

dopo due ore circa al sommo del monticolo denominato Coaeas {d)e Gianas,

forse per le belle grotte sepolcrali che contiene e conosciute colà collo stesso

nome. Sulla cima e presso ad un nm-aghe, che sta a sud, ammirasi in lava

basaltica una di queste grotte coli' apertura rivolta a sud-sud-ovest, colla porta

quadrata di m. 0,42 di lato, con magnifico incassamento, che mostra dove

andava adattata la lastra di pietra per chiudere 1' apertm-a esteriore e murare

la grotta ; oltre ad una magnifica scanalatm-a tutto all' intorno nella soglia ;

ha bel vestibolo e due stanze, una dell' altezza di un metro e l' altra che di

poco r oltrepassa. Più avanti verso nord sempre sullo stesso monticolo vulca-

nico se ne incontra coli' apertura a sud-sud-ovest una seconda piena d' acqua,

alta m. 1,20, larga m. 2 e profonda da 2,50 a 3, divisa in due da diaframma,

che di poco si solleva sopra il pelo dell' acqua, ma più basso della soglia,

che esteriormente si solleva sopra il piano di m. 0,35 ed internamente di

m. 0,45 ; ha forma tondeggiante, colle pareti incurvate, mentre il fondo ed



il cielo sono piani ; ha nicchia nella parete di fondo abbastanza pronunziata;

la porta dell' altezza di m. 0,60 e della lai-ghezza di m. 0,40 è provvista

di scanalatura un po' rovinata, ma ciò che distingue questa coaca {d)e giana

da tutto le altro finora osservate si è che l' incassatiu-a si trova nettamente

nella parte interna, può quindi benissimo questa grotta aver servito d' abita-

zione, prestandosi a questa ipotesi anche le sue dimensioni, oltre aU' essere

circondata da varie altre coacas {d)e gicinas sulla medesima elevazione.

« Ancora presso Dorgali, 20 minuti più sotto di Su Campu de Lussurgia,

dove vedesi la conca {d)e giana già ricordata in gi-osso masso di calcare cre-

taceo ('), trovasene alti-a nella vera regione de Sa Picada de Lussurgia, pm-e

in calcare cretaceo, pur troppo anch' essa, sebbene in minor grado, manomessa

dall'uomo attuale: come l'altra è in masso isolato, ma più piccolo, sopra

il vulcanico : ha l' apertiura alquanto irregolare rivolta ad est-nord-est con stan-

zetta piccolissima. L' eg. signor Francesco ilereu, alla cui gentilezza devo la

visita di questa grotta, mi diceva ricordarsi della porta intera di questa conca

{d)e giana e che il guasto fu operato in quest'ultimo decennio. Lo stesso

signor Mereu mi faceva osservare che attorno a questa grotta, mancava quella

specie di ciu-ioso recinto fatto da grossi massi basaltici e che si vede attorno

all'altra in calcare cretaceo.

<. Da Dorgali ad Oliena ve ne sono 4 in Olloè, non lungi dal Cologone

e presso il fiume nella regione, che pure è conosciuta col nome di Dome de

Gianas. Non dimonticherò che da Dorgali ad Oliena lungo il sentiero vedonsi

tre tombe di giganti, colà chiamate gigantinos, e tutte tre violate, come ben

s' intende.

» A sud-ovest di OUena e ad un quarto d' ora dalle ultime case in regione

Peraghespe, in granito v' è ima bella conchedda de giana, alta da m. 1,20

ad 1,25, larga più di m. 2, profonda m. 1,50 coli' apertura rivolta ad est

e la porta alta da m. 0,50 a 0,55 e con incassatiu-a doppia per la chiusm-a

dalla parte esteriore. Questo povero monumento corre grande rischio di essere

distrutto, lavorandosi i massi di granito vicini da alcimi scalpellini.

f Altre due sono a Fenosu, sempre nei salti di Oliena per andare a Lulla

presso al salto di Dorgali.

>• Il vastissimo territorio di Orgosolo conta moltissime di queste grotte,

conosciute col nome di Domos o concas de Giana o jana: debbo un primo

e numeroso elenco di queste alla cortesia dell' eg. signor Luigi ilonni di

queir alta granitica borgata. La regione Adetto ne conta due a forse 10 metri

di distanza 1' una dall' altra ; Trìvuszais 4 a varie distanze ; Tetteae 2 ; Ghir-

ghiiìiKtri 2 a poca distanza l'una dall'altra; Bardu 1; Ixcfda Aadria 1;

Can^ichedda 2 a poca distanza 1' una dall' altra ed una di queste con pilastro

nella parte interaa ; Diritori una tentata, ma non compiuta ; Cheja 2 delle

(') Lavoro citato, nota pasr- 12.
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quali una di dimensioni non comuni ; Sirilò 3 vicine fra loro ; Orcccarva 4;

Loilie 2 ; Budduris 1 ; sas Molas 1 ; Usuliai 1 ; Lidurrc 2 ; Orveaosu 2
;

SOS Tremos 2 ; sa serra de sa Maiidra 1.

1 Ne troviamo im' altra a sus Carcinargius presso il confine fra il ter-

ritorio di Orgosolo e Fonni ; altra ancora nella tanca di Salvatore Cugusi ad

un quarto d' ora dalla cantoniera di sa Rem fra Fonni e Correboi nel posto

detto sa eredade o sa menta.

« A circa due ore da Fonni, sulla destra della strada per Mamoiada ed

a forse mezz" ora da questa originale borgata nella località sos bacìdles iste-

vèiie, se ne trovano 5 assieme al tentativo di una sesta sempre nel granito,

due piccolissime e tre molto grandi cogli ambienti non più alti di un metro:

anche queste domos de gianas, conosciute a Mamoiada col nome di Sas con-

cheddas d'istevène, con'ono rischio di essere distrutte, lavorandosi il granito

li presso.

» In Serìioiil, località a mezz' ora da Mamoiada sulla strada vecchia per

andare ad Oliena, ve ne son varie e si conoscono col nome di sus domos o

concheddas de serhoiii.

B Rammenterò quelle pur in granito a mezz' ora dall' ospitale borgata di

Villasimius al Capo Carbonara, nella località Nolèri vicino a Fortezza Vecchia

di quel pittoresco Capo. Una bellissima coli' apertura rivolta ad est-nord-est

con antistanza alta m. U,!MJ, lunga da 1,10 ad 1,15 e larga 1,40, per mezzo

di porta rovinata sulla sinisti-a, alta m. 0,80 e larga 0,40, mentre quella

d' ingresso è alta m. 0,60 e larga da 0,52 a 0,54, mette in stanza più ampia,

perchè profonda m. 1,80, larga 2,10 ed alta 1,25: dalla prima stanza si passa

alla seconda per soglia che s' abbassa di 0,40. Verso nord nello stesso blocco

gi'anitico ve n' era un' altra che fu rovinata dai marosi, che flagellano quelle

spiaggio e che distrussero altre di quelle grotte, che si trovavano nella mede-

sima massa granitica, ma dalla parte opposta e di cui oggi vedonsi solo le

vestigia.

" Alla spiaggia di Sirnins gli egregi signori Umana mi facevano vedere

due curiosi fabbricati in forma di tombe, che meritano certo 1' attenzione degli

archeologi, ai quali li addito: anche questi due avanzi, lavorati per la più

parte con massi granitici, sono conosciuti da quei terrazzani col nome di doìnos

de gianas. ma nulla hanno a che fare colle nostre grotte sepolcrali.

« Mi si disse che in Saatu Barzola (S. Bartolomeo) presso Sinnai ve

n' abbia una conosciuta col nome di domit de s'orcii. La relazione mi venne

confermata dal sig. dott. Zoccheddu, il quale m' aggiunse esistere ancora gli

avanzi di un' altra di queste grotte proprio a Siuuai in territorio Bellavista

e conosciuta col nome di grulla de s'orcu.

a Dissi (') che a Cossoine ed a Bonorva ve ne sono molte nel calcare

(') Lavoro citato, pag. 10.
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raioceuii'o. ^li piace qui a<;i,'iuugero ciò che mi dicea 1' eg. mio amico Pao-

lino Mossa a proposito di quelle grotte, colà conosciute col nome di domos

de fadas (case delle fate), cioè che queste fate dalla credenza popolare sono

trasformate in serpi, le quali, se veggono delle persone buone che fanno del

bene, danno loro buoni auguri, che in complesso sono delle profezie; se al

contrario vengono molestate danno imprecazioni tali che male coglie ai

disgraziati.

- Completerò questi brevissimi cenni col ricordare quelle nel quaternario

di Alghero a Casaggia, a Cugutu, a laniera, forse a 2U minuti dalla città.

Pur troppo ho dovuto quivi assistere io stesso alla distruzione di alcune di

esse semplicemente per trarne della pieti-a da costnizione ed il signor Dome-

nico Accardo, che mi teneva gentile compagnia in quella escursione, mi aiu-

terà certamente nel protestare presso le autorità locali contro quel!' opera van-

dalica. Uarameuterò, come un buon vecchio, certo Pala Luigi, proprietario

di un terreno racchiudente alcune di quelle domos de gianas e che ci assi-

curava che egli mai ed a nessun prezzo avrebbe permesso che fossero demo-

liti quei monumenti, inteiTOgato da noi sull' essenza di quelle grotte, ci rispon-

deva con queste testuali parole : penso sieno costruite prima della venula

di Dio (intendeva forse Cristo) ed abbiado servito da tombe ! '

.

Botanica. — Diagììosi di funghi nuovi. Nota II. (') del Socio

G. Passerini.

« 41. Melaxopsamma iNCRUSTAXs Passcr. hb. — Perithecia gi-egaria,

contigua, atro-incrustantia. subconoidea. opaca, ostiolo simplici pertuso. Asci

oblongo-clavati. paraphvsibus tenuibus obvallati, 8 spori, 82-90 X 18,5 : sporae

distichae fusiformes. medio septatae et arcte constrictae. loculis biguttulatis.

hyalinae, 22-27X5.

a Sporae ut in Zignoella Campi Sillii Sacc. sed majores.

- Nel legno secco denudato di Persico; Vigheffio presso Parma. Estate.

- 42. Melaxopsamma australis Passer. hb. — Perithecia supertìcialia,

subglobosa, astoma ? atra. Asci perbreves sacculati, membrana crassiuscula.

paraphysibus pai-cis, aequantibus, cincti. 8 spori, 25 X 7,5 : sporae lagenaefor-

mes, medio septatae et constrictae, loculo altero rotundato, altero angusto,

subacutae, hyalinae. 9-12 X 5.

- Ne' ramicelli sottili e secchi di Ginepro, con Lophiostoma Juniperi

Fbr.. liiplodin sp. e Iriiiacrium subìile Riess; Vigheffio presso Parma.

- 4:3. Amphisph.veria umbrixoides Passer. hb.— Perithecia subsparsa,

superficialia vel basi vix insculpta, carbonacea, subglobosa, ostiolo papillato.

Asci paraphysibus tenuibus stipati— : sporae oblongo-fiisiformes . prope

(') Vedasi p. 3.
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medium septatae et constrictae, loculis ni plmimum valde inaequalibus ; initio

hyaliuae, biguttulatae, tandem fuligineae vel castaneo-fuscae, 23-28 X 7,5-9. —
" Ad Amphisphaeriam umbrinam fructificatione accedit, sed perithecia

multo minora et sporae plus minusve, et iuterdum vehmenter, constrictae.

" Nella vecchia scorza degli Ippocastani ; Parma nel Giardino pubblico.

" 44. Leptosphaeria cirricola Passer. hb. — Perithecia sparsa, su-

perficialia, atra, ostiolo papillaeformi. Asci clavati, basi longe attenuato-sti-

pitati, 8 spori, paraphysibus tenuibus obvallati, 65-75 X 7,5-8 : sporae distichae

vel oblique mouostichae, fusifonnes, leniter arcuatae, 5 septatae, septis erti-

mis tenuioribus et interdum obscm'is, haud constrictae, loculo altero ex inter-

mediis paulo crassiore, olivaceo-fuscae, 17-18X5.

" A Lejìtosphaeria viaeall Passer. differt peritheciis discretis non maculi-

colis, crassioribus, et sporis 5-septatis brevioribus etc.

i Nei viticci aridi denudati della Vltis vinifera; a VigheiBo presso Panna.

Estate.

« 45. Leptosphaeria dichroa Passer. hb. — Perithecia spai-sa, sub-

cutanea, atra, sphaeroidea, ostiolo minuto erumpente. Asci tubulosi vel vis

clavati, 8 spori : sporae oblique monostichae vel subdistichae, oblongae, utm-
que- obtusae, triseptatae, non constrictae, rectae, loculis intermediis majo-

ribus, castaneo-fuscis, interdum guttulatis. extimis multo minoribus, hyalinis,

15-17 X 5-6 : paraphyses non visae.

« Leptosphacriao vagahmidae Sacc. px'osima, sed sporae piane diversae.

Au novi generis typus ?

" Nei rami secchi della Beidzia scabra; Parma nel R. Orto Botanico.

a 46. Leptosphaeria bella Passer. hb. — Perithecia subgregaria

vel sparsa, punctiformia. at;a. Asci oblongo-clavati
,

paraphysati, 8 spori,

45-65X10-12: sporae distichae, oblongo-ellipticae, triseptatae, non vel vix

constrictae, loculo penultimo interdum panilo ampliore, fìavae, 12-15X5. —
a Ne' ramicelli fracidi della Cliondrilla jiiacea. Vigheffio presso Parma.

" 47. Leptosphaerla Asparagi Passer. hb. — Perithecia laxe gi-e-

garia, epidermide tecta, dein nudata, globosa, atra, ostiolo vix perspicuo.

Asci oblongo-clavati, paraphysati, 8 spori, 60-90 X 10-12,5: sporae fusiformi-lan-

ceolatae, distichae, 7-9-septatae, 20-22,5 X 5, flavae.

« Nei rami secchi di Asparagus officinalis, insieme a Phoraa Asparagi

Sacc; Parma. Primavera.

a 48. Leptosphaeria Xiphii Passer. hb. — Perithecia sparsa, minuta,

hipodermia, ostiolo punctiformi atro tandem emerso. Asci oblongo-clavati.pa

raphysibus tenuibus obvallati, 8 spori, 62-70 X 9-10 : sporae distichae, oblongo-

cyliudricae, apicibus obtusis, 5-7 . septatae, loculo nullo inflato, 17,5-20X5,

castaneae.

a A Leplosphaeria Vecti Ces. et DNtrs. sporis brevioribus, loculis aequa-

libus praecipue ditlert. An varietas ?
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• Jfelle foglie languide a metà arsiccie dell' //vs foelidissima; Tabiano

Prov. di Paiola. Piimavera.

- 40. Li:i'TOSi>ir.vERi.\ seui.\.t.\ Pascer, hb. — Peritliecia esigua, atra,

per epidermideui rimosam parallele seriata, ostiolo minuto, acuto. Asci oblongo-

clavati, paraphvsati, 8 spori, 50-60 X 9-10 : sporae distichae fusiformes, rectae

vel curxTilae, 0- 1 1 septatae, loculis aequalibus, flavidae, 22-25X2,5-3. —
- Nel culmo fracido di Zea Mai/s insieme ad Eplcoccum neglectiim Desm.:

Vigheflio presso Panna.

^ 50. Leptospii.ìeri.\ fuscidula Passer. hb. — Perithecia pusilla

sparsa vel subgregaria in maculis linearibus albicantibus, subsuperficialia, atra,

ostiolo acuto. Asci cylindrici, aparaph^sati, 8 spori, 55-80 X 10-12: sporae fusi-

formes, biseriales, rectae vel curviilae, tiùseptatae, non constrictae, loculo altero

subultimo non vel vii crassiore, olivaceo-fuscae, 17-20X5-6.

- A teptosphaeria Leersiana Sacc. sporamm magnitudine et colore ditfert.

^ Nelle foglie aride della .Velica altissima ; Parma nel R. Orto Botanico,

li 51. Leptosfiiaeki.v Bryzae Passer. hb. — Perithecia supeiUcialia,

sparsa pusilla, subglobosa, atro-nitida. Asci oblongi, saccato-ventricosi, basi

breviter angustati, 8 spori, 55 X 17-18: sporae tristichae, elongato-fusiformes,

rectae vel cm-vulae, triseptatae. flavidae, ad septum medium vix constrictae

et interdum scissiles, loculis quandoque guttulatis, 35-40 X 5,5-6. Paraphyses

non visae.

« Ne' culmi e peduncoli secchi della Brì/:-a media ; sul Monte Prinzera,

Prov. di Parma.

li 52. Lei'tosph.vekia dactylina Passer. hb. — Perithecia remote

spai-sa, tecta, epidermidem sublevantia, globosa, atra. Asci clavati, pai'aphy-

sati, 8 spori, 62-85 X 10 : sporae subtiistichae, multiseptatae, fusifoiines, loculis

guttulatis, aequalibus, flavae, 20-25 X 3,5-4.

« Leptosphaeriam seriatam fructitìcatione aemulatur, sed poritiieciis multo

grandioribus, diversissime dispositis, primo obtutu distingueuda.

<i Ne' culmi aridi della Dactylis glomerata; Vigheffio presso Parma.

i. 53. Oiileria aujecta Passer. hb. — Perithecia in ligno exarido et

nigiificato sparsa vel subgregaria, parvula, sphaeroidea, atra, ostiolo minuto,

papillato. Asci cylindiici, paraphysibus tìlifonuibus stipati, 8 spori, 65 X 7,5-8:

sporae oblongae, primo liyalinae, 4-guttulatae, dein 3 septatae, loculis subae-

qualibus, jam intra a.scos medio secedentes, 15 X 5.

- Sul legno denudato di Pioppo; Baganzola presso Parma.

- 54. Metasphaeria Pampinea Passer. hb. — Perithecia epiphylla

in macula ampia exarida crebre sparsa, vii prominula, tecta. Asci breves, sub-

clavati, basi In-eviter constricti, 8 spori, 45 X 10: sporae biseriales, fusiformes,

aequales, 7-9 septatae, rectae 22-23 X 3, in asci lumine flaveolae, ejectae sub-

hyalinae.

• Su foglie languide di vite; Vigheflio presso Parma. Ottobre.
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« 55. Metasphaeria sarmenticola Passer. lib. — Perithecia crebre

sparsa, sublineari-seriata, ostiolo minuto, atro, emerso. Asci eximie clavati,

breviter stipitati, 8 spori, paraphysibus teniiibus, parcis immixtis, 80-100 X 12 :

bporae fusiformes, distichae, 6-7 septatae, non eoustrictae, leviter cm-vae, hya-

linae, 25-30X5.

1. Sulla scorza di sarmenti secchi di vite. Parma.

K 56. Metasphaeria tinctoria Passer. lib. — Perithecia secus ma-

tricis strias digesta, minuta, piistulaeformia, tecta, atra, ostiolo obtiiso vix

emerso. Asci clavati, basi attenuati, 75 X 10, paraphysibus tenuibus nume-

rosis obvallati : sporae fusiformes rectae vel vix cm'vae, leniter 3 septatae. non

constrictae, utrinque acmninatae, hyalinae, 20 X 5.

" Nei ramicelli secchi di Genista tinctoria ; CoUecchio presso Parma.

« 57. Metasphaeria sAMBUCi Passer. hb.— Perithecia sparsa, tecta, mi-

nuta, ostiolo perforante. Asci clavati, paraphysibus tenuibus stipati, 70-80 X 10:

sporae fusiformes, triseptatae, constrictae, hyalinae, loculo subultimo intiato,

interdum maxime, et lune transversim diviso ; ideoque sporae 4 septatae,

20X5-7 (loculus intìatus).

« Nei rami erbacei secchi del Sambiicus Hi(jra; Gajone presso Paima.

B 58. Metasphaeria Janiculi Passer. hb. — Perithecia epiphylla,

crebre sparsa, punctifonuia, carbonacea, ostiolo papillato, vix prominulo. Asci

oblongi, saepius obclavati, paraphysibus tenuibus superautibus intermiitis,

8 spori, 50-80 X 12,5 : sporae distichae vel oblique monostichae, fusiformi-ova-

les, 4-5 septatae, vel potius endoplasmate 5-6-partito, hyalinae 20 X 7,5.

» NeUe foglie sternate àtiW' Evonijnms juponica. a Roma sul Gianicolo,

fra gli esemplari distribuiti dal De Thiimen nella Mijcotheca nniversalis

n. 579, sotto Sphaeropsis Eoonjjmi^ e raccolti dal compianto C. Bagnis.

» 59. Metasphaeria Cichorii Passer. hb. — Perithecia sparsa, tecta,

minuta, pustulaeformia, ostiolo punctiformi, atro emerso. Asci clavati, sensim

basi attenuati, paraphysibus numerosis tiliformibus superati, 8 spori; sporae

biseriales, clavatae, 4 septatae et constrictae, loculo penultimo latiore, hya-

linae, 20-25 X 7,5 (loculus latior).

» Nel caule e nei rami secchi di Cichorimn Inli/bur, VighefiRo presso

Parma. Estate.

» 60. Metasphaeria Fontanesiae Passer. hb. — Perithecia crebre

sparsa, tecta, minuta pustulaeformia, ostiolo punctiformi atro erumpente, con-

textu fuligineo, minute celluioso. Asci oblongo-clavati basi attenuati, para-

physibus tiliformibus stipati, 8 spori, 70-85 X 10: sporae oblique biseriales, fusi-

formes, cm-vulae, primo medio septatae et arde constrictae, dein triseptatae,

loculo altero ex intermediis tumidulo, hyalinae 20 X 5.

B A Metasphaeria socia Sacc. cui aflinis, characteribus aUatis satis di-

versa videtui-,

« Nei rami secchi di Fontanesia phyìlireoides ; Parma nelR. Orto Botanico.
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i (il. Mktaspuaeria ai.ra Passer. hb. — Jlaoiilae subdiscoideae, eiii-

phyllae, albae. margine l'u.sco-rubigino,so cinctae, peritliecia sparsa voi gregaria,

punctiformia, atra, epidermidem perforali tia. foventes. Asci subfusifonnes, ses-

siles octospori, 42 X 7,5-8 : sporae fusiforines, rectae vel curvac, 3-septatae.

livalinae, 2(> X ó. loculo penultimo tumidiusculo.

' Nelle foglie languenti del l'opnlus alba ; a Sorbolo lungo l'Enza, Pro\.

di Parma.

« 62. Metasphaeria Cyparissi Passer. hb. — Perithecia sparsa vel

subgregaria, teeta. pustulaeformia, subglobosa, enmipentia. atra. Asci clavati,

parapbysibus tenuibus ol)\ aliati, 8 spori, (52-87X10-12: sporae subdisticbae

fusilbrmes triseptatae, medio constrictae, loculis guttulatis, hyalinae, 17,5 X 5.

• Nelle coccole del Cupressm pijramidaUs ; a Talignano Prov. di Parma.

1. 63. Metaspiiaeria Lolii Passer. hb. — Perithecia spai-sa, tecta, sub-

globosa, atra. Asci paraphysati, oblougo-cyliiidrici, vix stipitati, 35-50 X 7-8.

8 spori', sporae distichae fusifonnes, leniter arcuatae, utrinque acuminatae,

15-20X2,5-3: tenuissime triseptatae, chlorinae. praesertim in asci limiine;

ejectae subhyalinae.

i Nella rachide secca del Lolium perediK' insieme a Phoma Lolii Passer.

ined.; a Vigheffio presso Parma. Autunno.

B 64. Teichospora vinosa Passer. hb. — Perithecia subgregaria, ma-

culas griseas oblongas in Ugno denudato, intus vinoso-rubido. formantia, de-

pressa, fusca. opaca, ostiolo obsoleto. Asci cyliudrici subclavati, basi attenuata

stipitati, 125-150 X 10-12, pai-aphysibus tenuibus, superantibus stipati, 8 spori:

sporae obliquae uniseriales fusiformes, 5-9 septatae ad septa plus minus con-

strictae, loculis nonnuUis septulo longitudinali divisis : primo ilavae, deiu fii-

scae. 2.5-30X8-9.

i Nel legno denudato di Pioppo; Yigheffio presso Parma. Estate.

. 65. Ophiobolus Clematidis Passer. hb. — Perithecia sparsa, gloliu-

losa. tecta. ostiolo cylindrico, acuto, emerso. Asci non, vel brevissime parapliy-

sati, cylindi-ici, tortuosi. 90 X 6 : sporae filiformes, continuae, vel remote obscm'e

septulatae, ascos subaequantes, hyalinae, l,5,/( crassae.

t Sporis hyalinis non guttulatis, brevioribusque ab Ophiobolo vulgari

Sacc. videtm- diffen-e.

» Nei cauli fracidi della Clematis Vitalba : Vigheffio presso Parma. Estat.-.

K 66. OphiobolI'S capitatus Passer. hb. — Perithecia basi plana 11-

gno adnata, tecta, ostiolo atro globoso, basi contracto, tantimi emergente
;

dein epidermide consumpta nudata, contextu parenchymatico fuligineo. Asci

cylindi-ico-clavati, non vel spurie pai-aphysati. 100-120 X 7,5: sporae tiliformes,

curvac, multiuucleolatae, denique multiseptatae. hyalinae, 75-85 X 2,5.

- Ostiolo capitato facile dignoscenda species.

' Nei ramicelli aridi di Saaloliiia Chamaecyparissm; Parma nel K. Ortn

Botanico.
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s 67. Ophiobolus tenuis Passer. hb. — Peritliecia crebre sparsa, tecta

conica, basi plana adnata vel inscnlpta, ostiolo eylindrico brevi, obtuso, atro,

vix emerso. Asci tubulcsi, basi longe attenuati, paraphysibus numerosis lia-

vidis aequantibus stipati, tetraspori, 100 X 5 : sporae in asci lumine flavidae,

pluriseptatae et nucleolatae, 87 X 1,8.

Ophiobolo persoliiio Ces. et DNtrs videtur affiuis, sed peritheeia calva et sporae

breviores.

IL In uno stecco arido indeterminato; Parma.

" 68. Melanospora {Blvonella) Lycopersici Passer. hb. — Peritheeia

solitaria sparsa vel parce gretjaria, erumpentia. carnoso-diaphana, e globoso

conica, ostiolo acuto fus^cidulo, basi epidermide rupta arcte cincia, decidua. Asci

munerosi, cylindi-ici, aparaphysati, 8 spori: sporae imiseriales, ellipticae, septis 5

transversis cimi longitudinali mediano, olivaceo-hyalinae, 15-20 X 7-10.

i Osservata una sola volta nell'anno 1883 sui cauli vivi, che manda a

male, del Sohininn L//eopers/ciini; Panna.

« 09. MicROPELTis AEQiiivocA Passer. hb. — Peritheeia minima

.

sparsa vel laxe gregaria, epidermide innata, soutata, astoma, atra, tandem

decidua, membranacea, contextu fumoso, obscure celluioso, margine subfibroso,

hyphis repentibus torulosis fumosis accedentibus. Asci aparaphysati subglobosi

vel ovati 25-30 X 20-25, vel interduui (an madore ?) oblongo-clavati, 60 X 15 :

sporae octonae, conglobato-tristichae, in ascis oblongatis bi-subtristichae, oblongo-

ellipticae vel subspathulatae, quadriseptatae, hyalinae, 12-17,5X5.

" Nei ramicelli secchi di Pritiius (À'rnsm; Vigheffio presso Parma. Estate.

t 70. LopjiiorREMA FiiXTANESiAE Passcr. hb. — Peritheeia sparsa vel

gregaria, ligno immersa, ostiolo lato, compresso, integro, emergente, atra.

Asci elongato-clavati, paraphysibus tenuibus stipati. 8 spori, 80-125X8-10:

sporae oblique imiseriales vel subbiseriales, fusiformes, rectae vel curvae,

utrinque acuminatae, 4-6 nucleatae, medio-septatae et vis constrictae. dein

3-5 septatae, perfectae hyalinae, 25-35 X 5.

- A Lophlotrenìa crenato diifert ostiolo integro, sporis hyalinis etc.

i Nei rami fracidi della Fontaiiesia pliìjllireohìc'i<: Parma, Orto Botanico.

- 71. LopniosTOMA ENDOPHi.oEUM Passer. hb. — Peritheeia endophloea

insculpta, suljglobosa atra, ostiolo lato, compresso, subdolabriformi emer-

gente. Asci cylindrico-clavati, basi attenuati, 75-100 X 10 paraphysibus tenui-

bus obvallati, 8 spori: sporae distichae vel monostichae, fusiformes, 5-7 sep'.a-

tae, non constrictae, interdum loculis mediis, uno alterove, septo longitudinali

divisis, 20-25X5-8.

» Lophiostomatc pscndomacrostomo Saec. affine, sed situ et sporis distin-

giieudum. An ob septulos nonnuUos lougitiidinales ad genus Lopìùdivm dii-

cjndiun ?

« Sulla faccia interna della scorza di Persica vulgaris ; Vigheffio presso

Panna.
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. 72. Lui-mouM RiTuo Passer. hb. — Peritliecia sparsa voi subgre-

garia, tecta, ostiolo compresso, lineali, atro-uitido, vix promiuulo, instructa.

Asci clavati basi attenuati, paraphysibus cnpiosis fìlifonnibus superantibus

obvallati. 8 spori. 75X1."): sporae distieliae fusiformes, 5-raro-t) septatae. lo-

fulis uniguttiilatis vel paucis biguttulatis, hisque tandem locub) lon<,ntiKlin:ili

divisis, 23 X 7.5. flavo-fuscae.

.; Nel caule fracido MV Fchiiiops lìitro : a Oiajone presso Parma.

. 73. Loi'iiiKiiM iNHi's Passer. hb. — Peritheeia spai'sa vel subg.e-

garia, basi insculpta. subglobosa, ostiolo compresso, lineari vel etiam infiato

et varie deformi, saepe sterilia. Asci oblongo-subclavati pai-aphysibus filifor-

niibus stipati, 8 spori, 75 X 5 : sporae elliptico-oblongae, initio hyalinae. medio

septatae, dein e luteo fuscae. 3-7septatae et murifonues. loculis guttulatis.

22-27X8-10.

- Nella scorza annosa degli Ippocastani: nel Giardino pubblico, Parma.

- 74. PsEDDOGRAPHis BUXicoLA Passer. hb. — Peritheeia per epider-

niidem tissam emergentia, sessilia. atra, recta. vel curva, labiis distantibus

tenuibus, integris vel eroso-crenulatis, disco atro, anista. Asci clavati, basi

attenuato-stipitati, paraphysibus tiliformibus obvallati, 63-75X12: sporae disti-

chae ovali-oblongae, subfusiformes, 5-plm-iseptatae, hyalinae, 22-25X7,5-8.

- Sulla scorza ancor verde de' ramicelli di Bì'.ms seìiipervircus a Vighef-

tìo presso Parma.

- 7ó. Gloxiopsis roburxea Passer. hb. — Peritheeia supertìcialia.

gregaria, lineari-elongata, recta vel flexuosa. atra, levia, labiis rotundatis ri-

mani angmitam linearem relinquentibus. Asci oblongo-clavati apaiaphysati,

IÌO-75X 10-12, 8 spori: sporae subdistichae oblongo-ovales, 3 septatae, loculis

-pto longitudinali divisis, hyalinae, 12,5 X 5.

^ Sul legno denudato di quercia; Viglieffio presso Parma.

i 70. Lecanidiun anceps Passer. hb. — Ascomata subcorticalia erimi-

pentia, pulvinato-discoidea. margine tenui vix elevato cincia, solitaria vel sub-

gregaria, et tunc varie difformia, extus atra, intus albida. Asci oblongo-cla-

vati, paraphysibus tenuibus aequantibus, apice non incrassatis, stipati, basi

breviter incurve stipitati. 8 spnri, 125 X 15 : sporae distichae vel oblique mo-

nostichae, clavatae. initio pluriguttulatae. dein 7-9-septatae, guttulis evanidis.

iiyalinae, 40 X 7,5.

» Lecanidioii alralim fnictiticatione appropinquat, sed ascomatum erum-

l>entium forma, et paraphysibus haud clavatis diversmn.

- In ramicelli fracidi del Lujminm vuhjarc; Vigheffio presso Panna -

.

Ke.ndico.nti. 188G. Yol. Ili, 1» Sera. 13
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Gbimica. — Trasformadone del furfurano in pirrolo e natura

chimica del loro gruppo fondamentale. Nota IL (^). di F. Canzoneri e

N. Oliveri, presentata dal Socio Cannizzaro.

Sulla costitiizione del gruppo furfuranico.

Sintesi dell'» naftalina con anilina e furfurano.

I.

HC = OH.
> Ammessa pel fiu-ftirano la formola | )>0 , esso dovrebbe com-

HC = CH/
portarsi come gli alcooli ed i glicidi verso i fenoli, gli idrocarburi e le am

mine aromatiche (-); abbiamo pertanto tentato la seguente esperienza.

^ Un miscuglio di cloriu-o di zinco, acido pìromueico ed anilina, nel rap-

porto di grammi 40 del primo, grammi 20 del secondo e grammi 30 di ani-

lina, distribuito in due tubi, che vennero chiusi alla lampada, l'abbiamo

riscaldato per 8 ore a 160°. All'apertiu-a dei tubi notammo una leggera

pressione.

« Il contenuto, massa bruna, dopo averlo stemperato nell'acqua, l'abbiamo

distillato col vapor d'acqua, con che passò tutta l'anilina che non si era

combinata; il residuo del pallone, trattato a caldo, lasciò sul filtro una so-

stanza bruna peciosa, la qiiale, per ripetute cristallizzazioni dall'alcool acquoso

e decoloramento con nero animale, ci fornì un corpo cristallizzato in piccoli

aghi prismatici, fusibili a 125", che all'analisi diede numeri vicini a quelli

richiesti dall'auilide dell'acido piromucico:

C4H3O.CO.NH.C0H5;
grammi 0,2324 di sostanza ci diedero, infatti, gr. 0,5952 di anidride carbo-

nica e gr. 0,1185 di acqua, cioè per cento:

Carbonio 69,85

Idrogeno 5,67.

« La teoria per CuHgNOj richiede per cento:

Carbonio 70,50

Idrogeno 4,81.

" La sua natura ci venne confermata dalla saponificazione con soluzione al-

coolica di potassa, che ci ha fornito anilina ed acido piromucico.

" Modificando l'esperienza, in. modo di avere il furfm-ano allo stato na-

scente, ed elevando la temperatura sino a 300°, siamo riusciti ad ottenere

dei risultati decisivi.

« Grammi 20 di acido piromucico, gr. 12 di ossido di calcio, gì-. 40 di

(1) Vedi pag. 32

(2) Liebmann, Berichte voi. XIV, p. 1842 ; (ioldschmidt, Ber. XV, p. 1425 ;
Louis,

B. XVI, p. 105; Pnid'Uorainu, Bulletiii XXVIU, p. 1G2; Skraup, Monatshefte 1. 1, p. 316.



cloruro di zinco e gr. 30 di anilina mescolati intimamente, si sono introdotti

iu tre tubi di vetio robusti, che. chiusi alla lampada, vennero riscaldati per

12 ore a circa 300". Aperti i tubi, non abbiamo osservato pressione alcuna;

la massa aveva preso im colorito bruno ed emetteva l'odore caratteristico della

iiaftilamina ; non potendola distaccare dal vetro, abbiamo spezzato questo ed

il tutto, stemperato nell'acqua alcalinizzata con potassa caustica, fu trattato

ripetutameute con etere. L'estratto etereo, filtrato e distillato, lasciò come

residuo, un liquido bruno semisolido che fu sottoposto alla distillazione. La

maggior parte passò tra 170-200" (anilina), quindi il teimometro salì rapi-

damente, ed abbiamo raccolto un'altra fra/ione fra 290-310", la quale si

rapprese in una massa cristalliua. Non tentammo purificarla per cristalliz-

zazione, stante la poca quantità di essa, ma una parte l'abbiamo trasformata

in cloroplatinato, precipitando la sua soluzioae alcoolica, addizionata di goccie

di acido cloridrico, con cloruro platinico e lavando il precipitato con etere.

- Il cloroplatinato si presentava come una polveri- cri.-tallina, giallo-

bruna, insolubile nell'acqua, alcool ed eteru.

- Una determinazione di platino nella sostanza, seccata a 100, ci ha

l'oraito i seguenti numeri:

- Grammi 0,31.54 di sostanza diedero Ltrammi 0.0895 di platino, cioè

per cento :

Platino 28,39.

- Il cloroplatinato di naftilamina (Ciò Hi", XHCl),, Pt CUrichiede per cento :

Platino 28,22.

* Onde meglio identiiìcare questa base abbiamo fatte le seguenti reazioni :

- Una soluzione alcoolica di essa, per aggiunta di alcune gocce di so-

luzione alcoolica di acido nitroso, prese una colorazione gialla e per addi-

zione poi di acido cloridrico assunse un colorito rosso-fucsina.

« Dopo ciò possiamo concludere che questo prodotto della reazione fra

l'anilina ed il fm-furano, allo stato nascente, in presenza di clorm'o di zinco,

non è che ff-naftilamina.

" Tale condensazione, con eliminazione di HjO, rischiara sufficientemente

la struttura atomica del furfurano
;
poiché la fonnazione della naftilamina

si spiega nel modo più naturale, quando si ammetta, per il forfmaiio. la

I.

HC = CH
costituzione sopraindicata | yO,

HC = CH/
CH CH

per la seguente equazione:

CH CH

CH

CH

.«/- \,CH

CH C.NHj

CH
+ HjO;
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mentre se al fiirfurano si desse l'altra costituzione, con una catena chiusa

CH — CHs
fra i quattro atomi di carbonio

|| |
\0 , una tale reazione potrebbe

CH — CH/

spiegarsi, solo ammettendo una scissione nel gruppo furfuranico ed una dispo-

sizione diversa dei legami fra gli atomi di carbonio
;
quando in questo caso,

sarebbe da prevedersi piuttosto la formazione di un altro composto, che pos-

siamo esprimere con quest'altro schema:

CH CH

HC — CH. HC
Il 1 >

HC— CH/ HC
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tbrmola II, con i quattro atomi di carbonio tra loro disposti a catena chiusa,

non ci sembra abbastanza giustificata, poiché tutt'ora non è provato che

l'isomeria doijli acidi maleico e fumarico sia una isomeria fisica, analoga a

quella degli acidi tartrici, ed ancorché così fosse, nella riduzione dei due

carbonili rimanendo a ciascuno dei loro atomi di carbonio una valenza libera,

e più facile (nel campo delle ipotesi) ammettere che l'equilibrio di ciascun

atomo di carbonio venga ristabilito coU'atomo di carbonio con cui si trova

in relazione diretta, anziché con quello da cui è staccato:

Il
HOH

HC— C\ HC = CH.
I| >NH+ 6H=

I
>NH.

HO— C / HC = CH/
Il

• HOH

- È di maggior peso l'osservazione dedotta dal fatto che il pirrolo.

mentre addiziona facilmente due atomi d'idrogeno per trasformarsi in pÙTO-

lina, è poi molto più resistente alla successiva riduzione per convertirsi in

pÙToUdina, per ammettere la struttura:

HC— OH. HC = CH.

Il
.

I

. >NH invece deUa | >NH.
HC— CH/ HC = CH/

II. I.

- Pur nondimeno questo fatto isolato non si può imporre sulle prove

finora accumulate in favore della formola I, tantopiù che ad esso può darsi

un'interpretazione più semplice, nell'ammettere che la riduzione non avvenendo

in un solo tempo, i prodotti graduali di e^^sa possono essere meno disposti

all'ulteriore riduzione.

Conclusioni.

- Dall'esperienze sopra descritte possiamo dedurre:

t 1° Ch'è dimostrata l'identità del gi-uppo fondamentale « C4H4» del

furfurano e del pirrolo.

t 2" Che questo nucleo fondamentale - C, H, = deve avere l'aggruppa-

1 I

mento atomico HC= CH— CH^CH, che viene chiuso a catena, rispettiva-

mente da un atomo di ossigeno nel furfurano, e dal gruppo imidico nel

pin-olo, come ha provato la sintesi della naftilamiua per mezzo del furfm-ano

e dell'anilina.

- 3° Che il fiufurano, pel fatto della sua condensazione col nucleo

benziuico, eliminando acqua, come avviene con- gli alcoli e coi glicidi verso

i fenoli, gì' idrocarburi e le ammine aromatiche ('), deve ritenersi un glicide

meglio un anidride del glicol sconosciuto OH—CH=CH—CH=CH—OH.
o'-

(') Loco citato.
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- 4" Che la metilamminaj ritrovata t/a i prodotti della distillazione secca

dell'acido piromucico, uon deve considerarsi come prodotto naturale della rea-

zione, ma sibbene originata dalla carbonizzazione di quella porzione di sostanza

che, in vicinanza delle pareti della storta, risentiva dippiù l'azione del calore.

» Prima di por fine alla presente comunicazione facciamo notare, che

tutt'ora mancano, nella serie del fiu'furano, dei composti interessanti, come

acetoni, di carboacidi ecc. e prodotti isomerici, paragonabili ai corrispondenti

del pirrolo (tanto arricchito dal Ciamician) e del tiofene, composti che po-

trebbero dimostrare vieppiù l'analogia tra queste tre interessantissime sostanze;

e che noi, a questo scopo, siamo in corso di prepararne qualcuno dei più

importanti ".

Biologia. — I. Nuove osservanoni suWetevogenia (') del Rhabdo-

nema {Angidllida) Intestinale. — II. Considerazioni sull'eterogeniu.

Nota del prof. B. Grassi e di R. Segrè, presentata dal Socio Todaro.

" r. Ci permettiamo di cominciare con un cenno storico, clie ha per

iscopo di assegnare iMicuique fttmm (-). Uno di noi (il Grassi) ha pel primo

avanzata la supposizione che Yanguillida inlcstinatls fosse eterogenica come

Yascaris ìiigroveiiosa e che Xangidllula stercoralis non fosse altro che la di

lei forma libera. Questa supposizione era basata sui seguenti motivi : 1° Nel

cadavere dell'uomo in Italia non s'incontra mai l' anguillula stercoralis (il

Grassi) ;
2° L' anguillula iiile!<tiiialis si presenta sempre sotto una forma sola

(non si sa bene se ermafrodita con abito femminile o se femmina parteno-

genetica; forse femmina partenogenetica) non mai cioè a sessi separati, e ciò

a somiglianza àdYoRcuris nigrovemsa (il Grassi); 3° Coltivando quegli em-

brioni che il Grassi aveva dimostrato d' anguillula iiilesli/ialis, il Perroncito

ha ottenuto una forma che può ritenersi identica all' aiiguillula stercoralis

del Bavay. Siccome però il Grassi parecchi anni prima, coltivando gli embrioni

d' anguillola intestinale (senza incubatrice perchè non disponeva di questo

strumento) non aveva potuto far sviluppare l'anguillola stercorale, così gli re-

stava il dubbio che il Perroncito, e conseguentemente anche il Bavay, fossero

stati ingannati dai nematodi liberi e che quest'anguillola stercorale non fosse

altro che un nematode libero. Perciò l'eterogonia dell' anguillola intestinale

restava dubbiosa : per ammetterla però bastava soltanto verificare che, com'era

probabile, il Perroncito non era stato ingannato dai nematodi liberi : ba-

stava dunque ripetere l'espermehio del Perroncito colla semplice precauzione

d'escludere i nematodi liberi. Ma pur troppo al Grassi mancava il materiale

per questo facile esperimento e perciò egli nella Gazzetta degli Ospedali

del 21 maggio 1882 si limitava a scrivere: « sarei inclinato a supporre

(1) .\leuiii scrivniio etovógiinia, allri elcrogcnia.

() Di iiUL-sti cenni sturici assume l'intera resp msaljilità il (ìrassi.
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che r anguilbda ìiilestiiiaUs fosse etcrogeaica coìììc /' asca/'is uiijroreaom

K il 2 decembre 1882 (Giornale della Kegia Accademia di Torino, pub-

blicato nel febbraio 1883) egli soggiungeva « Le aiiguillule stercoraU, ot-

ledute una volta dal Perroncito collwaiido le larve d'aagidlliila iiitcsli-

mle. sono forse forme libere dell'anguillola intestinale; questa probabilmente

è elerogenica come l'ascaris nigrovenosa. Può darsi però che il Perroncito

sia stato ingannato dai nematodi liberi ; in questo caso la sopposta eterogenia

scompare ' . Alla metà del decembre 1882 il dott. Seiferfc a Wiir/l>urg, coltivando

gli embrioni danguillola intestinale, otteneva ancora, come il Bava}- e il Per-

roncito. l'anguillola stercorale. Trovandosi per caso il Grassi a AViu:zbm-g, aveva

egli r occasione di controllare questa esperienza del Seifei-t, e di escludere

(jualunque ingerenza da parte dei nematodi liberi. Per ciò lo stesso Grassi

ai pruni del gennaio 1883 comunicava alla Società Fisica di Wiirzburg che

l'anguillola intestinale era certamente eterogenica, e che l' anguillola stercorale

ne era la forma libera. Ciò è stato accennato nella Nota « Un'ultimaparola

(il prof. Perroncito (Gazz. Med. Ital. N. 2t3, 1883)"» e riportata brevissima-

mente nei Yerhandl. d. physic. GesseU. von Wiirzburg 1883, pubblicati nel prin-

cipio del 1884. Ma nel frattempo era uscita una Memoria di Lcuckart, scritta il

18 dicembre 1882 e pubblicata nell'aprile 1883; in questa Memoria che è dunque

posteriore alla Nota del 2 dicembre 1882 del Grassi all' Accademia di Torino ,

e contemporanea quasi alla Comunicazione del Grassi alla Società di Wiirzbm-g,

il Leuckart riferisce d'aver ricevuto dal sopranominato dott. Seifert della feccia

contenente embrioni d'anguillola intestinale, e d'aver da essi ottenuto l'anguil-

lola stercorale. Perciò conclude il Leuckart : - basandomi sulle mie ricerche spe-

rimentali e in armonia {Elnklang) colle osservazioni del Grassi, ritengo pro-

vata l'eterogenia dell'anguillola intestinale ^ . Notisi che il Leuckart non ha

mai veduto l'anguillola intestinale adulta, e che egli non ha cercato di deter-

minare se il malato, di cui gli vennero spedite le feccie, ospitasse anguillolo

stjrcorali. Ben a ragione egli esclude questo ultimo fatto , basandosi natu-

ralmente sulle mie ricerche. Che cosa ha dunque scoperto il Leuckart? Con-

temporaneamente al Grassi, se si tien, conto della data degli esperimenti,

mn prima di lui quanto alla data della loro pubblicazione, egli ha tolto

di mes:o il sospetto d'un inganno da parte dei nematodi liberi ed ha perciò

conchiuso che l'anguillola intestinale doveva, come aveva supposto il Grassi,

ritenersi eterogenica. Egli ha fatto quel facile sperimento di cui sopra si fece

parola e cos'i 1' eterogenia restò accertata. Ciò il Leuckart stesso ammette

nella succitata Memoria. Non cosi gli altri autori. Essi danno al Leuckart

tutto quanto il merito della scoperta dell' eterogenia dellanguillola intestinale

e non nominano neanche il Grassi. Che anzi il sig. Orley dopo d' essersi fatto

mandare gli scritti dal Grassi e d'avergli domandato a voce degli schiarimenti,

semplicemente stampa quanto segue ^ Nur derch Leuckart' s sckòne Entdeckung

wurde es mòglich den Zicsammenhang der menschlichen Rhabdonemen su ver-



— 1(J2 —
steheii. Vor ihm ivurdea belile GeneratiOiieii als besondere Arteii hcschriebea

il. somit ihre Entioicklung falsch er/clàrt{Ov\ej. Die Rhabditiden Berlin 188(3).

Nessuuo più del Grassi è ammii'atore delLeuckart, egli però non sa se l'Orley mo-

stri vero rispetto al Leuckart attribuendogli anche quel poco che spetta

agli altri. Li breve la scoperta dell' eterogeiùa dell'aiigHillola intestinale deve

dirsi del Grassi e del LeiicharL come scrive VEìnenj nel suo Trattato di

Zoologia. Chi l'attribuisce soltanto al Leuckart offende la storia.

" Il Perroncito ( Gazzetta Medica Lombarda N. 26 1883), rifiutò le con-

clusioni del Leuckart e del Grassi, e perciò esse apparvero non sode agli occhi

di chi non aveva fatto ricerche speciali in questo campo di studio. Fu

quindi molto importante un accuratissimo lavoro del Golgi e del Monti

(Rendic. Ist. Lomb. 1884 e Archivio per le scienze mediche Voi. X, N. 3,

1886). Essi trovarono all'autopsia le anguillole intestinali e dai loro embrioni

ottennero le anguillole stercorali. E questo fa suggello che sgannò ogni

nomo (').

» Resta però ancora un punto oscuro, e questo forma l' oggetto della pre-

sente Nota. Per spiegarci chiaro richiamiamo alcuni fatti. L'anguillola inte-

stinale, parassita dell'uomo, stando nel tenue, fa delle uova da cui nascono proa-

tamente dei giovani figli (si denominano indifferentemente embrioni o larve) che

vengono tutti quanti eliminati colle feccie d il corpo dell' uomo. Queste larve sono

rabditifornii, differenti cioè dai loro genitori, sono relativamente grosse, hanno un

esofago relativamente corto con due rigonfiamenti: il primo mediano, e il se-

condo distale, fornito di tre denti. Esse vengono eliminate più o meno corte,

e ciò è probabilmente in rapporto colle condizioni della defecazione del-

l' oste, in rapporto cioè col tempo che esse soggiornano nell'intestino mnano.

Fuori dell'intestino umano possono , come sopra si è già accennato, allmi-

garsi, ingrossare, mutare la cuticula e diventare mature, distinte in maschi

e femmine (la cosidetta angidllula stercoralis). Maschi e femmine hanno

conservato i caratteri delle larve da cui derivano, e perciò son ben differenti

dall'anguillola intestinale. Si copulano e proliferano: una proliferazione dun-

que allo stato libero, cioè fuori dell'organismo umano. Gli embrioni nati da

questi genitori di sesso separato, fuori dell'intestino umano non maturano più.

Essi nascono coi caratteri dei loro genitori e perciò uguali agli embrioni

dell' anguillola intestinale. Ma poscia si trasformano e acquistano cioè i carat-

teri cosidetti filariformi, o, come meglio dovrebbe dirsi, i caratteri dell' anguil-

lola intestinale, cioè corpo relativamente sottile, esofago molto lungo (cii'ca

una metà del co.'po) senza evidenti rigonfiamenti e senza sporgenze denti-

formi ecc. Mettendo a paragone queste larve colle giovani anguillole trovate

(') Al Golgi e al -Monti sfuggi che la mia Nota all' Accademia di Torino, apparsa

nel febbraio 188:3, è anteriore a quella del Leuckart dell'aprile 188:3. Ad essi dev'essere

anche sfuggita la mia Nota noi " Verhandlungen n di Wiirzburg.
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dal Grassi nell'iatestiao umano si può con sicurezza asserire che da quelle

a queste si passa direttamente senza intervento né d'alcun'altra metamorfosi,

né d'alcun altro oste intermedio.

« Ma queste larve filariformi (è questo il nodo della qiitstione) on-

ginaiio sempre nel modo or detto ? Non posso/io derivare direttamente dalle

larve {embrioni) uscite calle feccie dall'intestino umano e figlie dell'anguil-

lola intestinale, sensa che si intercali la proliferazione in vita libera ?

8 Una tale trasformazione diretta è stata dimostrata dal Grassi Un dal

1878 (Archivio per le scienze mediche Voi. Ili, N. 10). Essa risulta evi-

dente anche dai lavori del Perroncito. Infine il Golgi col Monti (1. e.) scriveva:

« Qualche volta ne parve che le larve figlie dell'anguillola intestinale potessero

direttamente trasformarsi da rabditiformi in filariformi senza dare la genera-

zione libera. Questo fatto spiegherebbe come mai al Grassi e al Paroua (i

quali coltivando le larve rabditiche ottennero già le larve filariformi) non venne

dato d'osservare l'anguillola stercorale ' . Come si vede la trasformazione, data

dal Grassi come certa e da lui provata con nuovo esperimento nella sopracitata

Xota della Gazzetta degli Ospedali, è un po' dubbia pel Golgi e pel Monti.

E questo dubbio deve infiltrarsi grave nell'animo di quei lettori che cono-

scono la scnipolosa esattezza, onde sono celebrati i lavori del Golgi. Aggiungasi

che Leuckart non ha veduto niente di simile a quel che il Grassi asserisce.

Per questo motivo noi intraprendemmo delle nuove osservazioni in parte

- '\Ta malati degenti all'ospedale di Milano e in parte sovra mi malato che

ne era uscito da alcuni giorni. Xoi facemmo più di venti coltivazioni (teniamo

conto appena delle riuscite, cioè di queUe in cui gli embrioni non sono morti prima

di subir alcima trasformazione) e in tutte e venti ottenemmo,per diretta trasfor-

mazione e ingrandimento delle larve rabditiformi figlie dell'anguillola in-

testinale, più meno abbondanti larve filariformi identiche a quelle che si

ottengono dalla trasformasionc e ingrandimento delle larve nate dalla genera-

rne libera. La scnipolosità da noi avuta per escludere qualunque sorpresa da

parte dei nematodi liberi e qualunque confusione coi figli dell'anguillola sterco-

rale. ci permette di sostenere la diretta trasformazione in discorso, senza alcima

ombra di dubbio (').

(') Per queste ciltivazioni occorrono speciali cure, sopratntto se non si fa uso dcl-

rincubatrice. Noi mettiamo le feccie in coppette ordinarie, coperte con carta traforata a

• -Ipi di spillo: le feccie devono essere per ciascuna coppetta in quantità d'un paio di pic-

le noci se sono solide, di un mezzo dito trasverso se pnltacee o semiliquide. Se ne metti

di più, gli embrioni mmàono molto facilmente prima di diventar filariformi; lo stesso può

accadere se ne metti di meno. Nel primo caso la mirte si deve forse ai gas sviluppantisi

in grande quantità per effetto della putrefazione; nel secondo caso essa vuoisi attribuir.;

al disseccamento della feccia. Quando la feccia è molto puzzolente di regola almeno non

vi si trovano larve vive. Le larve e le anguillole stercorali si raccolgono tutte.alla superficie

libera della feccia e qui rimangono. Per isolare le larve e anche le anguillole stercorali

Rendiconti. 1887, Tol. ITI. 1° Sem. U



— 104 —
" Qualunque temperatura compresa tra i 12" C. e i 35° C. è buona per

ottenere questo fenomeno. Fra i 12" C. e 18" C. si ottiene , oltre agli em-

brioni fìlarifornii per trasformazione diretta, qualche rara volta anche qualche

anguillola stercorale matura: esse si ottengono invece in quantità varie, ma

qualcuna almeno compare quasi sempre, a temperatura fera i 20° C. ed i 35° C.

Il tempo necessario allo sviluppo delle larve filariformi varia a seconda della

varia temperatura. Bastano 15 ore a 35° C; ne occorrono 40 circa a 22° C,

ne occorrono 50 circa a 19" C. ; occorrono tre-quattro-cinque sei giorni a tem-

peratura ordinaria d'ottobre. Di regola si trovano anguillole stercorali mature

appena un certo numero di ore dopo che sono comparse le larve filaiiformi.

a Ora qui sorge una grave questione, ed è se gli embrioni nati dalle an-

guillole int3stinali siano inditferentemente capaci di diventar embrioni filari-

formi anguillole stercorali. Fatto sta che in certe coltivazioni si ottengono

nimierosissime anguillole stercorali, e in certe altre numerosissime larve fila-

riformi direttamente sviluppatesi. Il primo caso si verifica ad alta temperatm-a,

il secondo a temperatura bassa, s' intende alta e bassa nei limiti di tempera-

tura sopraindicati. Ciò farebbe supporre la capacità di svilupparsi di un medesimo

embrione nell'una o nell'altra guisa sopratutto lìsr effetto della temperatura ;

ma pm-troppo il secondo caso non è del tutto costante, si vede cioè' non di

rado svilupparsi numerosissime larve filariformi figlie dell' anguillola intesti-

nale, anche a temperatura alta; oltracciò in tutte le coltivazioni un numero

maggiore o minore d'embrioni muore. Natm-almente questi fatti sollevano dei

dubbi sulla presupposta capacità. All'ultimo momento, quando ci mancava

l'occasione d'ulteriori sperimenti, trovammo in proposito una spiegazione che

ci rincresce assai di non poter per ora confermare con ulteriori sperimenti.

Considerando che quando ottenemmo in una medesima coltivazione molti em-

brioni filariformi, e poche anguillole stercorali, queste erano sempre di sesso

maschile ; considerando che quando invece ottenemmo a preferenza anguillole

stercorali, queste presentavano appena un maschio ogni sette-otto femmine,

siamo venuti alla supposizione che: " 1° quegli embrioni d'anguillola inte-

stinale che sono iMensialmcnte di sesso maschile (diciamo potenzialmente

che dal rudimento d'organo genitale di questi embrioni non sapevamo pre-

vedere una distinzione di sesso) o muoiono o diventano maschi d'anguillole

stercorali; 2° quegli che sono potenzialmente di sesso femminile possono,

a seconda dell'ambiente in cui si trovano, o diventar filariformi o femmine

d'anguillola stercorale. In favore di questa nostra supposizione parlano tutti

i nostri numerosi sperimenti.

basta aggiungere ad un frustul'i di feceie o ad una seibala (V. più avanti a prop.isito del-

ranguillola della pecora) che le contiene, un pò" d'acqua; le larve trasmigrano immediata-

mente dalle feceie nell'acqua, nella quale si trovano perciò nuotanti e wono per qualche

tempi. Cosi si possono esaminare in poco tempo migliaia d'anguillole stercorali e d' em-

hrimii filariformi.
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i Concludendo; è molto pia facile, almeno nelle nostre condizioni di clima,

d'ottener te larre filariformi che le anguillole stercorali. Siccome esiste

identità tra la larva filariforme direttamente sviluppatasi {figlia dell'anguil-

lola intestinale), e quella indirettamente sviluppatasi {nipote dell'anguillola

intestinale), e siccome poi amendue hanno una grande somigliansa {già di

sopra accennata) coll'anguillola intestinale, così siamo costretti a indurre

che amendue una volta che, arrivate ad un sufficiente ingrandimento,

siano in muta-incistamento ('). se vengono portate nell'intestino umano,

sono capaci di maturare, assumendo così tutti i caratteri delle anguillole

intestinali. Questa induzione pare confermata dal fatto che uno di noi (il

Grassi) ti-OTÒ nei cadaveri d'individui degenti all'ospedale di Milano du

parecchi mesi, anguillole intestinali ancora giovani cioè piccole e non

ancora mature, e ciC» perfino nei mesi invernali. Non potendosi ammet-

tere che gli embrioni d'anguillole intestinali siano capaci di matiu-are senza

uscire dal corpo umano colle feccie, bisogna concedere che gli individui in

discorso, negli ultimi giorni della loro vita, mentr' erano cioè all'ospedale,

avessero inghiottite larve tìlariformi. Queste larve filariformi dovevano essersi

sviluppata a temperatura ordinaria, e quindi per trasformazione diretta degli

nibrioni dell'anguillola intestinale, nei residui di feccie dentro i pitali ed

i vasi delle latrine; l'introduzione negli ammalati doveva essere avvenuta

per caso riferibile alla lor poca pulizia. Tutto ciò è risultato probabilissimo

dietro opportime ricerche intraprese dal Grassi parecchi amii fa.

" Praticamente è importante indurre che l' uomo riceve V anguillola

intestinale o dai figli della stessa {frequentemente) o dai di lei nipoti {molto

meno frequentemente). L'anguillola stercorale non è necessaria ì)er jwpe-

iuare l'anguillola intestinale.

. II. Prima d'entrare a discutere l'eterogenia, voglio comunicare le mie

osservazioni suU' anguillola della pecora (-).

» Nell'articolo {L'anguillola intestinale, Gazz. Med. Ital. X. 48, 1878)

io aveva descritto delle anguillole da me trovate frequenti nel coniglio, nella

donnola e nel maiale (3) ;
queste anguillole, come si legge nell'articolo or citato,

sono molto simili a quelle dell'uomo; se ne differenziano però per la mole del

corpo che in quelle dell'uomo è minore. Due anni fa ebbi occasione di riscontrai-e

centinaja di volte lo stesso parassita nella pecora. Mentre l'anguillola dell'uomo

non arriva mai ai tre millimetri, quella d'altri mammiferi supera spesso i

(') Si tratta di una vera muta della cuticola. La cuticola n..n viene ri<rettata pronta-

mente dall'animale, il quale se ne serve come di capsula protettrice. Perciò noi usiamo U

termine di muta-incistamento. Ciò si verifica anche nell'Anchilostoma.

(-) Questa seconda parto della Nota spetta esclusivamente al Grassi.

(3) I dati micrometrici forniti in quest'articolo erano errati per difetto del micrometro.
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sei millimetri ; anche la grossezza del corpo è maggiore in quest' nltima.

Finora non ho potuto riscontrare altri caratteri differenziali (').

" Nelle scibale emesse dalle pecore che ospitano queste anguillole si

trovano embrioni simili a quelle delle feccie umane. Coltivandoli a 25° C. o

a temperatura un po' più alta diventano di spesso anguillole stercorali. Queste

(iiiyuillole steirorali u'iiiKirleneiiti all'awjiùllola iutentiaule dellaijecora, a dlf-

ferensa di quelle dell'uomo, soao quasi sempre di sesso femminile; occorre

di contare migliaja di femmine senza incontrare un sol maschio. Nella

maggior iiarle delle coltivazioni i maschi mancano del tutto. Si vedono

allora le femmine portare parecchie uova non segmentate; nessun uovo si

trova deposto nella coltivazione ; dopo breve tempio queste femmine muojono

tutte quante senza aver ovificato. Come ho detto, eccezionalmente si riscontra

invece qualche rarissimo maschio ; si trovano allora 1-2 uova in segmenta-

zione nell'utero di qualche femmina (non mai embrioni, e ciò a diiferenza del-

l'auguillola stercorale umana), qualche uovo già deposto in segmentazione o

più avanti nello sviluppo e infine qualche larva neonata. Di un centiuajo di

coltivazioni in cui si svilupparono le anguillole stercorali, due soltanto diedero

la prole della generazione libera, in nessun caso però ossa si ottenne nu-

merosa (-).

^ Larve filariformi si ebbero quasi in tutte le coltivazioni che io ho fatte

,

che anzi talvolta non si ebbero che larve filariformi. Quando si avevano an-

guillole stercorali e larve filariformi, queste comparivano prima di quelle,

perciò non potevano derivare dalla trasformazione dei tigli delle anguillole

stercorali. Siccome però le pecore ospitano contemporaneamente alle anguillole

molti altri nematodi, così di regola non aveva potuto assicm-armi che queste

larve filariformi sviluppatesi nelle coltivazioni appartenessero proprio all'an-

guillola. Ciò venne però da me constatato in alcune coltivazioni che ho fatto

di primavera in Catania alla temperatura ordinaria. Questa constatazione mi

autorizza a credere che, a somiglianza di quanto si è visto nell'uomo, anche

quelle larve filariformi, che compaiono nelle coltivazioni a temperatm-a rela-

tivamentre elevata, almeno in parte siano figlie d'anguillola intestinale ovina.

" In conclusione, l'embrione dell'anguillola intestinale della pecora può

andar incontro alla metamorfosi fUariforme, o alla maturazione eterogenica

sotto forma d'anguillola stercorale. Se va incontro alla trasformazione

(') Nel mus syloestris a Kovellasca vive spesse volte un anguillola ancor più piccola

di quella dell'uomo. Anch'essa deve probabilmente ritenersi una specie a sé. Nel mus de-

cumanus a Catania trovasi di rado un' a. che pare uguale a quella dell'uomo. Notisi che

in Sicilia, per quante ricerche abbia fatte, non ho trovato 1' a. dell' uomo.

(2) Questi fatti sono connati nella mia Co/Urillusione allo studio della nostra fauna. —
Atti Accad. Gioenia 1885 (pubblicati nell'aprile 1885). Dopo questa pubblicazione il Lutz

(Centralblatt f. Klin. Med. N. 3.5, 1 885) descrisse l'eterogenia dell'anguillola senza citare la

mia Gontrihuzione. Non la cita neppure il Leuckart {Die Menschl. Paras. I B. 8°^ H. p. 95S).
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l'dai-ifonne, s'iiitemle purché abbia occasione di entrare nell'intestino del-

l'ospite, può diventar anguillola intestinale. Se invece diventa anguillola

siercorale, di regola si consuma infruttuosamente ; perchè è rarissimo il

raso che arrivi alla proliferazione in vita libera e quindi alla per-

petua:;ione delle specie {generalmente la generasione libera resta sterile).

• Con altri termini, l'anguillola intestinale della pecora nella gran

maggioranza dei casi deriva direttamente dai figli dell'anguillola stessa

trasformatisi fuor dell'organismo ovino; rarissimamente può darsi che

derivi indirettamente, dai figli cioè di una generasione libera (')•

- Kiuueiido ora quanto sopra si espose pell'aaguillola umana e pell'an-

iiuillola ovina, si possono formulare le due seguenti proposizioni: 1° L'anguil-

lola, quale si trova nell'intestino u7nano:{a.) deriva ordinariamente pei- via

diretta dai figli (larve) della generasione intestinale trasformatisi fuori

dell'organismo umano
;
(b) non di rado deriva per via indiretta, cioè dire,

I figli della generazione intestinale maturano fuori dell'organismo, con-

servando i caratteri giovanili ; la prole di questa generasione libera è uguale

a quella del caso (a) e subisce una trasformasione come nello stesso caso

(a). 2° L'anguillola intestinale della pecora si comporta in modo simile,

colla sola differenza che il caso (a) è comunissimo, il caso (b) è una grande

eccezione.

« Ora io voglio tentare di spiegare i curiosissimi fenomeni qui esposti.

- Perciò m'occorre richiamare : 1" che si danno nematodi parassiti per

tutta la loro vita; 2° che si danno nematodi che conducono libero un

periodo della loro vita; 3° che si danno nematodi che vivono sempre liberi ;

4" che i nematodi parassiti sono forse filogeneticamente derivati dai nematodi

liberi.

« Se si accettano queste premesse, a me par lecito d'andare avanti ed

ammettere che \ anguillola intestinale {Rhabdonema) è verosimilmente un

bellissimo esempio di nematode libero che diventa parassita, è un parassita

per così dire imperfetto; V imperfesione nel caso dell' anguillola umana

{Rhabdonema strongyloides) sarebbe maggiore che in quello dell'anguillola

ovina {Rhabdonema longus). si accoglie questa mia ipotesi o i fatti sopra-

riferiti sono inesplicabili eccezioni ed in parte anche assm-di. Essa spiega

benissimo la formazione deUa famiglia dei xabdonema e la loro intima paren-

tela coi rabditi. Colla mia ipotesi l'eterogenia dei nematodi riceve una sufficiente

spiegazione.

(') Dai fatti qui riferiti risulta che l'anguilli'la della peciira è una specie a s6 (Rhabdo-

nema longus Grassi e Calandruccio); essa è caratterizzata, sopratutto in confronto col 7?. stron-

gyloides (A. Intesi, umana), dalla molto maggiore mole della forma parassitaria, dalla minor

mole della forma libera, e dall' oviparità di mi. -t'ultima Curi Ti. slivuiayloidcs essa è

ovipara, ovivipara e vi\'ipara).
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" In ogni caso l'eterogenia dopo gli studi qui riferiti viene ad apparire

sotto un nuovo aspetto e ciò era appunto lo scopo del mio lavoro. L'imper-

fesione dell'eterogenia delle nnguillole tende a rannodare questa paradossale

riprodiaione eoa quella ordinaria e colla neotenia (').

« Il Rhabdonema strompjloides e il Rhabdonema longus a seconda del-

l'ambiente subiscono od evitano l'eterogenia. L'eterogenia del Rhabdonema
longus di solito pare dannosa alla conservazione di questa specie "

.
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zioni del sig. G. A. Hirn: Remarques ati sujet de deux Notes de Mr. Hugo-

niot. — Résumé des observations météorologiques faites pendant l'année 1885
en quatres points du IFaut-Rhin et des Vosges.

(') Ricordi il lettore che ranguillola stereorale ha i cai'atteri embrionali dell' anguillola

intestinale (ciò si verifica anche neWascaris nigrovenosa, come ha notato per es. il Leu-

ckart) e perciò l'anguillola stercorale rappresenta una proliferazione nel periodo giovanile

di larva, che si voglia dire.
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Il Socio Messedaglia fa omaggio, a nome dell'autore, del libro del profes-

sore Enrico Nestore Legnazzi della K. Università di Padova, intitolato:

Del Catasto romano e di alcuni antichi strumenti di Geodesia.

» Il testo si compone deU'oi-azione inaugurale su tale argomento, letta

dall'autore a quella Università per l'apertura del decorso anno scolastico

1885-86, coir aggiunta di copiosissime note e tavole illustrative, che ne

fanno una specie di monografia di olti-e 3i(0 pagine su quanto si conosce

dell'antico censo romano delle terre, per la parte geometrica di esso, i suoi

metodi, e gli strumenti coi quali era condotto (fra cui precipua la grama,

che riscontra per l'uso al nostro squadro agrimensorio), e le traccie che an-

cora si conservano di quegli antichi rilevamenti sul terreno di antiche colo-

nie, più meno già da altri illustrate , e che 1' autore passa distintamente

in rassegna.

• Cospicua singolaniiente fra esse è quella che copre l'agro Patavino, e

che ha suggerito, or fa più di trent'anni, le sue prime ricerche all'autore,

e dove le traccie materiali del rilievo sono ancora cos'i appariscenti e demar-

cate, da balzar immediatamente aU' occhio, sia sulla carta militare, sia sulle

odierne mappt? catastali, in guisa da poterne seguire la rete fondamentale,

formata di grandi quadrati, nel territorio di ben 23 comuni, e per un'esten-

sione totale di 10i3 mila ettari. I nomi stessi di alcune località ne sono un

chiaro ricordo, e l'autore ne porge un' illustrazione completa.

" Il Socio Messedaglia entra in alcuni particolari, citando pm"e altri nomi

e lavori, fra cui quello dottissimo dell' ing. Alf. Rubiani &\ì\\Agro dei Galli

lioii. negli Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le

Provincie di Romagna, 1882-88, allo scopo di far meglio comprendere il va-

lore di cosiifatte ricerche, e la loro importanza , che oggi direbbesi financo

di attualità, di fronte alla nuova legge sul catasto generale del Regno, e

che aveano trovato applicazione (altresì per la parte estimale tributaria del-

l'antico censo romano) anche nella Relazione parlamentare alla Camera dei

Deputati che precorse la discussione della legge stessa, e a cui il prof. Le-

gnazzi non manca cortesemente di riferirsi.

i Avverte da ultimo come rimanga ancora sub judice la questione se

quello che diremmo il catasto geometrico-, da Augusto o da Trajano in poi,

si estendesse realmente alla maggior parte dell' Impero, o andasse limitato,

in questa forma, alle Colonie e a singole località, e richiama ad ogni modo

l'attenzione dell'Accademia su questo capitale argomento, e sul nuovo con-

tributo che vi apporta l'interessante lavoro del prof. Legnazzi "

.

Il Yice-Presidente Fiorelli presenta all' Accademia il Voi. XII della

Serie 3*. contenente le Msmorie della Classe di scienze morali, storiche e

filologiche.
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CONCORSI A PREMI

Il Segretario Carutti dà comunicazione della seguente nota dei lavori

presentati al concorso al premio di S. M. il Ke per le Scienze giuridiche

e 'politiche (31 dicembre 1886).

1. Brugi Biagio. Dottrine giuridiche esposte secondo i libri degli

agrimensori romani e completate col Digesto (ms.).

2. Galeotti Ugo e Mancini Mario. Norme ed usi del Parlamento

italiano (st.).

3. Mosca Gaetano. Le costituzioni moderne (si).

4. Kebaudi Giuseppe. La pena di morte e gli errori giudiziari (ms.).

5. KiVALTA Valentino. Storia e sistema del diritto dei teatri se-

condo l'etica ed i principi delle leggi canoniche e civili (st.).

6. Scaduto Francesco. Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni

ai giorni nostri (st.).

7. Soro-Delitala Carmine. L'amministrazione e la giustizia nelle

industrie (st.).

8. Taddei Attilio. Roma e i suoi Municipi (st.).

9. VivANTE Cesare. Le assicurazioni sidla vita (st.).

10. Zocco-BosA A. La Palingenesi della procedura civile di Roma (st.).

11. Anonimo. Lo Stato. Studi nuovi filosofici e storici di scienza so-

ciale voi. I (st.).

CORRISPONDENZA

Il Segretario Carutti dà conto della corrispondenza relativa al cam-

bio degli Atti.

Kingraziano per le pubblicazioni ricevute:

La Società tìlosofica di Cambridge ; la Società baiava di filosofia speri-

mentale di Eotterdam; la E. Biblioteca palatina di Parma; la Scuola po-

litecnica di Delft; la Commissione per la carta geologica del Belgio, di

Bruxelles.

D. C.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMLV DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiclie e naturali.

Seduta del febbraio 1887

F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Chimica. — Sulla composulom della colomòite di Craveggia

in Val Vigeszo. Nota del Socio Alfonso Cossa.

^ L'importante scoperta fatta dal collega prof. Giovanni Struever della

presenza della colombite tra i minerali deUa pegmatite di Craveggia (•) mi

ha invogliato ad intraprendere lo studio chimico di questo interessante mine-

rale. — Recatomi nello scorso autunno in Val Vigezzo, potei anche per le

indicazioni di cui mi fu cortese il cav. Gio. B. Dell'Angelo, solerte ed intel-

ligente raccoglitore di queUa incantevole vallata , rintracciare una quantità

di materiale sufficiente per le ricerche che desiderava di eseguire, nei massi

di pegmatite sparsi nel pinm del Lavonchi e in più luoghi a differenti al-

tezze salendo sul pend'io orientale del monte nel quale è praticata la strada

mulattiera che conduce i\XAlpe Marco costeggiando la riva destra del tor-

rente Vasca.

(') Sulla colombite di Craveggia. Transunti delli R. Accademia dei Lincei. .Sedata

del 14 dicembre 1884. — La pegmatite di Craveggia venne per la prima volta fatta co-

noscere dal prof. G. Spezia nella sua Nota sopra una nuova varietà di berillo. Atti della

I!. Accademia delle scienze di Torino, 1882.

RE.NDICONTI. 1887, VoL. III. 1" Sem. 15
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- La ricerche fatte per trovare iu posto il giacimento della pegmatite

così interessante pei minerali che racchiude riuscirono infruttuose. Si può ar-

guire però che questo giacimento si trova non molto lontano dal luogo dove

giacciono i massi distaccati dal fatto che a poca distanza dal piano dei La-

vonchi afliorano in più luoghi banchi di un gneiss a mica nera finissima, simile

a quello che si trova aderente ad alcuni dei massi sciolti di pegmatite. Negli

ultimi giorni della mia dimora in Val Vigezzo poi due giovani miei nipoti

che mi hanno sempre validamente aiutato nelle mie ricerche, ad un'ora circa

dalla vetta del monte Zicchero che ergesi olire la riva sinistra del torrente

Vasca al di là del passo detto le bocchette di S. Antonio, trovarono una

pegmatite formata da quarzo cinereo, grossi cristalli di tormalina nera e di

feldspato simili a quelli che caratterizzano la pegmatite di Craveggia. Ora

non è improbabile che continuando le ricerche in quella località si trovino

insieme ai minerali ora manzionati anche il berillo e la colombite.

y- Come fu già accennato dal prof. Struever, la colombite trovasi disse-

minata nel quarzo, nel feldspato e nel berillo. Nel materiale da me raccolto

ho constatato che il berillo nel quale trovasi la colombite è sempre alterato,

opaco e di colore giallognolo ; non trovai mai traccia del minerale raro nei

cristalli trasparenti di berillo. Aggiungo ancora che rompendo un cristallo di

tormalina vi trovai incluso un cristallino aciculare ben definito di colombite.

« La scelta del materiale destinato alle ricerche chimiche presenta qual-

che difacoltà per due motivi. In primo hiogo, come fu già rilevato dal prof

Struever nella Nota già menzionata e dal prof. Piccini in una notizia preli-

minai'e presentata all'Accademia dei Lincei ('), la colombite trovasi nella

pegmatite di Craveggia associata ad altri minerali coi quali senza un attento

esame si potrebbe facilmente confondere. — Nei saggi da me raccolti questi

minerali erano i seguenti:

« 1" Un minerale di colore grigio plumbeo, con splendore metallico,

meno pesante della colombite. Contiene in grande quantità 1' acido titanico:

si trova unicamente impigliato nel quarzo grigiastro ed in cristalli di solito

molto più voluminosi di quelli della colombite.

K 2° Un minerale iu cristalli aciculari di colore grigio metallico, e simili

nell'aspetto all'eschinite.

« "ò" Un minerale nero, compatto, con lucentezza resinosa nelle superficie

di frattura e che rassomiglia alla samarskite. — Di questi minerali sta oc-

cupandosi l'egregio collega prof Piccini.

« In secondo luogo esaminando bene i cristalli di vera colombite , si

trova che essi. si possono raggruppare in tre tipi differenti, ai quali corrispon-

derà senza dubbio una diversità nella composizione e specialmente nel rap-

porto tra le quantità di acido tantalico e niobico.

(') Su tiri minerale che accompagna la colombite di Craveggia. Rendiconti della

K. Accademia dei Lincei. 1 agosto 1886.
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« P Tipo. Cristalli neri cou splendore metallico non troppo pronunciato,

aventi una densità eguale a 5,67. Il colore della loro polvere è bruno ros-

sastro simile a quello della polvere dell'ematite.

' 2" Tipo. Cristalli neri, molto più splendenti dei precedenti. Hanno im

peso specifico eguale a 5,78; il colore della loro polvere è più chiaro di quella

della colombite precedente. Questi cristalli, che io ho trovato esclusivamente

nel quarzo, sono perfettamente simili al più bel campione di colombite, che

io potei ammirare nella collezione del cav. Dell'Angelo.

- 3" Tipo. Cristalli di colombite ricoperti da una patina di colore verde

•Il laro.

- Che la colombite di una stessa località possa presentare ditìerenze no-

tevoli nella sua composizione è un fatto più d'una volta constatato. Marignac

osservò nei cristalli di questo minerale proveniente da Bodenmais dei cam-

pioni che avevano le densità 5,74; 5,92 e 6,0(3 e contenevano rispettivamente

13,4; 27, 1 e 34,5 per cento di acido tantalico (').

t Le mie ricerche fmono eseguite esclusivamente sui cristalli di colom-

bite del primo tipo, che sono quelli che si presentano in maggior quantità,

nella pegmatite di Craveggia. Nella loro scelta usai la massima diligenza,

provando per ogni frammento di cristallo il colore della polvere e la sua in-

fusibilità, per non incorrere nel pericolo di confondere la colombite con qualche

framniinto minuto di tormalina. Devo aggiungere che la scelta mi fu resa

meno difficile dall' avere io potuto osservare in Roma i campioni di cristalli

di colombite pei quali il prof. Struever eseguì le misure cristallografiche,

che valgono da sole a stabilire l'identità di questo minerale.

« La determinazione del peso specifico eseguita con un piccolo picno-

metro alla temperatura ordinaria, diede i risultati seguenti:

Con grammi 2.887 Frammenti di cristalli p. s. 5,66

' 1,589 » !. r, 5,69

» » 0,550 im cristallo unico » 5,67

» Il minerale non cangia sensibilmente di peso col riscaldamento; è in-

fusibile. Col sale di fosforo nella fiamma riducente fornisce ima perla tra-

sparente di colore rosso carico, la quale riscaldata nuovamente sul carbone

in presenza dello stagno , non cangia punto colore. La polvere del minerale

dà pure ben distinte le reazioni caratteristiche del ferro e del manganese.

" La colombite di Craveggia, ridotta in fina polvere, si decompone com-

pletamente e facilmente per la fusione col bisolfato potassico, formando una

massa vetrosa, omogenea, affatto trasparente e colorata in giallo brimo. — Un
vetro ottenuto per la fusione di circa un grammo di minerale con cinque

grammi di bisolfato potassico osservato collo spettroscopio sotto lo spessore

(') Recherches sur les combinaisons du niobium. Deus Jk'm. Arch. des se. phj's. et

iialurellcs de Genève. Tomo XXV, pa». .5 (1866).
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di circa un centimetro, non palesa alcuna stria d'assorbimento caratteristico

di alcune delle terre della cerite.

« Questa massa vetrosa, per il trattamento successivo con aequa fredda e bol-

lente, diviene opaca, si scioglie in parte e lascia un residuo insolubile costituito

da una sostanza polverolenta, amorfa e di colore bianco leggermente giallo-

gnolo. — La soluzione acquosa non s'intorbida anche con una ebollizione pro-

lungata, escludendosi cosi la presenza dell'acido titanico. — L'acido ossalico

non fornisce traccia di ossalato d'ittria. Questa soluzione acquosa oltre all'ec-

cesso di solfato potassico contiene solfato ferroso , solfato manganoso
, picco-

lissime quantità di calce e tracce di magnesia. — 11 residuo insolubile di

colore bianco giallognolo, trattato prima con solfidi-ato d'ammoniaca annerisce,

e poi lavato con acido cloridrico molto diluito diviene perfettamente bianco

dopo la calcinazione. Nel liquido derivante dal trattamento con solfìdi-ato

ammonico si depone, dopo la neutralizzazione con un acido, una piccolissima

quantità di solfiu-o di stagno. La soluzione cloridrica contiene ferro e manga-

nese. Non potei constatare in questo minerale la presenza del tungsteno. — Il

residuo insolubile, bianco e calcinato venne decomposto per la fusione con fluori-

drato potassico. Si ottiene un prodotto completamente solubile nell' acqua

inacidita appena con poche goccio di acido fluoridico. Concentrando la solu-

zione si ebbero prima dei cristalli prismatici (fluotantalato potassico) e poi

delle lamiuette talcoidi (tìuossiniobiato di potassio); i primi cristalli diedero

con una soluzione acquosa di tannino il precipitato giallo caratteristico del-

l'acido tantalico; gli altri collo stesso reattivo un precipitato giallo chiaro,

ma che dopo alcun tempo acquista una tinta rosso di cinabro , reazione ca-

ratteristica dell'acido niobico.

« Per escludere con sicurezza la presenza dell'ossido di cerio nella co-

lombite di Craveggia, trattai il residuo insolubile nell'acqua proveniente dal

trattamento del minerale con bisolfato potassico, con una soluzione di carbo-

nato sodico, la quale, come è noto, avrebbe scomposto il solfato doppio cerioso-

potassico in carbonato di cerio ed in solfati alcalini ; ma i risultati furono

negativi.

« L'analisi quantitativa eseguita con grammi 0,959 di minerale diede i

seguenti risultati :

acidi niobico e tantalico 78.52

ossido ferroso 9.84

ossido di manganese 8.98

acido stannico 0.23

ossido di calcio 1.17

ossido di magnesio traccie

98.74
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i. Per determinare approsaimaiimme/ite le quantità relativo di acido

niobico e tantalico, seguii fedelmente il metodo suggerito da Marignac (').

Da grammi 0,75 della miscela dei due acidi potei separare grammi 0,30 di

thiotantalato potast^ico puro: quantità corrispondente a circa 17 parti di acido

tantalico in cento parti di culombito analizzata.

- lu quelle poche anali^ii di colombiti pubblicate dal 1867 in poi, nelle

quali sono indicate le quantità rispettive di acido tantalico e niobico conte-

nute in cento parti in peso di minerale, con due cifre decimali e pertanto

coli' approssimazione di un diecimillesimo, si deve ammettere che gli autori

abbiano eseguito 1' analisi impiegando quantità relativamente grande di mi-

nerale. Infatti se l' analisi fosse eseguita appena con un grammo di minerale,

bisognerebbe ritenere che col metodo proposto da Marignac si possono sepa-

rare i due acidi con una esattezza che arriva fino ad "un decimilligrammo.

^la nelle relazioni delle analisi di colombiti, che potei consultare, ne trovai

appena una nella quale fosse indicata la quantità del minerale impiegato.

Questa analisi fu eseguita da Janowsty (-), il quale impiegò in quattro saggi

di una stessa colombite grammi 1,032; 0,871; 0,597; 0,468 di minerale. I

risultati delle quattro determinazioni di acido tantalico, indicati con due

cifre decimali, presentarono una ditlerenza massima di 0,97 per cento.

. Lawrence Smith (•') pubblicando l' analisi di una colombite della Caro-

lina del Nord, dice schiettamente di non avere separato 1' acido tantalico dal

niobico, perchè i metodi proposti per questa separazione non gli diedero risul-

tati soddisfacenti.

" Il metodo di Jlarignac l)asato sulla ditferenza di solubilità del tluo-

tantalato e del Huossiniobiato di potassio permette di ottenere i due acidi

puri, ma per il principio medesimo su cui si fonda, come venne esplicita-

mente dichiarato dallo stesso suo autore, non acconsente una esatta separazione

quantitativa. Per dare un' idea del grado d' approssimazione del metodo da

lui proposto, Marignac lo applicò all' analisi della colombite di Limoges. In

una separazione eseguita con 60 grammi di minerale ottenne 13,8 per cento

di acido tantalico, mentre in un' altra operazione fatta con due grammi della

stessa colombite. la quantità trovata d'acido tantalico fu di 12,2 percento,

ma la quantità esatta dei due acidi tantalico e niobico contenuta nella co-

lombite di Limoges essendo sconosciuta, ci manca un dato necessario per

giudicare dell' entità dell' errore commesso nelle due analisi. Sarebbe assai

interessante di determinare il grado di approssimazione acconsentito dal me-

todo di Marignac, applicandolo a miscugli fatti con quantità conosciute dei due

(') Luogo citato.

(*) Ueber NioUt und ein neues Titanat vom hergebirge. Berichte d. mathem. na-

tun4-is. Classe der k. Akadcmie der Wissensch. zu Wien, voi. LXXX, pag. 34 0879).

(^) Examination of amerkan minerals. Sillim. Amer. Journ. of. se. Serie 3», 'V'ol.

Xni, pag. 359 (1877).
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acidi. Inoltre si desiderano nuovi studi sulla solubilità del fluotantalato e

del fluossiniobiato potassico per conoscere in quale misura differenti quantità

di acido fluoridrico libero e la presenza di un sale influiscano sul coefliciente

di solubilità dell' altro.

" Per riconoscere se i cristalli di fluotantalato potassico sono completa-

mente separati da quelli di fluossiniobiato di potassio, Marignac consiglia di

ricoiTere alla nota reazione fornita dall' acico tannico, avvertendo molto op-

portunamente che la colorazione rosso-cinabro caratteristica dell' acido tantalico

qualche volta non appare che dopo due ore. Ora dalle mie esperienze risulta

che in date circostanze, facili a verificarsi nel corso della separazione dei

due acidi della colombite, il tempo necessario perchè il prodotto della reazione

tra gli acidi tannico e tantalico passi dalla tinta giallo chiara a quella rossa

può raggiungere persino dodici ore.

« Su questa reazione e sopra altre che servono a distinguere i composti

del tantalio da quelli del niobio, mi riservo di pubblicare in seguito i risul-

tati di ricerche che sto eseguendo colla collaborazione del mio assistente

dott. C. Montemartini.

« Termino questa Nota con ima osservazione relativa alla forma cristal-

lina del fluotantalato potassico. Secondo le misure eseguite da Marignac (').

(|uesto sale avrebbe una forma appartenente al sistema trimetrico. Ora esa-

minando al microscopio nella luce polarizzata i cristalli di fluotantalato

potassico ottenuti nell' analisi della colombite di Craveggia, vidi che essi

non si estinguono parallelamente all' asse maggiore del prisma, ma soltanto

e costantemente quando questo asse forma un angolo di circa 25° con la

sezione principale del nicol. Nel dubbio che il sale ottenuto dal minerale

di Craveggia non fosse puro, preparai una quantità grande di fluotantalato

potassico decomponendo im chilogrammo circa di colombite di Brancheville

nel Connecticut, che ebbi in dono dall' egregio professore Brush. Il sale pa-

rificato con tre cristallizzazioni successive, e contenente 56,35 per cento di

acido tantalico (quantità teorica 56,49), si comportò otticamente nello stesso

modo dei cristalli ottenuto dalla colombite di Craveggia. Pertanto si dovrebbe

conchiudere, stando ai caratteri ottici, che il fluotantalato potassico ha una

forma clinoedrica. »

(1) Rcrhcrches sur les comhinaisons die tantalo. Arehives des sciences phys. et nat.

do Genève. Turno XXVI, pag. 108 (1866).
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Astronomia. — Sulla dislrihuzione (Ielle protuberanze idro-

qenìche alla superficie del sole durante l'anno 1886. Nota del Corvisp.

P. Tacchini.

. Presento all'Accademia una breve Nota sulla distribuzione delle pro-

tuberanze alla superficie del sole nel 1886. Dagli angoli di posizione delle

•1.51)8 protuberanze osservate ne ricavai la latitudine eliografica per ciascuna

protuberanza, e dalla serie delle latitudini le seguenti cifro, che rappresen-

tano la frequenza relativa delle protuberanze in ogni zona di 10" in ciascun

emisfero solare.

Latitudine
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« Nel terzo trimestre le protuberanze figurano in tutte le zone, con una

frequenza notevole dall'equatore fino a ziz 50°. Le protuberanze ritornano più

fi-equenti nell'emisfero boreale del sole.

« Nel quarto trimestre le protuberanze fm-ono, come nel precedente, più

numerose nell'emisfero boreale, con ima frequenza speciale però dall'equatore

fino a et 50. In questo trimesti'e è da notarsi da i massimi di frequenza

delle protuberanze trovansi nelle zone (-{- 40° -)- 50") e (— 40°— 50°), mentre

sono relativamente scai-se in vicinanza dell'equatore colare in confronto dei

precedenti trimestri.

« In complesso nel 188(3 vi fu una maggiore frequenza del fenomeno

nell'emisfero boreale del sole, ed ima frequenza sempre rilevante di protu-

beranze dall'equatore fino a z!z50°, mentre per gli anni 1883, 84 e 85 si

arrivava a =t60°, e ciò in relazione colla diminuita attività solare '.

Matematica. — Sulle correlazioni (in due spasi a tre dimen-

sioni), che soddisfanno a dodici condizioni elementari. Nota del

dott. Pietro Visalli, presentata dal Socio Cremona.

« 1. In altre precedenti memorie sullo stesso soggetto, abbiamo studiato

le diverse specie di correlazioni, fra due spazi a tre dimensioni, che soddis-

fanno rispettivamente quindici, quattordici, tredici condizioni elementari.

« Steno date ora dodici condizioni : fra le correlazioni che le soddisfanno

abbiamo :

» 1° Un numero finito d di correlazioni eccezionali di terzo ordine ; cioè

di correlazioni, che hanno in ogni spazio un piano eccezionale, una retta ec-

cezionale sul piano ed un punto eccezionale sulla retta.

« 2° Tre sistemi semplicemente infiniti di correlazioni eccezionali di

secondo ordine, dei quaU il primo è formato di correlazioni con punti ecce-

zionali e piani eccezionali passanti per i punti, il secondo di correlazioni con

piani eccezionali e rette eccezionali situate sopra i piani, ed il terzo di cor-

relazioni con rette eccezionali e punti eccezionali situati sulle rette.

' I punti eccezionali ed i piani eccezionali del primo sistema formano, in

ogni spazio, rispettivamente una cm'va gobba ed una superficie sviluppabile;

i piani eccezionali e le rette eccezionali del secondo sistema formano una

superficie sviluppabile ed una superficie rigata ; ed infine le rette eccezionali

ed i pimti eccezionali del terzo sistema formano una superficie rigata ed una

curva gobba. Sicché in ogni spazio abbiamo due ciu-ve gobbe, due superficie

sviluppabili e due superficie rigate, e fra i punti comuni alle due curve gobbe,

fra i piani tangenti comuni alle due superficie sviluppabili e fra le genera-

trici comuni alle due superficie rigate, vi sono rispettivamente i fi punti ec-

cezionali, i fi piani eccezionali e le W rette eccezionali delle 6 correlazioni

eccezionali di terzo ordine, che soddisfanno le date condizioni. Inoltre fra ogni
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curva gobba (superficie) di uno spazio e quella dell'altro spazio generata dal-

l'elemento eccezionale associato a quello che ha generato la curva (superficie)

del primo, vi è ima corrispondenza univoca.

. 3" Tre sistemi doppiamente infiniti di correlazioni eccezionali di

primo ordine ; cioè un sistema di correlazioni con punti eccezionali, uno di

con-elazioni con piani eccezionali ed il terzo di correlazioni con rette ecce-

zionali. Il luogo dei punti eccezionali è in ogni spazio una superficie sulla

quale si trovano le due curve gobbe luogo dei pimti eccezionali delle corre-

lazioni eccezionali di secondo e terzo ordine ; e queste due superficie si cor-

rispondono punto per punto. Similmente i piani eccezionali del secondo si-

stema inviluppano, in ogni spazio, ima superficie della quale fanno parte le

due superficie sviluppabili, inviluppi dei piani eccezionali delle correlazioni

eccezionali di secondo e terzo ordine ; ed infine le rette eccezionali formano

in ogni spazio una congruenza della quale fanno parte le due superficie ri-

gate accennate nel numero precedente. Fra le due superficie inviluppo dei

piani eccezionali, come fra le due congruenze, esiste una corrispondenza univoca,

s 4» Un sistema triplamente infinito di correlazioni ordinarie.

» 2. Ci proponiamo ora di trovare, per ogni combinazione di dodici con-

dizioni elementari ('), il numero delle correlazioni eccezionali di terzo ordine

che le soddisfanno.

- Per avere tutte le combinazioni di dodici condizioni elementari biso-

gna risolvere l'equazione :

Sm -\- S/i -(- j^ -\-q = 12

ove m ed u rappresentano le condizioni triple, p e ij le semplici. Però bi-

gna osservare che le soluzioni (m np q), {n mp q) rappresentano le stesse con-

dizioni, e che il numero delle correlazioni eccezionali di terzo ordine, che

soddisfanno le dodici condizioni (;» np q) è uguale a quello delle dette cor-

relazioni, che soddisfanno le altre {m a q p) ;
quindi delle diverse combinazioni

di dodici condizioni, che ci dà l'equazione su scritta non dobbiamo studiare

che le seguenti :

(4000),(:il0 0),(2 2 0).

(:30:3U) , (.30 21) , (2 1 3 0) ,(212 1).

(2 060) , (2 0.5 1), (2 4 2) , (2 33) , (11(30) . (1151) , (1 1 42) , (113 3).

(1090),(10 81),(lO7 2),(10tì3),(lO.J4).

(00 120), (00 11 1). (0 102), (009 3), (00 8 4), (0 7 5), (006 6).

>• 3. Per la ricerca del numero tì delle correlazioni eccezionali di terzo

ordine, che soddisfanno dodici condizioni, è necessario ricordare quanto segue :

(') Terremo soltanto conto delle condizioni triple e delle semplici; cioì- delle seguenti:

un dato punto (o piano) è polo (piano polare) di un dato piano (punto) ; due dati punti

o due date rette sono coningate.

Penùiconti. 1887. Voi. III. 1" Sdii. 10
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« a) 11 piano polare di un punto qualunque di uno spazio è il piano

eccezionale dell'altro spazio.

i- b) Il polo di un piano qualunque di uno spazio è il punto ecce-

zionale dell'altro.

" e) Il piano polare di uu punto qualunque di un piano eccezionale

è un indeterminato piano, che passa per la retta eccezionale dell'altro spazio.

» d) Il polo di un piano, che passa per un punto eccezionale è un

indeteiminato punto della retta eccezionale dell'altro spazio.

" e) Se due punti sono coniugati, per uno di essi deve passare un

piano eccezionale.

- /) Se due piani sono coniugati, uno di essi deve passare per un

punto eccezionale.

« 4. Sieno le condizioni (4000); cioè:

Al Ao A3 A4
r f f r

u i ce 2 f< 3 « 4

od in altri termini, sieno dati nel primo spazio quattro punti A, e nel secondo

i loro piani polari a'.

K E necessario che il piano eccezionale f del primo spazio contenga tre

pimti A (3, «); sia per es. f^^Ai^A^As, sarà il piano eccezionale t'^a'^.

Dei tre punti A, che determinano f, due devono trovarsi sulla retta eccezio-

nale e
;
perchè altrimenti (8, e) per la retta eccezionale e' dell'altro spazio

dovrebbero passare più piani «' oltre al piano t';^(c\. Posto es^^Ai Aj, sarà

e' ^«'3 «'4, e secondo che il punto eccezionale E si fa coincidere con Ai

con A2 sarà rispettivamente E'^^a'^a'^n'i, 'E'^a'^a'^a'^.

" La correlazione fra i due spazi si può stabilire in ventiquattro modi;

cioè e ^24.
« 5. Cerchiamo ora il numero delle correlazioni eccezionali di terzo

ordine, che soddisfanno le condizioni (3 1 0) ; cioè tre piani «', «'2 «'3 ed un

punto B' del secondo spazio devono essere rispettivamente piani polari e

polo di tre dati punti Ai , Aj , A3 e di un dato piano /? del ininio spazio.

' Se il piano eccezionale e non concide con /?, deve contenere i tre punti

A, ed t' deve passare per B'; allora se f/?E^e i tre piani a polari dei

punti A (3, e) dovrebbero passare per una stessa retta, ciò che non è ; se /J

passa per il punto eccezionale E, sarà B' un punto della retta e'; e poiché

i piani tt' non passano per B' e quindi per e', i tre punti A dovrebbero tro-

varsi sopra e, ciò che non è; se infine fosse ^ un piano qualunque, sarebbe

B'^E' ed il punto eccezionale E dovrebbe coincidere contemporaneamente

con i tre punti A. Se poi il piano eccezionale * coincidesse con /? i tre

piani «'-(o, a) dovrebbero coincidere con t' ; dunque è 0^0; cioè non esiste

alcuna correlazione di terzo ordine, che soddisfa le su dette condizioni.

- 6. Sieno le condizioni (2200); cioè:

Al A, ,^1 [i,

a\ ci'o B'i B'2
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od in altri termini, in ogni spazio sono dati due piani; che devono essere

piani polari di due dati punti dell'altro.

• In questo caso è 0=0
;
perchè in generale la punteggiata AiA2.A,A.>/!?i/;?s

non è projettiva al fascio di piani ic\ce'i.t(\cc'iB\ìVi.

. 7. Il quarto gruppo è (3 3 0) ; cioè le condizioni a cui devono soddisfare

le correlazioni eccezionali di terzo ordine sono: tre dati punti A,, A., A3 del

primo spazio devono essere poli di tre dati piani a\ ,
«'»

, «':) del secondo
;

e tre dati punti del primo spazio BiBoR;, devono essere coniugati a tre

dati punti B'i , B'. , B'3 del secondo.

- Per st;ibilire la correlazione è necessario porre f^AiAjAj (3, rt, e),

ed i-';=B', B'iB'3. La retta eccezionale e può essere uno dei tre lati del

triangolo A1A0A3; posto per es. e^AoAa, sarà e'^t'a\, e secondo che si

pone E^Aj oppure A3, risulterà E'^a's^Vt'i oppure u'ot'ie\. Quindi la

correlazione si può stabilire in sei modi; cioè = 6.

1 S. Sieno ora le condizioni (3021); cioè:

A, Aj A3 B, B. y

a 1 a 2 a 3 B 1 B j y

- Anche in questo caso deve essere s t^ AiAjAa , ed t sarà im piano da

determinarsi, che passa per la retta B'i B'o . Poiché questa retta sega i piani

u in punti differenti e poiché i tre punti A non sono in linea retta, ne segue

che dei tre piani u uno solo deve passare per e'. Sia per es. il piano «',
;

sarà e^AoAj. Se il punto eccezionale E non coincide con A», né con A3

sarà E'^ft'if.'., «'3, i'^E'B',B'o, e's=<-'<f'i, e poiché /non passa per E'

dovrà y passare per E e quindi essere E ss A» A3, y. Se poi E^Aj sarà

Yj'^=i<\(c' ìY, ^'ssE'B'iB'ì ed e' ss «',*'; e lo stesso dicasi se E^A3.
- Dunque la correlazione si può stabilire in nove modi diversi; cioè 8^9.

^ 9. Passiamo ora alla ricerca delle correlazioni eccezionali di terzo ordine,

che soddisfanno le dodici condizioni (213 0), cioè :

A, Aj /S C, Co C3

cc\ u\ B' e. Co C'3

- Il piano eccezionale « dovrà essere uno dei tre piani AiAoCi, AjAzCo,

A1A2O3 ed il suo associato t sarà rispettivamente B'C'2C'3 , B'C'sC'i , B'C'iC'o

.

In ognuno di questi tre casi per avere la correlazione eccezionale di terzo ordine

fra i due spazi bisogna stabilire ù-a i piani «, *' la correlazione eccezionale

di secondo ordine per la quale i punti A, . Aj e la retta /?« devono essere

poli eretta polare delle rette «'i«', «'s*' e del punto B'. Questa correlazione

si può stabilire in un sol modo (') ponendo E^;A,A2 . /S, cf^lAiAo , E'^tVic/j,

e'^B'E'; dunque avendo tre coppie di piani eccezionali associati, la corre-

lazione fra i due spazi si può stabilire in tre modi, cioè fl^3.

e) Hirst, Noie on the Correlation of tuo Plfiies. Annali di Matematica tomo Vili,

pag. 291, n. 70.
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10. Sieno le condizioni (2121), cioè:

A, A, /? Ci C, ó

a\ a', B' C\ C'j ó'

" È necessario che il piano eccezionale s contenga i due punti A. Se *

non contiene i punti C e quindi se ì'seeB'C'i C's la correlazione non si potrà,

stabilire. Infatti, poiché i punti A non coincidono, dei piani a' uno o tutti

e due devono passare per E'; se ne passa uno solo, per es. «'i,sarà E^Aj
e poiché /? non passa per Aa , dovrebbe B' trovarsi sopra a'i ; se tutti e due

passano per E', ma non per e, sarà e^Ai Aa e questa retta dovrebbe segare

nello stesso punto i piani /?, 6
;
perchè B' non coincide con E' e per questo

punto non passa il piano ó'; se infine i due piani a' passano per E' ed uno

di essi per e', la retta e dovrebbe passare per un punto A ed il punto B'

trovasi almeno sopra un piano «'.Sia allora f^sAiA^Ci oppiure essAiAaCj;

sarà rispettivamente *' un piano da determinai'si, che passa per B' C'2 oppure

per B'C'i. Per quello che si è detto innanzi risulta chiaro che deve essere

tf= AiA2, E= A,Ao,*, E'= f/i «',()', e'= B'E' ed *'= B'C'E'. Quindi la

correlazione si può stabilii'C in due modi, onde 6 = 2.

« 11. Non esiste alcuna correlazione eccezionale di terzo ordine, che sod-

disfa i due seguenti gruppi di dodici condizioni: (2 (3 0), (2 5 1). Infatti dino-

tando con Al , A, , a\ , f/o i poli ed i rispettivi piani polari, e con B, B' una

coppia di punti coniugati, ne segue che se il piano eccezionale e contenesse

un solo polo, per es. Ai, sarebbe e'^^a'.^ ed e dovrebbe passare per i sei

cinque punti B ; se poi f contenesse i due poli A, poiché più di tre punti B'

non si possono trovare sopra *', tre due punti B dovrebbero trovarsi sopra .%

che già passa per Ai A, . Dunque è tì ^ .

» 12. Sieno le coudizioni (2042); cioè:

Al A2 Bi ..B4 Yi Y2

ft'i «'2 B'i . . B'4 y 1 /a

" Per quello che si è detto innanzi risulta chiaro che il piano eccezio-

nale f deve coincidere con uno dei quattro piani A1A2B1 , A1A2B2, AjAaBj,

A1A2B4 ed il suo associato sarà rispettivamente: B'jB'sB'j, B'sB'jB',, B'4B'iB'.,,

B'iB'jB's . Per ogni coppia di piani eccezionali la correlazione si potrà stabi-

lire in due modi ('). prendendo cioè: e'^Esa'j*', E'Es«'ift'2«', Ess^/i/o,

e^sAiE, oppm-e e'^sa\t\ E'ssa'iw'ai:', E^^bsyiYì, es^AjE. Dunque si

ha 6 = 8.

" 13. Sieno le condizioni (2033); cioè vi sieno nel primo spazio due

poli Al, A2 e nel secondo i due piani polari «'1, c(\, ed inoltre sieno date

tre coppie di punti coniugati B, B' e tre coppie di piani coniugati y, /•

« Il piano eccezionale f deve contenere i due pimti A ; se non contiene

i pimti B, sarà t' ^e B'j B'j B'^ ; e la correlazione si potrà stabilire in due

(1) Hirst. 1. e. pag. 292, n. 71.



— 123 —
modi, preudendo in ambo i casi E^syiYìYì, *^AiAjE, E'^y'i /o/, , ed

('s=AiE e'^^t'ie'i nel primo caso, oppure é-^AsE, e'^(-'u\ nel secondo.

» Inoltre si può prendere come piano <• uno dei tre piani determinati dai

due punti A e da un punto B ed il piano t' sarà un piano da determinarsi

passante per la retta che unisce du« punti B'. Posto f;sA,AjBi, bisognerà

prendere Ess*/,)',,, (/,?«.;h2, o; 3, 1 ; 1, 2), e^A,E oppure e^AoE, e sarà

rispettivamente E'i^=a'ia\y'„ («^1,2,3), t'^B'oB'jE' ed e'^ce'it op-

pure «'i t'.

» La correla/.i<.'ne si può in tutto stabilire in 20 modi : cioè 6^20.
" 14. Con considerazioni analoghe a quelle fatte nel n. 11, si dimostra

che non esistono correlazioni eccezionali di terzo ordine, che soddisfanno le

condizioni (116 0) o le altre (1151).

- 1.5. Consideriamo le condizioni (1 142); cioè:

A ,:? C, ..C, d\ d^

a\i'C\..C',d\d\'

' 11 piano eccezionale f sarà uno dei piani determinati dal punto A e

da due pimti C, ed il piano *' uno dei piani determinati da B' e da due

pimti C: e precisamente, posto ^^ACiCo, sarà *' e=h IV C'3 C'4
. Abbiamo

così sei coppie di piani eccezionali associati. Per ogni coppia, la correlazione

>i può stabilire in quattro modi ('): ponendo:

i E= e3^,
i
E'^e'J',

i
E=eS^, ( E'= e'()'j

e= AE, E'=f'a'J',, e'=B'E'.

e= AE, E'=«' «'<)',, e'= B'E'.

« Dunque è 6 = 24.

« 16. Siene le condizioni (113 3) cioè:

A /? C, Cj C3 <Ji à, Jj

>i 11 piano eccezionale f deve passare per A e per uno due punti C ;

supponiamo anzi tutto che e contenga im sol punto C, per es. Ci ; sai'à é'^B'C'jC's.

Se poniamo ess/^f sarà e'^tt t, e ponendo E'^e'd'i, eò\, e' ò\ si avrà

Ess/JJjcTj, /?(^3(fi, (iòiói ed «^AC,E. Se poi § passa per il punto ecce-

zionale E . ma non per e, sarà B' un pimto di e', e poiché «' non passa per B',

sarà A un punto e ed a passerà per E'. Dei tre piani ò' uno solo può pas-

sare per E'; cioè si può avere E'^=tu'ó\, t u ò\, t aò\ e sarà rispetti-

vamente E^/itfjJs, /^JsJi, §3^óì\ e quindi e^AE, e'^B'E', f^ACiE.
" Lo stesso dicasi quando * contiene C, oppure C3. Se poi s contiene A

e due pimti C, sarà *' un piano da determinarsi passante per B' e per un

E=*^*<r,,

E=*,*<r,,

(') Hirst. 1. e. pig. 293, n. 73.
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punto C e si proverebbe col ragionamento fatto innanzi che vi sono altri

diciotto modi per stabilire la correlazione
;
perciò è 6 = 36

.

" 17. Con considerazioni analoghe a quelle fatte nel n. 11, si dimostra

che non esistono correlazioni eccezionali di terzo ordine, che soddisfanno le

seguenti combinazioni di dodici condizioni: (10 9 0), (1 81), (10 7 2), (10 63),

(0 12 0), (0 011 1), (0 10 2), (00 9 3), (0 8 4), (0 7 5); sicché per esam-ire

lo studio propostoci, ci resta a vedere se esistono correlazioni eccezionali, che

soddisfano le dodici condizioni (1 5 4), o le altre (0 6 6).

« Nel primo caso, cioè se le condizioni sono (10 5 4), abbiamo un polo A

ed il suo piano polare «', cinque coppie di punti coniugati B, B', e quattro

coppie di piani coniugati y, y . È necessario che f contenga A e due punti B,

e quindi <' sarà determinato da tre piuiti B' : sicché si avrebbero dieci cop-

pie di piani eccezionali associati. Per ognuna di queste coppie, nel piano t

si ha un punto A e quattro rette f y, e nel piano *' si ha la retta polare «'«',

e le quattro rette coniugate t y ; e come è noto (') la correlazione eccezio-

nale di secondo ordine, fra i due piani, soddisfacente le dette condizioni non

si può stabilire in alcun modo ; dunque non esistono, fra i due spazi, correla-

zioni eccezionali di terzo ordine, che soddisfanno le condizioni (10 5 4).

a Similmente si dimostra, che non esistono correlazioni eccezionali di

terzo ordine, che soddisfanno le condizioni (0 6 6). Infatti, dinotiamo con B,-, B',

una coppia di punti coniugati e con y,-, /; una coppia di piani coniugati

(/= 1, 2, . . 6). È necessario che e contenga tre punti B. posto f eesBiBzB;,,

sarà s e= B'4 B'5 B',; ; e poiché per E non] possono passare piìi di due piani y.

ne segue che per E' dovrebbero passare almeno quattro piani y ; ciò che è

assurdo. Dunque è tì = ' (-).

Matematica. — Salìc figure generate da due forme fondamen-

tali di seconda specie, fra le quali esiste una corrispondenza mul-

tipla (1 , )) di grado n. Nota del dott. Pietro Yisalli, presentata dal

Socio Cremona.

" 1. Siene -V, -t due piani fra i quali esiste una corrispondenza (1, r)

di grado n , cioè tale che ad un punto di ir' corrispondono r punti di n (detti

punti congiunti) ed a un punto di n , come ai suoi r — 1 punti congiunti

corrisponde un sol punto di n'; e che alle rette di un piano corrispondono

curve d' ordine )i dell' altro. Dinotiamo con 'p il genere delle curve di n , che

corrispondono alle rette di -t', con x^ , -d , . . . , .^v il numero dei punti fon-

damentali semplici, doppi, . . . , r-pli di rr , e con ,c\ , x ^ , . .
. , x\ quello

dei punti fondamentali semplici, doppi, .... /''-pli di n'.

(1) Hirst. 1. e. pag. 294, n. 75.

(2) Hirst. 1. e. pag. 295, n. 78.
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» Fra questi numeri esistono le note relazioni (') :

2r (/•— 1) .iv= {'i — 1) {d— 2)— 2jB

—/'
./'r= /r— r .

^ Proiettando questi due piani da due punti 0,0' otteniamo due stelle

fra le quali esiste una corrispondenza multipla analoga a quella esistente fra

i due piani. In generale una retta di non incontra la sua corrispondente

di 0'; ma vi sarà un numero semplicemente intìnito di coppie di rette co.ri-

spondenti, che si segano in un punto, il luotro del quale è ima curva gobba

dell' ordine ii-\- f -j-l . Infatti segando le due stelle con un piano, si otten-

gono su questo due figure fra le quali esiste ima corrispondenza (1 , )•) di

grado H , ed i punti imiti, che sono /« -j- r -|- 1 , appartengono al piano ed

alla corra, gobba (-).

- Questa curva passa semplicemente pel punto 0' ed ha un punto i-plo

in I» . Le rette fondamentali di , cioè queUe che uniscono con i punti

fondamentali semplici, doppi, . . . , ;'-pli di tt , segano la curva gobba, oltre

che in , rispettivamente in altri imo, due, . . . , r punti e lo stesso dicasi

delle rette fondamentali di u'. Però, oltre alle rette fondamentali di , fra

i raggi di questa stella, che segano la cmva gobba, ve n' è un numero finito,

che la segano in due punti fuori di 0', e questo avviene quando un raggio

di (/ incontra due dei suoi r corrispondenti l'aggi della stella .

- Sia te un piano per 00'. Sopra « vi sono

d= i)(H— ì)(n— 2)— ^/(r — 1) x'r-
\

(3)

coppie di raggi congiunti della stella , ciascuna delle quali ha un raggio

corrispondente per o', che in generale non si trova su « e perciò determina

un piano «' che passa per 00'. Viceversa dato un piano «' per 00', le rette

corrispondenti alle rette della stella 0' situate su «', formano im cono d' or-

dine Il e r inviluppo dei piani determinati dalle coppie di rette congiunte,

che sono situate sul cono, è deUa classe (n — 1) (r— 1) — ;; (•<); quindi

per Oo' passano {li— 1) (»•— 1)—p piani « ciascuno dei quaU contiene due

rette congiimte di , corrispondenti ad una retta della stella 0' situata

sopra a'. Fra i piani a ed ce' del fascio 00' esiste una corrispondenza

[)(/^— !)(» — 1)

—

P {,(!]; quindi vi sono («— 1)()— 1)

—

p -\-

d

piani per 00' ciascuno dei quali contiene ima retta di 0' e due delle sue v

corrispondenti rette di ; cioè :

(') Vedi una mia llemoria: Sulle trasformmioni geometriohe piane y-ple. Messina 1884.

.\nche il sig. Jung ha pubblicato nel novembre n. s., nei Rendiconti della R. Accademia

dei Lincei, una Xota Sulle trasformazioni piane multiple, nella quale giunge in parte ai

risultati da me ottenuti nella su detta Jlcmoria.

(*) Vedi la mia Memoria citata, pag. 56.

(') Vedi la mia Memoria citata, pag. 5.

(•l Idem, pag. 2.5.
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e Per 0' passano (/i — !)()

—

_1)
—P -{- d rette, ciascima

delle quali sega la curva gobba ili altri due punti fuori

di 0'.

K II genere di questa euiTa gobba è p -{- u — 1 ; se poi è r = 1 sarà

yy = ed il genere risulterà /i — 1 (•).

•^ 2. Costruiamo del piano n (per dualità) il piano reciproco tt^ . Fra i

piani tt' e tti vi sarà allora una corrispondenza reciproca (1 , )) di grado ii
;

cioè ad una retta di tti corrisponderà un punto di tt' e ad im punto di n'

corrisponderanno )• rette (congiunte) di ttj . Ai punti di questo piano coitì-

spondono curve razionali di ordine ìi di n' ed alle rette di n' cuiTe di tt;

della classe n e del genere p . Supponiamo che i due piani tt^ , n' sieno

sovrapposti, col solito metodo (-) si dimostra che il luogo ip' dei pimti di tt',

che si trovano sulle rette corrispondenti di n^ , è dell' ordine /i-{- r e che

questo luogo passa per i punti fondamentali di ti' come le cmTe di questo

piano, che corrispondono ai punti dell' altro : ed inoltre che l' inviluppo xp delle

rette di tti , che passano per i punti corrispondenti di tt' è della classe n-{-l

e tocca, come le curve corrispondenti alle rette di n', le rette fondamentali

di TTi .

t Sopra una retta di :t, non vi può essere più di un punto ad essa cor-

rispondente di tt'
;
quindi l' inviluppo xp non ha altre tangenti multiple che

quelle fondamentali; perciò il suo genere è

i\Oi — 1) n — 2r (/•— 1 ) .tv l=p-\-,i — l.

t Poiché la curva ip' è dello stesso genere di xp
,
perchè vi è una cor-

rispondenza univoca fra i punti di i// e le tangenti dell' altra, segue che

W' è della classe 2(2)i-\~v — 2)-\-2p ed ha

i](n — l}i,i-2) — J,' (/- 1) ,tv -{>— 1) (2/« + »• - 2) ; —p
puuti doppi fuori dei punti fondamentali.

•^ Perchè un jmnto di tt' sia doppio per xp', è necessario che per quel

pimto passino due delle e rette che ad esso corrispondono ; dunque :

"Vi sono nel piano tt'

i]{n-l)0i-2}-:i/{r'—l)a;'r-{r— l)(2a-\-v— 2){—p
punti, tali che per ciascuno di essi passano due delle v

rette congiunte corrispondenti.
t 3. Proiettando i due piani precedenti tt', tt^ da due pimti 0', Oi otte-

niamo due stelle fra le quali esiste una corrispondenza reciproca (1 , >). Il

luogo dei pimti, ove le rette di 0' segano i v piani corrispondenti di Oi , è

una superficie dell' ordine ti -\- v , che ha un punto i -pio in Oi . un punto

//-pio in (»'. e che contiene le rette ove i piani fondamentali semplici di Oi

(') Cremona, SuUe trasformazioni geometriche delle figure piane, Accademia di

Bologna, serie 2>, tomo V.

('-) Jung, Kendiconti della K; Accademia dei Lincei, 1885, pag. 773.



segano i corrispondenti piani fondamentali di u', i quali segano la sup^riìcie

secondo questa retta e secondo una curva di ordine u-\- f — 1 ,
che se »• = 1

si riduce ad n rette passanti per O'. Le rette fondaiuentali semplici

doppie /-'-pie di u', sono rispettivamente semplici, doppiti, . . . , /-'-pie

per la supertìcie. la quale contiene ancora altre « + 1 rette della stella u',

ciascuna delle quali gode della proprietà che è contenuta in uno dei suoi »•

piani corrispondenti.

- Oltre a queste, che lio accennate, altre numerose serie di superficie e

di curve gobbe si potrebbero ricavare, seguendo lo stesso metodo che si è tenuto

nel caso in cui la corrispondenza fra i due piani o le due stelle ei-a razionale -

.

Astronomia. — Osservazioni sul ukooo pianeta (264) fra Marie

e Giooe. Nota di K. .^Iillosevich, presentata dal Corris;) P. T.vcciiini.

- Come è detto nella mia Nota precedente, allo scopo di ritrovare il pia-

netino ed in mancanza di mezzi per un calcolo d' orbita ellittica, colle osser-

vazioni del 22 die. di Clinton e del 30 die. di Koma aveva calcolato im' orbita

circolare come segue:

,i,= -j5in2',6 \

i= 9 10,9
I

Eq. app. 26 die. 1886

.Q= 53 40.0 )

log /= 0.33524

/(t = 1115"

T = 1886 die. 22. 702 Berlino, da cui si ha:

o^ Bt-rliii'. ai: ti'

1887 genn. 11 l''29"'16'' + 8»48'

- 13 1 31 1.^ 9 7

^ 15 1 33 20 9 27

.

^ Con questa effemeride approssimata mi riuscì dopo il plenilunio di ritro-

vare r astro, il quale fu osservato come segue :

Tin. di Roma Alt apj). (•2ii4) (f app. (264)

1887 genn. 12 6''37"ltì^ l''29'» 2^ 57 (8.841) 8°49'32".6 (0.682)
°

. 13 6 37 32 1 29 58 . 70 (8.878) 8 58 33. 1 (0.679)

- 14 6 26.35 130 54.76(8.820) 7 36.0(0.678)

- 23 6 50 18 140 9.55(9.191) 10 32 18.9(0.667)

- 29 6 44 51 146 59.48(9.246) 1129 57.4(0.658).

^ L" o.bita ellittica, che può essere ora calcolata dall' Ufficio di calcolo

di Berlino sopra 4(J giorni di intervallo, pemetterà di seguire alcun poco ancora

il pianetino e ci porrà in caso di ritrovarlo senza grave difficoltà alla line

del 1887 quando si avvicinerà alla seconda opposizione. In tal modo il pia-

netino, che fu scoperto tanto dopo l' opposizione, non rientrerà nel numero ili

quelli che sono perduti o quasi perduti -

.

RE.ND1C0NTI. 1887, VoL. lU, 1" Sem. 17
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Fisico-Gliimica. — .SV^//« rifrazione molecolare delle sostanze

organiche dotate di forte potere dispersivo. Nota I. di Raffaello

Nasini, presentata «lai Socio Blaskrxa.

a Nel volume 225 degli Annali di Liebig (') comparve nell'agosto del-

l'anno decorso una lunga Memoria del prof. J. AV. Brulli pò tante il titolo di

questa mia, ed altra dello stesso autore intitolata : Prova es'perinientale delle

auliche e delle n'iove formule di dispersione fu pubblicata più recentemente,

nello stesso periodico (-) ; un largo sunto di questi lavori, fatto dall' autore

medesimo, si trova negli ultimi fascicoli dei rendiconti della Società chimica

tedesca ('). Nella prima di queste memorie 1' autore si propone specialmente

lo scopo di dimostrare che molte delle conseguenze a >nii io era giunto, a

proposito della rifrazione molecolare delle sostanze organiche, non erano legit-

timamente dedotte ; nell' altra poi si occupa di argomento del quale mi era

occupato io stesso ; di sottoporre cioè a una prova esperimentale le diverse

formule che si adoprano per esprimere le relazioni che passano fra gli indici

di rifrazione e le densità delle sostanze e fra gli indici stessi e le lun-

ghezze d' onda dei raggi rispetto ai quali essi sono determinati. Il grande

sviluppo che il prof. Briihl ha dato alle sue vedute e alle sue critiche, il

nome chiaro dell' autore, l' importanza del soggetto mi obbligano a scii-

vere di nuovo su tale argomento sebbene confessi che alle obiezioni che

fa ora il prof. Briihl alle mie conclusioni io credo di aver già risposto

coi miei precedenti lavori, sia con quello, che specialmente è attaccato dal

prof. Brùhl, eseguito insieme col dott. Bernheimer (^), sia con l' altro che

pubblicai per ribattere alcune deduzioni del dott. Kanonnikoff {^). E prima

di entrare in argomento mi sia permesso di accennare a una tal quale que-

stione di priorità a cui sembra alludere il prof. Briihl. Sembrerebbe quasi

che egli mi accusasse di avere invaso senza diritto il suo campo. Ora a

questo proposito io debbo dire che cominciai a studiare esperimentalmente

la rifrazione dei composti organici, quando già il Kanonnikoff e altri scolari

del prof. Alessandro SaytzeJ di Kasan avevano fatto lavori ohe addirittura

non erano che la continuazione e 1' esplicazione di quelli del Briihl, il quale

tali lavori dichiarò interessanti (S). Né d' altra parie credeva questo im campo

cliiuso, giacché prima del Briihl ci aveva lavorato il Gladstone, il quale e

(1) Liebig's Annalen. T. CC^XXXV, pag. 1.

(2) Lietig'tì Annalen. T. CC XXXVI, pag. 233.

P) Beri. Ber. 'J'. XIX. pag. 2746 e 2821.

(^) Atti della K. Accatkmia dei Lincei. T. X\ III, 1884.

(5) Transunti della E. Accademia dei Lincei. V. VIZI, 2 marzo 1884.

(«J Beri. Ber. XIV, pag. 2743. 1881.



— 120 —
contemporaneamente e dopo seufiiitò a lavorarci. Io poi un decisi a pubbli-

cai'e le mie esperienze soltanto quando vidi che esse erano in perfetta con-

traddizione con quello che dal Brillìi era stato previsto, e soltanto quando

ebbi il convincimento che le deduzioni di questo scienziato erano troppo ardite

e non bene fondate sui fiitti. Che cosa dovrei dire io del sig. Briihl a pro-

posito della sua Jlenioria : Prova esperiuwiitale delle aatiche e delle nuore

l'onaule di dispersione in cui, giungendo agli stessi miei risultati, dopo uno

studio alquanto più esteso, ne convengo, non crede opportuno nemmeno di

citarmi? (').

- A schiarimento di quello che segue riassumerò brevemente la que-

siione. Il Biiihl aveva trovato che i composti oleffinici con un solo doppio

legame hanno una rifrazione molecolare che eccede di 2 (costante A di

Cauchy) o di 2,4 (riga « dello spettro dell' idrogeno) quella che si calcola

piendendo la somma delle rifrazioni atomiche degli elementi costituenti, le

quali erano state determinale dal Landolt dietro lo studio dei composti della

serie grassa: per i composti oleffinici con due legami doppi le differenze

erano di 4 e di 4,5 : di tali sostanze però non furono esaminate che due.

Quanto poi ai derivati aromatici a catena laterale satm-a, ossia a quelli con-

tanenti. secondo l' ipotesi di Kekule, tre doppi legami. 1' eccedenza della rifra-

zione molecolare data dall' esperienza su quella calcolata era iu media di (3

(2 X 3) e di 7,2 (2.4 X 3). Dedusse di qui il Briilil che causa unica di questi

incrementi nella rifrazione sono i doppi legami, ognuno dei quali fa aumen-

tare di 2 di 2,4 la rifrazione molecolare e dedusse inoltre che pei derivati del

I)enzolo, corrispondendo l'aumento a tre volte il valore del doppio legame, la

formula del Kekule è vera e nel tempo stesso il riunirsi degli atomi di

carbonio in catena chiusa e qualsiasi altra differenza di struttura non alterano

il potere rifrangente specifico. Previde inoltre il Briihl (-) che pei derivati

iella naftalina si sa.-ebbero trovate delle eccedenze di 10 e di 12, per quelli

dell' antraceae di 12 e di 14,4, malgrado che il Gladstone esperimentalmente

avesse già trovato numeri ben più elevati. Nella ilemoria da me pubblicata

col dott. Bernheimer, io cercai di mostrare che le deduzioni del Briihl non

erano giuste: prima di tutto osservammo che dei composti con due legami

oleffinici ne erano stati studiati troppo pochi, due soli: quanto poi ai deri-

vati del benzolo facemmo notare che le differenze fra le rifrazioni molecolari

trovate e quelle calcolate erano tutt' altro che costanti: oscillavano per la

riga Hi tra 6,2 e 8.2 e per la costante A di Cauchy tra 5,3 e 6,7 ; come

si vede le differenze tra i valori estremi raggiungono quasi l' aumento che

('} Ciiiifr iiitare la mia Memoria: Sulle cost'inti di rifrazione cou quella citata del

Brulil.i Della mia Memoria >i Ir.. vi un Iir;^' . sunto nei Bci))!;iifir di Wicdeniann. IX. 188-5.

pag. 322.

(-J Liebii,''.< .\nnalen. i. OC, p. Jóo.
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si pretende dovuto ad uu doi^pio legame. Di questo fatto si era accorto il

Brulli e l'aveva attribuito alla dispersione energica di quei composti, e aveva

anche predetto che preudendo ima formula più esatta per il calcolo di A,

p. es. quella di Cauchv con tre termini, il disaccordo sarebbe sparito.

" Il dott. Bernheiraer ed io mostrammo esser ciò tutt'altro che vero, anzi

crescere le divergenze se, invece della formula di Gauchy con due costanti, si

prendeva per il calcolo di A quella con tre, oppm-e altra fonmila più esatta,

come quella di Lommel. Di più noi dicemmo che dedurre insieme e che la

ibrmula di Kelfule è vera e che l'unirsi degli atomi di carbonio in catena

chiusa non fa innalzare di per sé la rifrazione, ci pareva non troppo corretta

forma di ragionamento, tanto più quando la base esperimentale era tutt'altro

che sicura, siccome sopra ho fatto rilevare. — Il punto fondamentale delle

nostre ricerche fu poi quello di stabilire che le regole del Briihl, per i de-

rivati della naftalina e per quelli del benzolo aventi una catena laterale non

satm'a, non si verificano affatto, e mostrammo altresì che se non si verificano

per la riga Ha né per la costante A di Cauchv, dedotta da una formula di

interpolazione con due termini, molto meno poi si verificano se a base dei

cilcoli si adotta una eostante ricavata da una formula con tre termini, op-

pure il corrispondente valore, limite di n per '/.^
, ricavato dalla formula di

Lommel, la quale ha base scientifica ed è conseguenza di ima teoria sulla

luce dell'Helmholtz. Le leggi del Briihl erano state dedotte facendo uso, per

il calcolo della rifrazione specifica, dell'espressione —-— , e noi ci occu-

pammo specialmente di dimostrare il disaccordo per questa formula; però

non tralasciammo di esaminare che cosa accadeva quando invece si adoprava

r espressione —
., , ^, ,

e vedemmo che in molti casi si aveva una ditt'e-
{ir -f- 2)(l

renza minore tra l'esperienza e il calcolo, ma in molti altri poi anche per

questa si avevano delle forti anomalie, e quindi non credemmo che si do-

vesse dal lato chimico dare una grande preferenza a questa formula che, se

dava risultati un po' migliori per alcimi composti di più, per altre serie in-

tere sarebbe poi stata insufficiente a rappresentare ogni relazione tra la co-

stituzione chimica delle sostanze e il loro potere rifrangente. Altre cose fa-

cemmo poi rilevare in quella Memoria, e di queste accenneremo la più im-

portante, almeno in relazione colla questione attuale ; cioè che ogni volta che

a un idrocarburo della serie del benzolo o della naftalina si aggiunge una

catena laterale satura, la dispersione dei composti diminuisce quanto più

queste catene contengono di atomi di carbonio, ma nel tempo stesso le di-

vergenze tra la rifrazione molecolare trovata e quella calcolata aumentano.

Mentre tale pubblicazione nostra era in corso di stampa, e già una Nota

preliminare sull'argomento era stata da noi pubblicata, comparve un lavoro

del Kanonnikoff, nel quale egli, studiando i derivati della naftalina in
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soluzione, giungeva a conseguenze perfettaiueute opposte alle nostre, cioè che le

regole del Briihl erano completamente soddisfatte. Trovava è vero il Kanon-

nikotf delle ditterenze molto più grandi di quelle a cui l'esatto verificarsi

delle regole del Briihl avrebbe condotto, ma di questo egli non si preoccupò
;

ammise che il valore del doppio legame invece che di 2 e 2.4 potesse es-

sere in alcuni casi inche di 8 e 3,5 e dette come sicuro che, prendendo per

i calcoli la costante A di Cauchy dedotta da una formula con tre termini,

l'accordo sarebbe stato completo. A questo io risposi con i;na breve Nota (')

contrapponendo presso a poco le argomentazioni che sviluppai quindi nel modo

anzidetto nella Memoria più volte citata, e feci già notare che, rido.ta la

c^sa a questi termini, per lo meno non si poteva più discorrere di applicare

la rifrazione allo studio della costituzione chimica dei composti organici. Altri

lavori comparvero poi su questo soggetto; citerò specialmente quelli del

Gladstone e del Kanonniko.T, che però non hanno interesse diretto colla nostra

questione. Io pubblicai poi una Nota (-') in cui mi proposi di sottoporre a

una prova esperimentale una ipotesi già enunciata dal (iladstone (^), cioè

che il carbonio ha la massima rifrazione atomica quando esso per le sue

quattro valenze è impegnato con altri atomi di carbonio aventi già una rifra-

zione più elevata della normale, ossia con atomi di carbonio già doppiamente

legati; tale quistione mi parve interessante a risolversi, giacché in quei certi

composti, per cui il dott. Rernheimer ed io avevamo riscontrato una rifra-

zione anormale, si avevano appunto uno o più di tali atomi. Jl Briihl mi

accusa nella sua Memoria ( ') di aver voluto render conto del compoi-tamento

ottico dei derivati della naftalina e degli altri in un modo strano e stirac-

chiato. Io debbo ritenere che l'egregio scienziato non abbia ben compreso la

mia Nota, giacché altrimenti non potrebbe! t'armi tali accuse. Io non volli

dimostrare niente: volli soltanto vedere se l'ipotesi di Gladstone reggeva e

dissi così: il Gladstone ammette che quei tali atomi facciano aumentare la

rifrazione
; ebbene studiamo dei composti isomeri, in uno dei quali sia uno

di questi atomi di carbonio e nell'altro no; in altri termini composti aro-

matici isomeri, in uno dei quali la catena laterale non satura sia unita al

(') R. .\cca(leniia dei Lincei. Transunti, Voi. \ 111. Seduta del 2 marzo 1881.

(') R. .\ccademia dei Lincei. Eendiconti. Vul. I. Seduta del 18 gennaio 1885.

(3) Proc. Rovai Soe. XXXI, pag. 327.

{*} Il prof. Brulli mette poi in nota: «del resto rispetto alle deduzioni del Nasini

il I iladstone stesso dice: è evidente che il Nasini nmi ha ben compreso le mie vedute

sul valore più elevato del carbonio ». Debbo supporre ohe il ].rof. Bruhl non abbia letto

non abbia guardato le date delle Memorie che cita. (Quelle parole del Gladstone si ri-

feri.scono a una Nota i)reliminare, jiubblicata dal Bernheimer e da me nel giugno 188.3,

in cui avevamo esposto la sua teoria senza aver letto la sua Memoria originale, ma sol-

tanto dei sunti comparsi in alcuni periodici tedeschi. E ciò è tanto evidente che quelle

parole del Glad.stone si trovano in una Nota pubblicata nel luglio 1881 (.lourn. of Chem.

Soc). mentre il mio lavoro fu pubblicato nel gennaio 1885.
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nucleo per l'atomo di carbonio uon satm-o, nell'altro invece l'unione si effettui

per mezzo dell'ossigeno o per mezzo di un atomo di carbonio saturo. Per

quanto ci rifletta non mi par questo un modo strano di ragionare; mi pare

in verità il più semplice e il più giusto, né saprei trovarne un altro. Io

trovai che realmente la dispersione e la rifrazione erano maggiori in quei

composti in cui entrava l'atomo del Gladstone e ne dedussi, che non volli

andare al di là delle esperienze, sembrare realmente che quando al nucleo

aromatico si univa una catena late.-ale non satm-a e per un atomo di car-

bonio non saturo, la rifrazione e la dispersione del composto erano maggiori

della somma delle rifrazioni e dispersioni dei componenti, mentre invece

quando l'unione avveniva o per un atomo di carbonio saturo o per im atomo

di ossigeno, la rifrazione e la dispersione del composto erano la somma di

quelle dei componenti. — Dopo questo mio lavoro non comparve su questo

argomento altra Memoria sino a questa del prof. Brùhl, e le mie conclusioni

furono dai più accettate.

j2, \
" Il Briihl riconosce sostanzialmente che per la formula —-— le sue

regole non si verificano, quindi su questo egli è perfettamente d'accordo con

^/i 2
me

;
però dice che si verificano assai meglio con la formula —;

—

,
„. ,

e
(ir -f- 2)a

sentenzia anche che con questa si verificherebbero completamente, se ci si

potesse liberare dalla influenza della dispersione, e ne deduce subito che la

espressione « è da rigettarsi e che l'unica vera è l'espressione n^. Questa in

fondo è r argomentazione del prof. Brùhl. In primo luogo io debbo notare

che dare la preferenza alla formula a^ sopra la ii soltanto perchè dà risultati

che si accordano meglio con le regole del Brùhl, è né più nò meno che un

circolo vizioso; tali formule debbono essere stabilite in base a esperienze fisiche,

deve cioè vedersi, trattandosi di relazioni tra la densità e gli indici di ri-

frazione, se si mantengono i valori costanti con la temperatura, col combia-

mento di stato e via discorrendo: ora lasciando da parte che la formula /r

è dedotta teoricamente, il che è un argomento in suo* favore quantunque di

teorie ottiche sin qui ne siano state fatte molte e disfatte anche più, dal

lato fisico esperimentale non so davvero a quale delle due formule debba

darsi la preferenza ; infatti se in alcuni casi la formula /i- dà risultati assai

migliori della formula ,(, in altri invece è questa che assai meglio corri-

sponde, come ad esempio pel fosforo solido e liquido studiato dal Damien ('),

e per alcune mescolanze di liquidi studiate dal prof. Landolt (-). Ma su

questo non voglio insistere molto e son pronto anche ad ammettere che alla

formula /«^ come a quella che è stata dedotta da teorie più o meno proba-

bili, si debba dare la preferenza.

(') Ann. de rKol.; nomi. (2) X, 233 (1881).

(*) Sitzungsberichlt; dor k. Akadeniii; der Wissenschaften zu Berlin. Gennaio 1882.
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- Veuiiimo invece alla questione fondamentale, al cavai di battaglia di-1

prof. B.iilil, all'influenza della dispersione. Se noi riuscissimo a liberarci

dalla dispersione, da questa influenza perturbatrice, afferma il sig. Briihl, le

mie leggi si ve ificherebbero completamente. Voglio per un momento conce-

dere al sig. Brillìi che realmente la dispersione sia un' influenza perturba-

trice che ci impedisce di veder chiaro, e che in realtà quanto maggiore è la

dispersione tanto meno le sue leggi si verificano ; or bene dal momento che

da questa dispersione, secondo quel che afferma egli stesso nel suo ultimo

lavoro, è impossibile liberarci, è anche evidente che è impossibile di vederci

chiaro e quindi, seguendo i precetti del metodo esperimentale, egli non do-

vrebbe aft'ermare cosa che è impossibile a verificarsi con le esperienze; più

prudente sarebbe e più logico di e.sprimere una tale idea come un desiderio,

come una convinzione intima, e non di volerle atti-ibuire l'importanza di un

assioma. Ma perchè questa dispersione la si deve considerare come una in-

fluenza perturbatrice, che non ha nessima relazione colla costituzione chimica

delle sostanze? E prima di tutto che cosa deve prendersi come misura della

dispersione ^ 11 sig. Brùhl sombra che prenda ordinariaii:ente la costante B
della formula di Cauchy, che in fondo rappresenta la differenza degli indici

di rifrazione di due raggi estremi divisa per un fattore costante. Io invece

ho sempre preso come misura la differenza iix,— /(),, divisa per la densità

alla stessa temperatiu-a. Che la costante B non debba prendersi come mi-

sura della dispersione è cosa assai chiara : tale valore varia colla tempera-

tura e varia assai, quindi non può servire in nessun modo di mism-a; tanto

più che la rifrazione molecolare mantenendosi costante e tali valori di B,

misura della dispersione pel Briihl, cambiando assai ne veiTcbbe subito per

conseguenza che la dispersione non ha che una influenza piccolissima sulla

rifrazione specifica molecolare e la questione sarebbe immediatamente riso-

luta. Io voglio am.netterò invece che si prenda per misura della dispersione

l'espressione '—^— '

'''

e domando perchè tale dispersione si deve ritenere

una proprietà cos'i strana, così bizzarra dei composti chimici. Quali sono le

ragioni per cui si adottarono le espressioni —;— e -r-—-,—-r-r nello studio

della rifrazione dei composti organici ed inorganici? la ragione è che, tali

espressioni mantenejdosi co.-tanti malgrado le dift'erenze di temperatura e

anrhe malgrado il cambiamento di stato fisico, i-i è detto con ragione non

dipendere altro che dalla natura intima del comporto, dalla sua costituzione

chimica; ora tutto ciò che si è detto per il potere rifrangente specifico vale

anche per la dispersione, la quale si mantiene pure costante variando la

temperatura, come dai lavori ^iu qui fatti e specialmenti dai miei, nei quali

si è sperimentato a temperature diversissime, si può cou facilità rilevare "

.



— 134 —

Fisica. — bijlacnza del marjììct'Sìiìo snl comportamento termo-

elettrieo del hlsmato. Nota preliminare del dott. Giovan Pietro

Grimaldi, presentata dal Socio Blaserna.

^ La notevole influenza che il maguetismo esarcita sulla resistenza elet-

trica del bismuto (') mi ha fatto ritenere non privo d'interesse il ricercare

se il bismuto in un campo magnetico abbia un comportamsnto termo-elettrico

differente dall'ordinario.

^ Presento in questa Nota preliminai-e i riiiultati finora ottenuti su tale

ricerca. Le esperienze da me fatte vennero eseguite nel seguente modo. Un

cilindro di bismuto lungo .5'"" e di P'" di diametro, alle cui estremità ftirono

saldati due lili di i-ame, venne collocato equatorialmente fra i poli di una

elettro-calamita di Faraday. Le saldature erano immerse in due bagni di

tale forma, da potere essere avvicinati fra di loro ed ai poli suddetti. Uno

dei bagni era pieno di neve fondente e l'altro di acqua a temperatiu"a ordi-

naria, che eSìuiva da mi grande recipiente.

^ La coppia bismuto-rame venne introdotta in un circuito di fili di rame

di 2""" circa di diametro, che rimase sempre costante. Di questo circuito

anche facevano parte una pila conpensatrice di due coppie rame-ferro all' in-

circa della stes-a F. E. M. della coppia da cimentare, che era collocata in

opposizione ed un galvanometro "Wiedemaun, grande modello Edelmann, quasi

completamente astatizzato e con i rocchetii di massima sensibilità per cor-

renti termo-elettriche. Le deviazioni venivano lette con un cannocchiale sopra

una scala lunga 1'" divisa in millimetri e collocata a 2'" circa dallo specchio

del galvanometro.

t La corrente dovuta alla diifereuza fra la P. E. M. della coppia

bismuto-rame e quella della pila compensatrice era assai debole e produ-

ceva la deviazione di pochi centimetri della scala del cannocchiale, mentre

una sola delle due pile avrebbe prodotto una deviazione molto più grande

della lunghezza dell'intiera scala.

« Il galvanometro era collocato a venti metri circa di distanza dal-

l' elettro-calamita.

" Due interruttori, uno intercalato nel circuito A sopra descritto delle

correnti termo-elettriche, l'altro nel circuito B della corrente magnetizzante,

collocati presso il cannocchiale, permettevano di chiudere o di aprù'e 1' uno

l'altro dei due circuiti.

a Studiai dapprima, tenendo aperto il circuito A, l'influenza dell'elettro-

calamita sul galvanometro, la quale, malgrado la distanza che separava i

(1) Righi, Atti Acciul. Lincei 1883-84. Hurion, C.mi.tes reiiflus 188-5.
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due apparecchi, era abbastanza sensibile, e spostai la prima fino a elio eser-

citasse sul secondo la minima azione. Giunsi così ad ottenere che la devia-

zione dell'ago, quando si magnetizzava l' elettro-calamita, fosse soltanto di 2'""'.

Essa fu trovata sempre costante per tutta la durata delle esperienze. Queste

vennero cosi condotte.

1 Messo a zero il galvanometro si chiudeva dapprima il cùcuito A,

mentre il circuito B era aperto, e si leggeva la deviazione del galvanometro

(1* lettura): poscia si apriva .V per evitare le correnti d'induzione, che mal-

grado le minuziose precauzioni prese erano abbastanza sensibili, si chiudeva B
ed immediatamente dopo A per fare la 2* lettura: quindi si apriva prima A
e poi B e. chiudendo di nuovo A, si faceva la 3* lettura. Infine, poiché gli

spostamenti dell'ago erano frequenti, si verificava se il galvanometro tornasse

allo zero della scala, rigettando le esperienze nelle quali ciò non avveniva.

La differenza fra la 2'' lettura e la media fra la 1* e 3*, che generalmente

differivano poco fra di loro, corretta dell'influenza suaccennata dell'elettro-cala-

mita sul galvanometro. dava la mism-a relativa dell'intensità del fenomeno

da me ricercato. Jlolte misure andavano perdute a causa dell'influenza eser-

citata sulla bussola dal passaggio delle carrozze sulle strade vicine, influenza

abbastanza sensibile, quantunque il galvanometro fosse collocato in ima stanza

del laboratorio, che dà sul cortile interno ed è al primo piano.

s II bismuto da me adoperato era di quello puro del commercio ; la

variazione di resistenza elettrica, che esso subiva col magnetismo, non

poteva essere sensibile nel mio caso, essendo il cilindro cimentato di resistenza

trascurabile rispetto a quella del circuito totale.

- Con una corrente magnetizzante di 12 coppie Bunsen ad acidi freschi

ottenni il seguente risultata. La forza elettro-motrice termo-elettrica del

tiixmuto rispetto al rame è notevolmente indebolita dal magnetismo: le

differenze fra la 2''' lettura e la media della 1* e 3*, che come sopra ho

detto, misiu-ano l'intensità della detta diminuzione, giunsero fino a 45"""

della scala.

' Per assicurarmi che il fenom?no osservato fosse unicamente dovuto

alla ricercata influenza e non dipendente da cause peiim-batrici qualsiasi, feci

il seguente esperimento.

- Portai a 0°, per annullarne la forza elettro-motrice, entrambe le salda-

ture della coppia bismuto-rame, lasciandola nel medesimo posto di prima

fra i poli dell'elettro-calamita, ed indebolii la pila compensatrice fino ad

avere nel circuito una corrente all'incirca della stessa intensità di quella di

prima. Sperimentando quindi come precedentemente avevo fatto, trovai che

il magnetismo non esercitava alcuna influenza sull'intensità della corrente

tenno-elettrica.

- In queste esperienze preliminari io non ho fatto misture, che mi per-

mettano di dare valori definitivi della variazione trovata. Per dame soltanto

Hendiconti. 1887. Voi.. Ili, T Si-m. 18
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un'idea approssimativa, dirò che nelle condizioni, nelle quali io sperimentavo,

la diminuzione della F. E. M. termo-elettrica fu di '/aj, circa. Forse le varia-

zioni in parola sono dello stesso ordine di grandezze di quelle trovate dal

Kighi per la resistenza elettrica.

« In uno studio più completo del fenomeno, che spero potrò presto con-

dm-re a termine, esaminerò quale relazione rileghi l'intensità del campo ma-

gnetico al potere termo-elettrico del bismuto puro o commerciale, in diversi

stati iìsici di aggregazione e delle leghe di bismuto.

» Uno studio analogo mi propongo pure d'intraprendere sull'antimonio ».

Fisica. — Nuova relazione fra l'elettricità e la luce. Nota del

prof. Carlo Marangoni, presentata dal Socio Blaserna.

» Nel ripetere l'esperimento del foravetro colla scarica elettrica, volli

provare a traforare delle lastre di minerali cristallizzati. Feci la prima prova

su d' una lastra di spato d'Islanda, ottenuta dalla sfaldatura parallela a una

faccia del romboedro. 11 risultato mi è parso nuovo e importantissimo per le

seguenti circostanze :

. 1 " Il foro prodotto dalla scarica elettrica nello spato d'Islanda è una

linea retta, mentre nel vetro è ima linea serpolata.

u 2° La scarica, in luogo di seguire la direzione dei piani di sfalda-

tura, cioè una retta parallela agli spigoli, come si sarebbe creduto a priori,

segue la direzione dell'asse principale del romboedro, cioè dell'asse ottico.

u 3° Lungo questo foro rettilineo si osservano due incrinatiu-e situate

in due piani perpendicolari fra loro e che hanno per comune sezione il foro

sottile, cioè r asse ottico del cristallo ; una di queste incrinatm-e giace nella

sezione principale.

i Per sperimentare adottai dapprima il metodo del tubo del Kundt;

ma, sia per la poliedria delle faccio dei cristalli che non combaciavano mai

esattamente coli' estremità del tubo, sia per altre circostanze, la scintilla attra-

versava quasi sempre il mastice invece del cristallo.

« Immaginai perciò d'immergere totalmente il cristallo in un liquido

coibente; l'olio corrispose bene, e meglio ancora il petrolio da lumi (lucilina).

« Il mio foravetro è cos'i fatto : Un imbuto di vetro chiuso da un tappo

attraversato da un filo di rame. Neil' imbuto si mette tanto mercurio da fare

una supertìcie di circa 4 centimetri di diametro. Sopra questa si mette uno

strato di petrolio alto circa 2 e. S' immerge nel petrolio la lastra del mine-

rale, la quale galleggia sul mercurio.

" Sopra il minerale si colloca un filo di rame terminante in punta.

Questo filo di rame comunica col polo positivo del filo indotto di un grosso

rocchetto di Kuhmkorlf, mentre il polo negativo comunica col filo in contatto

col mercurio. Cosi è formata una valvola elettrica in seno al petrolio; la
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massima distanza esplosiva iu questo liquido è circa '/n di quella nell'ai-ia,

la quale era di circa 15 cent.

- Importa di notai-e che con questa valvola il disco liquido è in con-

tatto con tutti i punti della faccia del cristallo, e la scarica che parte dalla

punta è libera di seguire la via di minore resistenza attraverso il cristallo ;

mentre fra due punte, o fra una punta e un disco metallico, la via tenuta

dalla scarica potrebbe essere modificata dai punti di contatto dei due poli

fortuitamente disposti.

» In generale basta la prima scintilla per traforare la lastra. Tolta dal

petrolio, lavata nell'etere e asciugata è pulitissima e pronta per le osser-

vazioni.

K Con questo nuovo foravetro provai altri minerali, come lo spato fiuore,

la selenite, la muscovite, il topazio, ma siccome gli esemplari da me posse-

duti avevano dei pori o delle incrinature, la scintilla percorreva quelle divi-

sioni di già esistenti e non potetti scorgere nulla di interessante.

> Invece un bel campione di salgemma trasparentissimo mi dotte ottimi

risultati.

- Sfaldai tre lastre di salgemma parallelamente alle tre faccio che for-

mavano im angolo solido del cubo, le quali avevano la grossezza da 5 a 10

millimetri.

« La scarica traforava queste lastre di salgemma in linea retta perpen-

dicolarmente alle facete, produceva due incrinature perpendicolari fra loro parel-

lele alle faccie del cubo e dello altre inci-inature piccolissime, pure perpen-

dicolari fra loro, dividenti per metà gli angoli formati dalle prime e più

grandi; le più piccole incrinatm'e giacciono adunque in piani paralleli alle

faccie del rombo-dodecaedro. Queste quattro incrinatm-e passano tutte pel foro

rettilineo fatto dalla scarica, il quale coincide quindi con uno degli assi

del cubo.

>. Posando le lastre di salgemma traforate sullo specchio dell'apparato

polarizzatore di Norenberg, in modo che il piano di polarizzazione del Nicol

sia pei-peudicolare a quello dello specchio, o più brevemente, osservando il

salgemma nel campo oscuro, si vede apparire una bella croco bianca disposta

come una X , la quale ha il massimo splendore quando il piano delle incri-

nature maggiori (queUe parallele alle faccie del cubo) bisecano gli angoli

fatti dai piani di polarizzazione.

» Un altro massimo meno vivace si ha quando, girando il cristallo

di 45" , le incrinature minori prendono il posto delle prime ; se poi si gira

il salgemma di '/,, di retto si vede una debole stella bianca con otto raggi,

fonnata dalle due croci in corrispondenza delle quattro incrinature.

» Girando il Nicol di 90" in modo da lu-odiu-re il campo chiaro, appa-

risce una croce, o una stella scm-a ove prima appariva luminosa, cioè in cor-

rispondenza dello incrinatm-e.
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u Queste apparenze devono dipendere da una variazione di densità in

vicinanza delle incrinatui-e ; e per decidere se la densità veniva aumentata

scemata presi il torchietto di Brewster e vi strinsi una lastra quadi-ata di

salgemma, osservando quel che avveniva nel Norenberg col campo osculo.

Vidi foi-marsi la croce bianca disposta come una X, di più due linee bianche

disposte a V , in ciascuno dei due punti compressi, col vertice del V a con-

tatto del punto premente. Queste linee luminose sono parallele alle diago-

nali delle faccio del cubo. Stringando più forte si sente qualche scricchiolio

e nello stesso tempo sparisce qualcuna delle linee bianche.

» Comprimendo nel torchietto il vetro ed osservando nel campo oscuro

si producevano le lemniscate cromatiche coi centri vicini ai due punti di com-

pressione e una croce scura con un ramo passante pei due punti comprimenti

e r altro ramo perpendicolare.

« Questi fatti provano che dove vi è aumento di densità si ha oscura-

mento e dove vi è diminuzione di densità vi è rarefazione.

» Il vetro traforato dalla scarica osservato nel Norenberg col campi

oscm-o mostra in corrispondenza del foro una croce bianca, e nel campo chiaro

una croce nera, sempre disposta a X, cioè coi bracci che bisecano gli an-

goli fatti dai due piani di polarizzazione , comunque si faccia ruotare il

vetro forato.

1 Di qui parmi poter argomentare che il vetro e il salgemma hanno

le molecole in uno stato di rarefazione forzata mantenuta dal legame comune

di tutte le molecole circostanti; che se viene a mancare la coesione in cerici

parti, coir incrinarsi delle medesime , si hanno luoghi ove la densità dimi-

nuisce (i piani d'incrinatm-a) , e luoghi dove la densità cresce (le bisettrici

degli angoli fatti dalle incr>natiu-e) ; ed essendo 4 i piani d' incrinatura nel

salgemma, le stelle luminose si vedono solo su questi piani e girano col cri-

stallo; mentre nel vetro, trovandosi incrinature in tutti gli azimut, la croce

non gira col girare il vetro, ma è fissa colla dii-ezione dei piani di polariz-

zazione.

• t Collo spato d'Islanda forato non ho osservato nessuna delle dette ap-

parenze.

" Riepilogando, credo di poter concludere dai suesposti fatti le seguenti

anilogie fra la propagazione della scarica elettrica e della luce :

" 1'' La luce e l'elettricità in un cristallo, cioè in un mezzo a struttura

molecolare regolare, si propagano in linea retta.

« 2" La luce e l'elettricità percorrono in un tempo minimo ovvero con

minore resist3nza carte direzioni , le quali o sono gli assi di elasticità ,
o

direzioni che hanno rapporti determinati coi medesimi.

« 3" La luce è un moto vibratorio trasversale, e nei corpi non isotropi

essa si scompone in due raggi in modo , che le vibrazioni dell' un raggio

sono in un piano perpendicolare alle vibrazioni dell' altro. Così la scarica
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elettrica produce delle spaccature trasversalmente al proprio cammino (le quali

non sono sempre le superficie di j^iìt facile sfaldatura); queste spaccature sono

iu piani peiiienJicolari ed accennano ad un' energia trasversale che agisce in

due dii-ezioni principali. Ciò farebbe supporre che anche l'elettricità nel propa-

garsi vibri trasversalmente come la luce e si possa polarizzare in due piani

perpendicolari.

^ 4" Finalmente che la luce naturale nel propagarsi iu un mezzo amorfo,

come il vecro, cambia la direzione del piano di vibrazione ad ogni più pic-

cola accidentalità, non che la direzione del raggio: per lo che la traiettoria

del piano delle vibrazioni luminose è tutto ciò che si può dire di più com-

plicato.

• Analogamente l'incrinatura fatta in un vetro non solo è tortuosa ma
è fatta a nastro si fattamente contorto e increspato a gala e gira ora a dest.a

ora a sinistra in modo cosi complicato, da non poterne seguire la via.

. Osservando al microscopio l'incrinatm-a e girando la vite dei piccoli mo-

vimenti, si può penetrare lo sguardo a diversa profondità e vedere solo un

brevissimo tratto di quella trajettoria.

- Si può cosi seguii'e meglio la tortuosa via tenuta dalla scarica, ed ogni

tanto in luogo d'una fessura se ne vedono due perpendicolari, le quali fareb-

bero supporre la divisione dell'energia elettrica trasversale iu due direzioni

principali, par essere il veLro in quel punto non omogeneo.

« I fatti della scarica elettrica da me osservati nei cristalli sono in per-

fetta armonia colla teoria di Fresnel, che le vibrazioni dell'etere si facciano

più facilmente in direzione parallela agli strati delle molecole, che non in

direziona obliqua : che per conseguenza ogni vibrazione elettrica obliqua ri-

spetto ad un asse di elasticità d'un cristallo, si decompone in due vibrazioni

luna parallela e altra pei-pendicolare all'asse stesso.

- L' analogia tra i fenomeni osservali nella scarica e quelli della luce

è così intima che non solo conferma l' ipotesi che l'etere luminoso e l'etere

elettrico sieno una medesima cosa, ma farebbe anche credere quasi all'identità

dei due fenomeni della scarica elettrica e della propagazione della luce.

^ Jli propongo, non appena mi sarò procurate delle buone sezioni, di

continuare queste ricerche su di un maggior numero di cristalli , specie di

quelli a due assi, per vedere se si verificano pure per la scarica elettrica le

curiose p.-oprietà o.'tiche in essi rinvenute '.
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Magnetismo terrestre. — Valori assoluti della declinatone

magnetica e della inclina::ione, determinati neWItalia ìMridioìiale

ìlei mesi di novembre e di dicembre del 1886. Nota del dott. Omo

Chistoni, presentata dal Corrispondente Tacchini.

u Le misiu-e seguenti furoro eseguite cogli stessi strumenti e cogli stessi

metodi usati nelle serie precedenti.

LUOGO
Giorni

di

osservazione

Latitudine

Metaponto

Amendolara

Cosenza [Scuola agraria) . .

Rossano

Catanzaro (Scuola agraria).

Reggio di Calabria

Capo Spartivento {Calabria)

Gerace (Carbone)

Cotrone

6 e 7 novembre . .

9, 10 e 11 novembre.

15 e 16 novembre .

21 e 22 novembre .

25, 27 e 28 novembre

2, 3 e 5 dicembre .

8, 9 e 10 dicembre

13 e 14 dicembre .

18 e 19 dicembre .

40''22',2

39. 57,1

39. 18,8

39. 34,8

38. 54,8

38. 6,2

37. 55,6

38. 14,2

39 4,9

16M7',7

16, 35,0

16. 14,3

16. 37,8

16. 35,0

15. 38,7

16. 3,5

16. 14,6

17. 7,0

9022'

9.25

9.35

9.22

9.22

9.44

9.40

9.31

9.12

55» 55'

55.45

55. 2

55.15

54.81

53.49

53.31

53.50

54.45

" Da questo specchietto risulta che nella Calabria, come nella Terra

d'Otranto, le linee isogoniche ed isocliniche procedono regolarmente.

« In una prossima comunicazione darò i risultati della intensità magne-

tica per tutti i punti d'Italia nei quali ho fatto stazione nel 1886 ".

Chimica. — Ricerche sul gruppo della canfora. Nota III. del

dott. Luigi Balbiano, presentata dal Socio C.a.nnizzaro.

t II nuovo composto « canfildifenildiidi'azina 1 che ottenni dalla bromo-

canfora e dalle due clorocanfore fisicamente isomere di Cazeneuve mi dimo-

strava, come accennavo nell'ultima Nota presentata l'anno passato all'Acca-

demia, che in questi derivati di sostituzione della canfora, l' ossigeno era

contenuto nella loro molecola sotto forma di carbonile acetonico od aldeidico.

Un' obbiezione mi si potrebbe fare ora a questa conclusione, perchè nel

giugno passato V. Meyer, in occasione di una ricerca preliminare Su alcune

reazioni dei. lattoni (Beri. Ber. 1886, p. ITUt») ha dimostrato che la ftalide,

C=0

contenente l'aggruppamento lattonico dà colla fenilidrazina la stessa

/
C
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reazione che danno le aldeidi e gli acetoni, mentre l' idrossilainina non rea-

gisce con questo composto. Da ciò, il Meyer conclude che solo l'idrossilamiua

caratterizza l'ossigeno acetonico ed aldeidico, mentre la fenilidrazina non

serve a questo scopo. Rimane il dubbio da queste ricerche preliminari, che

verranno proseguite nel laboratorio chimico dell' Università di Lipsia dal

Wislicenus, quale dei due atomi di ossigeno sia sostituito dal residuo l'enil-

idrazinico, e nel caso che fosse l'ossigeno sotto forma di ossido d'etilene,

questo sarebbe un fatto importantissimo da obbiettare alla conclusione che

ho avanzato per la fonua dell'ossigeno della bromocanfora. È bensì vero che

nello stesso fascicolo dei Rendiconti della Società chimica Tedesca il Tiemann

(Beri. Ber. 19, 1665) ha dbnostrato che la cumarina non reagisce colla

fenilidrazina. mentre la tiocumaiina dà il composto

CH= CH— C =N- HC^ H^

/ /
\ /
\ /

con sviluppo di idrogeno solforato, epperciò in questo composto l'ossigeno ad

ossido di etilene non entra in reazione, tuttavia esperienze dirette, che dimo-

strino la inatti\ità o la possibilità di reagii-e di un tale ossigeno colla feni-

lidrazina, non furono intraprese e prima che il Meyer pubblicasse la sua

nota, volevo appimto risolvere tale questione, a ciò spinto specialmente dalla

lettura dei lavori del Reissert (Beri. Ber. 17, 1451) che completano le

ricerche del Tiemann sulle ciauidiine delle aldeidi e degli acetoni. Risulta

da queste esperienze che il residuo fenilidrazinico monovalente può sosti-

tuire un ossidrile alcoolico. Difatti dalle cianidrine delle aldeidi e degli

.OH
acetoni, nelle quali è reso probabile l' aggruppamento = C\ perchè si

forma un acido alcole nell'idratazione, il Reiscrt passa a composti che con-

tengono l'aggruppamento = C<(^ dove l'ossidi-ile è stato sostituito

dal residuo fenilidrazinico monovalente.

• Ora se nella bromocanfora l'ossigeno fosse sotto forma di ossidrile o

di ossido d'etilene, il nuovo composto idrazinico sarebbe rappresentato dalle

formole seguenti.

/OH /N-ffC«H^
I C'ofi"^ corrisponde C'"H"<;

\Br ^N^H^C'H^

II C*H'= >0 corrisponde C* H'^ >N^H.C^H=

Br \N* H-.C« H^
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Ho studiato perciò il comportamento di questo derivato idi'azinico con diversi

reagenti per tentare di risolvere la quistione propostami.

« Il composto idi-azinico sciolto in alcole e bollito per pili ore con una

soluzione concentrata di idrato potassico pm-e nell'alcool rimane inalterato;

così pure una soluzione alcoolica di derivato idi'azinico riscaldata e trattata

con amalgama di sodio al 4 "/o non subisce alcuna riduzione, e dopo si riot-

tiene il composto primitivo inalterato.

Azione dell'acido cloridrico sulla canflldifenildiidrazina.

" L'acido cloridiico gassoso e secco gorgogliando attraverso ad una solu-

zione eterea di composto idrazinico, precipita ima sostanza resinosa gialla,

la quale filtrata e ridisciolta in alcole deposita, coli' aggiunta di etere, una

piccola quantità di cloridrato di fenilidi'azina misto a cloridi'ato di anilina.

La soluzione eterea primitiva viene distillata ed il residuo rosso-bruno catra-

moso sottoposto alla distillazione in corrente di vapore. Passa una piccolis-

sima quantità di una sostanza gialla cerosa e nel matraccio la resina diventa

nera. La soluzione acquosa filtrata ed evaporata convenientemente, lascia depo-

sitare col raffreddamento un sale cristallizzato che è ima mescolanza di clori-

drato di anilina e di ammoniaca.

" Tentai la decomposizione con acido cloridrico acquoso in diverse con-

dizioni di temperatura e con soluzioni acide di differente concentrazione, al

fine di evitare od almeno di diminuire la resinificazione del composto, ma

sempre inutilmente; infine decomposi il composto idrazinico nel modo seguente.

^ Gr. 50 di composto finamente polverizzato vengono introdotti poco

alla volta e agitando in 250 ce. di acido cloridrico fumante: la polvere

appena giunge a contatto dell'acido acquista un colore rosso e si fonnano dei

grumi di resina che si sciolgono difticilmente. La miscela viene sottoposta

all'azione del vapor d'acqua e passa col vapore ima quantità trasciu-abile di

materia gialla cerosa che all'aria si resinifica, assumendo una colorazione

rosso-bruna, mentre nel matraccio la resina diventa nera ed il liquido diventa

rosso cupo. Si separa la resina per filtrazione, ed il filtrato acido viene reso

alcalino con soluzione concentrata di idrato potassico ed agitato ripetutamente

con etere per avere le basi libere. L'acqua alcalina si sottopone di nuovo

alla distillazione in corrente di vapore; distilla col vapore dell'ammoniaca

che viene raccolta nell'acido cloridrico, mentre nel pallone si deposita nuova

quantità di resina. La soluzione cloridrica concentrata convenientemente viene

precipitata frazionatamente con cloru;o platinico e delle cinque frazioni otte-

nute dete:minata la quantità di platino.

I. frazione Pt % 43,48 , Teoria per (NH, CI). Pt CU
IL - . » 43,92

III. •
T, , 43,58 ) PtVo 43,84.

IV. " » » 43,96

V. « r ^ 43,95
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La soluzione eterea delle basi si dissecca con idrato potassico fuso, si

distilla l'etere, ed il residuo liquido si sottoj^ono alla distillazione frazionata.

Le prime porzioni del distillato odorano di auunouiaca; il termometro sale

rapiilamente a 175", e quasi tutto il liquido passa nei limiti di temperatura

175"-210''; rimane nel pallone un piccolo residuo catramoso. La porzione

175°-210" si saliftca con acido ossalico, e la soluzione degli ossalati conve-

nientemente concentrata lascia depositare dapprima delle lamino splendenti.

che ricristallizzate dall'acqua vennero riconosciute per ossalato d'auiliua.

Difatti :

gr. 0,382(j sostanza CO- gr. 0,7363 H'O gr. 0,180f)

rT76
gr. 0.3708 V ce. 34 1 ce. 31,8.

TT75G,2 XT76
V ce. 34 V f

T 13..5 f

ossia in 100 p.

trovato calcolato per (C" H= KH»)= C= H= 0^

C 60,37 60,86

H 6,04 5,79

X 10,53 10,14

Le acqui madri diedero colla concentrazione dell'ossalato di fenilidrazina,

che venne depurato per ricristallizzazioni successive.

gr. 0,1058 sostanza \ ce. Iti,8 V 15,8
Il f

Trovato Calcolato por (C« H= N- H '

i--
(

• H- O--

NVo 18.75 18,.30

t Giova qui osservare che in questo caso ho ottenuto depositato dapprima

nel frazionamento l'ossalato di anilina ed in seguito quello di fenilidrazina,

mentre nella Nota presentata all'Accademia il 7 febbraio dell'anno passato.

scrivevo di separare nello stesso modo le due basi, ma primo a depositarsi

era l'ossalato di fenilidrazioua : in quella mescolanza per<^ i due ossalati si

trovavano in quantità presso a poco eguale, mentre nel caso presente si ha una

gran quantità di ossalato di anilina ed una piccola quantità di ossalato

di fenilidrazina.

- Il residuo nero resinoso rimasto fìsso alla distillazione in corrente di

vapore, col ratfreddamento diventa duro e si lascia polverizzare facilmente ;

lavato ripetutamente con acipia e disseccato sull'acido solforico, pesa all' in-

circa la metà del composto idrazinico adoperato. Questo residuo, contiene un

nitrile clie non potei separare per quanti tentativi abbia fatto, ma ne accertai

la presenza mediante il cloridrato della base che dà all' idrogena/ione.

- Ho tentato anchij di avere l'acido corrispondente coli' idratazione, bol-

lendo la resina con una soluzione alcoolica di idrato potassico, ma una ebolli-

zione prolungata lo decompone parzialmente, ed in fine si ottiene una me-

.scolanza di acidi, dalla quale mescolanza, sia per la poca quantità di materia,

Remuìonti. 1sìS7. Voi.. III. 1" Smi. 19
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sia percliè i loro sali souo incristallizzabili, non bo potuto separare niente di

definito,

" Bollendo quindi per piìi giorni la soluzione alcoolica della resina con

una soluzione alcoolica concentrata d'idrato potassico fino a cessazione dello

sviluppo di ammoniaca , eliminando in seguito 1' alcole colla distillazione

e trattando con acqua il residuo, si ha la soluzione acquosa dei sali potas-

sici che decomposta con acido solforico diluito ed estratto F acido libero con

etere, questi rimane evaporato l'etere sotto forma di un liquido denso oleoso

colorato in giallo rosso, che non presenta segno di cristallizzazione anche per

prolungato soggiorno in nn'essicatore. Questo liquido si scioglie nell'idrato

baritico, ed eliminando l'eccesso di idrato alcalino terroso con anidride car-

bonica a caldo, si ha ima soluzione colorata in giallo chiaro, che all'eva-

porazione lascia un sale di bario, amorfo simile alla colla.

B L'analisi di questo sale che contiene anche dell'azoto, non conduce a

nessuna formola determinata. La soluzione acquosa precipita coll'acetato di

piombo dando un composto piombico bianco sporco, che contiene dell'azoto e

che pure è una mescolanza. Col nitrato di argento la soluzione dei sali bari-

tici dà un precipitato bianco fioccoso, che subito si annerisce e deposita del-

l'argento metallico.

« Coll'acetato di rame la soluzione baritica dà un precipitato gelatinoso

verde chiaro, che ben lavato ed essicato alla temperatura ordinaria in cor-

rente di aria secca, si presenta sotto forma di una polvere verde simile all'ar-

senito e che all'analisi si rilevò essere una mescolanza; anche questo sale

contiene dell'azoto.

Icli'ogeiiazione del nitrilc.

« Ho segnito il metodo di Ladenburg (Beri. Berichte T. 18, p. 2956)

per compiere l'idrogenazione del nitrite, solo che invece di adoperare sodio

lio impiegato l'amalgama di sodio al 4 %. Ho sciolto la resina in alcole

assoluto e alla soluzione riscaldata ho aggiunto piccoli pezzi di amalgama

agitando. La soluzione colorata in verde giallo scuro, si chiarisce e passa

ad un colore giallo rosso chiaro. Sospesi allora l'azione dell' amalgama di

sodio, e la soluzione alcolica versai in soluzione diluita di acido cloridrico.

Si eliminò l'alcole in corrente di vapore e la soluzione filtrata dalla materia

resinosa, venne decomposta con un leggero eccesso di idrato potassico e la

base estratta con etere. La soluzione eterea della base, lavata ripetutamente

per agitazione con acqua, venne in seguito salificata agitando l' etere con

soluzione acquosa diluita di acid.) cloridrico. La soluzione del cloridi-ato colo-

rata in giallo-bruno, venne evaporata a bagno maria, ed il residuo consta di

una sostanza cristallina impregnata di un po' di sostanza vischiosa, che si

eliminò disseccandolo sopra una mattonella di porcellana porosa.

« Il cloridrato quasi bianco e disseccato nel vuoto sull'acido solforico
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si tiattò con poco alcole assoluto freddo, uel quale è molto solubile, e la

soluzione alcoolica filtrata dalla piccola porzione iudisciolta si precipita col-

l'etere. Si ripete un paio di volte la stessa operazione, ed infine si dissecca

il doriikato nel vuoto sull'acido solforico. La quantità di cloridrato è piccola;

da 2ò ,t,'raninii di sostanza resinosa ne ottenni all'incirca un grammo.

- All'analisi diede il seguente risultato :

I. gr. 0.1971 sostanza CO^ gr. 0,4108 H-0 gì-. 0,1508

II. gr. 0,1141 - C0« gr. 0,2418 H'Ogr. 0,0852

TT757,5 TT70
III. gr. 0,1334 azoto V ce. 14 V ce. 13,22

T 12 f

IV. gr. 0,198, richiesero ce. 11.8 di soluz. normale di argento.

. Da questi dati si calcola,

IH IV
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^ Dalle esperienze suesposte risulta che i prodotti di decomposizione

della canfildifenildiidraziiia sono grandi quantità di anilina e di ammo-

niaca, piccola quantità di fenilidi-azina e di una sostanza che bollita con

idi'ato potassico svolge ammoniaca e dà acidi, e che all' idi'ogenazione dà la

liase C^H^N^ ed inoltre sostanze resinose indefinite.

» La formazione di anilina sta in stretta relazione colla sostanza che

idrogenata dà la base C"^H-=N'.

C*-" H'^ F^ H^ C H''= C= N— NHC^ H^

+

+ HCl=C'^H5NH2HCl+ C'Hi^<

' Questa è una reazione analoga a quella che dà la canfofenilidrazina

(Rend. Acc. dei Lincei 188(3, p. 101).

C^H"^= C=N—N— C"H^ _JL HCl= C«H'5_C= N + NH^C''ffHCL
« Possiamo quindi considerare questa sostanza come nitrile canfolenico

nel quale un atomo di idrogeno è sostituito dal resto manovalente della fenili-

di'aziua.

« Il nitrile canfolenico, come ha dimostrato Goldschmidt, dà coll'idi'oge-

nazione la canfilamina. così il nitrile fenilidrazinocanfolenico dà la canfìl-

fenilidi'azinamina.

0"H''— CesN + H' = C'H'-'— CH^— NH'^

/C= N /CffNH-
C'W\ + H^ = C''H'\

^N" H'^ G" W ^WW C W.

" La formazione di un nitrile corrobora sempre più l' idea che l'ossigeno

della bromocanfora sia sotto forma di carbonilo.

» Tuttavia nel fascicolo dei Rendiconti della società chimica tedesca

uscito il 24 gennaio passato, R. Leuckart ed E. Bach descrivono la prepa-

razione d una bornilamina alla quale assegnano la formola C*W\
|

ammettendo che la canfora sia rappresentata dalla formola C*H'^<^
|

e questa base isoraera della canfilamina di Goldschmidt, ottengono anche

per riduzione diretta della eanforossima, e tentano di spiegare l' isomeria delle

due basi a questo modo.

canfora

e** H''^

j

— H-" = C H"/ |\n

«C=NOH «C
eanforossima anidride



— 147 —
Que.-t'anidride sarebbe il primo rappresentante dei luetanitrili ed iiil'idrata-

ziuue da elibe l'acido canl'oleuico

«C

/SCH /*0HOH

\n4-2H'0= C»H'^/

ac. canfolenico

\
«C

ed air idrogenazione la cantilaniina

«CH-

mentre la bornilamina sai'abbe il derivato u diretto della canfora

«CHNH-

Secondo questo modo di vedere la base da me descritta potrebbe anche de-

rivare da im metanitrile analogo

C— N'H^CH^

e logicamente si potrebbe ammettere per la cautildifunildiidrazina la for-

mola

. 0«H"\
^ N—NHCH^
c\.H

C— l!r

derivante dalla bromocanlosa C* H'^\ )0

CH

(Questa formola spiegherebbe 1' inattività della bromocanfora a reagire col-

l'idrossilamina e col cianato di fenile (K. Louckart Beri. Ber. 20, p. 115).

A questa conclusione però si oppone il fatto ohe la fenilidrazina finora non

è dimostrato che reagisca coli' ossigeno ad ossido d'etilene, anzi pare il con-

trario perchè, come in principio scrivevo, la tiocumarina, che contiene que-

CH
st'ossigeno. non dìl questa parte di reazione. Inoltre un'anidride C* H"<^ ^N

c'

ha proprietà basiche come ha auimneiato V. ,Meyer (Beri. Ber. Iti, p. 1(J14) e

nessuna proprietà di nitrile ; ed infine per l'acido canfolenico, benché Kachler
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e Spitzer non lo ritengano un'acido, non possiamo finora dimostrare che ve-

ramente la sua funzione chimica sia quella di un'acetone e di un'alcole se-

condario. Se così fosse, col cloruro fosforico dovrebbe dare i composti

.CCIH CHCl
Qsjju/

I

oppiu-e C''H'^<^
1

forse clorocanfora

\C CI- ^CO

e coi cloruri acidi le canfore sostituite.

i^ Sto appunto studiando in questa direzione l'acido canfolenico, e nello

stesso tempo studio in qual modo si comportano composti ossigenati conte-

nenti ossigeno ad ossido etilenico colla fenilidrazione.

' Prima di terminare voglio osservare che la presenza dell'ammoniaca fra

i prodotti di decomposizione del derivato idrazinico, lascia intravedere la pos-

sibilità di rma trasformazione di esso in derivati dell'indolo (Fischer, Liebig's

Annalen 236, pag. 116), e siccome per la formazione di questi derivati è neces-

sario che il carbonile sia attaccato ad un gruppo metile o metilene, cosi

può la formazione di un derivato indolieo gettare qualche luce sulla posi-

zione del carbonilo nella molecola della canfora. Se nella decomposizione

cogli acidi non mi fu possibile isolare un tale derivato, potrebbe darsi che

fossi più fortunato adoperando come decomponente il cloruro di zinco; ed è

quanto mi propongo di fare "

.

Fisiologia — Ricerche intorno alla Fina Anatomia dell'Ence-

falo dei Teleostei. Nota riassiuitiva di mi lavoro del dott. Romeo

FusAPvi, presentata dal Socio MoriCxGia.

i. Il dott. Fusari, fatta una rapida rassegna dei principali autorj che

trattarono dell' argomento, si ferma specialmente a combattere la teoria messa

avanti da Bellonci, che distingue nel sistema nervoso centrale due diverse

categorie di cellule nervose a seconda del modo di comportarsi coli' acido

osmico. Prove di controllo eseguite dall'autore gli hanno data la convinzione

che la reazione del Bellonci riusciva alla fine ad alterare il tessuto nervoso,

e che quindi era atta piuttosto a trarre in inganno che a dimostrare certe

particolarità di struttura.

- Il metodo di ricerca seguito invece dall' autore è ancora quello del

professor Golgi (azione combinata del bicromato potassico, acido osmico, ni-

trato d'argento), ed il materiale di studio venne tratto dai Ciprinidi e dai

Salmouidi.

- L'autore apre in seguito un capitolo sulla morfologia e sul contegno

dei diversi elementi degli organi centrali nervosi. Egli distingue : cellule

nervose, fibre nervose, cellule della nevroglia, cellule epiteliali. Riguardo alle

cellule ed alle libre nervose si riscontrano nei pesci le stesse particolaiità

che furono descritte per i centri nervosi dei vertebrati superiori; e quindi
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anche per i teloostei cu-ca tali elementi vieue ammessa dall' autore la di-

stinzione già fatta dal Golgi in due categorie o tipi. Riguardo alle cellule

della nevroglia ed alle cellule epiteliali si insiste dall' autore nel far notare

l'intimo rapporto che passa fra queste due specie di elementi, ed il comune

loro ufficio quale stroma di sostegno del tessuto nervoso centrale, perdio que-

sti caratteri come anche l'ugual modo di contenersi di questi elementi ai

reattivi, darebbero un nuovo appoggio alla dottrina sostenuta anche dal (iolgi.

che le cellule cosi dette connettive o della nevroglia avrebbero ugual ori-

gine che le cellule epiteliari dal foglietto esterno blastodermico.

« Segue quindi una descrizione particolareggiata della struttm-a del

cei'celietto, della vaLvula cerebelli e del tetto ottico.

• Circa il cervelletto vien fatta ima divisione in quattro strati. Lo strato

esterno corrisponde allo sfrato molecolare dei mammiferi , e contiene ele-

menti cellulari rassomiglianti alle cellule di Purkinje, disposti specialmente

verso il fondo dello strato. Tali cellule formano una elegante e vasta arbo-

rizzazione protoplasmatica, e mandano il prolungamento nervoso nelle zone

più interne, dove esso si comporta in modo vario. In prevalenza però si con-

tiene come quello delle cellule del primo tipo, e va a comporre le fibre del

secondo strato o strato di coiifuie. Nello strato dei (jramdi (terzo) si tro-

vano sparse piccole cellule globose analoghe alle piccole cellule descritte dal

prof. Golgi nello stesso strato del cervelletto dei mammiferi. Vi sono inoltre

altre forme cellulari nervose di vario contegno, ed una ricca rete di fibrille

nervose data dalle diramazioni secondarie delle fibre dello strato di contine,

dal prolungamento nervoso delle cellule dello strato dei granuli e dello strato

di confine, e dalle fibre dello strato centrale o midollare, le quali trovano

nello strato dei granuli un'origine dii'etta od indiretta.

- Nella vali'ula cerebelli, di cui vien descritta la disposizione degli

strati, si notano gli stessi elementi che si trovano nel cervelletto, salvo una

meno regolare loro distribuzione.

- Alla descrizione del tetto ottico vien fatto pi-ecedere un sunto storico

sulle determinazioni fatte di questa parte e si notano le divergenze d'opi-

nioni fra Fritsch da una parte e Maj'ser, AhJboru, Kabl-Kuckard dall' altra,

il primo ritenendo che nel tetto ottico dei pesci siano rappresentate oltre il

cervello intermediario anche le circonvoluzioni centrali e posteriori dei mam-
miferi, gli ultimi ritenendolo omologo al paio anteriore dei tubercoli quadri-

gemini dei mammiferi.

- L'autore distingue nel tetto ottico sette strati di cui due non nervosi :

il primo strato comprendente 1' epitelio cilindrico vibrabile molto elegante-

mente disposto, ed una foi-mazione sotto-epiteliale ricca di nevroglia e di

vasi ; il settimo strato,' di tessuto connettivo vascolare, posto immediatamente

sotto la pia. Il seeoiido strato o dei granali contiene molte piccole cel-

lule rotonde non ben determinate, piìi, numerosi fasci di fibre che scorrono
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trasversalmente, od obliquamente (corona raggiata di Gottsche). Nel terzo strato

si trovano cellule nervose piuttosto grosse in rapporto con diversi sistemi di

fibre : trasversali (dalle tibre della corona raggiata e quindi dal nastrino di

Keil e dal toriis semicircularis), longitudinali (da fibre del talamo ottico),

oblique (ancora dalla corona raggiata). Il quarlu strato contiene diverse

forme di cellule nervose, di cui alcune ricordano la forma di quelle dello

strato molecolare del cervelletto. Parte delle medesime si comportano se-

condo il primo tipo e mandano il loro prolungamento nervoso nel terzo strato,

parte appartengono al secondo tipo. Oltre di ciò si nota un ricchissimo in-

treccio di fibrille nervose date dai prolungamenti delle cellule del primo e

del secondo tipo appartenenti alla zona, da rami terminali e da fibrille secon-

darie emanate dai fasci della terza zona, e dalle diramazioni in toto delle

fibre del quuito strato le quali vengono ad irradiarsi in questa zona. Le

fibre del quinto strato provengono dal tratto ottico ed oltre distribuirsi nella

quinta zona mandano pure rami alla sesta, la quale contiene cellule nervose

globose, e riceve un grosso fascio di fibre anche dalla terza zona.

^ L'autore fa in seguito una comparazione fra la struttura del tetto ottici»

e quella delle eminenze bigemine anteriori dell'uomo descritta dal Tartuferi;

tranne la trasposizione di uno strato (il i[ìi.iiito strato nell'uomo diventa sesto

nei teleostei) le due parti si corrispondono perfettamente tanto per la divi-

sione degli strati quanto per la derivazione delle fibre di ciascuno strato.

Questo fatto porta nuova luce all' interpretazione del tetto.

i Come ultimo corollario l'autore aggiunge che i suoi reperti non ven-

gono ad infirmare l'ipotesi fatta dal prof. Golgi sulle filjre motrici e sen-

sitive, dacché egli trovò che le fibre nervose del quinto strato del tetto ot-

tico, le quali costituiscono le fibre d'origine del tratto ottico , hanno alla

lor volta, come fil)re sensitive, un'origine indiretta dal complicato intreccio

di tì'orille esistenti nello strato sottoposto ".
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Il Socio Bi.ASERNA, relatore, a nome anche del Socio Cantoni, legge

una Relazione sulla Memoria del dott. G. Geuosa, intitolata: Sulla resi-

stenza elettrica dei misenf/li delle amalgame liquide e sulle costanti fìsiche
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dei miscH(jU di liquidi isomeri, concliuleudo col proporne l'iiiserzìoue negli

Atti accademici.

Il Socio MdRiGGiA, velatoro, a noiiie anelu' del Socio Thdaim, legge

una Relazione snlla Memoria del dott. R. Fusaki, intitolata: Uicerche iiitorao

lilla Fiiifi Aaalomia dell'Elicefalò dei Teleostei, proponendone la pubblicazione

negU Atti accadeiuici.

Le conclusioni delle Commissioni esaminatrici, messe partitamente ai

voti dal Presidunto, sono approvato dalla Classe salvo le consuete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Blaserna presenta le piiltblicazioni giimte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti di Soci e di estranei:

A. C'ossa. Ricerche sopra le proprielà di alcuni comjmsii ammoniacali

del platino.

G. Strambio. Cronaca del cholera indiano jier gli anni 1880-86.

Lo stesso Skgrktaiuii richiama anche l'attenzione dei Soci su di ima

collezione di volumi della R. Accademia di Napoli, avuta per le cortesi pre-

mure del Socio Govi, la quale completa la raccolta posseduta dalla Biblio-

teca accademica.

Fa poscia particolar menzione di due importanti raccolte di pubblica-

zioni, una del Museo di Storia naturale del Belgio, e l'altra dell'Accademia

di scienze naturali di Bruiui.

Presenta inoltre il tomo 1, Meleoroloyid, della Relazione sulla esplora-

zione delle regioni polari fatta nel 1882-83 dalla spedizione tinlaudese, ed

im volume contenente le Osservazioni astronomiche, magnetiche e meteorolo-

giche fatte nel R. Osservatorio di Greenwich nel 1884.

Il Socio Naruucci presenta una pubblicazione pronimeiando le seguenti

parole :

« Ho l'onore di presentare all'Accademia, da parte del signor dott. Gu-

stavo Enestròm il tomo dell'anno 1886 della sua Bibliotheca mathematica,

che si pubblica a Stoccolma. Questo tomo si compone di 4 fascicoli, ciascuno

dei quali si divide in 4 sezioni. Nella prima è un elenco di opere, memorie

e note inserite in raccolte scientifiche. La seconda contiene la indicazione

di una serie di recensioni d'opere relative alle matematiclie. Vieu terzo un

Rendiconti. 1887, Vol. Ili, 1° Sem. 20



gruppo di note originali storico-,vCÌentitìi-lie. Da ultimo si chiude ciascun

fascicolo con alcuni quesiti.

;. Il eh. compilatore si è compiaciuto di comunicarmi in tale occasione

che, incominciando dal 1887, la BibUotheca mathematica sarà consacrata

esclusivamente alla storia delle matematiche ed alla bibliografia storica di

tali scienze, contenendo non solamente scritti originali, ma anche analisi di

opere recentemente venute in luce. Egli fa appello al maggior numero possi-

bile di cultori di tali discipline, aftinché vogliano col loro concorso contri-

buire allo -sviluppo e al progresso di esse; ed a questo appello egli è lieto di

annunziare che hanno già risposto buon numero di scienziati -.

COXCORSI A PREMI

Il Segretario Blasekna presenta il programma pel concorso al sesto

premio Bressa, aperto dalla R. Accademia delle scienze di Torino. Questo

premio sarà dato a quell' Italiano che dm-ante il quadiienno 1885-88 ^ a giu-

- dlzio delVAccademia delle Scienze di Torino, avrà fatto la più importante sco-

- perta, o pubblicato 1' opera piti ragguardevole in Italia, sulle scienze fisiche e

^ sperimentali, storia naturale, matematiche purè ed applicate, chimica, fisto-

li logia e patologia, non escluse la geologia, la storia, la geografia e la sta-

w tistica ••

.

Premio L. 1200(1. — Tempo utile 31 dicembre 1888.

CORRISPONDENZA

11 Segretario Bl.vserx.v comunica alla Classe che l'Accademia delle

Scienze e delle Arti dì Agram, ha invitato la R. Accademia dei Lincei a

prender parte al centenario della morte di Ruggero Boskovic, che verrà ce-

lebrato in quella città il giorno 14 corr., e seguenti.

La Classe delibera di farsi rappresentare alla solenne cerimonia.

Lo stesso SEGRETAitid dà conto della corrispondenza relativa al cam-

bio degli Atti.

Ringraziano per le publilicazioni ricevute :

Il Ministero dei Lavori Publ)lici ; la R. Accademia danese di scienze e

lettere di Copenaghen; la R. Società zoologica di Amsterdam; la Società

sassone delle scienze di Lipsia : la Società degli antiquari di Filadelfia ; la

Società geologica di Edimburgo ; la Società di scienze naturali di Ottawa
;
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la Soeietil filosofica americana di Filadelfia ; la Società filosofica di York ;

la K. Biblioteca palatina di Parma; la K. Biblioteca di 'S. Oravenhage :

l'Osservatorio di Pulkowa; l'Università di Nuova York ; l'Università di Berkeley;

l'Istituto meteorologico rumeno di Bucarest.

Annunciano l'invio delle proprie pubblicazioni :

La lì. Accademia di scienze, lettere ed aiii di Modena; la K. Acca-

demia prussiana delle scienze di Berlino; la Società storica di Annover;

l'Osservatorio di Greenwich.

Kingrazia ed annuncia l'invio delle proprie pubblicazioni:

La Società di scienze natiurali di Francoforte s. JL

P. B.
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MENDICOMl
DELI.K SEDUTE

DELLA II. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 20 febbraio 1887.

G. FiuKELLi Vice-Prosidento

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Archeologia. — Il Socio Fiorelli presenta airAccadoiuia il

l'uscicolo delle Notizie, sulle scoperte di antichità per lo scorso mese

di gennaio, accompagnandolo colla Nota seguente :

s Una nuova comunicazione del eh. Gozzadiui ci annunzia ulteriori sco-

perte nella necropoli di Bolojfna (Regione YIII).

- Fu ivi rinvenuto un sepolcreto arcaico in l'orla rnvcfjnaiin, presso

la cinta di Bononia romana, ove nei tempi di mezzo sorse la chiesa di S. Maria

di Bettelem o del Carrobbio. Si scoprii'ono nello strato superiore alcune tombe

cristiane; sotto di queste, sepolcri romani a cremazione, rifcrilùli al III" se-

colo dell'era nostra; e sotto i sepolcri romani, come in altri siti della necro-

poli Felsinea, tombe arcaiche, la cui suppellettile funebre trova liscontro in

quella di Villano va.

« Importantissima per lo studio delle antichità di questa regione stessa,

è una nota dell'ispettore cav. Santarelli, ove si illustrano alcuni lirouzi arcaici,

scoperti presso Forlì, e rimasti finora ignoti agli studiosi. Consistono in avanzi

di armature, tra i quali notevolissimo è l'imibone di uno sbendo in laniiii;i

Kendicgnti. 1887, Vol. HI. T Sem. 21
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di bronzo, nel cui mezzo sono rappresentati a sbalzo due guerrieri, con scudo,

lancia e pileo, che pel modo con cui sono eseguiti e pel costume loro, richia-

mano alla mente le decorazioni della famosa situla della Certosa di Bologna,

della situla di Matrai, e dei bronzi atestini. Degna di speciale riguardo è

la forma dell' elmo con cui questi guerrieri sono coperti, elmo che ha somi-

glianze coir elmo di Oppeano, e con quelli di Corneto-Tarquinia.

« Nella Kegione I, il suolo di Roma continuò a restituire documenti

pregevoli per lo studio della topografìa e dell'epigrafia.

a Di non comune importanza storica è un frammento che ricorda un dono

fatto a Giunone Regina da un Re Ariobarzane di Cappadocia, frammento che,

come l'altro edito nelle Xoli:ie dello scorso mese, rientra nella serie dei titoli

relativi ai re ed ai popoli dell'Asia, che mandarono legazioni in Roma dopo

la prima guerra mitridatica.

« Più che altrove abbondarono le scoperte presso la Via Poriueme, dove

si fanno lavori per la nuova stazione della strada ferrata, e dove si trovarono

avanzi di porticati negli orti di Cesare, e scultm-e che farebbero supporre

l'esistenza di un vicino mitréo.

t In Nemi furono ripigliate le indagini nell'area del Tempio di Diana

nemorense, dove negli anni scorsi vennero eseguiti alcuni scavi : e tali nuove

indagini portarono il recupero di molti oggetti della stipe votiva, consistenti

per lo più in monete di bronzo ed in statuette dello stesso metallo. Merita

speciale ricordo una piccola erma di bronzo rappresentante in modo assai con-

venzionale, e con segni di arte arcaica, la Giunone Sospita o Lanuvina.

u. In Tivoli furono proseguite le esplorazioni presso i ruderi attribuiti

per lo innanzi alla villa di Mecenate, i quali, per contrario, mediante le esplo-

razioni recenti, furono riconosciuti appartenere al Tempio di Ercole Vincitore,

come i titoli onorari ora quivi scoperti vengono a confermare.

« In Pompei, fatti nuovi scavi fuori il recinto urbano, poco lungi dall'anfi-

teatro, si rinvennero quattro monumenti sepolcrali, nei quali molte iscrizioni

si lessero. Degne di speciale riguardo sono le iscrizioni dipinte e graffite,

alcxme relative a spettacoli gladiatori, altre programmi di candidature mu-

nicipali.

» Nella Regione IV nuovi dati si ebbero intorno alla necropoli sulmo-

nese con le scoperte di altre tombe nella via di Zajipannofle : e fu arricchita

l'epigrafia latina del territorio peligno, essendosi rinvenuto nel comune di Bu-

guara un cippo, ove è il ricordo di un sevir a>ig{mlalis) curator annoriae

frumentariae reip{iiblicae) Siilmonensimn.

B Finalmente nella Sardegna, si fecero nuove esplorazioni nella necro-

poli di Tharros, che diedero non spregevoli frutti per la topografia, e si scava-

rono varie tombe della prossima necropoli di Cornus, dove si trovò suppellettile

ili'i piimi tempi doll'iinpcro romano ».
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Bibliogialìa. — Corrispondeìuadiplomallca della corte di Roma

jiei' la morte di Enrico IV re di Fratìcia. '^oiw <lt'l ("(irrispoiideute

H. Narducci.

. Finché una larga e complessiva storia d'Italia non esista, degna di lei

e del suo risorgimento, parmi opportnno il concorrere modestamente al vasto

edificio, ponendo in luco il più die si può documenti sincroni e autentici, che

giovino a porre in rilievo il carattere e le condizioni degli uomini e dei tempi;

dovendo lo storico lottare non pure contro deplorevoli lacune, effetto più d'in-

curia <'he di povertù, e però spesso riparabili ; ma anche trarre dalla veridica

narrazione dei fatti i giudizi , non lumeggiare i primi con criteri in prece-

denza e non sempre lealmente e saviamente formati.

t Tra le più pregevoli raccolte che formano parte dei manoscritti della

liihlioteca Angelica, tono da annoverare 25 volumi, in 4", segnati S. (5 da 7

a 18, ed S. 7 da 1 a l:^, contenenti copie sincrone di lettere scritte sotto il pon-

titìcato di Paolo V, dal KiO!» al Ili 16, dal segretario di Stato monsig. l'or-

tìrio Feliciani, in nome di Scipione Caffarelli cardinale Borghese, chiamato,

secondo l'usanza dei tempi , » il Cardinal Padrone » . Esclusi gli ultimi tre

manoscritti, che contengono il carteggio scritto dal Feliciani in vari tempi,

in nome proprio o di altri, i ventidue primi tomi, oltre clie le lettere a diversi,

contengono quelle ai Nunzi e Legati di ]5ologna (to. IH, 2U, 22), Ferrara

(to. 16, 20, 22), Firenze (to. 15, 19, 21, 22), Napoli (to. 15, 19, 21, 22), Sa-

voia (to. 15, 19, 21, 22) e Venezia (to. 9) in Italia. Per l'estero poi si hanno

quelle ai Nunzi di Francia (to. 1, 10, 20, 22), Germania (to. 13,20,21,22),

Praga (to. 13, 22), Svizzera (to. 7, 13, 20, 21, 22), Spagna (to. 4, 8, 16) e Por-

togallo (to. 13, 20, 22). Di tutte le lettere contenute in questa corrispondenza,

e che superano certamente le 10,000, un accurato indice fa parte del mio ca-

talogo dei manoscritti dell'Angelica.

- Porfirio Feliciani, da Gualdo, fu da prima segretario di Girolamo Ve-

ralli. romano, arcivescovo di Rossano il 14 novembre 1544, creato da Paolo III

prete cardinale, col titolo di S. Martino ai Monti, 1' 8 aprile 1549, morto in

Uoma il 5 ottobre 1555. Andò poi segretario presso Antonio Ilaria Salviati

romano, nipote di Clemente Vili, e pronipote di Leone X, creato da Grego-

rio XIII prete cardinale, col titolo di S. Maria in Aquiro, il 12 dicembre 1583,

e morto il 18 marzo 1602. Fu quindi il Feliciani promosso da Paolo V alla

carica di suo Segretario di Stato, e da lui nominato il 2 aprile 1612 vescovo

di Foligno, dove morì in età assai tarda il 2 ottobre 1634.

t La infelice fine di Enrico IV, assassinato il 14 maggio 1610, fu vera-

mente per la Francia una sventura nazionale. Niun monarca lasciò in Francia

più cara e popolare memoria, non eccettuato il suo pronipote Luigi XIV, seb-

bene di lui più potente. Per ciò, e per essere note le sue vertenze religiose con
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Koina, iio]i sarà imitile spigolare dalla detta eorrispondenza quelle lettere che

direttamente si riferiscono a sì grave a?Fenimento; notando come la nobiltà

del carattere e la grandezza dell'animo altbiano sempre esercitato od imposto

innegabile jH'Cstigio, anclie verso chi per anticlii rancori meno sia da credere

disposto a riconoscere tali qualità.

« Era allora nunzio a Parigi monsig. Eoberto Ubaldini, pronipote di

Leone XI e vescovo di Montepulciano, creato poi da Paolo V prete cardinale

il 2 dicembre 1(315, col titolo di S. Matteo in Merulana. Correva voce in

Koma che Enrico IV si apparecchiasse con grosso esercito a scendere in Italia;

linde Paolo V mandò legato in Francia monsig. Domenico Rivarola, vescovo

di Nazareth nel napolitano, affinchè dissuadesse il re dalla impresa, né volesse

accendere fiera guerra in Europa. Tanto più che era noto essere intendimento

di Enrico di passare in Germania con 40,000 uomini, per sostenere le ragioni

(lei possessori di fatto del ducato di Clèves. Tale intricata questione, notis-

sima nella storia colla denominazione di » successione di .Tuliers » , trasse ori-

gine dall'essere nel liiO!» morto l'ultimo duca Giovanni Guglielmo III senza

p.ole, avendo avuto per altro cinque sorelle. Ciascuna di esse, o i loro sposi

tìgli pretesero alla successione, aggiungendovisi la Casa di Sassonia. Presero

possesso di quei domini l'Elettore di Brandeburgo, genero di Maria Eleonora,

sorella maggiore di Giovanni Guglielmo, ed il conte di Neubourg, sposo ad

Anna di Juliers, seconda sorella del defunto duca. Avendo per altro Rodolfo II

d'Austria avocato a sé la questione e minacciato il sequestro, i due principi

ricorsero per aiuto ad Enrico. La esposizione di tali intrighi e dei maneggi

della corte di Koma, aftinché avessero esito conforme alle sue vedu'.e di pre-

ponderanza insieme e di pace, può leggersi distesamente nella Relatioiie della

/nassa d'arine, che sefjiù in Fiandra l'anno m.hc.xiv. per occasione d'hauer

le Provincie Unite occupata la terra e castello di Giuliers, a pag. 129-179

delle Jìelationi fatte dall' 111.'"° e Reu.'""' cardinal (Guido) BentirocjUo.

in teinpo delle sue nuntialure di Fiandra, e di Francia; date in luce da

Krijcio rateano (van der Putten). In A nuersa, appresso Criouanni Mcertie-

cia, ir,2!).

"- Ma mentre il Kivarola era distante una sola giornata da Parigi, la

mano assassina di Kavaillac spense il re ; onde, accelerato il passo verso Pa-

rigi, vi trovò l'ordinario nunzio Ubaldini gravemente malato; e però dovè il

Kivarola sobbarcarsi al grave compito di comporre in sì pericolosi momenti

gli interessi che era mandato a tutelare; il che avendo egregiamente condotto

a fine, se ne tornò a Koma, dove Paolo V lo creò prete cardinale, il 17 ago-

sto 1611, col titolo di S. Martino ai Monti.

" Delle sei lettere che qui appresso riproduco le tre prime sono dirette

al detto Ubaldini. Si apprende dalla prima di esse, ch'é dei 24 maggio l(.)lo,

come sino alla sera del 23 s'ignorasse in Koma i^ l'improuisa morte del Re ",

sebbene un corriere esiwesso fosse stato spedito da Parigi il giorno 1 4 dello
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stesso mese. Apparisce subito rapprensiono che il grave avvenimento aveva

suscitato per gli interessi religiosi , e per conseguenza anche^ politici della

R. Sede; e sotto la forma del più fiducioso e deferente rammarico traspare

il timore del pericolo di altri danni, per rimanere il timore didlo Stato affi-

liato nelle mani del faacinllo Luigi XIH, e di Maria de' Medici sua madre.

Si ordina pertanto airUbaldini che si rechi col Rivarola presso questi due

personaggi, presentando • con ogni affetto maggiore » le lettere poniiticie di con-

doglianza. Pure innalzando il valore e l'ingeiriio di Enrico, si insinua la frase,

che ora sart-ldie di suprema sconvenienza diplomatica, ma che sembra allora

studiatamente inserita, accennando « à gli occulti giuditii de Dio, il quale

hauerà uoluto forsi per questa uia dargli la salute, poiché ha mostrato segno

di contritione -. Una poscritta del 25 esprime la necessitai che il nuovo re

venga senza indugio consagrato, e la fiducia che la ^ molta prudenza " della

regina gli procuri una educazione cattolica, cioè ligia agli interessi della chiesa.

B Con altra lettera dei 28 maggio si mandano al detto Ubaldini i Brevi

di circostanza pei principi del sangue, e pei cardinali e principi del regno.

insi^tendo come - cosa importantissima ^ sulla educazione cattolica di Luigi XI li
;

- et che ss ne tengano lontani gli Eretici, i quali faranno ogni sforzo per

hauer parte ' . Seguita la lettera narrando come due giorni innanzi, il mer-

coledì 2(5, Paolo V in concistoro lodasse il valore e le virtù dell'estinto; au-

gurandosi del figliuolo, che somigliasse al santo re Luigi IX, di cui portava

il nome. La storia ci ammaestra come sotto il giovane re, valoroso ma de-

bole, e l'ambiziosa ed irrequieta sua madre, la Francia invece non risorgesse a

migliori condizioni, finché il genio di Kichelieu non seppe guadagnarsi prima

e dominar poscia la volontà e l'animo di entrambi.

- La terza lettera allUbaldini, che è dei 30 maggio, ragguaglia delle

esequie fatte ad Enrico in cappella pontificia il venerdì 28 maggio, in pre-

senza del pontefice e del collegio dei cardinali, recitando l'orazione funebre

un francese; onore quest'ultimo che, a memoria d'uomini, non era stato prima

concesso che due sole volte. Dopo avere indicato la spedizione di alcuni brevi,

si avvisa il nunzio che il papa non aveva acconsentito al richiesto invio di

un legato in Francia, parendogli superfluo dopo quanto già era stato fatto, e

gli si raccomandano tre principali cose da ricordare alla regina. Kilevasi

inoltre dalla lettera stessa che l'arcivescovo di Chieti (Ulpiano Volpi, da Como)

trovavasi a Genova in procinto di recarsi in Francia, quando sopraggiunse la

notizia della morte del re; ed avendo per corriere domandato se dovesse pro-

seguire il suo viaggio, eraglisi risposto che soprassedesse pel momento, in at-

tesa degli eventi e di nuove istruzioni.

» Delle tre altre lettere che seguono, due sono richiamate nella prima

delle anzidette lettere all'L'baldini. L'una, dei 24 maggio KilO, è diretta a

monsig. Decio Carati'a, arcivescovo di Dama^co e nunzio in Ispagna; e l'altra

a monsig. Giovanni Battista Salvago, vescovo di Sarzana e nunzio a Praga. La

e
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sostanza di queste due lettere è che senza ijerdersi iu vane doglianze debba ciascuno

nella rispettiva sua posizione tutelare e promuovere gl'interessi del pontificato.

B Cinque lettere, tutte del 1610, si hanno nel cod. S. G. 12 a monsig. Guido

Bentivoglio, arcivescovo di Rodi e nunzio in Fiandra, riguardanti la succes-

sione di Enrico IV. Nella prima, dei 20 maggio (car. lo'J) si manifesta l'in-

tenzione di - stare aspettando di intendere quali sai-anno stati i consigli del-

l'Arciduca dopo la morte di esso Re, et perchè hauerà mutato anco faccia

il particolare della Principessa di Condè '^
. Altra lettera dello stesso giorno

(car. 109-110) informa il nunzio che « Alle cose delli stati di Cleues si crede

che l'accidente del Re di Francia liabbia apportato uariatione grande, et che

(juanto manca d'aiuto, et di ordine alli due Principi heretioi, tanto sia per

cret^cere à Leopoldo in Giugliers, et à gli altri pretensori in quelli stati ",

aggiungendo che >; si muteranno anche i pensieri di quelli del paese di Liege -

.

t Avendo noi veduto poco innanzi come Eurico si apparecchiasse ad im-

pugnare colle armi le pretese di Leopoldo su quegli Stati, è da credere che

il dolore della corte di Roma per la morte del primo non fosse poi così vivo,

come i documenti ostensibili alla corte di Francia lascerebbero intendere.

fc Nella terza lettera, del 5 giugno (car. 110), si avverte che « restano le cose

del Principe, et Principessa di Condè dopo l'accidente del Rè di Francia in

termine molto diuerso da quello di prima, onde si ha da auuertire quello che

nel presente stato l'Arciduca et i Ministri di Spagna uadino intorno alle loro

persone ». In altra dello stesso giorno (car. 110-111) è espressa la fiducia che

per la morte del Re cessino in Fiandra gli apparecchi di guerra, " ma perchè

restano anco in piede quelle degli Stati di Cleues, si intenderà uolentieri se

S. Alt.'' et i Ministri di Spagna, staranno nel med.""' proposito di non ni si

ingerire, né scopertamente né in altro modo ". La quinta lettera, dei 12 giugno

(car. 111-112), contiene interessanti particolari cii-ca le pretensioni alla corona

di Francia di Enrico II di Borbone, principe di Condè e sposo a Carlotta

Margherita di Montmorency; e però si riporta integralmente più oltre. Sulla

vanità di tali pretensioni si ritorna in altra lettera del 19 giugno (car. 11 3-1 14),

« Massime che la sua pretendenza alla corona, mentre uiue la prole del morto

Re è reputata uanità espressa, et tanto più, quanto il Delfino è in possesso

del Regno, et riconosciuto da tutti per legitimo successore del padi-ei.Ma

non sembra che il Condè fosse molto circospetto ne' suoi disegni, e ne abbiamo

la prova nel seguente brano, che vien subito dopo il riferito , della lettera

stessa : " Mostrò Condè da principio gran confidenza in V. S. communicandole

i suoi pensieri, i quali tornerà anco forse à communicarle di nuovo, et ella

bavera oportunità di scoprire, o tutto o parte de' suoi disegni».

" Nella biblioteca Borgliesiana esistono, oltre ai sopra detti Registri, anche

quelli contenenti il carteggio dei vari Nunzi. Chi desiderasse fare in proposito

ulteriori studi, potrà anche consultare con frutto i Diaristi, e specialmente Paolo

Alaleoua o i due Mucanti.
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I.

.1 monsig. Roberto Ubaldiai, Vescovo di Montepulciano, Nunzio a Parigi,

31 e 2.J maggio KìlO.

(Cod. S. 6. 7, corrisp. to. 1, ear. 115-1 1(5).

u L'iiiipriHiisa morte ilei Re, succeduta nel iiinil.i funesto, clic V. .S. auuisa per corrievo

espresso giunto giersera con la sua de" U. lià portato una amarituiline grandiss.""" all'animo

di N. S.", il quale si duole in estremo del tìero caso degno per se stesso di spauento et

di compassione ; oltre che si considera per accidente di somma importanza il granissimo

pericolo della Eeligione, et del Regno, nel quale succede un Rè di sì tenera età ; et ben-

ché la fortezza dell' animo, et la uirtu della Regina, che come V. S. scriue, ajìparc gran-

dissima, ci dia qualclie consolatione, ad ogui modo stiamo con ansia incredibile d'intendere,

che non sia succeduta altra nouità costi, 6 per il Regno, che accresca il primo infortunio,

del quale dcuerà \'. 8. unitamente con Mons.' Arciuescouo di Xazzarct condolersi con la

51'^. di-l nuouo Rè, et della medesima Regina con ogni affetto maggiore, rendendo le let-

tere di condoglienza clic si scriuono da S. B."" e da me. Il ricordare per ora altri oflitii,

non par che si possa di qua, mentre non si sanno altri particolari, ma conuiene di ri-

mettercene alla loro prudenza, perchè sapendo il senso di K. S." intorno alla quiete pu-

blica, saliranno per se stessi applicare i loro otEcii, secondo questa intentione, conforme

alla quale si scriue anco à i Nuntij à Praga et in Spagna. Il successo d'una morte cos'i

infelice in cos'i gran Rè, et cos'i ualoroso, et per prima si fortunato, ci fa pensare à gli

occulti giuditii de Dio, il quale haucrà uoluto forsi per questa ui.i dargli la saluto, poiché

ha mostrato segno di contritione, et gli è stata data.l' assolutione, per il segno che fece

di dimandarla. Piaccia all'infinita misericordia de Dio di haucrlc perdonato, et à V. S. con

tutto il cuore mi raccomando. Di Roma, li 24 di Maggio 1610.

" Post scritta. Lo spaccio, che si doueua mandare per l'ord.'''" era già fatto, però si

manda, se ben son uariate le cose. Giudica N. S." che sia necessaria uugualmente (sic) la

conseruatione del nuouo Re, et la sua buona educatione, à che si crede che la molta prudenza

della Regina sia per ])rouedere bene, et opportunamente, elegendo ad assisterle persone cat-

toliche, zelanti, fedeli, et habili ad instruirlo ; et btiK he forse non bisogni ricordar questo

à S. yiM, che al Rè, al Regno, et à se medesima ]iuò comprendere quanto importi, ad ogni

modo, in dimostratione del suo affetto paterno, uuolo S. B."" che V. S. ne passi l'ofiStio

debito, et di cuore me le raccommando. Di Roma, li 25 di Maggio 1610».

IL

Al medesimo, 28 maggio 1610.

(Cod. detto, car. 117-118).

li Benché si sia per un' altra detto à V. S. «juidlo che occorre in materia della edu-

catione del Rè, le si replica anco in questa per maggior espression dell'animo di S. S.*^

la qual ci jireme come in cosa importantissima, et che se ne tengano lontani gli Eretici,

i quali faranno ogni sforzo per hauer parte. Per animar la Regina V. S. le potrà far largite

offerte per parte di N. S." della protettione, cura, et pensiero, che terrà sempre di S. M.'"^

del nuouo Rè, et de gli altri suoi figliuoli. Si mandano Brcui con le copie per i Princijii

del sangue, per Card." et Principi del Regno, et abuni ne riceuerà con la soprascritta in

bianco, per potersene ualere secondo il bisogno.

« .S. S.ti diede conto mcrcordi in Concistoro dilla morte del Rè con quel sciitiiueiito,

'•he conueniua ad un caso si miserabile, et con quella lode del ualore et uirtii di S. M.i«
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che l'era debita. Del nuouo Rè disse desiderare, die somigliasse nella bontà et nel zelo

della Religione il Rè Luigi, del quale porta il nome, cosi piaccia à Dio che sia, et à V. S.

di cuore mi oifero. Di Roma li 28 Maggio IGIO ".

III.

Al medesimo^ 30 maggio IO/O.

(Cod. detto, ear. 118-120).

" Venerdì alli 18. si fecero resequie del Re, et un Francese ni recitò l'orationc fune-

rale, commendando et laudando egregiamente le uirtìi, et attieni di ualore operate da S. M.'i,

che sia in cielo. Due uolte sole, à memoria d' huomini, sono state fatte simili orationi n<'lla

cappella Pontificia presenti i Pontefici, et non mancaua chi dicesse essere stati due abusi.

Contuttocin X. S.'° per mostrare maggiormente la paterna uolontà portata al Rè defonto,

et quella che porta al Rè successore, s' è contentato, che 1" oratione si faccia nella sua

Caiipella, S. B."° presente, et il sacro Colleggio.

" Qui si faceua instanza che si seriuessero Breui alli l'arhuiienti del Regno, et à tutti

gli Ecclesiastici in genere, ma à S. &M non è parso che fusse necessario, come né anco

espediente al seruitio del nuouo Re. Scriue bene altri Breui, che V. S. riceuerà con le lor

copie, et è per far sempre con ogni amore, et prontezza tutto quella eli' intenderà, et cono-

scerà douere risultare in benefitio di S. M.*-^ Fra li Breui uè ne sono alcuni in bianco, de

i quali V. S. si ualerà secondo l'arbitrio suo, al quale si rimette pure il presentare o nò

quelli, che si scriuono à jiersone certe, come si è detto con un' altra de' 28.

Il Un' altra istanza si è fatta, et era che si mouesse di qua un legato per Francia, à

elle i^. B."° similmente non è condcscesa, parendoli pure che fosse superfluo ; tuttauia u' in-

tenderà uolentieri il senso di V. S. Coni' anco circa il mandare persone espresse à condo-

lersi, non ostante eh' a siniil' ofTitio sia stato soddisfatto da lei, et sia per rinouarlo in com-

pagnia dell'Arciuescouo di Nazzaret con le lettere che s' inuiano à quest' effetto delle quali

uieue anco copia.

« Alla Regina, nltiv alla cimscruazione, et buona educatione del Rè, e de gli altri suoi

figliuoli, tre cose ]iriucipalniente pare à N. S.''° che si debbano ricordare : l'una è che la

nominatione delle chiese uada in soggetti qualificati ; l'altre due sono che S. MM et ministri

si disponghino à uolere attendere alle cose proprie, et non implicarsi in quelle delli altri,

et che guardino bene à chi commettono l'armi del Regno in mano. L'offitio di questi due

ultimi particolari N. S." l'ha incaricato à Breues, il quale ha qualche opinione (per quel

che s' intende) di douer esser richiamato in Francia, se bene haurcbbe desiderio di fermarsi

più tosto à Roma. A S. SM non importa che parta, ò resti, ma quando si uenga à niuta-

tione desidera, che V. S. tenga mano che non si mandi in suo luogo altra persona, che

prudente, trattabile, et moderata.

" L'Arciuescouo di Chieti trouandosi à Genoua senza imbarco, quando ni arriuò la

nuoua della morte del Rè, spedi subito un corriere, per sapere se doueua seguitare il uiag-

gio, ò pur ritnrnarsene ; e se bene s'inclina piii tosto à farlo proseguire, gli s'è nondi-

meno risposto, che per bora si trattenga in quella Città, doue li s' inniarà fra pochi giorni

l'ordiiw; risoluto, e chiaro di quello che deaera fare, sperandosi, che fra tanto debba com-

[larirc (|ualche Corriere di Parigi con auuiso di quello, che passa. Onde N. S.™ potrà meglio

deliberare nella materia sodetta. Resta in tanto S. S.t* consolata d' intendere da ogni parte,

che si scopra gran riuerenza ucrso il nuouo Re, et uerso la Madre. Sarà bene che V. S.

coninniniclii cnii Mons.''" Arciuescouo di Nazzaret, et di cuore me le raccommando. Di Roma

li 00 di Maggio IGlU ".
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IV.

.1 moiisig. Deeio Caraffa, Arcivescovo di Damasco e Nt/mio in Spagna,

?( alaggio 1010.

(Cod. S. (3. 10, corrisp. to. 4, car. 138-139).

- La iiouità trrande della morte del Re di Francia per il modo, con che è seguita,

hanerà portato in ogni luogo gran marauiglia e commiserat."" Qui certo s' è inteso il caso

con molto dispiacere, ma perchè i giuditii di Dio sonn occulti dobbiamo acquetarci in quello

.che è stata sua uolontà, et procurare che la pace et quiete publica, ch'era per turbare

per una causa, non si turbi per un' altra. Al Ke si porge opportunità grande di mostrare

la sua pietà et zelo, et altezza del suo animo, col disporsi à desiderare et procurare la quiete

di quel Regno ; et nessuna cosa potrebbe esser più degna di S. M.t^ , né più gloriosa al

suo nome di questa, et forse né anco più accommodata al publico bene, politico et parti-

colare, et della Fiandra spetialm.", perchè quando segua sarà per ... nella Francia s' unireb-

b ro gì' heretici a far il peggio che potessero in ogni parte, et crescendo in numero ... sa-

rebbe pessima cosa per...; doue se la ìii.^ S. mostrarà di uoler esser... in ogni buona intel-

ligenza et amore, et dirò anco in particolare del Rè successore che... si manterrà la quiete

publica, e si freneranno i consigli e l'opere dei mali affetti nerso l'una et l'altra Corona

et nerso la nostra S. Fede, massime se seguisse l'accordo delle cose di C'ieues ; onde V. S.

donrìi insieme con l'Arciuescouo di Chieti, se sarà giunto, fame quelli offitii, che giudi-

cherà à proposito secondo l'intent."* di JT!™ Sig.''", che altro non desidera che il riposo

publico, et impedire che le heresie non faccino progresso nelli Stati di S. M.t* Catt."* Et

à V. S. di cuore mi raccomraando. Di Roma, à 24 di maggio 1610 n.

V.

A monsig. Gio. Battista Salvago, Vescovo di Sarmna, Nunzio a Praga,

29 maggio 1610.

(Cod. S. 6. 9, corrisp. to. 3, car. 198).

• « La morte del Rè di Francia, della quale già sarà nenuto auuiso costà si rappresenta

Hu atto tragico, di molto spauento, e da rauouere la commiseratione in ciaschuno. Ma perchè

i giuditii de Dio sono grandi et occulti, dobbiamo acquetarcene. Quel più che pare à N. 8."'°

in un caso tale è che si procuri mantener quel Regno in quiete per mantinimento spctial-

mcnte della Religione, la quale con le guerre et diuisioni sempre perde, massime doue l'ere-

sie han già preso piede. Però S. B.°° spedisce corriero in Spagna per esortare quel Re à

drizzare i suoi consigli, et opera à questo fine, anco per bencfìtio de suoi .stati e Regni,

e della Fiandra particolarmente, per la quale non fa la commotione dell'anni, per non dare

occasiohe à gli Eretici d'insorgere tutti uniti à fare il peggio che si può in ogni parte;

'et per questa causa sarebbe forse bene di non disuiittere il trattato d'accordo perle cose

di Cleues, al quale è da credere che i due Principi Eretici sieno per essere più disposti,

mancando loro per la morte del Rè gli aiuti di Francia ne i quali hauenano sì gran fede.

Et senza più à V. S. di cuore mi offcro. Di Roma, li 29 di maggio 1610 ».

VI.

A monsig. Guido Beniivoglio, Arcivescovo di Rodi, Nunzio in Fiandra,

12 giugno 1610.

(Cod. S. 6. 12, corrisp. to. 6. car. 111-112).

a Poca difScoltà pare, che possa nascere homiai circa il sodisfare al Contestabile

Memjransi nel restituirle la Principessa di C'ondè sua figliola, poiché il Principe non hauerà

Rendiconti. 1887, Vol. Ili, 1» Sera. 22
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più giusto pretesto di contradire ; ma ben si scopre diiiicile 1' accommodamento col nuouo

Rè di Francia, per le cause à V. S. ben note. Però sarà molto caro d' intendere, che disegno

uadino facendo gli Spagnoli di lui, et quel che egli tratti costì dopo la morte del Rè ; il

che non si reputa impossibile, che V. S. con la desterità sua possa penetrare in qualche

parte N. S.'" che preme quanto conuiene nella conseruatione della pace tra le due Corone,

per proprio lor bene, et della Christianità tutta ha uoluto, che 1' Arciuescouo di Chieti

seguiti il suo uiaggio di Spagna ; et la sua commissione è di fare opera che si troni qualche

forma di accordo del sud." Principe di Condè con la Maestà Christiauissima, et che egli

deponga aifatto il pensiero di put(^r succedere alla Corona, come cosa uanissiraa, essendo

il fondamento della illegitimità della Prole del Rè defunto, perchè la dissolutioue del primo

matrimonio fu molto ben maturata, et il secondo hebbe eifetto senza contraditionc alcuna.

Et la buona fede della Regina ba.sta alla legitimità de fig."

" Circa le cose di Cleues, quando il Re Cattolico uolesse fare da douero, et impie-

gare tante forze, quante sono necessarie per escluderne i Principi Protestanti, et mortificare

essi, et gli altri heretici di Germania, sarebbe à N. S."'" sommam.'^ caro. Ma quando S. M.'-^

non facesse una tale resolutione, et i preparamenti di mandarla ad effetto, sarebbe manco

male, che si fauorisse il negotio della concordia già introdotto à Praga, et si procurasse

una sospensione d'arme con saluezza, quanto fosse possibile, della Religione et della dignità

dell' Lnp."^" Et à V. S. di cuore mi offero. Di Roma, li 12 di Giugno 1610 ".

Archeologia. — Dì un nuovo bronzo del giuoco del cottabos.

Nota del Socio F. Barnabei.

« Il Socio Barnabei pre.senta il disegno di una statuetta di bronzo rin-

venuta di recente nella necropoli di Perugia, che appartiene ad un nuovo istru-

mento del giuoco .del coltabos, ed accresce la serie dei bronzi simili, ritrovati

nel suolo perugino.

« Se non die la nuova statuetta, raffigurando un Mane» nell' azione di

un giuocatore di cottabos, cioè in atto di lanciare il liquido dalla tazza

{xinTC(iìi"C,oìr), è meritevole di singolare riguardo, perocché non solo conferma

ciò che per mezzo dalle rappresentanze di vasi fittili avevamo conosciuto,

ma giova a farci riconoscere nelle pubbliche raccolte altri istrumenti del

cottabos, e qualcuno forse dei più l)elli che ci sieno pervenuti, i quali pre-

sentano, una statuetta con moviiueuto simile alla nostra, e furono classificati

tra i candelabri ".

Fisico-Gliiniica. — Sulla rifrazione molecolare delle sostarne

organiche dotate di fortepotere dispersivo. Nota IL di Raffaello

Nasini, presentata dal Socio Blaserna.

" Dalle considerazioni esposte nella Nota precedente appare con tutta

chiarezza che non vi è nessim motivo per ritenere la dispersione quale una

influenza perturbatrice che non ha nessuna relazione cella costituzione chi-

mica delle sostanze, e invece il potere rifrangente specifico considerarlo come
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un valore dipendente dalla natura chimica e soltanto dalla natura chimica

dei composti.

li II prof. Bruhl cerca di dimostrare essere la dispersione una influenza

perturhatrice dipendente da cause finora ignote, facendo rilevare che composti

analoghi, secondo lui. hanno dispersione diversa e composti diversissimi la

hanno invece uguale. Gli esempi però mi sembrano scelti assai male. Dal fatto

che l'alcool cinnamico e l'aldeide cinnamica hanno dispersione assai differente,

il cimolo e la esaidronaftalina dispersione quasi uguale, e differente poi il

paracresolato d'allile e l'anetolo. il Brillìi deduce la conseguenza che' sopra

abbiamo rammentato, giacché, secondo le sue vedute, i primi due composti

dovrebbero avere lo stesso potere dispersivo, piccole essendo le differenze chi-

miche, per gli altri due, essendo forti le dift'erenze di costituzione, la disper-

sione dovrebbe essere molto differente e finalmente gli ultimi due. per la

solita ragione, dovrebbero disperdere ugualmente. A questo proposito io faccio

notare come le differenze nella dispersione essendo piccole, in modo assoluto,

per i numerosi composti organici (oscillano tra 0,3 e 1.8 prendendo come

misura la costante B) di simili coincidenze se ne possono trovare quante se ne

vuole. Inoltre che cosa autorizza il sig. Briihl ad ammettere che la diffe-

renza tra im alcool e un' aldeide non possa, in certe date serie, indurre forti

differenze nella dispersione? Il suo modo di ragionare sarebbe giusto ove fosse

stabilito questo principio, che è appunto quello che si deve dimostrare : quanto

al cimolo e all'esaidi'onaftalina hanno è vero dispersione uguale, ma ciò non

fa nulla, è un caso, come è un caso p. es. che il clorobutirrato d'etile, il

tetracitrato d'etile e la paraldeide abbiano la stessa rifrazione specifica, per

non citare che uno dei tanti esempi che si potrebbero citare; quanto al para-

cresolato d'allile e all' anetolo. io non arrivo a capire come essi abbiano una

costituzione chimica simile ; salvo ad avere la stessa fonnula bruta e a con-

tenere tutti e due il nucleo benzolico e ima catena laterale non satura, niente

altro mi pare che abbiano a comime. Invece sembra a me, e sembra pure al

Gladstone, che la dispersione sia una costante, dirò così, assai più sensibile

che la rifrazione specifica, e come tale si risente più, e varia quindi più, per

certe piccole differenze di composizione e di struttura chimica di cui non risente

l'influenza la rifrazione speeitica: che la dispersione debba mettersi dapaite

per ciò solo io non credo ; mi sembra che sarebbe lo stesso di chiamare poco

giusta una bilancia perchè trabocca anche per la differenza di 1 milligrammo,

e giusta un' altra perchè il suo equilibrio non è disturbato anche quando su

l'uno dei piattelli si aggiungano 1 o 2 grammi. E di questa opinione è pure

l'illu tre Gladstone, il quale in un suo ultimo lavoro così si esprime (') :

- Il suit de là que la réfraction ot la dispersion de la lumière dé-

ii pendent toutes deux de la constitution atomique, chaque élément ayant son

(') Archivcs dcs Sciences phy.siqncs et naturelles. Septembrc 188C. T. XVI. p.air. 192.
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t pouvoir de réfraction et de dispersion propre qii'il apport avec lui dans ses

K composés " . E stabilisce anzi, oltre che gli equivalouti di rifrazione, anche

quelli di dispersione, tanto è lontano dal credere il potere dispersivo una

proprietà capricciosa dei composti !

n II prof. Briihl si diftbnde molto a dimostrare che la formula n- dà mi-

gliori resultati e in questo campo io non voglio seguirlo per ora; quindi passa

a provare che realmente è la dispersione che fa nascere quelle forti diffe-

renze tra i valori delle rifrazioni molecolari trovate e quelle calcolate secondo

le sue regole. Perchè la dimostrazione fosse giusta bisognerebbe liberarci dalla

dispersione, e questo egli tenta di fare in un modo davvero strano e contorto

e, quel che è peggio, falso. 11 Briihl mostra innanzi tutto che i composti che

non seguono le sue leggi sono quelli che hanno dispersione più elevata e sino

a qui non trovo nulla da dire in contrario, perchè in generale sono appunto

tali composti che offrono le maggiori divergenze. Si può però benissimo am-

mettere che aumenti insieme e la dispersione e la rifrazione, lo mi sono

domandato : supponiamo che fosse realmente una legge di natm'a che doves-

sero aumentare la rifi-azione e la dispersione insieme, in qual modo di questo

fatto avrebbe potuto persuadersi il prof. Briihl ? in qual modo, se non in quello

attuale, potrebbe tal fatto rendersi palese ? — Quanto al modo di libe-

rarsi dalla dispersione esso si può spiegare così: esamina il Briihl la nafta-

lina e la dimetiliiaftalina poi la esaidronaftalina e la esaidro-dimetinaftaliua
;

trova che non si ha accordo per i primi due composti, si ha invece per

gli altri due, aventi dispersione meno elevata, e ne deduce che il disac-

cordo per i primi due è dovuto alla dispersione. Ma in tal caso è evidente

che il Briihl non si è liberato dalla dispersione che passando da una com-

Innazione ad altra totalmente diversa, e quindi non so perchè non si possa

ammettere che, sciogliendosi i doppi legami, sia diminuita la dispersione e

insieme sia diminuita la rifrazione: e lo stesso è a ripetersi per i confronti

che egli fa per lo stirolo, il fenato e il paracresolato d'allile e il feuibutilenc :

si ha per queste sostanze il fatto che quelle aventi dispersioni meno forti

seguono (con piìi o meno esattezza) le leggi stabilite da lui, le altre invece

se ne discostano di più. Mi rimprovera il Briihl di non essermi accorto della

influenza della dispersione ; ma ciò non è esatto : io aveva mostrato che dentro

certi limiti aumenta la rifrazione e aumenta la dispersione, ma non mi

credetti affatto autorizzato a fare un ragionamento vizioso, quello celebre

cimi hoc ergo propter hoc e ritenni, come ritengo tuttora, che in generale

di mano in mano che il carbonio si addensa nella molecola vi sia un aumento

di dispersione e nel tempo stesso un aumento di rifrazione, fenomeni che si

manifestano insieme, ma che nulla autorizza a credere uno causa dell'altro.

E qui io per un istante voglio supporre che realmente sia la dispersione che

impedisce di vedere che le regole del Briihl si veriticano : io ammetterò col

Briihl che la dispersione faccia aumentare in apparenza la rifraziono molecolare
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e che, per conseguenza, quelle differenze di una o due unità tra i valori

calcolati ed i trovati, ad altro non sieno dovuti che a tale influenza pertur-

batrice. Or bone si noti che secondo il Brùhl la differenza di 0,016— 0,008

nella dispersione può già cagionare un aumento di una o due unità nella

rifrazione molecolare. Ma in tal caso io domando: con quale dhitto ha il

sig. Briihl stabilito le sue regole ? Come è egli venuto ad ammettere otti-

camente l'esistenza del doppio e del triplo legame ? Egli ha comparato i com-

posti della serie grassa satura con quelli oletliuici e ha trovato che questi

ultimi avevano una rifrazione molecolare maggiore di circa due unità (for-

mula II) di quella calcolata : ora, poiché i composti oletliuici hanno una disper-

sione assai maggiore che non quelli paraffinici satini, io mi credo perfetta-

mente autorizzato, secondo il ragionamento del Briìhl, a stabilire che è

l'influenza perturbatrice della dispersione che impedisce di vedere come si

verificano esattamente le leggi di Landolt : liberiamoci dalla dispersione e non

vi sarà più quella differenza in più di due unità tra il valore trovato e il

calcolato: e in appoggio, sempre imitando il Bruhl, si poti'ebbe portare il

fatto che quando dall'alcool allilico si passa al propilico, ci si libera dalla

dispersione e le divergenze spariscono. E quanto alle sostanze con due, tre

doppi legami, per le quali si hanno differenze sempre più forti, queste si può

anuuettere che siano prodotte dalla dispersione sempre crescente ; ma la legge

fondamentale è sempre quella, quella che fu stabilita dal Landolt per la serie

grassa. Tale modo di ragionare è altrettanto corretto quanto quello del Brùhl

e avrebbe su questo il vantaggio di ridm-re tutto a ima ipotesi fondamentale

molto più semplice. Certo è che se sin da principio il prof. Bruhl avesse

attribuito alla dispersione quella nociva influenza che poi le ha attribuito in

seguito, egli non avrebbe mai dedotto le sue leggi !

» Sin qui io ho supposto vero il fondamento delle ipotesi, o argomenta-

zioni che sieno, del prof. Brùhl, cioè che le divergenze tra le sue regole e

l'esperienza si accentuano sempre di più quanto più cresce la dispersione e

ho dotto che, pure essendo cosi, mancava qualsiasi prova esperimentalc in

appoggio alla sua opinione che cioè le sue leggi sempre si verificano e che

soltanto il potere dispersivo impedisce di vedere tale accordo : ho anche dimo-

strato che, supponendo ciò perfettamente vero, le regole, del Brùhl sarebbero

state dedotte contro ogni principio del buon metodo esperimentale. Ma il fatto

fondamentale, senza del quale tutto ciò che dice il Brùhl non può nemmeno

elevarsi ad ipotesi, è poi vero ? Mi sarà assai facile dimostrare che no. Io ho

ammesso che sono i composti a dispersione assai elevata quelli che si sco-

stano di più dalle regole del Brùhl, ma è però dol tutto falso che crescendo

la dispersione il disaccordo si faccia più grande, anzi, come già ho rammen-

tato, in principio, io dimostrai che spesso avviene perfettamente il contrario.

Riporto qui alcuni esempi dai quali si vede come per delle serie intere cresco

il potere rifrangente, e quindi le divergenze si fanno maggiori, e diminuisco

invece il potere dispersivo.
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del benzolo con tre doppi legami : abbiamo già visto come le divergenze

crescono e quindi non riporto che i valori di lì.

Valore di H

Benzolo 0,9081(3

Toluolo 0,8(3692

Mesitileue 0,78105

Ciraolo 0,73752

* Ma oltre a questo si avrebbe un fatto molto più interessante cioè che,

aumentaudo la temperatura, i valori di B diminuiscono assai e invece i valori

della rifrazione molecolare per la formula a- aumentano, mentre quelli rispetto

alla formula « diminuiscono. Quindi la formula a-, l'unica vera secondo il

B.'iihl, quella che m.^no si risente della intiueuza della dispersione, darebbe

questi strani resultati, che per essa quanto più è piccola la dispersione e tanto

più è grande il potere rifrangente specitico : per temperature molto elevate, per

le quali la dispersione dei corpi più dispersivi, di cui, secondo il Briihl, è la

misura il coefliciente B, si potrebbe ridurre a essere non maggiore di quella

dei composti della serie grassa, si avrebbei'o differenze sempre più forti per la

formula a-, aumenti sempre più grandi. Cosi ad esempio per il raetil « naftolo :

per esso alla tomperatm-a di 13,9" il coefficiente B è 1,7872; la dilfercnza

tra la rifrazione molecolare trovata e quella calcolata è 2,11 (formula a- riga

Ha): alla temperatura di 77,7 i due valori sono divenuti rispettivamente 1,5531

e 2,43. Analoghi esempi si possono addurre per la bromonaftalina, la dime-

tilnaftalina , l'alcool cinnamico e l'anetolo: basta dare un'occhiata alle ta-

belle III e IV della Memoria pubblicata dal dott. Bernheimer e da me per re-

starne persuasi. ]\Ia, ripeto, anche il sig. Briihl credo die, non insisterà a voler

prendere B come misura della dispersione, e perciò non voglio insistere di

troppo anche io su questo argomento.

" Quanto alla questione se lo studio del potere rifrangente possa appli-

carsi utilmente allo scopo di investigare la costituzione delle combinazioni

chimiche io credo certamente che si. ma credo che il modo non si sia ben

trovato. Credo che sì e lo mostra il fatto che ho seguitato e seguito ad occu-

parmi dello argomento : è certo che le variazioni che subiscono il potere rifran-

gente e il dispersivo delle sostanze debbono stare in relazione ben stretta

coi cambiamenti di struttura, e cercare il nesso che lega una cosa all'altra

mi pare argomento del piìi alto interesse. Per parte mia confesso che quanto

allo zolfo di cui specialmente mi sono occupato e mi occupo, ho trovalo sì

de' fatti strani e interessantissimi, ma non sono giiuito ancora a stabilire nes-

suna legge. 11 prof. Brulli crede la cosa molto più semplice e stabilisce addi-

rittm-a, che per tutti i composti contenenti C, e H aventi una dispersione

non superiore a quella dell'alcool cinnamico, le sue leggi si possono applicare
;

per quelli c".;e l'hanno superiore le sue regole non si veriiìcano più. .\ questo

proposito io debbo notare che il prof. Brùhl stesso, nel piccolo uumcro di



— 170 —
esperienze che sono state fatte, trova già tre eccezioni a questa sua regola :

per una di queste eccezioni dà la spiegazione che il composto non ha costi-

tuzione ben definita (forone), per l'altra che la sostanza forse era impura (aco-

nitato d'etile), per la terza che il valore del legame acetilenico non è ancora

ben dedotto (acetenilbenzolo). Altra eccezione poi trovo io ed è la bromo-

naftalina che, malgrado abbia dispersione minore dell'alcool cinnamico, pure

si allontana assai dalle regole ; e anco più se ne allontana la tetracloronafta-

lina studiata dal Kanonnikoff, la quale ha una dispersione che non supera

quella dei composti della serie aromatica a catena laterale satura. E anche

il dire che il valore del doppio legame varia da serie a serie, e il mostrare

che, adottando valori diversi per esso, ogni disaccordo sparisce mi sembra asso-

lutamente sbagliato : e questo dimostrai ampiamente nella mia Nota sui lavori

del Kanonnikotf, il quale in questo punto faceva né più né meno che il ragio-

namento del prof. Brùhl. E quanto all'applicazione alla pratica, quando è che

dobbiamo prendere il valore più elevato, quando quello minore del doppio

legame, ove si tratti naturalmente di sostanze la cui costituzione è ignota?

tf Sopra altre questioni che pure tratta il prof. Briihl, quali quelle che

riguardano le costanti di rifrazione io non intendo dir parola, giacché mi sembra

che egli sia perfettamente d'accordo con me e giunge alle stesse mie conclu-

sioni, cioè che si debba rigettare in questi studi l'uso della costante A di

Cauchy.

B Ed ora è a dimandarsi se, lasciando da parte il desiderio e l'intima

convinzione del prof Brxihl, giacché ipotesi scientifica non si può chiamare un

enimciato destituito di ogni base sperimentale e teorica, è a dimandarsi, dico,

se il sig. Briihl nella sua lunga Memoria accampa nuovi fatti, nuove espe-

rienze che dimostrino falso ciò che io ho detto. Per rispondere a ciò io non

posso far di meglio che di riportare integralmente le conclusioni del Brùhl e di

metterle in confronto con quello da me esposto.

" 1" La dispersione non sta in nessun rapporto né col potere rifran-

« gente delle sostante ìiè colla loro costituzione chimica "

.

» A questo proposito non ho niente da aggiungere a quello che ho detto

a pag. 165.

" 2° La costante —-— è solo applicabile per i composti della serie

<^ grassa; per gli altri composti che hanno dispersione più forte essa dà risul-

" tati affatto inattendibili e anche per quelli a debole dispersioìie non sempre

« dà risultati sicuri. Quindi si deve rigettare e adornare l'altra , „ , ^, , la
( ?r -j- 2) o!

» quale ha un'applicazione molto più estesa ".

« Io mostrai , adoperando la formula n, che anche per alcuni derivati

del benzolo a catena laterale satm-a, si hanno resultati che vanno poco d'ac-

cordo colle regole del Brùhl ; e mostrai poi che le differenze sono addirittm'a
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enormi per i derivati della naftalina, l'anetolo ecc. ecc. Questo il fatto, che

il Bnìhl naturalmente ammette: soltanto, convinto che le sue regole sieno

leggi di natura, chiama i resultati sbagliati e inattendibili, e falsa la for-

mula a. Io, che non aveva preconcetti, non mi credetti autorizzato a tanto.

Quanto alla formula n- notai anche io, senza dar molta importanza alla cosa,

che per essa le differenze per alcune sostanze sono minori.

" 3» Tra il aumero dei do^H legnini e l'aumeato aumerico dell'esjìi'cs-

n-— 1
sif,,ì'''P 3, ^-r~, l'I è ima diretta e seniplice projìor^ioaaMtà -.

" Su questa conclusione non dico niente, giacché le altre che seguono

vengono a limitarla molto.

« 4" Per composti molto dispersivi l'espressione n- relativa all'indice

- ti a subisce, a causa della iiiftueusa perturbatrice della dispiersioae, delle

• variazioni che possono più o meno mascherare le sopra citate leggi '

.

a Io mostrai che le leggi non si verificavano e questo è il fatto che natu-

mente ammette anche il Briihl: quanto alla interpretazione ho già detto

abbastanza.

t 5° Per una dispersione prresso a poco uguale a quella dell'alcool cin-

- cinnamico la rifrazione molecolare rispetto a /«» jo«d sempre adoperarsi

- per stabilire la struttura chimica dei composti del carbonio. Per dispersioni

• più forti non serre più ^

.

» Lasciando stare che ciò non è sempre vero, come ho mostrato a pag. 17i>,

resterebbe ad ogni modo ben stabilito che per i composti da me studiati,

aventi tutti dispersione superiore a quella dell'alcool cinnamico, per con-

fessione stessa del Briihl le sue leggi non si verificano, e questo è appunto

quello che aveva dimostrato. Il fatto che resta adunque, e che nessimo aveva

impugnato, è che per i composti della serie grassa la rifrazione è normale,

per quelli oleflinici con un solo doppio legame c'è un aumento di 1,78 in media

sulla rifrazione normale, per quelli con due doppi legami di 1,78X2 e per

alcuni derivati del Iienzolo a catena laterale satura un aumento di 1,78X^5.

Come dico questo è un fatto, ed io e tutti l'hanno sempre riconosciuto: la que-

stione sta nell'intei-pretazione e su ciò non voglio più tornare.

K 6" // valore del legame acetilenico è un poco più alto di quello del

doppio legame ^

.

> 7° La formula di Cauchy con due termini, e tanto meno quella con

- tre, non è adatta ad eliminare la influenza della dispersione sul jwtere

« rifrangente delle sostanze ".

1. Che la costante A di Cauchy non si dovesse impiegare in questi studi

lo dissi già io nella mia Memoria: Sulle costanti di rifrazione. — Quanto

poi al doversi dare meno fiducia alla formula con tre termini che a quella

con duo, l'unica ragione per il sig. Bruhl ù che la costante A dedotta dalla

ItENDico.NTi. 188V, VoL. in. r Sem. 23
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prima ha dei valori per cui le sue regole si veiiflcano ancor di meno. —
Se però questa sia una ragione sufficiente lascio agli altri di considerare.

" Ed ora mi sia permesso di concludere con le stesse parole con le quali

il dott. Bernheimer ed io chiudemmo la nostra Memoria:

« Per quanto non sia confortante di dover riportare molto addietro una

t questione che si credeva pienamente risoluta
,
pm'e noi non possiamo fare

t a meno di conchiudere che dai fatti questo solo sembra resultare con evi-

K denza : che ,la rifrazione molecolare dei composti organici cresce quanto piìi

K il composto va facendosi ricco in carbonio, ma i valori nimieriei degli au-

K menti non stanno in nessima relazione semplice coi cambiamenti avvenuti

» nelle formule di struttura » (').

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Cìrutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra queste le seguenti di Soci e di estranei:

E. DE Layeleye. Marco Minghetti.

E. Levasseur. Associatlon j)our Vcmeirjnemcnt secomlairc dcs jeunes

/ìUes — Alloctilion pour l'ouverture des coiirs. Aariée 1886-S7.

In. Les popidatioìi!^ iirbaines en France comparées à celles de l'Élraager.

M. MOLLER. Tlte Sacred books of the Emt. A'ol. XXV (The laws of

Manu) Voi. XXIX (GWhya-siitras).

CI. Stocchi. La prima guerra dei Itoiuaai nella Mesopiotamia.

a. DEL Giudice. Una legge suntuaria inedita del 1200.

K. Foglietti. Conferenze sulla storia medioevale dell'attuale terri-

torio Maceratese.

Lo stesso Segretario presenta il liliro del colonnello Carlo Buffa,

intitolato: " Carlo Emanuele IH di Savoja a difesa delle Alpi, nella

campagna del 1711 », e discorre di questo studio storico militai-e di una

parto delle nostre gueire nel secolo scorso.

Il Socio Sciiupfer fa omaggio dell'opera del prof. G. Tolomei: I vecchi

ed i nuovi orizzonti del diritto penale.

Il Socio Guidi presenta la pubblicazione del prof. Frothixgham : Ste-

phen bar Sudaili.

{') In uno degli ultimi fascicoli dei Rendiconti della Sucietà chinùca tedesc:i (n. IG, 1. 1\),

pag. 2837) è apparsa una Nota di J. Thoinsen in cui limitandosi agli idrocarburi e calco-

lando in modo diverso e semplicissimo le rifrazioni atomiche di C e H, egli dimostra esser

nulla rinflncnza della dis]if'rsionc e quella dei doppi u trijdi legami sul potere rifrangente

npilcc-olare. Il iumT. ISriilil li;i. ris|i"stii ma in modo, )ni .sembra, nun del lutto oonvincente

prv clii consideri senza |irrrniiertti la nuestinne.
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Il Socio Bonghi presenta alcuni fascicoli del Dùionario epigi'aftco di

anlichilà romane pubblicato dal prof. E. Diì Kuggiero, parlando della impor-

tanza dell'opera, e del favore col qiuiU' e.^sn venne accolta in Italia od al-

l' estero.

PERSONALE ACCADEMICO

Il "\'ice-Presidente Fii>ui:i.i,i annunzia la morte del Socio Hknzkn. eoa

le seguenti parole :

» Signori 1

- Dopo la recente sventura che ci colpì eolla morte del Socio Jordan,

un' altra perdita abbiamo fatta : e questa as.sai più grave ; e tale che colpisce

più profondamente il nostro cuore di italiani e di amici.

K II professore Guglielmo Henzen, primo segretario dell'Imperiale Istituto

archeologico germanico, e Socio nato dell'Accademia nostra, dopo breve ma-

lattia, il giorno 27 del passato gennaio ci fu rapito.

e Nato in Brema nel 1816, visse in Roma e con noi quarantacinque anni;

dal 1841 ; e questo lungo corso di tempo tutto egli spese nel coltivare gli

studi dell' antichità, -nei quali divenne maestro autorevolissimo.

- Educato alla scuola dei nostri Clarini e Borghesi, divise col Mommsen

e col de Rossi il merito di aver condotto la scienza dell' epigrafia al più

alto gi'ado clie spciar si potesse, facendone la più operosa ausiliatrice della storia.

- Forse la grande modestia, che fu in lui pari alla grande dottrina,

imped'i che egli mettesse mano ad uno dei principali temi, svolgendolo pie-

namente in un lavoro grandioso, quale poteva essere dettato da chi con tanto

apparato di studi poteva procedere. Ma se il non aver composto im libro fon-

damentale sopra un dato argomento non attenuò la gloria del sommo Borghesi,

che offrì nella quantità straordinaria degli scritti e delle memorie, la guida

sicura per addentrarsi in alcune delle vie più difficili del sapere ; riman'ìi pure

ad alta gloria dell' Henzen lo avere in mezzo alla grande quantità degli scritti,

dedicate le sue maggiori em'e alla illustrazione delle magistrature municipali

ed all' ordinamento dei municipii, ed in singoiar modo allo studio dell' esercito

romano, nella cui conoscenza non vi era alcuno che potesse vincerlo. Si rac-

i-ontano fatti che rivelano la prodigiosa maestria, con la quale sapeva scio-

gliere le difficoltà in materia cotanto intricata.

" Non devo io qui raccontare la vita di lui, lontana dalle passioni della

politica, lontana dalle ambizioni personali, tutta devota alla scienza, e tutta

consacrata ad incoraggiare quelli che vi si dedicavano.

ii Ne parlò nell' ultima riunione dell'Istituto, il chiaiissimo de Rossi,

con quella competenza che deriva dalla sua dottrina, e con quell'amore che

fu cementato dalla consuetudine di otto lustri. Ne disse pure l'egregio nostro
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i-olltìga pvof. Hell)i,s;, che gli fu compagno nell'Istituto per venticinque anni,

clie ebbe campo larghissimo a sperimentare anclie le virtù dell'estinto

nelle relazioni della vita privata. Non devo quindi ripetere cose già dette.

Né voglio abusare del pietoso uiììcio che qui devo.compiere, intrattenendomi

a ricordare l'affetto vivissimo che mi legò al caro uomo nel periodo di oltre

quarant' anni ; durante i quali molte e molte volte eblii agio di riconoscere

quanto preziosa fosse V amicizia sua in questioni di somma importanza per

gli studi e per le antichità della patria nostra. Perocché Henzen era stretto

a noi italiani da vincoli indissolubili; partecipava ai lavori nostri, e ci se-

guiva coU'opera e col favore. Né gli sarebbe stato possibile, se compiuta la

sua carriera nell'Istituto, avesse dovuto ritrarsi dalla vita pubblica, di andare

a vivere lungi da Roma e dall'Italia, dove lo richiamavano lo più sacre memorie

della sua nobile e laboriosa esistenza.

« E quindi, in mezzo al grande dolore che la stta perdita ci ha appor-

tato, ne consola il vedere che alle meritate onoranze, delle quali fu giusta-

mente fatto segno e dagli italiani e dai forestieri, quando l'anno scorso compì

il suo settantesimo natalizio, siasi aggiunta l'altra e non meno meritata grandis-

sima onoranza, decretatagli dal Municipio di Koma, che in una delle ultime

pubbliche riunioni stabili doversi collocare il busto dell' Henzen in Campidoglio,

nella sala dei Fasti, tanto magistralmente da lui illustrati, insieme al busto

del grande Borghesi, onore dell'Italia e della scienza.

t E termino col docimiento più eloquente della sua straordinaria opero-

sità scientifica, dando 1' elenco degli scritti di lui, nel quale non sono ricordate

le comunicazioni fatte a voce nelle riunioni dell'Istituto, ed alcune delle sue

lettere edite nei giornali stranieri '•.

Kk'iico delle pubblica:;ioit.i. del Socio Henzen

1. Quaestionum Polybiaiiarumspoeimeu (Be- 10. Sull'opera dell' Ulrichs: « oi Àifiirsi y.ui

rolini 1840). r« fitixQÙ reij^tj rùy 'j&VjViìivn (Id. id.).

2. Bassorilievo Torlonia, sj'à Orsini, con 11. Epigrafe latina di tomba etrusca(Id. id.).

combattimenti di uomini cou fiere (.1//- 12. De tabula alimentaria Baebianorum

nali d. htlt. 1842). (Annaìi id.).

.3. Nascita di Minerva (Id. id.). 13. Iscrizione arcaica di Sora (Ball. 184.j).

4. Iscrizione di Aniorgos (Id. id.). 14. Sbagli del Garrucci nella spiegazione

•">. Sull'opera di Socchi: " Il musaico Antn- della tavola Bebiana (Id. id.).

m\àa.\\or> ^QC.[BullettÌHod.htit.\^\€>). I-j. Postilla all'articolo sulla Giunone Lu-

i>. Vasi ateniesi a soggetto funebre {Annali cina (Id. id.).

id.). IG. .\ddenda quaedani et corrigenda in dis-

7. Iscrizioni delle due colonne di mai'm

)

sertationc de tabula alimentaria Bai-

rinvenute alla Marmorata (Id. id.). bianoruni (Id. id.).

5. Explicatio musivi in villa Burghesiana 17. Sull'opera del Miuervini: « L'antica la-

asservati, quo certamina amphitheatri pida di Tettia n (Ball. 1840).

repraesentata extant (Atti d. acc. rom. 18. Iscrizione greca soj'ra una lamina di

d. ardi. XII). piombo (Annali id.).

9. Intorno l'opera drl Curtius: «Anecdota In. Chiodo di bronzo con epigrafe hitina

drl]diica ' (Bull. 1844). (Id. id.).
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•2i>. .Sui pretori i- ilittiif^ri il'." iimniciiii aii-

tiolii (Id. id.).

Jl. Uebor cinige lafoiiiische Jiisilirilttii

(Ai'c'i. Ze'itumj IV, id.).

•11. Ueber ciii neuontdetcktes Fragnient voti

Consularfitóton (Id. id.).

2:5. Scriptor tituli (Id. id.).

24. Knlnisolic Iiischrift iRhein.Mus. IV. id.).

2-'>. Intoruo Tupera del Garrucci : « Monu-

menta reipublicae Ligurum Baebiano-

rum n {Bull. 1847).

2i5. Scavi di Roma (Id. id.).

27. Inschrift von Sera in saturnischen Ver-

seli (Rhelii. Mas. V, id.).

2S. Epigraphische Kleinigkeiten (Id. id.).

29. Ueber: •; Zunipt'.s, De Lavinio et Lau-

rentibus Lavinatibas n (Xeue Jeaauche

alhjemeiiie Litenitur-Zeilung id. n.

tJ<-M;3).

30. Diplomi militari di Domiziano ed Adria-

no (Bull. 1848).

:41. Scavi di Tindari (Id. id.).

:>2. Dichiarazione sulla scoperta del decreto

Venafrano (Id. id.).

33. Antichità della Transilvania (Id. id.).

34. Tessere ed altri monumenti in osso,

po.sseduti dal Kestner {Annali id.).

'^>. Sulla tavola con iscrizione osca, ritro-

vata in Agnone (Id. id.).

30. Iscrizione di idioma italico antichissimo,

scoperta a Crecchio (Id. id.).

37. Episn^'iphisches {Rheln. Mas. VI, id.).

3**. L'eber die Augnstalen {Zeitschr.
f.

</.

Altertumw. VI. id.).

30. Zwei Militardiplome der Kaiser Domi-

tian und Hadrian (Jahrb. d. Vereins

von Alterthumfr. im Rheil. XIH, id.).

40. Intorno ad alcuni monumenti detti co-

munemente chiodi magici (Bull. 1840).

41. Sul luogo di Roma, detto i u quattuor

scari 1» (Id. id.).

42. Lamina di piombo (Id. id.).

43. Musaico di t'orcira (Id. id.).

44. Spada di Tiberio (Id. id.).

4.5. Sull'opera del Viola: u Tivoli nel de-

cennio n ecc. (Id. id.).

40. Sarcofago ostiense (Id. id.).

47. Iscrizione calidonia (Id. id.).

48. Iscrizione latina (Id. id.).

40. Iscrizione tuscolana (Id. id.).

."lO. Iscrizioni latine uscite dai recenti .scavi

ilella basilica Giulia (Id. id.).

51. Da rapporto del sig. prof, l'appadopoulos

d'Atene (Id. id.).

52. Iscrizione di Mylasa della Caria (Id. id.).

53. Additamenti e correzioni all' articolo

sugli alimenti pubblici dei Romani {Ait-

nnli id.).

54. Epigraphisches aus 17.. ni (Ai'ch. Zcil.

vn, id.).

55. Xeuestes aus Roni (Id. id.j.

56. Rapporto intorno alla sorte sofferta dalle

collezioni archeologiche della Transil-

vania durante l'insurrezione ungherese

dell'anno 1810 (Bull. 1850).

57. Frammento di calendario, ritrovat'i in

via Graziosa (Id. id.).

58. Iscrizione misenate (Id. id.).

59. Antichità della Transilvania (Id. id.).

CO. Lettera al eh. sig. cav. 0. (ierliard

ad. id.).

61. Sopra Mommsen: k I dialetti dell'Italia

inferiore n (Id. id.).

62. Sugli equiti singolari degli imperatori

romani (Annali id.).

63. Tessere (Id. id.).

64. Zu den Inschriften aus iliisien (Ardi.

Zeit. Vin, id.).

65. EOmische Ausgi-abungen (Id. id.).

66. Sopra " Lettre de m. le chev. Guidi,

traduite de l'italien i)ar m. F. van din

Wyngacrt ^ (Bull. 1851).

67. Sui militi peregrini e frumentarii (Id. id.|.

68. Iscrizioni latine (Id. id.).

00. Snpra Gervasio : « Intorno all'iscrizione

puteolana de' Luccei n, con un'appen-.

dice sui pretori e dittatori municipali

(Id. id.).

70. Sui curatori delle città antiche (.4('-

nali id.).

71. Intorno ad un'iscrizione ostiense (Id. id.).

72. Romische Inschriften (Arch. Zeit. IX,

id.).

73. Romische Jlittheilungen (Id. id.).

74. Le acque Apollinari e la loro stipe (Bull.

1852).

75. Scavi di Tivoli (Id. id.).

76. Sopra Pinder et Friedlander: « De la

signifìcation des lettres OB sur les

monnaies byzantines 'j (Id. id.).
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77. Iserizioiie osca scoperta a Poinpui (LI. id.).

78. Nuove pubblicazioni napoletane (Id. id.).

70. Lapide Capuana (Id. id.).

80. Inscriptionos Graecae {Annali id.).

81. Sulle iscrizioni ]irincipali rinvenute nogli

scavi della via Appia (Id. id.).

82. Vibia Sabina {Arch. Zeitmg. X, id).

83. Sulle antiche villo esistenti nelle vici-

nanze di Albano e di Castel Gandolfo

(Bull. 185P.).

84. Sopra " Le prime raccolte d" anticlie

iscrizioni rinvenute e dichiarate dal

cav. de Rossi » (Id. id.).

8-5. Sopra Welcker: "Der Felsaltar des hijch-

sten Zeus, oder das Pelasgikon zu Athen,

bisliev genannt die Pnyx '> (Id. id.).

86. Scavi di Perugia (LI. id.).

87. Antichità etrusche (Id. id.).

88. Sull'opera del Ross : « Die Pnyx und

das Pelasgikon in Athen " (Id. id.).

89. Cronachetta greca [Annali id.).

iiO. Monumenti d'avorio e d'osso (Id. id.).

01. Ghiande missili (Id. id.).

0-2. Laniinetta di bronzo, spettante a servi

fuggitivi (LI. id.).

O.S. Ueber "Le Bas, Inschriftensanimlung "

[Rhein. Mm. VIII, id.).

04. Iscrizione onoraria di Concordia [Bull.

1854).

05. Iscrizione del Fucino (Id. id.).

96. Nuovo catacombe scoperte in Chiusi

(Id. id.).

07. Nuovi moiramenti Mitrìaci (Id. id.).

98. Sopra : « Welcker, Pnyx oder Pelasgi-

kon? » (Id. id.).

99. Iscrizioni latine dell'Africa (Id. id.).

100. Sopra: ujlonimsen, dienordetruskischen

Alphabethe auf Inschriften und Munzen

(Id. id.).

101. Iscrizione latina della Savoia (Id. id.).

102. Editto dell'imperatore Augusto risguar-

dante l'acquedotto della città di Ve-

nafro (Annuii id.).

103. Iscrizione di Tyra (Id. id.).

104. Alterthiimer von Viearello (Rliein.

Mus. IX, id.).

105. Eine neucntdecke griechische Zeittafel

(Id. id.).

106. Das Edict des Augustus (iber dio

Wasserlcitung von \'eimfriini (Id. id.).

107. Ergebnisse einer Uutersuchung von

Rossi iiber die venusinischen Fasten

(Monatsh. d. K. prcuss. Akad. d. ]]'.

zu Berlin id.).

108. Bericlite iiber die Arbeiten ani Corpus

Liscriptionum Latinarum (Id. id.).

ino. Sopra: " Gozzadini, di un sepolcreto

etrusco scoperto presso Bologna (Bull.

1855).

110. Iscrizioni greche (Id. id.).

111. Iscrizioni latine del regno di Napoli

(Id. id.).

112. Sulle tavole di Malaca e Salpensa (Id.

id.).

1 1 ?,. Sopra : " Spano, BuUettino archeolo-

gico Sardo " (Id. id.).

114. Ercole, quadretto di bronzo proveniente

da Eraclea (Annali id.).

115. Iscrizioni consolari (Id. id.).

116. Diplomi militari degli imperatori Tr.i.-

iano ed Antonino Pio (Id. id.).

117. Iscrizione lambesitana (Id. id).

118. Scavi di Palestrina (Id. id.).

119. Iscrizioni afric;ine (Bull. 1856).

120. Postilla all'articolo sulle tavole di Ma-

laca e Salpensa (Id. id.).

121. Iscrizione di Lamia (Id. id.).

122. Sabate (Id. id.).

123. Miscellanee epigrafiche (Id. id.).

124. Iscrizione di Constantine (Id. id.).

125. Iscrizione latina di Magonza (Id. id.).

126. Sopra: " Riccio, di una inedita medaglia

di Tralles nella Lidia ecc. con testa e leg-

genda greca di Ovidio Nasone " (Id. id.).

127. Sulle guardie germaniche degli impe-

ratori romani (Id. id.).

128. Giunone posta sopra un cervo (Id. id.).

129. Scavi d' Ostia (Id. id.).

130. Sopra alcune iscrizioni riferibili all'an-

tica Oca (Id. id.).

131. Iscrizione di Gallicano (Id. id.).

132. Labico (Id. id.).

133. Sarcofago antico scoperto in via Ma-

cera nel distretto di Melfi, provincia

di Basilicata (Id. id.).

134. Osservazioni sopra un discorso del

eh. Gozzadini (Id. id.).

135. Scavi di Roma (Id. id.).

136. Sui colomb.ari di vigna Codini (An-

nali id.).
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1S7.

138.

130.

l|i>.

ni.

1 1-.'.

U3.

144.

145.

146.

117.

148.

149.

1.50.

151.

1.V2.

1.5.3.

151.

155.

150.

1.57.

1.58.

1.59.

Ii50.

ICl.

16-2.

103,

164.

16.5

166

167.

108.

liiO,

Tessere glaJiatorie (IJ. iJ.). 170.

Atti (Id. id.).

Berichte ùber die .\rbeiten ani Curpus 171.

Inscripfionum Lat. {.ì/onatsb. id.). 172.

Iiiscriptionum Latinarum selectaruni 173.

amplissima coUeotio etc. Yolumen ter-

tium, CoUectioiiis Orellianae supple- 174.

menta emendationesqne exhibens (Tu- 175.

rici 18.50).

Iscrizione di un cippo del pomerio 176.

trov. presso Testaccio (Bull. 1857).

Sopra: ìì Des Vergers, villa d" Orazio t 177.

(Id. id.). 178.

Iscrizione onoraria d'Aricia (Id. id.j. 170.

Medaglie arcaiche della Sicilia (Id. id.). 180.

Scavi di Roma (Id. id.). 181.

Scavi di Palestrina (Id. id.).

Scavi di Fermo (Id. id.). 182.

Tenaro. ed i marmi Tenarii (Id. id.). 183.

Scavi di Roma (Id. id.). 184.

Intorno ad alcune iscrizioni Capuane

e pompeiane (Id. id.). 185.

Diploma militare di Adriano (Annali 186.

id.). 187.

Iscrizione latina di Casa Calda (Id. id.). 188.

Iscrizione greca votiva (Id. id.).

5Iedaglie di Lipar.» e Lilybaeum (Id. id.). 1 89.

Berichte ùber die Arbciten am C. I. L. 190.

(Sfonatsb. id.). 191.

Scavi di Lnni {Bull. 1858). 192.

Iscrizione lambesitana (Id. id.i.

Scavi di Roma (Id. id.). 193.

Sopra: « Conestabile, Di Giambattista

Vermiglioli, de' monumenti di Peru-

gia etrusca e romana n ecc. (Id. id.). 194.

Iscrizione latina della Sardegna (Id. id.). 195.

Monumenti egizi ritrovati in Roma

(Id. id.). 106.

Sopra: « Garrucci, I segni delle la-

pidi lat. volgarmente detti accenti ^ 197.

(Id. id.).

Iscrizioni Aquinati (Id. id.). 198.

-appendice alla lettera del sig. F. Lanci

intorno al lago Fucino (Id. id.). 199.

Scavi di Palestrina (Id. id.).

. Iscrizioni latine di villa Pamfili (Id. id.). 200.

Varietà epigrafiche (Id. id.).

Sugli -Augnstales dnpliciarìi (Bull. 201.

anh. Xfipol. id.). 202

Xta CVretaiia (AnnoH id.).

Sui tribuni militari comandanti di

coorti ausiliarie (Id. id.).

I.-crizione militare (Id. id.).

Frammenti di tavole arvaliche (Id. id.).

Berichte uber die Arbeiten am C. I. L.

(Monatsb. id.).

Scavi di Palestrina (Bull. 1859).

Sopra: " Conestabile, Iscrizioni etru-

sche e etrusco-latine di Firenze ^(Id. id.).

Diploma militare dell'imperatore Tra-

iano (Id. id.).

Colonna miliare di \'enosa (Id. id.).

Scavi di Roma (Id. id.).

Varietà epigrafiche (Id. id.).

Iscrizione messapica (Id. id.).

Jlarchi di fabbrica in un vaso di

bronzo (Id. id.).

Tessera gladiatoria (Annali id.).

Iscrizioni latine (Id. id.).

Intorno alcuni magistrati municipali

de' Romani (Id. id.).

Scoperta del Mausoleo (Bull. 1860).

Iscrizioni greche (Id. id.).

Lapidi attiche (Id. id.).

Scavi di Halicarnassos, Kuidos e Bran-

chidae (Id. id.).

Iscrizione latina (Id. id.).

Varietà epigrafiche (Id. id.).

Iscrizione di Fano (Id. id.).

Iscrizione dedicatoria de' propilei d'Ai>-

pio Claudio in Eleusi (Id. id.).

Intorno all'opera del sig. Leon Reuier

sulle iscrizioni dell' ,\lgeria (Annali

id.).

I doni militari dei Roniaui (Id. id.).

Berichte uber scine Arbeiten fflr das

C. I. L. (Monatsb. id.).

Xeuestes aus Rom (Arch. Zcit. XVIII

id.).

Iscrizioni latine dell'Asia Minore (Bull.

1861).

Sui fasti capitolini, la loro disposi-

zione ed il loro collocamento (Id. id.).

. Sulle tavole trionfali Barberinianc (An-

nali id.).

. Frammento delle tavole trionfali Ca-

jiitoline (Id. id.).

. Iscrizione greco-fenicia d'Atene (Id. id.).

. Intorno ad un bassorilievo ateniese

rappresentante una triere (Id. id.).



17S —
203. Bsvìchte flber S!jinc Arbuitoii fur ilas

C. I. L. (Monatsb. id.).

201. Neue.stes aus Rom (Arch. Zeitanj

XIX id.).

205. Iscrizioni bilins'ui di kimaiDull. 1862).

206. Iscrizioni latine della vigna Aquari

(Id. id.).

207. Frammento degli Atti de' fratidli Ar-

vali (Id. id.).

208. Nuovi frammenti delle tavole trionfali

Barberiniane (Id. id).

209. Frammento di tavole trionfali (Id. id.).

210. Colonne migliarle ritrovate nell'Asia

:\[iiiore (Id. id.).

211. Varietà epigrafielie (Id. id.).

212. Iscrizione d'Atene (Id. id.).

213. Iscrizione latina del museo di Tolosa

(Id. id.).

214. Iscrizione lanuvina (Id. id.).

21.5. Sopra: « Rossi, Insoriptiones ebristia-

nae urbis Romae n (Id. id ).

210. Iscrizioni napoletane (Id. id.).

217. Soavi Palatini intrapresi per ordine

di S.M. l'imperatore de' Francesi (Id.id ).

218. Sulla posizione delle castra Misena-

tium • e di alcuni altri punti della terza

regione di Roma [Annali id.).

219. Iscrizione onoraria di Adiùano (Id. id.).

220. Neuestes aus Rom [Arch. Ze.ìt. XX,

id.).

221. Ouvres complètcs de Bartolomeo Bor-

ghesi (Paris 1862-72). [La raccolta e

l'edizione degli scritti del Borghesi fu

affidata ad una Commissione, nella

ijuale r H'Mizen ebbe parte principalis-

sima tanto nelle annotazioni, quanto

nella scelta e nell'ordinamento dell'epi-

stolario].

222. Sopra " Perrot, Ciuillaume et Delbet,

Exploration archéologique de la Ga-

latie " etc. [Bull. 1863).

223. Iscrizione arcaica latina (LI. id.).

221. Scavi di Prima Porta (LI. id.).

225. Iscrizioni prenestine (Id. id.).

226. Iscrizioni alimentario (LI. id.).

227. Giunta all'articolo di Cavedoni sopra

la statua di Augusto (Id. id.).

228. L'iscrizione dell'arco di Costantino

(Id. id,).

229. Iscrizione di l'iiierno (LI. id.).

230. Iscrizione di villa .Vldobrandini (LI. id.).

231. Iscrizione latina (Id. id ).

232. Postilla all'articolo « Sur la position

de Byllis •> del sig. Gaultier de Claubry

[Annali id.).

233. Iscrizioni chiusine (LI. id.).

231. Frammento d'una tavola iliaca (LI. id.).

235. Observations sur une inscription do

Palestrine [Rev. archéol. id.).

236. Berichte iiber seine Arbeiten fiir das

C. L L. [Monatsb. id.).

237. Fasti consulares ad annum Urbis con-

ditae 766 [nel voi. I del C. I. L. p. 413]

(Berolini 1863).

238. Scavi di Porto [Bull. 1864).

239. Scavi prenestini (Id. id.).

210. Iscrizione di Cenido concubina di Ve-

spasiano (Id. id.).

2H. Iscrizione della Bona dea (LI. id.).

212. BuUettino della commissione di anti-

chità e belle arti in Sicilia (LI. id.).

213. Scavi Capen.ati (LI. id.).

214. Iscrizione latina (LI. id.).

215. L'iscrizione dell'arco di Costantino

(Id. id.).

246. Monumenti de" pretoriani (.iMWfl/i id.).

217. Iscrizioni del Trentino (Id. id.).

218. Iscrizioni greche delle isole di Amorgo

e di Tera (Id. id.).

210. Postilla all'articolo dell'Hiibner: n Iscri-

zioni latine scoperte recentemente a Ba-

silea n (LI. id.).

250. Berichte tibcr seine Arbeiten flir das

C. I. L. [Monatsb. id.).

251. Die AemteraufderAraFulviana(/a/)ri.

desVereins ron Alterthfir. in Rhein-

lande XXXVII, id.).

252. Sulle legioni Augusta III e Gallica III

[Bull. 1865).

253. Iscrizioni d'anfore rodie (Id. id.).

254. Tessere gladiatorie (Id. id.).

255. Iscrizione latina (Id. id.).

256. Dittatori e consoli munici]iali (Td. id ).

257. Iscrizione latina ritrovata a Marino

(Id. id.).

258. Varietà ejiigrafiche (Id. id.).

259. Iscrizioni latine [Annali id.).

260. Iscrizione atletica napoletana (Id. id.).

201. Due iscrizioni latine [Nuove Mem. d.

Ist. id.).
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.'•J3.

26i.

2t}5.

266.

207.

2(58.

269.

270.

271.

•"7>

.'73.

274.

275.

276.

277.

278.

270.

280.

281.

282.

283.

281.

285.

280.

287.

288.

289.

290

291.

292,

BiTic'httì ùber scine .\rbeiteu tur das 293.

C. I. L. (Monatsb. id.).

Eoiiiliconto sullo stato attuale dell'Isti- 294.

tato (Bull. 1806).

Scavi prencstini (Id. id.). 295.

Iscrizioni latine di Anagiii, Scur^'ola 296.

e Piglio (Id. id.). 297.

Iscrizioni latine (Id. id.). 298.

Iscrizione di Falerone (Id. id.). 299.

Iscrizioni napoletane (Id. id.). 300.

Intorno un'iscrizione sabellica di Suini'

>

301.

{Annali id.).

Varietà epigrafiche (Id. id.). 302.

Neuostes aus Eoni {Arch. Zeit. XXIV, 303.

id.).

Ueber die Aufnahme der in der àltesten 304

Syllogen (anonymns Einsiedlensis,Pog- 305,

gio, Signorili) enthaltcnen Inschriftcn 306.

in die spàteren Sammlungen {Monatsb. 307.

id.). 308

Ueber die von Cyriacus von Ancona 309.

gesainmelten Inschriften der Stadt Rom 310.

(Id. id.).

Bericbte liber scine Arbeiten fur das 311.

C. I. L. (Id. id.).

La settima coorte dei vigili (Bull. 312.

1867).

Iscrizione tanroboliaca (Id. id.). 313.

Iscrizione di Parma (Id. id.). 314.

Iscrizioni prcnestine (Id. id.).

Iscrizioni d".\ricia (Id. id.). 315.

Iscrizione bilingue di Gcnay (Id. id.).

La legione seconda Partica, e la sua 310

stazione in Albano (Annali id.). 317,

Nuovi frammenti degli Atti dei fra-

telli Arvali (Id. id.). 31.-^.

Giunta all'articolo del Tocco: Scavi 319.

de'ss. Cosma e Damiano (Id. id.). 320.

Eine neue Arvaltafel (Hermes II, id.). 321.

Epigraphischcs (Id. id.). 322,

Iscrizione militare (Bull. 1868).

Altra iscrizione militare (Id. id.). 323,

Sacrario raitriaco (Id. id.).

l'iscorso inaugurale (Id. id.). 324

Iscrizione lanuvina (Id. id.).

Relazione sugli scavi nel bosco sacr 325,

dei frateUi ArvaU (Roma 1868).

Ueber die stadtrùmischen Inschriften- 326

sammlungen aus die Epoche nach Cyria-

cus bis auf lac. Mazochi (Monatsb. id.).

Berichte ùber seiue Arbeiten fiir da,^

C. L L. (Id. id.).

Scavi nel bosco sacro de' fratelli Ar-

vali (Bull. 1869).

Iscrizioni latine (Id. id.).

Scavi prencstini (Id. id.).

Iscrizioni arcaiche latine (Id. id.).

Inschrift von Puteoli (//iT/nes IH, id.).

Iscrizione latina (Bull. 1870).

Scavi di Monte Cavo (Id. id.).

Berichte ùber scine Arbeiten fiir das

C. I. L. (Monatsb. id.).

Scavi di Nemi (Bull. 1871).

Sepolcri antichi rinvenuti alla porta

Salaria (Id. id.).

Diploma militare (Id. id.).

Fasti di collegi (Id. id.).

Tessera gladiatoria (Id. id.).

Tazza Cornctana (Td. id.).

Iscrizione di Brindisi (Bull. 1872).

Diplomi militari (Id. id.).

Frammenti de' fasti consolari e delle

tavole trionfali del Campidogliu (Id. id.).

KiUevi di marmo scoperti sul Foro

romano (Id. id.).

Monumento sepolcrale ritrovato a Suasa

{.ìnnali id.).

Inschrift aus Nerai (Hermes VI, id.).

Additamenta ad fastos consulares et

triumphales (Ephem. epigr. I, id.).

De nundinis consularibus aetatis im-

peratoriae (Id. id.).

Jliscellanea (Id. id.).

Berichte iiber scine Arbeiten fiir das

C. L L. (Monatsb. id.).

Scavi di Portogruaro (Bull. 1873).

Iscrizioni Formiane (Id. id.).

Miscellanee epigrafiche (Id. id.).

Iscrizione latina (Id. id.).

Intorno ad una lapide onoraria latina

(.Annali id.).

Frammento di fasti consolari (Bull.

1874).

Iscrizione ceretana di Vespasiano Au-

gusto (Id. id.).

Le iscrizioni gi-a£Bte nell'escubitorio del

la settima coorte dei vigili (Annali id.).

Frammenti di latercoli militari rinve-

nuti all' Esquilino (Bìi". d. Comm.

arch. comun. id.).

Kendico.nti. 1887, Vól. III, 1" Sem. 24
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327. Acta fralnim An'alium quae supersunt 354.

omnia (Berolini 1874).

328. Additamenta ad fastos consulares ca-

pitolinos {Ephem. Il id.). 355.

329. Additamenta ad acta fratrum Arvalium

(Id. id.). 356.

330. Illustrazione di una lapide latina ri- 857.

trovata a Castel Porziano (Bull. 1875). 358.

331. Tessera d'un pantomimo (Id. id.).

332. Sopra: " Bruzza, Iscrizioni antiche 359.

Vercellesi » (Id. id.).

333. Iscrizioni militari votive a divinità 360.

barbariche {Bull. com. id.).

334. Additamentum ad fastos consulares 361.

capitolinos [Ephem. TL id.). 362.

335. Iscrizione africana [Bull. 1876).

336. Iscrizione del Foro romano (Id. id.). 363.

337. Iscrizione di M. Valerio Messalla (Bull,

com. id.). 364.

338. Osservazioni sul brano di fasti capi-

tolini scavato nel For-o Romano di- 365.

nanzi al tempio di Antonino e Faustina

(Atti d. R. Accad. d. Lincei, Ser. 2=', 366.

voi. m, parte 3^ id.).

339. Inscriptiones urbis Romae latinae (C. 367.

I. L, v. VI). Pars prima (Berolini 1876).

340. Additamentum ad fastos consulares ca- 368.

pitolinos (Ephem. Ili id.). 369.

341. Additamentum ad tabulas triumphales

capitolinas (Id. id.). 370.

342. Gutensteniana et Metelliana (Id. id.). 371.

343. Sopra: « De Petra, Le tavolette ce-

rate di Pompei " (Bnll. 1877). 372.

344. Iscrizione di Concordia (Id. id.).

345., Iscrizione atletica napoletana (Id. id.). 373.

316. Discorso inaugurale della nuova sala

dell'Istituto (Id. id.). 374.

317. Tesserae gladiatoriae (Eph. Ili id.).

348. Zu den Falschungen des Pirro Ligorio 375.

(in Comment. Momms. Berolini id.). 376.

349. Iscrizione latina rinvenuta presso Net-

tuno (Bull. 1878). 377.

350. Iscrizione ritrovata a s. Paolo (Id. id.).

351. Iscrizioni metriche latine (Id. id.). 378.

352. Pica Caesianus (Rhein. Jfus. XXXITT

id.). 379.

353. Discorso inaugurale delle adunanze 380.

dell'Istituto (Bull. 1880).

Iscrizione eretta sul Foro in memoria

della vittoria riportata da Eadagaiso

(Id. id.).

Tavola di patronato di Pesaro (Bull.

1881).

Diploma militare di Domiziano (Id.id.).

Osservazioni epigi'aflche (Id. id.).

Additamentum ad fastos consulares

Capitolinos (Ephem. IV, id.).

Additamentum ad tabulas triumphales

Capitolinas (Ed. id.).

Additamenta ad Corporis I. L. voi. VI

partem primam (Id. id.).

Osservazioni epigrafiche (Bull. 1882).

Nota sopra un'iscrizione Corfiniese

(Id. id.).

Frammento degli Atti de' fratelli Ar-

vali (Id. id.).

Inscriptiones urbis Romae latinae (C. I.

L. V. VI). Pars secunda (Berolini 1882).

Iscrizioni del ponte di Kiachta nella

Commagene (Bull. 1883).

Frammento degli Atti de' fratelli Ar-

vali (Id. id.).

Diplijma militare dell'imperatore Do-

miziano (Id. id.).

Iscrizione ostiense (Id. id.).

Le castra peregrinorum ed i frumen-

tariì (Bull. 1884).

Iscrizione d' Olimpia (Id. id.).

Sopra: " Kckulé, die antiken Terra-

cotten n ecc. (Id. id.).

Frammento degli atti de' fratelli Ar-

vali (Bull. com. id.).

Iscrizioni scoperte in villa Bonaparte

sulla via Salaria (Bull. 1885).

Iscrizione latina recentemente ritro-

vata vicino al monte Testacelo (Id. id.).

Iscrizioni di Nemi (Id. id.).

Iscrizioni recentemente scoperte degli

Equites singulares (Annali id.).

Di una iscrizione rinvenuta presso il

monte Testacelo (Bull. com. id.).

Iscrizione relativa alle horrea Galbiana

(Mittheil. d. arch. Inst. 1886).

Iscrizione Laurentina (Id. id.).

Inscriptiones urbis Romae latiuae (C.

I. L. V. VI). Pars tertia (Berolini 1886).
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II Vice Presidente Fiokelli annunzia anche la morto del Socio stra-

niero Francesco Laurent, mancato ai vivi in Gand 1' 11 del corrente

mese; apparteneva egli all'Accademia come Corrispondente straniero dal 25

giugno 1878, e come Socio sti-aniero dal 26 luglio 1883.

Lo stesso Vice Presidente commiica alla Classo che la Presidenza ha

dato incarico al Socio Luzzatti di fare in ima ventura seduta straordinaria,

la Commemorazione dell'Accademico Marco Minghetti.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Carutti comunica che S. M. il Ke si è degnato di appro-

vare la proposta dell'Accademia di destinare il premio Reale per le Scienze

giuridiche non conferito nel 1881 e nel 1883. alla formazione di due premi

straordinari per le stesse scienze, colla scadenza del concorso al 31 dicem-

bre 1890.

Il testo della Relazione è il seguente:

t Riferisco in nome della Commissione, elio l' illustre presidente di questa

Accademia nominò nelle persone di S. E. il Ministro di Stato prof. P. S.

Mancini, deputato al parlamento, prof. Angelo Messedaglia, senatore del Regno,

barone Domenico Carutti, consigliere di Stato, e me, coll'incarico di studiare

la migliore destinazione da darsi al premio Reale per le scienze gimùdiche,

che, sebbene ripetutamente messo a concorso, non aveva potuto conferirsi.

t Ricordo, a questo proposito, l' art. 7 del Regolamento pei concorsi ai

premi reali, che tracciava nettamente la via alla Commissione. In sostanza

essa aveva davanti a se il compito di trovare quella destinazione, che cre-

desse migliore, affine di promuovere qualche indagine scientifica nelle disci-

pline giuridiche, a cui il premio originariamente era destinato.

s Nel resto aveva libera la scelta dei mezzi. E ne ha pensato parecchi
;

ma la discussione principale si aggirò sulla questione se si doveva bandire un

nuovo concorso. C era chi avrebbe voluto farne a meno, e tentare una nuova

via, specialmente dopo le prove avute; ma prevalse l'opinione contraria, a

condizione che jl concorso venisse bandito con regole diverse e potesse oifrire

maggiore garantia di successo.

fc A tal uopo la Cominissione vi propone di fare due premi di 5000 lire

ciascuno : uno per la storia del diritto, V altro per il diritto commerciale,

compreso il marittimo, che sono due discipline, le quali sia pel numero dei

cultori, che attualmente esistono in Italia, sia per l'interesse speciale delli'

ricerche, e il molto che resta ancora da fare dopo ciò che si è fatto, offrono

per se stesse sufficiente malleveria, che il concorso non andrà deserto.
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« Cotesta designazione della materia è già una cosa, che distinguerebbe

l'attuale concorso dai precedenti.

" Altre differenze risguardano la esatta indicazione dei criteri, che la Com-

missione suggerisce per lo svolgimento dei temi.

" Anzi per la storia del diritlo propone addirittura il tema, che sarebbe

di studiare la nostra leijislasione statutaria eoa lo scopo di coordiiiare e

classificare gli statuii delle varie città italiane, secondo l'azione che le

vicende j^olitiehe dei vari paesi e l e o.ntiche consuetudini e leggi hanno

esercitato sovr essi.

" Certamente cotesta azione è stata diversa nelle diverse provincie ; ci

sono interi gruppi di statuti nei quali prevale la influenza longobarda, franca

normanna, in generale la influenza barbarica ; altri invece, che s' informano

più nettamente a principi romani, e la stessa influenza romana giustinianea

ò diversa dalla bizantina, e non mancano neppm-e filtrazioni di influenze

arabe; anzi perfino gli statuti di una provincia devono apparire diversi se-

condo i tempi, nei quali si prendono a studiare. E non si tratta solo di

identità di contenuto: talvolta sono interi capitoli, che una compilazione

accetta dall' altra senza mutamenti o con leggiere differenze. In sostanza il

compito sarebbe di raggruppare gli statuti delle città italiane in famiglie;

e noi crediamo cotesto studio importantissimo, perchè soltanto con siffatta

scorta otterremo un criterio per una storia strettamente scientifica dei prin-

cipi della nostra legislazione statutaria nelle varie parti della penisola, che

tuttora manca. È un' opera di riordinamento, , diciamo così, esterno, che però

deve fondarsi su di uno studio accurato degli statuti stessi, e dei vari ele-

menti che li infonuano, e precedere e preparare l' altra tutta interna. E anche

potrà appianare la via alla pubblicazione di una raccolta di statuti tipi delle

varie provincie con riscontri, piìi o meno larghi, ad altri della medesima fa-

miglia, che vagheggiamo, e che certamente dovrebbe riescire iitilissima agli

studiosi; ma che, nella condizione attuale, prima che qualcheduno non abbia

posto mano a qUel lavoro generale di classificazione, non può assolutamente

farsi e nemmeno utilmente tentarsi.

« Per il concorso del diritto commerciale., la Commissione non propon?

alcun tema: ne lascia libera la scelta ai concorrenti. Soltanto crede oppor-

tuno di stabilire due condizioni. Una è, che si tratti di lavori non editi prima

del concorso e che non siano una semplice continuazione di lavori già comin-

ciati e in parte pubblicati per le stampe; perchè lo scopo del concorso

dev' essere di promuovere ricerche scientifiche, che forse non si sarebbero fatte

e non di aiutare e premiare quelle, che, anche senza il concorso, si sarebbero

fatte ugualmente. La Commissione è stata preoccupata da quest'unica idea,

che il premio possa, ijìù eh' è possibile, profittare alla scienza. Per ciò stesso

desidera e intende che i lavori da presentarsi, più che essere indirizzati alla

pratica, lo sieno alla scienza. I lavori pratici non abbisognano d'incoraggiamento:
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ad essi provvede più che sufficientemente il mercato ; ma sono i lavori stret-

tamente scientifici, che vogliono essere incoi-aggiati, come quelli che non

possono contaro sopra un grande numero di lettori, e hanno di necessità un

mercato troppo ristretto. Perciò, nello svolgere quel qualimque istituto, che

scegliessero, i concorrenti devono tener presente di riannodarlo alle sue origini

storiche e seguirne lo svolgimento, e non dimenticare l' azione dell' elemento

economico, che. se è grande in ogni ramo del diritto, certo è grandissimo in

quello del diritto commerciale, e ne costituisce per così dire il substrato.

Soltanto ove lo si studii cosi, nel suo processo evolutivo e Io si accosti agli

interessi reali della vita sociale, la Commissione pensa, che potrà servire

veramente alle esigenze e agli alti fini della scienza.

1. Il termine utile per ambedue i concorsi potrebbe essere di tre anni »

.

F. ScHUPFER, relatore.

CORRISPONDE XZ.i

Il Socio Helbig fa omaggio a nome della Società numismatica di Londra,

di una medaglia coniata da questa Società in onore dei benemeriti cultori

di antichità classiche^

Il Segi-etario C.a.rutti dà conto della corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute :

La Legazione imperiale del Brasile in Roma; l'Archivio di Stato di

Roma
; la II. Società fisica di Edimburgo ; la R. Società zoologica di Amster-

c'am
; la Società di Scienze naturali di Basilea ; la Società filosofica di Cam-

biidge; la Società scientifica di Bruxelles; 1' Uriversità di Basilea ; il Museo

di zoologia comparata di Cambridge Mass.; l'istituto nazionale di Ginevra:

il Comitato geologico di Pietroburgo.

Annunciano l'invio delle proprie pubblicazioni :

La R. Accademia della Crusca di Firenze ; la Scuola politecnica di Delft.

D. C.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMLY DEI LINCEI

Classe di scienze fisiche, matematiclie e naturali.

Seduta del 6 maràO 1887

F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E NOTE
DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Astronomia. — Sulla dklrìbumne in latitudine delle facole,

macchie ed eruzioni solari durante il 1886. Nota del Corrisponiìeute

P. Tacchinl

« Con questa Nota si dà termine al resoconto delle osservazioni solari

fatte al R. osseiTatorio del Collegio romano nel 1886. Come si è fatto per le

protuberanze nella precedente Nota del 6 febbraio, così anche per gli altri

fenomeni solari diamo qui appresso la loro frequenza per ogni zona di 10 in

10 gradi nei due emisferi solari.

1886

Lttitadine
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t Le eruzioni dunque, i grappi di macchie e di facole furono assai più

frequenti nell'emisfero australe del sole, mentre il maggior numero delle

protuberanze si notò in quello boreale.

t Tenendo presente anche i dati della Nota precedente, si rileva:

u 1" Che mentre le protuberanze idi-ogeniche figm-ano in tutte le zone,

gli altri fenomeni sono quasi intieramente contenuti fra l'equatore e zt 40",

come nel 1885.

" 2° Che le facole, macchie ed eruzioni presentano un marcato accordo

per le rispettive zone di frequenza maggiore fra =t: 20°, e che un solo mas-

simo di frequenza si ha per ciascuno dei 3 ordini di fenomeni nella stessa

zona (0°— 10°).

t 3° Che le zone di massima frequenza delle protuberanze non comspon-

dono con quelle relative ai massimi degli altri fenomeni, perchè le protube-

ranze presentano un massimo di frequenza in ciascun emisfero, nelle zone

cioè (-|- 20°+ 30°) e (— 30°— 40"), vale a dire a latitudini pili elevate.

« Ci avviciniamo dunque alle condizioni del minimo di attività, perchè

mentre le eruzioni solari si abbassano verso l'equatore, le protuberanze hanno

im massimo ben distinto in ogni emisfero a latitudini più alte-

« Inoltre noteremo, che la frequenza dei fenomeni nei due emisferi du-

rante gli anni 1885 e 1886 è rappresentata dalle cifre seguenti:

1885 1886

nord sud nord sud

Protuberanze 0,478 0,522 0,531 0,469

Facole 0,367 0,633 0,388 0,612

Macchie 0,336 0,644 0,374 0,626

Eruzioni 0,325 0,675 0,228 0,772

« Menti-e dunque per le facole, macchie ed eruzioni si hanno valori della

frequenza, nei due emisferi, pressoché eguali nel 1885 e 1886, per le pro-

tuberanze le cifre si mantengono ancora le stesse ma permutate, e perciò

anche per il 1886 sta il fatto della diiferenza forte fra il numero delle facole.

macchie ed enizioni al nord e quelle al sud, e piccola invece detta diffe-

renza per le protuberanze; ciò che accorda, anche colla loro presenza in

tutte le zone ".

Geologia. — / calcari con Stephanoceras (Splmeroceras)

Brongniartii Sow, presso Taormina. Nota del Corrispondente

G, Seguenz.\.

tt Al 1871, allorquando io faceva conoscere le prime mie ricerche in-

torno al mesozoico di Taormina, dell'importante serie giurassica non mi erano

noti che pochi membri comprovati dal rinvenimento dei fossili caratteri-
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stici ('). Difatti io annuuciava allora l'esistenza di taluni membri del Giu-

rassico inferiore (Lias), ed il più recente del Giurassico superiore, il Titonio,

sormontato da ima potente massa di calcari ueocomiani ; non conoscevasi quiudi

allora che una porzione ben limitata della serie del Giura, essendo sconosciuto

completamente il Gim-a medio (Dogger). parte del Giura inferiore (Lias) e

quasi tutta la serie del Gim-a superiore (Malm), rappresentata soltanto dal più

recente dei suoi membri.

n Da quell'epoca sin oggi le reiterate ricerche mi hanno fornito si im-

poi-tanti documenti, che ora può ben proclamai-si completa la serie giurassica

di Taormina, essendo in essa rappresentati tutti i piani che la costituiscono nor-

malmente, quantunque in taluni di essi farà d'uopo riconoscervi o rinvenirvi

ancora alcune delle zone che li costituiscono al completo.

« Difatti, dopo quelle mie prime Xote mi veniva fatto di aggiungere al

Lias medio e superiore il Sinemmiano cai-atterizzato da ima ricca fauna, che

lio potuto riconoscere ed indicai'e in molte conti-ade del territorio di Taormina (-).

Basta ricordare le poche specie che qui enumero:

Oxiinoticeras Guibalianuiii (D'Orb.)

Psiloceras viticola (Dumortier)

Arietites obtusiis (Sow.)

Avicula si/iernurieiixis (D'Orb.)

Pectcìi textoriiis Schloth.

» Helii D'Orb.

Terebratula puactata Sow.

Tauromeiiia polymorpha Seg.

Rhìjiichonella currieeps Quenst.

» plicatissima Quenst.

" rimosa Bach.

!> furcillata Theod.

Spiriferiiia rostrata Schloth.

» alpiiia Oppel.

' Walcoltii Sow.

' piiifjuis Zieten.

- Quindi da un esame minuzioso degli strati che limgo il Selina s'in-

tei-pongono tra il Toarsiano ed il Titonio io intravedeva il Giiu^ssico medio (''),

(') G. Seguenza, Sull'età geolof/ica delle rocce secondarie di Taormina (Nuove effe-

meridi siciliane, vul, n disp. XI e XII. Palcnno 1871). — G. Seguenza, Contribuzione alla

Geologia della prov. di Messina. Breve nota intorno le formazioni primarie e secondarie

(Boll, del ìi. Comitato geologico. 1871).

(*J G. Seguenza, / minerali della provincia di Messina ec. Parte I, Le rocce, 1883. —
G. Seguenza, 72 Lias inferiore nella provincia di Messina (Rendiconto della R. Accademia

delle scienze fìsiche e mat. di Napoli. Fase. IX. 1885).

(^) G. Seguenza, Intorno al sistema ffiurassico nel territorio di Taormina (Il Natu-

ralista siciliano, 1885).
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che venne tosto confermato definitivamente pel rinvenimento dei fossili spet-

tanti al suo membro più antico, la zona con Harpoceras Murchisonae

(Sow.) ('), dei quali ne ricorderò qui alcuni:

Harpoceras opalimim (Rein.)

» laeviusculum (Sow.)

" (Ludwigia) Murchisonae (Sow.)

Dumortieria Dumortleri (Thioll.)

» siibundulata (Brco.)

» cfr. costula (Rein.)

Hammaloceras cfr. subinsigne (Oppel.)

» Lorteti (Dum.)

» cfr. Sieboldi. (Opp.)

» fallai: (Ben.)

Phylloeeras talrieum (Push.)

« cfr. Nilsoni (Heb.)

Lytoceras ophiomus (Ben.)

PerìspMnctes aff. Martinsli (D'Orb.)

« E non andò guari che ebbi a riconoscere che gli strati sovrapposti al

memliro più antico del Dogger, i calcari e gli scliisti marnosi quasi neri sono

i rappresentanti degli strati di Klaus, distinti dalla caratteristica bivalve, la

Posklommya alpnna (Gras.) (^), e quindi spettanti al Dogger superiore, al

Batoniano D'Orbigny.

« In una recente riunione del nostro Sodalizio, con una breve Nota, io

mi faceva ad esporre come al Capo S. Andrea v'ha un lembo di calcare rosso

vicario degli strati con Posidonomya alpìtia del Selina (^), che racchiude una

fauna di Brachiopodi propria delle Alpi di Klaus, dei quali basta ricordare

le specie seguenti, che trovansi associate alla Posidonomya alpina Gras:

Terebratida fylgia Oppel.

« sulcifrons Ben.

Pygope cfi-. curviconcha (Oppel.)

" Mikonionensis Di Stef.

Rhynchonella alla Oppel.

" coarctata Oppel.

» Berchta Oppel.

» subechinala Oppel.

ecc. ecc.

(') G. Seguenza, // Liua superiore ed il Dogger presso /aorwirna (Il Naturalista sici-

liano, 1886).

(^) G. Seguenza, Esame d'una sezione naturale nel Giurassico di Taormina. Mes-

sina, 1886. — Una Nota sugli strati con Posidnnomya alpina venne presentata nella ultima

jriunione della Società geologica italiana, 20 ottobre 1886.

(') G. Seguenza, Gli strati con Rhynchonella B erchta 0])'pel presso Taormina

{Piano Batoniano (parte) D'Omalius, Vesulliano Mager. (Rendiconti R. Accad. Lincei, 1887).
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« Avea già riconosciuto precedentemente qualche lembo del Malm, che

veniva così completando il Giurassico superiore.

- Giace difatti al promontorio di Castelluccio un calcare rosso ricco di

grandi ammoniti in cattivissimo stato di conservazione, che pure per le poche

spdcie riconosciute deve rapportarsi al piano Osfordiano (')•

A conferma ricorderò le seguenti specie :

Sphoenodus longide/is ? Agass.

Delemuitcs cfr. hastatus Blainv.

Asj)idoccras insulaiium Gemm.
» cfr. Scilleri Oppel.

Peltoceras cfr. trarnversarium Quenst.

Perisphinctes Bocconii Gemm.
Ojypelì'a al", pugi/l/s Xoum.

- Altro calcare rosso clie in qualche punto sovrapponesi al precedente

rappresenta il Chimmeriggiano (-) ; in esso vi raccolsi le seguenti specie:

Spihoedodits loiigidens ? Ag.

Aspidoeeras immane n. aff. A. Fontaiinesii Gemm.
Perhphinctcs cfr. hcteroplocus Gemm.

" Pancerii Gemm.
" tartaricus n. aff. P. Roberti Lor.

» Castellacceìise n. aff. P. Achilles (D'Orb.)

Simoceras Cafisii Gemm.
Phijlloceras mediterraneum Neum.

>^ Così la serie giurassica evidentemente offre nel territorio di Taormina
i rappresentanti di tutti i piani di cui normalmente consta tale formazione

;

bisognerà tuttavia distinguervi, rintracciarvi o scoprirvi in talimi di essi alcune

zone non ancora riconosciute, e ciò mano mano è da attendersi dallo studio

dettagliato e minuzioso di ciascun membro.

> In una recente tornata della nostra Accademia io ebbi ad annunciare il

rinvenimento presso Taormina del Dogger superiore con due differenti aspetti (3),

uno dei quali è controdistinto da una bella fauna di Brachiopodi, di cui le

più comuni specie trovansi negli strati ^elk' Alpi di Klaus, oggi io vengo a

discorrere brevemente in questa seconda Nota di altre roccie, che offrono

attinenze e rapporti vari e molto rimarchevoli cogli strati di cui ebbi a

(') G. Semenza. Intorno al sistema giurassico nel territorio di Taormina (H Na-
turalista siciliano, 1885).

(*) G. Seguenza, Intorno al sistema giurassico nel territorio di Taormina (H Natu-
ralista siciliano 1885).

P) G. Segnenza, Gli strati con Rhynchonel la BerchtaO^\)e\ presso Taormina
(Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. 1887). — Vedi ancora: G. Seguenza, Gli strati con

Posidonomya alpina Gras nella serie giurassica del Taorminese. {QoW. della Società

geologica italiana).
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richiamare 1' attenzione degli onorevoli colleghi in quella precedente seduta

e che spettano al Batoniano di D'Orbigny, rappresentando quindi il Dogger

superiore.

« Poco lungi dal lembo di calcare con Rìiìjnohondla Berchta Oppel sten-

desi altro lembo calcareo anch'esso con crinoidi. ma molto variato nei suoi

caratteri. Esso è ordinariamente di color fulvo più o meno intenso e varia-

bile, tendendo ora al rosso ed ora al grigio, venato e macchiato in vario grado

di bianco per vene e noduli di calcite spatica, lamellare o saccaroide, e con

piani di frattm-a irregolarissimi a superficie scabra giallo-verdastra o grigia

e talvolta con eleganti dendriti brune di acerdesio. La struttiu:a della roccia

è compatta, con frattiu-a irregolare e scagliosa, e manca di fossili nella sua

maggiore estensione, mentre in taluni speciali punti invece i fossili abbon-

dano, e ripieni, come sono sovente, di calcite lamellare, formano colla loro

frattura la maggior parte delle macchie bianche di cui la roccia va fornita

in grado variabile.

« Per l'accumulo stragrande dei fossili in certe limitate e rare porzioni

di quel calcare, la roccia acquista un aspetto ben diverso, le parti che la costi-

tuiscono invertono la loro relativa importanza ed essa assume nella sua massa

l'aspetto cristallino, saccaroide, bianco o bianco-grigiastro, macchiato più o

meno di fulvo, o di rossastro.

» Là dove il calcare è fossilifero, la sua erosione superficiale prodotta

dall'azione meteorica mette assai bene in evidenza i fossili, quantunque essi

sieno molto aderenti alla roccia e riesca quindi malagevole di staccameli intieri.

u. Il materiale che esamino è una buona pietra da taglio della quale non

limane che piccola porzione, essendo stata diseavata ed impiegata attivamente,

;ilcuni anni addietro, ad uso di costruzione.

« È veramente deplorevole lo stato di conservazione dei fossili, i quali,

ripieni di calcite cristallina, sono fragili e quindi facilmente si frantumano

neir estrarli dalla roccia, tanto più che vi aderiscono fortemente; è soltanto

per taluni Brachiopodi che riesce di poterneli estrarre intieri.

B Ho voluto anco provare per l'estrazione dei fossili un metodo, che in

molti casi riesce assai bene, quello cioè di disgregare la roccia riscaldan-

dola e quindi immergendola nell'acqua; ma nel caso nostro mentre si age-

vola, come avviene d'ordinario, il distaccarsi dei resti animali dalla roccia,

questi divengono d'una fragilità superlativa, dovuta al certo alla struttura

grossolanamente cristallina della calcite che li riempie
;
per cui siffatto arti-

ficio nel caso nostro non ha fatto buona prova
;
quindi riesce poco utile.

« La piccola fauna contenuta negli strati che esamino, è formata di resti

animali spettanti a diverse classi, che vi sono rappresentate in proporzioni

molto disparate. I Gefalopodi, e più propriamente gli Ammonitidi, sono i fos-

sili che predominano grandemente su tutti gli altri, che sono abbastanza

rari a fronte di quelli. Sono d'ordinario delle piccole ammoniti spettanti a
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gruppi ben diversi ed a generi vari ; in qualche luogo la roccia offre delle

grandi specie ridotte irriconoscil)ili, sotto forma di nuclei ferruginosi.

- Jn ragione dell' importanza, in seguito ai Cefalopodi, vengono i Bra-

chiopodi, poco variati di forme, ma sparsi generalmente, quantunque di gran

lunga minori in numero delle ammoniti cui trovansi sempre associati.

- Le altre classi a fronte dello due precedenti hanno un' importan;:a

minima nella fauna che esamino. Difatti i Crinoidi. quantunque comunemente

sparsi, si offrono in istato tale da non potersi determinare neanco generica-

mente, immersi nel calcare compatto si riconoscono nella frattura della roccia

per la frattura spatica, alle loro sezioni splendenti, di forma circolare, ellit-

tica poligona ; ma non ci è dato di progredire oltre nella determinazione.

« I Gasteropodi e i Lamellibranchi poi, sono veramente eccezionali e

molto rari.

> S' incontra anco qualche dente di pesce a rappresentare i Vertebrati.

i- Ed eccomi ora a passare in rivista tutto il materiale paleontologico

che ho potuto a grande stento raccogliere, per le condizioni deplorevoli in

cui i fossili giacciono, perlochè estratti dalla roccia ordinariamente incom-

pleti ed in cattivo stato, si prestano assai malamente allo studio e bene

spesso la loro specifica definizione resta incerta, dubbia o riesce del tutto

impossibile.

« A rappresentare i Vertebrati non v'ha sinora che un dente spettante

alla famiglia degli Squalidi e sicuramente al genere Splioenodus, affine allo S.

loiKjidens Agass.

t Come già accennai, i resti più abbondanti spettano ai Cefalopodi e

propriamente agli Amnionitidi.

k Si rinvengono anco delle Heleuuiti, ma sempre indoterminabili.

<i La famiglia degli Stefanoceratidi è quella cui spetta il maggior

numero di generi e di specie della fauna che esamino.

" Il genere Steiììianocera.s oftVe alcuni piccoli ed incompleti esemplari

dello S. Br(iìlìoarid(jii (Sow.).

• Invece il gruppo degli Sphaeroceras è rappresentato da comunissimi ed

abbondanti individui dello -S". Bronriniartii (Sow.). tra i quali bisogna studiare

le fomie varie che offre e talune, che si discostano troppo dal tipo per potersi

ascrivere allo Sphaerocerax CierviUii (Sow.) siccome altro che di'feriscono da

entrambi per la forma prominente e non incavata della regione ombelicale.

» Si associa agli Sphaeroceras, per caratterizzare precisamente il piano,

il genere P^irlnasonia, che mi ha offerto la P. Gnrantiaari (D'Orla), la /-". Nlnr-

leiim (D'Orb.) e la ì\ bifurcafa (Quenstedt).

> Il genere Perisphincles ha una forma affine al P. Defrancei (D'Orb.).

che denominai P. òalocensis n. e che differisce pegli avvolgimenti più bassi,

più spessi e colla regione ventrale molto larga. Altra specie è il P. Sancti-

Aiidreae n. somigliante al P. Mnrtiiisii (D'Orb.), ma mono convoluta, cogli
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avvolgimenti più bassi e colla regione ventrale ])ì\i larga e meno convessa.

Altra specie si avvicina al P. arbiistigeriis (D'Orb.). Altra forma distintis-

sima è il P. 'pettoceroides n., specie che invero lascia qualche dubbie^ intorno

alla definizione generica, avendo proprio forma di un Peltoceras.

» Un gruppo molto importante per le numerose specie e caratteristiche

è il genere Criocera?, il quale olire materiale poco abbondante, quantunque

le forme vi sieno numerose. Grave e deplorevole ostacolo alle definizioni

specifiche è la difiìcoltà già ricordata dell'estrazione dei fossili, per la quale

si ricavano d'ordinario dei frammenti e troppo piccoli nel caso dei Crioceras.

f Pui'e industriandomi sono riuscito a definire le seguenti specie:

« Crioceras Orbigniji (Baugier et Sauzè) ; alcuni frammenti. — C. su-

baìiaidatiis (D'Orb.); questa par che sia la specie meno rara. — C. cfr. obli-

quiis (D'Orb.)
;
qualche frammento. — C sp. aff. C. spinatm (Bau-

gier et Sauzè). — C. te/iaicosta n. aff. C. bispinatus (Baugier et Souzè), del

quale è più gracile e colle costole più sottili e più ravvicinate. — C. midti-

costaius n. specie gracile con costole numerose e ravvicinate. — C. annu-

latus (D'Orb.) ; un lungo frammento che è più gi-acile del tipo francese. —
C. cfr. tennis (D'Orb.); pochi frammenti. — 6". /aet'Z^«tes (D'Orb.); qualche

grosso frammento in cattivo stato.

" Riesce molto imiwrtante ancora la famiglia degli Aploceraiidi, quan-

tunque rappresentata dal solo genere I/apìoceras, nel quale vi si notano gli

//. oolithicus (D'Orb.), //. psilodiscus (Schloenb.), //. cfr. monachum Gemm.,

//. cfr. viccfUiitum Par. forse altre specie.

« Pochi rappresentanti ha la famiglia degli Arpoceratidi. Il genere

Harpoceras non mi ha offerto che un esemplare incompleto affine al certo

all'//. Murcliisonae (Sow.), ma sensibilmente diverso per avere l'ombelico più

largo, le costole dell'ultimo avvolgimento grosse e meno flessuose.

u- Il genere Oppelia offre una sola specie 1' 0. subradiata Sow., la quale

non vi è rara, ma d'ordinario in piccoli esemplari, raramente incontrasi qualche

frammento di mediocre grandezza.

« La famiglia dei Litoceratidi olfre qualche Lytoceras, varie specie in

cattivo stato: Vi si trova il L. rasile Vacek., il L. Gaiscardi De Greg. ed

alcuni frammenti molto dubbi che somigliano al L. tripartiliforme Gemm.

" La famiglia dei Filloceratidi offre qualche specie del genere Phyllo-

ceras ; v' ha il P. prosalpnaum De Greg. più tosto abbondante in piccoli

esemplari; il P. tilpa De Greg.; il P. cfr. Lardii Ooster; il P. cfr. sub-obtiisum

Kudern ; di quest' ultime due specie non si hanno che frammenti molto dubbi.

Così anco alcuni frammenti del P. cfr. Zignodianum D' Orb., ma questi a

differenza degli esemplari illustrati dal Vacek, presentano i solchi degli

strozzamenti di forma identica a quelli del tipo del D'Orbigny; ma sono

frammenti troppo piccoli.

« Si associa agli Ammonitidi un Aptycìms piccolo, della forma dello
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scudo di un Lepas, ornato di costole ottuse contigue, che io denomino

A. òaioeensis n.

• 1 Gasteropodi vi sono molto rari. Io possiedo un incompleto modello

riferibile al genere Alan'a ?

- Un piccolo ed elegante Cerithium che denomino C. Saneti-Andreae

ed un Trochì'S del gruppo dei Zis/phi/nns sottilmente striato, che chiamo

T. tenuiornattis n.

. I Lamellibranchiati sono anch' essi rarissimi ed io possiedo un esem-

plare incompleto di una Posidonomija e la valva di im Pectea affine ad un

Pecten figurato dal Parona e rimasto indeterminato.

. I Brachiopodi come dissi non sono rari.

- I Terel)ratulidi ofirono varie specie : La T. cfr. Rossii. Can. ; la T. Sec-

ccjì Pai-. ; la T. sulcifrous Ben. ; la T. Saiicti-Andreae n. ; ed altre specie.

« La famiglia dei Riaconellidi mi ha offerto la Rhyiicìwnella Atta

Oppel, e la R. coarctata Oppel, entrambe colle loro varietà ; siccome la R.

medio-sulcata n.

t La fauna che ho rapidamente esaminato non ha d' uopo di molte di-

scussioni; essa dimosti-a colla più grande evidenza che si appartiene al Gim-a

medio (Dogger). e propriamente al membro inferiore o Baiociano del D'Or-

bigny. Difatti uno sguardo agli Ammonitidi e si resta ben convinti non solo

che spettano al Baiociano, lua che essi sono propri di un orizzonte' che non

è il più antico del Baiociano.

- Le specie con sicurezza definite lo attestano a chiare note. Si hanno

infatti : Stephanoceras Braikenridgii (Sow.), Sphaeroceras Broiigaiartii

(Sow.), S. GennlUi (Sow.), Parkinsonia Garantiana (D'Orb.), P. Niortensis

(D' Orb.), P. bifarcata (Quenstedt), Crioceras Orbignyi (Baugier et Sauzè),

C. subannulatiis (C Orb.), C. aiumlatus (D' Orb.), C. laevigatus (D' Orb.),

Ifaploceras oollthicits (D' Orb.), //. psilodixcus (Schloenb.), Oppelia subra-

diata (Sow.), Lgtoceras rasile (Yacek), /.. Guiscardi (De Greg.), Pliyl-

loceras prosalpinutn (De Greg.). Giova anco accennare come le più im-

portanti specie enimierate io ho potuto compararle cogli esemplari tipici del

Baiociano di Francia e propriamente di Bayeux (Calvados); tali sono lo Stc-

phauocerax, gli Sphaeroceras, le Parkidsoiiia, gli ITaploceras, la Oppelia.

Queste specie tutte di unita all' importantissimo gruppo dei Crioceras, dimo-

strano che i calcari esaminati in questa Nota spettano a quel membro superiore

del Dogger inferiore che il Mayer denomina Baiociano, ritenendo col nome di

Aaleniano il membro più antico, l'orizzonte ad Harpjoceras Mtirchisonae (Sow.).

» I Brachiopodi offrono talune specie che passano al Dogger superiore,

che descrissi in una precedente Nota ('), ma le forme che nel Baiociano sono

rare divengono comuni nel Batoniano e viceversa.

(') Gli strati con Rhy nconella Berchta Oppel presso Taoì-mina {Piano Batj-

niano (parte) D'Omalius, VesuUiano Mayer) (Rondic. R. Acc. dei Lincei, 1887).

Rendiconti. 1887, Vol. IH, 1" Sem. 20
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t Con altra mia Nota mi farò ad esporre i rapporti stratigrafici e topo-

grafici dei due membri del Dogger, che in due Note successive ho voluto

sottoporre al vostro esame onorevoli colleghi; in quella occasione io mi farò

ad esaminare e discutere con maggiori dettagli la fauna del Baiociano ed

a studiare i rapporti che essa offre colle faune conosciute nei vari membri del

Dogger; ma sin da ora io non posso trasandare di segnalare taluni fatti molto

rilevanti, che risaltano colla più grande evidenza al primo esame di quella

importantissima fauna.

« E primieramente è notevole che una fauna di Ammonitidi quale io

r ho riconosciuta nei calcari descritti in questa Nota, non trova vero riscontro

in veruna delle faime rinvenute nei vari orizzonti e nelle diverse contrade

del Dogger della provincia mediterranea, non fu mai sinora trovata, che io

sappia, im' associazione cosifatta di caratteristiche specie, spettanti agli Ste-

phanoeeras, agli Sphae/vceras, alle Parldnsonia, ai Criocera^, alle Oppelia,

agli Ilapiloceras ('), ecc. Invece la fauna di Ammonitidi, nella quale ha il

migliore riscontro la nostra, trovasi lungi dalla regione mediterranea; essa,

giace nel bacino anglo-francese ed offre il tipo nel Calvados a Bayeux, tipo

del Baiociano del D' Orbigny, dove le specie di Taormina trovansi associate

insieme nel medesimo orizzonte.

" Questo fatto ha riscontro in quello ricordato dal Deslongchamps nella

Paleontologie frangane — Brachiopodes , pag. 325 e seguenti, dove fa cono-

scere che la Terebratula curviconcha Oppel, T. sulcifrons Ben. e T. bival-

lata Desi, trovansi in Francia alla Voulte (Ardéche) e non si trovano mai

altrove in tutto l'orizzonte batoniano della Francia, mentre poi quelle tre

specie sono sparse generalmente nel Dogger superiore della provincia me-

diterranea.

« Altra naturale e rimarchevole osservazione che non posso tra.sandare

si è la seguente. Mentre la fauna degli Ammonitidi ha il suo riscontro mi-

gliore nel bacino anglo-francese, trovasi associata ad un gruppo di Brachio-

podi che è proprio ed esclusivo della provincia mediterranea.

« Il calcare descritto in questa Nota trovasi, come gli strati di Klaus

descritti nella precedente, al Capo S. Andr-ea e poco lungi da essi; farò cono-

scere tra breve i rapporti geologici e topografici tra questi due membri del

Giura medio.

t Un' ultima considerazione credo sia importante. Nelle antiche mie Note

intorno al giurassico di Taormina ho ricordato due piani che ho creduto rico-

noscere al Capo S. Andrea (-), l'uno che avea determinato per mezzo di

(') Seinljraini elio la fauna, la quale nella provincia meiliterranea abbia ma<;giori

rapporti colla nostra, sia quella di Ghelpa descritta dal march. De Gregorio {Monograplne

dcs fossiles de Ghelpa. Annales de Geologie et de Paleontologie).

(-) Seguenza, Contriluiione alla geologia della provincia di Messina — Terreni

primari e secondari (Bollett. del R. Comitato geologico, 1871).
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fossili in esso raccolti, cioè lo Scianiiuziaiio, l'altro che per difetto di retati

organici riferii dubbiamente dapprima al Lias medio e poi al Toarsiano.

• Il sig. ing. E. Cortese (') che si occupò in questi ultimi anni della

geologia di Taormina e del rilevamento della carta geologica, al Capo S. Andrea

riconobbe parimenti il Lias medio ed il superiore-

- Più recentemente il sig. dott. 6. De Stefani (-) venuto a studiare di

proposito il Capo S. Andrea e ritrovati ivi gli strati con Ap/j/chus del Ti-

tonio. conchiudeva ehe la serie stratigrafica del Capo S. Andrea è semplice,

facile e di lievissima importan:a perchè consta del Lias medio e del Titonio.

- Il riconoscimento invece della serie del Dogger contradice quelle asser-

zioni e dimostra con quanta poca cura e leggerezza sia stato studiato dal

dott. De Stefani il Capo S. Andrea, come egli abbia confuso il Giura medio

coll'inferiore o col superiore, e come nella carta geologica rilevata per incarico

del Comitato geologico bisogna aggiungere in quel promontorio i due membri

del Giura medio e tanti altri ancora " (•').

(') C. Cortese. Brevi cenni sulla geologia deììa parte XE della Sicilia, 1883. (Boll,

ilei R.' Comitato geologico).

(') G. De Stefani. Sugli sckisti con Apthycus di Capo S. Andrea presso Taor-

mina, 1886. (Il Naturalista siciliano).

(3) Il dott. G. De Stefani ha voluto rispondere alla mia precedente Nota riguardante

gli strati di Klaus. Osservazioni alla .Vota del prof. G. Seguendo ecc. (TI Naturalista sieil.

fase. 6". marzo 1877), conchiudendo principalmente che le novità da me riconosciute al

cap> S. .\ndrea non correggono lui, ma me slesso.

Nella mia antica Nota (1871) volendo mettere le prime basi della stratigrafia del

mesozoico di tutta la provincia messinese, la tracciai a grandi linee, indicando le principa-

lissime masse rocciose di cui avea riconosciuto l'età per mezzo dei fossili, e quindi

rapportai al Lias medio i calcari grigiastri con crinoidi del Capo S. Andrea e dintorni,

e dubbiosamente le mime e i calcari rossi e bianchi che ne formano la parte più interna;

«jnest'ultimi per manco di fossili, venni più tardi riferendoli con dubbio al Lias superiore

ed al Malm.

n dott. De Stefani invece va a studiare di proposito il Capo S. Andrea, vi ricerca e

vi ritrova dei fossili, che riconosce titonici e conchinde:

Stabiliti questi fatti risulta chiaro che la serie stratigrafica del Capo S. Andrea,

templice, facile e di lievissima importanza è la seguente:

scHiSTi CON APTVCHis (Titonio)

e) Schisti marnosi rossi, venati di spato calcare, passanti ad altri grigio-chiari

e grigio-verdicci e a calcari compatti degli stessi colori, venati, con inclusioni di selce

diasproidea.

LIA.S MEDIO

b) Calcare con crinoidi, grigiastro, passante al rosso mattone.

a) Calcare grigio, venato, più o meno marmoreo.

Giudichi il lettore spassionato se la semplicità di costituzione del Capo S. Andrea

sia stata proclamata dal Seguenza o dal De Stefani, che invece l' ha annunciata contradi-

cendo il Seguenza. Pertanto nell'ultima scritta egli la mantiene e la conferma dicendo:

Dunque si vede che l'asserzione della semplice struttura del Capo S. Andrea (e he del
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Matematica. — Sul principio di corrispondenm in uno spazio

lineare qualunque ad u dimensioni. Nota del prof. Mario Pieri, pre-

seatata dal Corrispondente De Paolis.

« 1. È noto che il principio di Chasles, sul ninnerò delle coincidenze

di una corrispondenza algebrica fra gli elementi di una forma fondamentale

di P specie, fu esteso dal Salmon (') alle forme fondamentali di 2* specie,

e dallo Zeuthen (2) alle forme di 3^ specie. Sebbene la generalizzazione di

tale importante principio alle forme lineari di specie qualunque si presenti

spontaneamente dall' esame dei tre casi suddetti, piu-e non mi è noto che sia

stato enunciato e dimostrato sinora con ragionamenti geometrici il teorema

generale relativo agli spazi lineari di u dimensioni. Se con N,- denotiamo il

uimiero delle coincidenze, che hanno luogo in una corrispondenza algebrica

fra due spazi lineari sovrapposti ad i dimensioni (supposto che queste coin-

cidenze siano in numero finito, cioè escludendo il caso che esistano luoghi,

ad ima o più dimensioni, tutti formati da eleme4iti uniti) ; e con a,.*, a,, rispet-

tivamente, gli ordini dei luoghi ad / dimensioni, corrispondenti agli spazi

lineari ad r dimensioni del 1" e del 2° spazio; allora i tre teoremi di ChaTsles,

Salmon e Zeuthen, sono rispettivamente espressi dalle formule :

(1) Ni = «0* + «0

(2) No = «„* + «0 + «i* (con (Ci = «1*)

(3) N3 = «0* -+- «0 + «1* -|- «1 ;

resto non è. complessa) non <• mia Giova prendere nota della conferma di tale

asserzione essendoché l'esame dettagliato del Capo S. Andrea la contradice pienamente,

dimostrandolo invece molto complesso.

Le marne schistose rosse, grigiastre, verdastre, giallastre con calcari vari, che il

dott. De Stefani crede di avere pienamente ed a colpo (rocchio riconosciuto, spettano in-

vece e sicuramente a diversi piani, siccome mi proverò a dimostrare.

Da ultimo equivoca il dott. De Stefani allorché nelle sue conclusioni dice che la

distinzione degli strati con Posidonomya alpina io l'abbia fatta a spese del mio Lias

medio. Cxli strati del Dogger inferiore come quelli del superiore, sono formati di calcari

compatti più meno rossastri con rari crinoidi, che io non associai mai al Lias medio del

Capo S. Andrea, al quale riferii invece quei calcari grigiastri che talvolta passano al

rosso-mattone, che risultano intieramente costituiti dall'accumulo degli articoli di variali cri-

noidi
; probabilmente il dott. De Stefani annettendovi i calcari compatti, ha concepito ben

diversamente la costituzione del Lias medio di quello che io l'avea riconosciuto, e quindi

ha avuto ben ragione di dubitare della esattezza di siffatte associazioni.

Sono al caso in fine di asseverare che la serie stratigrafica del Capo S. Andrea di-

chiarata semplice, facile e di lievissima importanza è invece complessa , malagevole
e di alto interesse, e per quanto piccolo quel lembo di terra è altrettanto istrut-

tivo e riuscirà davvero celebre, divenendo classico allorquando sarà dimostrato che in quella

sjianna di suolo compendiasi la storia geologica di tutto quanto il territorio di Taormina.

(') Salmon, Geom. of three dim., sec. ediz., pag. 511.

(^) Comptes-rendus de l'Ac. des sciences. Giugno 1874.
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e il teoieinu generale, che ora vogliamo dimostrare, è quello contenuto nelle

due fornnile seguenti :

(4) N.,„ =«o*+f<o+«i*+«i+«2*+«jH \-"m-i+",«-,+('*» (con «„=«*)

» 2. Rappresenteremo con S„ , S„* i due spazi lineari soprapposti, fra

gli elementi dei quali sussiste la corrispondenza algebrica ; con S^'' uno spazio

qualunque a p dimensioni e di ordine q formato con questi elementi, che solo

per brevitiì di linguaggio supporremo siano punti, potendo essere del resto

elementi qualunque, purché della stessa natura in ambedue gli spazi corri-

spondenti S„. S„*.

« È chiaro anzitutto che nel caso di u pari, ed uguale a 2in, (al quale

si riferisce la formula (4)) i numeri a„, e a,„* sono eguali fra loro. Infatti

«,„ denota l'ordine dello spazio che in S.,,, corrisponde ad un S,„' di S»*,,,

,

cioè il numero dei punti eh' esso ha a comune con S,,,', ossia il nmuero delle

coppie di punti corrispondenti che stanno in Sm' ; ma questo nmuero di cop-

pie rappresenta altresì l'ordine «„,* dello spazio che in Sjm corrisponde ad un

S,„' di Sjm, ecc. ecc.

tt Ciò posto, noi mostreremo che, se le due formule (4) e (5) ^^ono vere

per un certo valore di m, esse sussisteranno ancora per il niunero intero con-

secutivo m-\-l.

>! 3. Caso di n pari, ed uguale a 2(;«-|-l). Determiniamo dap-

prima l'ordine del luogo generato da un punto P di S„, tale che la retta S/

congiungente il medesimo con uno dei suoi punti corrispondenti P* di S,,*,

passi costantemente per un punto fisso 0. Prendiamo a tale uopo un S'2,„+i

qualunque in S„ : ad un punto H di S'o,„^i corrisponderanno in S„* «o*

punti H' , che congiimti con mediante spazi S,' daranno in S'jm+i

altrettanti punti K; v iceverea un punto K dà una congiungente S,'^KO,

la quale considerata come composta di punti H* ha per corrispondente in

S„ una curva S,'- , che incontra S'j„i+i in «i punti H. 1 punti H di

una retta Si' di S\,„^i danno in S„* una curva S,»'*, che projettata da

sopra S'o,„+i dà quivi una curva dello stesso ordine «i'; reciprocamente i

punti K di una retta S/ di SK,„+i congiunti con danno un So', al quale

(considerato come composto di punti H* di S,,*) comsponde in S„ imo spa-

zio Sì"», che incontra S'jm+i secondo una curva dello stesso ordine «j. lù

generale ai punti H di un S,' {i^^m) di S'>,„+i corrisponde per ipotesi in S„*

uno spazio Sì*ì*. che projettato da sopra S'.„,+i fornisce quivi uno spazio

dello stesso ordine «,*, e ad i dimensioni, formato dai punti K di S'am+i

corrispondenti a quei punti H; e reciprocamente, i punti K di un S;' sono

dati dai punti H formanti in S'2„,+i imo spazio ad / dimensioni dell'ordine

«i+i, intersezione di SK,„+i con lo spazio S''*" , che per ipotesi corrisponde



— 198 —
in S„ all' S'i+i projettaute queir'S,' da 0, considerato cjome composto di punti

H* di S„*.

« ÀTremo pertanto fra i punti H e K di S^m+i nna corrispondenza al-

gebrica, alla quale potremo applicare la formula (5), che per ipotesi è nota;

epperò il numero delle coincidenze, ossia l'ordine h del luogo cercato, sarà :

h = «0* + ori + «1* + «2 H \- Um* + «m-Hi .

" È poi chiaro che, ragionando nello stesso modo, si troverebbe per l'or-

dine II* della curva, luogo di un punto P* tale, die la retta S/ che lo con-

giunge con passi per uno dei punti P corrispondenti :

A* = «0 + «1* + «1 + «2* + + «m + «*,«+! .

« Consideriamo adesso im fascio arbitrario (sistema lineare oc') di S'2„,+,,

e facciamo corrispondere fra loro quegli S'2„,+i del fascio, i quali passano

per punti P, P * allineati con : evidentemente esisteranno in questa corri-

spondenza (di Chasles) :

h -j- h*= u„ -f «0*+ 2
) «, -{- a*

-f- cu,+ «2* H \- "m+ «m*+ ««,+1
(

elementi uniti. Un certo numero t di queste coincidenze, e precisamente:

^ = «1 + "i* + «2+ «o*-J \- (i,„ -\- n„* -\- «„,+!

sono assorbite da quell' SSm+i del fascio, che passa per il punto 0; poiché

tale è il numero delle coppie di punti P, P* allineati con 0, che giacciono

su questo piano. Infatti, la cm-va Si'' sopra considerata ha evidentemente in

un punto multiplo secondo ((„*, e quindi è tagliata dal detto piano in h—«o*=r
punti diversi da ; ed essendo pure A*— «„= r , lo stesso piano sega ancora

l'altra curva Si''*, passante per con «„ rami, nel medesimo numero r "di

punti.

" Le rimanenti coincidenze, in numero di:

N2(m+i) = «0 -|- ff,j* -|- «1 -f-
«1* -| \- a,n -}- or,,,,,* -|- a,„+i

sono fornite da quegli S'am+i del fascio, che passano per punti imiti della

corrispondenza esistente tra i due spazi S„, S,,*, a 2 (w-f-l) dimensioni. Con-

cludiamo pertanto che la formula (4), la quale per m= l si riduce alla (2),

è vera qualunque sia m.

«4. Caso di n dispari, ed uguale a 2m-\-3. Senza stare a ripe-

tere le cose già dette per il caso di Ji pari, notiamo che, in una corrispon-

denza algebrica generale fra i punti P, P' di due spazi lineari sovrapposti

S*2m+3, S*2m+3, rispetto alla quale si conoscono i numeri:

gli ordini delle due curve luoghi di un punto P, o P*, tale che 1' S,' che

lo congiimge con imo dei punti corrispondenti P*, o P, passa per un punto

fisso 0, sono rispettivamente :

Il = «0*+ «1 + «i*-|- «2 + + e(,n*-{- a,„+i + o:*m+i

h*=a„ -|- «1 "-j- ff 1 -j-«2*+ + «„, -j-«*,,„^i-|- «,„+, ,
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quando si siipponcra voritìcata la rolavione ( t) : die eonsegiiL'iitoiiientf la cor-

rispondenza determinata in un t'ascio qualunque di S'2,„+i dalle coppie di punti

P, P* allineati con 0, ammette:

A+ A*= «o+ ao*+ 2|«,+ «,*4-«2+ «!* + + «,„+i+ «*„,*M

elementi uniti ; che di questi un certo numero, cioè :

T = «l + ffl* -|- «« + "«* + + "'"+1 + «*/«+! ='/' "O* = /«* «U 1

sono assorbiti da quell' S'j,„+2 die passa per ; e die infine il numero dei

rimanenti piani uniti del fascio equivale ad :

No,„^3 — Ito + «0* + «1 + «1* + + «m*l + «*w+ l ;

il che dimostra appunto la formula (5), la quale si sapeva esser vera per

m= 1 in vii'tìi della (^).

t 5. Come applicazione delle formule trovate, determineremo il numero

dei punti di S„ , che hanno lo stesso S'„_i polare rispetto a due spazi gene-

rali S''„_i , S',,-! . A tale oggetto osserviamo che (designando in generale

con 2^' uno spazio a q dimensioni e di grado ff i cui elementi generatori

sono i piani S'„_i di S„) dalle prime proprietà delle forme polari si deduce

tosto che « i piani imlari dei 'punti di un S,' rispetto ad una super-

ficie Sp„_i generano un Jr'*^"'"- Abbiamo quindi che i pimti P di un S,-'

hanno per piani polari rispetto ad S''„_i gli elementi di im ^r'''~"^ e i poli

di questi piani rispetto all' altra superfìcie S'„_i generano uno spazio

Sr'^"
''"'-'>""'"

di punti P* , il quale è dell'ordine {p —l)'' .{q — \)"-''

,

poi che ha a comune con un qualunque S'^,-,. tanti punti, quanti sono gli ele-

menti comuni al ^','i7-'' relativo a questo S'„_^ , e al 2,-^^-"'^ relativo a

queir Sr'. Reciprocamente, i punti P* di im Sr' conducono ai punti P di

im Sr'''""'^'^"""'^. Nella corrispondenza fra i pimti P,P* di S„ abbiamo

quindi :

«0* ={q — lY ' «o = (iJ— 1)"

«.* = (7'- 1) (y - 1)"-'
. "1 = (!?-!) {P - 1)"-'

' per n= 2m ,

«m • = «m = {p— l )"• ('/—!)"' )

e

«0* =('/—!)"- «0 = 0)— 1)"
)

«.• = (p - 1) {q- 1 )'- . a, = {q-l) (p- 1)"-
'per a=2m+l;

«,n* = (;' — 1)"'. {q— 1)'""'
, «™ = {q— ir- iP — 1)'""' '

e in ambedue i casi, per le (4) , (5) :

N,. = '-^

-f
—

, se p^q , e
7' — !?

N,.=-(/i+l)0> — 1)" , se p = q.

• Tale è il numero dei punti richiesti, ossia l'ordine del gruppo jaco-

b i a n individuato dalle due superficie S*",,-! , S'„_i "

.

)
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Astronomia. — S/d nuovo pianeta scoperto dal dott. Palisa a

Vienna. Nota di E. Millosevich, presentata dal Corrisp, Tacchini.

» Il 25 del mese scorso il dott. Palisa seopriya un nuovo pianeta, de-

bolissimo in luce, di circa tredicesima grandezza, ma che presenta il fatto

eccezionalmente interessante d"im foi-tissimo moto retrogi-ado, che nel giorno

dell'opposizione raggiunse il valore di r"40^ al giorno in AR e di oltre 9'

in declinazione. Il moto retrogrado in AR eguaglia il valore massimo che

può raggiimgere Marte. Non è permesso oggi dii-e se l'orbita del corpuscolo

sia per avventura al di qua dell'orbita di Marte, o meglio se sia un' orbita

assai eccentrica e intrecciata con quella, oppm-e un' orbita esteriore ma assai

inclinata: fra quindici giorni si potrà avere un saggio primo di elementi

ellittici; premeva intanto osservarlo prima del plenilunio e quantunque as&ai

debole potei a quest'ora ottenere cinque posizioni che presento alla Accademia

come astronomicamente assai interessanti.

Tm. di Itoina AR app. ^ app.

1887 febb. 28 lOHyMe^ 10''26"'49^63 (9097 n) -f 7'^22'38".5 (0.700)

- marzo 1 1154 33 10 25 5.35(8.142) +7 13 2.5(0.699)

» 2 13 12 34 10 23 20.39(9.234) +7 3 16.5(0.707)

" 3 14 30 6 10 2134.82(9.485) -[-6 53 20.1(0.721)

" 4 15 28 35 10 19 51 . 59 (9.583) -|- 6 43 27 . 9 (0.736)

a II pianeta potrà essere riosservato dalla sera del 12 in poi, se lo splen-

dore renderà possiljile al cannocchiale di 25cm. di apertiu-a di ritrovarlo "

.

Magnetismo terrestre. — Valori assoluti dell'intensità dal ma-

gnetismo terrestre determinati nell'anno 1886 in vari punti d' Italia.

Nota del dott. Omo Ciiistoni, presentata dal Corrispondente Tacchini.

K In altre occasioni (') ho riferito i valori assoluti della declinazione ma-

gnetica e della inclinazione da me determinati in vari punti d'Italia durante

il 1886. A complemento del lavoro, riporto ora i risultati delle misure della

intensità della forza magnetica terrestre.

(') Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Seduta del 6 giugno 1886; id. Se-

dute del 9 gennaio e 7 febbraio 1887.
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del terreno del 31 agosto 1886 a Chaiiestown colle curve magnetiche degli

Stati Uniti, ed è ben notevole che le linee isosismiche presentano ima rela-

zione manifesta colle ristrette zone delle maggiori anomalie nelle linee isogo-

niche del magnetismo. Mi sembra dunque abbastanza probabile una rela-

zione stretta fra le aree sismiche e quelle magnetiche dell' ordine descritto

dal prof. Chistoui. E ponendo riflessione che anche in questi ultimi terremoti

sembra accertata una perturbazione magnetica, si può conchiudere anche per

r interesse scientifico die è desiderabile che siano fatte continue e rigorose

mism-e magnetiche negli osservatori principali che si stabiliranno nelle diverse

aree sismiche italiane ".

Fisica. — Relazione fra l" elettricità e la luce. Nota II (') , del

prof. Carlo Marancjoni. presentata dal Sodo Blaserna.

li Intanto che stavo aspettando le lamine di diversi minerali che ho or-

dinate, ho voluto ripetere su di un maggior numero di esemplari le osser-

vazioni sul traforo delle lamine di spato d'Islanda e di salgemma operato

colla scarica elettrica, ed ho trovato dei fatti nuovi da aggiungere e alcune

rettifiche da fare alla Nota precedente.

e Appello e direzioni del foro. — Spaccando un cristallo di spato di

Islanda nel piano passante per l'incrinatm-a, si vede che il foro è cilindrico

ed ha il diametro di \ di mm. La superficie del foro non è lucente, ma ap-

pannata. Ai due lati del foro stanno delle striature disposte come le barile

d' una penna.

« Nello spato d'Islanda sono possibili varie direzioni della scarica. Nelle

lamine parallele ad una faccia del romboedro ne ho osservate ti'e, cioè:

1 1° Un foro in una sezione principale prossimamente parallelo alla

diagonale minore della corrispondente faccia del romboedro, ovvero allo spi-

golo del romboedro inverso, avente per simbolo — 2 R.

« 2° Un foro parallelo all'asse principale.

" 3" Un foro parallelo alla direzione d'uno spigolo del romboedro.

« In alcuni cristalli il foro è una spezzata composta di due o tre tratti,

i quali si riferiscono sempre alle tre direzioni citate. In qualche caso una

medesima scarica produce due fori distinti, pressoché in direzioni opposte.

In tre casi si è verificato che i due fori, che partivano da punti vicini albi

punta positiva, erano diretti parallelamente alle diagonali minori di due

faccie adiacenti del romboedro.

" Nella lamina di salgemma parallela alle faccie del cubo, se la scarica

avviene nel centro, il foro è pei-pendicolare alla faccia, cioè è parallelo a un

asse del cubo; ma se la scarica si fa vicina al contorno, il foro attraverta

lo spigolo facendo coU'asse un angolo di 4.5°
; esso è quindi parallelo allo

singolo dell'ottaedro avente per simbolo Jlll. Tll(.

(') V. pag. 136.
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- Tav'liaiiilo le lamine dai cristalli in altre direzioni, si può favorire

una direzione della scarica piuttosto che un'altra, o dare luogo a dei fori

dirt'ereiiti da quelli sopra citati. Le lamine di spato d'Islanda pei-pendicolari

all'asse principale, favoriscono il traforo secondo l'asse medesimo. Ecco uuo

specchio riassuntivo del numero e direzione dei fori ottenuti:

Laiiiiiiiv ili spato d'Islanda
liarallfla

a una faccia lì

KiiiM parallclu prossinianiontc a uhm spijr'do di "2 R : 31

n •' all' a.sse principale
|

5

^ i a uno spigolo del romboedro K . 3

l)orp('ndicólare

all' asse principale

» Tagliando il salgemma parallelamente a una faccia del rombododecaedi'o,

ovvero a una faccia dell' ottaedro, la scarica è in direzione parallela agli

spigoli del tetraedro (ili. Ili; nel primo caso, e in direzione della diago-

nale del cubo ;inl, oli;, o dello spigolo del rombododecaedro nel secondo

caso, come risulta dal seguente specchietto.

Foro i>arallelo
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quanto nello spato ci' Islanda, quando il foro è parallelo alla diagonale del

cubo, all'asse principale del romboedro. Queste incrinatiu'e foiTuano fra loro

angoli eguali di 120° e sono nel romboedro parallele ai tre assi secondari (i).

1^ Per osservare meglio i fenomeni di polarizzazione ottica nei cristalli

traforati, mi sono recato all'Istituto superiore dal prof. Grattarola, il quale

ha messo a mia disposizione i suoi ottimi istriuuenti e mi ha dato degli

utili schiarimenti. CoU'apparato di polarizzazione di Noremberg modificato da

Groth, si veggono assai meglio le stelle luminose e oscure colla luce parallela

intorno al foro fatto dalla scarica, e ciò conferma la mia ipotesi, essere questi

fenomeni dovuti a disturbi locali nella densità, come in quelli della tempera.

> Se il foro fatto in un vetro è stato prodotto da ima sola scintilla,

es^o risulta di una sottilissima incrinatm-a che gii-a in tutti gli azimut, e le

croci bianca e scura sono bellissime nell'apparato polarizzatore. Ma se si

fanno passare per lo stesso foro più scintille, le incrinatm-e si moltiplicano

e le croci a poco a poco svaniscono. Dopo aver fatto passare moltissime sca-

riche, il foro diventa grande, cilindrico e pieno di vetro in polvere ; in pari

tempo spariscono i fenomeni ottici, perchè non vi sono più incrinature.

ElSULTAMEXTI NEGATIVI

- La luce attraversa i cristalli in tutte le direzioni; la scarica elettrica

li attraversa secondo poche direzioni soltanto.

t La luce nei cristalli auisotropi si birifrange ; la scarica produce invece

un solo foro; salvo il caso citato di due fori in direzioni troppo diverse fra

loro per essere considerate come un caso di bù-ifrazione.

' Per rinti-acciare se sussistano altre analogie fra l'elettricità e la luce

ho tentato le seguenti prove. La luce polarizzata cammina nei quarzi pla-

giedri, (nella direzione dell'asse principale) in modo che la vibrazione percorre

un elicoide gobbo. Feci perciò atti-aversare dalla scarica un quarzo levogiro,

per vedere se l'incrinatiu'a prendeva la fonila d'una scala a chiocciola; 'ma

la lamina era troppo sottile e non si produssero che delle frattm-e concoidi.

Delle lamine di quarzo jìiii grosse non si sono bucate, perchè troppo strette,

e la scarica avveniva laterabuente.

• Quando la luce ha attraversato lo spato d'Islanda, il raggio prosegue pola-

rizzato attraverso qualunque altro corpo isotropo. Così mi aspettavo che, so-

vrapponendo a una lastra di vetro una lamina di spato, traforandole insieme

dovesse anche nel vetro prodursi una incrinatura piana. Provai a far passare

la scarica una volta dallo spato al vetro, e un'altra in senso inverso ; ma il

vetro si era sempre traforato come prima ; vi erano cioè incrinature in tutti gli

azimut.

(') Sebbene il salgpiiima aiiiiartcìiga al sisloma monometrico, \mre molti fatti, specie

quelli scoperti da Exner sulla durezza, mostrano che il salgemma non è isometrico. Il si-

mile tenderebbe a provare il fenomeno della scarica elettrica.



— 205 —
- Questi risultameuti sarebbero sfavorevoli all'unitìcazione dei duo fe-

nomeni della scarica elettrica e della propagazione della luce; ma temo di

non essermi posto in condizioni favorevoli, per la mancanza di buone ^ezioni

di minerali, e devo chiudere anche questa Xota col desiderio di poter presto

ripetere le osservazioni su varie specie appartenenti a tipi cristallini diffe-

renti. Del resto anche i fenomeni dell'elettricità e del magnetismo presentano

differenze marcatissime ; eppm-e è accertato i-lie si tratta di un solo fenomeno

elettro-magnetico, e che in certi casi predomina l'eifetto elettrico e in altri

quello magnetico.

li Xoto pertanto che. qualunque possa essere il risultato della lelazione

trovata — se cioè l'analogia sia empirica o razionale — il fatto è tuttavia im-

portante, perchè aggiunge im nuovo carattere specifico per conoscere la dire-

zione degli assi anche in un frammento di cristallo ; e perchè potrà gettare

nuova luce sulla stnittura e i movimenti molecolari nei solidi cristallizzati ».

Fisica. — Su l'accordo della teoria cinetica dei gas colla Ter-

modinamica, e sopra un principio della cimtiea ammesso finora come

vero. Nota del flott. Aless.\xdro Sandrucci, presentata dal Socio

Bl.VSERX.V.

- In una Nota intitolata : Sjpi-a mia obbie^ioue mossa da G. J. J/ira

alla teoria ciiietica dei gas, e pubblicata nel num. novembre-dicembre 1886

del « Nuovo Cimento » , ho dimostrato esistere il più perfetto accordo tra le for-

mule della teoria cinetica dei gas, fondate sulle ipotesi contro le quali oggi

, l'Hirn rivolge le armi del suo potente ingegno, e la formula di "Weisbach

su l'ertiusso dei gas che costituisce imo dei più bei risultati della teoria mec-

canica del calore. Però in quel lavoro io non ho considerato che uno solo dei

due casi nei quali può rilevarsi un apparente disaccordo fra la termodinamica

e la cinetica: laonde io mi propongo di completare adesso lo studio intra-

preso, aggiungendo di più alcune considerazioni che mi sembrano di non lieve

importanza per la questione, che si allarga nelle regioni della fisica trascendente.

- I. — Nel lavoro indicato prendo ad esame il caso di un gas perfetto

che si lanci nel vuoto indefinito, da un recipiente in cui la pressione sia man-

tenuta costante; rimane da esaminare l'altro in cui im gas effluisce pm'e nel

vuoto ma da un recipiente di volume invaiiabile, dove quindi la pressione

dell' aeriforme si muti continuamente.

- Il Zeuner, a pag. 176 del suo ti-attat^ di tenuodinamica. dà pel caso

dell' ertlusso di un gas da un recipiente in im altro, ove la pressione sia mi-

nore, una formula che, lievemente modificata, può prendere la forma :

(1) w'=2EfjCpT,
ir-efl'+ii:(-('-i)")f
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nella quale si ha : to = velocità d'eMusso

Ti e Tj = temp." nel 1° e nel 2" recipiente al principio deireffliisso

pi e p-i = pressioni nel 1" e nel 2" recipiente

Gì = peso del gas contenuto nel 1° recipiente

G-7 = n n n n n 2*^ »

G = » » » uscito dal 1° "

k = ^, ,y
= acc." grav.% E = equiv.'' mecc.° del cai.''

" Supponiamo die il gas debba, da un forellino praticato nella parete sot-

tilissima del recipiente, effluire in uno spazio assolutamente vuoto ed indefinito.

La formula peculiare a questo caso, supposto che non sia uscito ancora pimto

gas dal recipiente, si otten-à dalla (1) facendovi G^O, G.2 = 0, 7^2^ 0;

ed essendo, come facilmente può verificarsi, in tal caso eguale ad 1 la quan-

tità contenuta nella grande parentesi, la relazione cercata sarà la seguente:

(2) («') = t'2%^i.
« Applicando una tale equazione all'aria ed all'idrogeno supposti allo 0"

centig. di temperatm-a, fatte le debite sostituzioni si ottiene:

Aria («')o = 734"\8

Idrogeno .... (w)o = 2784"',8.

«Ora, ammessa vera l'asserzione dell' Hiru e dello stesso Clausius che,

dietro i principi della teoria cinetica, la velocità d' efflusso nel caso consi-

derato non possa essere superiore né inferiore alla velocità molecolare ti-asla-

toria allo 0° cent.", si dovrebbe avere:

Aria («;)o = 484™,9

Idrogeno .... («')o = 1843"',02.

« Questi numeri sono in completo disaccordo coi precedenti. Di qui una

forte obbiezione alla cinetica come ipotesi colta in fallo nei suoi rapporti

colla termodinamica, che poggia su basi ormai indiscutibili e da qualsiasi

ipotesi indipendenti.

« Ma, come ho fatto pel caso dell' efflusso a pressione costante, sembrami

di poter dimostrare che una tale obbiezione non ha che un valore apparente,

e che il disaccordo puramente numerico rinvenuto si cambia in fondo nel più

perfetto accordo analitico.

" Supponiamo infatti di lasciar effluire una piccolissima quantità di gas

dal recipiente, e di chiudere subito dopo 1' orifizio di uscita. La quantità di

gas rimasta avrà una pressione minore di 'p^ , sarà scesa ad una temperatura

T2<!Ti: ma essa si troverà pronta ad effluire in circostanze identiche alle

precedenti, e quindi la formula che darà la velocità d'efflusso quando si ria-

prirà l'orifizio sarà identica alla (2), salvo la temperatm'a che avrà il valore

To corrispondente a questo secondo caso; e ciò perchè nel recipiente indefi-

nito che riceve il gas sgorgante si può supporre, che il vuoto siasi mantenuto
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asj^oliito e la pressione eguale a zero ad onta del gas, che vi si è i)recii)i-

tato. il cui volume reale può supporsi inlinitumeute piccolo di fronte al vo-

lume dello spazio vuoto che è intinitamente grande. Lasciata sgorgare un'altra

minima quantità di gas e richiuso l'orifìzio, si ripeteranno condizioni identi-

che alle precedenti. Laonde, immaginando clie le chiusiu'c e le apertiu'e del-

l' orifizio si seguano ad intervalli infinitesimi di tempo, avremo la continuità

dell' efflusso: la pressione e la temperatura del gas diiuinuii'anno con leggi

speciali, ma la formula rappresentante ad ogni momento la velocità doll'ef-

tìiisso rimarrà della forma:

(4)
u 1/ o

(3) («') = j2Eg^pT
nella quale tutto rimarrà costante meno la temperatura T. Se noi supponiamo

r orifìzio di uscita tale, che non possa lasciar passare successivamente altro

che una sola molecola gassosa, nulla si dovrà cangiare alle considerazioni pre-

cedenti e la velocità di eiHusso delle singole molecole sarà data dalle (M)

in cui T prenderà i valori corrispondenti alle condizioni in cui si troverà la

massa gassosa nel recipiente, mano a mano che le singole molecole 1' andranno

abbandonando.

Se veniamo ora alla teoria cinetica, dietro le considerazioni esposte nella

Nota ricordata in principio, tra la velocità [ic] e la velocità molecolare media

totale /', considerate alla stessa temperatura, intercederà la relazione:

la quale, chiamando ni la massa di una molecola, potrà scriversi :

... m{wY 3 ,
(o) —^— = -nm^.

"i Siccome fra la ("') e la /' di ogni molecola che effluisce dovrà esistere

questa relazione, detto a il niunero delle molecole contenute inizialmente nel

recipiente, sarà lecito porre:

^' V 2 2-r 2

- Applicando a questo secondo caso di efflusso i concetti su cui si fonda

la formula di Weisbach relativa al primo e che ho posto in evidenza nel-

l'enimciato alla pag. ti della Nota citata; ed osservando che nel caso attuale:

1" Il lavoro che fa il gas per vincere la pressione esterna si può considerare

come nullo; 2.° K nullo pure il lavoro delle forze esterne sul gas, perchè

queste non esistono essendo la pressione variabile e non costante, ed il reci-

piente invariabile di volume: il secondo membro della (6), che per quest'ul-

tima rappresenta tutta la forza viva acquistata dal gas nell' effluire, dovrà

essere di necessità eguale alla diminuziuue della energia interna sub'ita dal

gas, una volta che l'efflusso si compie senza assorbimento, ne emissione di

calorico. Ora da una parte, supponendosi tutto il gas uscito dal recipiente.
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esso avrà perduta tutta la sua energia interna essendosi precipitato in uu

vuoto assoluto; dall'altra, quest'ultima sarà rappresentata da:

dove Ih è calcolata alla teiuperatm-a Ti che si ha al principio dell' eSusso

(v. Nota citata): quindi in definitiva si potrà scrivere:

(7) iy_^ = \nmH,-

e bisognerà provar vera analiticamente questa eguaglianza, per dimostrare

esatta la (5) e pieno l'accordo fra la teoria cinetica e la termodinamica.

La (7) può' essere scritta più semplicemente così :

n

(8) X «u' = T lUh- .

1

« Chiamiamo Ti , T. , T3 T„ le temperature assolute delle masse gas-

sose che successivamente sono nel recipiente, quando esce la l-'^, la 2^, la 3^,

Yfiima molecola. Secondo la termodinamica (v. Zeuner lib. cit. pag. 170) la

temperatm-a T^, della massa gassosa, che rimane dopo l'uscita di un peso G

di gas, è data da:

(9) T.= Ti(l-^)

dove Ti è la temperatura del gas prima che incominci l'efflusso, cioè quando

G= 0. Supponiamo che sia uscita la prima molecola solamente; la tempe-

ratiu-a sarà divenuta T-j ed essendo nel caso nostro G= rag , Gì= /iviy

,

avremo dalla (9):

1

Quando si ponga k =- 4 come ho fatto nella già citata Nota. Questa sarà la

temperatura che si avrà al momento in cui esce la 2*^ molecola. Uscita quest'ul-

tima si avrà per la nuova temperatm-a T3:

e proseguendo in tal modo si vede che la serie delle temperatiu-e cercate,

secondo la termodinamica sarà:

Ti = Ti i

//i-2T3=T.(i—fy^Tij,

^-M^-'^y-^i/^
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« Ora, dalla formula j'enerale della cinetica:

(vedi solita Nota) si ricava, posto 2Ei7k=«= costante:

nJ = « T.,

u,r = aT„.
- Laonde la (8) si potrà scrivere così:

«T, + «T, + «T3 + + «T,.= f,i«T.

cioè, sostituendo :

dividendo ambedue i membri per iiuTi, ed osservando che si ha:

troveremo definitivamente :

n y li'

\/l+f^+ +v%+\/l
2_

3 3

>^ Una tale eguaglianza, supposto che d sia immensamente grande, si

dimostra subito osservando che. immagluando diviso l'intervallo fra U ed 1

in II parti eguali, la somma che forma il primo membro dell'ultima egua-

glianza vien data dall' integrale definito :

I I'atU-

il cui valore si sa dall'analisi essere eguale precisamente a |.

" Essendo /( il numero delle molecole contenute nel peso di gas rac-

chiuso nel recipiente, s« non si può considerare come infinito, pure si può

ritenere come immensamente grande, il che fa sì che nel caso reale la somma
precedente se non risulterà precisamente eguale a f le sarà però estrema-

mente vicina. E già per ,t = 640 la differenza è appena di 0,0008 : ed il

valore di n che precede è minimo di fronte ai miliardi di miliardi che rap-

presenteranno forse il numero delle molecole contenute, per esempio, nell' ordi-

naria unità di peso.

" Mi sembra per ciò. concludendo, di poter dire che 1' accordo fra la

teoria cinetica e la termodinamica anche nel caso ora considerato, non può

piti assolutamente essere messo in dubbio.

« II. — A questa dimostrazione, come all' altra data pel caso dell'ef-

flusso sotto pressione costante, io prevedo che si poti-anno fiire delle osserva-

zioni. Gli oppositori della teoria cinetica osserveranno, che non occorre ricer-

care dimostrazione dell'accordo fra questa e le formule di Weisbach e di Zeuner,

Kendiconti. 1887, Voi,. Ili, 1" Sem. 28
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poteudo esso venire aSermato a ignori, se si pone mente al fatto che tanto

r una come le altre riposano sul principio della conservazione delle forze vive

e quindi, avendo una base comime, devono procedere senza contradirsi. Io

dal canto mio osserverò in tal caso, che il disaccordo numerico fu notato dal

Hirn nella S'^ parte della Memoria: Rechcrclws cxpérimentaìes et anahj-

tiques sur ies lois de l'écoulement et dii choc des gas eii foaction de la

températicre, e preso di più come un argomento, come un' obbiezione contro

la teoria cinetica. L' aver dunque mostrato con artifizi analitici quella per-

fetta concordanza, clie alcune considerazioni d'indole generale basterebbero a

fare intravedere, non mi sembra lavoro inutile. Se non può decidere della

questione, che si agita fra cinetisti e dinamisti, se non porta in essa una viva

luce, avrà certo mostrato una volta di più, che i creatori della cinetica fm-ono

scrupolosamente logici ed esatti nello stabilire le loro ipotesi non solo, ma
anche nel consolidarle col valido aiuto dell' analisi, rappresentando fenomeni

e proprietà fisiche con formule la cui semplicità desta ammirazione.

« Ma una conseguenza di non lieve importanza in se e nei suoi effetti

mi pare si possa trarre dallo studio fatto, dall'accordo dimostrato. È opinione

comune a cinetisti e dinamisti che, ammessa vera la teoria cinetica, le mo-

lecole di un gas tenuto ad una certa temperatura in un recipiente imper-

meabile al calore, quando trovino una apertura nelle pareti, che le ponga vx

presenza d'un vuoto assoluto, non possano slanciarsi in esso, se non alla velo-

cità di pura traslazione preesistente e corrispondente a quella temperatura.

Mirabile a dirsi, i due creatori delle due opposte dottrine, il Clausius e

l'Hirn, concordano nell' ammettere il principio precedente come uno dei più

indiscutibili in teoria cinetica. Nella Ee'ponse à une critique de M. Hìrn^

il Clausius lo stabilisce con molta chiarezza e l'Hirn a pag. 52, 58 ed 81

del suo ultimo lavoro : La Ciaétlque moderne et le Dijnamisme de l'avenir,

a pag. 73 della Memoria: lìecherches expérimentales sur la limite de la

vitesse que prend un gaz, quand il passe d'une pression à une autre plus

fdihle, e finalmente a pag. 3 della Nota (Comptes Kendus ecc.) Remanpios

au sujet des Notes de M. Hugoniot insérées aux « Comptes Rendus » des 15

et 22 novembre (188G), dove dice: « M. Clausius s'est bien gardé de nier

" cotte assertion, evidente de justesse », riguarda il principio sopra indicato

come essenziale in teoria cinetica ed intangibile da qualsiasi obbiezione.

» A me però sembra ohe un tal principio non si possa sostenere. Infatti

la seconda delle formule (8) nella Nota più volte richiamata, ci dà:

[w) = V f'2

dove (w) è la velocità d' e.tiusso nel vuoto e v quella di pura traslazione

molecolare alla identica temperatura, cioè la velocità del moto preesistente.

Accordandosi perfettamente questa formula come le altre eolla termodinamica.
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poiché fu dimostrato l'accordo fra la cinetica e le fonmile di Weisbach e Zcimer,

ne nasce che non può più sostenersi a nessuna temperatura 1' eguaglianza

(«') = r

.

. Mi pare che si possa tutto racchiudere in un dilemma: o è vera e

giusta la formula di Weisbach ed allora per l'accordo rinvenuto non si pul^

più ammettere il principio in questione: o un tal principio lo si vuole am-

mettere ad ogni costo, ed allora bisogna forzatamente ritenere incoerente a sì-

stessa la cinetica e falsa 1' equazione del \\'oisbach coi fondamenti su cui

riposa.

. Io ritengo, e credo colla totalità dei fisici e dei matematici, indiscu-

tibili i principi della teoria meccanica del calore, giustissima la formula di

Weisbach e quindi inesatta 1' asserzione che le molecole gassose non possano

etHuire nel vuoto se non colla velocità di traslazione preesistente relativa alla

temperatura.

^ E poiché su questa asserzione si fondano quattro delle obbiezioni mosse

dal Hiru alla teoria cinetica, cioè le obbiezioni 3*, 4^, 5-' e 6''' (vedi La Cim-

tique moderne ecc.), tali obbiezioni vengono a cadere tutte d' un colpo.

a In quanto al come possano le molecole gassose effluire con una velo-

cità, con una energia superiore a quella che hanno pel moto preesistente cui

è dovuto il calorico, mi pare che approssimativamente si possa farsene un'idea.

Nel caso dell' elllusso a pressione costante il di più d'energia che posseggono

le molecole effluendo, lo acquistano a spese delle forze esterne
;
queste, man-

tenendo col loro lavoro costanti la pressione e la temperatura che andrebbero

diminuendo, restituiscono alle molecole che via via rimangono nel recipiente,

quanto esse vanno cedendo a quelle che effluiscono. Per cui si può dire, che

il lavoro delle forze esterne passa come di più di forza viva nelle molecole

effluenti, pel tramite di quelle che rimangono.

^ Xel caso invece dell' efflusso a pre>sioue variabile e da recipiente di

volume costante, le molecole acquistano il di più di forza viva a spese delle

?,Itre; questo è provato dal fatto che la tempei-atura del gas rimanente va

diminuendo. Ogni diminuzione di temperatura, cioè di forza viva media delle

molecole che restano, corrisponde ad una quantità di energia comunicata a

molecole uscenti.

^ Forse per ispiegare il meccanismo di tali acquisti e perdite di energia

la cinetica incontrerà nuove difficoltà. Ila questo, di cui non è qui il luogo

di occuparsi, non toglie nulla a quanto abl)iamo finora cercato stabilre «.
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Fisica. — Sul fenomeno Thomson nel Piombo. Nota di Angelo

Battelli, presentata dal Socio Blaserna.

"Nelle sue esperienze Le Soux (') uon trovò alcun trasporto elettrico

del calore nel piombo ; invece 1' Haga (-) in uno studio recente sull' effetto

Thomson nel merciu'io, ebbe occasione di estendere le sue ricerche anche al

piombo, e gli risultò che 1' effetto in esso era positivo.

« Mi è quindi sembrato interessante lo stabilire se veramente esista nel

piombo tale fenomeno, e il cercare quale ne sia il valore.

" In uno studio precedente (^) aveva già trovato il valore assoluto del-

l' effetto Thomson nel cadmio ; m' era quindi possibile 1' avere anche il valore

assoluto di tale effetto nel piombo, facendone uno studio comparativo col cadmio.

« A tale scopo ho usato quelle stesse due aste di cadmio, lunghe 30 cm.

e del diametro di ,5 mm., che mi avevano servito nello studio sopra citato.

Queste due aste furono ricoperte in tutta la loro lunghezza con una vernice

di copale e gomma lacca, e nel mezzo di ciascuna di esse fu fissata una delle

due estremità di una pila termoelettrica, la quale era costituita di due coppie

formate con sottilissimi fili di ferro e pakfong. Le saldature di queste coppie

avevano la lunghezza di 1 mm. ciascuna, e la vernice serviva ad isolarle per-

fettamente dalle aste. Nel circuito della pila era inserito im ottimo galvano-

metro a riflessione di Thomson, ben graduato per modo da dare con gi'ande

esattezza la differenza di temperatm-a fra i punti delle aste, su cui erano appli-

cate le estremità della pila.

" Ciascun'asta era chiusa dentro un tubo di vetro del diametro di 15 mm.,

in maniera che le estremità dell' asta sporgessero da ambe le parti di un solo

centimetro. Le aste penetravano coi' tubi rispettivi per un tratto di circa 6 cm.

in im recipiente, in cui potevano cii'colare vapori di acqua o di petrolio ; dal-

l' altro esti'emo venivano lasciate nell' aria. I tubi erano ben ricoperti d' ovatta.

In tal guisa sono riuscito a difendere le aste dalle influenze esterne.

« Le "estremità delle aste che sporgevano fuori dei tubi, non erano ver-

niciate
; e quelle due che si trovavano entro al recipiente, erano poste in comu-

nicazione metallica fra di loro ; le altre due erano in comunicazione coi reo-

fori d'ima pila. Così, quando passava la coiTcnte elettrica, in un'asta era diretta

dalla parte più calda alla piìi fi-edda, e nell' altra asta dalla parte più fredda

alla più calda. Onde se si faceva passare in questo circuito la corrente elet-

trica per un dato tempo prima in un senso, poi per un tempo uguale nel senso

contrario, la differenza degli eftetti termici così prodotti nei due tratti delle

{') Arni, de C'himie et de Physique. 4""* serie, t. X, p. 201.

(2) Ann. de l'École Polytechnique de Delft, 1" liv: paj?. 145.

(') Atti deirAec. delle Scienze di Torino, voi. XXII, p. 48.
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aste sottoposti alle estremità della pila termoelettrica, essendo questi alla stossa

temperatura, rappresentava il quadruplo del calore dovuto all' etìetto Tlioiuson,

più la somma detjli altri effetti termici invertibili causati nei medesimi tratti

dalla eterogeneità della sostanza. Se inolti-e si ripeteva 1' esperienza invertendo

la posizione delle aste, cioè, ponendo nei vapori le estremità che erano nel-

r aria e viceversa, avendo cura però di mantenere alla stessa temperatm-a di

prima i due tratti delle aste che erano a contatto colla pila termoelettrica,

la nuova ditlerenza degli effetti termici in quei due tratti delle aste, dava
il quadruplo dell' effetto Thomson, meno gli stessi effetti tennici prodotti anche

nel caso precedente per le eterogeneità della sostanza. Cosicché la somma di

queste due differenze poteva rappresentare il calore dovuto all' effetto Thomson
moltiplicato per 8.

- In tal guisa si evitavano in grandissima parte le perturbazioni clie pote-

vano arrecare le piccole eterogeneità dello due aste.

- Facendo poi due aste di piombo uguali alle precedenti, e ripetendo con

esse le medesime operazioni, si poteva determinare in maniera simile per questo

metallo il calore, che in tali condizioni era dovuto al fenomeno Thomson, mol-

tiplicato per 8.

- Suppongasi ora che le temperatui-e delle estremità dello spazio coperto

da ciascuna pimta della pila termoelettrica, fossero uguali nelle aste di cadmio

e in quelle di piombo. Si rapjiresentino con /, e /., queste temperature ; con

e e e' rispettivamente i calori specifici del cadmio e del piombo ; con d e d'

le loro densità, con s la sezione delle aste espressa in millimetri quadrati;

con (/T la differenza fra l'eccesso di temperatiu-a di una punta della pila

termoelettrica sull'altra punta, dopoché è passata la corrente / per un dato

tempo nella prima direzione, e l' eccesso della temperatm-a della prima punta

su quella della seconda, dopo che la coiTente t è passata per un tempo uguale

nell'altra direzione, più la differenza che similmente si ottiene, quando le

aste si trovano nella posizione opposta. Si rappresenti finalmente con d'T il

valore analogo per il piombo, essendo in esso passata la stessa corrente elet-

trica / nei due sensi conti-ari per un tempo uguale a quello, pel quale era

passata nelle aste di cadmio. Allora, ammettendo come dimostrato che l' eft'etto

Thomson sia proporzionale all'intensità della coiTente ('), e rappresentando

nel cadmio con a il coefficiente di tale effetto, si ha:

Sai (/, — t.) = s.dT .ed
e analogamente pel piombo:

8a'i'{f, — t,) = s.d'T .c'.d'
,

essendo camiciata in /' la corrente elettrica.

.Da cui ^^^.l.A.l.
a dT e d i

(') V. A. Battelli, loc. cit.
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La qiial relazione da il valore del coefficiente ra^dio dell' effetto Thomson nel

piombo rispetto a quello nel cadmio fra le temperature ti e (2 . Siccome però

queste temperatm-e sono ambedue vicinissime alla temperatm-a T posseduta

dalle due punte della pila termoelettrica prima del passaggio della corrente,

si potrà assumere il valore di — come valore relativo del coefficiente vero
a

dell' effetto Thomson nel piomlio alla temperatura T.

" Con questo procedimento si viene però a supporre, che il raggiamento

del calore nelle aste di cadmio e di piombo sia lo stesso ; e ciò invero può

ammettersi nel caso delle mie esperienze, perchè le aste erano ricoperte della

stessa vernice, e venivano chiuse dentro gli stessi tubi.

- Per conoscere poi la temperatura dei tratti delle aste sopra menzionati,

avevo legato in ciascuno di essi, a iìanco della punta della pila termoelettrica

descritta, un' altra punta di una seconda pila termoelettrica formata d' una

sola coppia fen'o-pakfong, la cui saldatura era juire lunga 1 mm., mentre l'altra

punta veniva immersa in un bicchiere di petrolio a temperatura conosciuta.

Nel circuito della coppia era disposto un galvanometro graduato insieme alla

coppia medesima.

- Per avere in ciascuno di quei tratti delle aste la stessa temperatm-a,

m' era sufficiente far penetrare di più di meno le aste nel recipiente ove

circolavano i vapori. Siccome però in ciascrma esperienza lasciavo passare la

corrente elettrica per 20 minuti primi, così facevo sempre questo pareggiamento

delle temperature, dopo aver fatto passare in una prova preliminare la corrente

per 10 minuti primi; giacché in tal modo si potevano considerare le tempe-

rature dei due tratti delle aste come uguali per tutta la durata dell' esperienza.

- Poste adunque per prime nell' apparecchio le aste di cadmio, si pose

a bollire dell'acqua nel recipiente. in cui esse penetraTano; e dopo circa due

ore dacché durava l' ebollizione, trovandosi già ferma sulla scala la luce del

galvanometro Thomson inserito nel circuito della pila termoelettrica, si fece

passare per le aste una corrente, la cui intensità veniva misurata da una bus-

soia delle tangenti ben graduata. Passati dieci minuti, si disposero per modo

le aste, (introducendole di più di meno nel recipiente per mezzo d' una pinza

di legno foderata di bamliagia) che le punte delle due coppie termoelettriche

ad esse legate avessero ambedue la temperatura di 53'',0, che è media fra

le temperature che avevano nelle stesse aste di cadmio le sezioni alle estre-

mità d'ogni vaschetta, nelle prime condizioni in cui ne studiai l'eft'etto Thomson

in valore assoluto. Quest' operazione, come l'acilmente si comprende, esigeva

molte cautele ; e dovendosi inoltre eseguire con molta prestezza, richiese ripe-

tute prove prima di giungere a un Imon esito.

>• I risultati delle esperienze sono riportati nelle seguenti tabelle ; dove

nella colonna indicata con N v' è il numero delle esperienze, nella colonna

indicata con l la media d.lle intensità, che avevano le correnti nelle succes-
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sive esperienze espres:ie in unità del sistema (C. G. S), e nella colonna indi-

cata con ./ la media delle deviazioni, ohe nelle stesse esperienze aveva latto

la luce del galvanometro essendo passata per venti minuti primi la corrente

elettrica. Il numero J è espresso in divisioni della scala ; e vi si è apportata

la debita correzione, osservando l'andamento della luce sulla scala per 10 minuti

innanzi e dopo il passaggio della corrente. Inoltre gli si è dato il segno (-{-)

(—). secondochè il movimento della luce avveniva nel senso dei numeri

crescenti o decrescenti della scala. Le esperienze controsegnate con (I) sono

state fatte con le aste nella prima posizione : e quelle controsegnate con (II)

sono state fatte con le aste nella posizione contraiia.

I

n
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di loro ; il che non può recare meraviglia, trattandosi di un effetto così pic-

colo, sul quale minime influenze estranee possono recare una notevole alterazione.

" Ora, dalle tabelle risulta che il valore di (/T pel cadmio, espresso in

divisioni della scala, è uguale a 1588,0; e il valore (l"Y pel piombo è uguale

a 27,5. Inoltre da esperienze che si stanno facendo in questo laboratorio, si

ha pel calore specifico del cadmio a 53°, e = 0,05576 , e per quello del

piombo, e'= 0,0308 ; finalmente le densità rispettive dell' uno e dell' altro

metallo alla stessa temperatm'a di 53°, sono 'i = 8,504, e fr= 11,296.

a' 27,5 0,0308 11,296 0,8055
Quindi 0,012692;

a 1588 0, 05576 8, 504 0, 806

ed essendo, per le esperienze già citate, e = 11,217. 10"", si avrà

<;'= 0,1424. 10-'^.

Per meglio assicurarmi dell' esattezza di questo valore, ho stimato utile fare

altre esperienze a una temperatura diversa, e con diverse intensità di corrente.

« Ho posto quindi a bollire del petrolio nel recipiente ove penetravano

le estremità delle aste ; ho fatto passare per 10 minuti primi la corrente, che

dovevo poi usare ; e allora ho disposto per modo l' apparecchio da avere in

ambedue le punte della pila termoelettrica la temperatma di 108°, 4, che

è media fra le temperature che possedevano le sezioni situate all' estremità

di ogni vaschetta, nelle seconde condizioni in ««1 ho studiato nel cadmio l'effetto

Thomson in valore assoluto.

1 1 risultati per le aste di cadmio sono i seguenti :

I

II
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«li 108". 4, uguali rispettivamente a 0,05724 e 0,03125, ed essendo lo loro

<leiisità alla stessa temperatura, di 8.467 e di 11,247. si avrà

ff;^^21^ 0.03125 11.247 0. 308

a 1327 'o. 05724 8,407
'

0. 307 ~ ^'^ "'^ '

od essendo nel cadmio ff = 13,403 ..IO"''

,

•Sila 0-'= 0.15947 . 10-°.

- Ho poi ripotute le esporienzo mantenendo le punte della pila termo-

elettrica alla stessa temperatm'a, ma variando l'intensità della corrente.

1 Si è ottenuto pel cadmio :

I

n
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i K iuvero i valori di .'• e di <r' ji/ed/o souo molto viciui l' imo all' altro:

parrelihe quindi dentro i limiti di queste esperienze avFerata pel piombo l' ipo-

tesi di Tait.

CONCLUSIONI

- 1. Si ha pure nel piombo l'effetto Thomson, e il coefficiente di tale effetto

è ui<uale a 0.1424.10-'' alla temperatura di 53°, ; e a 0.1636 .
10-' alla

temperatura di 108", 4 .

t 2. Nei limiti di queste esperienze. 1' ett'etto Thomson nel piombo è pro-

[lorzionale alla temperatura assoluta e all' iutensità della corrente elettrica.

- Debbo alla gentilezza del eh. prof. Naecari i mezzi con cui ho eseguite

queste esperienze -.

Chimica. — Studi sulla costltmione di alcuni derivati del

jiirrolo. Nota di Giacomo Ciamician e Paolo Silber, presentata

dal Socio Cannizzaro (^j.

- lu una Nota pubblicata l'estate scorsa ('-'), abbiamo tentato di deter-

minare la costituzione di alcuni derivati bisostituiti del pirrolo e siamo

riusciti a dimostrare che nel diacetilpirrolo, nell'acido aoetilcarbopiiTolico e

nei loro derivati, i due radicali sono disposti simmetricamente in rispetto

all'azoto. Per stabilire detìnitivamente la costituzione di queste sostanze è

ancora necessario di decidere s'è a questi composti spetti la posizione ««' o

la posizione /5/3'.

NH

t Noi abbiamo già allora fatto osservare che la posizione ««' era la

più prol)abile, perchè l'acido carbopirrolico di Sehwanert è probabilmente un

derivato della serie «, ma non abbiamo potuto provarlo sutlicientemente. Le

esperienze a cui accenneremo nella presente Nota confermano questa supposizione.

B È noto che il pirrolo ed i suoi derivati si trasformano facilmente por

azione degli alogeni in soluzione alcalina, in derivati alogeuati dell' imide

maleica; ora noi abbiamo trovato che molti derivati del pirrolo, bromm'ati,

danno l' imide bibromomakica anche per ossidazione con l'acido nitrico. Se

si può ammettere che in queste ossidazioni, che avvengono sempre facilmente

a temperature basse, non abbian luogo delle trasposizioni intramolecolari, è

(') Lavoro esesuito nel lì. Lstitutu Cliiinioo di lìonia.

(2) Eendicoiifi (Iella R. Accademia dei Lincei 1886, e Gaz. C'iiiia. XVL pag. 373.
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cliiaio c^ie iiou si potrà ottenere l' iuiide Inhroinonialeica che da quei com-

posti che conten<(ono due atomi di bromo nella posizione /!?; in altri termini,

quei derivati del pirrolo, che dopo essere stati bromurati completamente, danno

l>or ossidazione con l'acido nitrico l' imide bibroiuomaleica, sono sostanze

appartenenti alla serie «.

- Noi abbiamo ottenuto tinora l' imide bibromomuleica dalle se<,'ueuti

sostanze, per ossidazione con acido nitrico:

li Tribromo-acetUpirrolu C, Hrj (CO CU,) MI (dal rinilmotiklieloue).

« Klere metilico dell'acido tribi'omo-ciirbopii'rolico C, Br; (COO ('H ;ì XII

(dall'arido carbopirrolico di Schwauert).

« ti

- lìilu-oiiiooccUliìielUpirrolo (CBr, (CO CH;,) (OH;) NII) (dui iiH-tilpir-

rilmctilchetone) (').

(f

- Il'hioiiiodioceliipirrolu (C, Br., (C()0H3)jNH) (dal pirrilcndimetil-

diciietone).

' Queste sostanze contengono dunque tutte l'acetile, il metile o il carbo-

ossile nella posizione k.

• Xel pirrilendimetildichetont' abbiami) i)otuto set,niire la trasformazione

in imide bibroiuomaleica in tutte le sue tasi. Sciogliendo il composto bibro-

murato nell'acido nitrico fumante (d= l,52) e scaldando a b. m.. si ottiene

subito !" imide bibromomaleica ; facendo invece l'operazione a temperatura

ordinaria, si ottiene per precipitazione cou acqua un liihi'nmoriioaoaUro-

iicelilpiirolo (C, Mxi (NO.,) CO CH;, NH), in forma di aghetti sottili che fon-

ilono a 21)6°. Questo composto sciolto alla tomperatm-a di — 18", in un

miscuglio di aciilo nitrico della densità suddetta e di acido solforico coucen-

trato, dà per precipitazione con acqua un hihi'Oìno-diaitropirmlo Ci V>\i

fC

(XOo)o\H), il quale a sua volta, se la temi»eratura è un po' più elevata

(temperatura ordinaria), si trasforma in bibromomaleinimide.

- Noi crediamo che questa serie di reazioni successive non si possa altii-

menti spiegare, che ammettendo la diretta sostituzione del residuo dell'alido

nitrico aH'aiH'tile: la trasformazione netta del bibromodinitropirrolo in bi-

binuiomaleinimide. potrebbe forse avvenire secondo l'equazione:

C, Br^ (NOj)^ NH = 2 NO + C, Br^ Oj NH,

i-lif non iiiancherenio di sottopori'e a<l una prova sperimentale.

(') Vedi G. Ciamiciaii i; P. Silbur, Sull'anione dell'anidride acetica suU'omopirrolo.

Koiiiliconti 1886, pag. 333 e Gaz. Chini. XVI, .3.52.
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t Queste reazioni sarebbero da rappresentarsi con le seguenti ^forinole :

(_'H, CO C CCOCHj XOaC

hr( C Br

C COCH,

Br C CBr

i. Noi daremo una descrizione piìi dettagliata delle reazioni qui accennate,

quando saranno condotti a termine questi studi. In seguito alle esperienze

di cui abbiamo parlato in questa Nota, noi tenteremo di determinare la costi-

tuzione della maggior parte dei derivati del pirrolo, ed a questo scopo abbiamo

rivolto la nostra attenzione anche ai nitrocomposti, che abbiamo descritto

in questi ultimi anni. Bromuraudo queste sostanze e comparando i prodotti che

si formano, con quelli ottenuti per la via ora descritta, speriamo di poter deter-

minare il luogo chimico dei residui nitrici. Per ultimo vogliamo ancora aggiun-

gere che si ottengono dei nitrocomposti anche dal tetrabromo-e tetrajodopiri-olo.

trattando queste sostanze con acido nitroso ".

Chimica. — Anione del hicloruro di solfo sai fcnol. Nota II. di

(j. Tassinari, presentata dal Socio Cannizzaro.

» In una precedente commuuicazione (') ho accennato alla possibilità che

il diossitiobenzolo p. f. 150" (uno dei sei isomeri possibili per im corpo della

formola B-Cc Hi-A-Cu H,-B in cui A e B rappresentano atomi, o radicali di

natxu-a fra loro diversa) si trasformino per ossidazione nella ossisolfobenzide

di Annaheim (Annalen d. Chem. und PhaiTu 172 pag. 28) od almeno in

un suo isomero, e questa previsione è stata confermata.

li È noto che i fenoli male si prestano alla ossidazione di catene late-

rali, e che molto meglio convengono i loro eteri solforici ed i loro acetil-derivati.

« L' ossidazione del diossitiobenzolo in soluzione acida ed alcalina con-

duce a prodotti di cui mi riservo lo studio, ma non va nel senso desiderato.

« Raggiunsi lo scopo aggiungendo ad una soluzione calda di diacetil-dios-

sitiobenzolo in acido acetico glaciale im leggero eccesso di permanganato

potassico a piccole porzioni per volta, scolorando poi la soluzione, e versandola

(') Reiuliconti tifila K. Accademia ilei Lincei, 188G, Voi. IT, 1° Sem., pag. 639.
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iu uiolf acqua. Ottenni un precipitato bianchissimo cristallino, che cristal-

lizzato dall'acido acetico, fondeva costantemente a 163"-] 6")° (App. di Roth) :

gr. 0.3120 di sostanza, bruciati con cromato di piombo, diedero gr. 0,6532

di CO, e gì-. 0,1235 di Ho 0.

gr. 0,40(36 di sostanza ossidata in tubo chiuso con acido nitrico, diedero

gr. 0,2842 di BaSO..

calcolato per 2(C'6 H4 OC.. H^ 0) SOi trovato

C/o 57.48 CVo 57,09

HVo 4,19 H% 4.39

S^'o 9.58 S-y» ^-09

" Non trovando nella Memoria di Aunaheim (1. e.) né in quelle susse-

guenti (Berliner Berichte VII 1306, Vili 1059, IX 660, 1148) alcim cenno

di im acetilderivato della ossisolfobenzide, ne acetilai con anidi-ide acetica

ed acetato di sodio, per poterne paragonare le proprietà con quelle del com-

posto da me ottenuto.

» Trovai che 1" aspetto, la solubilità, il punto di fusione, ed il modo di

comportarsi con acido nitrico, erano identici nei due composti (S 7o calco-

lato !t.55. trovato 9.62).

" Ad ulteriore conferma di questi risultati eliminai gli acetili dal pro-

dotto di ossidazione del diacetildiossitiobenzolo con soluzione di idrato po-

tassico, trattai la soluzione con anidride carbonica, ed ottenni un prodotto.

che cristallizzato dall'acqua, fondeva a 240" -241» decomponendosi parzial-

mente prima.

« Contiene S"/o 12.30 invece di S^/o 12,80 calcolato. Della ossisolfoben-

zide da me preparata fondeva similmente a 240°-241'', mentre Annaheim

ne trova il punto di fusione a 239'^.

^ Con ciò viene dimostrato quanto affermavo in altra Nota circa la strut-

tiu-a del diossitiobenzolo. e che la ossisolfobenzide ne è il solfone.

« La posizione relativa dei sostituenti l' idrogene nel gruppo benzolico

deve dunque essere la stessa nei due composti.

« Annaheim ritiene (1. e.) che i due ossidrili della ossisolfobenzide siano

equivalenti, perchè si lasciano sostituire contemporaneamente da radicali al-

coolici. ed opposti, perchè la ossisolfobenzide, scaldata a 180°-19i)'* con acido

solforico, dà dell'acido parafenolsolforico, secondo 1' equazione :

c:h;o5ìso^+^^««'=2 (c.h/^^^h)

- 11 diossitiobenzolo p. f. 150 sarebbe perciò un diparaderivato.

Azione del Ijicloruro di solfo .sopra fenoli sostituiti.

« .'Lioiie del bicloruro di solfo sul parabi-omofeiiol. Dopo avere inutil-

mente tentato varie vie per detenninare con reazioni piane il luogo chimico

nel dic^ssitiobenzolo già conosciuto, ho cercato di ottenerne altri di costituzione
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determinata, facendo agh-e bicloruro di solfo sopra fenoli sostituiti. Infatti

dal parabromofenol trattato come pel fenol, poi sostituito il bromo coli' idro-

gene, non può aversi che un di-meta od un di-ortoderivato, ammettendo che

la reazione vada in modo simmetrico pei due nuclei benzolici.

" Il parabromofenol preparato secondo H. Hiibner (Berliner Berichte VI.

170) fu fatto reagire con biclorm-o di solfo in soluzione nel solfiu'O di car-

bonio fortemente raffreddato. Già dopo poco tempo parte del prodotto si se-

parava in forma solida alle pareti del recipiente. Distillando poi a riprese

il solfm'o di carbonio, e raffreddando ogni volta, si ottennero altre porzioni

di prodotto, che furono estratte separatamente con benzina comm.'' (fi-az. tìó^-Tó")

la quale scioglie abbastanza la resina e poco il prodotto. Quest' ultimo ancora

giallino, fu sciolto in alcole, poi precipitato con acqua frazionatamente, con

che si separarono prima delle parti gialle, e da ultimo il prodotto scolorato.

Le varie frazioni fondono costantemente a 175°-176°, per cui sono costituite

da un prodotto unico :

calcolato ]iev S(C„ Hj B,. OH).. trovato

BrVo 42,55 Br "/o 42.84

« Sciogliendone in potassa caustica, e riscaldandone la soluzione per

varie ore con polvere di zinco, quindi acidulando con acido solforico, si se-

parano dei fiocchi bianchi, i quali non contengono più bromo. Precipitandone

con acqua la soluzione alcoolica, si separano delle fogliette bianche di splen-

dore madreperlaceo, che sono un nuovo diossitiobenzolo. Esso è solubilissimo

in potassa caustica, dà la reazione bleu con clorm-o ferrico, e riscaldandolo in

apparecchio vuoto d'aria, distilla quando la temperatura delbagno èl65°-17ò°.

« Fonde a 128»-129".

gr. 0,3802 di sostanza diedero gr. 0,0177 di CO-^ e gr. 0,1548 di Hj 0, bru-

ciati con cromato di piombo.

gr. 0,1872 di sostanza diedero in tubo chiuso con acido nitrico gr. 0,2000

di Ba SO4.

calcolato per 2(C6 Hj OH)S trovato

C'Vo (56,05 C7o 65,82

H'Vo 4,58 H"/„ 4,52

S'Vo 14,67 S"/„ 14,73

« A:ioiie del cloruri di solfo sai trlclorufcaol. Per considerazioni ana-

loghe a quelle di cui sopra, dal triclorofenol (OH .1.3. 5.) dovevo ottenere

un di-meta derivato, ed avrei potuto fissare con molta probabilità il luogo

chimico negli altri due diossitiobenzoli da me descritti. Ma il triclorofenol

non reagisce coi cloruri di solfo in modo analogo a quello osservato pel fenol.

Si formano resine da cui non estrassi alcun prodotto definito.

« Anche i nitrofenoli si comportano in modo simile, cosa che può attri-

buu-si all'influenza dei sostituenti negativi, dai quali è esaltata la funzione

acida dell' ossidrile fenico.
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Azione iU-1 liicloruro tli solfo sopra omologhi del feiiol.

Parudiossidimetiltiobenzol.

- Ottenuto ineseolaudo soIuzìodì di puracresol (2 mol.) e bicloruio di solfo

(1 inol.ì ìq solfuro di carbonio raffreddate a 0". La reazione non è violenta.

11 prodotto rimane sciolto: distillando il solvente per ^/^ e lasciando evapo-

rare spontaneamente il resto, si ottiene cristallizzato. Xou ho ottenuto mi

jiroilotto affatto esente di resina, se non distillandolo nel vuoto (ti;mp." del

l>aguo d'olio 11M)"-I!ì.5") allora fonde a IIT'-IIS" in un liquido perfettamente

incoloro.

calcolato per 2(C. H, CH, OH)S trovato

C"/« «S.29 c/o 68,17

H'Vo 5,69 HVo 5,78

SV„ 13,00 S»/o 13.04

Ortod iosisidii netillic )ljenzol.

- Come il precedente dall' ortocresol. La reazione è molto violenta e le

soluzioni furono raffreddate con sale e neve. Il prodotto cristallizza alle pa-

reti del vaso. In soluzione si resinifica molto facilmente. Estremamente solu-

bile in alcole freddo. Poco solubile a caldo nell'acqua come il suo isomero.

Distilla nel vuoto con parziale decomposizione, essendo la temperatura del

bagno 210"-21ó°.

- Il prodotto che ho ottenuto, di non assoluta purezza, fonde a 123"-124°:

calciato per 2(C. H3 CH., OH)S trovato

CVo 68.29 C/o 68.00

HVo 5,69 H7„ 5,78

SVo 1:^00 SV„ 12,7.-1

Parametilpropildiossitiobeuzol.

- Come i precedenti, dal timol. La reazione è quasi violenta come pel

fenol : il prodotto si separa cristallino alle pareti del recipiente : rimangono

disciolte piccole quantità di resina. Si cristallizza dal toluol. Fonde a 152°-153":

calcolato ocr 2(0, H^ l'H, t '^ H, OH)S trovato 2^

C/„ 72,72 C7„ 72.ti6 —
H"',, 7.87 H7„ 7.80 " —
S ",„ !'.(>!• S "A, 9.:-{9 O.so

{i-diO!'sUioiififtaliii(i

< Come i precedenti, sospendendo del'/^-naftil di recente preparato, nel

solfuro di carbonio. La reazione va lentimeiit.'. Per l'Uriticare il prodotto

che rimane indisciulto lo !^i lava con solfuro di carbonio tinche diventa bian-

chissimo. Trattandolo a caldo coi solventi più comuni, nei quali è pochis-

simo solubile, si altera facilmente.
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n Fonde a 214"-215° iu un liquido giallo scuro, ma comincia a decom-

porsi già da 190°.

u La ditta Dahl et Co. in Barman (Berliner Berichte Refer. u. Pat. XIX,

(3:34) solforando il /?-naftol col metodo di Merz e Weith (Berliner Berichte IV.

393) ha preparato recentemente un corpo che fonde a 214" probabilmente

identico alla /?- di ossitionaftalina :

calcolato per 2(C,„ H^ OH)S trovato

CVo 75,47 CVo 75,65

HVo 4,40 HVo 4,68

SVo 10,06 SVo 10,40 (')

a-diossitloiiaftaliiia,.

« Trattando dell' «-naftol con bicloruro di solfo in soluzione nel sol-

furo di carbonio fortemente raffreddata, ha luogo una reazione violenta. Distil-

lando il solvente rimane ima sostanza gialla resinosa, da cui finora non ho

ottenuto alcun prodotto definito.

« Spero di poter in seguito riferire sopra derivati di questi prodotti, e

suUa loro struttura -.

Filosofìa. — Alfonso Testa i Pnmordl del Kantismo in Italia.

Nota VI. del prof. Luigi Credaro, presentata dal Socio Ferri.

Questa Nota verrà inserita nel prossimo fascicolo.

MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

tì. Lazzeri. Soirra i sistemi lineari di eomessi quaternari (1, 1). Pre-

sentata dal Segretario Bi,.vserna, a nome del Corrispondente De Paoi.is.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Segretario Bi.aserxa legge a nome dei Soci De Paolis, relatore, e

]$ATTAGLiNi, ima Relazione sulla Memoria del dott. Giovanni Bordiga. inti-

tolata: La superikie del G" ordine, con 10 rette, nello spa.:io 7?,, e le

sue proiezioni nello spazio ordinario. La Relazione conclude proponendo la

inserzione di questa Memoria uegli Atti accademici.

Le conclusioni della Commissione esaminatrice poste ai voti dal Presi-

dente, sono approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

(') Lo solfo in questii Comii.stii fu dnsat.. col metodo di A. Bernsthsen (Aniialcii il.

Cliein. N. R. 230-2.31. pa.^'. 82.)
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l'RESKNTAZIONE DI UVAU

lì Segretario Blasekna presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnii-

laudo fra queste un fascicolo contenente due Note del Socio F. Kleix, inti-

tolate: Zur Tkeorie der allgemeinett Gleichuiu/e/i sechs/en und siebenleu

(irades. — Zar Geoinetrischeii Deuluiig des Aberschea Theorems der hypc-

l'clliiìtiitcheii TiìU'ijiude.

Lo stesso Segretario fa inoltre particolar menzione della Carta geolo-

Hicu dell' Isola di Sicilia, pubblicata dal nostro It. Ufficio geologico, e della

Carta ficolfuiica dot Grafìduralo d'.Uxia.

Il Presidente Brioschi fa omaggio, in nome dell'autore sig. H. de Gey-

Miji.LEK, dell'opera: f.es derniers travau.v sur Léonard de Vinci.

Il Socio Betocchi presenta, da parte del prof. D. Ragona, la pubbli-

i-azioue : // barometro registratore Richard.

CONCORSI A PRE^Fl

Il Segretario Blasekna auiumoui clic l'Accademia delle scienze fìsiche

I' matematiche di Napoli ha deIil)erato di conferire un premio di lire 500

all'autore italiano della migliore Memoria di Chimica. Il tempo utile per

questo concorso scade col 31 marzo 1888.

CORRISPONDENZA

11 Presideui.- liuinsciii dà coraunic.r/.i'ine di una lettera del Corrispon-

dente Cei.ohia. incaricato dall'Accademia di rappresentarla in Agram alla

celel)razione del centenario dell'astronomo R. Boscovicii ; in questa lettera il

professor Cei.oria rende conto della propria missione, e delle lusinghiere acco-

glienze che egli ricevette quale rappresentante della R. Accademia dei Lincei.

11 Segi'etario Blaserna presenta un piego suggellato inviato, per pren-

der data, dal Corrispondente Riccardo De Paolis. Questo piego sarù coii-

seiTato negli Archivi accademici.

Lo stesso Segretario dà comunicazione della corrispondenza relativa

al cambio desìi Atti.
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DELLA lì. ACCADEMLV DEI LINCEI

Class3 di scienze morali, storiche e filologiche.

Sedula dei 20 mctr:o 1887.

G. FioRELi.i Vice-Presidente

me:\iorie e note

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Archeologia. — Il Socio Fiorelli prosenta airAecademia il

fascicolo delle Xott:ie, sulle scoperte di antichità per lo scorso mese

di lebbra jo, accompagnandolo colla Nota seguente :

« Nella llegione IX {Liguria) due nuove epigrati latine restituì la ne-

cropoli di Albium Iiilemelium: ma è a dolere che altre epigrafi sieno state

perdute, e che il governo non abbia il modo di impedire simili danni, pel

difetto di leggi speciali in quella parte del Regno.

i. Nella Regione XI {Transpadrtiia) si scoprirono in ^Milano sepolcri gallo-

romani, e tombe di età romana nel cortile dell'ospedale di s. Antonio ; e nella

prossima Regione X { Veaetla) furono esplorate alcune tombe in Grezzana, nel

Veronese: si recuperano alcime iscrizioni latine nel temtorio di Este; e si ebbe

dall'agro di Concordia un piccolo bronzo figurato.

» Nella Regione VIII {Cispadana) si fec?ro alcune scoperte topografiche

entro ral)itato di Modena; ed avanzi di fabbriche romane si disseppellirono

a Nonantola. nel fondo Ampergola.

- La Regione VII {/yn/ria) ci fornì alibondante materiale con gli scavi

dulia necropoli di Perugia, nel fondo Braccio; con quelli della necropoli di Orvieto

Rendiconti.- 1887, Vol. Ili, 1" Sem. .30
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iu contrada CamiiccUa; nonché con quelli della tomba di Doganella prasto

Vetralla, toml)a die diede curiosa suppellettile, formata principalmente da

oggetti di ambra, di oro e di vetro.

" Per la Regione I {Latiim et Campaaia) abbiamo un riassunto delle

scoperte* die avvennero sul colle ove sorgeva l'antica Aatemnae, nel punto in

cui l'Aniene p;'rde le sue acque nel Tevere, fuori porta Salaiia, a breve di-

stanza da Roma. I lavori per la costruzione del fortilizio sul colle ricordato,

rimisero allo scoperto oggetti, che vanno riferiti alle tombe dell' oppido vetu-

stissimo, ed oggetti e ruderi che spettano al ricco suburbano, costruito su

quell'altura tra il finire della repubblica ed il cominciare dell'impero. Il suolo

di Roma diede, come per lo passato, numerose epigrafi, due delle quali spet-

tano a latercoli militari.

ii Di maggiore interesse sarebbe l'iscrizione rinvenuta sul Campidoglio,

nei lavori per il monumento al Re Vittorio Emanuele; se non che le grandi

erosioni della lapide, usata per lungo tempo come matjriale di fabbrica, ren-

dono vane le prime cure per reintegrarla. Dai muri di una torre medioevale

nel Ghetto, provenne un frammento di epigrafe dedicatoria di edicole dì Lari,

ricostruite, a quanto seml)ra, sotto 1' impero di Traiano, Altre iscrizioni poi

si ebbero dal sepolcreto di Porta Salaria, le quali formano appendice al nume-

roso gruppo epigrafico, edito nelle Noli:ie dello scorso ottobre. Merita pure

essere ricordato il titolo funebre di un Salar a porta foatinale . trovato con

altre lapidi incontro la nuova liarriera daziaria fuori di Porta Angelica, presso

l'antica via trionfale. Devo infine ricordare un nuovo cippo iugerale acquario,

disseppellito presso Grottaferrata, che è il secondo finora conosciuto recante

il solo nome dell'acqua Giulia, mentre gli altri cippi dell'acqua stessa por-

tano i nomi anche della Marcia e della Tepula.

« Scarse questa volta sono le notizie dell'Italia meridionale e delle isole.

Si el)be solo conoscenza di nn frammento architettonico trovato a Pesto nella

Lucania, e di alcune tombe della necropoli di Lentini in Sicilia; intorno alle

([uali noudiuu'uo si aspettano ulteriori ililucidazioni ".

Bibliografia. — Dalla Société d'Ilistoire cUploinatiquc. Nota

del Socio Domenico (Jarutti.

« La storia delle relazioni esterne degli Stati da alcuni anni invoglia

singolarmente gli studiosi, ai quali porge nuove agevolezze la liberalità, con

cui in molte contrade d'Eiu-opa si dischiudono i pubblici archivi, troppo gelosa-

ruonte sigillati per l'addietro alle indagini serie, e imparziali, per timore delle

partigiane e delle indiscrete. Un bel numero eletto di eruditi e diplomatici

francesi costituì perciò in Parigi la Société ci' Ilistoire diplomatiqtie coU'in-

ten<limento di promuovere e divulgare siffatti studi, esporre le origini e le

vicende delle questioni internazionali, prendere sotto i suoi auspici le colle-
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/ioni dui iloruiuoiiti, e indicare quegli altri dociuuouti, clie, edili quii u là

in opuscoli, e per la piccola lor mole non formanti volume, vengono con

maggiore difficoltà a notizia di multi: (dtie a cil^, pulihlichorà lavori suoi

propri. Con tal fine la Società ha po:<to mano alla JU'n(e d'Jlislutre dijilo-

ìiìfitiiiue, di cui è uscita or dianzi la prima dispensa (Paris, Ernest Leroux,

editour, 1887). Non ammetterà alla stampa cose che potessero recar detri-

iiKMito ai pubblici o ai privati interessi, non toccherà questioni di jiolitica

interna, e promette la ricrea djlla verità ia'ta lealmente. Parecchi corrispon-

denti nei vari pae^i procureranno iut'ormazioui sopra ciò che parrà loro degno

di nota, e concorreranno in tal modo al buon esito dell'impresa. Presidente

della Società è il duca Alberto di Broglic uno dei vice-presidenti è l'antico

ilirettore della scuola francese in Roma, Augusto Oetl'roy. Dire il nome degli

altri vice-presidenti, dei segretari, del Consiglio d'amministrazione e di'i cor-

rispondenti sarebbe lungo di troppo; tutti sono favorevolmente cogniti o nella

diplomazia, o nella storia, o mi diritto internazionale, o nella paleografia.

La Rassegna è diretta dal sig. K. de IVIaulde.

- Nella dispensa, già uscita l'Italia trova scritture che la riguardano, e

sono, in particolai'e. la prefazione, con cui la K. Deputazione di Storia di Torino

ha dato cominciamento alla pubblicazione delle relazioni diplomatiche d(dla

monarchia di Savoja, da Emanuele Filiberto alla Ristorazione del 1814;

quindi un esame critico del primo volume di questa vasta raccolta, il quale

comprende i dispacci del barone Perrone di S. Martino, andato nel 171:5

ambasciatore di ^'ittorio Amedeo li presso Luigi XIV. La Società di Storia

di]domatica, manten.'udosi ferma ne' s '.oi propositi di studiare le questioni

internazionali in sé stesse, renderà a questi studimi rilevante servigio -.

Filosofìa. — Alfonso Testa o i Primordi del Kantismo in Italia.

No,a VI. del prof. Luigi Crkiuro, presentata dal Socio Ferri (').

VII.

1. - Alfonso Testa aveva ben comp.-eso che Kant era uno di (|uei pen-

satori, i (piali dillicilmente si lasciano esporre per la profonda originalità

speculativa e per la novità delle parole; perciò egli, volendo da una parte

essere fedele e dall'alt.-a evitare le oscurità e lo lungherie, non infrequenti nella

('l'ilicft dilla ììn(jioiic pura, segai, nell'esporre la contenenza di ((uesf opera.

il filo dei pjnsanu-nti di Kant, tralasciando le ripetizioni inutili e attenendosi

generalmente al suo linguaggio filosofico, come è dato nella traduzione fran-

cese del Tissot. Questo metodo espositivo subito appare dal modo con cui

egli mette in rilievo lo scopo e il problema della Hnijloiie pura; imperocché

(•) V. pa- 71.
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traduce la prefazione della secouda edizione della Critica , aggiungendovi

poche sue considerazioni. Delle quali è notevole quella contro Hegel, perchè

in quel tempo 1' Hegelianismo era pervenuto al suo massimo splendore in

<jermania e cominciava a penetrare in Italia. È nota l'obbiezione di Hegel

alla critica della facoltà conoscitiva tanto raccomandata da Kant; egli dice

che vi sono degli strumenti, i quali possono essere sperimentati prima di

applicarli all'opera a cui sono destinati, ma che tale non è la ragione umana,

poiché la critica di questa non può farsi che conoscendo, lì Testa nega che

esista in Kant alcun circolo vizioso, perchè questi non pone mai in dubbio

la scienza come fatto, ma solo vuole spiegarne la possibilità; vuole studiare

la facoltà conoscitiva per determinarne l'estensione ed il valore. L'obbiezione

di Hegel venne in Italia rinnovata in modo più preciso e più rigoroso dal

Bertini; e la difesa di Kant dal Cantoni.

« In sul principio dell'opera del Testa si possono avvertire due difetti.

Primieramente l'importanza della novità di Kant nello svolgimento di tutto

il pensiero umano, nonché essere chiarita, è e?!sa impicciolita. Kant non è

solamente, come lo rappresenta il Testa, un grande e implacabile avversario

del presuntuoso ontologismo, ma il creatore di un nuovo indirizzo della filo-

sofia. Questa infatti anticamente comprendeva nel suo seno tutto lo scibile

umano; ma dopo che le scienze speciali, principalmente coll'aiuto dell'espe-

rimento, si resero indipendenti da' la speculazione filosofica, che rimaneva al-

l'antica regina? Negare il progresso e la verità della tìsica e della matematica,

era im negare la luce del sole ; ridurre a sintesi la materia di esse, era un

confondere i limiti delle varie maniere di scienza, e quindi non fare progredire

la filosofia, ma snaturarla, come, pur troppo, sogliono alcuni oggigiorno ; con

Kant la filosofia, pur accettando i risultamenti dell'esperienza, trovò un proprio

oggetto nello studio del fatto stesso della scienza, ossia nell'esame delle con-

dizioni del soggetto e del loro valore obbiettivo, come funzione normale del pen-

siero scientifico.— Secondo difetto notabile è la mancanza di un cenno sulle varie

evoluzioni per le quali passò la mente di Kant. Questi, ormai a tutti è noto,

non ha prodotto la sua Critica genialmente e tutto a un tratto, sibbene l'ha

elaborata lungamente e Lutamente, togl'endo, aggiungendo, mutando. Lo sto-

rico deve seguire passo passo il pensiero di lui; studiarlo come cultore della

geografia fisica e della matematica, e come filosofo in tutto il periodo anti-

critico. La conoscenza della genesi storica, psicologica e logica del Criticismo,

è condizione siiie qua iioa per comprendere l'intrinseco valore del sistema

stesso. Ora, nell'esposizione del Testa si trova bensì un capo intitolato Mo-

iHinento del pernierò in Kmit, ma in esso si tocca semplicemente dei rap-

porti della Ragione pura coi Saggi /Uosofici suH'iiitellelto «/«««o di Davide

Hume, e non vi si legge neppure una parola sulla celebre Dissertazione del

1770, De mundi sensibilis atque intelligihilis forma et principiis, nella

quale è pienamente svolto e dimostrato uno dei principi fondamentali del
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Criticismo, cioè il principio iatoruo alla iiatiiia formale e subbiettiva del

tempo e dello spazio ; come puro è tralasciato qualsiasi studio comparativo

iutorao alle due edizioni della Critica, confronto necessario par porgere ai

lettori un'idea compiuta e adeguata del moviiuonto del pensiero in Kant. Del

Testa però è qui commendevole la precisione e la chiarezza, certamoute frutto

di lunga meditazione, con cui spiega e traduce nel linguaggio lilosotico ita-

liano le definizioni e il neologismo trascendentale , che , nella sentenza del

(ialluiipi. è il più forte baluardo di Kant. \e consegue che, se da una parte

egli alleggerisce di molto il lavoro del letto.e, dall'altra i concepimenti kan-

tiani non riescono espressi in tutta la loro originale profondità. Tuttavia non

merita biasimo, giacche ogni pubblicazione è da giudicarsi in relazione alle

condizioni del tempo e allo scopo suo. Il Testa, se vedeva nel Criticismo

l'unica filosofia atta ad infondere nuova e vera vita alla scienza speculativa

italiana, ben avvisava 1' ostacolo maggiore stare nella difficoltà di com-

prenderlo ; era d'uopo rendere a Kant favorevole 1' opinione pubblica , e ciò

sì poteva ottenere solamente coli' evitare le oscurità e le sottigliezze e col

ridurre la Uagioiie pìira a forma popolare, imitando quello che il Tedesco

aveva fatto pe' suoi connazionali, nel 1783, colla pubblicazione dei Prolego-

meni ad ogni futura metafisica. Forse sarebbe stato più utile ch'egli avesse

addirittura condotta la sua esposizione sui Pmlegomeni, poiché avrebbe riuniti

i due vantaggi di essere più accessibile ai compatrioti, e di offrire all'Italia

un'opera kantiana nella vera originalità.

- Una delle piime questioni che dovevano presentarsi al Testa era la

distinzione dei giudizi in siiUetici e aaalitiri, distinzione fondamentale per

la Critica della liagione pura. Sebbene già in Locke, per confessione dello

stesso Kant, si riscontri alcun cenno di quella, la gloria di aver posto e

risolto il problema in modo scientifico tocca a costui, imperocché male giu-

dichiamo certe teoriche essere state conosciute dai predecessori per ciò solo

che qualche sentenza si trova sparsa nei loro scritti. Il Testa, non vincolata

da un sistema proprio, seppe, meglio del (ìalluppi e anche del Rosmini, co-

gliere lo spirito della distinzione kantiana e apprezzarne la somma importanza

in ordine alle scienze , imperocché egli ben vide avere i giudizi analitici

un valore meramente regolativo ed essere necessario ammettere certe sintesi

a priori e irreducibili all'intuizione sensibile, onde spiegare l'esistenza della

fisica razionale e della matematica, le quali, secondo alcuni, si fonderebbero

sul principio di contraddizione e quindi solamente sopra giudizi analitici a

priori. La lucidezza con cui questo pimto capitale della llagioii para é da

lui esposto, è veramente mirabile; egli però non oltrepassa Kant, ossia non

sa scorgere nel modo con cui questi ha formulato il prol)lema, quei manca-

menti clic vi scoprirono, specialmente sotto l'aspetto psicologico, illustri kanto-

logi odierni.

1. ^ Anche nell' esporre l' Estetica Irascciidentale il Testa si attiene



strettamente airordine seguito dall'autore ; tuttavia, parmi avrebbe ottenuta

maggiore efficacia , se avesse riunite insieme e ordinate in una forma più

libera le proprietà dello spazio e del tempo, le quali, nella seconda edizione,

da Kant, quantunque siano quasi identiclie. sono enumerate separa'amente
;

perchè nella Ea(jioae 'pura le ripetizioni talvolta sono necessarie pel rigore

matematico che informa tutta l'opera, ma non così in un lavoro d'esposizione.

Del resto la conclusione a cui perviene il lìlosofo piacentino sul valore di

questa parte essenziale della dottrina gnoseologica di Kant, rileva con pre-

cisione e verità il problema e il risultamento finale del Criticismo. Contro

questo sorsero a combattere pei primi i seu>isti. Destutt de Tracy, in una Me-

moria letta all'Istituto di Francia, volle mostrare che il Kantismo s'appoggia

su im abuso delle idee astratte e dei principi geuerali. L'esperienza sensata

anche per Destutt, non è conoscenza se non interviene un'attività che la tra-

scenda e configuri ; ma tale attività per lui è affatto indeterminata e senza

legge
;
per Kant invece segue norme determinate, universali e necessarie, e

perciò subbiettive. Il Testa, che col suo lavoro mirava a liberare la gio-

ventù italiana dalle pastoie del sensismo, nelle sue osservazioni intorno allo

spazio si occupa a lungo di Destutt, il quale allora si riteneva uno dei più

acuti sensisti, ed anche oggigiorno pare vada acquistando fra gli psico-

logi un posto onorevole per avere introdotto nella psicologia una sana osse.-

vazione dei fenomeni intemi, aliena da ogni preconcetto metafisico (')• H

neonato, secondo Destutt (-), per la sua natura originaria, ha sensazioni e,

dietro queste, sentimenti corporei, o piacevoli o dolorosi, i quali, nei primi

momenti della vita, non lo avvertono d'alcun' altra esistenza che della sua;

ma il sentimento produce tosto iiu desiderio di muoversi. La resistenza che

neir eseguire movimenti volontari egli incontra, gli fa percepire gli oggetti

esterni come attività. Un ente senziente e anche volente che non si movesse,

non potrebbe apprendere neppure l'esistenza del suo corpo, s'i solamente la

sua attività interna : e uno che si movesse, ma senza volerlo e senza sentirli,

non avvertirebbe mai la realtà obbiettiva dei corpi. L'intuizione dello spazio

però, non essendo i corpi ancora percepiti come calcai, manca ancora; come

si svolge essa'? Continuando il bambino a premere un corpo e a scorrere

colla mano sulla sua superficie, vengono eccitate in lui contemporaneamente

due percezioni sensibili, cioè quella muscolare del movimento e quella dilla

resistenza, dalla cui associazione egli è eccitato a rappresentarsi il corpo non

più come mera attività, ma come attività eslom^ e quindi formato non d'i

un solo, sibbene di più punti posti gli uni accanto agli altri. L'idea d'cs/c./.-

ùoae, una volta acquistata, si viene man mano svolgendo, e per l'uso diventa

connaturata alla monte e quindi riconnsciuta quale proprietà necessaria e

(1) V. Revue philmopìdque de la France et de Vétraiiger. Mars, 1886.

(-) Elementi d'/deoìof/ia, 1rail. Compagufaii. Milano, 1817.
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universale dei corpi. Dall' estensione si passa per astrazione all'idea di spu.-io;

imperocché, se immaginasi rimesso il coi'pa, par andare da un punto di esso

ad un altro sempre occorrerà uguale sensazione di movimento, e quindi anclie

uguale dimensione di spazio. Immaginanilo continuato il movimento infinita-

mente, sorge l idea di spazio tit/i/u'fo ; se inmiaginasi interrotto, si ha V idea

di spazio limitato. Questa dottrina di de Traey è dal nostro Testa dichiarata

una vera assurdità. Secondo lui . col derivare il concetto d" estensione, e

conseguentemente quello di spazio, dalla percezione di movimento, si pre-

suppone ciò che si cerca perchè è impossibile rappresentarsi il movimjuto senza

percepire prima un essere che vada da un luogo ad \m altro, il che non si

avvera senza l'intuizione dello spazio.

- La quale osservazione è infondata, giacche Destati muove non dall'idea

di movimento che possediamo noi adulti, sil)bene dal movimento stesso,

ossia dalla sensazione muscolai'e che prova il bambino quando compie quella

determinata azione che chiamasi da noi movimento. Il che è ben altra cosa.

Ne più vera, quantunque più acuta, è la seguente osservazione del Testa a

Destutt: se la sensazione di resistenza è uguale nei molteplici punti del

corpo, l'esistenza di questo sarà sempre percepita come mera attività ripul-

siva e come ut punto solo; se poi essa varia, si avvertirà una successione

di modi, ma 1' estensione non è successione, sibbene coesistenza. Dico non

più vera, perchè il sensismo non pretende di derivare l'idea d' estensione dalla

sola percezione di resistenza, sì dall'associazione di più resistenze colla sen-

sazione muscolare del movimento.

- Molto di vero, è d' uopo confessarlo, v' ha nella dottrina di Destutt,

il quale, avverso alla descrizione puramente letteraria della vita dello spirito

e bramoso di ridurre i fenomeni psichici complessi a leggi sempre più sem-

plici, dichiara che l'origine dell'idea di spazio, quale è descritta da Kant,

ha un fondamento ipotetico; ed egli ne attribuisce invece la formazione alle

percezioni muscolari e tattili. Erra però nel trascurare affatto le sensazioni

visive. Queste ci rappresentano gli oggetti proiettati su una superficie ; ma
associandosi colle percezioni tattili, e coll'aiuto della locomozione, si com-

piono e rappresentano i corpi colle tre dimensioni. Né si può ammettere col

Testa che la dottrina sensistica circa lo spazio, smvi dal fondolaento l'edi-

ficio della geometria. Imperocché, in età in cui la mente sia capace di

concetti geometrici, gli oggetti sono necessariamente e universalmente rap-

presentati nello spazio, e ad essi si possono applicare tutte le leggi e le

proprietà delle lim tazioni pure deUo spazio, sia che q esto abbia origine a

priori, come vuole Kant, sia che derivi dalle percezioni sensibili, come so-

stengono gli onipirist'. E più innanzi nell'obbiettare al Galluppi ed al gesuita

Dmowski, i quali avevano additate alcune gravi difficoltà che a'facciavansi am-
mettendo lo spazio d'origine interamente soggettiva. Iiramos) di non cedere

agli avversari, alterò senz' accorgersene, la dottrina kantiana. La qual cosa
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è naturale che accada ogniqualvolta 1' esposizione di un sistema acquista

un carattere polemico. Se lo spazio è la forma necessaria e universale del

senso, domanda il Dmowski, come si spiega che le intuizioni uditive gusta-

torie e muscolari non ci danno per sé alcuna intuizione spaziale? Il Testa

risponde che tali sensazioni sono costruite nella forma della sensibilità

interna , ossia nel tempo ; il che ognun vede non essere punto vero, perchè

tali sensazioni sono veramente esterne. Sa Kant avesse esaminato abbastanza

profondamente la questione della genesi dello spazio, avrebbe compreso che

alcune intuizioni esterne non sono in origine spaziali, ma diventano tali in

appresso e per associazione con altre percezioni spaziali, e per aiuto dell'in-

telligenza; laonde l'obbiezione del Dmowski, checché ne dica il Testa , non

era tutta errata. Anche nel discorso intorno al tempo, il nostro difende con

molta copia d'argomenti la dottrina kantiana contro il sistema di Condillac.

^ I sensisti, volendo, come al solito, trarre l' idea di tempo dalla sen-

sazione trasformata, dicevano che nell' atto stesso di riconoscere una perce-

zione come già avuta, è compresa l'idea 1" che io esisto adesso; 2" che io

esisteva allorquando la prima volta fui affetto in quel dato modo; 3° che

ho continuato ad esistere nell'intervallo. Da ciò inferivano che 1' idea della

durata o del tempo lìmitato origina da una successione di 'percezioni, e che

immaginandosi essa continuata senza fine, si ha l'idea del tempo Infinito. Il

Testa obbietta che , essendo la durata parte del tempo , costruire il tempo

colle parti del tempo è far quello che per ipotesi già si possiede. Ora, non

si può negare al Testa che 1' uomo adulto e che abbia conseguito il pieno

sviluppo delle sue facoltà intellettuali, non possegga l' idea del tempo in-

finito, del quale i singoli tempi non sono che limitazioni; ma è tale fin dai

primordi la vita psicliica umana ? L' idea del tempo infinito si svolge forse

indipendentemente dalle percezioni sensibili? Erra pertanto il Testa nell' esclu-

dere l'infliKnza del senso nella formazione dell'idea di tempo, perchè, essendo

questo a una dimensione , sono necessari due limiti , uno dei quali è dato

dalla percezione presente, l'altra dalla percezione passata; erra anche Condillac

neir escludere l'attività dell'intelletto, perchè il senso, senza 1' intelletto, ri-'

produrrebbe ogni percezione passata, come presente. È forza però ricoscere

che per la natura stessa dell' obbietto che si studia, non si può fissare con

precisione il limite che separa i due campi dell'una e dell'altra facoltà. Anche

il Galluppi aveva impugnato l'Estetica di Kant, volendo egli derivare l'idea

di tempo dal principio di causalità, fornita quindi di valore obbiettivo, giac-

ché, secondo lui, la causa suggerisce il prima e l'effetto il poi. A due si

possono ridurre le obbiezioni mossegli dal nostro: 1° non tutti i successivi

vengono da noi rappresentati in connessione causale, e non sono pure percepiti

in tale relazione i coesistenti, il cui molteplice sentito è da noi ordinato nel tempo

simultaneo ;
2" la causa è causa solo in quanto fa esistere l' effetto, quindi posto

l'uno, è posto l'altro: non verificandosi la priorità di natura, non si potrà
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ar<jonient;ue nui>piire la priorità di tempo. Così il Tosta, ponendosi giudice

tra il filosofo tedesco e gli oppositori italiani o francesi, risolve sempre la

(luostioiii' in favore del primo, e diventa donimatico, perchè non vuol cedere

mai né a sonsisti, né a sporimcntalisti, nò a ontologisti un palmo di terreno,

neppure quando le obbiezioni di costoro contengono assai di vero, come av-

viene nella parte psicologica, che è la più manchevole del sistema kantiano.

Quando poi, senza occuparsi delle osservazioni altrui, prende in esame l'Estetica

Ivantiann, non la trova neppur egli salda e incensurabile in ogni sua parte.

Kant, dallo stesso metodo di ricerca psicologica mancante dello studio delle

funzioni del soggetto nel loro svolgimento, era stato condotto a dichiarare

neces:<ari e universali solo gli elementi che sono a priori; il Testa, pur stando

feruM nel ritenjr^' che l'intuizione sensibile contiene necessariamente e uni-

versalmente elementi soggettivi , non concede che le due forme della sensi-

bilità siano di origine escliufivamente soggettiva. Delle percezioni, altre sono

costantemente rivestite della forma del tempo; altre del tempo e dello spazio

insieme; e. di più. delle prime alcune sono ordinate nel tempo simultaneo,

altre nel successivo. Ora, siccome il soggetto umano non predilige una forma

a un'altra, è ragionevole couchiudere che tali diversità di forma siano affc-

sioni dell'oggetto esterno, alle quali corrispondano certe condizioni soggettive

che ne rendano possibile la percezione. Riporre l'elemento formalo sensibile

in condizioni interamente obbiettive, come fecero molti filosoti anteriori a

Kant, in condizioni interamente subbiettive, come Kant, è pel Testa gra-

vissimo errore.

• Le conseguenze gnoseologiche di questa modificazione al Kantismo

sono che noi siamo autorizzati a dire che qualche cosa conosciamo degli og-

getti, questo almeno che alcuni sono acconci, come nostre rappresentazioni

,

a prendere o vestire soltanto la forma del tempo, ed altre quella dello spazio

e del tempo insieoie
;

perciò le cose ci sono più dappresso che non pensa

Kant, n Testa con questa critica del soggettivismo kantiano precorse in parte

le dottrine dell'odierno Criticismo , che considera la forma della percezione

data, al pari della materia, dalla reciproca azione del soggetto percipionte e

dell'oggetto percepito. Le sue osservazioni sul diverso della forma trovano

riscontro nella teoria dei segni locali , formulata più tardi da Hermann

Lotze, secondo il quale le cose sensibili operano su noi in differente modo

non unicamente per le differenti proprietà, si anche pel luogo che occupano

nello spazio
;
questa variante è il segno locale dell'oggetto, per il quale l'anima

proietta i corpi e se li rappresenta in diversi e corrispondenti luoghi.

« 3. Assai più diffusamente che l' Estetica, espone il Testa 1' Analiiiea

trascendentale. L'aridità dell' argomento, la forma secca e puramente scola-

stica, la mancanza quasi assoluta di esempi, che, secondo quanto dice Kant nella

prefazione, fiaccano le menti svezzandole dall' astrazione della logge, rendono

difficile la semplice comprensione di questa parte della Critica. Quanto ma-

Rendiconti. 18b7, Voi,. III. 1 Sera. 31
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lagevole doveva essere il compito del Testa, il quale si proponeva di dichiararla

agli italiani in forma ordinata, precisa ed efficace ! Tuttavia la scelta e la

connessione dei pensieri è da lui fatta con buon criterio, sicché non ritrovi vere

lacime, se eccettui quella delle anfibolie, e l'appendice in cui Kant determina

la relazione generale della sua filosofia con quella di Locke e di Leibniz. Qua

e là è sparsa, a illuminare le profonde astrazioni trascendentali, qualche felice

similitudine. — Nella parte critico-polemica il Testa incomincia dal ribattere

l'accusa che alcuni mossero a Kant di aver travolto l'ordine intellettuale col

derivare le categorie dalle forme logiche dei giudizi ; e la ribatte dichiarando

che l'autore del Criticismo considera bens'i quelle come necessarie generatrici di

queste, ma non potendo vedere in faccia l'intelletto, onde scoprirne i lineamenti,

ha considerato l'opera sua nelle forme logiche dei giudizi, le quali, come più

palesi, lo hanno condotto alla scoperta dei concetti puri, per la quale Kant

si separa dai sensisti, che facevano del sapere un' importazione tutta dal di

fuori. Il Testa, tutto intento a combattere l'influenza della filosofia francese

in Italia, non s'accorse che gli empiristi avevano ragione di rimproverare a

Kaut che avesse trasmodato uel moltiplicare gli «|)r/o/7; imperocché questi,

fisso neir idea che la logica pura non trae nulla dalla psicologia , la quale

non potrebbe avere alcuna influenza sul canone deirintendimento, attribuisce

a una supposta origine a priori, a questo vasto serbatoio delle perdite d'analiii

psicologica, tutto quanto non può trarre d' altronde. Ciò nulla meno neppur

egli trovava tutto corretto nell'Analitica; cos'i nella tavola delle forme dei

giudizi, precorrendo la censura di Schopenhauer e di altri critici moderai

,

giudica esservi in generale uaa forzata analogia , una stiracchiatura voluta

dall'ordine simmetrico adottato da Kant. E neppure l'ordine delle categorie

kantiane non gli sembra conforme ad una vera analisi psicologica, non essendo

possibile concepire le categorie della prima classe senza il principio di so-

stanza, appartenente alla terza; anzi egli vorrebbe non con ordine parallelo,

come fa Kant, ma con ordine successivo trarre tutti i concetti puri da quello

di sostanza. Tale emendamento del Testa s' accorda colla contenenza del terzo

discorso della Filosofia della Mente , col quale si dimostra che sostanza e

forza sono una cosa sola, cioè Yessei-e: e coll'emendamento del suo avversario

liosmini (che però non cita), secondo il quale, difetto capitale della logica

di Kant é nou aver ridotto al minimum la parte formale della conoscenza

e non averla dedotta da un solo principio.

- Senz' avere una speciale adorazione pel dodecalogo kantiano, parmi er-

ronea l'osservazione del Testa e del Rosmini. Concedesi che la categoria di

sostanza sia fondamentale; ma, data questa , sono date universalmente e

necessariamente tutte le altre? Inoltre Kaut intese formare una tavola di ca-

tegorie considerate non nella derivazione psicologica, ma nell'uso logico Sotto

questo rapporto doveva obbiettare il Testa e provare, con adatti esempi, die

neppure tutti i giudizi delle scienze ideali avverano iu sé la condizione di

appartenere ad uno dei tre momenti di ciascuuo dei quattro titoli kantiani.
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- Dopo la tavola dei «jiiulizi. iii'HAnalitica traseemìentak'. si iireseiita

assai complicata e oscura la dottrina dello schematismo, sicché alcuni, come

il Colecciii, per disperazione la lasciarono tra i misteri del trascendentalismo.

Il nostro piacentino all'incontro la espone con cura speciale; la ditlerenza

tra concetto, schema e immagine è ben deliiiita da lui. IJli schemi, secondo

il Teshi, hanno lo stesso utlicio che le idee generali sensibili degli ideologi;

ma non va dimenticato che le idee generali del sensismo sono per astra-

zione dedotte dalle sensazioni, laddove nel Criticismo gli schemi sono con-

dizioni necessarie e universali delle percezioni, eppciò precedono queste.

- Il Galluppi in una c.^rta nota della Crilica cui cita, trova tale fonda-

mento di ragioni che induce a credere arbilraria la sintesi che produce gli

schemi; mentre, essendo questa a priori, dovrebbe essere necc^saiia. Qui è

bello vedere il nostro Testa accusare con calore il critico calabrese di slealtà,

perchè lasciò a mezzo la citazione kantiana, il cui vero signitìcato è contrario

a quello voluto dal filosofo sperimeutalista, giacché gli schemi kantiani,

essendo fatti secondo una regola, e quindi secondo una categoria, hanno una

sintesi tutfaltro che arbitraria. Essi sono le navicelle che tragittano il mol-

ti'plice dei sensi all'unitil djll'appercezione; e sono prodotti dall'immaginazione

figurativa mediante 1' unione della forma sensibile colla intellettuale.

-Ma noi chiediamo: questa immaginazione figurativa è una nuova

facoltà? è senso? è intelletto? Su questo non si trova che oscm'ità e nella

Crilica di Kant e nell'esposizione del Testa. Se l'immaginazione tìgiu-ativa

può creare nel soggetto, senza esterne percezioni, tali immagini generali,

è lecito arguire ch'essa potrà trarre dal suo seno anco tutto il mondo feno-

menico: e allora siamo in pieno Fichtiauismo. Così non volle Kant; e cosi

non avrebbe voluto il Testa, nel quale si rileva continuamente la tendenza

a combattere l' idealismo assoluto. Anzi nell'opera che stiamo esaminando, il

suo pensiero assume una nuova posizione
;
giacché dal subbiettivismo non de-

duce i)iii lo scetticismo, come per lo innanzi : ma, pur accettando i principi

fondamentali del Kantismo, raccoglie tutte le sue forze per spuntare, sotto

un certo rispetto, il passaggio dal pensiero all'essere, che gli pareva impedito

dalla separazione assoluta posta dal celebre pensatore tedesco tra fenomeno e

noumeno. Egli non ignora che in un passo dell'.Vnalitica si dico che il iioumcan e

ciiiiioae del fciionìciif). per cui il noumeno non sarebbe più una .i\ sibbene una

cosa conosciuta pe' suoi elfetti; maquest'afermazione sembra al Testa così in

contraddizione collo spirito di tutta la lìagioìie para, che la crede un errore

del traduttore Tissot, laddove, noi sappiamo, è una vera contraddizione, scb-

l)ene accidentale, di Kant; e perciò, tralasciando di discuterla, passa ad

esaminare quel punto nel quale il suo autore espone il postulato della realtà, e

tratta esplicitamente la questione dell'esistenza di un qualche cosa fuori di

noi. In esso, movendo dall'att'ermazione empirica io souo, pretende dimostrare

che l'esperien/a interna non' è possibile che per l'esterna, poiclié per avere
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coscienza dell'esistenza del proprio io determinato nel tempo, è necessario

un permanente : il quale, non potendo essere una semplice rappresentazione

intima al soggetto, esiste al di fuori ; e noi ne siamo fatti certi per coscienza

immediata. Il iìlosofo prussiano canta vittoria contro l'idealismo domniatico

di Berkeley, e contro l' idealismo problematico di Descartes ;
ma Fichte, colla

logica rigorosa, severa, inflessibile, mostra ch'egli non ha preclusa la via ad

ogni obbiezione su questo punto del suo sistema. Il Testa pure dichiara che,

movendo dai principi fondamentali della Critica, Kant non poteva stanziarsi

nella realtà: 1" perchè la coscienza dell'esistenza empirica può essere deter-

minata senza la realtà dell' oggetto esterno, come avviene nei sogni e nel

delirio; 2° perchè pensare una relazione coli' esterno non è averne il seiiti-

liieato ('). Le due obbiezioni del Testa non vanno. Quanto alla prima con-

viene avvertire che nel sogno e nel delirio non avverrebbe di riferire le rappresen-

tazioni a oggetti esteriori, ove questi non risultassero composti di percezioni

avute e variamente associate. Quanto alla seconda, il Testa, come il Galluppi,

confonde il sentimento di una cosa colla coscienza immediata della sua esi-

stenza; ora, sentire ed essere conscio di sentire, tuttoché abitualmente con-

giunti nello spirito, sono cose ben differenti. L'obbiezione a Kant va formulata

così : il riferire ogni rappresentazione a \m esterno non implica coscienza

immediata della realtà. E ragionevolmente, imperocché sta bene che Yio

xoiio suppone qualche cosa di permanente nella percezione ;
ma chi mi assi-

cura che questo permanente non sia una funzione mentale, cioè il principio

di sostanza? Bisognerebbe che l'esterno si addentrasse in noi in modo da

divenire esso stesso coscienza ; allora saremmo la coscienza-cosa e l' idealismo

sarebbe abbattuto. Invano ogni filosofìa, ogni scuola, ogni generazione si

travaglia per togliere il dualismo tra pensiero e cosa, tra conoscente e cono-

sciuto : né gli uomini sanno persuadersi di tale incapacità, poiché la tendenza

metafisica ha profonde radici nella loro natura.

« Il Testa, sebbene non approvi la dimostrazione della realtà esterna

quale è esplicitamente data da Kant, stima che gli elementi costitutivi della

cognizione, come vengono fissati nella Ragione pura, contengano ragioni

sufficienti per aggiungere ad una scienza reale. Ecco come. Ogni cognizione si

CI impone, secondo Kant, di un elemento sensibile formale (spazio e tempo);

di un elemento sensibile materiale (molteplice sensato) ; di un elemento intel-

lettuale e formale (categoria). Già vedemmo la modicazioue fatta dal Testa

all'elemento formale sensibile
;
quanto all'elemento materiale, egli ne ammette

la realtà, non per dimosti-azione della coscienza trascendentale io sono, come

Kant; non per diretta oggettivazione della sensazione, come il Galluppi; ma

come verità primitiva, sulla quale, nonché assurdo, é impossibile rimanere dul)-

(•) La parola sentimento è impropriamente usata dal Testa e dai filosofi italiani

contemporanei per indicare una funzione della facoltà percettiva e non della affettiva.



— 2S9 —
biosi. Kant però non può sostenere die la materia della cognizione sia d'origine

esclusivamente oggettiva ; essa è un'astrazione della mente, e si compone di

elementi parte subbiettivi, parte obbiettivi, poiché ninna cosa si può conoscere

altrimenti che per mezzo di rapporti; realtà empiriea e realtà assoluta non

sono disgiunte che nell' immaginazione del filosofo. Cosi cade il dualismo posto

da lui tra forma e materia. Rimane a parlare del terzo elemento, che, per

essere formale, Kant predica affatto soggettivo. La questione è ardua. Unico

rimedio alle disastrose conseguenze del Kantismo era dissoggettivai-e le cate-

gorie; sensisti e sperimentalisti italiani si erano già a tal uopo adoperati.

Erano riusciti? È ciò che discute lungamente il nosti-o Testa.

- Il Galluppi si affidava ai giudizi per cogliere la realtà, perchè i giu-

dizi erano pure vedute dello spirito, di modo che se la realtà non ci fosse

apparsa da bel principio, come in essi la apprendiamo, quella costruita di

poi sarebbe stata una mera realizzazione della nostra mente. Dal sentimento

del me che sente il non me, per mezzo del principio d'identità e di con-

traddizione, con metodo analitico egli trae tutte le categorie; cos'i la cate-

goria dell'unità è già supposta dall'unità metafisica del me; la categoria

della moleplicità è costituita dall' identico ripetuto, e via dicendo degli altri

principi puri. Il Galluppi è vittima di un' illusione natmale, osserva il Testa
;

egli suppone ciò che vuol trovare. Invero il sentimento del me, dal quale egli

muove, non è piìi che una nostra moditìca/iune, e per se stessa non può darci

altra idea che quella di un particolare nostro modo di esistere; laddove la

rappresentazione io perno è possibile solo per una speciale funzione della

mente, che è la categoria dell'imita. Così la nozione 1 = 1= 1, data dal

principio d' identitìi, non genera mai il numero senza un mezzo di legame,

che è la categoria della molteplicità.

^ Per fondare la realtà della scienza il Galluppi dichiarò obbiettivo il

principio di causa ed effetto; ma la sua dimostrazione, come vittoriosamente

rileva il Testa, non dimostra niente, imperocché è fondata sul principio di con-

traddizione, che per essere puramente regolativo. non può avanzare di un filo

le nostre cognizioni; inoltre pone come vera la cosa da dimostrarsi. A giu-

dizio del professore di Napoli, il criticista, sostenendo la soggettività del

principio di causa, cade in tale contraddizione, ch'esso è ruiaato irrepura-

bliiiieale; poiché, se il principio di causalità è soggettivo, è anco universale

e necessaria la congiunzione delle sensazioni per essa operata nell' esperienza;

ma Kant dice le cento e mille volte che nell'esperienza le intuizioni si

combinano accidentalmente: e la contraddizione si può togliere solamente

coli' ammettere che il principio di causalità sia a posteriori. Qui, come nella

questione dei giudizi sintetici e analitici, il Galluppi mostra di non avere

giustamente compresa la dottrina di Kant. Infatti questi dice necessaria non

la congiunzione dell' elemento a coli' elemento b, ma una cognizione in ge-

nere operata dall' unità sintetica dell' io. La necessità è il carattere dei
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giudizi d'esperienza, ma non s' incontra mai nei giudizi pm-amente di perce-

zione; essa non deriva dalla cognizione della materia dei fenomeni, né

dal paragone e dalla generalizzazione degli stessi, sì solamente dal soggetto.

Bi questa natura è la risposta del Testa, che aveva aTerrata l'importante

differenza stabilita da Kant tra giudizi sperimentali e giudizi perceltivi.

Tuttavia, sebbene il Testa non ammetta col Galluppi che si possono ogget-

tivare le categorie, conclude che la scienza, quantunque composta di elementi

soggettivi, ha valore reale, perchè questa è l'unica a cui l'uomo possa arri-

vare e sarebbe pazzia pretendere ad un sapere assolutamente reale, ossia

indipendente dal soggetto.

• Le polemiche sostenute dal nostro per 1' Analitica trascendentale contro

altri filosofi italiani contemporanei, non presentano alcuna novità di pensiero,

e non ce ne occuperemo.

" 4. L'esposizione della Dialettica trascemlentalc è dal Testa divisa in

tre capitoli : 1" Psicologia razionale o dottrina dei paralogismi; 2° Cosmo-

logia dottrina delle antinomie ;
3" Ideale della ragion pura. Ad ogni capi-

tolo seguono considerazioni critiche ; è notabile però che in questo volume,

dove si trattano questioni che toccano i fondamenti della moralità e della

religione, il Testa non sostiene arditamente, come vedemmo essere suo co-

stume, le teoriche kantiane. Tuttavia egli s' accorda con Kant nel riporre

r operare morale in una facoltà che ha la ragione di determinarsi per la

legge, la quale è una esemplariià ideale obbligatoria, e nel distinguere net-

tamente la morale dalla religione. Anche a giudizio del Testa la psicologia,

per quanto s' arrabatti, non giungerà mai all' Assoluto, se non come ad una

nozione suggerita dall' ordinamento mentale, epperò senza valore oggettivo.

Ciò non ostante, come Kant ammette la necessità dell' esistenza di Dio per

r attuazione del sommo Bene, e riguarda la credenza in esso come una fedj

pratica razionale e pura, cos'i il nostro Piacentino ammette l'esistenza reale

dell' Assoluto, come provata dal bisogno intimo di tutti noi che non possiamo

contentarci del concetto logico e puramente regolativo. Una verità non solo

formale, ma reale, è una credenza universale, una credenza indistruttibile.

» Colla Dialettica finisce 1' esposizione del Testa. Sebbene manchi tutta

la Metodica trasceadeatalc, la filosofìa teoretica di Kant si può considerare

esaurita ; imperocché gli altri capitoli della lìagione para contengono nes-

suna nuova dottrina e hanno un valore puramente esplicativo.

- 5. Il Testa non riuscì a mettere in rilievo il profondo procedimento del

pensiero kantiano, e a compiere quel lavoro d'analisi profonda e sottile per

cui altri, secondo quello che dice lo stesso Kant (') a proposito dell' inter-

pretazione .storica delle idee platoniche, può arrivare, mediante il confronto

delle varie dottrine espresse da un autore, a cogliere il pensiero intimo, da

(') Kaiifs, Krilik dcr n'inen Verimnft, od. Roseiiki-anz. inig. 2.51.
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cui questi è dominato, più di quello che l'autore stesso abbia saputo fare. La

sua esposizione diventa spesso una tradizione; il suo dire, ora più, ora meno

efficace, è sempre più preciso e scientifico di quello del Mantovani. Ma la

parte più importante del suo lavoro è quella critica, dove, valendosi del Kan-

tismo, egli mostra, con potente dialettica, le fallacie dei sistemi dei filosofi ita-

liani, vuoi sensisti, vuoi sperimentalisti, vuoi ontologisti. Se però nelle que-

stioni gnoseologiche move a costoro savie censure, non è così nelle psicolo-

giche. A lui mancava, per le condizioni scientifiche d" allora, la nozione dello

svolgimento progressivo a cui vanno soggette tutte le funzioni nel!" uomo.

L' anima descritta da Kant, e in ciò il Testa gli è seuolaro fedele, è quella

di un filosofo avvezzo a ogni esercizio del pensiero. !Ma i più grandi pensa-

tori di tutti i tempi solo per gradi insensibili acquistarono quella potente

inteUigeuza ; la conoscenza dell' anima di un Platone, di un Aristotele, di

un Cartesio, di un Kant, di un Kosmini, è del massimo valore scientifico;

ma essa non sempre serve alla soluzione di molte capitali questioni di psi-

cologia. Cos'i un botanico, non potrebbe dall' esame di un' annosa quercia

dettare le leggi biologiche dei vegetali.

- Kiuscì il Testa nel particolare scopo propostosi di ditfondere 1' amore

di Kant in Italia y No certamente; il suo rimase, per allora, un tentativo

solitario e negletto; gli astri di Kosmini e di Gioberti di loro luce vince-

vano le stelle minori. I t^?mpi non erano maturi; e a lui, com' era successo

nella lotta tra classicisti e romanticisti nel campo delle lettere, si contrap-

pose r italianità in filosofia, sentimento che. esagerato dal Gioberti, era per-

molti un pregiudizio e un pretesto a scusare 1' angustia delle menti e l' igno-

ranza di ogni moderna coltm'a. Si aggiunga che il nostro appariva presentare

agli italiani come progresso im sistema che in Germania aveva già perduto

molto della sua rinomanza; imperocché allora nelle Università tedesche era

giunto al suo apice l' Idealismo assoluto e panteistico dei successori di Kant
;

e siccome raramente un uomo può esercitare una grande influenza fuori del

proprio paese in un tempo, in cui dai connazionali non siano riconosciuti i

suoi meriti e proclamata la gi-andezza sua, non avendo potuto il Kantismo,

per mancanza di buone fonti e di preparazione filologica, acquistai*e seguaci

appo noi al tempo della sua maggiore ditl'iisione e celebrità nella teiTa na-

tale, avvenne che l' Italia fu hegeliana prima che kantiana. Alfonso Testa

è, io credo, 1' unico Kantiano che abbia avuto l' Italia, sebbene egli non

accettasse nessuna filosofia come definitiva, (ili altri pensatori italiani fau-

tori del Criticismo sorsero più tardi in seguito al risorgimento del Kantismo

avvenuto in Germania, perciò essi sono da chiamarsi Neo-kantiani. Sebbene

il Piacentino non abbia veduto il suo tentativo coronato da felice successo,

merita un posto onorevole nella storia della filosofia italiana, perchè egli,

precorrendo i tempi, consacrò quasi tutta la sua lunga vita a sciogliere il



— 242 —
pensiero nazionale dalla tilo^ofia scolastica dei Gesuiti ('), dai lacci del sen-

sismo e dai donimi dell' idealismo ontologico, innalzandolo a quella pura

razionalità e a quel criticismo libero e indipendente che ai nostri giorni ha

acquistati valenti e numerosi cultori.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Carutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, ricliia-

mando l'attenzione dei Soci sui due primi volumi contenenti la traduzione

francese del Trattalo della generaiione degli animali^ di Aristotele, fatta

dal Socio straniero J. Barthélemy-Saitct Hilaire, e sul voi. I del Voca-

bolarin geroglifico copto-ebraico, del dott. Simeone Levi, opera premiata

nel concorso al premio Reale del 188(5 per la Filologia.

Lo stesso Segretario presenta, per parte dell'autore, gli Stadi storici

sul marchese Guglielmo III di Monferrato ed i snoi figli eo,i documenti

inediti, del sacerdote Fedele Savio, e discorre di questa importante pub-

blicazione, che rischiara alcuni punti della vita di Guglielmo di Monferrato

detto il Vecchio, chiamato IV dai più. Gli Studi dell'autore recano un con-

tributo iirezioso alla storia di una Casa tanto illustre, e che attende ancora

una narrazione compiuta.

Il Socio Le Blaxt presenta una pubblicazione colle seguenti parole :

a J' ai l'honneur de presentar à l'Académie des Lincei une Notice due à

M"' De NoLhac, ancien membre de l' Ecole franjaise de Eome. Ce travail, intitulé

Fac-similés de l écriture de Pétrarque et appendices au Canzoniere auto-

graphe, est accompagné de notes intéressantes sur la bibliothèque du gmnd

poète italien. W De Nolhac \ a joint quatre planches donnant des fac-similés

de son écritm'e, tiiés des manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris

et portant les dates de 1337, 1347, 1355 et 1369 '.

(ij Alhi tiiiu del secondo volume dell' esposizione su Kant doveva trovarsi una dis-

sertazione, nella quale si discuteva quello che nelle Istituzioni fiìosofiche del gesuita

polacco ft. L.Dmowski (che era il testo dell' insegnamento filosofico gesuitico in Piacenza

e altrove), voievasi mettere nella testa dei giovani studenti intorno a Kant; ma la Cen-

sura di Parma, a cui lo scritto era stato mandato per l'approvazione, rispose: Non ? per-

messo di slampare cosa che sia in disistima dell'insegnamento gesuitico. — Ho sott'occhio

alcuni passi soiipressi dalla Censura dalle opere del Testa; da essi appare evidente che quei

Catniii, nel muovere le forbici, furono guidati tutf altro che dall' amore del vero. H nostro

abate aveva la grave colpa di non essersi mai inchinato ai Gesuiti.
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11 Socio Hei.hht presenta i disegni del sai-cofago ladicromo di Seiaali

Tliaiiuitia trovato in una tomba chiusina, e degli oggetti di toeletta lavorati

iu argento eh' erano appesi alla parete sopra il medesimo sarcofago.

11 sig. Casati ('). che assiste alla seduta, domanda all' Accademia il

pennesso di proporre un modo d'interpretare l'iscrizione etnisca del monu-
mento, di cui l'accademico Helbig ha presentato un disegno colorato. Egli

crede che una lettera sia male scritta, ed osserva anzitutto che il prenome

manca, e che questi può essere Larlhia, Arxathìa o simili. Seianti sai-ebbe

il nome di famiglia, nome identico a quello del sarcofago di Firenze ; Tha-

iiìiiìia indicherebbe un ramo della famiglia, e Tlesaasa sarebbe il nome
del marito, perchè la terminazione sa è in generale interpretata nel senso

di u.cor. Inquanto alla precedente parola Thauunia, se essa terminasse colla

forma Thaiiunial, designerebbe il nome della madre. Per dare tuttavia una

interpretazione sicura dell'iscrizione, bisognerebbe aver .sotto gli occhi tutto

il lìionumento, od una fotografìa di quest'ultimo.

Il Segretario Carutti comunica all'Accademia che la stampa del Volume I

del Codice Astcme sarà temiinata fra giorni, ed in tal modo resterà appagato il

desiderio degli studiosi di veder compiuta la importante pubblicazione intra-

presa da Quintino Sella.

PERSONALE ACCADEMICO

11 Vice-presidente Fiorelli comunica all'Accademia la dolorosa notizia

della perdita del Socio straniero Giovanni Nicola Madwig, il quale appar-

teneva alla Classe di scienze morali, storiche e filologiche, come Con-ispou-

dente straniero dal 4 febbraio 1877 e come Soi-io straniero dal 26 luglio 1883.

CONCORSI A I^REMI

Il Segretario Carutti dà comimicazione dei progi-ammi dei concoi-si a

premio banditi dalla E. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena.

Due di questi premi sono di L. 500 oguxmo, coi temi seguenti:

I. La coneorrciua forestiera e i dazi doganaii, nelle loro attinente

colla economia agraria italiana e colla-prosperità della nazione.

(') n Socio Mancini, valendosi della facoltà cnccssa dall'art. 20 dello statuto, aveva

lìtesentatu alla Classe il sig. C. Casati, Consigliere della Corte di A]ipollo di Parigi, cui'

tore degli studi relatiW allo antichità eirusclie.
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II. In quanto il rispetto al prlnci'pio di tradizione nelle Leggi con-

ferisca alla loro morale autorità, ed in quanto sia di ostacolo al loro

spontaneo, ragionale, progressivo sviluppo.

Tempo utile, 31 dicembre 1887.

Altri (lue premi, foudati del prof. Luigi Cossa, sono di L. 600 ciascuno,

coi' temi seguenti:

I. L'economia politica nelle Accademie italiane della seconda metà

del secolo XVIIL e ne' Congressi degli scienziati della prima metà del

secolo XIX.

II. Fare una esposizione storico-critica delle teorie economiche, finan-

ziarie e aijfiministratiue negli Ex- Stati di Modena e Parma e nelle Ro-

magne sino al 1848.

Tempo utile, 31 dicembre 1888.

Lo stesso Segretario annuncia che dal Ministero della pubblica istruzione

vennero trasmessi all'Accademia gli avvisi di concorso ad otto assegni per istudì

di perfezionamento all'estero, sei dei quali istituiti dal Ministero stesso, uno dal

U. Collegio Ghislieri di Pavia, ed imo dalla Cassa di risparmio di Milano.

Questi assegni sono di lire 3000 ognuno, per un anno, a datare dal 1"

novembre 1887; le norme e coudizioni per concorrere a questi posti, trovansi

inserite nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio scorso.

Il Segretario Carutti presenta ancora il programma di un concorso let-

teraiio e poetico, bandito dalla città di Ais in Provenza, in occasione del 4"

centenario dell'annessione della Provenza alla Francia.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Carutti dà comunicazione della corrispondenza relativa

al cambio degli Atti.

Ringi-aziano per le pubblicazioni ricevute :

La E. Accademia della Crusca di Pii'enze; la Società di storia natu-

rale di Danzica ; la Società filosofica americana di Filadelfia ; le Società geolo-

giche di Manchester e di Edimbm-go ; la Società geologica e di storia naturale

di Ottawa; l'Istituto Smithsoniano di Washington; l'Università di Strasbm'go;

il Museo di zoologia comparata di Cambridge Mass. ; il Comitato geologico

di Pietroburgo; la Commissione per la carta geologica del Belgio, di Bruxelles.

Annuncia l'invio delle proprie pubblicazioni:

L'Accademia delle scienze di S. Francisco.

Ringrazia ed annuncia l'invio delle proprie pubblicazioni :

La Società di storia naturale di Boston Mass.

D. C.
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RENDICONTI
DF.l.I.K SKinTR

DELLA R. ACCADEMIA DET LINCEI

Classe di scienze tìsiche, matematiche e naturali.

Seduta del .7 aprile 1887

F. lÌKiosiiii Presidente.

MEMORIE E NOTE
DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Matematica. — Sulle funzioni siijina ipercllittie/ie. Nota del

Sdcio F. Bhioschi.

fc 1." lu mia Nota che ebbi 1" cuore di presentare lo scorso anno all'Acca-

demia ('), ho dimostrato che, posto:

essendo :

ed indicando con 0(«i, lu), o semplicemente con (>, una fuiizium' ili

por la quale sussistano le relazioni :

rflog0 ___^ I {i{.v)d.c
, j

y (.<,•)(/.-
,

/. — A.

' «1 ' "1

</log0
,

I .v-da: , i .y'df

(') Kcndicoiiti (Iella H. Accademi.i dri l.iiuri. Stduta del 21 marzo 188ij.

Bendiconti. 1887, Voi.. IH, 1" Sem. 32
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nella prima delle quali, supposto:

/' {') = .< + A,,.'' + A,.r' + A3*--^ + A...- + A5

si ha :

(j {.%) = 3a-« + 2Ai ,(-2 + A, .V

e /iJ.2 sono i valori di i corrispondenti ad x= Xi, ói'= -:i\; si deducono le

due seguenti formo! e.

« Sia pr{ih, u.) una funzione di /', , //, definita dalla:

p,. =--{((,.— xifiar — ,'-;)

e Pi-sith, f^i) la funzione:

. ^ pr]h r t^ ^ ~|

si ottengono le :

nelle quali «n Os sono due qualsivogliano fra le w„, ((i-cii e K,-., costante

è eguale :

(3) K,,= {a,+ «.s)^— (Ir a, (a,-+ «..)+ A
, («,+ a.Y+ A, («,+ ./,)+ A3

.

Evidentemente si avranno cinque funzioni ji,- e dieci funzioni |Vs-

» 2." Supposto «,- , ffs , «,n differenti fra loro, sono note le due relazioni :

dp,-, , dpr,

1 r «™ ~T~
=

'Prm'lhm •

d/(, dil.

» Dalla prima di queste si ottengono le due :

dnogpr .
d'- ìogpr 1_ r (jpr, , (lpr\,]hpn 'Ifr

du^
"*"

dn.dii. i)y\J'dti, ~^^"duy_\'^ p/ du,

dnogpr
,^

d-logpr _ 1 r #--
I

.,
dpr\,P_sPr^dpr

le quali sommate, dopo avere moltiplicato per a,„ la seconda, conducono alla :

dih
I ^

' ' duidìh diu-

= —
y|jVJ's« ÌP,prm~\-pn,Pn) — Pu,psPnn2)r.^

u Ora :

Jisprm =P,-Psm + irs)py.iJ.; PmPrs=PrPsm + (^'«Ol'V.;/.
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indicando con a-,., a.j. le ultime due fra le cinque quantità a^, ('i-.Oi, e scri-

vendo per brevità (rs) = a^— Os , (rm) = Hf— ft,„ . Sostituendo, si otterrà

(juindi hi prima relazione :

« Per una stessa funzione ji,- si avranno evidentemente sei relazioni ana-

loghe alla superiore quante sono le combinazioni a due a due delle quattro

quantità «, , a,,, , «x , a,,. ; tre di esse sono però conseguenza delle altre. Per-

mutando in questa gli indici .•?, /, e sottraendo da essa quella che ottiensi

colla indicata pemiutazione. si ha :

ossia :

^'
diHdu,^'"' die'

-^'"')
p,^ P'"

• Si permuti nuovamente in quest'ultima l'indice ni coli' indice /(, e

moltiplicata la stessa per a,-— a.,, vi si aggiunga quella che ottiensi dalla

pennutazione moltiplicata per a,„— a^; dopo facili riduzioni si giunge alla:

dHogp dn0gpr _ rU'r) _.
'

du.du, ^"'
dll.:^ ~ p/ P"

« Affatto analogamente per la relazione (3) si ottiene :

dic,' + ^"'- + '''
rf«,rf«,

-^^''-«.'^-
du^ -

= -ZI- [i'rs^.u. {frxp.-u -{-V^V <'.•) —P^XPsì.Pr'^Psu.']
P rs

ma:

Pslprj. =prsPl:,.— (/./) {lis)p,„
; PrXPs;j.=PrsPri,.— (/•-) (i'>-)p,„

quindi sostituendo:

e per una stessa funzione y/,.^ si avranno tre relazioni della stessa specie.

» Permutando in questa gli indici /. . m
;
poi gli indici /< , ìh; e molti-

plicando le ti-e equazioni, la prima per (>-!i} (mr) (nis) , la seconda per (.hw)

(/;)(/«), l'ultima per (?«/)(/<;•)(,««), e sommandole si giunge alla:

- 3.° Nelle relazioni (1)(2) sostituiamo alla funzione 0(;^i, ^^2) ima fun-

zione ff(i<,,«<j), che denomineremo la sigma fondamentale, legata alla prima

dalla relazione:

(9) .(«,,,,)=.,1"±^
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posto :

D = 1(2 A, Hi' 4- A, «1 /f, + 2 A, tfJ

)

ed essendo Ai , Ao , A;, i coefficienti del 2", 8", 4" termine della funzione /(,().

Si otteri-anno le :

, ,
d- lo" ff , (l- log G

du, d/i2
'

du.2-

o \~d- log <r
, ^ , ^ d'^ log ff

,
d- log cr~|

^'"-

=

'"'-- L"^^

+

^"'- + ^'^^ ^rf^

+

"' "'^^J
e le costanti ?/?,., ///„ avranno i valori:

"^r = TVC10»r= + 4A, .^. + A,]
(11)

;«,,,= A'.,— -tV [-1 Al (Ir (I, -}- A., {(/y + fl.,) -\- 4 A,] .

- Se ora poniamo :

nello quali C,- , C,-., sono nuove costanti di cui i valori saranno dati piìi avanti:

dallo equazioni (6) (8) (10) si deducono le due seguenti:

c^^logo-,- r/-logo-,. ^ /"{a,.) G- (u)

dih du-i ' dUi CV- ff,-'- («)
'

( 1 0>) ' ' \ /

^
^>

f/-l0gq-,.,
1 . , ^ ^/-logO-,,, ^/-logff^, /"(ffr)A'(ff.s-) g-(^^)

,

d//r du^dii^ diu- {fi,—a,Y(^\;G-„{it) '

mentre le (10) dare])bero:

ci' log «•
1 „ il' log g _ p ., g/(«) _ ,,

dn.dit.,^ ' dui-
""

a'{u)
'

- Dalle equazioni (13) e da quella die ottiensi sostituendo nella prima

di esse l' indice s all' indice r , si ottengono i seguenti valori :

d- log G

'(,- (If L *^" CT- _Jdii^-

( 14) ^ ==-^— Te. ..^- c,;^ .,-^1 + ^.
duidih (Ir— a.s\_ G- ff- J '

^

ft?<l- ff- ' flr «s [_ ff- ff- J '

essendo :

, , r X «?s W?f a «.« ''*»• "''• '''s
1 ''r' *>'« «/ W,-

ff,-— a, a,.— e/, '

r',-— a,

^ Le tre costanti sopra definite lianuo ujia ini]iiirtaute proprietà. Si con-

siderino le due forme binarie cubiche:

</' (^-1 1 -=\') = -i (~-2 — a,- -1) (~-i — (h -1)

•Z* (-• 1 , -2 ) = (-.' — a.n -
1 ) (-. — (h. ~-

1) (<2 — r/.,. .ri)
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e si iudichi cou ('/</').• il loro covariante simultaneo quadratico: si ha-

- Le formo quadi-atiehe {qti')i sono evidentemente in numero di dieci,

e pei coefficienti di esse sussiste la proprietà :

nelle quali il simbolo di sommatoria si estende ai dieci valori.

« Equazioni simili alle (14) si possono ottenere per tutte le funzioni

sigma nel modo seguente. Dalla equazione (5), nella quale si sostituisca .s

ad w. e dalla ((ì) si deducono, per le (14), le due relazioni:

(1(3)

dnoga,. _ _ fin,) __„y' ,
CV,„(r%,

, ,

e quindi dalla (4), dopo alcune riduzioni, la terza :

dnoga,. ^ f'(a,) 2_ffl_C%, .,gv.. /•'(r/,.)CV ff,^

</«r (ffr— «,)C,*"* ff,- G,'"'' a,.-- (^ar— as)(ir'Or''-^""'

> Così dalla equazione (7) e dalle altre due che possono dedm-si da essa

colle permutazioni /, /«; ,". w; si ottengono le tre seguenti:

(jnoga^^ (//»•)cy ffS^ (/«s)cs.,. g->.,-_

rf//o= CV, ffV,,
"^

CS-, a-,.,

{mr)(fir){h){fis) _ff~
CV., ff«,,

r/Mogg,, (w/-)C').a ff'xy. (,»S) C\r 0^,- ,

,
(mr){fir){h){fis) ff'

, ^

2 :^ + >'»';'•

^/qog<r„_ ("ir) G%. ,a%. j/is) C\,. ^ ,ffV
^S" .> P /TO ^/<1 O

_ (?«/-)(,»y)(A.<)(,H.'i) , _ff^

/ \/ M .\~C\.^a\u.
,
(itr)Cv ffv.'n ,

\_^ rs a ,.,. \^ ,., a
,-s _|

notando essere :

;',-.. -\-
(
rm) = y,,,, , y,,,, -j- (su) = j'„„,

<• I valori delle costanti C si ottengono osservando che le dieci funzioni

sigma pari sono, per ?<,^ «j= , eguali alla unità ; e per le sigma dispari
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è la derivata di ff rispetto ad a-^

, per «i= u,= U
,
pure eguale all' uuitìi,

ad eccezione della funzione ffis. per la quale è (—^) =1 (').

\ (l/'i /o

" Le equazioni (14) (16) (17) corrispondono alle (10) del § 25 delle

Fornichi md Lohnàize snm Crchranchc dcr dliptischea Fmctioneu pub-

blicate dal prof. Schwarz.

Igiene — Preseroa^ione deW uomo nei paesi di malaria. Nota

del Socio Corrado Tommasi-Crudeli.

» Due volte ho avuto l'onore di intrattenere l'Accademia, sugli effetti

della somministrazione dell' arsenico agli uomini che si trovano esposti agli

attacchi della malaria (-), ed ultimamente ho riassunte le prove della virtù

preservatrice di questo rimedio, in un libro nel quale ho riimite tutte le

nozioni positive possedute da noi, sino a tutt'oggi, in fatto di malaria e di

honitìche dei paesi malarici (^). In occasione della mia seconda comunicazione

su questa bonifica dell'orycmimio umano, l'Accademia incaricò il suo Presi-

dente di proporre al Ministro delle Finanze un vasto esperimento sulle guardie

finanziarie del Regno, diu-ante l'estate del 1886; dappoiché im primo esperi-

mento fatto dal dott. Magnani sulle guardie del distretto di Cervia nel 1885,

aveva fornito eccellenti risultati, grazie alla disciplina di questo corpo mili-

tarizzato.

» Il Ministero dalle Finanze si mostrò dapprima disposto ad assecondare

il desiderio dell'Accademia, ed invitò il nostro Presidente a formulare le norme

colle quali l'esperimento doveva esser regolato. Ma, sebbene queste norme

venissero trasmesse al Ministro sin dall' 8 febbraio 1886, l'esperimento non

fu nemmeno iniziato, e nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta alla Pre-

sidenza da quel dicastero. Né miglior sorte ebbe un tentativo fatto dal ge-

nerale Gene, per applicar questa cura preservatrice alla guarnigione di Mas-

saouah, e dintorni. I medici militari rifiutarono di intraprenderla, adducendo

la ragione, che nei clini tt'opiccdi l'uso dell'arsenico foleva riuscire peri-

coloso.

« I fatti verificatisi nel Congo, hanno dimostrato come questa asserzione

fosse interamente gratuita. Il dott. Lesile, il quale ha servito due anni e

mezzo nello Stato libero del Congo {Congo Frec State) in qualità di medico

governativo, ha applicata durante tutto questo tempo la cura preservativa da

(') Sulla teorica delle fuii:ioni iperellittirhe del primo ordine. Annali di Matoma-

tica. Tomo XIV.

(2) Transunti della r. Accademia dei Lincei, serie S-'', volume V, pag. 22; e i?en^2C0)i<(

della r. Accademia dei Lincei, V(dume 1, pag. 799.

(*) Il clima di Roma. Con cinque tavole eromo-litngraficlie ed una carta topografica

e geologica dell'Agro romano. Ronui, Ermanno Loescher e C, 1886.



me proposta . e 1" ha applicata su vasta scala, senza inconvouieuti di sorta.

Siccome nei paesi malarici dei tropici, la malaria si sviluppa in quasi tutte

le stagioni dell' anno, egli si prernuuì dal p.'iicolo di una saturaci' >ne arse-

nicale, coll'amministrare 1' arsenico a periodi di sei settimane , interponendo

fra i vari periodi di s.tmministrazioiie un iiitfivalln di quindici giorni, durante

il quale la cura arsenicale veniva interamente sospesa. Il dott. Leslie mi ri-

ferisce che egli non conosce alcun caso, nel quale quei che fecero regolar-

mente questa cura nel Congo (cominciando dall'Amministratore generale dello

Stolto Sir Francis de Winten . fino ai senrUici coloni) siano stati colpiti da

febbri gravi. Come è sempre avvenuto nei paesi malarici d'Italia, ogniqual-

volta la cura venne fatta con regolarità, i più riuscirono anche nel Congo
a pr^^servarsi interamente; altri, meno resistenti dei primi, andarono incontro

a febbri leggere, vinte facilmente con moderate dosi di cliiniua.

' Sulla base di questo esperimento cos'i decisivo, il dott. Leslie si era

preparato a ripeterlo nel personale della spedizione condotta da Stanley in

soccorso di p]min Pacha, e si era posto meco iu corrispondenza, onde combinare

tutti i dettagli del nuovo esperimento. ^la non avendo potuto accompagnare

la spedizione, egli lia trasmesso, per mezzo di Stanley, tutte le istruzioni in

proposito al dott. Parker , incaricato del servizio medico di quella truppa.

Cosicché è sperabile che questa esperienza, la quale potrebbe riuscir più de-

ci.>iva di tutte quelle finora intraprese, sia adesso già in corso.

" Xei nostri climi temperati, una tale esperienza non incontra difficoltà

grandi, perchè la stagione delle febbri è, nei nostri paesi malarici , limitata

ad una sola parte dell'anno. Quindi è che, sebbene contrastata dai pregiudizi

dei medici e dei non medici, dalle perturbazioni portale nel decorso anno in

Italia dai timori di epidemia colerica, e, più ancora, dalla fusione in nuove

Società ferronarie delle antiche Società nostre, una delle quali, la meridio-

nale, era andata da 4 anni perfezionandola sempre, questa esperienza si

è estesa, a misura che i risultati utili di essa divenivano più apparenti.

Nella Maremma toscana, nella Campagna romana, ed in molti luoghi ma-
larici di Puglia, di Calabria, e di Sicilia, la medicazione arsenicale pre-

ventiva comincia già a diventar popolare. Essa è stata introdotta anche in

alcune regioni malariche degli Stati Uniti di America. Cito questi fatti, non

per invitare l'Accademia a nuove premure p.i,sso le nostre Amministrazioni

pubbliche, ma per giustificarmi agli occhi vostri dell'accusa che mi potrebbe

esser mossa', di aver leggermente impegnata l'Accademia a far la proposta

ili cui sopra ho parlato al Ministro delle Finanze. Ormai è meglio rimettersi

alla forza delle cose. Da sette anni, convinto come io sono, che in fatto di

bonifica dei terreni malarici, noi ne sappiamo molto meno di qu dio che cre-

devamo saperne . quando tutti pensavano che la malaria fosse un prodotto

esclu.sivamente palustre, e che per eliminarla bastasse prosciugare le paludi

di una regione: convinto come io sono, che noi non possediamo ancora alcun
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mezzo siciu'o di bouifiea stabile dei terreni malarici, palustri, o non palnstri,

ho iniziato questo studio della Iioidllcn deirmmo, nell'intento di render l'uomo

più resistente agli attacchi della malaria. D'anno in anno, la convinzione che

il mezzo da me indicato è efficace, si è fatta strada in Italia, in Africa ed

in America. Se esso è veramente efficace, arriveranno a persuadersene anche

le nostre Amministrazioni pubbliche, senza che l'Accademia abbia a compro-

mettersi in nuove ed inani sollecitazioni, per essere aiutata nella ricerca di

un fatto, il quale sembra dover riuscire di grande utilità economico-sociale al

paese nostro ».

Fisiologia. — Altera::lonl del corpuscoli rossi del saìi/jae.

Nota I. del Socio A. Mosso.

^ Nel sangue normale vi sono dei corpuscoli rossi, i quali si alterano

colla più grande facilità ed altri che sono piìi resistenti.

" Per il maggior numero degli animali è impossibile mettere una goc-

ciolina di sangue sotto il microscopio, senza che un certo numero di corpuscoli

venga distrutto e subisca delle modificazioni profonde.

tt Basta il semplice contatto col vetro, perchè molti corpuscoli diventino

pili pallidi, e si scolorino completamente e cambino di forma e lascino vedere

il nucleo. Parlerò più estesamente della struttura dei corpuscoli sanguigni

nella terza Nota, per ora accenno solamente che nei corpuscoli rossi si può

distinguere uno scheletro, o trama, che si mette in evidenza colla digestione

e colla macerazione. Facendo digerire nel succo gastrico il sangue di vari

animali, e specialmente degli uccelli, si vede che un corpuscolo rosso del

sangue è costituito da un involucro esterno, da una trama fibrillare granulosa

e da un sacco nucleare.

» Negli uccelli questo sacco nucleare presenta alle due estremità del

suo asse maggiore come un ciuffo, per mezzo del quale sta in comunicazione

coir involucro esterno.

1. Il sacco nucleare sta nel mezzo del corpuscolo e trattiene colle sue

appendici terminali la sostanza dell'involucro, che talora si rigonfia e si di-

stende ai lati del sacco nucleare, tanto che il corpuscolo degli uccelli prende

in questi casi la forma di una pesca, dove il nocciolo rappresenta il sacco

nucleare. Nel sangue che si conserva nel liquido Pacini osservasi facilmente

questa forma dei corpuscoli, con due infossature imbutiformi in conispondenza

delle due estremità del sacco nucleare. Dentro il sacco nucleare si vedono

generalmente 10 a 12 corpuscoli che si colorano più intensamente del nucleo.

« Fra r involucro esterno del corpuscolo e la parte nucleare, si deve

distinguere anche nei mammiferi una parte del corpuscolo alla quale si può

dare per brevità il nome di pa'tc corticale: ed è formata per lo meno da

due sostanze che si compenetrano fra loro e formano nello stato tìsiologico



ima sostanza omogenea : ma che si separano alterandosi il corpuscolo, e allora

si vede che Tuna è trasparente e l'altra è quella gialla per emoglobina.

- Ho veduto ohe l'emoglobina può cristallizzare dentro ai corpuscoli:

- Nel sangue di cane che coagula lentamente, perchè lo si è preparato

col metodo della selezione di cui parlerò nella Nota seguente, o nel sangue

reso incoagulabile eolla pancreatina. osservai molte volte che si producono

dei cristalli di colore giallognolo dentro ai corpuscoli. Questi cristalli appar-

tengono al sistema roml)oidale e formano .lei parallelepipedi più o meno
lunghi, e dei romboidi colle l'accie e gli spii^oli bene decisi. I corpuscoli sono

ancora rotondi e opalescenti: essi hanno il diametro di circa (3 a 7 /i. I cri-

stalli di emoglobina in numero di uno, o due, stanno in posizione eccentrica o

formano dei romboidi che hanno in media -J. 5 ,<», tino a 5 /( di lato. Alcune

volte formano dei parallelepipedi che attraversano diametralmente il corpu-

.^colo, e sono lunghi da 5 a 6 /» ed hanno 2, 5 it di lato.

- La rassomiglianza di queste forme cristalline coi cristalli di emoglo-

bina, dimostra che nei vertebrati superiori esiste dentro al corpuscolo una

costanza analoga ai corpi albuminosi che può cristallizzare senza che il cor-

puscolo perda la sua forma: il corpuscolo si scolorisce, perchè è la sostanza

gialla che si separa dall'altra la quale si tmva nella parte corticale e cristal-

lizza senza lasciare tract>ia del nucleo.

- I corpuscoli sanguigni del colombo si alterano in modo evidentissimo,

quando la tempei-a'.ura del sangue si mantiene per breve tempo a 46°

nei vasi sanguigni dell'animale morto. Nel cloruro sodico 0,75 Vo alla tem-

peratura di 50° dopo poco più di un'ora esce dai corpuscoli una sostanza

albuminosa, che si coagula sotto forma di granulazioni e di fiocchi di colore

giallognolo.

> Le particolarità di stnittura dei coi-puscoli nucleari si possono facil-

mente riscontrare nei colombi nell'ultimo periodo della inanizione. I mutamenti

che subisce il sangue dei colombi col digiuno prolimgato sono talmente conside-

revoli, che col microscopio si può distinguere il sangue normale da quello

preso nell'ultimo periodo del digiuno. Prima della morte i corpuscoli rossi sono

molto ridotti ; essi hanno la forma come di un grano di frumento, percliè

presentano nel mezzo una linea pallida che è segnata dal sacco nucleare

allungato. Alle due estremità del coi-puscolo si rendono molto evidenti le due

imboccature del sacco nucleare. Qualche volta queste due fossette imbutiformi

si vedono entrambe dal medesimo lato, altre volte ne esiste una da un lato,

e l'altro dalla parte opposta. La sostanza dell'involucro è ridotta al suo mi-

nimo, raggrinzita : con infossature e restringimenti che alterano la forma del

coqiuscolo e lo riducono come un tubo aperto alle due esti-emità del sacco

nucleare.

t Si vedono bene distinte le due sostanze della parte corticale, perchè

la sostanza gialla si separa da quella trasparente e si raccoglie intorno al

Kexdico.nti. 1887, Vol. IH. T Sem. :!:5
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sacco nucleare. In molti corpuscoli la sostanza dell'involucro è come accartoc-

ciata e ineghettata sui margini del corpuscolo. In quest'ultimo periodo della

inanizione diviene difficile la respirazione, percliè è troppo grave l'alterazione

del sangue.

" Sappey aveva già descritto il nucleo nei corpuscoli rossi dei mammi-

feri fino dal 1881. Invece di servirmi come Sappey di reagenti troppo forti,

che potevano lasciare il dubbio si fosse alterata la struttura dei corpuscoli,

adoperai in queste ricerche delle sostanze coloranti e dei liquidi poco ener-

gici, come la soluzione sodo-metilica di Bizzozero (soluzione di cloruro sodico

0,75 % colorata con violetto di metile 1 per 5000) eosina alcalina all' 1

e al 2 7o nel Na 01. 0,60 "/o ^ oppure il verde metile 1 "/„ ecc.

" Eccettuato il siero del sangue, che è facile ottenersi fresco dal mede-

simo animale nel quale si vuole studiare i corpuscoli rossi, tutti gli altri

liquidi li alterano più o meno rapidamente. Ho trovato dei cani nei quali

il sangue era divenuto cosi poco resistente, che i corpuscoli rossi messi nella solu-

zione di clorm'o sodico 0,75 e 0,60 % si distruggevano quasi immediatamente.

K Non conosco alcun liquido che conservi bene tutti i corpuscoli rossi

che si trovano nel sangue. 11 liquido di Pacini. quello di Hayem, l'acida

osmieo in soluzioni più o meno allungate, la soluzione sodo-metilica di Biz-

zozero, il liquido con peptone di Afanassiev, alterano e distruggono un nu-

mero considerevole di corpuscoli rossi. Certe forme delicate si disfanno e si

alterano appena escono dai vasi sanguigni per cadere in questi reattivi.

" I metodi che adoperiamo ora per contare i corpuscoli del sangue

servono solo per contare i corpuscoli che resistono ai maltrattamenti mecca-

nici del mescolatore Potain e all'azione distruggitrice dei cosi detti liquidi

conservatori.

« La forma normale dei coi-puscoli rossi nei mammiferi non è quella di

un disco biconcavo, come si crede generalmente. La formazione di un bordo

più spesso alla periferia, e l' infossamento centrale, come la delimitazione

del nucleo nel corpuscolo degli uccelli, delle rane ecc., costituiscono il principio

del disfacimento dei corpuscoli. Le alterazioni più gravi le subiscono i cor-

puscoli quando vengono in contatto col vetro, o con altri corpi. Se si pone

una goccia di sangue di mammifero o di uccello, sopra un vetro porta oggetti,

e dopo si fa passare sopra una corrente leggera di cloruro sodico 0,75 %, vi

resterà una macchia, quando saranno portati via tutti i corpuscoli rossi. Questa

macchia opalescente è costituita dai corpuscoli rossi che si alterarono per il

contatto col vetro. Se si tratta di un uccello, aggiungendovi una gocciola di

liquido colorato coll'eosina, o col violetto di metile, si vedrà che i nuclei

sono fortemente colorati e che divenne più trasparente la parte corticale dei

corpuscoli.

« Un altro esperimento che rende le alterazioni di contatto anche più

evidenti si può fare prendendo una penna da un piccione, quando cambiano
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le piume. Si premo leggermente la penna per fare uscire un po' di sangue,

mentre che si immerge l'estremità in una goccia di cosina alcalina al 2 %•
Kicoprendo col vetrino si trova che il sangue è normale e che i nuclei non

sono colorati. Se invece colla penna tocco il vetro, e comprimo leggerissi-

mamente mentre il sangue esce ed allargo la gocciolina sul porta oggetti :

e si aggiunge dopo l'eosina, si trova che (piasi tutti i coi-puscoli sono alte-

rati, i nuclei sono rossi e rigonfi, e la parte corticale è più pallida, come se

fosse scomparsa l'emoglobina. E si noti che i corpuscoli degli uccelli sono

assai pili resistenti di lineili dei mammiferi.

- Questa grande alterabilità dei corpuscoli rossi fu causa di molti errori,

ed io sono convinto che molte ricerche fondamentali nello studio del sangue

si devono ripetere, mettendo in opera maggiori precauzioni ; perchè le azioni

meccaniche le più leggiere, e specialmente la compressione, fanno impallidire

i corpiL'^coli, e scoprono il loro nucleo. Quasi nessuno degli istologi si tratte-

neva nelle preparazioni del sangue di comprimere il vetrino. Ora è facile con-

vincersi che un preparato fatto a questo modo non serve più per ricerche

esatte, perchè si altera e si distrugge la parte corticale dei corpuscoli.

- La morte, la congelazione e qualsiasi maltrattamento rende più facile

la colorazione dei nuclei, perchè si altera e si distrugge la parte corticale

del coi-puscolo. — Per tale studio è meglio adoperare dei liquidi coloranti

deboli, come la soluzione sodo-metilica di Bizzozero, l'eosina alcalina al 2 7»
il verde metile al 0,5 e al 1 °/o. perchè nei mammiferi le soluzioni coloranti

troppo energiche distruggono l' involucro dei corpuscoli rossi e anche il loro

nucleo. Già coU'eosina al 2 "/o si vede che il nucleo nel sangue degli uccelli

ingrossa rapidamente, fino a che succede uno scoppio del corpuscolo ed il

nucleo esce con violenza separandosi dall' involucro. — Col verde metile 1 %
si osserva lo stesso fenomeno anche nel sangue dell'uomo e degli altri mam-
miferi; e si vede uscire il nucleo dall'involucro.

« Gli eniatoblasti di Hayem e le piastrine di Bizzozero sono precisa-

mente questi nuclei, che qualche volta sono circondati da frammenti e frangie

della parte corticale. — Non tutti i corpuscoli del sangue alterandosi danno

origine a delle piastrine ; ma posso affermare che le piastrine sono prodotte da

una alterazione dei corpuscoli rossi. — Quanto più nel sangue sono nume-

rosi i corpuscoli rossi disfatti, altrettanto è maggiore il numero dei nuclei

liberi, piastrine.

Resistenza dei coriiuscoli ros-si.

e 11 sangue di un medesimo animale contiene dei corpuscoli che oppon-

gono una differente resistenza alle azioni di contatto, all'azione deleteria dei

liquidi coloranti, o della soluzione di cloruro sodico, dell'acqua, del siero

allungato ecc. — Fra i vari animali, e fra gli individui della medesima spe-

cie, e nel medesimo individuo in varie condizioni esistono pure delle differenze
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assai considerevoli por la resistenza del sangue. Queste ricerclie non vennero

eseguite fino ad ora con sufficiente esattezza, e non si è dato loro l'importanza

die meritavano nella patologia.

t Bernstein, Becker, Laudois ed altri hanno già pubblicato delle osser-

vazioni sulla resistenza dei corpuscoli rossi ; e Landois propose recentemente

di allungare una piccola quantità di sangue con una soluzione di clorm-o

sodico al 0,8 % , ed esaminando sotto il microscopio questo sangue in una

cameretta scavata nel vetro, cercare quanto di acqua bisogna agiimgervi prima

che scompaiano tutti i corpuscoli rossi. Non ho trovato che questo metodo

fosse comodo e mi servii nelle mie ricerche di due altri metodi. Il primo

consiste nell'esaminare il sangue sotto il microscopio con una soluzione 0,3 "/,.,

di cloruro sodico e 1 per 5000 di violetto di metile. Se il sangue non è molto

resistente, in pochissimo tempo si vede alterarsi in questo liquido un grande

numero di corpuscoli rossi, molti nuclei si coloriscono in violetto (così dette pia-

strine): altri corpuscoli divengono pallidi e appena visibili, altri si coloriscono

più meno intensamente in violetto. Quando il sangue è poco resistente mi

servo per questo esame della soluzione sodo-metilica di Bizzozero, che è suffi-

ciente per gli studi che si fanno sopra l'uomo, e specialmente nelle malattie.

- A mio giudizio le ricerche di Afauassiev, di Fusari ecc.. si devono

considerare da un punto di vista all'atto diverso da quello degli autori che

le hanno istituite. Essi, credendo di studiare le piastiine, hanno indirettamente

misirrato la resistenza dei corpuscoli rossi nelle varie malattie, e queste ricer-

che devono completarsi con altri metodi più esatti.

e II secondo metodo del quale mi sono servito per determinare il grado di

resistenza del sangue, consiste nel cercare il titolo della soluzione di cloruro

sodico nella quale si scioglie il maggior numero dei corpuscoli rossi. Questa

determinazione non presenta alcuna difficoltà: basta prepararsi una serie di

boccette che contengano delle soluzioni di cloruro sodico successivamente de-

gradanti da 0,76% fino a 0,40 "/o (cioè 0,7(3— 0,74— 0,72— 0,70— 0,68

ecc. ecc.). Si fa una puntura nella pelle in modo che esca qualche goccia

di sangue ; e con una pipetta che contiene 20 mni. cubici, la quale si continua

in un piccolo tubo di gomma, si aspira la quantità voluta di sangue che si

versa in un tubo di assaggio contenente 20 ce. di una soluzione di cloruro

sodico titolata. Quando si tiene pronta una serie di questi tubi, si può facil-

mente trovare quel grado di concentrazione nel quale il sangue non si scioglie

tutto e il liquido rimane opalescente, mentre che in un tubo vicino tutti i

corpuscoli si sciolgono e la soluzione di sangue diviene subito trasparente.

« Gli animali digiuni e specialmente le rane e le tartarughe alla fine

dell'inverno hanno il sangue molta più resistente.

« Anche nell' uumo vi sono delle variazioni considerevoli nello stato

fisiologico.

i Riferisco come esempio le ricerche fatte in un medesimo giorno sopra



le pei-»'one che frequeutauo il mio laboratorio. 11 primo numero rappresenta

il titolo della soluzione nella quale non si scioglie che una piccola parte dei

corpuscoli rossi e il liquido rimane opalescente, il secondo nimiero indica il

titolo della soluzione successiva nella quale si sciolgono tutti i corpuscoli, e

il liquido è rosso, ma limpido.

(i|ialescente liinpKlo

Dott. \. Aducco 0,5(3 0,54

A. Mosso 0.52 O.óO

G. Mondo inserviente 0,52 0,50

Dott. U. Mosso 0,48 0,56

Montanari 0,48 0,46

» Qualche volta lo scioglimento dei corimscoli si fa con maggiore len-

tezza e non si può decidere subito quale si;i il liquido che scioglie tutti i

corpuscoli, perchè l'opalescenza va scomparendo più o meno rapidamente. Questo

non altera il risultato della ricerca, e non diminuisce considerevolmente l'esat-

tezza della misura; perchè nel giorno successivo, quando i corpuscoli ro.'^si

si sono depositati sul fondo del vaso, si trova in questo sedimento, una indi-

cazione esatta per stabilire il grado di resistenza del sangue per mezzo del

titolo della soluzione di cloruro sodico dove si trovò un residuo sul fondo,

e di quella dove tutti i coi-puscoli rossi vennero sciolti. Xel cane la resistenza

del sangue l'ho veduta oscillare generalmente fi-a (t,75 e 0,(30 e fra 0,.")0 e

0.48. Non voglio citare i casi eccezionali di cani che avevano un sangue re-

sistentissimo (0,44 a 0,42) e di altri che avevano dei corpuscoli sanguigni

così delicati che si scioglievano completamente in una soluzione del 0,75 "/o-

Nei conigli che si conservano nel laboratorio, trovai che la resistenza oscil-

lava fra 0,54 e 0,52, e fra 0,52 e 0,50.

" (jli uccelli sono gli animali che hanno i corpuscoli più resistenti. Il

dottore Aducco che ora si occupa di queste ricerche nel mio laboratorio, pub-

blicherà delle tavole più estese sulle variazioni della resistenza dei corpuscoli

del sangue nell'uomo e nei vari animali -.

Fisiologia. — Coagulcuime del sangue. Nota II. del Socio

A. Mos>;o.

- Le ricerche die ho fatto sulla coagulazione del sangue mostrano che

i corpuscoli rossi ne sono il fattore più importante. Questi si alterano con

tale rapidità, che in alcuni cavalli osservai formarsi istantaneamente uno

strato fibrinoso dove il sangue toccava la superficie del vetro. Non è vero

che la cotenna si produca solo quando il sangue coagula lentamente: racco-

gliendo il sangue che usciva dai vasi del collo, in grossi tubi di vetro, lunghi

un metro, osservai spesso una forte cotenna quando la coagulazione era pron-

tissima. Per evitare le alterazioni dei corpiLscoli che si producono nel portare
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una gocciolina di sangue sotto il microscopio; facevo cadere dall'arteria e

dalla vena una goccia direttamente nella soluzione di acido osmico, o nel

liquido Pacini, o nel liquido Hayem. L' esame microscopico del sangue dimostrò

che in alcuni cavalli erano estremamente rari i corpuscoli bianchi, (1 su 1500)

e che ciò nullameno si era formata una cotenna abbondante. Esaminando

colle stesse precauzioni il sangue rimasto nel fondo del tubo, dopo che si era

fatta la cotenna e la coagulazione negli strati superiori, trovai che non era

diminuito il numero dei corpuscoli bianchi, ma che anzi era cresciuto.

" Il sangue coagula tanto più rapidamente, quanto più esteso è il con-

tatto dei corpuscoli colle pareti dei vasi nei (luali si raccoglie. Ho fatto

prove con tubi che avevano ditferenti diametri e trovai che il sangue coagu-

lava più tardi nei maggiori. Il raffreddamento ha poca influenza, perchè spe-

rimentando alla temperatura di 38° ottenni i medesimi risultati.

» Se si raccoglie il sangue nell' olio, come faceva Babbington, o in un

vaso colle pareti ricoperte di uno strato di vasellina, come fece il Freund,

il sangue coagula meno rapidamente. La spiegazione di questo fatto sta in

ciò, che mancando l'adesione dei corpuscoli alle pareti del vaso, questi si

alterano meno rapidamente; però la coagulazione non manca, ed in un bic-

chiere spalmato con vasellina essa incomincia dalla parte dove il sangue

scorreva lungo le pareti del vat:o.

'^ In un medesimo animale e dm-ante la stessa emorragia, il sangue coa-

gula con differente prontezza. Le irregolarità sono assai maggiori quando il

sangue si raccoglie in cilindri piccoli ; le dift'erenze dipendono in grande parte

dalla estensione più o meno grande del contatto del sangue colle pareti del

recipiente, mentre esce dalla vena e dall' arteria. Nei vasi grandi queste dif-

ferenze sono meno considerevoli.

« Mettendo in opera le precauzioni opportune ho trovato che dissanguando

un cane dalle arterie, aumenta successivamente la rapidità della coagulazione
;

cosicché le ultime porzioni di sangue coagulano assai più rapidamente delle

prime. Le ricerche che ho fatto sulla alterabilità dei corpuscoli confermarono

che i coi-puscoli che escono per ultimi dal corpo sono meno resistenti di quelli

del sangue normale.

« Se si uccide un cane per asfissia, o in altro modo, e si estraggono

successivamente delle porzioni di sangue dalla giugulare con un tubo di vetro

che penetri vicino al cuore, si trova che la coagulabilità del sangue aumenta

nelle prime due o tre ore, e dopo diminuisce considerevolmente. Per evitare

il raff'reddameuto del sangue, tenevo immerso 1' animale in un grande bagno

a 38° durante tutta l'esperienza che durava 8 o 10 ore.

"^ L 1 coagulazione è più rapida nelle prime 2 o 3 ore che seguono la

morte, perchè molti corpuscoli subiscono prima le alterazioni cadaveriche che

li rendono meno resistenti. Succede una selezione dentro ai grossi vasi venosi

ed al cuore, e in questo momento della maggiore coagulabilità del sangue
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che formanti i ooaguli e i trombi come potei assicuranni per mozzo delle

autos.^ic. I corpiisi^oli uieuo aUeralùli possono ancora estrarsi per mezzo del

tubo di vetro che penetra dalla giugulare viciim ;il cuore. Il sangue preso a

questo modo dopo 7 o 10 ore coagula con grande lentezza, ma completamente,

t II digiuno p.'olungato rende il sangue meno coagulabile. Fu si)eeial-

mente nei gallinacei e nelle rane che lio tatto queste osservazioni. Nelle gal-

line e nei colombi che morivano per inanizione, il sangue coagulava anche

più lentamente di quello preso pochi giorni prima della morte. Sono i corpuscoli

giovani e meno resistenti quelli che si consumano prima, durante la inanizione.

- Questo fatto si ripete con non minore evidenza nelle rane e nelle tar-

tarughe: le quali dopo aver passato l'inverno digiunando, haimo il sangue

che non coagula più, o molto difticilmente ; mentre che nelle rane e tartarughe

le quali in primavera hanno già mangiato, il sangue coagula con grande pron-

tezza. Alla fine dell' inverno i corpuscoli rossi delle rane e delle tartarughe

presentano il massimo della loro resistenza, e perciò non coagulano prontamente.

- Facendo prima l'esame microscopico del sangue col liquido 0,3 % di

clorm'o sodico e 1 di violetto metile per óoOO, oppure esaminando la sua

resistenza colle soluzioni titolate di cloruro sodico, si può sempre dire preven-

tivamente se il sangue estratto dall'animale coagulerà presto o tardi.

i. Per scegliere nel sangue i corpuscoli che coagulano meno facilmente,

mi servii di tubi di vetro lunghi più di un metro col diametro di 5, o (i

centimetri che riempivo con sangue di cavallo. Dopo qualclie ora raccoglievo

il sangue non ancora coagulato che stava sul fondo del tubo. I corpuscoli otte-

nuti con questo metodo di selezione, sono assai più resistenti dei normali ; si

mescolano meno f\icilmente col siero, o colle soluzioni di cloruro sodico 0,60

e 0,75 'Yo e cadono piìi rapidamente sul fondo del vaso.

>i Ho trovato accidentalmente degli animali nei quali il sangue non coa-

gulò che dopo 18, o 24 ore (oca e cani neonati). In questi casi e special-

mente col sangue non coagulabile di cavallo, preparato col metodo della sele-

zione, si può produrre immediatamente la coagulazione nei seguenti modi, che

tutti servono a distraggere molti corpuscoli rossi.

" 1. Aggiungendo al sangue un volume eguale di acqua.

• 2. Agitando il sangue con pallini di piombo, o con mercurio.

B 3. Facendo scorrere il sangue sulle pareti di un imbuto in modo che

si disfacciano per il contatto i corpu.scoli.

B 4. Alterando i corpuscoli rossi col vuoto della macchina pneimiatica.

« 5. Servendosi di ima corrente di acido carbonico.

- Ho fatto delle ricerche sulla densità e sulla alcalinità del siero degli

animali in cui il sangue non coagulava spontaneamente, e non trovai alcim

rapporto che spiegasse tali eccezioni; mentre invece confermai clie in questi

casi i corpuscoli rossi del sangue erano più resistenti del normale alla solu-

zione sodo-metilica 0,3 % e alle soluzioni di cloruro sodico.
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K Uo altro iiictoiìo die impiegai per la selezione del sangue, è la cir-

colazione artificiale nel polmone. Si mette la carotide in comunicazione col-

r arteria polmonale dei polmoni di un altro cane ucciso poco prima. Il sangue

clie esce dai polmoni, se la pressione non è troppo forte, coagulerà molto più

tardi, del sangue preso direttamente dalla carotide. T corpuscoli che si alte-

rano pili facilmente sono trattenuti nel polmone, ed escono dai vasi quelli

che sono più resistenti.

a II modo più semplice e più generalmente usato per fare la selezione

ò qnello di sbatterlo: colla delibrinazione si levano al sangue i corpuscoli rossi

più alterabili che, come dimostrerò, producono la coagulazione. Infatti para-

gonando la resistenza del sangue normale con quello sbattuto, si trova che

quest" ultimo è più resistente.

« Non posso in una comunicazione preliminare fare la critica delle dot-

txine \"igenti sulla coagulazione, ma credo sia indispensabile accennare subito

alcuni fatti da me osservati, che ci fanno considerare il fenomeno della coa-

gulazione da un altro punto di vista.

t E. Briicke dopo aver confermato che il sangue coagula appena viene

sottratto all' influenza delle pareti vasali, confessò che non sapeva dire nulla

sul modo con cui i vasi per mezzo della loro vita mantenessero il sangue

incoagulabile.

B Eammento innanzi tutto contro la teoria di Brucke, che il sangue che

passa dalla carotide di un cane nella cavità addominale di un altro, non coa-

gula benché non si trovi più in contatto colle pareti dei vasi sanguigni.

1 II contatto delle pareti vasali non basta a salvare il sangue dalla coa-

gulazione; se dopo aver preparato un cuore di tartaruga secondo il metodo

consigliato da Brucke, si lega la punta di uno schizzetto coli' estremità di

un' arteria, e si aspira il sangue e lo si ricaccia dentro, si troveranno poco

dopo dei coaguli nel cuore. Siccome questa esperienza non è abbastanza dimo-

strativa, perchè i corpuscoli rossi del sangue toccando le pareti del vetro re-

stano uccisi e incominciano le alterazioni cadaveriche, die sono proprie della

coagulazione, ho fatto altre esperienze nelle quali il sangue non usciva dai

vasi viventi, e ciò nulla meno coagulava con prontezza.

• Ho ripetuto una esperienza di Kòhler. la quale consiste nell' estrarre

ad un coniglio K» ce. di sangue, e quando è coagulato, e cominciano ad appa-

rire le prime goccie di siero alla superficie, si disfà il coagulo, si filtra e si

inietta il liquido nella vena giugulare. L'animale muore immediatamente per

embolismo polmonare, e nelle vene e nel cuore si trovano dei coaguli che si

formarono improvvisamente e questi coaguli sono tanto estesi che resta escluso

si tratti di una nuova coagulazione del sangue iniettato.

K In alcuni casi contrariamente alla affermazione di Kohler trovai che

il coniglio moriva, senza che facendo subito l'autossia si trovasse alcun coagulo
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nei o^i-ossi vasi o nel cuore. I corpuscoli più alteraliili si oniuo tutti fiTinati

nel polmone, e si era prodotta una selezione: perchè il sangue estratto dalla

carotide coasfulava meno rapidamente del nonnaie.

- Questa esperienza che Kòhler aveva pubblicato per dimostrare la pre-

senza di un fermento nel sangue che comincia a coagulare, mi sembra clic

non raggiunga il suo scopo
; perchè se fosse conteimto in abbondanza un fer-

mento dovrebbe coagulare il sangue anche nell'albero ai-terioso; il che non

.succede; che anzi questo dopo coagula più lentamente di prima. L'esame mi-

croscopico dei polmoni dimostra che i capillari sono intasati e pieni di cor-

puscoli che si alterarono : e cosi resta spiegato che il sangue il quale attra-

vei-sa i polmoni dopo l'injezione del liquido sia meno coagulabile; perchè

Vennero sottratti colla selezione i corpuscoli meno resistenti.

- Ripetendo le esperienze di Brucke sul cuore estirpato delle tartarughe.

Ilo veduto che il siero il quale coagula contiene molti corpuscoli rossi, benché

in apparenza sia limpido. Il siero che non coagula non contiene corpuscoli

rossi. Queste ultime osservazioni le feci sul liquido del pericardio: le prime

si possono anche ripetere sul siero che separasi dai corpuscoli nel sangue del

cane, chiudendo un lungo pezzo della giugulare fra due legature, e sospen-

dendo la vena in un vaso umido finché sia compiuta la separazione in due strati.

t Prima die il sangue coaguli compaiono dei profondi mutamenti nei

corpuscoli rossi. Prima diventano biconcavi, poi irregolari con delle punte

<> spinosi come ricci di castagna e quindi si gonfiano e impallidiscono. Xel

.^angue di rana allungato NaCl 0,6 "/„ si possono meglio seguire le trasforma-

zioni dei coquiscoli rossi, fino a che si forma dentro alla parte corticale

come una stella di color giallo che sta nel centro al posto del nucleo, e

manda moltissimi raggi leggermente eonici in tutte le dii-ezioni verso la

periferia del coi-puscolo, che conserva inalterata la superficie e la sua forma

estema primitiva. T corpuscoli spinosi ed irregolari possono farsi divenire

nuovamente normali, almeno uell'aspetto. per mezzo dell'acido osmico, della

soluzione sodo-metilica 0,8 % , col solfato di magnesio 1 per 8 ecc. ecc. 1

corpuscoli che sono divenuti spinosi non si possono piii far coagulare coi

metodi che ho accennato prima (acqua, vuoto, azioni meccaniche ecc.). Questo

ilimostra il nesso fra il cambiamento di forma di questi corpuscoli, e il feno-

meno della coagulazione.

» Xel sangue che non coagula spontaneamente mancano i corpuscoli rossi

.-pinosi: e quando appaiono in a!)liondanza succede la coagulazione. Ho confer-

mato che la resistenza dei coiiniscoli rossi diminuisce nel momento che diven-

tano spinosi.

- Un altro fatto fondamentale per la coagulazione del sangue, è il tra-

sfoniiarsi dei corpuscoli rossi in coq)Uscoli bianchi. Siccome queste alterazioni

hanno una profonda rassomiglianza con quelle che subiscono i coi'puscoli rossi

])er formare il pus e i trombi, esporrò nella prossima Nota siii corjnn^coli

Rendiconti. 1'"'7. V.,i. III. I^ S<.-in. :51
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ììianchì le osservazioni che lio fatto su questa parte clie è la più iuteres-

sante delle mie ricerche sul sangue; e comprenderò insieme come fenomeni

cadaverici tutte queste alterazioni dei corpuscoli rossi che producono la coa-

gulazione e la suppurazione. Sento la gravità di queste mie affermazioni e

spero potrò esporre con chiarezza i fatti fondamentali di questa nuova dottrina

delle trasformazioni dei corpuscoli rossi, che mostrando il nesso fra la coagu-

lazione, la trombosi, e la suppurazione, rischiara la natura di alcuni fatti pato-

logici fino ad ora male compresi.

« Il problema della coagulazione del sangue ha due lati : il morfologico

ed il chimico. Questo secondo è piìi diffìcile, perchè non conosciamo la co-

stituzione dei corpi albuminosi, e non sappiamo quali sostanze formino il

plasma e i corpuscoli rossi del sangue. Le ricerche che si fanno col metodi»

di A. Schmidt col liquido proplastico sono le meno atte per rischiarare il

fenomeno della coagulazione, perchè in questo liquido sono alterate e confuse

troppe sostanze. Infatti ripetendo le esperienze di A. Schmidt, di Wooldrigde,

Rauscenbach ecc. ho confermato che la coagulazione del liquido proplastico,

preparato col sangue di cavallo, avviene senza bisogno di aggiungeiTÌ dei cor-

puscoli bianchi, delle piastrine, o dei corpuscoli rossi, colla semplice aggiunta

di acqua, di vari liquidi in via di putrefazione, di sperma e con la lente cri-

stallina triturata ecc. A. Schmidt aveva già osservato che si può produrre

la coagulazione del liquido proplastico anche colla carta da filtro e coU'amianto.

tt La dottrina di A. Schmidt poggia sull'ipotesi che vi esista im fer-

mento il quale produce la coagulazione: ma questo fermento non esiste se-

condo le mie esperienze, od è un fermento assai diverso dagli altri, perchè

si consuma rapidamente, ed ha bisogno di essere in tale quantità che non

lo si può paragonare ai fermenti chimici.

« Infatti dopo aver prodotto la coagulazione del liquido proplastico, se

prendesi un pezzo grosso del coagulo e lo si mette in altro liquido propla-

stico, si produce ancora in alcuni casi una debole coagulazione : ma col secondo

coagulo non se ne produce un terzo, mettendolo in altro liquido proplastico.

Si tratta quindi non di un fermento chimico, ma di una sostanza che si con-

suma rapidamente nel processo della coagulazione.

« D' altronde ho trovato che basta una quantità minima di sangue per

far coagulare una soluzione di clorm'O sodico al 0,6 °/o- Questo esperienze sono

interessanti perchè dimostrano la grande potenza coagulatrice dei coi-puscoli

rossi. Il sangue di cane e di coniglio nella proporzione di 1 per 100 nel

Na CI. 0,6 o/o può dare un coagulo come gelatina di ribes : negli uccelli ser-

vendomi del vuoto ottenni la coagulazione del cloruro sodico 0,6 % anche

con solo 0,5 di sangue per 100.

« Queste esperienze mi riuscivano meglio col sangue delle galline, dei

piccioni e del coniglio; mi servivo per esse di tubi di vetro hmghi 60 a
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7(t centini. i-lie mettevo iu coiimuicazioue lolla i>oiupa di Ptiiiger per liuv il

vuoto. K iuteressante clie il maj^gior numero dei corpuscoli rossi rimane inal-

terato e non diminuisce, anzi aumentii quella dei corpuscoli simili ai bianchi,

mentre si produce un coagulo che comprende tutto il liquido.

- Un esperimento assai convincente per dimostrare che i corpuscoli pro-

ducono essi la coagulazione, consiste nel prendere del sangue di cavallo pre-

parato col metodo della selezione, e di lasciarne cadere alcune goccie in un

cilindro pieno di liquido proplastico. Il sangue attraversa tutto il liquido

>enza mescolarsi, e senza colorarlo in rosso, e si deposita sul fondo. Dopo

24 ore il liquido proplastico non è coagulato e il sangue è liquido. Se si

ilisfanno i corpuscoli versando nel cilindro dei pallini di piombo ed agitando

poco dopo succederà la coagulazione. Se invece di far cadere le goccie di

-iangue nel liquidi» proplastico, si vei-sano sulle pareti del vetro e si fa gii-are

il cilindro in modo che il sangue bagni tutto il vaso, aggiungendovi dopo

il liquido proplastico questo coagula iumiediatamente. o poco dopo.

- La sostanza colorante del sangue non basta per produrre la coagu-

lazione;, ma bisogna che si disfacciano i corpuscoli rossi. Infatti versando al-

tune goccie di sangue di cavallo preso per selezione, ho visto dopo 24 ore che

dui coi-puscoli si era diffusa la sostanza colorante nello stato del liquido pro-

plastico soprastante, ma questo non si era coagulato. Quando i corpuscoli ro^si

non sono molto resistenti, il liquido proplastico li disfà e dopo si produce la

coagulazione. L'attività eoagulatrice di questo liquido è meno sorprendente

quando si pensa che per la sua costituzione (1 paite di soluzione al 28 °/o *li

solfato di magnesia, e ''< parti ili sangue di cavallo), esso è capace di scio-

•iliero il sangue.

- L'energia chimica del liquido proplastico non appare solo mescolandolo

al sangue o iniettandolo nell'organismo, ma mi si è resa manifesta la sua

azione distruggitrice. anche per la riduzione della ossiemoglobiua. Lsaniinand'»

allo spettroscopio i liquidi sanguigni durante e dopo la coagulazione, iio

veduto che le due strie dell'ossiemoglobina scompaiono piìi rapidamente quando

il liquido coagula, che non quando resta sciolto. Ora il liquido proplastico

accelera questo processo di riduzione dell'ossiemogloliina; cosicché il coagulo

prende dopo alcune ore una tinta violacea, scompaiono le due strie e trovasi

invece quella dell'emoglobina ridotta. Col liquido proplastico il disfacimento e

le alterazioni cadaveriche del sangue si compierebbero dimque più rapidamente.

- Mantegazza e Schmidt e dopo loro tutti i fisiologi considerarono la coa-

gulazione come essenzialmente prodotta dai corpuscoli bianchi : per cimentare

meglio questa dottrina ho pensato di procacciarmi delle grandi quantità di cor-

puscoli bianchi producendo degli ascessi, nei conigli e nei cani, colla iniezione

sottocutanea di trementina.

« Il liquido che sta sopra il pus. sia questo nello stato natmale, od

allungato con un volume eguale di Xa(Jl. O,(37o. produce rapidamente la
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coagulazione, mescolandolo con un volume, o con due, o con tre di sangue. Iniet-

tando questo liquido nelle vene di un cane, o di un coniglio succede in molti

casi la morte, e il sangue diventa meno coagulabile. Questa esperienza l'aveva

già fatta Kempner, ma non ne aveva dato la spiegazione. Dopo quanto ho

esposto prima si comprende che qui si è prodotta una selezione del sangue, e

la morte è cagionata dall'embolia polmonare. Che i polmoni abbiano funzio-

nato in questo caso come un lìltro, lo prova l'esame microscopico del sangue

preso nelle arterie, dove manca ogni traccia dei corpuscoli del pus iniettati

nelle vene. L'innumerevole quantità di corpuscoli del pus fu dunque tratte-

nuta nei capillari dei polmoni, e con essi vennero ti'attenuti anche i corpu-

scoli del sangue che piìi facibnente si alterarono. Il sangue non poteva più

passare facilmente a traverso i polmoni intasati, e l'animale dovette soccom-

bere, lasciando nell'albero arterioso i corpuscoli più resistenti e perciò meno

coagulabili. È da supporsi che il medesimo fatto si ripeta in alcune malat-

tie, e tratterò meglio questo argomento nella prossima terza Nota, nella quale

descriverò le alterazioni ialine dei corpuscoli rossi dentro ai vasi.

- Le ricerche di Bizzozero hanno preparato il campo a queste mie inda-

gini, in quanto che dimostrarono che la dottrina di A. Schmidt non spiega il

fenomeno della coagulazione. La divergenza fra le mie osservazioni e quelle

di Hayem e Bizzozero si riferisce alla natura ed all'origine degli emato-

blasti e delle piastrine, che secondo me rappresentano il nucleo dei corpu-

scoli rossi. Ma l'alterazione dei corpuscoli rossi che mette in evidenza il loro

nucleo, non è la sola che si produca nella coagulazione; in questo processo

si osservano altre modificazioni non meno importanti e caratteristiche dei

corpuscoli rossi che riferirò nella seguente Nota.

» Quanto al metodo delle ricerche dirò solo che le migliori osservazioni

microscopiche sulla struttura dei coaguli e la trasfonnazione dei corpuscoli

rossi, le ho fatte per mezzo della coagulazio iie ralleìitatu.

» Nelle rane e nelle tai-tarughe è facile trovare del sangue che coaguli

con estrema lentezza scegliendo questi animali alla fine dell'inverno: quanto

ai gallinacei Inasta prepararli colla inanizione spinta fino all'ultimo grado;

nei mammiferi allungavo il sangue con cloruro sodico, e mi senivo della

macchina pneumatica per produrre la coagulazione, quando volevo imp-egare

una quantità minima di sangue. Eguali risultati si ottengono rallentando la

coagulazione col l'iniettare dei peptoni nelle vene o mescolando il sangue,

fuori dell'organismo alla pancreatiua, o all'estratto di sanguisuga; o facendo

semplicemente la selezione del sangue : con tutti questi processi ottenni dei

coaguli sottili dove mi è riuscito facile seguire le trasformazioni dei coi-pu-

scoli rossi che è la parte fondamentale nel fenomeno della coagulazione »

.
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Astronomia. — Osserva:ioni di macchie e facolc solari nel

I' h-itnestre iò'òT. Nota del Corrispondente P. Tacchini.

- Ho l'onore di presentare all'Accademia il riassunto delle osseiTazioni

delle macchie e lacole solari fatte nel K. Osservatorio del Collegio Koraauo

durante il priiuo trimestre del 1887. Il numero dei giorni d'osservazione fu di 76,

cosi distribuiti : 23 in gennaio, 23 in febbraio e 2(j in marzo. Delle 72 projezioni

solari 65 vennero da me osservate e disegnate, le altre 7 ilal sig. Righetti.

Protubera/uc

l! 1

1887

il



— 2(30 —
» Confrontaudo questi risultati con quelli contenuti nella Nota inserita

nei Rendiconti del 9 gennaio 1887 relativi all'ultimo trimestre del 188G, si

vede che anche i fenomeni della cromosfera continuarono a diminuire, perchè

tutte le medie risultano per questo trimestre inferiori. Nessun fenomeno degno

di speciale menzione presentò la cromosfera, ciò che accorda colla generale

diminuzione dell'attività solare »

.

Astronomia. — Sd pianetino (265). Nota IL di E. Millo-

SEviCH, presentata dal Corrispondeute P. Tacchini.

" Delle ipotesi atte a rendere conto dello straordinario moto retrogrado

dell'astro e delle quali accennai nella Nota precedente pare si sia verificata

la terza, cioè che l'astro abbia una forte inclinazione rispetto al piano dell'e-

clittica. Gli elementi approssimati calcolati dal prof. Tietjen danno per incli-

nazione 28", numero che potrà modificarsi quando gli elementi saranno meglio

assicurati. Intanto è notabilissimo il fatto che, fatta eccezione di Pallade,

il piano dell'orbita del 26.5 è il più inclinato all'eclittica di tutti i piani delle

orbite dei pianetini fino ad oggi scoperti fra Marte e Giove.

" Dolorosamente l'astro è oggi di 14'"^ grandezza e le osservazioni potranno

limitarsi a cortissimo tempo e soltanto coi grandissimi rifrattori.

" lo riuscii ad avere ancora una posizione il 25 marzo, che è la seguente :

(26-5) Gr. 13.2 25 marzo 1887 S"» 21"> 4^ tm. Roma C R.

a apparente (265) 9" 50™ 32^07 (9.166 n)

J apparente (265) + 3° 22' 52".6 (0.740).

i. P. S. Colla mia posizione del 25 marzo in concorso con quelle di

Vienna, il prof. Tietjen ricalcolò gli elementi ellittici certamente assai mi-

gliorati. Da questi risulta un' inclinazione di 25" 24' e il semiasse mag-

giore 2,410. Il pianetino quindi ha orbita alquanto eccentrica, molto incli-

nata all'eclittica, meno peraltro di Pallade (2), Euphrosyne (31) ed Istria (183)

ed appartiene al gruppo di quelli che più si accostano a Marie ".

Chimica. — Anione deWanidride acetica sul N-metilpirrolo e

sul N-bemilpirrolo. Nota di Giacomo Ciamician e Paolo Silber,

presentata dal Socio Cannizzaro (').

« L'esperienze che descriviamo nella presente Nota sono state fatte allo

scopo di vedere se fosse possibile di introdm-re nei derivati del pirrolo, che

contengono un radicale alcoolico al posto dell'idrogeno iminico, più di due

volte il residuo dell'acido acetico. Le sostanze che abbiamo prescelto per

(') Lavoro eseguito nel R. I^,tituto Chimico di Roma.
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questo studio sono il nietilpirrolo ed il benzilpirrolo ; il feuilpirrolo non ci

ha dato risultati dogni di essere menzionati. Diremo subito che per azione

dell'anidride acetica su questi due corpi (i due primi) non abbiamo potuto

ottenere che dei prodotti biacetilici, corrispondenti a quello che si ha dal pinolo.

I. N-Mi'lilpiinolo.

- Alcuni anni fa uno di noi ha descritto, assieme ad JI. Dennstedt ('),

un composto monoacetilico del nietilpirrolo. che si ottiene da questo per pro-

limgata ebollizione con anidride acetica. Ki^caldando invece una parte di

metilpirrolo con H» parti di anidride acetica, per circa 8 ore a 250° in un

tubo chiuso, si fonua il diacetilcomposto. Il prodotto greggio della reazione

è costituito da una massa nera, semisolida, che venne bollita con acqua,

aggiungendo carbonato di soda per neutralizzare Tacido acetico. Si ottiene

im liquido colorato in giallo, che si filtra per separarlo da un residuo car-

bonioso ; quest'ultimo si esaurisce con acqua bollente. I liquidi acquosi cedono

all'etere una sostanza, che svaporando il solvente resta indietro in principio

allo stato oleoso, ma che tosto si solidifica quasi completamente. La si pmi-

tìca spremendola fra carta e facendola indi cristallizzare più volte dall'acqua

bollente. Si ottengono in questo modo degli aghetti senza colore, che fon-

dano a 133-134^

- L'analisi diede numeri che concordauo con la formola, -C. HuNOor.
0.3926 gr. di sostanza dettero 0,0442 gr. di COo e 0,2382 gr. di H. 0.

. In 100 parti:

trovato calcolato

C 56,59 56,45

H 6.74 6,67

- Il nuovo composto è facilmente solubile nell'acqua bollente, nell'etere,

uell'alcool. nel benzolo e nel cloroformio. Esso non forma un composto argcn-

tico; per la sua genesi e per la sua analogia col pirrilendimetildichetone.

esso non può essere che un

X-Melil-C-diacetilpirì'olo [C, H. (COCHs)^ XCH3]
in cui i due acetili avranno probabilmente la posizione «.

II. N-J {enzilpirrolo (L\ H, N. CH. C, H,).

ii Della formola Cu Hu N non era noto finora che un solo composto,

che Lichtenstein (-) ottenne distillando il iiiucato di p-toluidina. L'autore

però non dà una descrizione delle proprietà di questa sostanza, che sarà pro-

babilmente un N-toluilpirrolo, dice soltanto di avere ottenuto un tetraacetil-

derivato dalla medesima.

(') SuWa:ione di alcune anidridi orr/aniclie sul pirrolo. Jlumorie della I!. .\cc. di-i

Lincei, serie 3*, voi. XIX, 1884.

(S) Beri. Ber. 14, 93.3.



• — 268 —
» Noi abbiamo preparato il benzilpirrolo trattaiulo il composto potassico

del piiTolo con cloruro di benzile. Le due sostanze non reagiscono a freddo,

ma la reazione avviene violenta riscaldando a b. m. L'operazione venne fatta

con 25 gr. di composto potassico per volta, riscaldando questo a b. m. in un

apparecchio a ricadere con 3U gr. di cloruro di benzile. La massa entra in

ebollizione, e la reazione si compie indi senza liisogno d' ulteriore riscalda-

mento. Si tratta con acqua e si distilla con vapore acqueo; le prime fra-

zioni contengono del pirrolo rigenerato e del cloruro di benzile, poi distilla

il nuovo prodotto, che alle volte si solidifica spontaneamente nel recipiente in

cui si raccoglie il distillato, e per ultimo passano relativamente piccole quan-

tità d'un olio colorato in giallo. Le due prime frazioni vennero estratte con

etere; l'ultima venne lasciata indietro, perchè contiene dei prodotti che bol-

lono a temperatura più elevata del benzilpirrolo. L'estratto etereo, seccato

con potassa solida, e distillato a b. m., lascia indietro un olio, che venne

distillato a pressione ridotta. A 2,7 cm. passa sotto i 134" con miscuglio

di sostanze nel quale ci sono pirrolo e cloruro di benzile inalterato, il pro-

dotto principale della reazione passa fra 134-139° ed il suo punto di ebol-

lizione a questa pressione è a circa 138-139°. xVlla pressione di Kìó""" passa

fra 247° e 249°. 11 punto di ebollizione a questa pressione è a 247° (tem-

peratura non corretta).

" L'analisi diede numeri corrispondenti alla formola C,i Hu N.

I 0,2226 gr. di sostanza dettero (»,6828 gr. di CO, e 0,1436 gr. H,

II 0,2237 gr. di sostanza dettero 0,6901 gr. di CO.,

« In KtO parti:

trovati) calcolato

I II

G 83,66 84,13 84,08

H 7,17 —

-

7,01

» Il benzilpirrolo è solido a temperatimi ordinaria, ma fonde già al calore

della mano in un liquido senza colore, che all'aria ed alla luce diventa giallo.

Ha un odore caratteristico, non disaggradevole, che sta in mezzo fi'a quello

del metilpirrolo e del fenilpirrolo. E quasi insolubile nell'acqua, solubilissimo

invece nell'alcool e nell'etere.

" Noi abbiamo fatto agire l'anidi'iile acetica sul lienzilpirrolo, riscaldando

questo con 10 parti di anidride in tubi chiusi per 4-() ore a circa 240°. Il

contenuto del tulio, che è formato, dopo il riscaldamento, da un liquido denso

e nero, venne bollito con acqua, neutralizzando con carbonato sodico l'acido

acetico libero. Si ottiene una soluzione acquosa, che s'intorbida per raffred-

damento e da cui si depongono in fine delle squamettine senza colore, ed un

residuo resinoso, che contiene ancora la maggior parte del prodotto, essendo

questo poco solubile nell'acqua anche bollente. Si estrae perciò con alcool

bollente, in cui h resina si scioglie, lasciando indietro una massa nera
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carbonizzata : la soliiziono, che è molto colorata, viene l)ollita a lunf^o

con nero animale, ed il filtrato, che è meno colorato, trattato a caldo con

ai-qiia. Si precipita una sostanza oleosa che a poco a poco si soliditica. La

materia solida così ottenuta, viene tiltrata, seccata sull'acido solforico ed indi

spremuta fra cai-ta per eliminare la sostanza oleosa, che l'accompagna. Per

purificarla la si scioglie nell'etere acetico e la si precipita dalla soluzione

con etere potrolico, in cui è poco solul)ilo. Si ottengono così piccoli aghetti

senza colore, che si fanno per ultimo cristallizzare alcune volte dall'alcool

diluito bollente. La nuova sostanza si separa da questo solvente, per raftVed-

damento della soluzione, in pagliette senza colore, che fondono a 129-180".

« L'analisi dette uiuneri, che concordano con la forinola :

«CsHuNOj».
U.2360 gr. di sostanza diedero 0,6488 gr. di CO. e 0,1404 gr. di Hj 0.

- Tn lui) parti:

trovato calculatii

C 74,39 74,69

H 6,61 6,22

« Il composto così ottenuto che è senza dubbio un

N-beazil-C-diacetilinrrolo [C. H, (CO CH3)2 NCHj C0H5]

è poco solubile nell'acqua anche bollente, solubile nell'alcool, nell'etere, nel-

l'etere acetico e nel benzolo, e quasi insolubile nell'etere petrolico. Anche in

questo composto è probabile, per analogia col pirrilmetilchetone. che i due

residui acetilici siano in posizione u ».

MEMORIE
DA SOTTOPORSl AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

G. G.4.GL10. Sull'asione fisiologica dell'Alanim. Presentata dal Se-

gretario.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Blaserna presenta lo pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti inviate da Soci e da estranei:

T. Caruel. Cotitiìmasione della Flora ilaliana di F. Parlatore. Voi. VII.

Asteri/loì'e.

A. Kanitz. Magyar Nòvémjtani Lapok. P. X.

T. Sterry Hdxt. Minerai Physiology and Physiogra'phy.

Lo stesso Segretario presenta anche una lettiu^a: In Memoria di Quin-

tino Sella, fatta dal dott. A. W. Hofmann e tradotta dal dott. L. Gabba,

Rendiconti. 1887, Vol. Ili, 1" f^cni. 34



— 270 —
e richiama l'atteuzione dei Soci sui volumi XVII (Zoologia) e II (Botanica)

della Reiasione sui risultati scientifici ottenuti colla spedizione dello ^ Chal-

lenger ».

Il Socio Cremona presenta e raccomanda all'attenzione dell' Accademia

una Memoria del Maggiore del Genio militare, ing. Federico Falanoola,

avente per titolo: Esperimenti sulla resistenza delle pietre alla flessione^

argomento ancora pressoché inesplorato nella scienza delle costruzioni.

[1 Socio Eazzaboxi fa omaggio delle sue pubblicazioni seguenti: Sul

modo di dedurre le equazioni generali del moto dei fluidi, e le particolari

relative al moto lineare dei liquidi. — Rapporto a S. K il Ministero delle

Finanse sulle operazioni catastali eseguite nel compartimento modenese,

dal loro principio sino a tutto il 31 ottobre 1886.

Il Presidente Briosche presenta tre volimii pubblicati dall'ammiraglio

Paris col titolo Sonrenirs de marine, dei quali l'on. Ministro della Marina

fece dono all'Accademia, accompagnandoli colla lettera seguente:

Onorevole Signor Presidente

L' Ammiraglio Paris, della marina francese, uomo di chiarissima fama per profondi

studi sulle dottrine navali e per pregiate opere su questi argomenti, fra le quali sono il

Traité de Vhélice -propulsive, la prima pubblicazione suU' importante soggetto, ed il Diction-

naire de Marine, ne ha da poco compiuta un' altra di gi-an momento, che porta il titolo

Souvenirs de marine.

Quest' opera frutto di accurate ricerche guidate da profonda erudizione, costituisce

una storia illustrata delle navi di tutte le nazioni, d' immenso pregio per gli studiosi di

cose marinaresche, ora che la quasi totale trasformazione del materiale navale avrà presto

fatto cadere in oblio le navi, che fino alla prima metà di questo secolo erano giudicate

maraviglioso prodotto delle scienze e delle arti applicate alla marineria.

Il dotto autore vuole che di un esemplare di questa sua ultima opera sia fatto omag-

gio ad una Società scientifica italiana, e questo desiderio ha manifestato all' Ambasciai ;i

di Francia a Eoma, che ha dato a me il lusinghiero incarico di soddisfarlo.

Sicuro da una parte che 1' onorando ammiraglio sarebbe lietissimo se il dono fosse

accettato da un'Accademia famosa per la nobiltà dei suoi studi, che tanto danno lusti-u

alla scienza moderna, e per la dottrina degli eletti uomini che la compongono, e dall' altra

che questa accoglierebbe volentieri V omaggio di un illustre uomo di scienza, io lo oift-o

all' Accademia dei Lincei, alla quale la S. V. lUiiia ha il vanto di presedere.

Sarò lieto se i preclari Accademici accoglieranno il dono con buon animo, pari alla

(•(•rtesia dell' egregio donatore.

suo devino

B. Brin

L'Accademia delibera di accettare il pregevole dono, ed incarica il Pre-

sidente di esprimere i suoi sentimenti di gratitudine tanto all'on. Ministro

della Marina, quanto all'ammiraglio Paris.
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CORRISPONDENZA

1 1 Segretario Blaserna dà conto della corrispondenza relativa al cambio

•k'ilìi Atti.

Kiugraziano per le pubblicazioni ricevute:

11 K. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano; la R. Società

zoologica di Amsterdam ; la Società filosofica di Cambridge ; la Società geo-

logica e di storia naturalo di Ottawa: la Società geologica di Edimburgo:

la Società di scienze naturali di Amburgo; la Società letteraria di Leida:

r Istituto meteorologico rumeno di Bucarest ; la Commissione geologica por-

toghese di Lisbona; il Comitato geologico di Pietroburgo: il R. Istituto

tecnico superiore di Milano: la Biblioteca Reale di Berlino.

Annuncia l' invio delle proprie pubblicazioni :

L' Istituto geografico militare di Firenze.

P. B.
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liENDICONTI
DKI,I,E SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 17 ap/ile 1887.

G. FioRELLi Vice-Presidente

MEMURIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Filologia. — Sui poeti citati nell'opera u_a!. ^:ìÌ^ ib\-^

t-_j^'\ ^—J ^~J^^' 4 voi. iii-4" (li 580, 564, ()74 e -VJS \\\vxsi.\

BiìliKi 1299. Nota del Socio Guidi.

" L'opera il cui titolo ù dalo qui sopra . ha per autore uuo scolare di

al-Hafà^i, 'Abd al-Qàdir b.'Umar al-Ba»dàdì, mort.0 nel 1098

dellegii-a (1682 e. v.). Suo scopo era dichiarare i versi citati nel conmiento

ili a r- Ràdi (Ràòì ad-Dìn) al-Ist crii badi alla Ki'ifuia, ma di fatto

il libro coutiene iucomparabilmeute più di quello che potrebbe credersi, da

i-hi ignori quanto spesso nelle opere orientali manca la giusta economia e

la coordinazione della materia allo scopo voluto dall'autore. Quindi "Abd
al-Qàdir riporta nel suo libro nuniero.si squarci di poesie arabe classidie.

ciiu prezio.-^i coiunienti di autidii filologi, avendo egli avuto alle mani, come

dice nella prefazione, oltre i dloàii di Imru 1 qais. di A'sà, di Nàbig;a. ecc.

quelli di Tufail. di 'Amir b. Tufail, di 'Auf b. al-Hari'. diNamir
b. Taulab, di al-Hansa, e di moltissimi altri poeti classici, e le antiche

raccolte di Saibànì, Mufaddal, Sukkarì, i commeuti alle j^l^ di

S i 1) fi y e ecc. e numerose opere di rettorica e di lessicografia. Anche per libri

Ke.ndiconti. 1887. Voi.. Ili, I" Sem. 3.5
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che possediamo, come il Kit. al-Agcui/, al-'Iqd al-far/d ecc. il suo libro uou è

criticamente inutile. Tale ricchezza di materiali procacciò assai fama al libro
;

ed il dotto arabista cui son dovute le notizie bibliografiche del Catalocjae pé-

rlodi.que del Brill, afferma (n" 179) che - il n'y a pas un livre plus important

« pom- la connaissance de la poesie arabe . . . Les savauts orieutaiix le mel-

" teiit au premier rang de toas les livres de ce geare "

.

» Nel margine è stampata im'opera analoga di Mahmiid b. Abmad
al-'Aynì, morto neir85.5 dell'egira (14,51-1 4.12 e. v.) sui versi citati in

quattro diversi commenti alla Alfìija d'Ibn M alile (').

" Quando io ebbi alle mani questo libro di 'A b d a 1 - Q a d i r ne rico-

nobbi subito il pregio , ma vidi che senza un indice alfabetico, il suo uso era

quasi impossibile. Compilai pertanto im indice di tutti i poeti ivi citati e

delle singole pagine nelle quali i loro versi sono riportati. In edizioni non

criticamente corrette, come spesso sono le orientali, gl'indici alfabetici diffi-

cilmente possono riuscire esatti. Né tale era certamente il mio ; ma avendone

tratto molto vantaggio io medesimo, ho creduto far cosa gi-ata agli arabisti

col pubblicarlo, non ostante le molte inesattezze, che io per il primo riconosco.

onde io lo presento loro, ripetendo il proverbio ^_$yLo Y^ ^i—^. Nel libro

alcimi nomi sono stampati erroneamente p. e. >\y^ per^l^.^, ^LX^JI ^^ A.\

per ^USJl ^_-yL\
;
quando 1' errore era evidente, io l'ho corretto senza più.

Altrove forse sono coulusi insieme poeti distinti, ma di un solo nome; qualche

rara volta occorrono nomi di poeti poco noti, e che ignoro se siano scritti

esattamente. In tal caso ho riportato i nomi quali sono nel libro ; che altrimenti

avrei dovuto dilungarmi in ricerche e questioni di storia letteraria, ed in luogo

di una breve Nota, come io ho voluto fare, avrei dovuto scrivere una Memoria.

Neil' indice che qui segue il niunero romano indica il volimie e l'arabo

la pagina; i numeri corsivi .ii riferiscono all'opera di al-'Aynì stampata

nel margine.

14. HI 4G, 134, 280, 343, 467,

524, 545-547. IV 153, 211. 232,

304-306, 409, 435.

IV 300. ^.^ _
II 18-25. IV 36.

rì e^:'-^' ^.

,Uil
i

I 97, 219-221, 425, 521, J_k:L^Jl

552. II 36-37, 294-295, 372-373,

387, 401, 499-503, 503, 553-554.

Ili 13, 103. 136, 474-475, 529,

618,'659, 672. IV ^tf, 53, 122-123,

IV 556. ^>\

III 458-460. J..;^! j>^ ^^_ JA
II 545. ^L^l

c^, f^\ji\

IV 146. >_--..^l ^.j ì'a.^ ^^ jLi'l

III 513.

^«^.^^-^ {^i\) ^ ^'^'^^

II 395. ykLk ^1 ^ j^l

I 108. 231-234, ^jUi-i^H ^^^^Jl

247-251, 294-295, 312-313. II 13-

(') Cfr. Nicoli, Pusey Catal. Bodl. n, 010-Gll.



I 27. 28, 32, ^j^ ^j c^y^ ,^^^1

83, 85-8ti, 89, 109, 159, 2G2, 347-

348, 359, 369, 453, 528, 542-546,

551-552, 575-578, 578-580. II 3,

21, 31, 41-44. 48, 59-62, 106, 157,

181-185. 205, 223. 246-247, 264-

266, 288, 288, 330, 335, 392,

410-413, JJO, 447, 463-465, 466,

J66, òOJ. Ili 6. 7. 46, 55. 56,

Ó7, 65, 125. 136, 140, 209-219,

223, 235. 247, 251-252, 253, 283,

291, 324, 326, 375, 3T9, 415,

153, 477, 489-493, 526, 529,

547-550, 612-613, 629, 630, 638.

IV 38, 47, 62, 132-136, 155-157,

176-184, 199, 203, 241, 263-266,

324, 327, 340, 357, 358, 373,

381-385, 392. 437. 534-538, 545-

547, 550, 558, 578-580, 579.

I 89-97. il*b ,^^1

III 478, 480. yo ,^^1

III 101. jii;i ^o ^^\
I 165-166. >^jÌ3 i^^-^\

III 40. 121. 251, 524. c;'-^ ^j^^

II 131. ^jLlì\ ^_j*Ml

I 87. ^^^\ ^jftM\.

I 332-334, 337. Il J-=v^> ._-_^^Jl

168-169, 258-261. Ili 395

IV i^J^ ^ ^,^^)

455-400.

I 421. Il 117. l'.'tj. IV ^i.\J\ sy^\

549.

(ajui jv.^ ^o »-rr«^0 ^-^^> r^"^'
l 377. II 27'9-282. Ili 50S. IV

.;/6.

I 26-33. 65. 9c if'

13.5, 158-162, 180-181, 193, 190,

317, 322, 372, 393, 396, 404, 433,

143-144, 197, 362, 382, 384, 385,

418-420, 452-455, 584.

I 221. ^y.v^l Ji^^l

IV 490. J.J^^\

I 344. III 24, ^U=kÌ c,-^ ,^~^^I

164-169.

(I 234). II (,_^yO ,_5*j^-v> ^-^^^^^^

140-143.

IV 365. (^y ^^ ^UJ*?) ^/-i^l ^3»

II 57:', (^^ ^\ c:^/.\ cr-^ i-L-1

III 93.

I 529. J-o_^l f^\^\ cr> S^\
I 62. {^^ e--^

^lL») ^o^/ ^'Jl

II 53. ^J.a>-Jl vXJi.^1

II 137. IV 22. ,J^l^'^^\

III 623. i^^l=L ^^_ A.^\

IV 310-314. io^l o-e *>-»--* .?-:*

IV ri. ^iCii >^^Ji »^i

I 134-139, 311. II J^jJl ^^^J> j^^

350, 426-428, 487. IIL48, 121,

618-619. IV 393, 554-558.

I 193-196, 508. II ^-i^. c^ >^^1

34-36, 161-162. Ili 442, 588. IV

103, 112, 138,308, 421, 448, 450-

451, 524-526.

Ili 84. JJv4j\ ^y ^^ o-^ -^^^

1 143-145. Ili ,_,*i-J» j;^-^ c.-^ s?^'

J7^. IV 154.

I 482. Il 5UU, i-J^/ o-

507-511. IV 416.

II 137, 406-409, ^l^J^^JI ^.^f
^i

III 222-230, 286, 415. 635-636.

IV 364.

IV 557. 589-591. e^.^ ^-^ 1-H>'J1

IV 365. (fJ.^?) >7-=* o-?'
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HI 130, 515. IV 2 Uh AiòJ- ^ ^^1

IV 118. A^ ^^ ^^\

III 567-569. Cj/J1 ^^ ^U
IH 520. ^./ ^.. ^l

III f»8. (^^l.\ ^. J.) ^j^^LUl

III 17. IV 365. ^ij^ ^ JUib

I 192. Ili 94. i-ul^

III /,y,V. ^aj ^^ ^^^^S3J

III i':^r. .suol j^ wvS3_J

j'^^
i_s"^? cr^ A..».-U ^^ j-:;?4

I 464

I 104, 373, 527. II 249, ^^J^
306. Ili 277, 393-394, 386, 533.

IV 21, 188, 241.

IV 175. (^IÀh^I) ^LojJl jjj.^

Ili 137. ^V—• cr? rjr!

I 301. ^y^^\
1 393. 540-542. III 54. ^ ^ ^Ll.

iJ-^V--J> {\Jj^ •''j^) Oj^ cr? ^'->i>-?

Ili :jro, 510-515.

I 455. II 261-264. ^jUL ^^l ^^
271. Ili 359, .;67. IV 111,31.5-319.

I 350-351. ^i-U.1 c^^ .^ cu.,oilll

III 25, 48. ^j ^ JA'>~^ ^rr4j'
.v.;:^ 596.

Ili 22:. ^^„*io ^ol >_j.^VI ^ yb _jj1

IV //. '

II 436-437. ^y.L:Jl >l^ ^ yo

II 460. jo^^ ^j yo ,^1

II 197. ^LLLji ^ yo
IV 439. (dooUJ) ^)\y^\ ^j-^^r^

III 1.54. ^_;,.^- ^^ ^LaJo

I 65-67, 97, 511. II lOJ. ly^ J^ii'

III 156. 351. 356-359, 476-477.

fSfi. 540-544.

IV -^^^^-'^ crì 5-P'

IV 337-339. JL^\ ^^
1 169-1 -il L_JI ^i-

214-216, 454, 508, 527. II 196.

507-509, 538-539, .J/J, S/6, 546-

551, 559-560, 565. II 13. 48, 63-

69, 112-114, 127, 197, 234,2.35,

249, 306, 1.31. Ili JJ, 37, 66, 216,

I^i» J, 238, 264, 308, 31.9, 336, 338,

3OS, 377, 378, 384. J^9, 530-533,

609-612, 622, 668. IV 20-23, 24-

25, 35, 43, 46, 61-63, 89, 120-122,

127, 130, 117, ir.l. 161-162. lO'.K

176. 201, 202. 209-210, 221-224.

227-228, 244-247, 259, 262, 264,

261, 269, 273, 280, 289, 297, 317,

368, 371, 397-406, 413-418, 111,

471-476, 489-490, 496-498, 519,

540, .:80. .;,?r.

II 30. (^U) ^U ^ .jr-^iJI }y=\

II 329. J^cwJI cj^^Jl

II 503-507. /^V\ ^j ol^'^ cr> ^'
II .vr.'A (^yUil (^,0 ilei ^1

IV J6'5. (^il^il) C-ali. ^ àS^\

I 118-122, 27/, cuJuaJl ^1 ^^ àZ^\

358, ^i/5, ./<?/. II 43, 76. 187,

346. Ili 183, 286. IV 4, 70, 213,

377. 380, //:^ 433.

I 417-422. J,SjiJ\ SòÌs. ^\ ^ àl^\

III 362. IV 63, 182, 231. 231-233.

Ili 120-122. IV 296. f:v—ij c^ ^>

11 .v.;/. ^b^,^ ^ ^Us ^o ^.^jI

III 360. (^,j<J:il is^j^
i^j

.^ ^_^_JI

CJ-^ ^.?"

IV 3!)!l.

IV :',?.;. .u..^

I 70. 338, 404, 443. ^-^ ^ ^^^\

II 139, 231-236, 476, 531. Ili 161,

214, 299, 494-496, 6.j9.

I 391. cu^LJI ^> ^^\



4t):3. 480. 481. 48-2. 485. 5t>8. II

!t4-i>ò. 114-111). 142. 166-1(37, 167-

168. 263. 20/. 268. 279. 300. 3/3.

3ÓÓ-357. 387. 39ó, 454-457, 467-

470, J08. /*.;. .133. .'jGO. Ili r,

28, -JG, 4;K 74. 78. 129. 140, 144,

///, 203. 254. 303. 3G/. 390-

392, 397, /33. 437.443-444, /7I.

476-477, 489, 494, 515, 534, 622.

671. 671-672. IV 7. 45. .;:>. GO.

rs, 108-111. 131, 142-145, ///.

/GO, 169. 3?9. 2/0. 23/. 282. 307,

3/9. 344-346. 38G. 424. 453. .:0G.

549. .-,!)/. .:;ii.

I

IV 22/. j^ jJ

ITI 38

IV 319-323.

1 170. ^a-a^l ,*j

I 221-223.
,

III /2!L G//. IV 295- ^j^Vl ',,^^1

297.

I 190-192. 258. 500-502. ^.3^\ J-o?,

.52.-,. II 353-354. 379. 380.382.558-

559. IH 47. 93-95. 9//. :ì3n. 584-

585. 601-604. 623-625. IV 137.199-

201. 379, 380, -103, /07, 483, 552.

I 455. ^UJl i:^_,U. ^o ^jJi-

II 174. ._»i ^ i ja.;.^

I 141-142. ti-M^l i^ ^j> ^jj^y,\
II ZOO. IV .;,?-¥.

HI 317. ^3^kJl ^.i^Jl ^_. Jj^
367-368. /.;r. IV .;:/.

II ^.y:-*. wJsui ^i ..^ .:u=;.i ^»^
IV 352-356.

IV 534. J4^ ^\

^

:51^^. III 2i;

-1>:..

I 111-113.
,

277. 377. 378-379.

UJLc ^' O- CTr*-»

II .308-309. 37G. IH 197, 275-277,

448-450. IV 76-77, 420-421. .;/2.

IV 8. 426. ^L4^1

IV 424. /.53. jlj.1 ^j i^y

(IH 582). IV .i/.J. c;'v 3^*

IH 230-232. ^^jOI s^\;i ^.^ o'-y

IV 67-68.

IV 184-187. ixki ..lujlj

I 239. Il^l

I 282. ^UÀJ'.

IV 182, 409. (,^,x=.) ^'
HI 476-477, ^UJl ^VU

567-569.

--? ^^-

II 2111-21;
^
0^

IV 573. i>U^ _>!

IV /83. J.^J\ j^ ^,> r.^

TV 143. pX^ ^^ ^\^\
II 321. jj>.=r- ^1

LI aJL J^sr?-

IH 89. ,-^ H=H^

HI 340-343. ^
IV 480-484.

I 351-357. ^r.y^J.\ c:->'^ i>

HI 6-7. IV^.-?^. ^U.iJI oLi-o ^^ ^Jo=^

III 34/. 497. IV .?:^<?, Ji,.\)\ icJo-

567-569.

IV 42. ^^^Jl 1.ì:S^ .j:.,jL\

IH .:;r.?. 586. ^.i^i ^i

I i.9:^ IH /07. IV 197- ^^^'1 ^1.^

199. 450.

II 167. jyj^ f^}

IH 397. 643. J.^1 <UJ1 j^ -j ^^
IV /.v<;.

I 35, 36-37. .AW-i\ -o U^j -j ^>.::^

37, .9/, 107. 129. 163-164, /*r,

220. 221, 223, 22/. 227. 280. 306.

310. 359-361, 390, /OS. 448. 456.
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362, 497, 537-541. Ili 47, 80,

114, 120, 143, 3àS, 430-435, 584,

630. lY 40-45, 63-64, 66, 77, 106,

118, 13S, 142, 241, 2S0, 348, 406,

461-464, 476, 494, 527, 554, 560.

Ili 258. ^.j.^1 c^ o'

IV 569. ,__5.J-3JJJl jLio^ ^ ^;jl«).->

I 112, 210.

IV 72-74. (iksj* ^ J.._«i,.->

I 47.

II Ì6', 483-488.^ ^ cr:^-^

II 5, 7. III 352- fUil ^_ jy^\
355. IV iii.

II 55-56. 5.»sr° ^ ^U ^j ,__y*_«àa-.

II 57. _1>JJ^1 ^ i^j^y<ìS^

I 195-196, 369. (/^. ^) kiLkiI

I 409-412, 423, -i"5, 559, ii^l
567-571. II 119, 137-140, 196,

263, 321-327, 432. Ili 55, 21é,

2^5, 301-302, 307, 312, 389-890,

436-439, 660-664. IV 111, 191,

392, 417, 439, 524.

II 197. ^y-r- C^'

II 550. ,^UJ1 r^ ^>UU=ì- y>\
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424, 429-430, 134. Ili 32, 43, 279,

312-314, 331, 545-547, 629, 638.

IV 3, 24, JJ2, 161, 212, 223, 308,

447-450, -183. 539, 552-554.
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II 191-192. o^i-.v^l ^ jau

I 236. Ili 488. i^i,^'> ^ jCU

IV 111. i-oU
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IV 519.
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I 364-:3«(J.
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JIJl
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IV 72, 590.

Il 197. ^j^il ^^.\ ^o o>3^^

I 37, 453. iJ^wìB -^ ^1 ^-j C.>'?r*
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284, 529.

Ili lOl. ^Uail ^ <*.^lì

l 113, 400, 467. II ^»ULJ\ ^ioUiJl

105, 106, 278. IV 147, 311. 367-

368, 564.

I 24, 48-50, 133, 173. J-^v^l ^1 ^1
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u Oltre i versi dei poeti accennati nell'indice precedente, molti altri versi

vengono citati, senza notarne l'autore. Queste citazioni anonime raggiungono

forse il migliaio. ì)i questi versi, parecchi sono abbastanza noti ed è facile

assegnarne l'autore, ma di moltissimi l'autore era già da antico sconosciuto,

come è il caso p. es. per le Lx-o o.?-'*^ *^^^ libro di Sibuye. Altre volte è

notata la tribù alla quale apparteneva il poeta anonimo. Queste tribìi sono:

Abd al-qais (IV 032), Azd Saràt (I 897. Ili 5.;.;). Asad (III 381, 660.

IV 162, -I18{?)), Faq'as (I 449), Gami (IV Ò05), Hàrit b. Ka'b (IV 522),

Hudail (I 419. IV 017), del Jemen (IV JTO), Kalb (III 433), Kilàb (IV 230,

313), Nahsal (IV 57), Numair (IV 32, 339), Qurai' (I 140), Sa'd (I 529, 559),

Salùl (III 163, 325), Sulaim (I 129. Ili 565), Tajj (I 222, 518. Ili 378.

129), di un Kharigita (III 173), del o'^s* ^i^l (IV 372) ecc. ecc.

Archeologia. — ThamUos. Memoria della Socia Ersilia Caetani-

L(JVATELLI.

Il Socio Baiìnabei presenta questa Memoria, accompagnandola colle se-

guenti parole:

» La Socia contessa E. Caetani-Lovatelli lia voluto concedere a me l'onore

di presentare all'Accademia un suo lavoro, già consegnato per la stampa negli

Atti, ed intitolato (•Jioaioc, del quale per desiderio della stessa autrice, non

darò se non un brevissimo cenno, dopo averne letto l'esordio ".

" Usque duiii vivam et ultra "

« Quella malinconica dimanda, che uno dei piìi noti poeti moderni della

Germania pone sulle labbra di un giovine scettico seduto limgo le rive del

mare del nord: oli, ilitemi che cosa è l'/iomo, donde viene, dove va, non

ha dubbio che tutti indistintamente se la fecero o se la faranno, nel corso

l)iìi meno breve della vita. Dimanda arcana ed insieme terribile, che noi

ritroviamo nelle antiche Upanishad delle Indie ed in alcuni inni della rac-

colta vediea; e che veggiamo agitare così la mente mistica del Buddha in

quella notte fatale che sotto all'albero di Gaia meditava sulla infinita mi-

seria dell'uomo, come la vivida fantasia di un imperatore romano, che vicino

a morte poeticamente la esprimeva in gentili versi latini. La religione, di

qualunque forma si rivestisse e qualsivoglia linguaggio parlasse alla mente

od al cuore, fu sempre presso tutti i popoli e in ogni tempo, il rifugio di

lahmi animi, che nei venerati suoi dommi e nelle liete sue promesse di gioie

e di ricompense immortali, trovarono la qidete e la soluzione del grande pro-

blema. Ma non tutti se ne appagarono; e se molti, rivolto lo sguardo verso

quelle certe felicità di beati, siccome le chiama Platone: th iuìxccqoìv òì]

Tivag fvóainori'ac, credettero che sotto all'avello spuntasse l'aurora di una

nuova vita, altri invece si pensarono essere la morte il termine assoluto di
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otTiii cosa; quel riposo, quolla aernmiiarum rei/uies, cui alludeva Cosalo in

senato, discutendo intorno alla punizione da inliiggersi ai congiurati di Cati-

liiia. Xè mancarono poi coloro, ai quali la certezza deirinevital)ilo line, servì

di maggiore stimolo a godere de' fugaci l)eui di una efiiniera esistenza.

- Uno specchio mirabile de" diversi sentimenti che a siffatto proposito

agitarono gli animi degli antichi, noi possiamo iacilmente averlo, e nella epi-

grafia sepolcrale e nelle funebri rappresentanze sia in pittm'a, sia in scultura.

Le tombe antichissime di Tebe e di Abido, le vaste necropoli di Saqqarali

e di Gizeli. i misteriosi ipogei dell' Etruriu, abbastanza ci testificano come

anche prima che la Grecia dettasse al mondo i suoi teoremi di nobilissima

tilosotìa, lo spirito umano non restasse dall'all'aticai-si intorno all'eterno enigma.

Le tombe specialmente dell'Egitto, ridondano di pitture e di simboli relativi

ai destini dell'anima dopo la morte, alle sue peregrinazioni a traverso i mondi

ignoti, alle sue ricompense e alle sue pene. E gli antichi sepolcri, al cui proposito

Giovenale, deplorando la vanità o stoltezza degli umani desideri, esclama:

Quandoquidem data sunt ipsis quoque fata sepidcris,

se sono nella massima parte distnitti, hanno per altro a noi tramandato lo

epigrafi onde andarono insigniti, e che oggidì ancora dopo un sì lungo volger

di secoli, ci rivelano e il nome de' personaggi le cui ossa racchiusero, e le

idee e credenze loro intorno alla vita avvenire. Tutto adunque viene a con-

fennare quello che da principio signiiicai, cioè che l'uomo in ogni tempo e

sotto qualunque cielo, fu sempre tormentato dalla brama d'investigare l'oc-

culta ragione delle cose, che gli antichi poeticamente favoleggiarono nascosta,

dietro all'impenetrabile velo della misteriosa Iside. E forse anche atterrito

all'idea di un compiuto annullamento, egli avrà sognato una continuità di esi-

stenze oltre la tomba, conformandole alle sue proprie aspirazioni ed a suoi

desideri. Nella più antica letteratura greca infatti, noi veggiamo il concetto

della immortalità occupare im posto eminente. Essa viene fortemente espressa

ne' poemi omerici, mostrandoci l'Odissea un mondo nel quale le ombre si muo-

vono e parlano a guisa di persone vive ; e Pindaro ci descrive un soggiorno com-

posto d'isole dai frutti e fiori d'oro, i cui felici abitanti si dilettano in feste-

voli danzo e arnioiiiosi concerti.

" E chiuso in tal maniera l'esordio, l'autrice restringendosi al mondo

romano, prende ad esporre e le differenti opinioni e credenze degli antichi

iitorno alla morte, e le trasformazioni, alle quali il concetto di essa col pro-

cedere e mutare dei tempi soggiacque. Passa quindi a discorrere e delle epi-

grafi sepolcrali, talune bellissime per affetto e per pensiero, e delle funebri

rappresentanze e allegorie sì nell'arte sì nella letteratura, non omettendo di

fenuarsi alquanto più a lungo e in modo forse più speciale, sulla figura dello

scheletro, dimostrando eziandio la parte grandissima che questa ebbe nelle
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famose daH:e macabre del medio evo, nelle funebri processioni e mascherate,

e ne' bizzarri trionfi della morte. E termina dicendo, come in mezzo a tanto

Huttuare di opinioni, credenze, e filosofiche dottrine, non mancarono certamente

coloro, i quali sollevando l'animo a più elevate e nobili aspirazioni, intravi-

dero nel finale divorzio tra lo spirito e la materia l'arcana rivelazione di un

ordine superiore di cose, e il compimento di quelle promesse, onde Socrate

confortava i suoi giudici ad aver buone speranze nella morte: tit'Kniiìuc.

t'vui n()ÌK lòi' i^c'tì'uiov, non potendo questa essere un male, perchè per legge

naturale stabilita dagli Dei, che amorosamente curano il bene degli uomini -^

.

Etnografia. — Nuove collezioni etnografiche acquistate dal

Mu^eo Preislorico-Etnografico di Roma. Nota del Corrispimdeute

Luigi Pioorini.

K La comunicazione clie ho l'onore di fare agli on. Colleghi riguarda

r incremento avuto dopo l'ultima adunanza della Classe, dalle collezioni del

Museo Preistorico ed Etnografico di Roma. L' incremento stesso è stato la sì

breve tempo tanto notevole, che mi lusingo di far cosa gradita porgendone

notizia all'Accademia.

y- Il doLt. otto Finsch di Brema, negli anni 1879-82. e 1884-85, con

uno scopo principalmente antropologico ed etnografico, fece lunghi viaggi in

diversi arcipelaghi dei mari del Sud, Di ritorno portò in Europa copioso ma-

teriale scientifico, descritto nei cataloghi da lui pubblicati, e parzialmente

illustrato in alcune Memorie che sono come saggi dell'opera che sta prepa-

rando sulle sue esplorazioni,

•^ Degli oggetti raccolti il Filiseli possedeva generalmente idìi di un

esemplare, e dopo averne ceduta la serie maggiore e più completa al Museo

Antropologico ed Etnografico di Bellino, un'altra gliene rimase di molto inte-

resse che ofterse a me pel nostro Museo Preistorico ed Etnografico. Mi sono

fatto un dovere di adoperarmi perchè una simile collezione, che molto diffi-

cilmente potrebbe oggi rinnovarsi, toccasse all' Italia, e sono lieto di ainuiii-

ziare che, quantunque la spesa fosse tntt'altro che lieve, l'on. C'oppino Mini-

stro della Pubblica Istruzione ha accolta la mia proposta, e la coUezio .e

Finsch è oggi nostra e si trova in Roma.

i II numero degli oggetti di cui si compone sorpassa i 1800, e proven-

gono dalla Micronesia, dalla Polinesia e principalmente dalla Melanesia. Non

è questo il luogo di darne una descrizione, uè di presentare pur solo la lun-

ghissima nota delle isole cui gli oggetti appartengono. Mi limito a ricordare

che i gruppi maggiori riguardano gli arcipelaghi delle Caroline, di Marshall.

di Gilbert, la Nuova Irlanda, la Nuova Brettagna, le coste sud-est della

Nuova Guinea dai possedimenti dell' imperatore Guglielmo fino alla Baia di

Milue, oltre alle isole minori che si legano alla Nuova Giimca per ragioni
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etniche e per prossimttù di territorio, conii^ quell.» (leUAiumiratrliato, d' Eu-

trecasteaux ecc.

i La varietà dogli oggetti, per le forme, per le materie, per gli usi, è

considerevole, e le grandi bellissime serie degli strumenti di pietra, delle

armi, di'gli ornamenti, non che quella, numerosa e singolare per l'arte, delle

maschere di legno o di cranio umano, appartenenti a Porto Dallmann nella

Nuova Guinea, alla Nuova Irlanda ed alla Nuova Brettagna, bastano da sole

a dar nom^> e valore ad un museo etnogratico. Per gli studiosi italiani poi

la collezione Finsch è tanto più importante, in quanto sin qui, relativamente

ai paesi cui ho accennato, potevamo solo in Italia studiare con una certa

larghezza i prodotti industriali della Nuova Guinea, possedendo noi. divise

fra Koma e Firenze, le raccolte ivi fatte da L. 'SI. D'Albertis e da Odoardo

Beccari.

« L'alto servigio reso di questi giorni dall'on. Ministro Coppino ai cul-

toi della etnografìa non si limita all'acquisto di quanto ho menzionato. Pochi

giorni fa mi accordò i mezzi per comperare due altre pregevolissime raccolto,

formate da egregi nostii connazionali nell'Africa occidentale. L'una è quella

che i siguoii conte Giacomo di Brazzà Savorgnan e cav. Attilio Pècile por-

tarono dalle regioni del Congo e dell'Ogòue. L'altra è quella composta dal

cav. Giacomo Bove dm-ante le sue esplorazioni lungo il Congo dalla foce tino

alle cascate di Stanley. Le due collezioni, ili circa 50U oggetti l'una, si

completano a vicenda, contengono molte e vere preziosità etnografiche, ed

aprono nuovi orizzonti nell'etnologia dell'Africa occidentale pei rapporti che

svelano fra le arti e le industrie dei negri di quelle regioni, con ciò che

usano e sanno fare i Niam-Niam. E perchè ognuno possa meglio apprezzarne

l'importanza, dirò che delle vaste contrade solcate daU'Ogòue e dal Congo,

negli istituti scientifici dello Stato non esisteva pur solo un oggetto, per

quanto a me consta.

- Finalmente mi è gradito di menzionare un'altra deliberazione recente-

mente presa dall'on. Coppino per promovere in Italia gli studi sulle civiltà

primitive d'ogni paese, antiche e moderne. Cogliendo l'occasione del soggiorno

in Washington dell'egregio nostro collega prof. Rodolfo Lanciani, gli ha asse-

gnata una somma rilevante per acquistare, nell'interesse del Museo Preisto-

rico-Etnografico, un campionario scelto di oggetti che si riferiscono alla civiltà

dei Zuùi i quali, non ho bisogno di rammentarlo agli on. Accademici, appar-

tengono a quei nativi dell'America centrale che lasciarono le meravigliose

costruzioni alle quali gli Spagnuoli, che primi percorsero quelle contrade,

diedero il nome di piieblos. Basta avere scorse le tavole delle splendide pub-

blicazioni fatte dal Bureau of Elhiiology di Washington per avere un'idea

di ciò che possiamo attenderci. Il campionario, che degli oggetti dei Zuiìi

riceveremo entro l'anno, sarà degno senza dubbio della persona incaricata di

comporlo. Per tal modo, nell' Istituto cui presiedo, di qui non a molto saranno
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possibili anche più la-ghi studi sull'archeologia americana, avendo in essa

parte tanto importante le antichità dei jmeblos, delle quali eravamo affatto

sprovveduti.

» Coi nuovi acquisti, brevemente menzionati, il numero degli oggetti

contenuti nelle collezioni del Museo Preistorico-Etnograflco salù'à a oltre

35,000, senza sapere ancora quanti saranno quelli che invierà da Washin-

gton il prof. Laiiciani. Il fatto mi par degno d'attenzione, considerando che

fu solo nel 1875 che io proposi di fondare il Museo stesso, e che appena

al chiudersi di quell'anno cominciai a raccogliere i primi e pochissimi oggetti

che ne furono il nucleo ».

Paletnologia. — Antichità Ibero-Ligurì dell'età neolitica sco-

perte nella prodlncia di Brescia. Nota del Corrispondeute L. Pigorini.

" Ho avuto ' già l'occasione di parlare nel 1882 agli on. Accademici

{Transunti, ser. 3"-, voi. VII, pag. 156) di talune antichità scavate in Italia,

le quali rimontano all'età neolitica, e devonsi attribuire a popolazioni preariane,

di schiatta iberica. Inoltre, circa nello stesso tempo, pubblicai {Bull, di faleta.

Hai. Vili, pag. 21 e tav. II) ima Memoria colla quale dimostrai che gl'Ibero-

Liguri, diffusi dalle Alpi alla Sicilia durante l'età neolitica, ebbero in Italia,

come gl'Iberici sparsi nel rimanente dell'Em'opa, l'uso di deporre per rito

nelle loro tombe un vaso fittile, a guisa di bicchiere a campana, che per la

forma, per la pasta, per la tecnica e lo stile delle decorazioni, è caratteri-

stico della ceramica dei dolmens.

" Uno di tali vasi è recentemente uscito da un sepolcro scoperto a Cà di

Marco, nel comune di Flesse in provincia di Brescia, ed esiste nel Museo

archeologico di Reggio-Emilia unitamente ad altri oggetti che vi erano asso-

ciati nel sepolcro, cioè stoviglie della stessa classe del bicchiere a campana,

e punte di freccia e schegge di selce piromaca. Ne debbo la notizia alla cor-

tesia dell' egregio dott. Giovanni Bandieri conservatore di quel Museo, il quale

per giunta mi affidò il* così detto bicchiere perchè lo esaminassi.

« La tomba si rinvenne a 3 chilometri ad ovest dall'arcaico sepolcreto

di Kemedello di sotto nel Bresciano, illustrato in parte dal compianto Gaetano

Chierici {Bidl. difaletn. Hai. X, pag. 133; XI, pag 138), e su cui sta scrivendo

una estesa relazione il nominato dott. Bandieri, per far conoscere i risultati im-

portantissimi delle ultime esplorazioni che vi ha eseguite. Par si debba am-

mettere che la tomba rinvenuta a Cà di Marco appartenga al popolo del sepol-

creto di Remedello, e poiché, per le particolari stoviglie che contiene, dob-

biamo attribuire tale tomba agli Ibero-Liguri, anche U sepolcreto di Reme-

dello dovrebbe riferirsi alla medesima gente, ma in un periodo nel quale fra di

essa, per ragioni di contatti e di scambii, eransi introdotti oggetti che non

possedevano lo primo famiglie ibericlu' giunte nel nostro paese al cominciare
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dell'età neolitica. Tali oggetti sarebbero lo luiute di freccia di selce, che mau-

caiio Delle più antiche abitazioni degl'I bern-Liguri, cioè nei fondi di capauiie

neolitici, e le ascie e i pugnali di rame o di bronzo, generi di armi che sin-

contrano tutti e tre nel sepolcreto di Reniedello. GTIbero-Liguri di Kenie-

dello avrebbero avute le cuspidi di selce piromaca dalle popolazioni, di più

antica origine e d'ignoto nome, che trovarono al loro aiTivo in Italia dove

erano stabilita dall'età archeolitica. e le ascie e i pugnali di rame o di

bronzo dalle famiglie, venute nella penisola dopo di essi, di schiatta ariana,

che introdussero iiell' Europa 1' u?o dei metalli. Non potendo qui trattare

diffusamente la quistione, rimando a ciò che in proposito ho detto altrove

{IìhU. dipaletn. ila/. Vili. pag. 30, nota 2(5, 142, 143; X, pag. 33 eseg.;

XI, pag. 37, 39. — Xeiora Aalolof/ia, 1885. voi. L, pag. 642 e seg. ; 1886,

voi. II, pag. 34, 35, 43, 44, 47, 48. — lìeìidic dell' Accad. dei Liacei,

ser. 4*, voi. Ili, pag. 68, nota 5).

- Altri argomenti per avvalorare l'opinione che spettino a famiglie di

schiatta iberica le tombe di Reniedello con armi di jìietra e di bronzo, non che,

per conseguenza, quelle simili e ben note di Cumarola nel Modenese, di

Sgurgola e Cantalupo nella provincia di Roma {lìull. di pcdeia. ital. X, p. 141),

li abbiamo, credo, in taluni caratteri esenziali del rito funebre che nelle tombe

.stesse si palesa. In Remedello gli scheletri sono collocati nello stesso modo

come nelle grotte sepolcrali neolitiche del (ienov osato e delle Alpi Marittime,

esplorate principalmente daU'Issel e dal Rivière, e che nessuno per fermo,

almeno in Italia, può esitare a riferirle ai Liguri. Inoltre nel sepolcro di Sgur-

gola si deposero le ossa scarnite col cranio umano colorito di rosso ( Trans,

dell'Accad. dei Lincei, ser. 3^, voi. YIII, pag. 153), cos'i come si fece in

talune delle grotte ai-titìciali neolitiche della Sicilia, che, come già fu provato

dal Chierici {Bull, di paleln. ital. anno AI II. pag. 1), indubbiamente appar-

tengono a famiglie iberiche ^.

Filologia. — Sopra una rìdiuioiìc in versi del i Tesoro -^

di Brunello Latini. Coinunicazione del Corrispondente D'Ancon.v.

- Il prof. D'Ancona comunica il sunto di una sua Memoria da inserirsi

negli Atti, intorno a due codici della Nazionale di Firenze, contenenti una

riduzione in versi del Tcmìco di Brunetto Latini. Quantunque in pochi luoghi

i due codici concordino perfettamente fra loro, l' uno deriva senza dubbio

dall' altro e ne è ampliazione posteriore. Esaminando quali poterono essere

le cagioni che indussero a versificare il Tesoro, Y a. osserva che l' opera del

Latini fu un primo saggio di Enciclopedia scientifica e storica ad uso del lai-

cato, che consegui ampia notorietà. Ponendolo in versi, e resecandone le parti

più astruse per maggiorments fermarsi sulle storiche e leggendarie, che venne.-o

ampliate o di nuovo in esso introdotte, il Tesoro si mutò posteriormente

Rendiconti. 18i7, Vol. Ili, 1" Si-m, 38
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e a poco a poco iu ima Enciclopedia ad uso del popolo. Cosi ridotto, il 71'-

soro potè esser recitato o cantato a pezzi e bocconi nelle piazze e nei

trivi, e far parte del repertorio giullaresco. Anche lo studio della versifica-

zione, di forma schiettamente plebea, e quello pur della lingua, conducono

alla medesima conclusione. Invero, il codice più recente, che ha la data

del l;^liJ, e molto piìi l'altro, dal quale questo deriva e dipende, serbano

tuttavia chiarissime impronte di una versificazione piìi antica in lingua fran-

cese, anzi neir idioma franco-italiano, che fu proprio dei giullari o cantastorie.

L' autore della Memoria reca qualche esempio per dimostrare questa deriva-

ziouiB delle due lezioni italiane da un primitivo archetipo franco-italiano ora

perduto, ma del quale è possibile affermare risolutamente 1' esistenza.

^ Dal codice del sec. XIV, che porge quella che resulta terza versifica-

zione del Tesoro, vengono estratti e posti in appendice parecchi brani, con-

tenenti leggende storiche e religiose, delle quali alcune offrono singolari ed

ignoti documenti di tradizione popolare «

.

Archeologia — Il Socio FiORELLi presenta il fascicolo delle

Notizie sulle scoperte di antichità per Io scorso mese di marzo, e

lo accompagna con la Nota seguente.

« Ad un breve rapporto intorno ad oggetti di varie età, trovati nel

Comune di Grignano, in provincia di Rovigo {Regione X), seguono molte

relazioni intorno a scavi eseguiti in varie contrade dell' Etruria [Begione VII).

,

Meritano primieramente le cure degli studiosi le nuove scoperte di Orvieto,

dove a ponente della città, fuori Porta Maggiore, fu rimessa a luce una

tomba, la cui suppellettile, come quella di altra tomba recentemente scoperta

in contrada Caiiuicella, offre documenti ottimi per trattare il tema sopra

r età in cui Vohinium Vetus fu riabitata, dopo la distruzione fattane dai

Romani.

t Sommamente importanti sono poi le relazioni degli scavi intrapresi

in Civita Castellana, nella sede dell' antica Faleria. Turono quivi riconosciuti

gli avanzi di due edifici sacri, ed esplorati alcuni punti della vastissima

necropoli. Riserbandomi di render conto di tutte queste esplorazioni, incomincio

ora con le illustrazioni dei resti di un tempio in contrada Celle, fuori del-

l'abitato, dove tutto porta ad ammettere di dover riconoscere il rinomato

tempio di Giunone, ricordato da Ovidio, che descrisse eziandio il corso della

via che vi conduceva.

» Va annoverata tra le scoperte recenti di Etrm-ia un' iscrizione latina

rinvenuta presso Bracciano, la quale rischiara la questione topografica circa

il sito della Praefectura Claudia di Foroclodio.

« Preziosissimi furono i trovamenti epigrafici del suolo romano {Regione I).

Alcuni nuovi titoli o frammenti di titoli mettono in maggiore evidenza il'"oo^
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pregio di scoperte anteriori; e rischiarano questioni lungamente agitate fra i

(lotti. Ricordano tutti come anche in questi ultimi anni, fu molto discusso

intorno al vecchio tema della ubicazione del tempio di Giove Ottimo Massimo

in Campidoglio. Parve die dovesse tìnalmente accettarsi la sentenza di coloro,

che dopo gli scritti del Jordan, e le ultime indagini eseguite nell'area adia-

cente al Palazzo Caffarelli, e dietro il palazzo stesso, ritennero che quel

rinomato santuario fosse stato edificato nella parte del colle soprastante alla

Kupe Tarjiea. Questa opinione ricevo ora la maggiore e definitiva conferma

dal fatto, che qui mi contenterò solo di accennare.

^ Riferii già all'Accademia {Notisie 1886, p. 452; 1887, p. 16), come

nei lavori delle fondazioni delle nuove case in piazza della Consolazione, nella

parte posta immediatamente sotto la rupe indicata, si erano trovati alcuni

massi di travertino, che manifestamente erano rotolati giù. dall' alto, e che

portavano ricordo di voti sciolti da popoli e Re dell' Asia Minore in memoria

della loro gratitudine ai Romani, che loro avevano restituita la libertà nel

tempo della prima guerra Mitridatica. Parve che questi ricordi si riferissero

al tempio di Giove ; ma rimanevano ancora alcuni dubbi, principalmente per

questo, che uno di tali frammenti fu creduto contenesse il voto a Giunone

Regina, la qual cosa invece di sciogliere il quesito, pareva potere riaccendere

la vecchia controversia topografica.

"i Ora quel titolo, essendo stata rinettata la pietra, si vide doversi leg-

gere diversamente da ciò che fu opinato, e contenere una memoria fattavi

incidere dal Re Ariobarzane, e dalla Regina Atenaide sua moglie, proba-

bilmente, anzi quasi con certezza, dal primo Re di quella dinastia, che regnò

nella Cappadocia ai tempi di Siila.

- Se non che maggiori ed inaspettati lumi portarono quelle scoperte. Si

riconobbe un altro titolo, col ricordo di altri popoli amici ed alleati del

popolo Romano, degli Abeni ; e quel che più monta, si riconobbe che i massi,

su i quali stanno scolpiti i nuovi titoli, sono perfettamente identici agli altri

massi rinvenuti nel passato in Campidoglio, e recanti altri documenti simili

ai recenti ; massi che dovevano senza dulibio formare lo stilobate del tempio,

come daUa grandezza delle pietre e dalle loro modanature si deve concludere.

E poiché in uno dei titoli incisi in queste pietre, parlasi chiaramente di voti

.-ciolti a Giove Capitolino, non sembra possa oramai questo antico problema

topografico aver bisogno di ulteriore discussione.

1^ Molto rara è poi una lapide marmorea, che il conte Tyszkiewicz ha

donata al Governo per le raccolte pubbliche di Roma. Questa lapide, recen-

temente trovata nella Via Ostiense, diede argomento ad una disertazione del

socio prof. Barnabei. letta nell'ultima adunanza dell'Imperlale Iiistituto Ger-

manico. Come fece rilevare il nostro socio, vi si contiene la dimanda di un

(Jemenio Eutichete. colono degli orti olitorii del Collegio Magno delle Dive

Paustine. indirizzata ad uno dei quinquennali del Collegio stesso, per ottenere
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die gli fosse donata 1' area in quegli orti per costniirvisi nn piccolo monu-

raentino, che vi rimanesse in perpetuo, col diritto di accesso e di ambito. Alla

dimanda sopra detta fa seguito la lettera dei quinquennali, indirizzata agli

>>cribae, ove si dichiara che, allegandosi la prova che ad altri coloni una

concessione simile sia stata fatta, debbano gli xcrlbae attendere a che Gemenio

Eutichete non occupi pel suo monumento un'area, maggiore di quella che

aveva domandata. Il titolo è dell'anno 227 dell'era nostra.

>. A queste scoperte epigrafiche del suolo m'bano, seguono rapporti sopra

nuovi trovamenti nell'area del tempio di Diana presso il lago di Nemi.

donde si ebbero nello scorso marzo due nuovi titoli latini arcaici, incisi su

lamine di bronzo. Vengono poi le notizie intorno a resti di antiche fabbriche,

riconosciuti in contrada le Colonaelle presso Gallicano, e sopra un cippo

iscritto, frammentato, rinvenuto nella contrada sopra detta, e che ci presenta

la nota rarissima di un consolato Corellio e Vettoiiiano. riferibile all' età

di Vespasiano, del quale consolato nessun altro esempio lapidario si cono-

sceva finora.

« Chiudono la serie due Note; una del prof Salinas sopra un sigillo

bizantino di piombo, che ricorda un Duca di Calabria, Ireneo Spadatario, non

conosciuto per lo innanzi; un'altra del prof. E. Schiaparelli. intorno ad uno

scarabeo scoperto nella necropoli di Tharros -

.

Bibliografia. — La dottrina della realtà del mondo esterno

nella filosofui moderna prima di Kant (Coutribuziooe alla storia del-

l'idealismo prekantiano) per Alessandro Chiappelli. Parte I, da

Descartes a Berkeley. Nota di L. Credaro. presentata dal Socio Ferri.

i. L'argomento non è nuovo neppure per gl'italiani, sebbene questi nel-

l'epoca moderna, la cui nota specifica consiste appunto nella ricerca della vali-

dità della conoscenza umana, siano stati scolari piuttostochè maestri di filo-

sofia, avendo perduto il glorioso primato che esercitarono durante il periodo del

Risorgimento; anzi lo studio dell'egregio prof. Alessandro Chiappelli, giacché

la dottrina sulla realtà del mondo esterno si riduce alla critica dell'attività

conoscitiva e conseguentemente alla ricerca dei principi della cognizione, coin-

cide, sotto im certo rispetto, con quello fatto dal Galluppi nel Sckjìjìo filo-

sofico sulla critica della conoscenza e neW^ Lettere filosofiche ; àaX^o^mmì

nel X/'ovo saggio sull'origine delle idee; dal Testa nei D/Kcorsi intorno alla

filosofia della mente; dal De Grazia nel Saggio S'dla realtà della cono-

scenza umana. E in vero costoro nei loro scritti assegnarono larga parte al-

l'esame delle teoriche rispettive dei corifei della filosofia moderna. Ma se l'argo-

mento non è nuovo, è nuovo il libro, poiché, riguardando questo lo studio di

una dottrina che abbraccia gran parte della speculazione filosofica da Cartesio
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a Kant, può essere trattato da più scrittori senza che l'uno riproduca le idee

dell'altro ; inoltre, ornai è risaputo, la storia in genere e quella della tìlosofta in

ispecie è in CDntinuo divenire, perchè l'arte critica e l'ermeneutica storica vanno

ogni giorno scoprendo nuovi orizzonti agli studiosi dei fenomeni dello spirito

.
umano, e mancando nn italiani di una buona ed estesa storia della tìlosofia,

quale hanno, in modo speciale, i tedeschi, ogni pubblicazione che illumini

anche un solo periodo della storia del pensiero filosofico, torna opportuna e

vantaggiosa alla coltura nazionale. Il prof. Chiappelli ha saputo giovarsi pel

suo lavoro delle pubblicazioni avvenute reoeutemente all'estero, in attinenza

col suo argomento, mettendo così in relazione il pensiero filosofico italiano col

movimento che si viene effettuando oltre Alpi. E questo credo essere merito

non piccolo del libro che ho letto con molta soddisfazione. Però accanto

ai filosofi contemporanei tedeschi, inglesi e francesi avrei visti citati volon-

tieri il Galluppi, il Rosmini, il De Grazia, riannodando in tale guisa la spe-

culazione italiana dei nostri giorni con quella della prima metà del presente

secolo, la quale pure non merita di essere interamente dimenticata. Invece

dei filosofi italiani fra i contemporanei, l'autore cita solo un paio di volte il

Cantoni, il Masci e il Bonatelli, e fra i passati, il Fardella, il quale nella

sua Logica (Venezia, 1696) si era valso degli stessi ragionamenti che Male-

branche per sostenere l' idealismo, rigettando l' argomento cartesiano della

veracità divina, e sostenendo che l'esistenza del mondo coi'poreo non può

essere razionalmente dimostrata, ma che bisogna ammetterla per fede (p. 99

e 100). Non voglio per questo sostenere che la filosofia debba essere nazio-

nale ; no, che anzi essa, a mio avviso, è umana per eccellenza ; ma ho chiara

e intima persuasione che noi possiamo ancora imparare dalle opere dei nostri

filosofi molto più di quanto comunemente si creda e in Italia e fuori.

" Ho detto che il problema di cui presa a narrare lo svolgimento storico

il Chiappelli, coincide in parte con quello intorno a cui versano le Lef/ere

filosofiche del Galluppi; ma i due si accordano eziandio per l'importanza,

positiva negativa, che attribuiscono a Kant rispetto alla gnoseologia, giacché

l'uno e l'altro, nella trattazione del loro soggetto, hanno sempre l'occhio ri-

volto al Creatore del Criticismo « Maestro di colo: che sanno ". Infatti il

Galluppi nelle Lettere (ediz. 1827) si occupa propriamente, come lamentava

il Romagnosi. di un esame paragonato della dottrina di Kant con quella degli

altri filosofi, incominciando da Cartesio; e trova che il grande filosofo prus-

siano fu condotto al trascendentalismo specialmente per influenza della dottrina

di Hume e di Reid, sebbene anche Condillac e Leibniz abbiano influito sulla

direzione del suo pensiero. Il Chiappelli poi ha cura speciale di ricercare nei

filosofi di cui viene esponendo le dottrine tulla realtà del mondo esterno, gli

elementi da cui poteva svolgersi la Critica della ragion pura e le teoriche

che prepararono l'innovazione del Criticismo: sicché più e più volte è preso di

mira Kant in questo volume di sole 141 pagine. E questo noto con piacere.
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perchè mostra che il movimento kantiano, come nelle altre parti del mondo

civile, così in Italia va rendendosi sempre più forte e acquistando nuovi fautori.

Nel nostro paese giovò grandemente a dare un impulso efficace allo studio del

kantismo l'esposizione diìfusa e completa che fece della filosofia critica Carlo

Cantoni. Questo è merito indiscutibile dell'illustre professore dell'Ateneo pavese.

"Ecco ora brevemente i rapporti stabiliti dal Chiappelli fra le dottrine

di Cartesio, Guelins, Malebranclie, Spinoza, Locke e Collier e quella di Kant.

11 Baumann e, in parte, il Natorp cercarono degli accostamenti fra le idee

innate di Cartesio e le forme a priori di Kant principalmente per rispetto

alla possibilità della matematica; infatti, secondo il Natorp, dal filosofo fran-

cese già sarebbe stata messa in luce quell'attività dello spirito per cui si for-

mano i giudizi sintetici a priori, trovando egli in Cartesio la teorica che nella

conoscenza geometrica il molteplice sensato viene raccolto e determinato nel-

l'unità concettuale e che la verità e la necessità derivano essenzialmente s dal-

l' unità del pensiero, senza la quale ogni contenuto della nostra percezione non

darebbe mai il semplice concetto matematico » (pag. 20). A questa interpre-

tazione si oppone risolutamente il Chiappelli, nella cui sentenza Kant fu

il primo che arrivasse alla concezione di una sintesi dell'elemento formale

e del dato empirico (pag. 21); e lo prova con un sottile esame della distinzione

stabilita da Cartesio tra le facoltà dello spirito. Secondo costui, Yimmagiiia-

tio che si collega col processo delle percezioni sensibili, e ì'intellectits puriis

differiscono fra loro non solo per grado, ma per qualità, e sono due modi

d'agire dell'anima affatto diversi e pimto cooperanti; essendo adimque impos-

sibile una sintesi originaria dell'intelletto e della sensibilità, è tolta piue la

possibilità di una costruzione a priori delle figure geometriche ; e mentre in

Kant Ya 'priori (secondo il famoso principio che le intuizioni senza concetti

sono cieche), è ciò in cui e per cui ci è noto l'a posteriori, ed entra a formar

parte dell'esperienza, in Cartesio esso è costituito da idee, le quali non sono

né parte, né condizione dell'esperienza e si mantengono, per cos'i dire, esterne

ad essa ; anzi il Chiappelli, valente conoscitore della filosofia platonica, trova

che Cartesio, dietro le obbiezioni messe innanzi da Hobbes e da Gassendi, venne

nelle Besponsiones quintae a riprodurre la dottrina dell'ara/n'/^o-fi; quale ci è

tramandata dal pensatore ateniese nel suo Menoiie, secondo la quale nessuno

degli elementi costitutivi delle idee matematiche é porto dall'esperienza, ma

questa non fa altro che risvegliare la conoscenza di ciò che già era in noi. E credo

che il critico italiano abbia giustamente intuita la profonda differenza che

passa fra l'innatismo cartesiano e la dottrina kantiana della sintesi a priori.

Egli chiude la sua disamina con queste parole : " E deve anche notarsi che,

sebbene Descartes preluda a Kant nel riconoscere che la sensazione e l'ima-

ginazione ci offrano gli oggetti spaziali come immediatamente presenti, e

quindi come cose esistenti fuori di noi, dove la conoscenza razionale colla sua

chiarezza ed evidenza nulla ci dice sulla loro effettiva realtà, e ce li offre
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solo come oggetti d'una esperienza possibile, pure, come vedremo più sotto,

una prova rigorosa dell'obbiettiva realtà degli oggetti dell'esperienza o del

mondo corporeo, non ce la potremmo aspettare né dai sensi ne dall' imagina-

zione, ma solo da un lavoro intellettivo, cioè dalla riflessione e dal ragiona-

mento ' (pag. 22-23).

• Nel riavvicinare Cartesio e Kant il Chiappelli non consente col Xatorp

in un altro punto, cioè nel reputare che in ambedue il principio supremo di

veritù sia immanente alla conoscenza: imperuci-hè, secondo il Chiappelli, l'idea

di Dio, che pel filosofo di La Haye sen'e a legittimare ogni cognizione, non

ha ragione d'essere in altre idee, ma in un reale, contenendo nella sua essenza

la necessità dell'esistenza sua (pag. 28). È a togliere ogni dubbio sulla verità

della sua affermazione il Chiappelli avrebbe qui potuto citare quel passo della

meditazione quarta, nel quale Cartesio, per dimostrare che l'esistenza di Dio

ha un fondamento obbiettivo e una necessità reale, porta l'esempio della mon-

tagna, la quale non potrebbe mai concepirsi senza la vallata, donde egli fa

conseguire che non è il pensiero che imponga alle cose alcuna necessità, ma
al contrario la necessità che è nella cosa stessa, determina il pensiero. In

Kant invece l'idea di Dio è determinata dalle condizioni subbiettive dello

spirito, ed ha quindi im valore meramente regolativo. Di qui consegue la na-

tura diversa dell'idealismo cartesiano e quella dell'idealismo trascendentale o

critìco. Cartesio afferma l'esistenza delle cose esteriori per via raziocinativa,

giacché, secondo lui. noi apprendiamo immediatamente solo la coscienza ; Kant

invece non pone alcuna differenza tra la certezza dei fenomeni interni e quella

degli esterni, perchè gli uni e gli altri, dovendo ricevere la forma del soggetto,

ed essendo nostre rappresentazioni, esistono in noi, sebbene quelli appariscano

nel te7npo e questi nello spazio ; e siccome non havvi reale che non esista in

noi. abbiamo e degli oggetti estemi e degl'interni una immediata apprensione.

K facile prevedere la critica ch'egli doveva muovere all'idealismo cartesiano

una volta che si conosca il suo principio che le cose di cui si afferma l'esi-

stenza se non come causa di date percezioni, hanno un'esistenza dubbia, perchè

dall'effetto non si può risalire a conoscere la natura della causa, non poten-

dosi mai accertare se questa sia soggettìva od oggettiva. Cartesio si vale ap-

punto di questo ragionamento por dimostrare le cose esteriori ; dunque queste

haimo in lui un'esistenza dubbia. Di qui l'appellativo di problematico che

Kant attribuì all' idealismo cartesiano. Ma cangiandosi la posizione di Kant

rispetto a questo problema, in ciascuno de' suoi tre scritti critici, si cangia anche

il suo giudizio sull'idealismo di Cartesio. Il Chiappelli vuol mettere in rilievo

questi sviluppi del pensiero di Kant di fronte a Cartesio ; ma, a nostro avviso,

non è riuscito a dominare la questione e a farsene padrone in modo da poterla

esprimere con precisione e chiarezza, doti per«^ che non si potevano conseguire

senza molte e gravi difficoltà. Qui. come in (jualche altro luogo, parmi egli

sia caduto nel difetto, pur troppo comune ai filosofi, di voler spiegare una
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cosa ili più modi, che spesso è il metodo più sicuro per confondere la mente

d3l lettore. Molto a ragione però l'autore nota che Kant ha bensì saputo

cogliere il debole della dimostrazione cartesiana dell'esistenza delle cose

corporee, ma che non ne ha definito con esattezza storica gl'intenti, affer-

mando che, a parer suo, la realtà del mondo esterno è incerta e indimostra-

bile (p. 43). Kant è veramente caduto in un errore d'intei-pretazione, perchè

la conclusione " ac proinde res corporeae existunt - è, nell'opinione di Car-

tesio, interamente dimostrata.

" Con opportune citazioni il Chiappelli mette in rilievo che Cartesio an-

ticipa la dottrina kantiana che le percezioni immediatamente dimostrano la

realtà esterna, e che reale è ciò che si collega colla percezione secondo leggi

empiriche (p. 45). Sebbene l'errore sia possibile solamente nel giudizio, tut-

tavia nelle percezioni è già ammesso da Cartesio un certo Ciùtério di verità

consistente nella coerenza delle rappresentazioni nell'esperienza, per mezzo

della memoria, di modo che la regolarità delle rappresentazioni sarebbe la loro

obbiettività. E poiché questa regolarità non si riscontra nelle qualità sensibili,

ma solo nelle propiietà spaziali delle cose, Cartesio avrebbe potuto, da questo

concetto dell'esperienza, essere condotto all'idealismo formale di Kant. Ma
dell'importanza di una tale dottrina per la risoluzione del problema da lui

sollevato, egli non ebbe chiara coscienza, osserva l'autore (p. 46); e non poteva

averla, aggiungo io, a cagione del presupposto psicologico, pel quale egli con-

cepiva l'intelletto come facoltà passiva, riponendo l'attività dell'anima tutta

nella volontà. Ecco le sue parole" ricavate da una lettera al suo discepolo Sil-

vano Regis: « L'acte de la volonté et l'intellection dilfòreut entre eux comme

l'action et la passion d'une méme substance; car l'intellection est proprement

la passion de l'àme, et l'acte de la volonté son action. Mais, comme nous ne

saiuions vouloir une chose sans la comprendre en méme temps, et que nous

ne saurions presque rien comprendre sans vouloir en méme temps quelque

chose, cela fait que nous ne distinguons pas facilement en elle la passion de

l'action «

.

» Mi pare poi che il Chiappelli pecchi d'esagerazione allorquando, se-

guendo il Fischer, dichiara che « nella dottrina cartesiana vi era la prepa-

razione storica dell'Estetica trascendentale di Kant; quanto allo spazio con-

siderato come intuizione pura " (pag. 66 e 67). Una rondine non porta prima-

vera. La semplice teoria di Cartesio circa l'idea dell'estensione e la sua irre-

ducibilità, non ci autorizza a scorgere in lui un precursore dell'estetica di

Kant, poiché il metodo dei due filosofi è profondamente diverso, diversi i

principi psicologici, e affatto diversa la posizione che ciascuno dei due crea

alla scienza. Più innanzi il Chiappelli, molto a ragione, combatte, aggiungendo

a quelle prodotte dal Fischer nuove e sode ragioni, 1' Erdmann, secondo il

quale Spinoza, prima di Berkeley e di Kant, avrebbe escogitata una forma

d'idealismo soggettivo (pag. 1()5-108). Le attinenze della dottrina di Locke
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l'ou quello di Kant sono dal nostro storico appena accennate; e non fece

bene, perchè, sebbene esse siano state con intelligente accui-atezza e perspi-

cacia esaminate dal Cantoni, tuttavia in ((iiesto libro non si potevano tra-

scurare p3r r importanza speciale che hanno rispetto allo svolgimento del

problema intorno alla realtà del mondo esterno; come pure sarebbe tornato

molto opportuna l'esposizione di quella parte del libro di Collier, colla quale,

jireludendo a Kant, si dimostra che, se ammettiamo un mondo esistente

fuori del nostro spirito, ci ravvolgiamo in una serie di antinomie ; tanto più

che questo tilosofo è pochissimo conosciuto in Italia.

« A questo breve esame dell'opera in quanto si riferisce al kantismo,

aggiungerò poche considerazioni d'ordine generale.

• II libro incomincia con una specie di prefazione (pag. 5-11), colla quale

si tende a stabilire la ditt'erenza specifica tra la filosofia antica e la moderna,

notando che il problema gnoseologico, frutto d'un pensiero speculativo già ma-

turo, appartiene esclusivamente al periodo moderno, cosa che ognuno vorrà

acconsentii'e all'autore. Ma siccome la maturità non mancava certo agli EUeni

dopo Platone ed Aristotele, e la direzione impressa alla speculazione greca

da Arcesilao, da Cameade e dagli altri della Nuova Accademia, sotto certi

punti di vista, si avvicina al Criticismo moderno, la cosa doveva essere chia-

rita e dimostrata più a lungo, e senza frasi generiche, come la seguente :

t Ne lo scetticismo Accademico e Pirroniano, quantunque più vicino al dubbio

critico della filosofia moderna, abbandoiiano il terreno del jiensiero classico »

(pag. 8).

« Il corpo dell'opera è diviso in tre capitoli : il primo espone l'idealismo

di Cartesio, cui l'autore, accettando l'appellativo kantiano, chiama Idealismo

problemalieo ; il secondo, che s'intitola Periodo cartesiano, riferisce i pen-

samenti di Guelinx, di Malebranche, e di Spinoza ; il terzo, che porta il titolo

Passaggio all'idealismo dogma lieo, è consacrato a Locke e Collier. Quest'ul-

tima parte del lavoro lascia a desiderare qualche cosa e nella forma e nella

sostanza, giacché l'autore non tenne giusto conto dell'importanza di Locke e

ne parla troppo brevemente in confronto con Cartesio, non mantenendo le

debite proporzioni.

« Il Chiappelli non ha. col suo lavoro, nessun fine teorico; non si propon3

di condurre la mente del lettore a tener per buona una soluzione piuttosto

che l'altra del problema, di cui egli va studiando lo svolgimento ; il suo scopo

e il suo procedimento sono meramente storici e analiti-'i. Donde consegue

ch'egli è storico imparziale e sa comprendere e dominare i vari sistemi filo-

sofici, mantenendosi ad un'altezza dalla quale riesce a veder chiaro in tutti.

Egli, nell'esecuzione del compito propostosi, ha saputo tenersi nel giusto

mezzo, evitando da una parte di cadere nel difetto di quegli storici, che. per

e?sere troppo chiari, rifanno a loro modo i sistemi, passando sopra tutte le

lacune, le difficoltà, le incertezze ; e dall'altra il vizio opposto di coloro, che,

Renduonti. 1887, Voi,. Ili, 1° Sem. 39
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per timore di aggiungere del loro e iiou presentare le dottrine altrui in una

foiina genuina e vera, fanno una cucitura dei passi più importanti, riduceudo

così l'esposizione ad una antologia. Il Chiappelli ha seguito il vero metodo

oggettivo coll'attingere alle fonti prime, ma senza esagerarlo ; la via era a

lui appianata da uno stuolo numeroso di storici, di commentatori e di critici,

ed egli se ne valse con sano criterio e giusta critica, in guisa che riuscì a

rendersi padrone dell' arduo problema nelle successive evoluzioni che subì

attraverso i sistemi di Cartesio, Guelinx, Malebranche, Spinoza, Locke e Collier.

Sua cura precipua è quella di dedurre la dottrina di ciascun filosofo dalle

dottrine precedenti e riesce così bene a coUtgarle tutte insieme e scoprirne

i punti di congiunzione, che lo svolgimento del problema ti si presenta natu-

rale e quasi necessario. Si vede ch'egli ha un concetto chiaro e giusto del

compito della storia della filosofia. Di lui possiamo ripetere ciò che il Cousin,

nella sua lezione 12-'' del 1828, predicava intorno al Tennemann, successore

di Brucker, padi'e della storia della filosofia. I meriti principali del Chiappelli

sono l'erudizione ossia la cognizione delle fonti prime dei sistemi e dei lavori

tedeschi, inglesi e francesi, ai quali la dottrina della realtà del mondo esterno

ha dato luogo; la critica libera e indipendente dei medesimi; l'intelligenza

filosofica che sa cogliere il valore storico dei singoli sistemi e metterne in

rilievo i vicendevoli rapporti. Esprimo il desiderio, pel bene della coltura

filosofica nazionale che il prof. Chiappelli, pur giovandosi delle pubblicazioni

degli stranieri, ma non trascurando affatto quelle dei filosofi nostrani, sempre

mantenendo, come nel presente scritto, una forma coiTetta e italiana e cercando

solo di migliorarla nella chiarezza e nella precisione, voglia regalarci presto

l'altra parte del suo lavoro '

.

Storia del diritto. — Senato romano e concili romani. Nota

dei prof. GiovANM Tamassia, presentata dal Socio Schupfer.

n Studiando la condizione dei vescovi in Italia nei primi secoli del cri-

stianesimo, giunti che fummo al pontificato d'Ilario, attirò la nostra attenzione

il concilio celebrato, sotto questo papa, nel 465 a Eoma ('). Le singolari forme

di acclamazione, die sono frequentissime in questo concilio, ci fecero pensare

a consimili formalità conservateci in qualche senatoconsulto romano; di qui

le brevi osservazioni, che abbiamo raccolto, essendo di qualche interesse scien-

tifico qualunque contributo recato alla storia della chiesa romana.

« Veramente non si tratta, nel caso nostro, che di formalità tutte estrin-

seche, che non toccano l'interna natura degli istituti della nuova comunità

religiosa, che sorge a poco a poco, giovanilmente vigorosa, tra lo sfasciarsi

e il dissolversi della vecchia società romana. L'applicazione delle regole del

(•) Mansi, Concilior. omn. nova et ampi. coUectio, Fior. 1762, T. VII, eoi. 959 e segs-
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cerimoniale osservato dal più venerando consesso, che ricordi la storia, ai con-

cili del clero cristiano raccolti per dare alla chiesa le leggi regolatrici della

sua esistenza e del suo progresso, dimostra (se non erriamo) ancora una volta,

come lo spirito sempre potente della romanità trapassi nell'associazione dei

credenti nella nuova fede, che pure sembrano mirare al di là del mondo ; e

prova di quali istituzioni pagane, omai moribonde, si ritenga, iu un certo

modo, erede la chiesa romana.

« La nuova fede tutto vuole rinnovare e purificare. È il regno di Dio che

incomincia: e la verità prende il posto della menzogna e dell'errore, che

lianno fino a quel momento regnato. Tutto ciò che appartiene alla società pa-

gana è impuro.

« Nemmeno la lingua dei pagani, nel pensiero del più austero cristiano,'

è degna di esprimere i dettami divini ; che la parola di Dio non dev' essere

sommessa alle sottigliezze d' un grammatico ! (')

Questa è l'aspirazione delle anime più severe; ma in realtà avviene gra-

datamente un adattamento delle idee cristiane alle condizioni politiche e sociali

dei tempi ; e. diremo ancor più, la civiltà romana s' insinua lentamente nella

vita nuova, e romanamente la foggia.

» Queste nosti-e note provano limitazione cristiana di costumanze romane,

né. per quanto ci è noto, l'argomento fu finora toccato.

K E tornando ora al concilio del 4(35, è da permettere che Ilario sottopose

al giudizio dei xlviii vescovi radunati nella basilica di S. Maria varie que-

stioni, fra le quali due importanti, che riguardavano ima illegittima ordina-

zione di un vescovo spagnuolo, e la successione di un prete, pure spagnuolo,

nella vescovile dignità t supremae roli'utatis arbitrio " del predecessore suo (-).

Alcuni vescovi spagnuoli avevano infonnato il pontefice degli avvenimenti e

delle circostanze riguardanti tali questioni, e le loro lettere furono lette iu

concilio. Trascriviamo quindi dal Mansi il concilio, lasciando ciò che non e' in-

teressa. La prefazione incomincia cos'i : « Flavio Basilico et Herminerico viris

clariss. cons. sub die decimoqiiinto Kal. Dee. residente viro venerabili Hilaro

papa in basilica s. Mariae .... » e seguono i nomi dei xlviii vescovi pre-

senti - Hilarus episcopus ecclesiaecatholicae urbis Romae. Synodo praesidens

dixit : Quouiam religiosus, s. Spiritu congregante, conventus hortatur, ut quae-

cumque prò disciplina ecclesiastica necessaria simt, cura diligentiore tractemus :

si placet fratres ea quae ad ordinationem tenorem pertinent, iuxta divinae

legis praecepta et Nicaeorum canonum constituta. ita. adiuvante domino, in

{') S. Grcgorii M. Papac I. op. omn. T. I. Paris 1705, col. C. e. Ep. Leandro coep.

" Non barbarismi oonfusionem deWto ; situs motusque et praepositionum casus servare

conteiniio
;
quia iiuli^iiuin vchementt-r existimo, ut verba coelestis oraculi restring-aiu sub

ren:ulis Donati ^.

(-} Le questioni sono riportate nei .«cruenti lunghi : e. 9. 1). xxxiv. — e. 3. T). lv. —
e. 5. C. vili qn. 1. — Cfr. Mansi, op. e. T. VII, col. 961, can. 2, 3, 4.
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omne aeviim mausm-a solidemus, ut uulli fas sit, sine status sui periculo,

vel divinas constitutiones, vel apostolicae sedis decreta temerai'e ...... Il papa,

dopo ciò, presenta ai congregati le quistioni, e nello stesso tempo propone

la decisione che gli sembra conforme alla disciplina ecclesiastica. Appena fatte le

proposte « ... ab universis episcopis et presbyteris acclamatum est : ^ Exaudi

Christe, Hilaro vita » : dictum est sesies. « Haec et coniirmamus et haec

docemus » : dictum est octies. « Haec tenenda sunt : haec servanda sunt » :

dietimi est quinquies. « Doctrinae vestrae gratias agimus " dictum est quin-

decies. " Ista per s. Petrura, ut in perpetuum serventm-, optamus ' : dictum

est octies. « Haec praesuntio nunquam fiat » dictmn est decies. " Qui haec

violaverit, in se inyeniet " : dictum est septies. Et facto silentio, Hilarus epi-

scopus dixit etc. ". Si leggono poscia le lettere dei vescovi spagnuoli, e

dopo la lettura di esse » ab imiversis episcopis et presbyteris acclamatum

est : " Ut haec emendentur, rogamus » : dictum est sexies. « Ut haec reci-

dautur, rogamus " : dictum est septies. " Ut disciplina servetur rogamus » :

dictum est octies. » Ut antiquitas servetur rogamus » : dictum est quin-

quies etc. etc. ... " ordinatio apostolica illibata servetur ' : dictum est octies.

n Exaudi Christe, Hilaro vita » : dictum est quinquies. » Dignus papa, dignus

doctor «: dictum est octies. _ Hilarus episcopus dixit: ^ Acceptis quae recitata

sunt, de omnibus nunc, fratres, speciales sententias, Deo vobis inspirante depro-

mite « . Maximus episcopus ecclesia Taurinatis dixit : " In custodiendis omni-

bus, quae ad sacras ordinationes pertinent, disciplinis, melius sententiae meae

professione faciendum etc. " . E così press' a poco rispondono gli altri, chiamati

per ordine di anzianità, non di dignità, secondo l'antichissimo costume della

chiesa ('). E finalmente u ab universis episcopis dictum est : " sententias

patrum omnes sequimiu", omnes confii'mamus, et observandas esse decernimus.

Exaudi Christe, Hilaro vita •> : dictum est sexies. « Quae male admissa sunt,

per te corrigantur ' : dictum est octies. « Quod non licet, non fiat » : dictum

est octies. Hilarus episcopus ecclesiae m'bis Komae, synodo praesidens, dixit :

« Quoniam praesentis definitionem formam, quae secundum sanctorum est sta-

tuta sententiam, in omnium ecclesiarum notitiam pervenire decernimus, ne

cuiquam prò sua possit ignoratione licere, quod non licet, edere gesta notarlo

rem solicitiido curabit "

.

« Non è qui fuori di luogo nomare che già nel concilio romano del 315, o

ad ogni modo nelle decisioni canoniche, che si vogliono riferire ad esso ( e,

per l'argomento nostro, l'autenticità del concilio non è di grande importanza,

perchè le formalità, con cui sono tjnuti i concili romani, sono ricordate in-

dubbiamente in quello che è posto nel 315, sotto papa Silvestro e in poste-

riori) troviamo qualche frase, qualche acclamazione, che si può avvicinare a

quelle del concilio romano celebrato sotto Ilario. E basti a persuadercene la

('•) L'oisevvazione è ilul Bini {/lo.'e al citato Corte).
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risposta dei vescovi al pontetìce Silvestro : lìespondencul [cum~\ omnes episcopi

et dixeruut clamanles [cum?\ uaicersis presbi/teris clencisque: » In te

justitia, et pietas a te uon discedit,etc. » ('); la quale acclamazione richiama

l'altra - diguus papa, dia^nus doctor " . Merita invece qualche osservazione il

frequeute evviva: * Eiaudi Christe, Hilaro vita ». Prohabilmente questa accla-

mazione, tante volte ripetuta, si può spiegare cosi. Ilario rispondendo ai ve-

scovi spagnuoli, per comunicare loro le decisioni dei concilio da lui presie-

duto, scrive che fu data lettura delle loro lettere ' in conventu fratrum,

tiuos natalis mei festivitas congregat » (-). È costmne antico della chiesa il

festeggiare la ricorrenza dell' elezione del pontefice.

» Alcuni dei sermoni di Leone I furono da lui detti in questa occa-

sione ('); e più d'una volta il grande pontetìce ricorda, compiacendosene, la

splendidissima frequenza de' suoi confratelli nella fausta ricorrenza della so-

lennitù {*).

» Si può dunque pensare che il concilio del 465 essendo stato riunito,

mentre molti vescovi erano a Koma per celebrare la iialalis festivitas del

papa, i congregati abbiano unito i loro auguri alle altre acclamazioni solite.

t Fin qui il cerimoniale cristiano (^) ; veniamo ora a quello del senato ro-

mano per l'elezione dell' imperatore, o per l'approvazione delle proposte fatte

in senato, in nomi dell' imperatore. Premettiamo che anche i senato consulti

romani, come le decisioni de' concili, incominciano con la data e con la

menzione del luogo ove fu raccolto il senato. In fine è ricordato il numero

dei senatori intervenuti C*). In quanto alle altre formalità, la perfetta cor-

rispondenza fra le pagane e le cristiane si palesa subito ponendo mente alle

adclamatioiies del senato, che elegge l'imperatore, o ne approva le proposte (").

Ci ristringiamo a pochi esempì.

(1) Mansi, op. cit. t. U col. 629 (act. II. e. 11).

(*) Mansi, op. e. t. VII, col. 928. HUari papae eji. II (Ad Ascanium et reliqua^

Taìtacenensh prorinciae episcopos).

(') S. Leonis Ma<rni, opera omnia (Patrolojin curs. compi, acc. Migne, Paris 1846.

ser. 2», t. LIV. col. 141 e sc^g.) cfr. t. LV, col. 121, n. 120.

(*) Op. cit. t. LIV, Serm> Il i; cuinque liane venerabiliuni consacerdotmii meoruni

.splendidissimam frequentìam videani n et e.

p) Altri esempì posteriori leggon.-;i in M.vnsi, op. e. t. Vili. col. 178. 230. 205. .309

etc. (tutti Concini romani).

('') Brans, Fontes iuris romani ant. Frib. 1881, p. 158 e segg. SCC. de aedificiis

non diruenJis a. 41-56, I Cn. Hosidio Geta L. Vagellio cos. IX, kal. octob. SC. e in fine

ili senatu fueriint CCLXXII. Cfr. anche il II, )). 159-69. Nel SC. per l'elezione di .-Vles-

sandro Severo leggesi a. d. : u pridie nonas mart. cum senatus frequens in curiam. Ime e.<t

in aedcm Concordiae templuraque inauguratum convenisset n etc.

C) Intorno a questo argomento si possono vedere : Brissonii, Dj formulis et solem-

nibiii populi romani veròis, libri ^'I1I, Francof. et Lips. 1751, lib. II, e. 66, p. 174 e segg.:

IV. e. 30 p. 331, e segg.; Vm, e. 34. p. 094-5, e J. Gothofredi, 6W. Tk.cum perp. comm.

Lipsiae 1726. I. p. 432-8 {C. Th. VU, 20, 2). Cfr. anche C. Th. I, 16, 6 e VI, 9, 2.



— 310 —
B Giulio Capitolino, nella vita di Pertinace, parla delle adclamationes

del senato salutante la nomina di questo imperatore ('), e nella vita di An-

tonino Pio accenna ad alcune di queste adclamationes. " Inter alias adcla-

mationes ' , all' imperatore fu detto « Auguste di te servent » , che è la for-

mola cristiana « Christe exaudi, Hilaro vita » (-). Alessandro Severo fu pure

cosi acclamato nella sua elezione: « Auguste innocens, dì te servent, di te

nobis dederunt, di conservent, di te ex manibus impuri eripuerunt, di per-

petuent » (^). Le stesse formole troviamo usate nell' acclamazione dei Gor-

diani, quando fu dichiarato decaduto dal trono Massimino, e chiamato nemico.

E sempre il console, che fa le proposte al senato (''). Più estesa descrizione

delle formalità troviamo in Vopisco, nelle vite di Probo e Tacito. Scorpiano

console legge in senato le lettere di Probo, e poi chiede: « audistis, patres

conscripti, litteras Aurelii Valerli Probi, de bis quid videtur? » " Tunc adcla-

matum est « Probe Auguste, di te servent, olim dignus et fortis et iustus

bonus duetor, lionus imperator exemplum militiae, esemplum imperii, di te

servent " (^) " . E dopo l'orazione di Manlio Staziano « qui primae sententiae

tunc erat » adclamatum est : » omnes, omnes "
C*).

" L'elezione di Tacito è narrata più estesamente. Il senatocon sulto fu

trascritto esattamente da Vopisco dall' originale, firmato dallo stesso Tacito,

e conservato a' tempi suoi nella biblioteca Ulpia ('). Lo trascriviamo anch'esso,

tralasciando ciò che torna inutile per noi, perchè è quello che ha la mag-

giore analogia col concilio d' Ilario.

t Interest tamen (scrive Vopisco) ('^) ut sciatur quem ad modum Taci-

tus imperator sit creatus — Die septimo kal. oct. cura in cmiam Pompilia-

nam ordo amplissimus consedisset, Velius Cornificinus Gordianus consuldixit:

a referemus ad vos, patres conscripti, quod saepe rettulimus, imperator deli-

gendus est ... . (").... post haec cum Tacitus, qui erat primae sententiae

consularis, senteutiam incartum quam vellet dicere, omnis senatus adclamavit:

« Tacite Auguste deus te servet, te deligimus, te principem facimus ". Ma

Tacito, allegando la sua tarda età, tentava di sfuggire al supremo e terri-

bile onore, e allora " adclamationes senatus hae fuerunt: « et Trajanus ad

[}) Scriptores hist- augustae, Berol. 1864. I, \>. 105. Pert. e. 5.

(5) Op. cit. I, p. 34. Aat. P. e. 5.

(3) Op. e. I, p. 222, A!e.v. Seo. e. 6, il SC. è tratto " c.y actk urhis ". Cfr. e. 12,

p. 22(j " post haec ailclamatum est : " Aureli Alexander di te servent " et reliqua ex more n.

(*) Op. cit. II, p. 12, Slaxim. e. 16 " Itera consnl rettulit : « patres conscripti de

Maxiniinis quid placet? " responsum est: " hostes, Imstcs ;i etc. ".

i=) Op. cit. II, p. \<ÒÌ.Pi-()h. e. 11.

C) Op. cit. II, Proh. e. 12.

{") Op. e. II, p. 172, Tar. e. 8.

(8) Op. cit. II. p. 171. Tac. e. 3.

n 0)1. e. Tnr. e. 1.
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iiuperium senex veuit -. dixerimt decies - et Hiidriaur.s ad impe ium seiiox

veuit -. dixc'iiiut decies. - et Antoninus ad imperium senex venit -. dixeniut

decies » et tu legisti: * incaaaque menta regis Komani ^ '. dixenint decies

- ecquis melius quam senex impeiat ? -
. dixenint vicies - tu iube milites

pugueut -. dixenint tricies - habes pnidontiam et bomini fratreni ». dixenint

decies - Severus dixit caput imperare nonpedes-. dixenint tricies ^ animum
tuura. non corpus elegimus -

. dixerunt vicios - Tacite Auguste, di te servent -^

.

deinde - omnes -

.

- Anche in tempi posteriori vediamo mantenuto Io stesso cerimoniale.

Il processo verbale (per usa.e una frase moderna) (') della seduta del senato

romano, in cui fu data comunicazione della promulgazione del codice Teodo-

siano dal prefetto del pretorio, in nome degli imperatori, contiene acclama-

zioni identiche a quelle usate nell' elezione del principe (-). Dopo la lettm-a

della costituzione - ad similitudinem Gregoriani etc. ' « acclamatimi est: ^ Au-
gusti Augustorum. Maximi Augustorum ». Dictum Vili. » Deus vos nobis dedit,

deus nobis servet •-. Dictum XXII. ^ Romani imperatores, et pii feliccs multis

annis imperetis »
. Dictum est XXII. « Bono generis hiunani, bono senatus,

bono reipublicae, bono omniiun » . Dictum XXIV. ecc. ecc. »

.

« Un' ultima osservazione dobbiamo fare. L'elezione del vescovo di Roma
è salutata dalle acclamazioni di tutto il popolo (*): indubbiaraentj questo

ricordavano le formalità di quelle con le quali popolo e senato rendevano

omaggio al nuovo imperatore »

.

Matematica. — Sulle funsionl sigma iperellittiche. Nota del

Socio F. Briosciii.

- 1.* I covarianti simultanei quadratici (f/(^)o considerati in una prece-

cedente comunicazione (}) corrispondono per le funzioni sigma iperellittiche

alle quantità denominate fi , ^2 , ^3 , dal sig. Weierstrass, per le funzioni sigma

ellittiche. Seguendo quindi 1' ordinaria notazione delle funzioni théta iperel-

littiche pari a due argomenti, indicheremo con f , f , f2 , '=4 , ^0 1 , f 3 , *i 2 , fi 1

.

''a 3 , *3 4 , le dieci forme quadi-atiche :

'^'rs -^r ~r -^/'rs '"i «.> ~r yrs «2

(') Cfr. Landucci, SUjria del diritto romano, Padova 1887, § 63, p. 182 e segg.

{') CoJ. Theod. ed. G. Haenel. Lips. 1847, p. 81 e segg. Gesta in sCnatii urbis

Jiomac (le recipindo codice Theod. (2-5 dicembre 148).

P) Baron., Aimales Eccl. Aug. Vino. 1738, t. V, p. 510, n. VUI, a. 419 " acclama-

tione totius populi ac consensn meliorura civitafis asscrimus divìnae institutìonis ordine

cmsecratuin n cos'i scrive il clero romano in uiki lettera all'imperatore Onorio, per an-

nunciargli la nomina di Bonifacio.

(') Rendiconti dvlla lì. Accademia dei Lincei — Adunanza del giorno 3 aprile 1887.
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pei seguenti valori di / e di .s : /•^l.s= 3: r= 2..9= 4: r^4,.?^0;

r= 0, $= 2; r= 0,s= n; r= 0,.9= l; r= 2,s= 3; r= 4,s= 3:

/^2,s= l; r= 4,.?=:l; o reciprocamente.

a Notiamo dapprima che indicando con a,-, Cs- «m, «>., C'j. le cinque quan-

tità «0, «1, •••«4, i coefficienti ci,.,,
i3,.,. yrs lianno i seguenti valori:

ars = C.n «X Cy. «,• »s («y« + Ox + «y.) | A3

/?,, = «,- «, — 17 A2 , )',-s
=— («.+ «s) — I Al .

od anche :

„^,,= (a,+ ^^,)^— a,, (h (ur+ «.s)+ A, («,+ «,)-+ A, (a,+ «,)+ -f
A3

.

e Questi valori conducono alle relazioni :

ce,., — a-, ,,,
= a; a.,, (a,- -[- (is) — a,- «s («x + a^j)

(1)

' '

supposto '/', s ; /, Il disuguali ; ed alle :

a,.,— arm = {a, — a,„) [r/x a.,.— a,- (a-,. -\- «,,.)]

(2)

ftrs— l^r..^ = a,- («s «ni) , Yrs Yrm = «m «s

dL'Ue quali si farà uso più avanti.

» Questi valori di «„ , jì,-s , Yrs dimostrano essere :

estendendosi il segno sommatorio alle dieci forme f. L'analoga somma per

le potenze seconda, terza .... di f, conduce ad altrettanti covarianti della forma

di sesto ordine:

/(.;, , Sz)= ~-i {^2 — «0 -1) (^-2— «1 ~-i) •••• ('-2 — «. ~ù)= f (^-1
, .->) V^ (-'1

,
--2)-

K Così, per esempio, indicando con /.• il covariante biquadratico:

^ = 7(//)4
si ha :

V
f 2 ^ 4 . 5 . 9 .

/• (-, , j.,)

ed indicando con p il covariante di sesto ordine p = {fk)^ , si ottiene :

2-6^= 4.5.3-'.7)(ji..-,)

ed analogamente per potenze superiori. La stessa proprietà sussiste rispetto

agli invarianti; ad esempio indicando con A l'invariante quadratico \{ff)ù

della forma /"(.-, , :,). si lia :

« Evidentemente fra quattro funzioni quadi'atiche f deve sussistere una

relazione lineare. Kappresentando con e c^, Cz: ... ^34 i valori delle corrispon-
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denti théta pari per /^ == «, = . quelle relazioni si deducono dalle cimiue

seguenti :

Co3f<,3= f * * — f"' f.. l\.
I

^.,

,

C3 3fs3^ Co fo -\- r!,
1 f^ 1
— c'i ,tn

Clìfiì= f 1 fo 1 + f^' ! (
f

:l I 4" f I «
I

c*tfn=— ^3 4*3 4 — r\ f, -\- C^ f

Ci fi =—c\ i-^ -\-r' f —ci fo

le quali sono disposte per modo che danno i valori di cinque forme f espresse

linearmente per le altre cinque. Si potranno quindi esprimere i valori dei

e * e»*
rapporti -j,-^-- in funzione dei coefficienti delle forme quadratiche e.

- 2.» Se neUe equazioni (14) della precedente comunicazione supponesi

'= 1 7 s = 3 , reciprocamente, e si pongono nelle medesime «, = «2 = ;

essendo er, (0, 0)= ff3(0. 0) = e a (0, 0) = 1 , si ottengono le :

\^\ = "' ' {dkl^i ^ '^^ ' (|^)„ = >-' ^

ed analogamente per le altre nove fimzioni sigma pari, per mezzo delle equa-

zioni (16) 17). Ciò è noto per lo sviluppo in serie di queste funzioni sigma (').

Ma dalle stesse equazioni si deducono altresì per le funzioni dispari e, , 0-3

,

ff, 3 le seguenti :

posto //(«,) = (>/, — ffo)(«i — ai){(>i — a,). Pel-mutando i numeri 1.3, si

avranno le analoghe equazioni per la funzione tfs

.

' Così ponendo nelle (17) /= 1 , s= 'ò, m = , /« = 2 , A = 4 , si

ottiene la :

d..^ - '" ^ +;.,% L^*^
1>^'^ * + (- ^^P^ * - (14)(3 0)J

essendo {0\) = o„— ff, , ... ; e le altre due simili. In queste equazioni si

sono sostituite le funzioni iperellittiche ;; (?/i . !(,) ai rapporti delle corrispon-

denti sigma per la semplificazione delle formolo.

('I Kk-in, f'ch-r hi/perdliptischcn Srfmo/'uinHioncn.Mxih.'' Aniialcii. Bil. XXVII.—
lìciidicuiiti della K. .\cea<lcmia dei Lincei. 21 marzo e 4 aprile 1886.

Re-ndiconti. 1887, Vol. HI. 1" Sem. 10
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u Si indichino ora con o)i ,

, ojj
, ; Wi , , 0)3 , ; Wi 3 , «"2 3 ; '"i 4 , «"2 4 i noti

periodi, e si pongano, ad esempio, nelle equazioni (3) Ui = «"i 1 , ì'ì = «2 1 ;

osservando essere :

iJiM'"iO = (12)(13) p,^{w,,) = ;,? 3(0,.,) = (12) (3 0) (3 4)

si avrà :

/^flogff, \ , (3 0) (3 4) . , (1<')(14)

= «1 3 + tf 1 Ci {(lo -\-((i)— (>(, CU («1 + «3)

e quindi per le relazioni (1):

ed analogamente :

\./«,f///2 /-..."'"" \ rf«2^ l,,~^""
u Così ponendo nelle steste equazioni Ui= Wi 1 -|- fi 2 , ii-z ^ w? 1 -[- "h 2 •

siccome :

si ha :

(^^) =:«,. + (0l)[(32)(34)-..=]
\ ('"1 /w,

I
+ Wi ,

>— -

per le relazioni (2) :

/rf-logffi \

I
7-^^—

1 =«03-

« Nello stesso modo si ottengono le :

\ (tur A.),. \ M^?r /<„,, + «, 3

/ f/'-loggiA _ /</-logo-i;, \

e così per le altre finizioni sigma dispari.

« 3.° Lo quantità indicate con ri/rs nella precedente comunicazione pos-

sono esprimersi colle a,s > l^rs , y,-s come segue :

illrs = f.-,s-— I A, /?,.s + 77 A2 /„

ma pei valori di l^rs , Yrs ^i hanno le :

— i Al = y,., + »,+ (Is ,

J;; A, = «^ «s— /?,.,

quindi :

»?,.,= cf,., -\- (a,- + fc,,) /?,-s + «,. «,. )',.s

.

« Ma si ha altresì :

— I Al = Yy.'j. + ax + «jx , r;; -^2 = «>. f'.j.— /?>.a

e perciò anche :

ììlrs= t(,-s + («A + a.j.) /?„ 4- «>. ^';'- /«-s + ils YX'j.— thiJ. Yrs ;
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ora dimostrasi facilmente, colla calcolazione diretta, che supposto /. ii ditle-

renti da r, s , sussiste la :

^,s y\t. — hy. Yr^ = Ili,-, »lX'J.

si avrà così :

i'ì\'j. — «,-s + («X + «a) ,:?r, + «). «ìl y.s

nella quale X. it possono essere eguali ad /•, s oppure l'una e l'altra disuguali.

- Ciò posto, si osservi che dalla equazione (4) e dalla seconda delle (10)

della comunicazione precedente, deducesi la:

(l-'^Og<f,n
, . , .r/-l0gff,„ </'l0gff„ pl„.

-T^iT + ^''-+ "'^ ih;j;;7 + '^ "^-7^ = "-- ('«'•) ('«'^)

f,
ed in questa, come si è veduto, le ?', s, m, /, .« sono diflferenti fra loro. Sup-

pongasi in essa w = 1 , siccome per quanto si è dimostrato sopra, sussiste,

ad esempio, la :

ni
,, , = «j , -j- («^ J^ai),-ì^^-{-aa «1 Ya 1

si avrà :

+ ^'" «1-^?;^--(^^,LJ
==-

^^'" - ^'"> ^«' - ^''>#
cioè il rapporto —^ espresso in funzione delle derivato parziali seconde di

logir, e dei loro valori per ^/, =&),, «, = 0;,,. Così per le altre funzioni

sigma pari •-

.

Fisiologia. — Alterasioni cadaveriche del corpuscoli rossi, e

formasele del coagulo. Nota III del Socio A. Mosso.

- Un modo semplice per rintracciare le piime alterazioni nel disfaci-

mento del corpuscolo, è di arrestare la circolazione del sangue in un vaso

per mezzo di due legature, di uccidere 1" animale e conservarlo dopo in una

stufa alla temperatura di 38°, 40". Ho fatto con questi due metodi delle

osservazioni in vari animali, e comincio coll'aeceunare quelle fatte sui colombi.

perchè più istruttive ('). Due tre ore dopo la morte il sangue è già alterato.

1 nuclei diventano meglio definiti. Alcuni sono ovali e si vedono bene lo

appendici alle estremità come due ciuffi >plendenti che fauno comunicare

le due parti estreme del nucleo colla periferia del corpuscolo a traverso la

sostanza corticale. In alcuni corpuscoli il nucleo rassomiglia ad un bastoncino

(') Credo quasi inutile avvertire che in questo mio lavoro sul sangue mi servii di

obbiettivi potenti ad immersione omogenea ; diWi solo ad onore dell' industria nazionale

che adoperai generaìmente l'ubbiettivo /« della fabbrica Koritscka di Milano.
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che li attraversa diametralmente. Altri sono fatti come una mela, perchè hanno

due infossature alle estremità opposte ; e questa è la forma più interessante,

percliè si vede la deformazione che produce l'attacco delle appendici nucleari

alla superficie esterna del corpuscolo. Sembra die gonfiandosi il corpuscolo, si

accumuli e resti più tesa la sostanza corticale intorno al nucleo. La forma

del corpuscolo si schiaccia e si producono due fosse imbutiformi, che corri-

spondono alla inse.'zione delle appendici nucleari ; e perciò il corpuscolo rasso-

miglia ad una mela.

" Forme analoghe si osservano anche nel sangue dei mammiferi, quando

lo si mantiene per qualche tempo nella soluzione di cloruro sodico 0,75 alla

temperatura di òò°. I corpuscoli conservano la loro tinta giallognola : ma molti

sono allungati e rassomigliano ad un liiscotto, o ad ima pesca, perchè da un

lato vi è una protuberanza maggiore che dall' altro ; e nel mezzo si vede il

nucleo biancastro, come il nocciolo della pesca, o una macchia ovale bianca,

nella parte centrale della forma a biscotto. Qualche volta il nucleo è in una

posizione eccentrica, come se facesse un ernia, e fosse li per uscire.

" Perchè il nucleo si porti fuori del centro, bisogna che si rompano i

filamenti i quali costituiscono la trama del corpuscolo di cui ho parlato nella

lirima Nota. Quando (juesto si compie con violenza succede una scossa nell'atto

della rottura, il corpuscolo cambia improvvisamente di forma ed il nucleo

appare in una posizione eccentrica.

« I corpuscoli normali diventano successivamente più rari, senza che

liorò scompariscano del tutto, anche quando è già inoltrata la putrefazione. Si

vede, come del resto aj)pare da moltissime altre osservazioni, che nel sangue

vi sono dei corpuscoli molto resistenti che non si alterano, e di quelli fra-

gilissimi che si alterano e si distruggono colla più grande facilità.

« Una delle alterazioni più conosciute è lo scoloramento dei corpuscoli

rossi. La sostanza corticale che ha perduto l'emoglobina, dopo qualche tempo

si altera, si schiaccia e si dilata come se diventasse gelatinosa. In questo

periodo guardando i corpuscoli colla luce incidente si vede che il nucleo forma

la parte tondeggiante e sporgente e intorno ad essa vi è la sostanza corti-

cale schiacciata come la tesa di un cappello.

« In altri corpuscoli si formano delle granulazioni, che si vedono anche

all'esterno sulla superficie del coi-puscolo e del nucleo colla luce incidente.

« Il sangue dei mammiferi, come quello degli uccelli, subisce dopo la

morte delle alterazioni assai notevoli. I leucociti^ aumentano in numero dopo

la morte, perchè i corpuscoli rossi perdono l'emoglobina e diventano finamente

granulosi; anche nel sangue defibrinato, messo in una stufa a 38° si vede

la produzione dei corpuscoli ])ianchi finamente granulosi. 11 numero dei cor-

liuscoli l)ianchi aumenta, e si producono col loro disfacimento dei granuli

minuti, simili a quelli che esistono anche nel sangue che circola nei vasi,

specialmente nelle malattie dove si disfanno rapidamente i corpuscoli.



« Poche ore dopo la morte, se si conserva l'auimalc alla tenujoratiua

di 38", 40", il sangue divieue così poco resistente, che tutti i corpusculi

si sciolgono nella soluzione di cloruro sodico 0,75 "/o-

« L'alterazione più caratteristica è quella che si può chiamare decienc-

rasione ialina; per la quale si formti uno strato gelatinoso e trasparente in-

torno al corpuscolo. Nei preparati fitti di corpuscoli rossi del sangue degli

uccelli, che formano come un pavimento, si vedono di ciuaiido in quando degli

spazi chiari, che sono formali da questi corpuscoli con in\ olucro ialino. Qualche

volta sono soli, spesso sono parecchi vicini, e si vedono nel mezzo i nuclei

goutìi circondati dalla sostanza ialina clie riempiono questi spazi biancastri.

Facendo muovere i corpuscoli rossi con una leggera pressione si vede che

girano intorno a queste masse gelatinose ialine, senza potervi penetrare dentro.

t Nel sangue normale, nei coaguli, n/x trombi e nel pus si trovano più

meno abbondanti dei corpuscoli identici. Dimostrerò meglio in seguito che

sono dei corpuscoli rossi in via di disfiicimento che si possono comprendere

col nome generico di corpuscoli ialini.

« Alterazioni non meno gravi succedono nel sangue quando si tiene un

preparato per molte ore di seguito sotto il microscopio. Osservando il san-

gue non troppo alterabile dei batraci, o degli uccelli, si vede che nel primo

momento la superticie del corpuscolo appare come pieghettata, alcuni corpu-

scoli speciabuentc nel tritono si presentano come vesciche vuote, perchè hanno

perduto la forma discoide: poi si gonfiano e diventano gi-anulosi, mentre che

la sostanza corticale impallidisce, fino a divenire trasparente e confondersi

con quella dei corpuscoli vicini, e il nucleo esso pure si gonfia.

- Nelle rane, nelle tartarughe e negli uccelli compariscono delle macchie

scure disposte come raggi che vanno dal nucleo alla periferia del corpuscolo :

dopo, quasi fosse stato solo \m increspamento della superfìcie, o una alterazione

momentanea della sostanza corticale ritornano ad essere lisci ed uniformi, con

un aspetto di c^ra. Più tardi appaiono nella sostanza corticale dei punti piii

rifrangenti e delle granulazioni : il nucleo ha dei contorni più spiccati ed esso

pure diventa granuloso.

- Rollett descrisse bene le succe.-sivc trasformazioni che subisce il cor-

puscolo rosso del sangue umano per diventare spinoso, e come dopo si goutii

e si ridistenda per divenire incoloro. Ripetendo queste osservazioni nel mio

sangue trovai che alcuni corpuscoli rossi finamente spinosi, diventano tanto

pallidi e scolorati, che sembrano leucociti. Questa trasformazione si com-

pie in meno di due ore nel cloruro sodico 0.75 "/o. Questi corpuscoli nello

scolorirsi si gonfiano alquanto e mostrano uell' interno, od alla superfìcie, come

delle masse leggermente globose, che accennano alla formazione di quattro o

cinque nuclei. In un secondo periodo di alterazioni più avanzate appaiono

delle granulazioni scure, e dei punti più chiari frammezzo a questi nuclei,

ed alla periferia comincia ad apparire un cerchio di sostanza trasparente, o
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ialina. I leucociti che vi erano prima si alterano e scompaiono : e finalmente

anche la maggior parte dei rossi diventano invisibili.

« Lo scolorirsi dei corpuscoli rossi è uno dai fatti i più semplici e i

più comuni che possano presentarsi nello studio del sangue : basta abbassare

il tubo del micro.^copio e comprimere leggermente il vetrino, perchè molti

orpuscoli si scoloriscano e diventino appena visil)ili ; e questo si compi:; in

un istante senza che sia possibile rintracciare la sostanza gialla ; si direbbe

che cambiato lo stato di aggregazione delle sostanze che formano il corpu-

scolo sia scomparsa la tinta giallognola.

1 Una delle cose che sorprendono maggiormente nello studio del sangue

è che per l'azione di reattivi assai deboli e quasi indifferenti, vi siano dei

corpuscoli che scompaiono improvvisamente dallo sguardo. Qualche volta mentre

si è attenti a guardare un gruppo di corpuscoli, si trova che ne scomparo

qualcuno; e spesso capita di aver l'occhio fisso sopra uno e di vederlo svanire,

quasi come se im raggio di luce, che prima lo illuminava fosse cessato. In

molti casi non si riesce a rintracciare gli avand di questo corpuscolo che im-

provvisamente impallidì, e divenne trasparente.

- L' emoglobina si altera e scompare colle soluzioni di cloruro sodico,

col siero di altri animali, coi sali della bile e con molte altre sostanze che

fanno impallidire i corpuscoli senza alterarne considerevolmente la forma e

la struttura.

t Convinto che bisogna trattare il sangue colle più grandi precauzioni

p3r non distruggere molti corpuscoli, cercai sempre nelle mie ricerche d' impe-

dire gli attriti dei corpuscoli col vetro e colla superficie dei corpi estranei.

A tale scopo mettevo sempre una gocciolina della soluzione di cloruro sodico

0,75 "/o sul luogo dove volevo fare una puntura: e quando si trattava di pren-

dere una gocciolina di sangue da qualche ferita, o dal cuore, bagnavo prima

il bastoncino di vetro nella medesima soluzione, e non mettevo mai la goccio-

lina di sangue sopra il porta-oggetti, senza prima avervi depositato sopra un:x

goccia della soluzione di cloruro sodico. E perchè il vetrino non schiacci

i corpuscoli faccio intorno alla gocciola un bordo di vasellina. Questa cor-

nice l'ottengo facilmente con un pezzo di tubo di gomma che ha il diametri

di oltre un centimetro. Sopra \m pezzo di vetro stendo uno strato leggero di

vasellina e poi tocco coll'estremità del tubo nella vasellina e faccio uno stampo

sul porta-oggetti prima di mettervi la goccia di sangue. Si forma così una

specie di camera umida. Quando si tratta di piccioni durante la muta delle

penne, il mezzo migliore è di strappare una piuma che si spreme legger-

mente per aver una gocciolina di sangue.

> Se vi sono troppi corpuscoli si diradano mettendo sui bordi un pezzetto

di carta bibula ; ma bisogna evitare di comprimere il vetrino ;
1' esperienza mi

dimostrò che i preparati del sangue sono inservibili, quando non si evitino con

molta cura le alterazioni più gravi di contatto. Corto non si ha più del sangue
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normale sotto il microscopio quando si comprime il vetrino sul porta-oggetti, o

si fa strisciare l'im vetro sull'altro, mentre vi sta frammezzo il sangue, o si

dilacerano minutamente i tessuti che contengono i corpuscoli rossi.

t II sangue subisce varie alterazioni quando lo si tratta col siero di altri

animali, o col proprio siero a cui si aggiunge delle quantità variabili di acqua,

colle soluzioni di cloruro sodico variamente (Concentrate, o coi liquidi colorati,

t Lo studio di queste alterazioni è utile per conoscere meglio le forme

caratteristiche che si producono nella coagulazione del sangue. .Vccennerò spe-

cialmente alle trasformazioni che produce 1' cosina che credo interessanti anche

da un altro punto di vista, perchè serviranno a dimostrare come alcuni valenti

istologi siano caduti in errore ed abbiano considerate come normali alcune

forme di coqniscoli che si producono coi reagenti.

n Negli uccelli 1' cosina fa gonfiare i 'ludei e la parte corticale del cor-

puscolo si assottiglia rapidamente. Vi è un istante nel quale il coi-puscolo rosso

diventa giallo ranciato, come se l'emoglobina venisse spinta all'esterno dalla

dilatazione del nucleo e condensata alla periferia. Poi tutto ad un tratto il

corpuscolo cede, diviene più grosso ed appare come una massa rosea toa-

mente granulosa ; alcuni corpuscoli si gonfiano talmente che scompaiono dallo

sguardo, ed anche coi migliori obbiettivi è ditlicile trovarne le tracce.

» Il gonfiamento dei corpuscoli coli' cosina nfm è un fenomeno vitale, perchè

si produce anche nel sangue conservato per lungo tempo nel liquido di Pacini.

t La soluzione di violetto di metile 0,5 "/o nel cloriu-o sodico 0,60 "/o agisce

con intensità sui coi^puscoli rossi degli uccelli. Prima diventano più seuri e rotondi

e poi improvvisamente, come se si staccassero le aderenze del sacco nucleare e

si alterasse l' intima compagine del corpuscolo, ritornano ad essere ovali, ed

appare il nucleo leggermente azzurrognolo; ma invece di gonfiarsi come abbiamo

veduto per l' cosina, esso si restringe e diventa successivamente più scuro.

I- In alcuni coi-puscoli dove fu meno rapida la retrazione della sostanza

del nucleo verso il centro si vedono delle arburizzazioni e delle file di granuli

più scuri che si ramificano dal nucleo verso la sostanza corticale. Ho visto

dei corpuscoli dentro i quali da una parte il nucleo aveva un contorno bene

definito, e dall' altra si perdeva come sfrangiato nella sostanza corticale. Queste

osservazioni ci spiegano la formazione del nucleo per la separazione delle

sostanze che nello stato normale si compenetrano e sono fuse insieme.

" Qualche volta esce il nucleo dalla sostanza corticale, come una noce

che sguscia dal mallo. Questo distacco è sempre accompagnato da una scossa

che muove il corpuscolo, mentre lo si guarda sotto il microscopio: e se il

nucleo non può uscire, lo si vede passare in una posizione eccentrica dentro

il corpuscolo.

" Anche coli' urea al 5 "/o si vede che i corpuscoli prima diventano rnirosi.

come tìoscii ed avvizziti; poi si distendono nuovamente, diventano lucenti,
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rotondi e scoppiano : oiialclie volta scompaiono dallo sguardo, altre volte fanno

muovere i corpuscoli vicini, ed in alcuni casi si vede che usci il nucleo e vi

rimane accanto la sostanza corticale pallida ed opalescente.

Alterazione dei corpuscoli rossi clte formano il coagulo.

« Landois, Hoppe Seyler, ed Heynsius avevano già osservato che i cor-

puscoli rossi degli uccelli prendano parte al processo della coagulazione: e

lo stasso A. Sehmidt riconobbe cVe negli uccelli e negli anfibi la formazione

della fibrina si compie specialmente a spese dei corpuscoli rossi. Queste osserva-

zioni che risalgono al 1874, non bastarono per eambiare l'indirizzo delle idee che

dominano ancora oggi sul processo della coagulazione nel sangue dei mammiferi.

a Io spero che i fatti che accennerò in questa Nota siano sufficienti per

affermare, che anche nei mammiferi i cirpuseoli rossi hanno parte attiva nella

formazione del coagulo. Lo studio delle metamorfosi che subisce il corpuscolo

nel processo della coagulazione è reso difficile unicamente per il fatto che

soao i corpuscoli rossi meno resistenti, quelli che costituiscono la parte essen-

ziale di questo fenomeno, e che tali corpuscoli si alterano e si trasformano

con una rapidità sorprendente. È tale la prontezza con cui si compiono queste

metamorfosi fuori deirorganismo, che invano si domanderà la prova più con-

vincente, ma non necessaria del fatto, quella cioè di seguire in un medesimo

corpuscolo sotto al microscopio tutti gli stadi che esso deve attraversare per

giungere alle ultim? fasi dell'alterazione ialina, dove il corpuscolo è ridotto

ad una massa granulosa e gelatinosa cento volt? più grande del corpuscolo

primitivo. Fu per superare in parte questa difficoltà e poter seguire le succes-

sive trasformazioni dei corpuscoli rossi, che dov.etti ricorrere al metodo della

coagulazione rallentata che accennai sul fine della precedente Nota.

1 Tralascio per brevità di ripetere quelle fra le mie osservazioni che sono

semplicemente una conferma di quanto hanno già osservato Havem e Bizzozero

per la partecipazione degli ematoblasti e delle piastrine alla coagulazione del

sangue. I fatti che vennero messi in evidenza da Havem e Bizzozero, se si

fa astrazione dal concetto teorico che essi avevano della origine e della natura

degli elementi che descrissero col nome di ematoblasti e di piastrine, sono il

primo fondamento su cui poggia questa dottrina che fa dipendere la coagu-

lazione del sangue nei mammiferi dal disfacimento dei corpuscoli ross',

« Tralascio pure di ripetere quanto ho detto poco prima sulle forme colle

quali si annuncia l'alterazione cadaverica dei coi-puscoli rossi, perchè il pro-

cesso della coagulazione non può disgiungersi da quello delle alterazioni cada-

veriche dal sangue, dal processo di formazione dei leucociti, e dalla trasfor-

mazione che subiscono i corpuscoli rossi del sangue per formare il pus. Ho

diviso le osservazioni da me fatte in altrettante Note, ma il concetto è imo

solo, perchè vi è un solo processo nella morte dei corpuscoli, dai leucociti alle

forme più complesse della degenerazione del sangue.
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- Per vedere isolate le varie formo di alte.-azioiii dei corpuscoli che Ibr-

iiiano il coagulo, il metodo che preferisco è quello di mescolare il sangue

coU'estratto di teste di sanguisuga fatto nel cloruro sodico 0,75 % ('). Con
questo metodo è facile contaro i corpuscoli bianchi del sangue prima che si

aggiunga l'estratto di sanguisuga, e convincersi che va rapidamente aumen-

tando il loro numero nella coagulazione.

- Appena incominciano a formarsi dei leggeri coaguli dentro il sanguj

alla superficie, se si procede all'esame microscopico si trova die constano di

corpuscoli rossi che sono diventati ialini. Vi sono dei coaguli sottili che for-

mano come im pavimento di cellule ialine nel mezzo di ciascuna delle quali

vi è un corpuscolo ancora giallognolo col diametro di (j /(, con im involucro

gelatinoso che ha Io spessore di 2 a 3 n. Queste cellule opalescenti ialine

hanno varie dimensioni, nel cane in generale, compreso l' involucro ialino,

hanno il diametro fi-a 12 e 15 u e i corpuscoli che vi stanno dentro sono più

meno alterati, e molti cosi pallidi e granulosi, che difficilmente si riconosce-

rebbero, se spesso nel medesimo campo del microscopio non si vedessero tutte

le forme di passaggio. Sono queste cellule che fondendosi insieme formano

la sostanza gelatinosa opalescente cai-atteristica del coagulo.

• Quando si esamina un coagulo sottile ottenuto colla coagulazione nor-

male, i corpuscoli meno resistenti hanno già oltrepassate le prime fasi delle

alterazioni cadaveriche, e sono giunti alle forme ialine. Xel cavallo è però

facile osservare che queste trasformazioni continuano a compiersi in altri cor-

puscoli ; e anche .parecchie ore dopo che il sangue venne tolto dall'animale,

continua il processo coagulativo, iniziatosi subito dopo il salasso.

li Supponiamo di osservare un sottile pezzo di coagulo del sangue di co-

niglio. Si vedrà che esso è formato da corpuscoli ialini più o meno granulosi

e trasparenti. Che si ti-atti qui di coi-puscoli rossi scolorati, lo si vede dalla

tinta giallognola che molti conservano ancora. Alcuni hanno l'involucro ialino

pieno di granuli minuti e dentro in posizione eccentrica il corpuscolo primitivo,

col diametro di 5 a 6 ,«, che si lascia colorire leggermente in violetto col

liquido sodo-metilico di Bizzozero.

t Altri coi-puseoli ialini con granuli lumuti hanno il diametro di 12 /(

e il corpuscolo primitivo che sta dentro si è rigontìato, diventò granuloso e

iia il diametro di 8 a 9 /(, ma conserva ancora la sua tinta giallognola. Questi

corpuscoli ialini sono la forma predominante. Alcuni corpuscoli fortemente

granulosi che si lasciano colorire dal violetto di metile, hanno il diametro di

10 a 11 II e non si scorge nulla dentro di loro.

« Nel coagulo si vedono tutte le forme dell'alterazione ialina, dalle più

(') H dottore A. Moiiari assistente nel mio Laboratorio pubblicherà fra poco le in-

diai"! chiniiclie sulla natura della sostanza contenuta nell'estratto di sanguisuga, che im-

pedisce la coagulazione del sangue.
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semplici a quelle dove non è più riconoscibile la forma del corpuscolo pri-

mitivo.

« Per mezzo della coagulazione rallentata è facile vedere come i cor-

puscoli rossi del cane diventano finamente granulosi, e si gonfino e impalli-

discano; alcuni hanno già il diametro di 10 /( e conservano ancora ima tinta

giallognola, mentre che i coi-puscoli spinosi che sono in maggior numero hanno

solo il diametro di circa 6 /(. Si vedono le forme ialine in tutte le fasi del-

l'alterazione cadaverica di cui ho già parlato. Qualche volta il coi-puscolo

primitivo mostra im principio di segmentazione ed appare ovale o colla forma

di un rene che ha da 7 a 9 ,« di lunghezza in una posizione più o meno

eccentrica dentro ima massa ialina di 1.^ a 17 /( di diametro.

" Fra le forme ialine ve ne sono di quelle che hanno dentro un corpu-

scolo fatto a mezzaluna. Credo siano semplicemente dei corpuscoli rossi che

si infossarono nel mezzo, formando come una coppa : e che vediamo di fianco

mentre sono circondati dall'involucro ialino. Queste forme le trovai pure nel

sangue in degenerazione, e rassomigliano a certi corpuscoli che vennero de-

scritti come caratteiistici della infezione malarica.

« Anche nel sangue dell'uomo, servendomi dell'estratto di sanguisuga per

rallentare il processo di coagulazione, ho veduto isolate le varie forme dell' al-

t3razione ialina fino a quelle più grandi che fondendosi insieme coi loro

l)ordi frangiati formano la massa gelatinosa inestricabile del coagulo. Si ve-

dono cioè, tanto nell'uomo quanto nel cane, dei corpuscoli rossi bene isolati

con un diametro da 7 a 8 /t ed anche maggiori circondati da un' atmosfera

granulosa come una nube leggiera opalescente di granuli minutissimi che in

alcuni casi si estende intorno con un diametro di 25 /(. Qui si può dire che

il corpuscolo rosso primitivo diede origine ad uni cellula ialina che ha un

volume cento volte maggiore.

" È frequentissimo vedere che l'involucro ialino si è stirato come un

fuso e conserva nel mezzo il corpuscolo primitivo piti o meno alterato. Nel

coagulo si vedono dei campi di sostanza ialina fibrosa, che sono costituiti da

queste cellule stirate come lunghi fusi.

« Nella prossima Memoria darò i disegni die ho fatto studiando la strut-

tura dei coaguli e dei trombi ».

Fisiologia. — Come i leucociti dcrìoim dai corpuscoli rossi

del sangue. Nota IV del Socio A. Mosso.

Lcufocili clogli uccelli.

" Incomincio cogli uccelli, perchè li credo meglio adatti che non i tri-

toni, le tartarughe, o le rane, per uno studio analitico che serva di introduzione

por conoscere la natura dei leucociti nei mammiferi.
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>. Bizzozcro e Torre si occuparono già di questo argomento, ci ho con-

fermato le loro osservazioni. Mi limiterò ad accennare le particolarità da me
osservate, e se non faccio per ora un raTrouto fra le mie osservazioni e quelle

di Bizzozcro e Torre, di Ha\v':u e di llalasscz lo farò natia prossima

Memoria.

« 1 leucociti degli uccelli possono dividerai iu due gruppi, cioè in quelli

a granuli grossi ed in quelli a granuli piccoli. È una classificazione arti-

ficiale, ma essa corrisponde alle denominazioni introdotte per la prima volta

da Schultze per i leucociti dell'uomo, e può servire fino a quando non siano

meglio conosciute le ragioni di altre dillerenze.

Leucociti a granuli grossi.

' Nel sangue normale dei colombi e delle galline si trova frammezzo ai

co.-puscoli rossi qualcheduno dello stesso colore con granulazioni. Qualche volta

è tutta una estremità e quasi mezzo il coi-puscolo che è diventato rugoso :

spesso è solo una piccola parte dove si vede come una macchia di punti

sciu-i. Queste granulazioni quando sono più forti formano dei punti chiari

come delle prominenze molto rifrangenti e dei punti scuri distribuiti irrego-

larmente, qualche volta queste granulazioni sono tanto vicine e così stipate

che formano una massa globosa od ovale di 7 ad 8,5 fi.

• Che questi leucociti derivino dai coi-puscoli rossi, lo si vede anche

dallo stesso colore, perchè qualche volta sono ancora giallognoli. Oppure hanno

già tutti i caratteri dei leucociti a granuli grossi quali li descrisse Schultze

par l'uomo, e conservano tuttavia intorno una parte della sostanza gialla

del corpuscolo rosso primitivo.

• All'esame fatto colla luce incidente si vede che questi corpuscoli hanno

l-i superacie irregolare, e piena di sporgenze tondeggianti che corrispondono

ai granuli chiari e scuri. Qualche volta se i granuli non si estendevano a

tutta la superficie del corpuscolo, si vede che dove mancano, la superficie è

a fondata e liscia come una pianura in mezzo a montagne.

- Generalmente questi spazi lisci sono occupati dal nucleo, e le granu-

lazioni si sono formate unicamente dentro alla sostanza corticale divenuta

trasparente. Spesso vi è solo un piccolo mucchio di granulazioni accanto al

nucleo, altre volte queste si estendono ad una parte maggiore, o all'intera

sostanza corticale.

« Come forma piii complessa di leucociti a granuli grossi, vengono certi

corpuscoli r^iondi col diametro di 7,-5 a 8.7 /(, che hanno un nucleo eccentrico

rotondo che si colorisce col verde di metile ed altri colori di anilina e ha

il diametro di li /i : nella sostanza corticale vi sono 2 o 3 coi-puscoU traspa-

renti rotondi o.l ovali che non si lasciano colorire.

« La sostanza ialina osservata per la prima volta da llovida nei cor-

puscoli bianchi, non manca quasi mai intomo a questi leucociti: spesso li
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circonda regolarmente eJ appare come nn anello trasparente alla loro periferia,

qualche volta si accumula da un lato e forma come un gavocciolo. Da alcuni

leucociti che sembravano essere privi di questa sostanza, la vidi uscire lenta-

mente, estendersi come una lacrima in uno o due pimti, mentre che il cor-

puscolo cambiava di forma e sembrava si schiacc'a";:9.

« Qualche volta questa sostanza ialina si gonfia molto, specialmente nei

colombi che soffrirono una grave emorragia e che dopo hanno il sangue mano

resistente. Nei preparati fìtti di corpuscoli si vede che il nucleo sta distante,

qualche volta por lo spazio di 15 /i dai corpuscoli rossi vicini: e che anche

toccando il vetrino con un ago non vanno più vicino e scorrono incorno a

questa superficie gelatinosa che circonda il corpuscolo. Queste forme rappre-

sentano il cadavere di un corpuscolo nel periodo dello sfacelo. È probabile

che questi grandi corpuscoli ialini vengano trattenuti nei capillari di vari

organi perchè non possono piti attraversarli, e che quivi si distruggano. Si

può facilmente supporre che questo sia il modo col. quale finiscono i corpu-

scoli rossi del sangue.

« I leucociti a granuli grossi che non si lasciano colorire facilmeniic

coU'eosina o col verde di metile contengono uno o più nuclei rotondi, o colla

forma di rene, spesso disuguali ed irregolari e su questo punto dovrò pure

ritornare più tardi.

K La cosa più interessante sono i movimenti che eseguiscono alla tem-

peratura ordinaria le protuberanze e i punti scuri o lucenti che si ti'ovano

alla superfìcie di questi leucociti. È un'altra cosa dei movimenti i quali si

osservano a temperature elevate col tavolino di Schultze nei corpuscoli del-

l'uomo con grossi granuli. Qui il corpuscolo non si altera molto nel suo profilo,

mi viceversa è una grande irrequietezza che agita queste granulazioni. Si

vedono staccarsi da un pimto dei corpiccioli splendenti od opachi che si muo-

vono in una direzione, mentre altri vicini si trasportano in un altro senso,

alcuni si avvicinano, altri si allontanano, tendono alla periferia oppure si av-

viano al centro.

K Frammezzo ai corpiccioli grandi se ne vedono dei pieci di scuri che

njn giungono a 0,5 /i e che sono dotati di un moto vibratorio più vivace

dei grandi. Si aggirano fra loro mescolandosi come uno sciame di api. ma

non si staccano dalla superficie e non compiono dalle grandi escm-sioni, non

attraversano ad esempio tutto intiero im corpuscolo secondo il suo diametro ;

sembrano vincolati ad una piccola proporzione della superficie, e talora si

vede che i piìi grandi scompaiono, come si approfondassero, e ne compari-

scono degli altri che vanno lentamente ingrossando e poi diminuisco il loro

splendore come se si spegnessero.

« Fino dal primo momento che appaiono queste granulazioni nella so-

stanza ialina del corpuscolo si vede già che si muovono ed è raro di vederle
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ili liposo

;
però vi sono dei leucociti a gi-aimli gi'OSsi, che li ho visti rima-

iie.e perfettamente immobili, anche osservandoli per tre quarti d'ora.

1 Ho già detto che questi movimenti sono forti, anche alla temperatura

dell' ambiente e che il profilo del leucocito non si altera per questa agita-

zione interna della sua sostanza ; però vi sono dei casi dove il cambiamento

(li forma è cosi rapido, che potei fare una serie di profili colla camera lucida,

ed osservare delle diil"eren7.e di minuto in minuto.

t La cosa più singolare è ciie qualche volta queste granulazioni dopo

«li essere stato in un movimento di vib;azione e agitazione concitata si stac-

cano e si -di.fondono intorno nel liquido, continuando a muoversi come fili

nodosi e frammenti di bastoncini o granuli dotati di movimento browniano.

Il nucleo resta immobile, qualche volta si gonfia, diviene granuloso e poi

si disfìi esso pm-e.

i Questa è l'ultima fase che presentano nel loro disfivcimento questi cor-

puscoli ; e vedendo diffondersi queste granulazioni congiunte come matasse

di lììi granulosi, o come flagelli e frammenti nodosi, si può facilmente cadere

i:i errore e iraaginare che siano dei micro-organismi usciti dal corpuscolo.

i Facendo cadere del sangue di colombo da una ferita nel cloruro so-

d.co U.7.") che mantenevo alla temperatura di 55" parecchi minuti ho visto

dipo che continuavano ancora questi movimenti, e anche alla temperatura

di (35" non cessano. Questo mi fa supporre che non siano movimenti proto-

plasmatici. In questi esperimenti sulla resistenza dei moti delle granulazioni

alle temperature elevate ho trovato dei corpuscoli che presentavano la forma

curiosa di uno staffile. Il manico era rappresentato dal nucleo a forma di

]):istone lungo e granuloso, ad una estremità, e qualche volta in un punto verso

il mezzo, era attaccato un ciuffo di filamenti granulosi che si spargevano

irregolarmente intorno per 12 o 20 /t come le corde nodose di uno staffile.

E l'agitazione dei granuli continuava, malgrado la temperatura di 65" alla

quale erano stati esposti i corpuscoli per un certo tempo, e 1" azione del

violetto di metile che adoperavo per colorarli. Osservai pure questi movimenti

dei granuli nel sangue che feci congelare dm'ante le notti deUo sco."so gennaio.

« Fu specialmente coli' cosina 2 % che mi occorse di vedere disfarsi

improvvisamente dei leucociti a granulazioni grosse: prima compare dentro

un nucleo fatto come una bisaccia od un rene, 1 gi-anuli continuano ad agl-

tai^si e poi improvvisamente sembra che scoppi la parte esterna del coipu-

scolo, e i granuli si diffondono nel liquido coi loro movimenti caratteristici,

mentre che il nucleo ingrossato e gonfio sta immobile al suo poito.

"Studiando questi corpuscoli coli' acqua e meglio coli' cosina, si vede

che aspettando otteniamo delle formo cadaveriche immobili. Nella prossima

-Memoria darò delle figure fatte colla camera lucida, dove ad esempio un cor-

pusolo, dopo che avevo osservato i granuli muoversi attivamente, mentre

il nucleo era bene visibile , si gonfiò . divenne splendente e teso. Dopo
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5 minuti il corpuscolo si sgoafiò, divenne piìi làccolo; da una parte apparve

una sostanza bruna granulosa come sfrangiata e cessarono i suoi movimenti.

Dopo 5 minuti era ancora sempre immobile ed alla superficie vi erano dei

gramili splendenti e scuri, ma fermi del tutto.

» Alcune volte i leucociti hanno come una struttura pieghettata e le pie-

ghe sono in direzione raggiata. Bizzozero dice che sono bastoncini splendenti :

egli dimostrò servendosi dell'acqua che non sono di adipe, benché il potere

rifrangente lo faccia dubitare ; infatti coli' acqua si rigontìano, diventano pallidi

e alla fine scompaiono. Questi bastoncini mi fecero l' impressione come se fossero

delle semplici ripiegature dell' involucro, ma non oso pronunciarmi. Questi

corpuscoli come aveva già detto Bizzozero sono mobilissimi, emettono e ri-

Irarjgoao ciuffi di pi'oluiujamenti e si modificano contiauamente di forma.

Leucociti a granuli fini e sacchi nucleari.

1 1 nuclei dei corpuscoli rossi danno origine a dei leucociti finamente gra-

nulosi. Basta comprimere leggermente il vetrino di im preparato di sangue

normale perchè immediatamente appaiono molti di questi nuclei col diametro

di 4 a 5 /». Il modo più semplice per conoscere l'origine di questi leucociti

è di osservare per molte ore le trasformazioni clie subisce sotto il microscopio

il sangue in un preparato fatto col cloruro sodico 0,75 ; ho già toccato questo

argomento nella III Nota: qui mi basta avvertire che è una delle cose più

comuni il vedere formarsi dei leucociti a granuli fini che hanno ancora intorno

la so.itanza corticale del corpuscolo rosso primitivo, fatta trasparente come

sostanza ialina. Qualche volta il nucleo è ancora giallognolo: ma questo colore

va perdendosi, il corpuscolo diventa più rifrangente e finamente granuloso. Si

forma così un leucocito col diametro di 4 a con un involucro di sostanza

ialina più o meno abbondante ed irregolare che spesso forma accanto una

massa trasparente grossa quanto lui.

» Nel sangue che si altera sotto il vetrino di un preparato si vede che

non tutti i corpuscoli rossi possono formare col loro nucleo un leucocito con

dei contoi-ni spiccati a granuli piccoli di sostanza più rifrangente. Molti cor-

puscoli diventano pallidi, la sostanza corticale diventa poco visibile e quasi

scompare; anche il loro nucleo ha i contorni sfumati e forma una massa

rotonda finamente granulosa maggiore di un nucleo normale e poi sembra

disfarsi e scompare.

B Esaminando il sangue di un colombo normale alla temperatura di 39"

a 40° si vede che i nuclei dei corpuscoli rossi eseguiscono dei leggeri movi-

menti, da ovali possono diventare roiondi, prendono la forma di un rene, si

allungano e poi ritornano ancora ad essere rotondi, ma dopo anche aspettando

lungo tempo non si muovono più.

" Più caratteristici e più interessanti sono i leucociti che si vedono in

tutti gli uccelli nel sangue normale fresco, dove è bene conservata la forma



I

del nucleo, e si riconosco 1" esistenza di un sacco limilo da 5 a 7 ,« e col dia-

metro dì 3 a 5 u. Hanno la bocca aperta, la superficie granulosa, e la l'orma

di sacco tanto evidente che per brevità possono essere distinti col nome di

sacchi lìucleari.

k Quando il sangue è molto resistente, queste forme sono rare e non esi-

stono che i leucociti a granuli grossi e i leucociti a granuli fini, come quelli

più generalmente conosciuti nel sangue doli' uomo. Questo mi la temere che

i sacchi provengano da una alterazione dei corpuscoli rossi succeduta fuori

dell' oi"ganismo. Alcuni di questi sacchi conservano ancora una parte della

sostanza corticale e qualche volta, ma più di rado, anche dei frammenti con

deUe granulazioni che si muovono. Più spesso si vedono ai lati come delle

piccole goccio di sostau/a ialina. Si coloriscono poco coli' cosina, il verde metile

ecc. Invece della compressione o di altre azioni meccaniche si può adoperare

il violetto di metile 1 per 50UU nel elonu-o sodico 0.75 per mettere in evidenza

questi sacelli, perchè si disfà la sostanza corticale, ed appaiono questi picc:»li

sacchi colorati in violetto colla bocca aperta e le goccioline intorno.

' Generalmente nel sangue normale i sacchi stanno accumulati insieme

perchè avendo la superficie rugosa per le fibrille della sostanza corticale che

rende ineguale la loro superficie, si trattengono toccandosi, e formano degli

ammassi più o meno grossi.

t Altri leucociti rassomigliano a quelli più generalmente conosciuti nel-

r uomo. Sono rotondi col diametro die varia da 6 a 8 e /(, oppure sono ovali

ed irregolari col diametro minore di 4 o 5 /< e 1" altro di 8 a 9 /<. In essi i

granuli sono poco distinti ed opalescenti: se non si trattano coi reattivi e

specialmente col verde o col violetto di metile non si vede che contengano

uno più nuclei. Alla temperatura ordinaria modificano poco la loro forma,

solo qualche volta emettono come delle piccole frangie alla loro periferia.

- Vi sono dei leucociti gi-andi, ovali, finalmente granulosi, che sono proba-

bilmente corpuscoli rossi scolorati colla parto corticale gi-auulosa. Altre forme

di leucociti delle quali ho fatto le figure descriverò nella Memoria, perchè

temo che non riuscirei a spicganni chiaramente senza oltrepassare i limiti

che mi sono imposti per una semplice Nota.

- Negli uccelli essendo meglio distinte le varie parti, che costituiscono

il corpuscolo rosso si può seguire con maggiore sicurezza lo loro trasforma-

zioni ; ma la cosa più importante è che pure nei mammiferi vediamo prodursi

queste medesime alterazioni, e secondo me i leucociti dell' uomo non sono

cellule speciali, ma sono semplicemente dei corpuscoli rossi degenerati.

» La verità di questa affermazione appare evidente da quanto ho già

esposto e verrà confermata dalle seguenti Note. Dirò minutamente nella

prossima Memoria dei reattivi coi quali si può ottenere fuori dell'organismo,

tale trasformazione dei corpuscoli rossi, per cui diventano simili ai bianchi ;

per ora mi basta soggiungere che l'acido acetico, i carbonati e i fosfati alcalini
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producono artificialmento dei corpuscoli l)ianehi liiianiento granulosi, che non

è possibile distinguere dai leucociti normali.

« La dimostrazione più evidente che i leucociti non sono delle forni 3

giovani e protoplasmatiche, la trovai nello studio dei movimenti che escgui-

iLCono i nuclei ed i leucociti quando si studiano alla temperatura di 38" o 40".

Questi movimenti dei leucociti che vennero fino ad ora considerati come l'espres-

sione di una vita esuberante, sono invece 1' espressione della morte e del disfa-

cimento. // corpuscolo del sangue che si nniove non è una giovane celiala

che cresce, ma una cellula che muore »

.

Patologia. — Formazione del pus dai corpuscoli rossi del

sangue. Nota V del Socio A. Mosso.

u Appena ebbi constatato che i corpuscoli rossi del sangue si trasfor-

mano in leucociti, dovetti necessariamente studiare la formazi'one del pus

per cimentare con nuove indagini la mia dottrina, e vedere come reggesse

alla prova nel campo della patologia. Incominciai cogli esperimenti fonda-

mentali del Cohnheim sulla infiammazione e mi sono convinto che i corpu-

fccoli bianchi già nell'atto stesso in cui appaiono fuori dei vasi sono dei cor-

puscoli rossi alterati : che i corpuscoli rossi meno resistenti si trasformano in

leucociti dopo che uscirono dai vasi : e che solo i corpuscoli rossi meno alte-

ral)ili si conservano tali per im tempo più o meno lungo fuori dai vasi sanguigoi.

" Per rimuovere il dubl)io che si tratti qui di una mia interpretazione

di fatti, che può variare coli' apprezzamento personale, tentai la critica degli

esperimenti del Cohnheim in modo da escludere il criterio soggettivo. Il nodo

della questione, come si comprende, sta nel decidere se realmente i corpu-

scoli rossi vengono alterati nell'esperimento del Cohnheim dalle condizioni

it tesse dell'esperienza. Ora è facile dimostrare che coU'esperimento del Cohnheim

si produce un numero considerevole di leucociti, die prima non esistevano nel

sangue della rana e che sono un prodotto ^artificiale dell'esperimento stesso.

Se si contano 1 corpuscoli bianchi in una rana e dopo si tiene la rana per 10

minuti nelle mani, scorrendo colle dita sulle estremità, per fare un leggero mas-

haggio, si vedrà dopo clie nel sangue il numero dei corpuscoli bianchi è assai

aumentato.

« Il passo più importante che fece la patologia nello studio della sup-

l)urazione lo dobbiamo a Stricker, il quale vide per la prima volta che i cor-

[luscoli rossi del sangue possono uscire dai vasi sanguigni attraversandone le

pareti ; dopo venne Cohnheim il quale diede maggior sviluppo a questo fatto

facendone il fondamento della sua dottrina sull'infiammazione. Quindi suc-

cesso una lunga pausa in cui non si fecero altre esperienze fondamentali.

Sono d'opinione che fu esagerata l'importanza degli esperimenti del Cohnheim,

e come fisiologo mi ripiiguò sempre, che si paragonassero le condizioni tanto
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anormali in l'iii sperimentava il Cohnheim a quelle tanto più semplici in cui

nell'organismo si compiono i processi della intìammazione.

i Per conoscere il processo della supi^ura^ione sono a mio parere assai

più importanti <jli esperimenti di Arnold e di Thoma, perchè si compiono con

lesioni meno gravi dei corpuscoli e dei vasi sanguigni. Ho ripetuto questi

esperimenti, e mi limito pjr brevità a parlare delle osservazioni die ho fatto

sui mammiferi.

- Noi cani curarizzati. che si mantengono in vita colla respirazione arti-

ficiale, si può vedere facilmente nel mesenterio in die modo escono dai vasi

i corpuscoli rossi del sangue. Non sto a ri]>etere il metodo delle esperienze.

perchè mi servivo del tavolino di Thoma ed eseguivo queste osservazioni esat-

tamente come è descritto nel volume 74 dell'Archivio di Virchow. Aggiun-

gerò solo che guardavo il sangue circolantL- nei vasi con olibie(ti\i ;id im-

mersione potenti.

" Sono osservazioni faticose, perchè devono continuarsi pareccliie ore di

seguito, ma sono indispensabili per convincersi che l'esperimento del Cohnheim

non può ammettersi come base iudiscutil)ile nello studio della infiammazione.

Sebbene i corpuscoli del sangue nei mammiferi siano molto meno resistenti die

i corpuscoli delle rane, non si trova coll'esperimento del Thoma un passaggio

tanto copioso di leucociti, quanto nell'esperimento del Oohniieiiii. Il fatto fon-

damentale quando diminuisce la tonicità dei vasi sanguigni e iiiconiiiicia i'iii-

fiammaziiine, è l'uscita dei corpuscoli ro.-:si e non quella dei leucociti.

- Tutta la superficie del mesenterio è fortemente arrossata e coperta di

coi^puscoli rossi, che non provengono da ferite e soluzioni di continuiti! dei

vasi sanguigni. Anche nelle condizioni più favorevoli di esperienza il primo

fatto che si vede è la produzione delle ecchimosi. Esaminando un piccolo

vaso capillare si rimane sorpresi nel vedere che 1 corpuscoli bianchi siano

cosi poco abbondanti nel sangue che circola. Fissando lo sguardo nei punti

dove i corpuscoli passano l'uno dietro l'altro in fila, formando una corrente

che lascia il tempo per riconoscerne la fonila, ho confermato quanto disse

Bizzozero, che devono passar moltissimi corpuscoli rossi (assai piìi delle me-

die che danno gli autori) prima che si veda comparire un corpuscolo bianco.

- 11 fatto al quale do maggiore importanza è, che solo pochissime volte

ho potuto sorprendere un corpuscolo bianco nell'istante in cui attraversava

le pareti dei vasi, mentre che invece uscivano con grande facilità i corpuscoli

rossi. Ho cercato di favorire la produzione e l'uscita dei leucociti dai vasi

sanguigni adoperando, invece di una soluzione di cloruro sodico al 0,75 "/o, una

soluzione al 0.50 "U , ma ciò malgrado non ottenni che fosse più abbondante

il passaggio dei leucociti. E aumentai pme fino a 42° e 44" la temperatura

della soluzione di cloniro sodico che scorre sopra il mesenterio e quella del-

rac(|ua che riscalda il vetro sul quale poggiano i vasi, ma non per questo vidi

elle diventasse maggiore l'emigrazione dei corpuscoli liianclii.

Kendkonti. W>i', Voi.. Ili, 1" f>cm. V-i
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« 11 fatto fondamentale che confermai in queste osservazioni, non è dunque

altro che la formazione delle ecchimosi e l' uscita dei corpuscoli rossi dai

vasi sanguigni. Onde io non dubito aifermare, che quando ci mettiamo in

condizioni ijieno anormali di quelle del Cohnheim. è diverso il processo della

infiammazione ; e nego che i leucociti in forza dei loro movimenti possano

uscire con maggiore facilità dai vasi sanguigni, perchè i corpuscoli rossi si

vedono uscire in numero incomparabilmente maggiore.

« Si tratta ora di studiare come si alterino i corpuscoli rossi che sono

usciti per diapedesi dai vasi. Per non accennare in modo astratto dei risul-

tati, senza corredo di prove evidenti, riferisco una esperienza. Spero che una

sola basti per dare una idea concreta del metodo che ho seguito.

- Ad una cagnetta del peso di 6910 gr. iniettiamo il giorno 26 marzo

2 centim. cubici di trementina sotto la pelle del collo, nella regione anteriore

e laterale, dopo aver esaminato il sangue per conoscere il numero dei corpu-

scoli bianchi e la resistenza del sangue alle soluzioni di cloruro sodico.

li Nei giorni successivi si forma un ascesso che diventa voluminoso, senza

che però la pelle si infiammi e si faccia dolente.

« Non constato durante la formazione dell'ascesso una diminuzione note-

vole dei leucociti nel sangue ; invece osservo un aumento nella resistenza del

sangue. Non do in questo caso importanza a questa leggera variazione, per-

chè r animale non avendo mangiato nei primi giorni, potrebbe dipendere da

questo, e non da una selezione dei corpuscoli meno resistenti compiutasi per

formare l'ascesso. La temperatura rettale non superò i 39", 8.

« Il giorno 3 aprile essendo già molto voluminoso l'ascesso, si leva il

pus coir aspiratore Dieulafoy ; e per svotarlo completamente dobbiamo fare

una piccola incisione. Escono 210 centim. cubici di pus, giallo, denso, senza

odore, con un leggerissimo profumo di trementina: solo in ultimo esce un

po' sanguinolento.

» Il pus è così denso, che forma una massa cremosa, con dei leggeri

coaguli. Neppm'e aspettando parecchi giorni si potè separare uno strato liquido

sieroso, come succede generalmente nel pus tolto sul principi» di formazione

degli ascessi. Constatiamo che le ghiandole linfatiche non sono tumefatte e

che la milza è normale.

t Par spiegare questa enorme produzione di pus, colle idee ora domi-

nanti nella patologia, dobbiamo supporre che i leucociti del pus siano venuti

dal sangue ; ma questo non è possibile, perchè ne è troppo grande il numero ;

facendo infatti i calcoli che qui non sto a ripetere, per formare 210 centi-

metri cubici di leucociti bisognerebbe che il cane avesse più di 100 litri

di sangue, ed esso invece ne ha solo mezzo litro. Ma anche in questo mezzo

litro non ho veduto clic sia diminuito il numero dei coi'puscoli bianchi

durante la formazione del pus.
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• Nò si può iliri" che questi leucociti provengano dalle ghiandole linfa-

tiche dalla milza, perchè non eonstatauinio uu aumento di volume che

accennasse ad una loro attivitìi maggiore: del resto non è ancora dimostrato

con sicurezza che un' attività maggiore di questi organi possa generare una

quantità così enorme di leucociti. Non rimane che la proliferazione delle cel-

lule del connettivo: questa, 40 anni fa, sarebbe stata secondo la dottrina del

Virchow il solo modo di spiegare la formazione del pus; ma 1' iutiammazione

della pelle e dei tessuti che circondavano 1' ascesso, non fu abbastanza intensa,

per ammettere un processo generativo così enorme. Del risto anche pel con-

nettivo valgono i dubbi sovra esposti.

i. Bisogna dunque ammettere che questi 21i) centim. cubici di pus sono

dei corpuscoli rossi usciti dai vasi sanguigni, che si trasformarono in leuco-

citi: e vedremo subito die questa non è ima semplice supposizione, perchè

r esame microscopico ci farà riconoscere nel pus stesso i caratteri dei corpu-

scoli rossi che degenerano e muoiono.

^ Laviamo la cavità donde si era estratto il pus con una soluzione di

sublimato corrosivo, e il giorno dopo si estraggono coli" aspiratore altri 150 ce.

ili pus liquido e sanguinolento. La pelle non appare infiammata e dolente.

p?rchè l'animale lascia comprimere senza reagire. Qui devo ripetere lo stesso

ragionamento, se in 24 ore si fossero prodotti 100 ce. di vero pus, sarebbe

già una quantità enorme che non si potrebbe ammettere che 1' abbiano pro-

dotta i leucociti normali del sangue.

- Sulla questione che ora si agita nella patologia riguardo ai rapporti

dellii formazione del pus coi micro-organismi, dirò solo per quanto si riferisce

a questa esperienza, che nei 210 ce. di pus estratto la prima volta non solo

mancavano assolutamente i micrococchi, ma che in questo pus nemmeno succes-

sivamente si svilupparono i batteri della putrefazione, perchè tenuto nella mia

stanza alla temperatura ordinaria, dopo 10 giorni non aveva ancora cam-

biato di aspetto, né si eia corrotto colla putrefazione.

- Mentre facevo queste ricerche sulla formazione del pus, ho sempre tenuto

nunta alla possil)ilità che negli ascessi si tratti di una semplice selezione

dei orpnscoli rossi meno resistenti. Le ricerche che sto facendo sui cambia-

menti di resistenza del sangue, e quelle che spero vorranno fare i clinici

nelle varie malattie, decideranno questo punto, che a me pare della massima

importanza. 11 fatto che la suppurazione e più facile nelle persone dove il

sangue è meno resistente, ci mostra che doltbiamo estendere le indagini in

questa direzione. Se riusciamo a stabilire un rapporto fra la resistenza del

sangue e la disposizione sua a degenerare e trasformarsi in pus, sarà un grande

passo che avremo fattj non solo per la conoscenza più esatta della natura

di molti processi morbosi, ma anche per la diagnosi : perchè nei casi dultbì
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di suppurazioni.' iu organi profondi, si avrà nell'esame del sangue un criterio

per decidere.

" Mi sono assiciirabo clie vi sono anche nel sangue normale dei corpu-

scoli rossi in uno stato di alterazione ialina molto inoltrato, e che questi si

trovano dentro ai vasi sanguigni. Oltre a questo processo normale per la distru-

zione dei corpuscoli rossi, è probabile che i mano resistanti si alterino tra-

sformandosi in corpuscoli ialini, mentre stanno fermi, o circolano dentro i capil-

lari nel focolare della infiammazione. In base a questi fatti io ho speranza

che riusciremo a conoscere meglio la natura di alcuni processi morbosi fino

ad ora non giustamente compresi.

- Le esperienze che ho riferite nella seconda Nota, dove ho mostrato che

i polmoni funzionano come un filtro che trattiene i corpuscoli i quali si alte-

rano più facilmente, le osservazioni fatte sulla trasformazione ialina dei cor-

puscoli rossi dentro ai vasi sanguigni, e le considerazioni che svolgerò nella

Memoria intorno alla debole pressione del sangue nei polmoni, spero riceve-

ranno una applicazione immediata nello studio delle malattie polmonali, e

della leucemia.

' Il processo logico che mi condusse allo studio della suppurazione mi

])ermette di essere breve per quanto riguarda 1' esame istologico del pus:

dirò solo che la dottrina della trasformazione dei corpuscoli rossi in leucociti

trovò una conferma evidentissima in questo campo della patologia. Nel pus

giovane del cane abbondano i corpuscoli rossi ancora intatti. Ve ne sono dei

maggiori col diametro di 8 a 10 /(. Altri di eguali dimensioni sono sco-

lorati e leggermente granulosi. Ti sono dei leucociti di tutte le forme e di-

mensioni, dai più piccoli rotondi che hanno solo 5 a ,'i di diametro, tino

ai maggiori. La forma che predomina è quella dei corpuscoli ialini di varie

dimensioni. E si riconosce che sono dei corpuscoli rossi alterati, perchè si

vede il corpuscolo primitivo più o meno alterato che sta nel mezzo, o alla

periferia, il quale conserva ancora la sua tinta giallognola. Questa tinta giallo-

gnola è COSI evidente, che non seppi mai darmi ragione perchè i patologi ablnauo

trascurato un fatto di così grande importanza. — I corpuscoli ialini del pus

hanno generalmente da 10 a 15 // di diametro, presentano delle granula-

zioni più meno forti nella sostanza ialina e differiscono fra loro secondo

che l'alterazione del corpuscolo primitivo, che vi diede origine, è più o meno

aranzata. Non sempre la parte nucleare si disfà e scompare in mezzo ad

una massa granulosa; più generalmente si altera, prende 1' aspetto di un

rene, oppure allungandosi si ripiega. Alcune volte sembra di vedere due

nuclei bene distinti ; ma non sono che le estremità opposte di una forma al-

lungata che s' incurvò ad arco. Questo è il modo più semplice di persuadersi

che anche le forme complesse di alterazione del corpuscolo primitivo le quali

simulano la presenza di molti nnclei, non contengono sjiesso delle unità
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isolate, ma delle forme protuberanti ineguali che si possono pai-agoiiare a delle

convoliizioni. Nel processo di frammeutazinue del corpiucolo primitivo, che

rappresenta una fase più inoltrata dello sfacelo, la massa primitiva del cor-

puscolo giallo [ireade una forma irregolare che può paragonarsi al frutto di

un pomodoro da cui si staccano degli spicchi ineguali e tondeggianti che

fonnano dei corpuscoli rotondi od ovali ai quali si può dare il nome di cito-

frammeuli, o meglio frammenti corpuscolai'i.

- Servendomi delle S03tanze coloranti per esaminare il pus fresco ho con-

fermato le cose dette prima sulla struttura dei leucociti.

• Col verde di metile si vedono le sfere ialine che hanno dentro un corpu-

scolo tinto in verde : spesso vicino a queste vi sono altre sfere identiche che hanno

il corpuscolo interno scolorato senza che sia possibile ti-ovare una cagione di questa

differenza : in altre invece il corpuscolo inte.no prende una tinta violacea per

cui si riconoscono tre forme, bianche, verdi e violacee. Non mi fermo su questa

differenza nella colorazione, perchè svolgerò questa parte nella prossima Me-

moria dove farò la critica delle osservazioni di Ehrlich.

- Lo studio istologico del pus è così strettamente congiunto con quello

della degenerazione dei corpuscoli rossi che formerà il soggetto della seguente

Nota, che io non so decidere dove debba tiiiire questo capitolo della suppu-

razione, per incominciare l'altro che rappresenta una fase più avanzata del

medesimo processo. Dirò solo che nel pus si vedono i medesimi movimenti

dei granuli chiari e scuri dei quali ho già parlato ripetutamente. Che questo

debba considerarsi come un fenomeno di agonia lo prova il fatto che i movi-

menti delle granulazioni nei corpuscoli del pus, li vidi diventare più vivaci

aggiungendo al pus una goccia di violetto di metile al 0,5 "/o che affrettava

la loro scomposizione. Questi corpiceioli che si muovono anche quando sono

già intensamente colorati dai reagenti, sono minutissimi (0,.5 /<), e stanno

generalmente nella parte ialina intorno al corpuscolo primitivo in frammen-

tazione. Anche nel pus fresco e alla temperatura ordinaria i movimenti di

queste granulazioni sono molto vivacL Xe ho visto dentro alla sostanza

ialina che percorsero 3,7 /( in un minuto, movendosi obliquamente dalla peri-

feria verso il centro, e poi tornarono indietro, ma in altra direzione ; alcuni

granuli, lucenti ingrossano, e poi si offuscano e scompaiono. Vi è nei corpu-

scoli del pus una agitazione ed un formicolio identico a quello die ho già

descritto parlando dei leucociti a granuli grossi degli uccelli.

- Si può col microscopio stabilire fino ad un certo punto l'età dei corpu-

scoli del pus. perchè vi è tutta una serie di forme che derivano l'una dall'altra.

I corpuscoli del pus più giovani sono quelli che rassomigliano ai leucociti,

i più vecchi sono i corpuscoli ialini con citoframmenti voluminosi. Nei cor-

puscoli del pus non ho mai trovato delle forme che accennassero a un pro-

ces .0 di cariocinesi: invece sono comuni quelle che dimostrano l'esistenza di
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una scissione diretta, e questa si compie in due modi. Qualche volta il cor-

puscolo primitivo dopo esser divenuto assai pallido, e aver prolotto l'involucro

ialino e le granulazioni chiare e scure, si allunga come un biscotto, e si diviHe

in due parti come una cifra ad 8, mentre che rimane sferica la forma esterna

gelatinosa ; in altri corpuscoli ialini, si vede che il coi-puscolo primitivo si

divide in due parti par mezzo di un solco che lo attraversa, come presso a

poco la scissura iutermisferica divide il cervello in due lobi. Queste sono le

forme più semplici di frammentazione, ma l' involucro ialino esterno rimane

sempre globoso. Ho visto dei corpuscoli ialini che avevano dentro quattro

spicchi eguali e simmetrici. Darò le figure di questi ed altri corpuscoli cho

dimostrano come si passi dalle forme più semplici alle più complesse ed

irregolari colla frammentazione del corpuscolo primitivo, fino a che si otten-

gono le forme caratteristiche della degenerazione dei corpuscoli rossi che

descriverò nella seguente Nota »

.

Patologia. — Degeneraslone dei corpuscoli rosiit del sangue.

Nota VI del Socio A. Mosso.

1. Comprendo sotto il nome di degenerazione dei corpuscoli rossi le al-

terazioni più complesse, che impiegano un tempo relativamente più lungo per

compiersi, e che alterandone la struttura normale e le funzioni fisiologiche

conducono al disfacimento dei corpuscoli.

a Un modo semplice per aver sott' occhio un grande numero di form;'

patologiche dei corpuscoli sanguigni, consiste nel far passare direttamente il

sangue dalla carotide di un cane dentro alla cavità addominale di un uccello.

« Per fare la trasfusione metto una cannula nella carotide di un cane,

e aggiungo alla cannula un pezzo di tubo di gomma lungo circa 10 centim.

che termina in una punta metallica come "quella dell' aspiratore Dieulafoy,

oiipnre in un semplice ago come quelli degli schizzetti Pravaz per le injezioni

sottocutanee.

" Dopo aver pesate le galline, o i piccioni destinati a queste esperienze.

si infigge la punta dell'ago nella parete addominale e si lascia passare il san-

gue; fatta la trasfusione si pesa nuovamente la gallina o il colombo per sapere

quanto sangue abbia ricevuto dalla carotide del cane. Dopo due o tre giorni

si uccide l'animale e si vede che il sangue trovandosi in un ambiente anor-

male si è profondamente alterato.

^ Per ragione di chiarezza e di brevità, devo subito avvertire che la d._'-

generazione dei corpuscoli rossi del cane nella cavità addominale degli uccelli,

produce delle forme di corpuscoli affatto simili a quelle che ho descritto nelle

Note precedenti: a quelle che Remak fino dal 1845 trovò nella milza del

cavallo e del coniglio dopo emorragie profonde : a quelle che Bizzozero
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descrisse nel 18(59 nel suo classico lavoin sul midollo delle ossa: a quello

che dopo Bizzozero vennero studiate da Neumanu, da Foà, Salvigli, Pella-

cani ecc.: a quelle che Eichhorst descrisse nel 1874 come caratteristiche

per il sangue degli ammalati afetti da ììi\>: a quelle che Ehrlich descrisse

nel 1880; che Laveran e Eich4rd nel 1881 e 1882 considerarono come fasi

di un processo patologico dovuto ad un animaletto che aderisce e si sviluppa

dentro ai globuli rossi del sangue, e saiel>be il parassita della malaria; a

quelle che dopo vennero più ampiamente studiate e descritte da M;u-chiafava

e Celli e più recentemente dal Golgi.

« Confesso che nel principio ho provato una grande trepidazione nel

vedere che le osservazioni fatte sulla degenerazione del sangue, mi spingevano

in una direzione contraria a quella dei più valenti istologi che mi hanno

preceduto in queste ricerche, ma i fatti si impongono con tale evidenza, che

lungi dall'essere un'audacia, è una necessità il considerare come forme di un

processo degenerativo, quelle che tino ad ora erano considerate come forme

di un processo di sviluppo, o generativo. Sono convinto che la dottrina degli

organi ematopoetici deve essere riveduta, in base ad uno studio diligente della

degenerazione dei corpuscoli rossi.

• Le forme di coi-pitócoli ottenute col metodo anzidetto e che ho dise-

gnato minutamente nei loro particolari per le tavole della mia prossima

Memoria, e che ora mi limito ad accennare, hanno una rassomiglianza così

profonda colle alterazioni che si credono caratteristiche del sangue nella infe-

zione malarica, che io non posso trattenermi dal supporre clie siano identiche.

K un giudizio precipitato, perchè io non ho esaminato il sangue di malati feb-

bricitanti, ma le ligure e le descrizioni che ne fecero Laveran, Richard,

Marchiafava. Celli e Golgi corrispondono v<m tale esattezza alle forme dei

corpusc di da me osservate colla trasfusione del sangue di cane nell'addome

degli uccelli, che solo un rigore esagerato ili logica e una tarda intuizione

scientifica potrebbe impedirmi di ammettere che siano cose identiche.

» Che per eH'etto dei processi febbrili si distruggano dei corpuscoli rossi

è cosa troppo nota, perchè occorra qui di rammentarlo. Kiegel dimostrò già che

nella febbre diminuisce il numero dei corpuscoli rossi e aumenta quello dei

bianchi. Nel 1883 Marchiafava e Celli ammisero che nella febbre di malaria

vi è un'alterazione dei globuli rossi di natura regressiva, che può essere definita

con Tommasi-Crudeli una necrobiosi del corpuscolo rosso, p3r la quale risulta

come fatto specifico della infezione malarica la conversione della emoglobina

in melanina.

- 11 Socio Tommasi-Criideli presentò nello scorso maggio una Xota a questa

Accademia sul p/m/uod/um malariae di Marchiafava, CeUi e Golgi, nella

quale n3gava l'esistenza di im parassita animale dentro ai corpuscoli del sangue,

ritenendo come meglio probabile che le forma dei co.-puscoli descritti da questi

autori siano una metamorfosi regressiva dei coi^puscoli rossi del sangue. Queste
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mie indagini sono favorevoli alla opinione espressa da Tommasi-Crudeli, e

mi affido per la decisione alla imparzialità dei miei amici i professori Marehia-

fava. Celli e Golgi.

- Riferisco una qualunque dille esperienze presa dalgio male delle mie

osservazioni, per dar3 un esempio della grande varietà di forme che si osserva

nella degenerazione dei corpuscoli rossi, introdotti nella cavità addominale degli

uccelli.

i- 6 marzo 1887. ore 3 pom.

' Esamino il sangue di un grosso cane normale facendo ima incisione nel-

rorejchio. e adoperando le cautele che indicai nella Nota precedente. Trovo

un numero eccezionalmente piccolo di corpuscoli bianchi. 1 su 3350. Il sangue

è più resistente del normale, perchè la soluzione di cloruro sodico 0,46 "/o è

ancora opalescente, quella di 0,44 7.1 e trasparente.

" Alle 4 pom. prendo una gallina del peso di 1199 gr. Dopo essermi assi-

curato che il suo sangue è normale, faccio passare 15 gr. di sangue dalla caro-

tide del cane precedente nella sua cavità addominale. La gallina nei due giorni

successivi presentò nulla di anormale.

« Il giorno 9 alle ore 9.50 ant. esamino nuovamente una goccia di sangue

proso dalla cresta di questa "gallina, e poi la uccido alle ore 10.30.

- Nella cavità addominale esiste un coagulo grosso quanto una mandorla

con delle espansioni sottili quasi membranose che si estendono sull' intestino.

Nel fondo della cavità addominale vi sono circa 2 ce. di un liquido sangui-

nolento di colore venoso, e che all' aspetto sembra contenga del pus.

" L' esame microscopico di questo sangue puro, o coli' aggiunta della

piccola quantità di cloruro sodico 0,75 %• necessaria per fare il preparato,

dà i seguenti risultati :

« Sono scarsi i coi-puscoli rossi normali della gallina : 1 o 2 per campo,

cioè circa 1 sopra 200 o 400 corpuscoli del cane; mancano quasi comple-

tamente i corpuscoli bianchi caratteristici della gallina.

" Corpuscoli rossi del sangue di cane che hanno 1' aspetto normale e il

diametro di 5 a 6 ,«, alcuni spinosi, altri più pallidi, col diametro di

8 a 10 /( pei maggiori.

^ Coi-puscoli di 8 a 10 /( con una tinta giallognola e la supei-ficie granulosa.

i. Corpuscoli di eguale grandezza con forti granulazioni chiare e scure

che si estendono solo ad una parte del corpuscolo.

- Abbondano i leucociti a granuli fini, simili ai normali; alcuni rotondi,

altri leggenuente irregolari con delle frange. Alcuni di questi leucociti rotondi

hanno il diametro di circa 10 /<.

- Corpuscoli rossi col diametro di 6 fi 8 //, che sono circondati da un

involucro ialino più o meno spesso e granuloso. — Molte di queste forme

ialine sono sfere di 18 a 20 /i che contengono dei globetti grossi quanto
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un corpuscolo rosso, i quali sono splendenti come grasso o giallognoli. Come ho

già detto, parlando del pus, sarebbero queste delle fonne ialine che rappre-

sentano un grado di alterazione maggiore dei corpuscoli rossL Dopo che si è

prodotto l'involucro di sostanza ialina, si altera per frammentazione la forma

del corpuscolo primitivo che sta dentro alla massa ialina e si producono dei

globetti frammenti corpuscolari di colore opalescente o giallognolo di varia

forma e grandezza.

1- Vi sono dei coi-puscoli ialini che hanno i diametri di 12,.5 e 13,7 /(

che contengono 2 o 3 frammenti corpuscolari grandi quanto un corpuscolo rosso;

più spesso sono diseguali, e frammezzo vi sono delle granulazioni chiare e scure.

Altri constami di una sostanza bianchiccia e hanno delle granulazioni scure

disseminate in modo ii-regolare, cosi che rassomigliano ai coi-pi pigmentati

liberi descritti dal Golgi.

- Le alterazioni che si producono nei corpuscoli rossi del cane per il

loro soggiorno nella cavità addominale di un uccello, rassomigliano tanto alle

figure pubblicate dal Golgi nelle sue due Memoiie sulla infezione malarica,

che io per brevità nello scrivere il reperto dell' esame microscopico tenevo

dinnanzi la tavola unita alla Memoria del Golgi nel volume X, fascicolo 1"

dell' Archivio per le scienze mediche, e le ligure pubblicate nella Gazzetta

degli ospedali, 4 luglio 1886, e mi limitavo a scrivere nel registro il nu-

mero delle figure del Golgi alle quali corrispondevano le forme che avevo

sotto il microscopio.

' Per brevità credo sia sufficiente dichiarare che nel sangue di cane

t'imasto per Ire (jioriU nella cavità addominale di una gallina si riscon-

trano le alterazioni dei corjmscoli, e le forme ialine e pigmentale, simili

o quelle che Laveran, Richard, Marchiafava, Celli e Golgi hanno descritto

nei loro lavori sulla infezione da malaria; e che la rassomiglianza non

consiste solo ii.ella forma, ma anche nei movimenti.

- Siccome è impossibile nel caso mio di accettare la supposizione che

queste forme di coi-puscoli siano prodotte da parassiti animali, e che i globetti

derivati dalla frammentazione, o frammcn/i corpuscolari, sileno nuove geni-

razioni di parassiti, così devo aggiungere altre osservazioni indispensabili per

conoscere le forme di passaggio in questa degenerazione dei corpuscoli rossi.

• Il sangue di cane, dopo che è rimasto due o ti-e giorni nell'addome

di una gallina esaminato coi dovuti riguardi non presenta abbondanti le forme

di corpuscoli rossi come quello che descrissero Marchiafava e Celli nella ta-

vola Yl del voi. X fase. 2° dell'Archivio per le scienze mediche. Ma se invece

di esaminare questo sangue fi-esco, come si trova nella cavità addominale, o

coU'aggiunta della soluzione di cloniro sodico 0,75 "/o, si fissano i coqjuscoli

coU'acido osmico nella soluzione dall' 1 al 5 %, si trova che cambia l'aspetto

di molti coi-puscoli rossi, e si trovano delle forme simili a quelle che ven-

nero già disegnate dal Marchiafava e Celli, dove rappresentarono i plasmodi
;

Rendiconti. 1887. Voi,. Ili: 1° Sera. 43
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ed abbondano specialmente le forme che essi interpretano come un plasmode

immobile che esce fuori da un coi-puscolo rosso.

li La rassomiglianza delle forme in degenerazione che ho studiato e para-

gonato a quelle che si ritengono caratteristiche della malaria, viene confermata

facendo agire su questo sangue le sostanze coloranti come il violetto, il verde

e l'azzurro di metile. Le ricerche fatte con queste sostanze coloranti servono

a fare conoscere meglio la natura di questa degenerazione dei corpuscoli.

B Riferisco come esempio le osservazioni fatte col verde di metile esa-

minando il sangue di cane ti-asfuso nell' addome della gallina precedente.

« Aggiungendo una piccola gocciola di verde metile al cloruro sodico

0,75 % si vedono delle forme di coi-puscoli identiche a quelle del pus ; cioè

si distinguono tre sostanze ditferenti; la prima e più esterna è la sostanza

ialina che non si colorisce, la seconda e la più centrale è la sostanza gialla

che conserva l'aspetto del corpuscolo rosso primitivo ; solo la terza che forma

come ima mezza luna, o cii'conda la centrale, si colorisce in verde. Questa è

la forma più semplice di coiimscoli che sono formati da tre strati concen-

trici od eccentrici.

' In altri corpuscoli la sostanza gialla e la sostanza verde formano delle

granulazioni, dei frammenti, oppure dei globetti. Alcune di queste cellule di

1(3 a 17 /« contengono parecchi frammenti corpuscolari rotondi, che hanno in

media il diametro di 5 /( e le riempiono completamente. Lo strato della

sostanza ialina che li avvolge può essere più o meno spesso, più o meno

ricco di granuli sciui: i frammenti corpuscolari splendono come grasso e

sono disposti gli uni vicino agli altri in modo simmetrico in numero varia-

bile da G fino a 10 ed 11.

« Nelle forme dove il processo di frammentazione è meno inoltrato, non

se ne vedono che due o tre e frammezzo e intorno vi sono delle granulazioni

minute. Si vedono ad es. dei corpuscoli ialini rotondi col diametro di 10 /(,

che contengono due globetti giallognoli simili a corpuscoli rossi di 6 n
ciascimo, e un globetto colorato intensamente in verde che ha il diametro di

2,5 /(. Frammezzo ai frammenti corpuscolari vi sono poche gi'anulazioni scure,

così detto pigmento. Corpuscoli di 10 a 12 /t esattemente simili a quelli

che Golgi rappresentò colle fìgm-e 8 e 9 nella sua Memoria del 5 giugno 1886.

Altre forme hanno i frammenti corpuscolari disposti a rosetta, od a corona più

meno regolare e sono circondate da un alone di sostanza ialina colla forma

di un cerchio, o di una mezza luna, o di una lacrima, o di un gavocciolo che

sporge alla periferia.

« Altre forme ialine sono simili a quelle che Golgi rappresentò nella

sopra citata Memoria colle figure 6 e 7; altre di eguale grandezza sono co-

stituite da una massa granulosa che ha 12 /t di diametro ed è formata da

granulazioni meno splendenti che si colorirono in verde.

" Le forme ialine più grandi si presentano come masse tondeggianti
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scolorate che hanno il diametro di 25 ,« e contengono in posizione eccentrica

un ammasso globoso di frammenti corpuscolari, che ha il diametro di 15 /(.

1 globetti di questi frauimenti corpuscolari sono disposti a rosetta, alcuni ovali

ed altri rotondi, tatti di una sostanza bianchiccia e molto rifrangente.

' La ditterente natura della sostanza di cui sono formati i frammenti

corpuscolaii si riconosce anche per mezzo dell' cosina e delle altre sostanze

coloranti che si adoperano generalmente per studiare i nuclei delle cellule.

^ Ho fatto delle ricerche per conoscere la natm-a chimica dei frammenti

corpuscolari. Adoperando il verde di metile non riconobbi la colorazione carat-

teristica della sostanza amiloidea : e cosi pure ottenni risultati negativi colle

soluzioni di jodo. Quanto al grasso esaminando coU'acido osmico si trovano

delle cellule ialine che hanno dentro dei fiammenti corpuscolari scuri, che

sembrano in degenerazione grassa: però nel medesimo sangue trattato ripe-

tutamente coU'etere o coiralcool assoluto si conservano dei frammenti corpu-

scolari piccoli e grandi che certo non sono fatti di grasso.

- In una prossima seduta presenterò all'Accademia due altre Note: una

sulla Metaemoglobiimrla, e l'altra Sulla vita del sangue fuori dell'organismo.

< Prima di finire queste Note devo manifestare un sentimento clic mi

tenne lungamente perplesso nel pronunciarmi sopra questioni tanto gravi con

una semplice comimicazione preliminare. La grande stima che ho dei miei col-

leghi Bizzozero, Golgi, ilarchiafiiva e Celli mi rese anche piìi incerto, perchè

temevo che nella concisione delle parole non potessi esprimere chiaramente

l'ammirazione che sento per i lavori di questi miei Colleghi. Se mi sfuggi

qualche affermazione troppo recisa riguardo alle loro indagini, sono convinto

che nel rivedere insieme i problemi piìi importanti della fisiologia e della

patologia del sangue troveremo occasione di provare la nostra amicida ".

Chimica. — Sopra alcuni derivali del pirazolo. Nota preliiuiuare

del dott. L. Balbi.vno, presentata dal Socio C.a.nnizz.\ro (').

» Nella Nota presentata a quest'Accademia nella seduta del 7 febbraio

p. p. accennavo in fine che mi riservavo di studiare l'azione della fenilidi-azina

su composti ossigenati contenenti l'ossigeno sotto forma di ossido di etilene,

studio che s'era reso indispensabile per poter arrivare ad una conclusione sidla

forma dell'ossigeno della bromocanfora.

-i In questo frattempo AVislieenus (Beri. Ber. 20, p. 4Ul) ha dimostrato

che la reazione fra la ftalide e la fenilidrazina non avviene con eliminazione

di acqua, come riteneva V. Meyer, ma invece si forma un prodotto di addi-

zione di una molecola di ftalide ad una di fenilidrazina, e siccome la soluzione

(') Lavoro eseguito nel Labniatorio di chimica generale della R. Università di Messina.
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solforica di questo composto d' addizione, coli' aggiunta di urte goccia di

cloruro fenico dà una colorazione rosso-violetta, e questa reazione è caratte-

ristica secondo Biilow delle idrazidi acide, così l'ipotesi più semplice da farsi

è che questo composto sia l'idrazide di cui acido o-ossimetilbenzoico.

)^^' -CW- OH
C« W( >0 + H^ N^ C H^ H = C" H\

\ / ^ \CON^ — C^ H^ H .—

U

jj

« Altri lattoni della serie grassa danno composti di addizione analoghi.

" Ho scelto per studiare la reazione sopra citata im composto che, con-

tenendo l'ossigeno sotto forma di ossido di etilene, avesse pure fra i suoi com-

ponenti un elemento alogeno, come la bromo canfora e nessun composto cor-

risponde meglio dell' epicloridina

CH'^ — CH — CH^ CI.

\/
della quale è stabilita bene la costituzione.

» L' epicloridina reagisce colla fenilidrazina ed anche a temperatura poca

elevata (50°—60°), se si adoperano le due sostanze senza scioglienti neutri,

la reazione avviene violentemente. Per avere una reazione meno energica bi-

sogna operare nel modo seguente:

« Si aggiunge a gr. 10 di epicloridrina pm-a bollente a 116°—117° gr. 24

di fenilidrazina, vale a dire per una molecola d' epicloridrina, due di fenilidra-

zina ed alla miscela si mescolano 30 ce. di benzina secca, indi si riscalda la

soluzione a ricadere per 4 ore. Il liquido poco a poco s'intorbida pel deposito

di una sostanza cristallizzata in belle lamine splendenti, solubile nell'acqua,

che lavata con etere si riconosce essere cloridrato di fenilidrazina, perchè a

freddo riduce la soluzione cupro-potassica ed all'analisi dà il seguente risultato:

gy.

NVo

u Senza separare il cloridrato di fenilidrazina si distilla la benzina a

bagno d'olio del quale si eleva gradatamente la temperatm-a fino a 140°—160":

la benzina distillata è limpida, non contiene traccia d'acqua , solo quando

tutto lo sciogliente è distillato, succede una reazione abbastanza viva e di-

stillano all'incirca 2 ce. di acqua, menti-e la massa assume una colorazione bruna.

« Il prodotto della reazione viene distillato in corrente di vapore d'acqua,

insieme al quale passa una sostanza liquida colorata in giallo d'oro pili densa

dell'acqua. Si estrae con etere, e la soluzione eterea viene ripetutamente agi-

tata con acqua acidulata di acido cloridrico, infine disseccata con cloruro di

497 sostanza



— 341 —
calcio fuso e distillato lo sciogliente. Il residuo liquido boUe alla tempera-

tura di 242"— 244" ed all'analisi dà i sesiraenti risultati.

I. gr. 0,3024 sostanza CO' gr. 0,8404 H= gr. 0,1608

II. gr. 0,3877
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K II comportamento della base C'H-^N-, come vedremo in seguito, mi di-

mostra che appartiene al gruppo di quelle sostanze che Knorr derivò dal pi-

razolo C'^H^N-, e sarebbe un fenilpirazolo, e quindi il ioduro quaternario è

un joduro di feniletilpirazolammonio.

1 Questo joduro cristallizza dall'acqua in bei prismetti bianchi, dml, che

si dispongono a penna sopra un'asse, è solubile nell'acqua, poco solubile nel-

l'alcole ed insolubile nell'etere; fonde alla temperatura di 116°—117°.

« La soluzione cloridrica proveniente dal lavamento della soluzione eterea

della base, evaporata convenientemente deposita col raffreddamento un clori-

drato cristallizzato in belle lamine splendenti, che non è altro che cloridrato

di anilina purissimo.

« Difatti all'analisi, diede il seguente risultato :
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foniiazione, assai semplice , m' indica essere uu derivato monosostituito del

]>iiazol(>, un ft'iiilpirazoln.

- Kii,ni;u'ilo alla costituzione di'l ma-leu pirazulo, la genesi di questo com-

posto mi dice chiaramente che i due atomi di azoto sono collegati a tutti e

tre gli atomi di carbonio, e quindi ditt'erenzierebbe dal pii-azolo di Knorr,

nel quale i due atomi di azoto sono coUetrati a duo soli atomi di carbonio,

secondo lo schema :

H
C

HC
/-

HC=
I I

N—

H

I

li Invece le trasformazioni dell' epicloridina si succedono con grande pro-

babilità nel modo seguente:

H^C

H C

H'C—CI

epicloriilriiia

I >0 I

>o
H C/ H H oppure H C^ C H=

111 II
H'^C—N—N—C H'^ H^C—N—NH^

1" composto

H'C\N—C^ H-'

HC-^
1/

derivato jiirazolinico

HC-

H
C

\/

-N—CH^
I

C
H

fenilpirazolo.

" Esperienze die mi riservo di fare, generalizzando la reazione descritta

in questa Nota, la quale reazione mi peimette d'ottenere derivati monososti-

tuiti dal pirazolo, decideranno se veramente esistono due serie di derivati

pirazolici isomeri, oppm-e se nelle trasformazioni che li origina qualunque sia

il loro meccanismo, il grappo C^H^N'^ assume sempre la stessa struttura, dando

luogo così ad una sola serie di derivati "

.
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Chimica. — Nuove ricerche sulle asparagme. Nota di Ar-

naldo PiL'TTi, presentata dal Socio Cannizz.vro.

« In seguito alla formazione impreveduta di tre difenilasparagine ftaliche

nell'azione della difenilamina sull'acido ftalilaspartico, io tentai diverse reazioni

per ottenere da esse le asparagine corrispondenti (V. Gazz. Chimica XVI. 17).

Non essendo riuscito in questo intento , credetti conveniente di studiare da

vicino l'estrazione dell' asparagina dalle vecce germogliate e colsi perciò vo-

lentieri l'occasione di poterlo fare nella fabbrica del signor G. Parenti di Siena,

che ringrazio per la cortesia con cui mise a mia disposizione tutto il mate-

riale necessario.

u Con un metodo di estrazione che descriverò in una Memoria piìi par-

ticolareggiata, ottenni da 6500 kilogr. di vecce germogliate, circa 20 kilogr.

di asparagina greggia e da essa, nelle successive cristallizzazioni, una porzione

di cii'ca 300 gr. che richiamò subito la mia attenzione per il pronunziato sapor

dolce, sapore che conservava anche dopo ripetute cristallizzazioni, e scomposi-

zione coll'idrogeno solforato del composto ramico.

tt È noto che l'asparagina è insipida
;
questo sapor dolce accennava perciò

alla presenza di un' altra sostanza. Esaminando infatti attentamente i cristalli

ottenuti riconobbi che mentre alcuni portavano una faccetta emiedrica a si-

nistra ed erano di asparagina ordinaria, altri la portavano a destra ed erano

appunto i dolci.

t Essi mostravano tutti i caratteri chimici dell' asparagina ordinaria ed

anche esattamente la sua composizione, ma la loro soluzione acquosa faceva

invece ruotare a destra il piano di polarizzazione della luce; essi costituivano

perciò una iinora aaparagiiia isomerica a quella scoperta già 80 anni fa da

Vauquelin e Robiquet. Della esistenza di una seconda asparagina isomerica ne

troviamo la previsione nel classico lavoro di Pastevir, sulle relazioni che pas-

sano fra la forma cristallina ed il fenomeno della polarizzazione rotatoria
,

ove dice : « Il ne serait pas impossible qu'on découvrit un jour ime substance

qui aurait cette forme cristalline simmetrique de la forme de l'asparagine

actuellement connue; il y aurait entre ces deui espèces d'asparagine la méme

relation qu' entre les deus acides tartriques droit et gauche " (Ann. de Ch. et

Ph, 30, p. 72).

« È singolare però clie quattro anni più tardi Kammelsberg (Krystallogr.

Chemie. Berlin 1855, p. 361), forse ricavando il disegno da un' antica proje-

zione stereogi-atica di Miller (Pogg. Ann. 36, 477), in cui è segnata la forma

oloedrica P (111), descriva un cristallo emiedrico a destra, attribuendogli però

la stessa rotativitù, a sinistra dell' asparagina ordinaria.

<i Sta perciò il fatto che sino ad oggi nessuno era riuscito ad isolare l'aspa-

ragina destrogira od almeno a riconoscoiia come una specie distinta.
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t II prof. Grattarola, che ebbe la cortesia di esaminare i cristalli delle

due asparaffine e ne studia ora cristallo;j;iatioainente i derivati , ha recente-

mente pubblicato negli Atti della Società toscana di scienze naturali , Voi.

Vili, fase. 2", lo studio cristallo>frafico di quella da me rinvenuta.

u Le sue conclusioni sono, che la forma cristallina dell'asparagina dolce,

salvo la ditVerenza proveniente dalla posizione destra delle faccette emiedriclie.

è identica a quella dell'asparagina ordinaria, e, tenuto conto delle solite oscil-

lazioni dei valori angolari, corrispondono anche perfettamente sistema cristal-

lino e parametri fondamentali. Le differenti specie di abito, che si incontrano

nell'una e nell'altra asparagina, completano la perfetta analogia. L'esame ottico

ha tatto riconoscere che sono pure identici rispettivamente gli indici princi-

pali di rifrazione, la posizione del piano degli assi ottici e l'angolo assiale

ottico apparente nell'olio e quello vero ricavato dalle note formole.

- Le determinazioni del potere rotatorio fatte col grande polarimetro di

Laurent nel Laboratorio di Fisica dell'Istituto superiore di Firenze, mostra-

rono che la rotazione specifica delle due asparagine è sensibilmente la stessa,

ma di segno contrario.

» La prima questione, che si presentava nello studio delle due aspara-

gine, era quella di stabilire se esse siano tisicamente isomeriche, oppure se

mostrino la diversità di costituzione chimica espressa dalle formole già i)iù

volte discusse:

I n

CO . NH^ CO . NH=

I I

- CH^ <JH . NH-'

I I

CH . XH- CH-

I I

COOH COOH (Kolbe, Griiiiaiix, Guavescliì)

" Partendo da ciascuna asparagina ho perciò preparato due serie di de-

rivati analogia, nei quali sino ad ora non lio potuto riscontrare né differenze

chimiche, uè diverso abito cristallografico; ma solo , trattandosi di sostanze

attive, i singoli termini analogia presentano la polarizzazione rotatoria di seguo

contrario.

^ I derivati delle due asparagine non hanno in generale punti di fusione

ben determinati, ma si decompongono prima o nel momento di fondere.

" Riassumo nel quadro seguente i composti che ho sino ad ora prepa-

rati , indicando il senso di rotazione delle loro soluzioni acquose sature da

15'^ a 2U" (lunghezza del tubo .50 cm.), e il loro modo di preparazione:

Kic.NDiLONTi. 1;^^.S7. \ni.. III. 1" .Sem. II
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Kórner, Michael e Wing coU'asiparagina ordinaria, vale a dire che si ottiene

andie con essa acido fumaramico, joduro di tetrainetilamnionio, joduro potas-

sico e acqua.

» Se le due asparagine si scaldano a bagno di acido solforico sopra 200",

esse si scompongono dando lo stesso prodotto (polifumarimide ?). Scaldate in-

vece per qualche o a in recipiente chiuso, dai 17U° ai 180", con due molecole

di acido cloridrico (d^l.luT). esse forniscono acido aspartico inattivo; se la

temperatura è più elevata o più prolungata l'azione tutte e due danno anche

acido Aimarico.

- L'acido aspartico inattivo così ottenuto è identico chimicamente e fisi-

camente coU'acido aspartico di Dessaignes, preparato dal malato monoammouico

(C. R. :W., 324; 31., 432). A maggior conferma (Confr. Schaal. Ann. d. Ch.

u. Ph. 157,24 e Michael e 'Wing. Ber. XVII. 2984) preparai gli acidi ftali-

laspartici e urimidosuccinici corrispondenti.

<i Un altro acido aspai-tico inattivo si ottiene riunendo le soluzioni acquose

di molecole uguali dei due acidi aspartici destro e sinistrogiro e facendo cri-

stallii-zare lentamente il prodotto. L' acido così ottenuto si distingue subito

per l'abito cristallografico dai suoi due componenti attivi, e conserva la sua

individualità e inattività anche dopo ripetuto cristallizzazioni. Esso è identico

chimicamente e fisicamente all'acido di Dessaignes e all'acido inattivo otte-

nuto per l'azione dell'acido doridiico a temperatura elevata sulle due aspara-

gine. Distinguerò questo acido col nome di ai^paracemico.

' Mentre i due acidi aspartici attivi forniscono in questo modo l'acido

inattivo, non ho potuto avere lo stesso resultato colle due asparagine. Infatti

riunendo le soluzioni acquose di pesi uguali delle due sostanze si ottiene bensì

ima soluzione inattiva, ma questa depone di nuovo col riposo e coll'evapora-

zione spontanea le due specie di asparagina separate. Anzi i cristalli deposti

presentano geminazioni (di complemento) di un cristallo destrorso con un cri-

stallo sinistrorso (Vedi Grattarola, loc. cit.).

- Qualimque sia la costituzione delle due asparagine, esse non possono

dare che lo stesso acido aspartico. Se si ammette che i due acidi aspai-tici

fisicamente isomerici si riuniscano per dare l'acido asparaeemico, perchè chi-

micamente costituiti nello stesso modo, si lu-riva alla conclusione che, man-

cando questa proprietà alle due aspai-agine, esse debbano avere una costitu-

zione chimica diversa, naturalmente diversa nel senso indicato dalle due for-

mole di costituzione accennate.

" In favore di una tale diversità chimica parlerebbe la differenza di sa-

pore delle due specie. In -tutti gli isomerici tìsici oggi conosciuti, per es. negli

acidi tartarici, malici, formobenzoilici ed aspartici stessi, non venne osservata

una differenza di sapore e
,
quando questa si poteva verificare come nella

leucina dall' aldeide valerica e nella glicokiiciua dall' acido bromocaproico

(confr. Thudichum Grundz. der anat. u. klin. Chemie, Berlin. 1886, p. 73), in
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questo caso le sostanze preseutaTauo anche una costituzione chimica diversa,

perchè provenienti l'uua dall' isobutilformaldeide, l'altra dall'acido capronico

di fermentazione.

B Mi riservo però di discutere questa questione con un numero maggiore

di fatti.

B Avendo ricavato secondo Schaal (loc. cit.), l'asparagina sinistrogira nel-

l'azione dell'ammoniaca alcoolica sull'etere dell'acido aspartico ordinario (pre-

parato eterificando con acido cloridrico in soluzione alcoolica e satm-ando

l'eccesso di acido con carbonato baritico), sperava di poter ottenere nello stesso

modo l'asparagina inattiva, partendo dall'etere dell'acido aspartico inattivo.

u Tutti i tentativi fatti mi condussero ad altre sostanze, ma non all'aspa-

mgina cercata, quantunque l'esistenza di asparagine inattive sia molto proba-

bile. Avendo però lasciato in riposo per circa tre mesi le ultime acque madri

di una oparazione, a poco a poco si andò formando una crosta cristallina, la

quale, per ulteriore cristallizzazione, mi dette le due specie di asparagina

attiva.

<i Meritando questo inatteso risultato una conferma, eterificai 200 gr.

di acido aspartico inattivo ed i due eteri mono e dialcoolici misti
,

privati

per quanto fu possibile di acido cloridrico, sottoposi all'azione dell'ammoniaca

alcoolica.

» Anche in questo caso il prodotto principale della reazione fu un li-

quido oleoso, poco solubile nell'alcool, solubilissimo nell'acqua. Aggiungendo

a questa soluzione acquosa mi volume uguale di alcool e dibattendo fortemente

la mescolanza, si forma a poco a poco un deposito cristallino rinchiudente

le due a^paraijiiie attive.

« Tale deposito, sciolto in 20 volte il suo peso di acqua calda e fatto

cristallizzare lentamente e tranquillamente in una larga Cassola a fondo piano,

conduce a cristalli isolati delle due asparagine attive, abbastanza grossi per

permettere la loro separazione meccanica. Essi hanno tutte le proprietà delle

asparagine attive naturali e la specie destrogira mostra lo stesso sapor dolce.

« Dai 200 gr. di acido aspartico inattivo ottenni 24 gr. delle asparagine

mescolate e nella loro separazione quantità quasi uguali delle due specie

attive. La rendita relativamente piccola (10, 7"/,,) si spiega ponendo mente a

ciò, che soltanto l'aspartato mometilico può dare le asparagine e che nella

amidazione si formano anche altri prodotti cristallini su cui riferirò in seguito.

Per evitare la formazione di questi composti e per avere nello stesso tempo

una rendita maggiore in asparagine, procurai di isolare dalla mescolanza

degli eteri l'aspartato monoetilico, per eseguire con esso solo l'amidazione.

« Dopo vari tentativi infruttuosi di separazione mediante salificazione del-

l'aspartato mouoetilico coi carbonati di bario e di piombo e eoll'ossido idrato

di rame, raggiunsi alla fine l'intento, decomponendo coli' idrogeno solforato il

sale ramico, che si depone in aghetti azzurri, aggiungendo acetato di rame
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al prodotto misto delVeterificazioue , neutralizzato con ammoniaca per satu-

rare l'acido cloridrico.

« L'aspartato monoetilioo puro, così ottenuto, cristallizza dall'aleool in

&(r]ù. in laminette madreperlacee bianchissime, fusibili con decomposizione

rerso 200». La sua soluzione acquosa, anciie molto concentrata, non devia il

piano di polarizzazione della luce e l'inattività ottica si mantiene anche dopo

ripetute cristallizzazioni.

t L'aspartato monoetilico puro sciolto nell'alcool assoluto saturo di am-

moniaca, dopo qualche tempo, anche alla temperatura ordinaria, fornisce un

deposito cristallino costituito dalle due asparagine rotatorie; più pronta-

mente questa reazione avviene scaldando a 100" in tubo chiuso per 8 o 10 ore.

. Questi sperimenti dimostrano con evidenza che nessuno sdoppiamento

dell'acido aspartico inattivo avviene nella sua eterificazione ;
ma che la trasfor-

mazione e perciò la produzione di composti attivi si effettua soltanto nel-

l'amidasioiie dell'etere inattivo.

. L'acido asparacemico e l'acido aspartico inattivo di Dessaignes forni-

rono lo stesso etere monoetilico inattivo, che dette per l'azione dell'ammo-

niaca alcoolica le due asparagine rotatorie in quantità quasi uguale.

- L'identità dei risultati ottenuti coi tre acidi aspartici inattivi conduce

alla conclusione che tutti abbiano la costituzione dell'acido asparacenico e

che perciò consistano di molecole accoppiate dei due acidi aspartici attivi.

Tale conclusione trova una conferma anche nello studio cristallografico testé

compiuto dal prof. Grattarola, il quale trovò per i differenti acidi inattivi la

stessa fonna cristallina.

i È chiaro dunque che i due acidi attivi si rendono inattivi per il pas-

saco-io della metà di ognuno nell'acido di contraria rotazione. Ma se è vera-
OC* ~

mente così, anche l'acido inattivo proveniente idlVasparagina dolce destro-

gira, deve mi'diante l'eterificazione e l'amidazione condun-e ad una parziale

trasformazione in asparaaina ordinaria sinistrogira, la quale, col metodo

sopra accennato, può dare di bel nuovo nascimento ad una certa quantità di

asparagina destrogira e così di seguito.

1^ L'esperimento fatto coli 'asparagina dolce ha pienamente confermato tale

previsione. L'aspartato monoetilico inattivo ottenuto potè anche in questo caso.

senz'altro, essere trasformato nelle due asparagine rotatorie, di cui la sinistro-

gira era perfettamente identica alla naturale.

- Insisto sull'importanza di questo resultato , che ha condotto non solo

alla trasformazione di due sostanze rotatorie correlative l'una nell'altra, ma

ha anche permesso di ottenerle direttamente con un metodo diverso da quelli

sino ad oggi adoperati (Confr. Pasteur. .Tungtìeisch, Ladenburg, Bremer.

Lewkowitsch).

- Per l'acido aspartico, il cerchio delle reciproche trasformazioni comprende

come terza specie anche il composto inattivo, oltre ai due composti rotatori.
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" Faccio inoltre notare clie in queste trasformazioni non interviene l'azione

biologica di un fermento.

K Avrei intenzione di esaminare se anche in altri simili casi, partendo

dall'etere di un composto inattivo, &i possa colla semplice sua amidazione

arrivare a composti otticamente attivi, e se e quali ammoniache composte agi-

scano in tali casi come l'ammoniaca agisce sull'aspartato monoetilico.

" Disgraziatamente però gli scarsi mezzi di cui dispone il Laboratorio

di Chimica farmaceutica dell'Università di Sassari, in cui mi trovo, mi co-

stringono a sospendere queste ricerche a meno che l'Accademia, trovando che

esse lo meritano, non voglia procm-armi il modo di poterle continuare »

.

Il Segretario Ferri annuncia che alla seduta assistono i seguenti mem-

bri dell' Istituto internazionale di Statistica, adunatosi in questi giorni in Koma :

Sir. W. Kawson, Presidente dell' Istituto internazionale di Statistica.

Dr. F. voN Neuman.m-Spallart, Professore dell' Università di Vienna.

N. Troinitsicy, Direttore della Statistica dell'Impero Russo.

Dr. W. Lexis, Professore dell' Università di Breslau.

Dr. L. Levi, Professore nel Klags College di Londi-a.

Senatore G. Costa, Avvocato Generale erariale.

Dr. C. Ferraris, Professore delle Università di Padova, e L. Carpi.

Il Vice Presidente Fiorelli saluta gli onorevoli intervenuti ed invita

gli Accademici a levarsi in piedi in segno di onoranza.

PRESENTAZLONE DI LIBRI

Il Segretario Carutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando le seguenti di Soci e di estranei :

G. Govi. Sulla iìiocnzione del barometro a sifone.

G. NicoLucci. Anirojwlogia dell'Italia nell'Eoo atUico e nel moderno.

Lo stesso Segretario fa omaggio della pubblicazione : Di alcuni diplo-

matici iriemontesi, lettera inedita del Conte Federico Sclopis al barone

Domenico Caratti; e presenta poscia varie opere dell'abate Ulisse Cheva-

LiER, notando la importanza del dono dell' erudito scrittore, e nominando in

particolare: Le Mijstère dcs Trois Doms. joué à Romans en 3IDIX (m

collaborazione con P. E. Giraud). — Ordonnances des Rois de France et



— 351 —
aiitres Priiici's soureraùis relatires au Dauphiiié. — Correspomlance poli-

tique et Uttéraire da marquls de Valbronnais. — Necrologie et Cartalaire

des Domiiiicaiiis de Grenoble.— Visites pastorales et ordinations des évéques

de Grenoble de la Maison de Chissé {1 /" et IJ" siècles).

Il Segretario Caiutti presenta, facendone particolare menzione, il Vo-

lunif T (') che completa la pubblicazione del Codice d'Asti intrapresa da

Ql'intixo Sella. Questo volume comprondo \m Arvertenm dell'Accademico

Segi-etario D. Carutti, la proposta ili pubblicazione del Codice, la ReUtsione

sulla Memoria di Q. Sella, trasmessa all'Accademia dall'avv. Pietro Va3Ta,

e finalmente la Memoria stessa la quale è divisa nei capitoli se(,nioiiti :

Parte trima. Del Codice. — 1. Importanza di Asti nel medioevo.— 2. Libro vecchio,

e Codice Oi^'orio Alfieri. — 3. Frammento torinese del Codice .\lfierì. — 4. Ogcrio .\lfieri. —
5. Doglianze per la perdita dei Codici astesi. — 6. Notizie di un Codice di Asti a Vienna.—

7. Dono del Codice di Asti fatto all'Italia da S. M. l'Imperatore e Re di Austria-Ungheria.—

8. Descrizione del Codice. — 9. Il Codice non è alcuno dei noti in Italia, e pui^ chia-

marsi de Malabaila. — 10. Notizie sul Libro vecchio risultanti dai Codici Alfieri e llala-

haila. — 11. Indici dei Codici Jlalabaila e Alfieri. — 12. Analogia dei Codici Malabaila

e .\lfieri. — 13. Differenze fra i Codici Malabaila e Alfieri. — 14. Il Codice Alfieri o la

sua Lacinia sono incompleti. — 15. Storia del Codice Malabaila.

Allef/ati della Parte prima. — 1. Quadro ;r<nealogico degli Alfieri. — 2. Prestiti

degli Alfieri (A.B.C.). — 3. Ordine relativo del Libro vecchio e del Codice Malabaila.—

4. Indices titulorum Codicis Malabayla, et Codicis chartacei R. Tabularli taurinensis.

Parte seco.nda. Dei documenti contenuti nel Codice. — 16. Sulla Cronaca Ogerio

Alfieri. — 17. Date dei documenti.— 18. Novità ed importanza dei documenti del Codice

Malabaila. — 19. Sui pubblici Ufficiali di Asti: Consoli e Podestà. — 20. Sulle famiglie

Astigiane. — 21. Sulla famiglia Aleramica. — 22. Relazioni fra il Piemonte e la Sicilia.—

23. Relazioni fra Asti e la Ca.'sa di Savoia. — 24. Sui conti di Biandrate. — 2.ì. Rela-

zioni fra Asti ed i m.irchesi di Saluzzo. — 26. Relazioni di .Vsti coi d'Angiò. — 27. Rela-

zioni di Asti con Alessandria. — 28. Relazioni di A.«ti con Chieri. — 29. Condizione degli

uomini. — 30. Condizione delle donne. — 31. Misure delle terre.- 32. Estensione degli

appezzamenti di terra. — 33. Valori delle terre, e di altri oggetti. — 34. Interesse del

danaro. — 3-5. Importanza del commercio di Asti. — 36. Slrade e pedaggi. Sicurezza. —
37. Banche degli Astigiani. — 38. Libro del debito pubblico. — 39. Modo d' ingr.andimcnto

del Comune d'Asti. — 40. Terre e Castelli soggetti al dominio d'Asti.

Allegati della Parte seconda. — 5. Consoli di Asti. — 6. Podestà di Asti. —
7. Quadro I. Genealogia generale degli Aleramici e dei marchesi di MonfeiTato. — Qua-
dro n. Genealogia dei marchesi d'Incisa. — Quadro III. Genealogia dei marchesi di Sa-

luzz». — Quadro IV. Genealogia dei marchesi di Busca. — Quadro V. Genealogia dei

marchesi di Ceva. — Quadro VI. Genealogia dei marchesi del Carretto. — 8. Luoghi
soggetti ad Asti, citati nel Repertorio del Codice Malabaila.

Indice spiegativi! delle tavole. — Tavole.

(') E il IV della Serie 2" degli Atti della R. Accademia dei Lincei.
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Il Socio Betocchi offre, iu oome dell'autore prof. D. Ragi.ina, la pub-

blicazione : // Illese di febbraio in Mùdeaa.

Il Socio Ferrerò presenta alcune copie dei Processi verbali delle Se-

dute della Commissione geodetica italiana, tenute in Milano nei giorni 27

e 28 settembre 1886.

Il Socio PiGORiNi fa omaggio all'Accademia di una Memoria, pubblicata

dal prof. Pellegrino Strobel e da lui, col titolo : Gaetano Chierici e la paletno-

logia italiana, mettendo in evidenza i più notevoli servigi che il Chierici,

morto lo scorso anno, ha resi agli studi archeologici. Fu il Chierici principal-

mente che nel nostro paese diede alla paletnologia carattere e motodo di scienza,

e insegnò come si debbano scavare, classificare ed illustrare le antichità pri-

mitive, lasciando nel Museo archeologico di Eeggio-Emilia, da lui fondato,

il modello di ciò che devono essere i nostri musei provinciali di antichità.

Si deve principalmente a lui se oggi si riconoscono le più antiche stazioni

degl'Italici nelle terremare circumpadane della età del bronzo, e i monu-

menti delle popolazioni preariane, o degl' Ibero-Liguri, nei fondi di capanne

e nelle ijrolte sepolcrali dell' età neolitica, che s' incontrano nella Penisola,

nella Sardegna, nella Sicilia ecc. Per ciò poi che concerne età meno lontane,

il Chierici esplorò ed illustrò ampiamente le terme di Agrippa nella Pianosa,

e disseppell'i in Canossa notevoli avanzi degli edifici che vi esistevano ai

giorni della Contessa Matilde, per l'insieme coordinato dei quali diventa

piano ed evidente il racconto di Donizone.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Carutti comunica che l'Accademia Olimpica di Agricol-

tura, scienze, lettere ed arti di Vicenza, ha aperto im concorso al premio

deUa fondazione Formenton, sul tema seguente:

Qiudi mutamenti sieno avvenuti o si presume che debbano avvenire

ulteriormente nel commercio di importazione, esportazione e transito del

Regno d'Italia in consegueusa non pure del Canale di Suez, ma delle co-

municazioni internazionali ed interne che si sono in Italia coììtpiute negli

ultimi venticinque anni. — Alla trattazione del tema devono andar unite

tutte le necessarie notizie di fatto, raccolte con esattezza, nitidamente esposte

e ordinate, discusse con sana critica.

Premio lire 3300; tempo utile, 31 dicembre 1891.
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CORRISPONDENZA

11 Segretario Carittti dà conto della corrispondeuza relativa al cambio

degli Atti.

liLngraziano per le pubblicazioui ricenite :

L Accademia delle scieuze fisiche e matematiche di Napoli: la fcJitcietà

storica lombarda, di Milauo; la Società baiava di tiloiiotia sperimentale di

Rotterdam : la Società astronomica di Lipsia ; la R. Soprintendenza degli

Archivi toscani, di Firenze: l'Università di Cambridge: l'Istituto Teyler di

Harlem: l'Istituto meteorologico rumeno di lìucarest: il Comitato geologico

ni>M, ili Pietrobm-go; il Museo di zoologia comparata di Cambridge IMass.

Annunciano l' invio delle loro pubblicazioni :

Il Comitato delle armi di Artiglieria e (ienio di Roma: la Società tisico-

nieiliea di Krlangeu.

1). e
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IIEMJICONTI
DELLK SEDUTK

DKLLA R. ACCADEMIA DKl LINCEI

Classe di scienze fìsiche, matematiche e naturali.

Sedala del 1 mafjfjio 1887

F. Brioschi Presidente.

:ME:\roRTE e ts^ote

DI 80CI PRESENTATE DA SOCI

Patologia ed Igiene. — Sialo altuale delle nostre conoscente

sulla natura della malaria, e sulla bonifica dei paesi malarici. Nota

del Socio CoRR.\DO Tommasi-Crudeli.

« Dopo la pubblicazione delle Conferenze che io feci nel 1885 sul clima

di Koma ('). nelle quali trattai ampiamente tutte le questioni relative alla

produzione della malaria, ed alle bonifiche delle regioni malariche, altri fatti

importanti si sono aggiimti a quelli da me esposti in quel tempo. Prossimi

come siamo alla stagione delle febbri in Italia, credo utile riassumerli qui,

onde possano servir d'argomento a nuovi studi degli scienziati e dei medici

pratici, nei luoghi che si prestano ad osservazioni di tal natura.

I. La causa della malaria.

« Otto anni sono decorsi dal tempo ud quale Klebs ed io ci credemmo

autorizzati ad aft'ermare: che la causa della malaria era riposta in uno sclii-

zomicete bacillare, molto diftuso sulla supei-ficie del globo ; capace di conser-

vare lungamente nell'interno deUe terre la sua vita potenziale ; e di vegetare

in terreni di svariatissima composizione geologica - talvolta palustri, 2'>iì> spesso

non ^jff^MòVr/ - purché il suolo ov'è contenuto sia moderatamente umido nella

(') lì clima di Roma. Con cinque tavole illustrative, ed una carta topografica e geo-

logica dell'Agro Romano. Roma, Loescher e C", 1886.

Rendiconti. 1887, Voi,. UI, 1° «em. 45
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stagione calda, e sia iu contatto immediato coli' aria atmosferica ('). Durante

questi otto anni gli apprezzamenti relativi all'organismo in discorso hanno

variato moltissimo ; tanto da ingenerare una confusione d'idee, quale in pochi

altri argomenti di scienza si è vista l'uguale. Dapprima abbondarono le

conferme : il botanico prof. Cuboni nell'aria, ed il prof. A. Ceci nelle terre dei

luoghi malarici ; i professori Marchiafava, Lanzi, Perroncito e Sciamanna, ed

i dottori Ferraresi e Terrigi. nel sangue dei febbricitanti; non solo riscon-

trarono la presenza di questo schizomicete, ma riunirono nuovi elementi di

fatto per illustrarne la biologia. Sventm-atamente subentrò un lungo periodo,

nel quale lo studio degli osservatori si limitò esclusivamente alla ispezione

microscopica del sangue dei malarici. Ed in questo lungo periodo di osserva-

zioni necessariamente monche, le illusioni e gli errori sono andati succedendosi

con incessante alternativa.

« Da principio si trovavano sempre i bacilli della malaria, anche dove non

erano. Si descrissero come bacilli malarici degli schizomiceti, patogeni e non

patogeni, che accidentalmente nuotavano nel sangue; ovvero dei filamenti

incolori e mobili, resultanti dal disfacimento dei globuli del sangue. Kicono-

sciuta che fu l'origine di questi filamenti, da me chiamati pseudo-bacilli (-),

il campo dell'osservazione venne malauguratamente ristretto anclie di più, e

l'attenzione dei nuovi osservatori si concentrò tutta sulle modificazioni subite

dai globuli rossi del sangue, nel corso della infezione malarica. E, quel che

è peggio, tutte le alterazioni che vi si riscontrarono, si ritennero come S'pe-

cifiche ; senza curarsi per nulla dei fatti i quali provavano, come le princi-

pali fra esse si producessero senza alcun intervento della infezione malarica,

di infezioni di altra natura.

» Lavéran (3), e poi Richard (*'), descrissero una trasformazione dei glo-

Inili rossi in ima massa ialina pigmentata, la quale, secondo Lavéran, aderiva

a quei globuli; secondo Richard, si sviluppava nel loro interno. Ambedue

però convennero nell'idea che quella massa ialina era un parasita animale,

causa della malaria, il quale aggrediva direttamente i globuli rossi. Marchia-

fava e Celli rigettarono questa interpretazione del fenomeno, dimostrando come

si trattasse di niente altro che di ima degenerazione graduale dei globuli rossi,

accompagnata dalla conversione della loro emoglobina in melanina (•''). Ma

un anno dopo, pel solo fatto dell' aver veduto questa massa ialina nella

(') Klebs e Toinmasi-Crudeli, Studi sulla natura della malaria. Atti dei Lincei. Me-

morie della Classe di scienze fisiche ecc. Serie 3*, Volume IV. Roma, 1879.

(^) Tommasi-Crudeli, Istituzioni di anatomia patologica. Volume II, pag. 106 e 326.

Ruma, Ermanno Loescher, 1882.

(3) Nature parasitaire das accidents- de l'impahulisme. Paris, 1881.

(•) Sur le parasite de la malaria. Comptes-rendus de l'Académie dos Sciences. Paris, 1882.

(^) Sulle alterazioni dei globuli rossi nella infezione da malaria. Atti dei Lincei.

Moraorie della classe di scienze fisiche, ecc. Volume XVHI, pag. 381. Roma, 1884.
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quale il globulo rosso si converte, muoversi in guisa da dar l'illusione di un

movimento protoplasmatico, accettarono l'idea di Richard, e battezzarono il

preteso parasita col nome di Plusmodium malariae ('). Golgi entrò subito

nella stessa via, e vi si spinse sino al punto da descrivere una segmentasioìie

attiva del supposto plasmode, la quale produceva ima nuova generazione di

giovani plasmotli (-).

« Io invece ho sostenuto sempre, che qui si trattava soltanto di una dege-

nerazione dei globuli rossi, elfctlo, e non causa, dell'infezione malarica; e

l'ho sostenuto, fondandomi sulle ragioni e sui dati di fatto che io vi esposi

noll'aiiuo decorso (•'). Dimostrai che questa forma di disfacimento dei globuli

rossi del sangue, si verilicava in seguito ad aggressioni di varia natura, tisiche

e chimiche ; e che la segmentazione del plasmode descritta da Golgi, non era

die una fragmenlazione della massa degenerata del globulo, alla quale sus-

seguiva la distruzione completa del medesimo. Ma non mi venne dato ascolto ;

perchè in quel momento v' era, in Italia u fuori , una vera infatuazione per

questo supposto plasmode della malaria. Eppure, uno studio un po' accurato

dalla letteratura scientifica, avrebbe facilmente provato che la produzione artifi-

ciale di tali alterazioni dei globuli rossi era già stata ottenuta 4.5 anni fa !

Dujardin infatti ha descritto, e perfettamente disegnato, il così detto plasmode

sino dal 1842 ; poiché lo produceva a volontà , nei globuli rossi di sangue

sanissimo, sia impedendo la evaporazione del plasma del sangue, sia aggiim-

gendovi deboli soluzioni saline {% Adesso la quistione è stata risoluta , e

brillantemente risoluta, dal nostro Socio Angelo Mosso, nella ultima delle

sei Note presentate da lui all'Accademia, sulla fisiologia e patologia del san-

gue (^). Ormai è provato, che iniettando direttamente il sangue di un cane

entro la cavità ventrale dei polli e dei piccioni, dopo tre giorni si riscon-

trano nei suoi globuli rossi tutte le metamorfosi regressive, che sono state

intei-pretate quali evoluzioni progressive di un plasmode. Il protoplasma di

questi globuli si converte gradatamente in una massa ialina mobile
;
quando

la degenerazione del globulo rosso è completa, la massa si fragmenta a

rosetta, od a spicchi (la segmentazione di Golgi) ; e poi si risolve in un

detrito granulare, che si discioglie nel plasma. È lo stesso processo di di-

struzione che io vi ho descritto un'anno fa : se non che, ora. esso è stato provato

(') Sluài ulteriori sulla infezione malarica. Archivio per le scienze mediche. Torino

1885, e Annali di agricoltura. Roma, 1886.

(') Sull'infezione malarica. Archivio per le scienze mediche. Torino, 1886.

P) // Plasmodium malariae di March iafava, Celli e Golgi. Rendiconti del-

l'Accademia dei Lincei. Volume II, 1" semestre, pag. 31^. Seduta del 2 maggio, 1886.

{*) Encyclopedie Roret. Dujardin, Observations au microscope. Àtlas; planche 3, fig. 8

et 9. Paris, Librairie Encyclopédique, 1842.

(') Rendiconti dei Lincei. Sedute del 3 e dol 17 aprile 1887. Nota VI. Volume HI,

1° semesiro, pag. 334. Roma 1887.
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speriraentalmeEte su grande scala, e più lo sarà iu seguito

;
poiché Mosso

ha ridotta la prova del fatto da me aifermato ad un esperimento di scuola

,

che ogni insegnante d'istologia, il quale abbia a trattare della costituzione

morfologica del sangue, dovrà ripetere ai suoi allievi.

« Dì plasmodi dunque non parliamo più, e molto meno di plasmodi della

malaria: parliamo invece ò\ pseudo-plasmodi, risultanti da una degenerazione

dei globuli rossi del sangue, la quale può essere determinata da cause di-

verse. Questa forma di necrobiosi dei globuli rossi si verifica in vari processi

morbosi, e, non di rado, nel corso di una malattia d'infezione (quale p. es.

il tifo) ; ovvero nel corso di discrasie sanguigne ,
1' origine infettiva delle

quali non è ancora accertata. Gli pseudo-plasmodi sono stati infatti già visti nei

globuli rossi degli ammalati di anemia progressiva ('), malattia che non sap-

piamo sin qui esattamente classificare. Resta ora a vedere se , nella fonna-

zione che di questi pseudo-plasmodi avviene durante il corso della infezione

malarica, si riscontri qualche particolarità di fatto, la quale possa servire a

renderli indicatori sicuri della infezione stessa.

« Le accuratissime indagini microscopiche di Marchiafava e di Celli,

mi indussero a ritenere che la presenza costante, e la quantità notevole, del

pigmento nero che si vede entro i globuli degenerati dei malarici
,
potes-

sero fornire un segno patognomosico della avvenuta infezione specifica (-).

E sin da quando io ebbi l'occasione di illustrare, nel 1884, i preparati di

Marchiafava e di Celli al Congresso internazionale di Copenaghen (^) io

avvertii i due autori di stabilir bene il valore, che la presenza del pigmento

nero nei globuli rossi degenerati dei malarici poteva avere qual segno pato-

gnomonico; poiché Rosenstein aveva già dimostrato al Congresso, che le altre

alterazioni dei globuli da essi descritte, si riscontravano anche nelle febbri

tifiche. Le osservazioni fatte posteriormente in Roma ed in Pavia
, paiTero

aver messo in sodo questo punto di scienza; il quale avi-ebbe una importan-

tissima api)licazione pratica in quei casi , non rari , nei quali la infezione

malarica si nasconde sotto le apparenze di malattie di tutt' altra natura, e nei

quali le dubbiezze del medico compromettono la vita dell' ammalato , impe-

dendo che si ricorra in tempo utile ai rimedi specifici. Adesso però, dopo la

rivoluzione portata da Mosso in tutto questo capitolo della biologia del san-

gue, sono necessarie nuove ricerche: tanto più, che di fronte alle centinaia

e centinaia di osservazioni fatte in Italia sul sangue dei malarici, il numero

di quelle fatte sul sangue di ammalati di altre infezioni, è assai ristretto.

(') voli Hoffmann, Untersucfmngen iiber Spaltpihe im menscklichen Blut. Tafel A,

J'ig. 14 A. Berlin. August Hirschwald, 1884.

(2) V. la mia Nota sopracitata sul Plasmodium malariae, letta nella seduta del 2

maggio 1886.

(^) Compto-rendii de la Séction de méddci/ie du Congn's, pag. 23. Copenliague, 1886.
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' Prima delle recenti comiiuicazioni di Mosso, il dott. Bernardo Schia-

vuzzi di Pola aveva dimostrato sperimentalmente, che il cosi detto plasmode

della malaria si produceva nei globuli rossi dei conigli, per effetto di una

infezione procurata ad essi mediante la inoculazione delle colture pm-e di un

bacillo, raccolto nelle atmosfere malariche dell'Istria ('). Schiavuzzi dichiara

ili aver trovato costantemente questo schizomicete nell'aria delle località ma-

larii-'he, e di non averlo mai riscontrato nell' aria di luoghi salubri. Inoltre,

dall' insieme delle caratteristiche morfologiche, biologiche e patogeniche di

questo oi-ganismo, trae argomento per dichiararlo identico al lìacillm malariae

descritto da Klebs e da me nel 1879, e per riconoscere in esso il vero fer-

mento della malaria. A questa identità dei risultati ottenuti da Klebs, da

me e da Schiavuzzi, per mezzo delle analisi microfitiche dell' aria, fa con-

trasto il responso incerto, od assolutamente negativo, di analisi consimili fatte

da Marchiafava e Celli nelle Paludi Pontine, durante l'estate del 1885. Ma
questa ditl'erenza dei risultati si spiega facilmente, colla diversità del me-

todo adoperato nell'analisi microfìtica delle atmosfere malariche. Marciiiafiiva e

Celli adoperarono come apparecchio di aspirazione dell'aria, una botte di 3

ettolitri, la quale veniva riempita d'acqua, e si vuotava per sgocciolamento

in 24 ore. Questo apparecchio, non portatile, aspirava dunque in una loca-

litìi data soltanto 300 litri d' aria in 24 oro, e sempre con uguale velocità

— sia nelle poche oro della giornata dm-ante le quali l'aria si carica di fer-

mento malarico — sia nelle molte più ore, durante le quali l'aria ne con-

tiene poco punto. Klebs ed io adi^peramrao invece, nel 1879, un aspira-

tore portatile (costruito appositamente dal Kuthe di Praga), il quale, mediante

una turbina, aspirava 300 litri d'aria in 15 o 16 minuti; cosicché nel corso

della giornata potevamo moltiplicare queste analisi microfitiche di 300 litri

d'aria per volta, a piacer nostro ; trasportandoci coU'aspiratore in località di-

verse, ed utilizzando le ore del giorno nelle quali la carica malarica dell'at-

mosfera è più forte (-). Anche Schiavuzzi si è servito dall'apparecchio di

Koch, e di altri aspii-atori portatili ; cosicché ha potuto moltiplicare a vo-

lontà le sue analisi comparative dell'aria, nelle località malariche ed in quelle

salubri. La ditl'erenza fra i due modi di operare è troppo manifesta, perchè

io debba qui rilevar le ragioni per le quali i risultati finali dello studio at-

mosferico sono riusciti tanto diversi, nel 1S85 da un lato, e nel 1879 e

18(513 dall'altro.

(') Ricerche sulla natura della malaria. Rendiconti dei Lincei, voi. II, 2" scm.

Sedata del 5 dicembre 1886.

(*) Klebs e Toramasi-Crudeli, Studi sulla natura della malaria. Memorie dei Lin-

cei. Classe di scienze fisiche ecc. Serie ."A Voi. IV. p.ig. 195, figura 1». Roma 1879.
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IL Bonifiche dei terreni malarici.

K Se potassimo arrivare a persuadere la gente, che la produzione della

malaria non è necessariamente collegata alla esistenza di paludi, o di acque

stagnanti; e che invece i terreni i quali adesso producono malaria apparten-

gono, per la massima parte, a quei che non sono, o non furono mai, palu-

stri — la questione delle bonifiche apparirebbe più chiara. Ma è vano spe-

rare che, fra i nostri contemporanei, questa persuasione si estenda per modo

da influire efficacemente sulla condotta delle opere di bonificamento. I più

hanno ancora un chiodo fisso in testa : l'idea, cioè, che la malaria si pro-

duce neir acqua, e che essa è generata dalle putrefazioni che avvengono

nelle acque stagnanti. È inutile l'accimiulare le prove le quali dimostrano il

contrario. In tutta Europa, saremo forse in venti ad esser convinti di quello

che, in un' altra generazione scientifica, sarà la convinzione di tutti, cioè :

che il fermento malarico è cosa affatto diversa dal fermento putrido; che

esso non si sviluppa dentro l'acqua, bensì entro la terra ; che, nella stagione

calda, esso si moltiplica entro le terre, purché siano lievemente umide ed

in contatto coli' aria, ancorché nessuna traccia di putrefazione abbia luogo

nelle medesime ; e che, una volta sollevatosi nell'atmosfera, esso non può es-

sere trasportato a distanza dai venti, se non sperperandosi in guisa tale da

non esser più capace di produrre infezioni malariche ('). E siccome, in fatto

di malaria, qualunque dottrina, per strampalata ed erronea che sia, trova su-

l)ito un valido sostegno nei numerosi interessi che vi si possono collegare,

si intende agevolmente come la difficoltà di sradicare dei pregiudizi già in-

veterati, sia in questo caso quasi insuperabile.

B Lo ha provato il fatto della bonifica degli stagni di Ostia e Macca-

rese. Per ragioni fallaci, che non è qui il luogo di esporre di nuovo, si pro-

pose il prosciugamento meccanico di quegli stagni. Le poche voci che si sol-

levarono per consigliare invece la colmata di quegli stagni, per mezzo delle

torbide del Tevere, furono soffocate. Tutti gli interessati alla fornitvu'a ed al

funzionamento perpetuo delle macchine idrovore, necessarie al prosciugamento

meccanico, prevalsero. Si asserì : che per la colmata naturale occorrevano 50

anni ; che l'opera-era urgente, perchè da essa dipendeva la salubrità di Roma

(ciò che è assurdo); e che quindi bisognava adottare il metodo di bonifica

idraulica più rapido. Senz' altro si passò alla esecuzione. Tentai invano di

dimostrare, non solo nelle Conferenze sul clima di Roma, ma anche in una

pubblicazione speciale (2), che il prosciugamento meccanico di quei due bacini

così depressi e così vicini al mare, era una operazione sbagliata dal punto

(1) Tommasi-Crude li, Clima di Roma, pag. 78.

(2) Sopra alcune opere di bonificamento dell' Agro romano. Nuova Antologia. Fa-

scicolo del IT) «jiugno 1885.
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di vista igienico ; e che la colmata tiberina eia gi-audemente preferibile, an-

che dal punto di vista agricolo. Il ^Ministro dei lavori pubblici parve

persuadersene; poiché mi scrisse, il 22 giugno 1885, che egli si proponeva

di far ristudiare la cosa. E lo si poteva : stantechè il contratto per le

idrovore non era ancora sancito, e perchè nessuna delle opere idrauliche de-

stinate a riunire le acque basse del delta tiberino (che queste macchine do-

vevano esaurire) era stata intrapresa. Tali op^^re dovevano incominciare sol-

tanto nel novembre successivo. V'erano dunque disponibili quattro buoni mesi,

per ristudiare a fondo la quistione. Ma gli interessati riuscirono ad impediie

questo nuovo studio ; e nel successivo novembre si cominciarono i lavori per

trasformare i due stagni in polders. Durante i quattro mesi decorsi dal

giugno al novembre 1885, si fece una cosasela: cioè il contratto definitivo

con chi doveva fornire le macchine idrovore.

Nel 1885 fui lasciato a predicare ai sordi : più tardi, quando pur troppo

non v'era piìi rimedio, parecchi uomini competentissimi. e capaci di apprez-

zare le ragioni che io aveva addotte in sostegno della mia opinione ('),

si mostrarono sorpresi che la prima opera di bonifica igienica intrapresa nel-

l'Agro romano, fosse della stessa natm-a di quelle che, fatte nei Paesi Bassi

per iscopo agricolo, hanno spessissimo prodotta la malaria (e malaria grave),

in molti luoghi i quali, prima della formazione dei polders, erano salubri.

Recentemente il generale del genio Araldi (-) e gli ingegneri Garbolino e .

Mazza (^) hanno dimostrata l'enormità dell' errore commesso, e provato come

i calcoli posti innanzi per esagerare la durata e la spesa della colmata ti-

berina, fossero grandemente errati. Cosicché ii^ non aveva torto, quando, espri-

mendo ai miei U'iitori del 1885 il dubbio che la mia proposta di revisione

del sistema dei polders fosse accolta seriamente dal Ministro, diceva loro :

« Ho fatta questa proposta quasi a sgravio di coscienza, per la convinzione

-profonda che ho dell' eiTore che siVa a commettere; ma senza alcuna spe-

- ranza che essa porti alcun frutto. Troppi srmo gli amor propri e gli into-

« ressi impegnati in questo prosciugamento meccanico, e, senza essere pro-

« feti , si può prevedere che le cose andranno così : si farà il prosciugamento

• meccanico, e più tardi, quando i suoi inconvenienti verranno riconosciuti.

• si farà la colmata tiberina. Il risultato finale sarà, quando che sia, lo

• stesso; ma vi si giungerà, facendo opera duplice, con duplice spesa» ().

Singolare è poi il fatto, che nell' eseguire un' opera di tanta mole e

di tanto costo qual' è la nuova arginatm'a del Tevere urbano, destinata a

(') Clima (il Roma, pag. 88 e segg.

(') .\ralJi, Il Limnimetro, con applicazione olla bonifica dei bacini di Ostia e

llaccarese. Roma, tipografia del Comitato di Artiglieria e Genio, 1887.

(') Garbolino e Mazza, Sulla bonifica del delta del Tevere per mezzo della colmata

naturale. Tortona, tipografia Cazzotti e C, 1876.

(*) // clima di Roma, pag. 92.
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completare la difesa di Kuma dalle inoudaxioiii del liiuiie, il Ministero dei lavori

pubblici non abbia tenuto alcun conto delle acque sotterranee che scendono

al Tevere, così dal lato Laziale, come dal lato Etrusco, del territorio urbano.

La carta idrografica del sottosuolo di Eoma da me pubblicata (') non dà che

una pallida idea della quantità di queste acque ; come ho avuto cura di rile-

vare nella terza Conferenza del mio libro. Si tratta in realtà di una massa

d'acqua enorme ; lo scolo della quale dev' essere assicurato, se non si vuole

esporre Eoma ad una inondazione sotterranea. Infatti, molto prima che la co-

struzione dei muraglioui del Tevere incominciasse, il cav. Vescovali, capo del-

l'ufficio idraulico municipale, richiamò l'attenzione del Mimicipio di Roma sulla

necessità di mantenere aperto il varco a queste acque ; ed in ciò fu appoggiato

dal voto della Commissione sanitaria municipale. Ma invece si sono costruiti

i muraglioni del Tevere a tutta tenuta; ed immediatamente si è verificata

la inondazione sotterranea di gran parte della città. Essa ha acquistato in

breve tempo tali proporzioni, da indurre l'Accademia di Medicina di Roma a

fare studiare la cosa da un' apposita Commissione. Il rapporto di questa Com-

missione, venne letto all'Accademia di Metlicina pochi giorni fa (24 aprile 1887).

Risulta da esso che, in molte parti della città, le acque tenute in collo dai

nuovi muraglioni sono in tal copia, che il livello dei pozzi si è inalzato di

un metro e mezzo, e più ; si sono allagate le cantine ; si sono formate delle

pozzanghere in terreni i quali erano asciutti; e si è sospeso il corso delle

materie in molte fogne — con quegli effetti poi sulla salute pubblica che ognuno

può immaginare, anche rispetto alla produzione lu-bana della malaria.

« Il famoso esperimento di bonifica igienica, inaugurato dai Trappisti

delle Tre Fontane, per mezzo degli Eiwalìjiitm e delle culture intensive, ha

avuto l'esito clie i nostri agricoltori avevano preveduto. All'efficacia anti-mala-

rica delle piantagioni di eucalitti, ormai nessuno più crede in campagna di

Roma. Quella delle culture intensive praticate dai Trapinsti, è stata smen-

tita dalle epidemie di febbri scoppiate nella tenuta delle Tre Fontane du-

rante gli anni 1880 e 1882; e più ancora dalla epidemia del 1885, che

empì di operai delle Tre Fontane gli spedali di Roma. Il vantato esperi-

mento umanitario si è risoluto in questo: un bel giorno i Trappisti hanno

affrancata l'enfiteusi della tenuta delle Tre Fontane, e si sono liberati così

dai vincoli che avevano col governo italiano; e quel bel possesso, tolto

dal Governo ad una corporazione religiosa italiana, è diventato proprietà

assoluta di ima corporazione religiosa straniera. Quando si pensi che, per

giungere a questo risultato, fu rifiutata l'offerta fatta da 50 famiglie di con-

tadini lombardi, le quali volevano creare un centro abitato in quella tenuta,

non si può dire che il governo italiano abbia fatta un'abile operazione !

« Ma ima molto più disastrosa ne avrebbe fatta, se non si fosse arrestato

(') Clima di Roma, tav. II.
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in tempo sulla china nella quale era stato spinto, onde imponesse, col pretesto

dell' ij^ene, delle culture intensive nell'Agro romano (')• Indipendentemente

dal grave errore economico che si sarebbe commesso, è certo che la molti-

jiiicazione di queste culture avrebbe determinato un'immediato aumento della

produzione malarica nell'Agro; del quale aumento, nessuno avrebbe potuto

prevedere la fine. Ogni dì crescono le prove di fatto, le quali dimostrano

quanto, nel territorio di Roma e dell'Agro, i monmenti di terra fatti a scopo

di fobbricazione. od a scopo di cultura intensiva, possano riuscire pericolosi.

La riprova di ciò l'abbiamo avuta recentemente nella sanificazione verifi-

catasi in alcune parti dell'Agro, nelle quali la crisi J^i-aria che ora l'Europa

traversa, ha flitto cessare la coltivazione del grano. Mi limito a citare, fra

i tanti esempi, quello di Prima Porta, sulla via Flaminia. Prima Porta era

una località di malaria gl'ave, finché le vaste pianure della tenuta che prende

nome da essa erano coltivate a grano. I)appi»ichè quei campi sono stati rispia-

nati, e convertiti in pascoli, le febbri di Prima Porta sono cessate. Si ripete

iieir.lgro romano, in altra forma, il fatto t^oA evidentemente provato nella

città di Uoma. dove lo sviluppo autoctono della malaria va diminuendo, in

proporzione della estensione che acquistano i nuovi quartieri (-). Le paludi

dell'Agro romano sono ancora quel che erano 17 anni fa, ed i venti che da

esse portavano (secondo Lancisi) la malaria in città, non hanno cessato di

soflRare. Ciò nonostante, Roma diviene ogni d'i più salubre; perchè il suolo

malarico della città viene progressivamente ricoperto dal selciato delle nuove

strade, e dalle case dei nuovi quartieri. La formazione di un prato ben tenuto,

e fitto, produce il medesimo affetto nei terreni dell'Agro; poiché il prato

ricuopre il suolo malarico con una cotenna erbosa, la quale lo difende dal

contatto immediato dell'atmosfera, indispensabile allo sviluppo del fermento

malarico che esso contiene. Ed è una fortuna che sia così; perchè il pascolo

invernale è. nella massima parte dell'.\gro. la cultura più retributiva fra

tutte quelle che, nelle condizioni attuali del mercato, potrebbero praticarvisi.

- Dove invece le qualità del suolo permettono di coltivare con profitto

il grano o la vite, e dove, pur troppo, ad onta della miglior bonifica idrau-

lica, spesso continua nell'Agro la produzione della malaria, l'unico mezzo sicuro

di difesa che possediamo finora, è la bonifica dell'organismo dei coltivatori.

III. Bonifica deW uomo

>. Non sto qui a ripetere quanto ho detto nella mia ultima comunica-

zione all' Accademia ('). suU" utilità ormai rii-nnosciuta, anche in paesi tropi-

cali, della cura preventiva della malaria fatta per mezzo dell' arsenico.

(') Clima dì Roma, pag. 122 e s^^.

(') Clima (li Roma, tavole IV e V.

(*) Preservazione rieIT uomo nei paesi di malari». Seduta del 3 aprile 1887. Ren-

diconti dei Lincei. Volume III, 1° semestre, pag. 2-50.

Ke.sdiconti. 1887. Vol. UI, 1° Sem. 46
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Aggiungo soltanto, che lo scopo di questa cura preservatrice essendo quello

di aumentare artificialmente la resistenza media dell'organismo umano alle

aggressioni del fermento malarico, spesso questo scopo non viene raggiunto,

perchè la resistenza specifica si trova già discesa al di sotto della media :

sia per effetto della cattiva alimentazione e della miseria, sia per effetto di

aggressioni malariche anteriori. Il dott. Ricchi, medico capo delle Ferrovie

Meridionali ed ora della Rete Adriatica, il quale da vari anni ha organiz-

zato su vaste basi 1' esperimento da me proposto, ha cercato di rimediare a

questo, aiutando la ciu'a preventiva arsenicale coli' uso di un alimento po-

tente, facilmente digeribile, e di poco prezzo. Questo alimento è una polvere

impalpabile, solubile nell' acqua, nel caffè, nel brodo, ecc., preparata col san-

gue dei vitelli sterilizzato e disseccato, la quale va ora in commercio col

nome di Trefmia. L' uso combinato di questi mezzi, ambedue di lievissima

spesa, ha servito a rendere resistenti alla malaria degli organismi già de-

pauperati in guisa, da non potere essere difesi mediante il solo trattamento

arsenicale.

u Spesso, nei paesi di malaria grave, la cura preventiva arsenicale non

riesce, perchè gli organismi dei poveri contadini continuano ad essere sorda-

mente minati da infezioni malariche anteriori, ribelli al chinino, all' arsenico,

ed a qualunque altra cura conosciuta. In tali casi 1' uso del decotto di limone,

rimedio popolare da me raccomandato più volte ('), è utilissimo, perchè, con

una spesa insignificante, pennette sovente di vincere infezioni ostinatisssime (2).

L' efficacia di questo rimedio, la proposta del quale mi ha tirato addosso da

principio parecchi scherni, è già stata riconosciuta da medici distinti ; i quali

ora lo raccomandono, anche perchè serve mirabilmenty a ridestare il senso

dell'appetito, ed a rinvigorire le azioni fisiologiche degli organi digerenti.

Qui in Roma, il prof Colasanti, il dott. Leopoldo Taussig, ed il dott. Oreste

Ferraresi, lo hanno adoperato con vantaggio in persone delle loro famiglie,

colpite da febbri che avevano resistito ad ogni altra cura. Sarebbe quindi

desiderabile che si cominciasse a sperimentare questo rimedio nei nostri spe-

dali (come ha già fatto il dott. Shakespeare in uno spedale di Filadelfia),

(1) Clima di Roma, pag. 154.

(2) Si prende un frutto di limone fresco, lo si taglia in fette sottili senza togliergli

la buccia, e lo si mette a bollire in una pentola di terra che non abbia servito ad altri

usi, con tre bicchieri d'acqua. Si prolunga la ebullizione finché l'acqua viene ridotta ad

un terzo, cioè al volume di un solo bicchiere. Si passa allora il decotto a traverso un

pannolino, spremendo fortemente i residui del limone, e si lascia raffreddare il liquido' per

varie ore. La prescrizione popolare è di lasciarlo raffreddare per una intera notte all'aperto ;

e, trattandosi di cosa della quale non possiamo dare ancora alcuna precisa ragione scien-

tifica, è meglio seguire la prescrizione appuntino, quando è possibile. Il liquido cosi otte-

nuto si prende la nuittina a digiuno: esso è un poco amaro, ma non è disgustoso; viene

ingerito facilmente anche da donne delicate e dai bambini; e per lo i>iu, quando è arrivato

nello .'Stomaco, desta la sensazime piacevole propria dei rimedi tonici.
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onde ben determinare le circostanze nelle quali riesce protìcuo, e le ragioni

per le quali spiega talvolta una azione così potente •>.

Chimica. — Anione dell'ammoniiict sulVetere hromosnceiìvco.

Nota ilei Smiu (i. IviiRNER e del dott. A. Mknozzi.

^ L'asparagina, quantunque per tutte le sue trasformazioni è indubbiamente

legitimata come acido amido-succinammico, non è tìnora ottenuta per sintesi

diretta dall' acido succiuico. Ciò desta non poca meraviglia iuquautochè

la scienza indica cliiaramente la via che dovrebbe condurre dall'acido suc-

cinico all'asparagiua. Tale lacuna è tanto più sensibile, poiché l'asparagina,

l'acido aspartico. la succinammide. la corrispondente immide. l'acido succi-

uammico, il malammico, la malammide, ecc., costituiscono il gruppo di sostanze

ordinariamente scelte dall'insegnante per illustrare proprietà, relazioni e modo

di formazione delle ammidi complete e parziali, come degli altri aminidoderi-

vati degli acidi bibasici. Il realizzare la suddetta sintesi, oltre al colmare

l'accennata lacuna, presenta anche uno speciale interesse sotto il punto di

vista delle proprietà ottiche e cristallografiche dell'asparagina da ottenersi,

essendo l'acido succinico, come è noto, otticamente inattivo e oloedinco mentre

l'asparagina naturale è otticamente attiva ed emiedi'ica.

- Questi fatti diedero occasione alle ricerche che audiamo ad esporre.

< Abbiamo studiato l'azione dell'ammoniaca sull'etere bromosuccinico. spe-

rando di arrivare in tal modo per una via più breve e diretta dall'acido

.succinico all'asparagiua. L'esperimento diede un risultato non in tutto con-

forme alle previsioni, ma non per questo meno interessante.

» L'azione dell'ammoniaca procede in modo diverso, a seconda che si tratta

della soluzione acquosa od alcoolica, e a seconda che la si fa agire a freddo

a caldo, come ora descriveremo.

t jizloiie dell'ammoniaca acquosa. — Mescolando etere bromosuccinico

(1 voi.) e ammoniaca acquosa concentrata (4 voi.) e abbandonando la miscela a

sé in vaso chiuso ed alla temperatura ordinaria, agitando di tempo in tempo, si

osserva dopo qualche ora la formazione di una sostanza bianca, la cui quantità

aumenta per parecchi giorni. Questa sostanza, lavata con acqua fredda e cri-

stallizzata dalla bollente, si separa in cristalli bianchi aghiformi aggruppati

a guisa di foglie di felce. L'analisi e le trasformazioni del prodotto dimostrano

che essa non è alt;o che funia/ammidi'.

^ Difatti:

gr. 0,2839 di sostanza diedero e. e. 58,6 di azoto a 18» e. e sotto 700""", 7.

(Determinazione col metodo Dumas); ossia per cento:

24,41 invece di 24.5(5

richiesti dalla formola Ci Ho Nj Oe della fumirammide.

" La sostanza trattata con soluzione di idrato di bario, svolge a caldo due

molecole di ammoniaca per una di prodotto e fornisce fumarato di l)ario.
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gr. 2,75 di sostanza diedero in tal modo gr. U,786 di ammoniaca coi'iispon-

denti a ammoniaca per cento:

29,1 invece di 29,8

richiesti dalla fumarammide.

« La soluzione risultante, dopo eliminazione del bario con acido solforico,

deposita, in seguito a conveniente concentrazione, cristalli di acido fnmarico,

riconoscibili pel caratteristico aspetto e le ben note loro proprietà.

« Anione dell'animo aÌMca alcoollcu a freddo. — Sovrapponendo gr. 40 di

ammoniaca alcoolica del 12 °/<> ^ grammi 10 di etere broraosuccinico,

contenuti Jn un tubo, si osserva immediatamente formarsi piccoli cristalli

bianchi lucenti costituiti da bromuro ammonico che scompajono coli' agita-

zione. Dopo qualche tempo comincia anche in queste condizioni la separazione

di fumarammide, come risulta dai fatti seguenti:

gr. 0,1842 di sostanza fornirono col metodo Dumas e. e. 39 di azoto a 13" C.

e sotto 753'""'; ossia:

azoto per cento 24,75 in luogo di 24,56 richiesti dalla formola Ci H^ N.> Oo.

» La sostanza fatta bollire con soluzione di idrato baritico svolge tutto il

suo azoto sotto forma di ammoniaca, producendo fumarato di bario,

gr. 2,4281 di sostanza diedero gr. 0,073 di ammoniaca, cioè :

ammoniaca per cento 29,30 invece di 29,8 corrispondenti alla ammide fumarica.

« Azione dell'ammoniaca alcoolica a caldo.— Se si scalda senza indugio

la miscela di etere bromosuceinico e di ammoniaca alcoolica, fatta nel rap-

porto or ora descritto, a 105-1 10" e, e ciò per 5 a 6 ore, trovasi nel tubo dopo raf-

freddamento una sostanza cristallina a fianco di un' altra amorfa semitraspa-

rente dell'aspetto di vernice. Decantato il liquido alcoolico ammoniacale, e

lavato il deposito aderente alle pareti del tubo con acqua fredda per sciogliere

la sostanza amorfa, e indi sciolto nell'acqua bollente il prodotto cristallino,

per raffreddamento si ottengono aghi splendenti pochissimo solubili nell'acqua

fredda, mediocremente nella calda e insolubili nell'alcool e nell'etere,

gr. 299,645 di soluzione a 21",5 e. lasciarono dopo evaporazione gr. 0,1337

di sostanza, per cui 100 acqua sciolgono a 21",5 gr. 0,044.

« La sostanza riscaldata al tubetto si altera verso 250° annerendosi.

« La sua composizione è quella della fumarammide C, Ho Na O2 , dalla

.quale però differisce per tutte le sue proprietà e trasformazioni,

gr. 0,2493 di sostanza diedero gr. 0,3856 di CO., e gr. 0,1190 diH.,0;

gr. 0,1717 di sostanza fornirono col metodo Dumas e. e. 38,1 di azoto a

19" e. e sotto 742""".

» Ossia:
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t La sostanza, che come è giù, detto, Jitterisce già pel solo aspetto dalla

fiimai-aniniide, presenta anche un comportamento del tutto diverso. Fatta bol-

lire con soluzione di barite svolge una sola molecola di ammoniaca, ossia metà

di quella corrispondente all'azoto che contieik'. e fornisce asi>artato di bario,

gr. 7,88 di sostanza tornirono gr. l,151:i di ammoniaca pari ad ammoniaca

per cento 14,61 invece di 14,0 corrispondenti alla metà dell'azoto contenutovi.

• L'acido aspartico che cosi si ottiene, cristallizza assai bene, ed è ottica-

mente inattivo ed identico a quello di Desaignes e Pasteur ed all' acido aspa-

racemico preparato recentemente dal prof, i'iiitti, mescolando a parti uguali-

i due acidi aspartici ottenuti dalle due asparigine attive.

- L'analisi ha dato i seguenti risultati:

trovato ciili'dlato per C, H; XOj

C 7o 35,80 3li,U9

H » 5,41 5,26

N >. 10,82 10,5:ì

• Questa trasformazione della nuova sostanza isomera della fumaram-

mide. le attribuisce con maggiore probal>ilil;'t. la prima delle seguenti tre

formole possibili in base alle trasformazioni da noi finora studiate:

I II III

CO CO . N H

,

CO . NH,

CH.NH, / CH. CH—
'nh

I

•

I

/

CHo i CHi CH, NH
'1

I 1 I

NH
\ \

CO CO' co — '

Questa prima formola rai)presenta l' immide aspartica non descritta finoi-a.

- Sotto questa ammissione abbiamo fatto agire 1' ammoniaca acquosa in

tubi chiusi a lOU" e. sulla sostanza, nel concetto di trasformarla in aspara-

gina. facendole assimilare in tal modo gli elementi di una molecola d' acqua.

Il risultato fu conforme all'aspettativa. Dopo alcune ore di riscaldamento

nelle condizioni accennate la sostanza è completamente trasformata, il rhe

si riconosce dall' essersi disciolta.

Evaporando il liquido, il residuo ac(|uista reazione acida, diventa scirop-

poso e contiene asparagina, nella separazione deUa quale riscontrammo da prin-

cipio delle ditticoltà. per essere essa accompagnata da un prodotto di reazione

acida, clie ne impedisce la facile cristallizzazione. 1/ aggiunta di alcool sino

a intorbidamento ci ha fatto dapprima superare la difficoltà incontrata, dando

luogo dopo qualche giorno alla formazione di un deposito cristallino, che

ricristallizzato una volta, si presenta con tutti i caratteri dell' asparagina. Più

facilmente però si riesce alla separazione di qutsta dallo sciroppo col pre-

cipitaru la soluzione acquosa con acetato basico di piombo, che elimina la
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sostanza acida accompagnaute l'asparagina. Il filtrato liberato dal piombo col-

r idrogeno solforato e convenientemente concentrato, deposita in breve cristalli

di asparagina. L' esame ottico della soluzione acquosa, come pure della solu-

zione ammoniacale assai più concentrata di questa, dimostrò che la sostanza

è inattiva. Essa come 1' asparagina naturale, contiene una molecola di acqua

di cristallizzazione, che perde a 100° e, e possiede la composizione:

C4 Hs N, O3 . H,0 .

gr. 1,042(3 di sostanza perdettero a 100° C. ; gr. 0.107G di acqua, corri-

spondenti a

12,03 per cento in luogo di 12

richiesti per una molecola di acqua su una di asparagina.

gr. 0,2426 di sostanza secca diedero gr. 0,3229 di COj e gr. 0,1374 di H2O.

I. gr. 0,1688 di sostanza secca diedero ce. 31,8 di azoto a 17° e 757"'™,o

di pressione.

II. gr. 0,1968 di sostanza diedero e. e. 37,6 di azoto a 20" e sotto 749"""

di pressione.

" Da cui si ha:

truvatii I. II. calcolato

C °/o 30,30 — 36,36

H V 6,29 — 6,06

N r, 21,77 21,52 21,37

« L' ingegnere Giuseppe La Valle dietro nostra preghiera si è assunto

r incarico di esaminare la sostanza cristallograficamente onde constatare se i

cristalli sono oloedrici se presentano emiedria, e ci ha comunicato quanto

segue :

t Questa asparagina si presenta in cristalli e cristallini nitidissimi e per-

ii fettamente trasparenti, terminati e completi. Da un rapido esame ho osser-

- vato che alcuni ben grossi cristalli ed altri molto piii piccoli presentano

- la combinazione (HO), (021), (001). Alcuni sono appiattiti secondo una

L coppia della (110), nel qual caso (juesta si presenta sti-iata tramoggiata

^ secondo i lati della faccia ; mentre 1' altra coppia è splendentissima. piana

. di aspetto simile alle facce delle altre forme. Altri cristalli pur avendo

-la medesima combinazione, sono appiattiti secondo la pinakoide (001) ed

- allora è questa che presentasi striata tramoggiata.

li Di cristalli con la suddetta combinazione ne ho osservati n. 14, e

. soli due con la combinazione (Uo), (021). Inoltre ho rinvenuto 4 cristalli.

« che mostrano la forma emiedrica k(iri) ossia ,s-/«/.s7/'o.s.sy/, ed un solo cri-

u stallo con k(lll) ossia destrossa ".

i. In una prossima comunicazione ritorneremo su questi fatti e sulle

sostanze che fanno oggetto delle ricerche esposte, e che abbiamo pure otte-

nute da altri materiali e con altre reazioni ».
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Geologia. — Inlonio al giurassico medio presso Taormina.

Nota ili'l (Jorrispoiitlonte 0. Skguenz.v.

(Questa Nota verrà inserita nel prossimo fascicolo.

Matematica. — Verbesserimgen md Zus(ìl:e :u den Bemer-

laingcn iiber die Laméschen Fimeliouen. Meninria del Socio straniero

L. SCHLAEKLI.

Qdesto lavoro verrà pnbblicato nei vuluiiii delle Memorie.

Matematica. — Sopra i sislemi doppiamente infiniti di raggi

(Congruente). Nula di linr.i Bianchi, prosoiitata dal Socio Dini.

- Le proprietà metriclie fondamentali dei sistemi x- di rette (con-

«jruenze), distrilmite con continuità nello spazio, sono stato stabilite da Kum-

mer nel 57" volume del Giornale di Creile ('). Ivi è dimostrato che sopra

ogni raggio (retta) del sistema, esistono due imnli Umili (sempre reali), ca-

ratterizzati dalla proprietà che entro il segmento, compreso fra di essi , ca-

dono tutti i piedi delle minime distanze di questo raggio dà raggi infinita-

mente vicini del sistema. Fra questi raggi, che circondano il raggio dato, ve

ne sono poi due e due soli (reali o immaginari), che, a meno d' infinitesimi

d'ordine superiore, lo incontrano ; i due punti d' incontro diconsi i fuochi del

raggio e le superficie luogo dei fuochi di tutti i raggi portano il nomo di

superficie focali del sisteuut. 11 segmento compreso fra i punti limiti e quello

compreso fra i fuochi hanno il medesimo punto medio e, se questi ultimi

sono reali, la prima distanza non è mai inferiore alla seconda.

- Oltre questi risultati generali, che valgono per tutte le congruenze,

non se ne conoscono, per quanto io so, altri che caratterizzino classi di con-

gruenze, notevoli per proprietà metriche speciali.

« Appartiene al genere di ricerche qui accennate la questione seguente :

" Esistono congruenze a fuochi reali, per le quali siano

costanti insieme e la distanza dei fuochi e quella dei punti

limiti':'

- A tale questiono risponde il teorema :

- Se in una congruenza a fuochi reali è costante = kla
distanza fra i duo fuochi ed è pur costan te -^ H (R^ k) la di-

stanza fra i ]iunti limiti, ambedue le su per ti e io focali della

congruenza sono a curvatura co -tante negativa ^^ — —

;

xSi"

l'I Allf/emi'iiie Theoric tler t/eradlinigen S'traìilemyslemc p. 1x9.
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« Le ricerche, relative alla trasformazione di Biicklund, da me svilup-

pate al § 9 della Memoria : Sopra i siatemi tri-pli ortogonali di Weiagar-

tcii ('), assicurauo poi la effettiva esistenza di queste speciali congruenze e

ne fissano il grado di arbitrarietà.

« Da queste ricerche risulta infatti che:

Data ad arbitrio una superficie S a curvatura costante ne-

gativa = — —, , e fissata la costante k^R, esistono sempre x'

congruenze della specie voluta, che hanno a superficie

focale comune la s u p e r fi e i e S.

« L'ef fé ttivadeterm inazione di queste congruenze di-

pende dalla integrazione di una equazione differenziale di

Riccati. Mi propongo di ritornare fra breve sulle proprietà di queste con-

gruenze, sviluppando insieme i calcoli che mi hanno condotto ai risultati

qui enunciati -.

Matematica — Cuatriuione di miooe espressloiù. aiiaUlicke atte

a rappresentare finmoid con un numero infinito di punti singolari

.

Nota di S. PiNCriERLE, presentata dal Socio Dini.

T.

al. — Sia una funiione razionale di due varial)ili :

il cui denominatore sia di grado p in ,c ed //, cil il numeratore sia di grado

inferiore. Si può sviluppare questa funzione in serie di potenze di -
, e se

si indica con Ov. un campo del piano ,<, per i punti del quale tutte le radici

dell' equazione :

(2) /(^,y) =
siano minori di A in valore assoluto, sarà :

11=

per ogni valore di ,c comproso in Cx e per ogni valore di // tale che sia

l,y|>^-

» 2. — I coefficienti A„ (,/) della serie (3) sono funzioni razionali di x,

infinite nei punti o, , o, , ... (Vj, , radici dell'equazione:

/•(.r,a=) = 0.

(') .VniKili di iiiatfinatici. Sevie 2», t. XIII, p. 177.
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Essi soddisfano ad una relazione ricorrente (equazione alle differenze finite a

coefficienti costanti). Infine, se /i è un numero positivo qualunque maggiore

di A ed M è il limite suporioro dei valori di A (,(•, y) per x in C\ e per

( //)
>. ^ 1 . si ha :

(4)
I

A„(.r) km;..".

1. 3. — Consideriamo ora 1" espressione :

dove r integrazione è estesa ad una circonferenza di centro o e di raggio q,

e dove (f (//) è una funzione uniforme singolare nel solo punto ij = u esterno

al cerchio o. e nulla all'infinito.

« La funzione <f {y) ammette le due espressioni
:"

,1=0 v./ /

valida in tutto il piano, e

ac

valida in un cerchio di centro o e di raggio
|
«

|

.

» Se :c è preso entro il campo Cp, si può sostituire nella (.5) ad A(.f.//)

la sua espressione (3), e per tali valori di a-, si avrà per A. {(j) lo sviluppo

convergente uniformemente :

H=0
f

ma Q essendo soggetto alla sola condizione di essere minore di
(
«

i

, ne risulta

che la serie del secondo membro della (8) converge uniformemente in tutln

il campo C|»i

.

" D' altra parte, si ha per il teorema di Cauchy :

(oì A(^)=-yj;
,1=0

e. y A (,/,")

e qui, siccome il sistema (c„) è ologene e la serie

converge per valori di
\

ij — «
|
suflicientemente piccoli, e per ogni valore di x

che non sia radice dell' equazione

(1") /(^,«) = U,

Rendiconti. 1887, Vol. m, 1" Sem. 17



— 372 —
ne segue che la serie del secondo membro della (9) converge uniformemente

in tutto il piano, tolti i 'p punti radici dell' equazione (10).

«La serie (0) rappresenta dunque una funzione analitica

ino no (iena uniforme, regolare in tutto il piano eccettuati i

punti radici dell'equazione (10), e che ammette nel campo Cp
l'espressione analitica (5) e nel campo C^^r^ l'espressione (8).

- Questa funzione verrà designata in ciò che segue con A. (y), nell' intero

campo della sua validità.

« 4. — Se
(f {//) è una funzione trascendente intera

la serie

converge in tutto il piano, eccettuati i punti o,, 02, — Op.

II.

a 5. — Abbiasi ora un sistema di punti :

(11) «1, «2, •.- «•-

tali che sia :

0<?<1 «1 i^l «s i^i«3|,
e

lim a., ^ ce .

n Fondandosi sulle considerazioni clie precedono, si riesce senza difficoltà

a costruire espressioni analitiche che rappresentano funzioni monogene ed uni-

formi che sono singolari nei punti radici delle equazioni

/(.i-,«.,) = 0, (1=1,2,3, x).

« G. — A quest' effetto, sia (f (//) una funzione analitica uniforme, sin-

golare nei punti del sistema (11) rispettivamente come le funzioni

<-((7^)=Ì(f=^) '

e sia entro il cerchio
| «v |

:

« 11 teorema dui Miltag-Leffer e' insegna a dare a questa funzione la forma

(13) ,;(y) =y F„(y) + H(//Ì.
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dove H (//) è una fnuzione trascendente intera, e

^•^
' il--*»

^r interi tn-, sono scelti, come è noto, in modo clic per

y <ff<l

sia

(14)

00

Y k-..ny" <^.-

dove le f; sono quantità positive tali che ^t-, sia convergente.

- Preso jc nel campo Cf . si formi 1' espressione

(15) A.((f)= \
A.(,i;i/)(f{i/)dì/,

che si può anche scrivere

(16) ^ (9>) = > r A (.r, //) F, {,j)d!j+ f A (.<, y) R{>j)(hi ,

ed anche sviluppare in serie convergente uniformemente

(17)' Mf)==^G„-^n{x)
in tutto il campo C|a,i.

i 7. — Le espressioni precedenti (15)..(17) non ci rappresentano la fun-

zione monogena A^((f) che nel campo Cj o nel campo C^a,,; per vedere

come si continui questa funzione nel rimanente piano, si deve esaminare la serie

(18)

ao

^ A(F.,)+ A(H)

t Perciò, essendo / un numero positivo arbitrariamente grande, sia preso .{

nel campo C>. . Si troverà sempre un valitre ,« dell' indice ) tale clic, ff

avendo un valore arbitrario <C 1 • ma fisso (!^ precedente), sia :

- Si spezzi allora la serie (18) in :

>_A.(F,)+ >_A(F,) + A(H).

- La prima parte non è altro che la somma di un numero finito di fun-

zioni analitiche quali si sono trovate al ì; 3. ed è quindi una funzione uni-

fomie singolare solo nei punti radici delle equazioni :

/(..,«.) = (). (i= 1,2. 3, .../(— 1).
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« La terza parte è una funzione di quelle indicate a § 4, ed è singolare

solo nei punti o,, 02,...0p.

« Kimaue da studiare la somma

(19)

a;__

y A(F.)

e Ognuna delle funzioni A(F.,) comprese in questa somma, si può rap-

presentare in tutto il campo C^rt^ , ed a fortiori nel campo Cx, mediante

la serie convergente uniformemente :

co

^ /.,,„ A. (.<)

Preso dunque un numci-o positivo /, tale che sia

A < /i <ff
I

CI,,,
I

,

sarà per la (4)

:

<M y/.v,,/,",
i,iv+ l

e quindi, per la (14) :

PO

yA(F.) <My

^ Con ciò è dimostrata la convergenza assoluta ed uniforme della serie (10)

in tutto il campo C\.
>. Da cui risulta che la A((/) è una funzione analitica,

monogena, uniforme, regolare in tutto il piano, meno i pirnti

radici delle equazioni:

/(./.•,«,)=-0, (.=1,2, ...co),

e questa funzione è rappresentata nel campo Cp dall' inte-

grale (15), e nel campo C|a,i dalla serie (17).

a 8. — A ciò che precede possiamo aggiungere le seguenti osservazioni:

1°) Le singolarità della funzione A. (cf) nei punti radici di /(.y,«v)=0

sono caratterizzate <la quelle delle funzioni

^ 7)"A(.<', f^)

2") Le funzioni analitiche rappresentate dagl' integrali definiti (15)

in campi diversi da Cp, si dedncouo senza difficoltà da A.{(f) mediante

r applicazione del teorema dell' Hermite.

3°) È da notare che le singolarità di A.(</) dipendono come numero

e specie da quelle di q, mentre la loro distribuzione nel piano dipende dalle

singolarità di A (.r, //).
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4") Sarebbe facile generalizzare i risultati ottenuti, per il caso che

la l'unzione y(//) sia singolare nei punti di m sistema numerabile qualunque,

seguendo una via analoga a quella tenuta dal Mittag-Lelier nella sua celebre

Memoria.

- Sarebbe pur facile generalizzare anche la natura della funzione A.{x, y).

h") Se il centro del cerchio d' integrazione fosse in un punto qua-

luu(|UO //„ del piano //. e si fosse partiti dalbi sviluppo

X{u;ij) y Asr'i:^

analogo a (8). per una stessa funzione A(y) si sarelibero travati diversi svi-

luppi in serie

l/.-„A,.(.r), leAi?'Cr),

e si vedrebbe facilmente che questi sviluppi hanno la proprietà (// codliauarsi

l'itiw co/I' altro, come avviene dei vari sviluppi in serie di Mae-Laurin

npparleiieali ad mia stessa ftinsione ; talché la coiitinuasione analitica di

itila funzione è attuabile non solo sugli sviluppi in serie di potente, ma

SII svariatissime altre forme di svUuj^in^-

PRESENTAZ[(ÌNE DI LIBRI

Il Segretario Tommasi-Crudeli presenta le pubblicazioni giunte in dono,

segnalando fra esse una Memoria del Corrispondente G. Lorenzoni intito-

lata:. 6'«//a equazione dilfercasiale del molo di un j)endolo fisico, il cui

anse di sospensione muovesi rimanendo piarallelo a sé stesso, ed un fasci-

colo della Bibliolheca Mathematica inviato dal prof. Enestròm.

Presenta anche una raccolta di pubblicazioni fatte in occasione dell' an-

niversario del 5" centenario dell'Università di Heidelberg.

Il Socio Betocchi presenta una pubblicazione colle parole seguenti:

. 11 distinto ingegnere del corpo dei ponti e strade del Belgio, cav.

Nyssens-Hai-t, applicando molto ingegnosamente la teoria dei sifoni, ha riso-

luto in modo elegante e pratico un problema di grandissima importanza

neir idi-aulica pratica ^ il passaggio cioè di una barca da tin tronco su-

periore di un canale o conche a quello inferiore, o viceversa, sensa con-

sumo di acqua ".

. k noto che una delle grandi difficoltà che s'incontrano nell'apertura

di un canale d'interna navigazione, a conche o sostegni, consiste nel procu-

rarsi la quantità di acqua occorrente pel suo esercizio : quantità che, a parte

il consumo per assorbimento e per evaporazione, è tanto m^giore quanto
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maggiore è il numero delle barche che debbono percorrere il canale ed il

numero delle conche o .sostegni interpolati nel canale stesso.

K I più distinti ingegneri idraulici si sono occupati del problema di

sopprimere questo consumo : e parecchi hanno proposto diversi ingognosi sistemi,

i quali se riescono a diminuirlo, non giungono mai a toglierlo interamente.

« L' illustre ingegnere M'' de Bétancourt nel principio del secolo attuale,

traendo profitto delle proprietà dei vasi comunicanti, accennò un sistema che

avrebbe potuto eliminare detto consumo. Ma questo sistema, esatto in teoria,

è però poco punto pratico.

^ Il eh. ingegnere Nvssens-Hart mettendo a contributo i progressi fatti

dalla meccanica, e riprendendo sott' altro aspetto la idea di Bétancourt, ha

risoluto il problema in modo veramente pratico. Ed io mi reputo fortunato

di presentare a questa K. Accademia la e.sposizionp del congegno ideato da

questo distinto ingegnere -.

MEMORIE
DA SOTTOPOKSl AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

G. G. Geros.ì ed E. Mai. Ricerca sul massimo di densità dei miscugli

delle sohaioni saline corrispondenti, preceduta da una verifica del valor

massimo di densità dell'acqi'a distillata. Memoria presentata dal Socio Cax-

TONi, il quale l'accompagna colla notizia seguente:

li Questo lavoro, eseguito con molta diligenza nel laboratorio di fisica

della Università pavese, mi par degno di qualche considerazione, anche per-

chè i detti sperimentatori, avendo riconosciuto che. par i suindicati miscugli,

la legge delle variazioni nelle rispettive loro densità, fra 0" e 6" C, riusciva

rappresentata da curve grafiche, abbastanza conformi, almeno per rispetto

all' esistenza d'un massimo di densità, a quella comunemente ritenuta quale

rappresentatrice delle analoghe variazioni nella densità dell'acqua pm-a entro

i predetti limiti di temperatura, essi si credettero in obbligo di ripetere,

colle più scrupolose cure e cautele, la ricerca del valore del massimo di den-

sità dell' acqua distillata.

« E ciò non senza ragione , dappoiché uno studio del dott. F. Bonetti

(Transunti dell' Accademia dei Lincei, 1884), che pur sembrava essere stato

condotto con molta circospezione in ogni sua parte, aveva poste in dubbio

le risultanze di tante e ben note ricerche di abili sperimentatori francesi e

tedeschi, non che del compianto nostro Rossetti.

t Ora la prima parte della Memoria dei signori Gerosa e Mai, riguarda

appunto ima verifica su codesta ricerca, e con essa si trova, per le varia-

zioni nella densità dell' acqua fra 0" ed 8° C, una serie di valori, molto

prossima a quella rappresentata dalle tavole Rossetti ».
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RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio STRfKVER. a noiuo anche del Socio Canxizzako, legge una

Kelazione sulla Memoria del dott. E. Artini intitolata: Contribiuione alla

mineralogia del Vicentino, concludjndo col proporre linserzione della Me-

moria negli Atti accademici.

Le conclusioni della Commissione, messe ai voti dal Presidente, sono

approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Tommasi-Crudeli dà comunicazione di un programma di

concorso bandito dall'Accademia d'agricoltura, arti e commercio di Verona,

sul tema seguente:

I. Premctti-re un completo studio Bacteriolo-jico della Provincia di Verona; riassu-

mere le scoperte più importanti di tale scienza nit'li ultimi anni, ed indagare quale in-

liuenza potranno esercitare coteste scoperte suH'ai-T'Cultura e sulla igiene degli anim.ili

domestici e dell'uomo.

n. Esaminare: a) Le acquo potabili ed irrigatorie della Provincia: b) L'aria, e jdii

s|K'CÌalnK'ntc quella delle regioni soggette a malattie nùasmatiche e contagiose; r^ Il suolo,

avuto riguardo all'azione dell'acqua di fogna, di sei>oltura, ed altro.

III. Provare lo studio eseguito presentando i iireparati fatti allo scopo, e specialmente

le colture, con tutte le indicazioni per un eventual'/ controllo.

Tempo utile: 31 dicembre 1889. — Premio: liie it. 1000. più una me-

daglia d'oro del valore di L. 300.

CORRISPONDENZA

Il Segretario Tom.m.asi-Crudeli dà conto della corrispondenza relativa al

cambio degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute :

La li. Accademia palermitana di scienze, lettere e belle arti ; la So-

cietà Reale di Londra; la R. Società zoologica di Amsterdam; la Società

tilosotìca di Cambridge : la Società degl' iniregneri civili di Londra :
1' Uni-

versità di Glasgow
; r Università di Oiford : il R. Osservatorio di Greenwich :

l'Ossenatorio di Aberdeen: il Museo di zoologia comparata di Cambridge
Mass. : r Istituto Teyler di Hariem; il Comitato geologico russo di Pietroburgo.

Annunciano l' invio delle loro pubblicazioni :

11 Ministero delle Finanze; il Muse» nazionale di Rio de Janeiro: la

R. Scuola Normale superiore di Pisa; l'Università di Heidelberg; il Comi-
tato geologico di Washington.

C. T-C.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEJ

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del lò mmjfjlo 1887.

G. FioRELLi Vice-Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Archeologia — Il Socio Fiorelli presentii il fascicolo delle

Notbie sulle scoperte di antichità jier Io scorso mese di aprile, e

lo accompagna con la Nota seguente :

". Dalla Regione IX {LifjKria) «i ebbero rapporti circa nuovi scavi nella

necropoli di Albiiitmilium j e circa nuove iscrizioni latine sepolcrali quivi

rinvenute. Un' altra iscrizione simile fu rimessa in luce nella Regione X {Ve-

iietia) nel teiTitorio dell' antica AUiiiura.

' Come per lo passato, diede copioso materiale antiquario la Regione VII

(Jilrti/'ia). Quivi si fecero scavi in Firenze, nella piazza del Mercato vecchio.

e vi si riconobbero avanzi di età romana. Fm-ono aggiunti al Museo etrasco

fiorentino alcuni bronzi scoperti presso /,'/'sc/l(ie, e fittili con scrittura etrusca.

rinvenuti nel territorio di Dicomano; e vennero ripigliate le indagini nella

necropoli di Vetulonia, le quali tin dal principio diedero ottimi frutti, come

si lileva dalle informazioni sommarie finora avute. Appartiene alla regione

stessa un nuovo rapporto sopra le terrecotte ornamentali e votive, scoperte

presso un altro edificio stesso in Civita Castellana, sede dell' antica Faleria.

' Xel suolo urbano (Regione 1) si rimisero allaperto numerose iscrizioni

Rendiconti. 1887, Vol. IU, 1" Sem. 48
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sepolcrali. Appartengono nel maggior numero alla necropoli tra la porta Pin-

ciana e la Salaria, donde negli ultimi mesi varie centinaia di titoli funebri

si raccolsero. A sinistra poi della via Labieana, presso l' ex-monastero de' ss. Pietro

e Marcellino, si trovò un grande mm-aglione di fondamento, quasi tutto for-

mato con sculture mannoree, spezzate per farne materiale di costruzione. Vi si

trassero circa venti teste di statue, alcune di proporzioni quasi colossali, e

molti pezzi di decorazione architettonica. Sommamente importante è un fram-

mento epigrafico, relativo al culto di Giove Beheleparo, divinità peregrina che

ci fu rivelata nel decorso anno da una lapide rinvenuta nella Caserma degli

Equiti Singolari. Il nuovo frammento, comunicato dal prof. P. Leopoldo

de Feis, fu rinvenuto sulla via Portuense.

» Essendo state continuate le indagini nell'area del tempio di Ercole

Vincitore in Tivoli, se ne ottennero sette nuovi monumenti scritti, importanti

per menzione di persone già note per altri titoli o per memorie classiche. Si

ebbe una nuova iscrizione latina dal lenimento di Baia ; e si riunirono molte

notizie intorno ad antichità presso Gragnano, dove tornarono a luce statue

marmoree, ed avanzi di un edificio, che subì la stessa sorte della vicina Stabia,

nella tremenda conflagrazione vesuviana dell'anno 79 dell'era nostra.

t Nella Regione V (Piceiium) si ebbe la scoperta di un bellissimo elmo

di bronzo nel comune di Fermo, elmo che per forma e decorazione si rasso-

miglia a quelli, che si rinvennero nei sepolcreti antichissimi di Corneto-Tar-

quinia. Si ebbero pure notizie intorno ad una tomba romana dei bassi tempi,

esplorata nel comune di Ripe San Giuesio, la quale restituì im bel monile

di oro, con \m tubetto, entro cui era involta ima lamina di oro con finissime

leggende graffite di carattere imprecatorio.

a Nella Regione IV meritano primieramente essere ricordate alune iscri-

zioni, rimesse in luce in S. Metrici Calooiia, presso Chieti, nei Marrucini,

nei beni del signor De Ritis. Dovevano esse appartenere a tombe suntuose

del primo secolo dell'impero, come si argomenta dalla forma delle lettere e

dal gusto degli ornati. Coi nuovi rinvenimenti si completa un titolo, di cui

im solo frammento fu edito nello scorso anno, e si ha una iscrizione nuova

con buone speranze di prossimi trovamenti. Pel territorio dei Pelgini poi

abbiamo una nuova lapide con im monito stradale, e varie notizie topogra-

fiche, raccolte per le solite ciu-e del solerte prof. De Nino.

" Chiudono la serie alcune note sopra l' iscrizione di s. Nicola Manfi.-edi.

nell'agro degli Irpini (Regione II) ; altre intorno a varie tombe riconosciute

nel territorio di Eboli (Regione III) ed a resti di antiche fabbriche nell'agro

di Nicotera ; finalmente vi si legge im rapporto intorno ad una tomba, recente-

mente aperta nella necropoli di Cagliari ».
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PalGtnolojjia. — Cause dello se'lappo della ceramica nella

prima età del ferro. Coiumiicazione preliminare del Corrispondente

li. PlOORINI.

^ Il Socio Pi^rorini, riserbandosi di trattare più estesamente la quistione

in imo speciale lavoro, riassmue i risultati di talimi suoi studi sulle cause

per le quali le stoviglie italiche della prima età del ferro, periodo detto di

N'illanova, sono spesso differentissime da quelle delle terremare dell'età del

lironzo, nulla ostante si debba ritenere che le terremare e le necropoli del

tipo di Villanova attestino il medesimo popolo in due diversi stadi di civiltà.

' La causa principale dello sviluppo che ebbe la ceramica nel periodo

di Villanova, dice il Socio Pigorini, sta in questo, che dagl'Italici si prese

allora a riprodurre in argilla vasi ed altri oggetti, in quel punto importati

nella Penisola per le vie del mare, i quali erano fabbricati di lamina di

l)i-onzo, congiunta non colla saldatura ma con chiodetti, e avevano decorazione

geometrica eseguita a cesello. Fu già notato da altri che del periodo di 'Villa-

uova esistono stoviglie di forme simili a taluni vasi di lamina, ma in pari

tempo si ritenne che l'esemplare di lamina fosse posteriore a quello corri-

s[)ondente di argilla. 'Vari fatti dimostrano che ciò non è ammissibile. Nelle

tombe più antiche Tarquiuiesi il pileo e l'elmo cristato di lamina {Not. degli,

scafi, 1881, tav. "V, 18, 23; 1882, tav. XllI, 8), di tecnica e tipo stranieri,

appariscono insieme colla riproduzione fìttile di fabbrica locale. In Bologna

le cos'i dette salsiere o saliere., non diverse per l'arte e la materia dai ricor-

dati pileo ed elmo (Gozzadini, Scavi archeol. Anioaldi- Veli, ta,\. Ylll, 1),

son contemporanee di altre di terra cotta fabbricate nel paese, ecc. Non pos-

sono essere che riproduzioni fìttili di vasi dì lamina, non ancora trovati, la

coppa arcaica felsinea con pendagli di catenelle pur esse di terra (Brizio,

Moii arch. della prov. di Bologna, tav. XII, 12), la piccola cista a cordoni

di terracotta con lunghi ed esìlissimi piedi rinvenuta in Este (Soranzo, Scavi

>• scop. nei pod. Na:ari di Este, tav. I, h), ecc. E procedendo di compara-

zione in comparazione riesce facile di comprendere come le situle, le ciste a

cx)rdoni, le capeduncole. le coppe, i piattelli ecc. di argilla che escono dalle

tombe del periodo di Villanova, non sieno che la riproduzione di vasi fatti

di lamina, dei quali apparvero gli esemplari in vari cimiteri del periodo

stesso ora in Italia, ora al di là delle Alpi, come ad es. in Hallstatt (Sacken.

Das Grabf. von Hallstatt, tav. XX, XXII, XXIII, XXIV).

" Coloro che importavano simili oggetti dì lamina in Italia, da dove poi

si diffondevano nel rimanente dell' Eiu-opa. non potevano essere che quelli stessi

che vi introducevano l'avorio, il vetro ecc. (prodotti i quali in Italia compa-

riscono insieme), cioè i Fenicii o i Cartaginesi. Con ciò peraltro non deve

escludersi che taluni artisti orientali non si fossero stabiliti nella Penisola
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per esercitarvi l'ai-te loro, fabbricandovi forse anclie talvolta vasi di lamina

di particolari forme ricercate dagl'Italici, come sarebbe l'ossuario della foggia

di quello caratteristico di Villanova, tipo nato senza dubbio in Italia. Si

lianno di tali ossuari di lamina di Tarquinia {Nat. degli, scavi, 1882,

tav. XII, 14) e di altri luoghi. Se poi piìi tardi gl'Italici imparassero ad

esercitare essi stessi una simile industria di origine orientale, non è ben

chiaro quantunque in vasi di lamina, per la tecnica simili ai più antichi

ma senza dubbio di età meno remota, si abbiano scene le quali pare ripro-

ducano usi e costumi locali. Sopra di ciò il Socio Pigorini non si diffonde,

non essendo richiesto dall'oggetto particolare delle sue ricerche.

^ Chiude la sua comunicazione notando che nel nostro paese aumentano

ogni giorno le scoperte relative all'antica civiltà degl'Italici, ma che gli

studiosi non possono averne profitto per mancanza di illustrazioni. Richia-

mando alla memoria ima proposta da lui già fatta anni sono, esprime il voto

che il Ministero della pubblica istruzione, o l'Accademia, o tutti e due insieme

imprendano la pubblicazione di Atlanti J'aletaologici, nei quali siano date

le figure degli oggetti onde si compone ciascuno dei vari gruppi ben deter-

minati del nostro materiale archeologico primitivo, formando così il Corpo

lidie antichità italiche '.

Geologia. — Intorno al Giurassico medio {Dogger) presso Taor-

mina. Nota I. <lel Corrispondente G. Seguenz.\.

« In due Note successive presentate alla nostra R. Accademia, luna nella

seduta del 9 gennaio scorso (') e l'altra in quella del 6 mai'zo ultimo (-) pro-

posimi di far conoscere due importanti membri del Giiu'assico medio di Taor-

mina, nell'intento di richiamare l'attenzione degli onorevoli Colleghi e dei

cultori della stratigrafia del Giurassico su due lembi affatto sconosciuti; e per

quanto limitati nella loro estenzione, altrettanto rimarchevoli per le faune che

li caratterizzano, essendo l'uno il rappresentante del vero Baioeiano, nel ri-

stretto senso attribuito oggi a tale piano, colle Ammoniti che lo caratteriz-

zano nel bacino anglo-francese e quindi spettante al Dogger inferiore ; e l'altro

rappresentante il Dogger superiore caratterizzato da una distinta fauna di Bra-

chiopodi. le cui specie più comuni sono proprie degli sti-ati che formano il

Dogger superiore nelle Alpi di Klaus presso Halstadt. Questo contradistinto

quindi da uua fauna propria della Provincia mediterranea dei periodi giuras-

sici e già nota in vari luoghi d'Italia, quello invece determinato da-una fauna

Cj Gli strati, con Rhynconella Berchta Oppel presso Taormina (Rendiconti

ilella i;. Accademia dei Lincei gennaio, 1887).

{•) I calcari con Stephanoceras {Sphaeroceras) Brongniartii (Sow.)

presso Taormina (Rend. R. Accad. Lincei marzo, 1887).
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(li Cefalopodi poco conosciuta in Italia e nella regione mediterranea tutta e

propria invece dell'Europa media (M.

k Nel descrivere questi due lemlii del Giurassico medio, pm- indicando

che furono da me trovati al Capo S. Andrea, nulla ho detto del modo di loro

giacimento, delle rocce colle quali si connettono, riservandomi di esporre più

tardi i rapporti reciproci, che legano tra loro e colle varie rocce della con-

trada questi due importanti membri del /)oi/ger; e proponendomi benanco di

descrivere tosto taluni altri strati o zone, che vanno comprese nel Giurassico

medio e tendono a completai-ne la serie, nonché esaminare per minuto le faune,

illustrandole con cura.

8 Con questa mia terza e breve scritta io non intendo certamente esporre

in esteso tutto quanto mi sono proposto di studiare ampiamente, ma riman-

dando a speciali monografie paleontologiche lo studio e l'illustrazione delle

faune, esporrò qui i risultamenti sommari delle mie ricerche stratigrafiche.

la successione cronologica delle rocce e tutti i fatti principali relativi al Iiogger

del Capo S. Andrea, raffrontando tale serie con quella del Selina. da me pre-

cedentemente descritta (-).

- Ma un tale compito non può assumersi senza far precedere una descri-

zione sommaria della contrada e quindi accompagnarla duno sguardo generale

sull'ordinamento stratigrafico e sulla tettonica di quelle rocce. Muoverò quindi

dalla descrizione topografica del Capo S. Andrea.

I.

- 1. Il capo S. Andrea è un promontorio che sporge elevato e ripido

poco lungi a nord-est del Capo di Taormina, nella provincia messinese : esso

ha forma irregolarmente poligonale, con antioli sporgenti, acuti e rotondati

ed altri rientranti; la sua porzione più avanzata ha forma trasversalmente

allargata ed irregolarmente quadi-angolare, con im notevole sperone acuminato,

che originandosi sul lato volto a settentrione, si protende dii-etto verso nord

e si oppone ad una porzione meridionale rotondato-angolosa. Questa porzione

estrema fonua la parte principale di quel capo.

" L'altra parte si allunga in forma relativamente stretta insino all'ori-

gine di quel promontorio, e come flessuosa, per due seni abbastanza profondi.

(') Nella precedente Nota in cui trattai del Baioeiann. ricordai a pag. 194 gli strati

di Monte Ghelpa. la bella fauna dei quali venne descritta dal march. Antonio De Gregorio,

.'.iccome quelli che racchiudono nella provincia mediterranea, una fauna che ha maggiore

affinità con quella da me trovata al Capo S. Andrea ; ma un esame più esteso mi ha

edotto, che in Provenza e nelle Alpi marittime il Baiociano racchiude varie importanti

specie di quelle da me ricordate nella fauna scoperta al Capo S. Andrea.

(') H Lias superiore ed il Dogger presso Taormina. (Il Xatur.'ilista siciliano 1886).

—

Gli strati con Posidonomya alpina Gras, nella serie giurassica del Taorminese

fBollett. della Società geologica italiana, 1887).
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che disposti alquanto obliquamente ai due lati determinano il notato restrin-

gimento e la flessuosità.

« 2. Elevato abbastanza sul livello del mare quel capo offre due prin-

cipali rialzi, che s'inalzano pressoché al medesimo livello, l'imo che si estolle

presso la Chiesa dal lato sud in forma piramidale e l'altro coi iìanchi molto

acclivi, appianato alla sommità si eleva nella porzione ristretta all'origine del

promontorio e viene chiamato Tondo dei Pagliari.

« Lungo quasi mezzo chilometro il Capo S. Andrea ha una larghezza

massima di quattrocento metri, che si riduce a centocinquanta circa in talmii

punti presso l'origine.

» La sua altezza presso la Chiesa è di .56,5 metri nella spianata intorno,

nel rialzo maggiore raggiunge i 69,5 metri ; vicino la portella dei Carrubbi è

50,8 metri; presso l'origine il punto più elevato è di metri 60,8 al Tondo dei

Pagliari.

n 8. Rintracciata la costituzione stratigralico-litologica di quel promon-

torio, riesce agevole rendersi ragione dell'origine della sua attuale forma.

K Una massa così variata di rocce stratificate, quali sono quelle che

costituiscono il Capo S. Andrea, non può certamente raggiungere la fonua

di promontorio coi fianchi acclivi, con depressioni e prominenze sulle quali

(la ogni lato si scorge l' interruzione degli strati, senza che vi abbia agito

ed energicamente l'azione denudatrice; la quale al certo vi trovò preparato

il terreno nelle numerose fratture, nei dislivelli originati dagli spostamenti,

nell'interposizione di strati più erodibili in mezzo a quelli più resistenti.

" È per questo al certo che vediamo oggi sorgere isolato e disgiunto

dalle circonvicine contrade il Capo S. Andrea; lo studio dei terreni circo-

stanti lo comprova evidentemente.

u II promontorio di Castelluccio coi suoi andirivieni e con un braccio

che si rivolge verso S. Andrea, e par voglia congiungersi collo sperone set-

tentrionale, addita come la erosione operata dalle onde marine ha ingenerato

(juella disgiunzione. Del resto Castelluccio è una incompleta ma fedelissima

ripetizione, anzi dii'ci meglio, continuazione della serie stratigrafica del Capo

S. Andrea.

tt Dicasi lo stesso delle masse rocciose che sorgono a mezzogiorno. E quivi

un isolotto e poi il Capo di Taormina e le rocce di entrambi non man-

cano a S. Andrea, dove si continuano gli strati medesimi oggi distrutti per

opera della denudazione.

K 4. Facendo poi la debita parte a ciascuna causa o circostanza, che

intervenne nel modellare il Capo S. Andrea, e specialmente mettendo nei reci-

proci rapporti l'azione denudatrice colla resistenza varia delle rocce a norma

della loro natura, costituzione, posizione ed altro, si perviene agevolmente ad

indagare le ragioni delle confonnazioni attuali di quelle rocce e delle acci-

dentalità varie che s'incontrano su quel suolo.
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^ Ir'irtatte considerazioni relative alla forma, ed in conne^sioue colla na-

tura del materiale roccioso, m' induce a diviilere in tre porzioni tutto il Capo

S. Andrea, ciie si succedono in ordine alla sua lunghezza. La porzione estrema.

che è la più estesa, molto larga e che forma la parte principale di quel pro-

montorio la dirò imrte frontale ; la porzione minore, la piìi ristretta e de-

pressa, che succede alla precedente la denominerò juirte media ; la porzione

che costituisce l'origine del Capo, e che quantunque ristretta si eleva molto.

la dirò parte mteraa.

- 5. La conformazione del Capo S. Andrea pertanto trova sua facile

interpretazione nella trasversale disposizione degli strati che lo costituiscono.

e nel vario grado di loro resistenza all'azinne denudatrice.

. Difatti la parte frontale o estrema formata da un' associazione varia

e ben complicata di calcari compatti e cristallini, resistendo meglio del resto

agli agenti denudatori si offre elevata, prominente e sporge molto ai lati nel

senso della stratitìcazione, costituendo così la parte piìi larga del capo.

» La parte media invece è la più stretta, la più depressa, quasi man-

cante d' ima porzione appianata e fiancheggiata da due profondi seni disposti

obliquamente, in direzione dei quali rispondono due depressioni, quasi due

burroni di cui il meridionale è molto più distinto e profondo, che dalla spiaggia

ascendono sino in alto e si corrispondono. Tale conformazione trova piena ra-

gione nella natura tenera e perciò molto erodibile, degli schisti marnosi, che

formano la parte media del Capo S. Andrea.

> La parte interna poi dalla sua origine si eleva gradatamente per costi-

tuire una porzione alta ed appianata detta Fondo dei Pagliari, che ha i fianchi

verticali in alto e molto acclivi in basso. Questa porzione tonnata da marne, da

schisti calcarei e marnosi, che passano gradatamente a calcari compatti, decade

pel disfacimento della porzione schistosa e marnosa, che lascia così sporgere

le rocce più resistenti, che si staccano rotolando giù sino alla spiaggia, la

quale trovasi perciò ingombra sopra ambi i lati da un accumulo di grossi

massi calcarei, che si estende ancora più abbondante ai fianchi della parte

media del capo, dove gli schisti doveano essere sormontati altra volta dai

calcali medesimi della parte interna, ma che oggi mancano affatto, restan-

done quali testimoni gli accumuli di grossi massi che ingombrano la spiaggia.

Non v'ha dubbio che parte di quei grossi massi poterono originarsi pressoché

sul luogo dove oggi li troviamo pel disfacimento e corrosione di rocce e di

strati che anco ivi si stendevano, come si argomenta dalla continuazione delle

rocce medesime insino a Castelluccio. Tutto ciò dimostra ad evidenza che

il fenomeno si compie lentamente sin da tempi assai lontani. Che sia realmente

così viene a confermarlo anco il fatto che molti di quei massi trovansi in un

deposito ghiaioso, cementato, emerso, che si stende sulla spiaggia settentrionale.

« 6. Due piani principali di frattura e di spostamento, oltre i moltis-

simi di minore importanza, interrompono la continuità degli strati molto
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vari di cui è costituita quella massa rocciosa ; l'uno dii"etto quasi da nord-est a

sud-ovest con una pendenza media di 60" nord-ovest, disgiunge completa-

mente, alla distanza di circa 60 metri dalla rotabile, le rocce del capo da

quelle delle colline che dominano quest'ultima, le quali formate di fillade

paleozoica, questa si estende uniformemente sino al di qua della frattura;

l'altro pressoché verticale e diretto circa da oriente ad occidente disgiunge

gli strati su cui sorge la chiesa da quella porzione a mezzogiorno, che si

estolle al di sopra della spianata. Probabilmente anco la porzione bassa dello

sperone settentrionale è stata disgiunta dalla parte elevata da un terzo spo-

stamento.

IL

» 7. È notevole la semplicità di costituzione offerta dal Capo S. Andrea

a chi si fa per esaminare sommariamente quelle rocce. Difatti a prima giunta

si offre una regolarissima serie di strati diretti cii'ca da nord a sud pendenti

ad ovest e tanto meno inclinati quanto piìi recenti
;
quindi 1' ordinamento

tettonico procede dall'estrema fronte verso l'interno; ma allorquando si stu-

diano quegli strati in tutti i loro dettagli, e nelle distinzioni suggerite dalla

natm-a dei fossili e da altri argomenti, allorquando si vuole penetrare vera-

mente nella conoscenza completa, pienissima di tutto quanto forma il Capo

S. Andrea, e formarsi chiara idea di tutte le epoche e i periodi geologici che

vi sono rappresentati e dei materiali inorganici ed organici che spettano a

ciascun periodo, si accorgerà facilmente che la complicazione va crescendo

grado grado col reiterare le ricerche e si sarà condotti quasi senza avveder-

sene alla conclusione opposta a quella dalla quale si parti, bisognerà in

fine che si riconosca nel capo S. Andrea a/ia comidereuole ed importante

complicculone.

« Mi proverò a darne un breve schizzo e sommario, pria di trattare del

Dogger che è l'argomento precipuo di questa Nota.

« 8. La serie stratigrafica che si offre a prima giunta, per la pendenza

ad ovest, procede regolarmente dalla fronte verso l'interno, da oriente ad

occidente, e gli strati vengono troncati dallo spostamento descritto, e vanno

ad urtare nella fillade paleozoica, che solamente si fa vedere all'origine del

Capo ed in veruno altro punto affiora.

K Ma la pendenza generale degli strati non è seguita dai più antichi,

gli strati del Lias medio pendono in senso opposto pressocchè verso oriente.

« Siccome è ormai definitivamente stabilito che la serie stratigrafica

che corre dalla estrema fronte del Capo sino al limitare della fillade è tutta

quanta giurassica, ne consegue che la più antica roccia di S. Andrea è la

fillade, quella stessa che sta alla base della serie tutta nel territorio di

Taormina.

» 9. Il Capo S. Andrea, troncato alla sua estremità inalzasi ripidissimo

e quasi a picco sulle onde ; in quella regione frontale predominano le rocce
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spettanti allo Sciarmuziano. le quali costituiscono la massa principale di

quella parte majigiore. la più estesa del inoniontorio, profondandosi poi sotto

la massa dei numerosi piani sovrastanti.

^ Riesce ao^evole veritìcare ciò esaminando la parte frontale del Capo

sui fianchi meridionale e settentrionale. Su quest'ultimo lato si vedranno gli

strati sciarmuziani estendersi dalla estrema fronte sino a tutto lo sperone

settentrionale.

t Una roccia calcarea, grigiastra, saecaroide. venata di bianco spato

calcare, in cui sinora non si rinvennero dei fossili, forma il membro più

antico e più sviluppato del Lias medio, e s'inalza a costituire la elevazione

magjjiore, che sorge presso la chiesa dal lato sud.

» Quel calcare inferiore sopporta qua e là un calcare biancastro costi-

tuito per intiero dall'accumulo di crinoidi. ben riconoscibili sulle superficie

erose dagli agenti meteorici, dalle quali a])pi-endesi con sicurezza l'origine al

tutto organica di quel calcare. Nella frattura della roccia vedesi la struttura

spatica dei crinoidi, siccome le sezioni circolari o ellittiche e piìi raramente

pentagonali che accennano a frammenti di fusti e di braccia, ovvero ad

articoli isolati degli uni e degli altri, spettanti a Ciclocrini. a ^Millericrini

più raramente a Pentacrini e forse anco ad altri generi.

- Questo calcare invero varia dal bianco al grigiastro e nella parte supe-

riore diviene più o meno rossiccio, ora screziato di im rosso-mattone e talvolta

con tinta quasi uniforme. In luoghi speciali il calcare con crinoidi racchiude

spoglie varie di molluschi e specialmente di Brachiopodi. sono Tcrehratula,

Zeillei'ia, Rhyìichonella, Spiriferina ecc., siccome resti di Lamellibranchiati,

che difficilmente possono estrarsi dalla roccia e che rispondono a specie che

raccolgonsi nel vicino promontorio di Castelluccio, nel medesimo calcare con

crinoidi. Questo calcare è molto esteso sulla parte settentrionale ed orientale

della porzione frontale.

1 Altro calcare risultante dall' accumolo di crinoidi, e perciò a frattm-a

finamente o grossolanamente lamellare, con qualche Brachiopodo, di colore

rosso più meno intenso con macchie e vene bianche e con porzioni rosso-bnme

succede al precedente. Questo membro dello Sciarmuziano è poco sviluppato

vedesi principalmente sul declivio occidentale e meridionale della collina

che elevasi a sud della Chiesa.

- I tre calcari descritti, membri diversi dello Sciarmuziano, formano la

massa principale della estesa parte frontale del Capo S. Andrea, senza che se ne

trovi traccia nella parte media e nella interna. Il declivio frontale siccome

il meridionale ed il settentrionale danno idea abbastanza adequata del rimar-

chevole sviluppo di questo piano. Ma siccome dal lato occidentale si addossano

ad esso vari altri piani, cosi da quel lato esso non si fa vedere, né si mostra

sulla spianata attorno la chiesa, se non sul ciglione frontale, e forma la

maggiore elevazione perchè spinto su dallo spostamento descritto.

Rendiconti. 1887, Voi- IH, 1° Sem. 49
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B lo. Ai calcari del Lias medio profondamenti denudati non fanno se-

guito gli strati del Lias superiore, i quali tanto estesi e così variati nel ter-

ritorio di Taormina sembra che manchino al Capo S. Andrea, ma è ben pro-

babile che in una sarie giurassica così ricca si abbia a scoprire in qualche

punto anco un lembo di questo piano a complemento della variata pila di

piani sì numerosi.

«11. Il gim-assico medio, che forma il tema della presente Nota, consta

di quattro distinti membri, due dei quali furono da me descritti in due Note

precedenti.

« Questi membri del Dogger sono insieme associati sulla parte frontale

del Capo S. Andrea e poggiano direttamente sui calcari dello Sciarmuziano

ricuopreudoli in parte
;

gli strati loro traversano intieramente da nord a sud

tutta quella estrema contrada, affiorando qua e là interrottamente. Essi man-

cano nella parte media ed interna del Capo.

« Tali membri che descriverò in questa Nota sono 1 seguenti :

« 1° Calcare con Uiacoiiella costate. {R. Vigiliilieps. R. Ciesiaaa Lei^s.).

t 2° Calcari con Pentacrini ed altri crinoidi. (P. cristagcdliQuenst. ecc.).

"1 3° Calcare con Stejìhanoceras {Sphaeroceras) Brongniartii {Soy\.).

« 4° Calcare con Rhijnchonella Bei'chta Oppel.

« Questi quattro membri che costituiscono il Gim-assico medio del Capo

S. Andrea si succedono stratigratìcamente nell' ordine di loro enumerazione.

"12. Il Giurassico superiore o Maini occupa una estenzione ben rimar-

chevole in lunghezza a fronte del Giurassico medio. Difatti esso fomia coi

suoi membri la porzione occidentale della parte frontale del Capo, tutta la

parte media e la interna sino alla fillade.

• I suoi strati sono poveri di fossili ed altri ne mancano del tutto, ov-

vero li contengono in cattivo stato di conservazione.

« Nella porzione occidentale della parte frontale sono dei calcari rossi,

biancastri, brunicci compatti o saccaroidi più o meao venati di spato calcare

e macchiati sovente in bruno, che poggiano sopra membri diversi del Dogger

e si estendono nella spianata che cinge la chiesa dal lato nord e dal lato

sud siccome lungo tutto il lato ovest e sino oltre la portella dei Carrubbi,

e compariscono poi a piccoli lembi in basso alla contrada Sorbo dove sono pe-

netrati da numerose ed eleganti dendriti di acerdesio.

« I fossili rari in essi raccolti dicono chiaramente che spettano al Malm

e propriamente al Calloviano, all'Osfordiano ed al Chimmeriggiano.

« Il primo tra questi diversi membri è un calcare rosso con crinoidi e

molto variabile, che giace a sud della Chiesa poggiante sui varii membri

del Dogger, al quale fa seguito un calcare compatto cereo, che passa a ros-

sastro, a rosso piii o meno marnoso e si estende lungo tutto il lato occiden-

tale della parte frontale.

« In quegli strati i fossili sono rari ; vi ho raccoltoy>du3 Sphoenodii.Dy4ll3

/

i
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chiamo S. mlcideiis n. sp., S. brevis n. sp., ed un Carcharodon, C. jureiisis

lì. sp, ed inoltre una valva riferibile alla l'//gope telraedra Park. (')•

» Fa seofuito quindi uno strato di lini^Miiti. che fa passaggio graduale

al calcare precedente, e racchiude qualche hrachiopodo e poi una importantis-

sima serie di Squalidi che denomino: Sphoeaodus jiii'emix n. sp., S. lon-

i/idiies Agass.. .S'. sulc/deiis n. sp., S. cerulkleiis n. sp. ecc., Oxyrhìjna Uii-

legeiiìla n. sp.. Larnuu omeumorpha n. sp.. L. rectideus n. sp. ecc.

« Questo membro inferiore del Malm Insogna che si riferisca all'Osfor-

diano inferiore o Calloviann; la P'/f/ope lo attesta.

"i Succedono quindi degli schisti marnosi potenti da occupare tutta

la parte media del Capo, essi sono grigi, rossastri, giallicci più o meno te-

naci variamente teneri, coi quali alla parte superiore si collegano schisti rossi.

t In questa serie schistosa non si sono trovati che fucoidi molto ana-

loghi a quelli del Lias medio.

t La parte media del Capo deve la sua conformazione, stretta e

con due burroni ai tìanchi. agli schisti perchè di facile erosione. Non

riesce agevole detìnirne l'età pel difetto di fossili, pure la posizione strati-

grafica già dice abbastanza e credo bene clie debbano connettersi all'Osfor-

diano inferiore.

« A tale piano sicm-amente poi spettano piccoli lembi di calcare rosso-

venato di bianco e macchiato di bruno, che giacciono al lato Nord e Sud

della chiesa e oltre la portella dei Carrubbi. In essi ho raccolto infatti

le specie seguenti : Notidaìiim iiisignis n. sp., Oxijrhyna obtimdeas n. sp.,

Rhynchotentis Fischeii Ooster, B. cfr. Brumieri Ooster, Belemnites hastatus

Blainv., PhifUocerm medUerranenm Neum.. Pijgope Bouei Zeusch., Aptyclms

osfordiaiins n. sp. ecc.

« Si sovrappongono agli schisti precedenti degli schisti calcai-ei nodulosi

e dei calcari rossi compatti venati di bianco.

" In questi strati ci sono dei fossili e specialmente se ne vedono ab-

Itondanti nei massi caduti gin sino alla spiaggia; vi si osservano numerosi,

variati ed anco grandi ammoniti, ma essi sono generalmente irriconoscibili

per lo stato orribile di conservazione.

» Vi ho potuto riconoscere la Perisphiiictes adelus Gemm., il P. cfi-. Pra-

lairei (E. Favre), il P. cfr. pUeatUis (Sow,), l' Aplychm puactatus Volta,

r .1. sparsilamellosus Gumb., e poi varie gi-andi Perisphinctes, e delle forme

molto corrose che ricordano dei Simoceras, degli Aspidoceras, come A. cir-

ramspiiios'is Quenst.. ,1. cyclotus (Oppel) ecc.

« Panni da tutto ciò che questo membro bisogna che sia riferito al Chim-

meriggiano, il quale si estende soltanto nella parte interna del Capo, di unita

al membro seguente.

(') Questa specie in buoni esemplari trovasi nel promontorio di Castelluccio in rocce

S'Omiplianti, associata a CefalopoJi in istato poco soddisfacente.
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K Akuui minimi residui di calcari Chimmeriggiaui si vedono alla con-

trada Sorbo sullo sperone settentrionale, nei quali vi ho raccolto : Jpli/chus

ohliquus Quenst., A sp., Belemnites sp., Phijlloceras me-

diterraaeum Neum., Simoceras agrlgenlìiuim Gemm. ecc.

» Succedono poi degli scliisti rossi, giallastri, bianchi, che passano

a calcari più o meno compatti, e contengono arnioni e noduli di pirromaca

variamente colorata.

« L' Apti/chifS piuwiatus e lieìjrichi e qualche belemnite dimostrano

che trattasi degli strati titonici.

u Come vedesi, da quanto ho detto rapidamente, alla serie del Giura

medio fa seguito al Capo S. Andrea una serie pertinente al Giura superiore

che riesce di molto interesse, ed io ne preparo i risultati del mio studio in

una prossima Nota.

» 13. Ma non si termina qui la serie stratigrafica del promontorio di

S. Andrea, le rocce enumerate sono quelle che con ordine perfetto di suc-

cessione trovansi percorrendo il Capo dalla estrema fronte sino alla interna

fillade, ma qua e là in mezzo a tali depositi sporgono delle rocce che in-

teiTompono quel regolare andamento stratigrafico descritto sinora, siffatte masse

rocciose bisogna che sieno anch'esse esaminate con cura, per formarsi chiara

idea della loro disposizione, nonché del posto che esse occupano nella serie

stratigrafica.

1. Dalla sommaria enumerazione dei molti membri della serie giurassica

e delle rocce che la precedono, risulta chiaramente come la fillade paleozoica

sia la più antica di quel promontorio ; ma essa non affiora in venm luogo

al di là della frattura, che è presso l'origine del Capo e quindi non può di-

mostrarsi con osservazioni locali, che essa ne formi le fondamenta stenden-

dosi al di sotto di tutta la serie
;
può bensì argomentarsi che sia in tal

modo, ed il fatto stesso dello spostamento ne è una valevole ragione.

« Chi percorre intanto il Capo dall' origine alla fronte, in tutta la sua

lunghezza traversa i membri vari della serie giurassica in ordine inverso alla

loro sovrapposizione e pervenuto all' estremo margine s' imbatte nei calcari

dello Sciarmuziano, quelli che dalla estrema fronte s'immergono sopportando

tutta la serie soprastante.

^ Tale esame conduce a riguardare come fondamento visibile del Capo

gli strati del Lias medio.

« Ma né la fillade, uè questi ultimi formano realmente la base di quel

promontorio.

« 14. Percon-e.ido la spiaggia settentrionale si vedono sporgere di mezzo

alle sabbie rigettate dal mare, presso la riva alla contrada Mazzarro, alcime

rocce calcaree in parte ricoperte dagli strati ghiaiosi cementati che s'inalzano

due metri o poco meno di mezzo alle onde. Quegli strati calcarei brunastri,

che variano per gradazioni in giallastro ed in rossiccio hanno una direzione
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uord-bud ed una iuclinazione di circa 40°, ma la loro pendenza è in senso

contrario a quella della serie giurassica nunlia e superiore siuora descritta;

quindi essi s'immergono verso oriente e si lasciano seguire collo sguardo sotto

le limpide acque che bagnano quella costa, inoltrandosi e profondandosi sotto

le rocce dell'opposto sperone, «otto gli strati stessi del Lias medio, i quali

pendendo verso oriente è chiaro che concordano col Lias inferiore, al quale

piano spettano quelle rocce. Tale posizione concorda pienamente colla natui-a

delle specie fossili contenute in quegli strati. Sono infatti delle Terebratula,

/.eiUeria, RhijncìioneUa, Spiriferina, associate al noto Pectea Uelii, proprie

•iella zona ultima del Lias inferiore o Sinemuriano.

. Bastereljbero gli esposti fatti per ritenersi dimostrato . che gli sti-ati

del Sinemuriano sono realmente quelli, che si stendono sotto le altre rocce e

l'onnano quindi come il basamento, le fondamenta, del Capo S. Andi-ea.

^ Ma di fatti che dimostrano l'esistenza ed anco l'estensione del Sinemu-

riano ce n' è nmnerosi. Chi si fa a percorrerò la spiaggia settentrionale si ac-

corge facilmente che tra quei cumuli di massi caduti dall'alto e spettanti a

vari periodi, ve ne sono anco del Sinemm-iano, che facilmente si riconoscono

all'aspetto e meglio anco ai fossili che raccliiudono, qualche masso anco s'in-

contra sulla spiaggia meridionale.

- Risalendo poi quel versante settentrionale del Capo si vedono qua e

là afliorare le rocce Sinemiu-iane di mezzo agli strati del Giurassico superiore.

le quali essendo più resistenti di quelle che l'includono sporgono considere-

volmente e si lasciano agevolmente riconoscere ai loro caratteri di calcari

più meno cristallini, grigio-scuri, rossastri , brunieci e giallastri e meglio

ancora ai fossili che contengono.

a. Allorché poi si riesce in alto al Tondo dei Pagliari si resta sorpresi a

vedere sorgere anco ivi scogli sinemmùani fossiliferi, che escono di mezzo

agli strati del Titonio.

• Scendendo poi sul versante meridionale, tra il giurassico superiore u

la fillade, ricompariscono gli strati sinemuriani e con tali caratteri che pro-

liabilmente dovranno ivi distinguei-si varie zone del Sinemmiano, e sotto queste

appare la roccia bruniccia con vene spatiche del Retico.

•i Gli strati sinemuriani del Capo S. Andrea formano un lembo staccato,

che si collega, trovando la sua naturale continuazione, dal lato meridionale

nel Capo di Taormina, dal lato opposto in rocce identiche, che sorgono presso

Castelluccio.

« Tutti questi fatti insieme dimostrano evidentemente, che se la fillade

è la più antica roccia del Capo S. Andrea costituendo un breve tratto del

suolo all' origine , se le estese rocce del Lias medio a prima giunta danno

l'idea di costituirne le basi sopportandone tutta la serie, gli strati del Sine-

muriano sono quelli che sicuramente s'immergono sotto tutta la mole di quel

promontorio formandone le fondamenta, e siccome l'azione dell'onde marine
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ha dovuto esercitarsi con energia su quegli strati in qualche periodo della

lunga epoca giurassica, così quelle rocce corrose e frastagliate s'innalzavano

ripide e scoscese in seno alle acque in cui deponevansi gli strati spettanti

al Giurassico superiore, dimodoché oggi noi li vediamo circondati ed in gran

parte ricoperti da quei sedimenti , nei quali restarono immersi e dai quali

affiorano in tanti diversi luoghi, per l'ablazione incessante cui vanno quelli

soggetti ed alla quale essi stessi partecipano.

« 15. È ben probabile che anco sotto la mole del Giurassico giacciano le

rocce del Trias, e forse un giorno si vedranno affiorare in qualche luogo, ma
sinora non mi venne fatto di osservarle al Capo S. Andi'ea, se non in frammenti

sparsi alla superficie del suolo sulla porzione piti interna, ma lì presso ve-

donsi dei materiali pietrosi analoghi ammucchiati, certamente trasportati dal

Capo di Taormina, essi sono dei calcari e delle dolomiti bianche e rosee.

« 16. Non posso metter termine a questo cenno stratigrafico senza ricor-

dare che a S. Andi-ea si trovano anco delle rocce di età posteriori.

<^ Tra i massi caduti dall'alto sulla costa settentrionale ve n' ha talimi

che ricordano i caratteri del Neocomiano, e qualche Ap/i/c!ms in essi raccolto

conferma la loro origine, cioè 1' A. Seraiionis Coquand.

« Ciò mostrerebbe che sugli strati del Titonio , come altrove nel terri-

torio di Taormina , si stendevano i calcari neocomiani . soli rappresentanti

del cretaceo.

" 17. Il terziario ancora trovasi rappresentato nel Capo S. Andrea. Al

nord della chiesa come dal lato sud sonvi dei calcari biancastri , giallicci

che mutano anco in ross iccio , e che racchiudono irregolari interposizioni di

straterelli di schisti marnosi verdicci. Queste rocce sono evidentemente eoceniche

dimostrando sulle superficie levigate e nelle sezioni delle Nummoliti e forse

anco delle Orbitoidi.

« Rocce plioceniche sono poi i soli rappresentanti del terziario superiore.

« Qua e là sulla spianata della chiesa ed in quei dintorni trovansi i

resti di calcari compatti, biancastri, fossiliferi, originatisi in mare conside-

revolmente profondo ; essi contengono abbondantemente il Pectea vitreus,

qualche Troehiis, alcune Hyalaea ecc.

" Altro calcare di origine littoranea
,
posteriore al precedente , trovasi

sul declivio orientale e forma dei massi rocciosi, evidentemente corrosi dalle

onde del mare, che trovansi a sud della chiesa, e contengono dei molluschi

marini, buon numero dei quali tuttavia vive nel prossimo mare.

« È notevole come attorno quegli scogli più o meno rotondati, aderisce

un sedimento sabbioso, quaternario che fu denudato alla sua volta, e che con-

tiene della sabbia vulcanica.

B Sedimenti analoghi in forma di minimi resti e sovente fossiliferi in-

contransi in vari luoghi.

« La più recente delle rocce stendesi sulla spiaggia settentrionale e sulla
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meridionale; essa è in forma di ghiaia cemeulata i cui ciottoletti splendono

dei colori più variati e più vivi. Essa non raggiunge i due metri di altezza

sul livello del mare e cinge bene spesso ed avvolge nmnerosi massi dei cal-

cari giurassici.

» Questa roccia, certamente molto recente, forma il termine ultimo della

importante serie del Capo S. Andrea ".

Matemaiica. — Snlle equazioni differenziali lineari. Nota del

prof. Vito Volterra, presentata dal Presidente Brioschi a nomo del

Socio Bktti.

» Nella Memoria Beilràge sur Tiieorie der durch die Gauss'sche Retile

F(«, /*, y, x) darxlellbaren Functioiieii (') Kiemann tracciò la via da seguirsi

nello studio degli integi-ali delle equazioni differenziali lineari, studio che

egli stesso iniziò in una Memoria scritta nel 1857 e che lasciò inedita (-).

« Il metodo tenuto dal Riemann in i|uesta questione è simile a quello

applicato con tanto successo agli integrali abeliani. Egli mise in evidenza

l'analogia fra le proprietà degli integrali di funzioni mouodrome in dati

campi e quelle dei sisteud di integrali di equazioni differenziali lineari omo-

genee a coefficienti pure monodromi: mentre i primi hanno delle disconti-

nuità che ci^nsistono in differenze costanti dei loro valori dalle due parti di

certe linee, i sistemi di integrali fondamentali delle equazioni differenziali

lineari lungo le linee di discontinuità sono tali, che i valori da una parte

si deducono da quelli dall'altra per mezzo di sostituzioni lineari a coeffi-

cieiiti costanti, e tali sostituzioni caratterizzano il modo di comportarsi degli

integrali intorno ai punti di diramazione.

i. Inversamente Kiemann dimostrò che ogni sistema di funzioni aventi

discontinuità di questa specie, è un sistema di integrali di equazioni diffe-

renziali lineari a coefficienti monodromi.

^ Sono ben noti i progressi fatti in questi ultimi anni dalla teoria delle

equazioni diff'erenziali lineari, dovuti fra gli altri ai lavori di Fuchs e di

Klein, i quali hanno condotto questa teoria ad im alto gi-ado di sviluppo. Essi

diedero origine ai fecondi studi del Poincaré che hanno aperto un nuovo e

vasto campo di ricerche.

» Sfr si segue la teoria delle equazioni differenziali nel suo svolgersi,

si può notare che già nelle Memorie di Riemann si manifesta il suo stretto

legame colla teoria delle sostituzioni, e che i successivi lavori sullo stesso

argomento hanno sempre più posto in evidenza tale relazione. Nei lavori di

Fuchs, Klein, Poincaré, Jordan e di molti altri, si ha continuamente ricorso

(») Abh. a. K. Gesellschaft. d. Wiss. zu G;min,!;.;ii. 15,1. \II. 18."«7.

(') Kicinaiin's Werke — Xachlass — s. .3.57.
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alla teoria delle sostituzioui per trattare delle questioni sulle equazioni dif-

ferenziali.

K II legame fra le due teorie è però molto piìi intimo di quanto può

resultare a primo aspetto, perchè si può dimostrare che vi è una dipendenza

diretta dell'una dall'altra, la quale pone anche in chiaro la stretta analogia

che sussiste fra la integrazione delle funzioni e quella delle equazioni diffe-

renziali lineari. Si possono infatti trovare due operazioni infinitesimali sulle

sostituzioni (i cui elementi si immaginano variabili) analoghe alla derivazione

e alla integrazione ordinarie, le quali danno direttamente il passaggio dagli

integrali fondamentali di una equazione differenziale lineare ai suoi coeffi-

cienti, e inversamente dai coefficienti agli integrali fondamentali.

" Abbiasi una sostituzione lineare S di ordine a (a determinante sempre

diverso da zero) i cui elementi sono funzioni finite e continue di una varia-

bile X derivabili rispetto a questa variabile, e si consideri la sostituzione per

due valori infinitamente vicini della variabile: x e ,c~{-dx. Denoteremo le

due sostituzioni rispettivamente con S.i- e S^.+^u-.

» Formiamo
Sa;"' S,, +(ìa- : >Ja;+to ^x~ i

queste saranno due sostituzioni infinitamente prossime alla identità, vale a

dire tutti i loro elementi saranno infinitamente piccoli eccettuati quelli lungo

la diagonale che dift'eriranno infinitamente poco dalla unità. Tolta l'unità da

questi elementi, dividiamo ogni tennine per dx e passiamo al limite col far

tendere il dx a zero. È facile dimostrare che le due sostituzioni limiti esistono,

ed esse possono considerarsi come le due de/'ivate della sostituzione S,,. rap-

porto ad .2", prese rispettivamente a destra e a sinistra.

^ Inversamente data ima sostituzione T i cui elementi sono funzioni

continue di ima variabile ,<, si può dividere l'intervallo in cui essa è defi-

nita in a parti Ai , li-,, hn e considerare le sostituzioni Ti , T,,

T„ corrispondenti a a valori di ,/• compresi negli intervalli suddetti. Molti-

plicati gli elementi di T; per h e aggiunta l'unità a quelli in diagonale, si

otterrà una sostituzione E,- che si avvicinerà indefinitamente alla identità

coll'impiccolire indefinito di A,-.

t Peraltro i due prodotti di sostituzioni

RiR, ....R„, R„R-,-i R2R1

coll'impiccolire indefinito di Ai h-2 //„ tenderanno in generale verso due

sostituzioni limiti diverse dalla identità.

" Questa operazione può chiamarsi integrazione di una sostituzione ed

è evidente che, come la derivazione, essa può eseguirsi in due modi diversi

che possono respettivamente denotarsi con integrazione a destra e a sinistra.

^ Le operazioni così stabilite di derivazione e di integrazione sono

inverse una dell'altra, vale a dire se si integra a destra una sosti-

tuzione, e poi considerando la sostituzione integrale come
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l'unzione del limite superiore dell'intervallo di integra-

zione, si deriva a destra, si ritrova la sostituzione primi-

tiva, e lo stesso vale per le integrazioni e derivazioni a sinistra.

- Come teorema fondamentale si ha ohe la derivata a destra di

una sostituzione non varia se si moltiplica a sinistra la

sostituzione per una sostituzione costante, e che tutte le

sostituzioni che hanno per derivata a destra una stessa

sostituzione, debbono differire per sostituzioni costanti che

moltiplicano a sinistra. Un teorema correlativo si ottiene per la deri-

vazione a sinistra. Si ha inoltre la proprietà :

1. Derivando o integrando a destra o a sinistra la trasfor-

mata di una sostituzione variabile mediante una sostitu-

zione costante, si ottiene come resultato la trasformata

mediantelasostituzionecostante della derivataodell'inte-

grale di quella variabile.

- La proposizione che lega la teoria della integrazione e della deriva-

zione delle sostituzioni colla teoria delle equazioni differenziali lineari è la

s^uente :

* La integrazione di una equazione differenziale lineare

omogenea di un ordine qualunque può ridursi alla integra-

zione di una sostituzione. Così l'integrale sinistro ieìla, sostituzione

/ 0, 1. 0. \

lo, 0, 1 0, u 1

/ 0, 0. (t. 1

I

\ p„, p„-i, Pn-i, , Pi /

ove Pi . />, />„ sono funzioni di ^, è la sostituzione

l i>\ , v'i, v's v'^i , v'„ 1

ove Hi. Vt-, .... t'„ rappresentano un sistema di integrali fondamentali della

equazione differenziale

y("> =p, y<"-^> -\.p, y<'-3> _^ _|_^^„_, ^' _[_^„ y .

Adoperando i simboli analoghi a quelli che si usano nel calcolo scriveremo

- Riconosciuto in tal modo il legame fra la teoria delle due operazioni

infinitesimali sulle sostituzioni e quella delle equazioni differenziali lineari,

Rendiconti. 1887, Vol. m, r Sera. .50
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resulta naturale il pensare che possa fondarsi una teoria delle equazioni dif-

ferenziali lineari avente a base il calcolo differensiale ed integrale delle

sostitusioni. — Con la scorta dei teoremi del calcolo e con metodo analogo

a quello che si segue nello studio degli integrali delle fimzioni, si poti'à cer-

care quali dei teoremi già noti potranno estendersi alle sostituzioni, e con

tale generalizzazione quali modificazioni subiranno ; i teoremi così ottenuti

potranno interpretarsi come altrettante proprietà relative alle equazioni dif-

ferenziali lineari »

.

Cronologia astronomica.— Nozioni sul Calendario dei Cofti e de-

gli Abissini cristiani. Nota di A. Abetti. presentata dal Socio Eespighi.

» Prima di usare dell'anno giuliano di 865 giorni ed un quarto (assai poco

diverso dall'anno tropico di giorni 365.2422) gli antichi Egizi usavano im

anno di 365 giorni soltanto, composto con 12 mesi di 30 giorni l'uno, e con

un'aggiunta di cinque giorni detti epagomeni (intercalari). Tale anno egizio

fu dai cronologi detto anno vago (annus vagus) perchè il suo capo d'anno non

è fisso rispetto alle stagioni le quali a noi si manifestano per via di feno-

meni terrestri, o celesti, il cui periodo è l'anno tropico. Di tutti i fenomeni

terrestri, legati all'anno tropico, quello che ha una capitale importanza per

l'Egitto è l'inondazione del Nilo che feconda quel suolo ogni anno, presso

al solstizio d'estate, quasi in corrispondenza col fenomeno celeste del levare

eliaco (insieme col sole) di Sirio. A questa corrispondenza gli Egizi diedero

molta importanza ritenendo di potere dal colore, e dallo splendore della stella

(al suo levare eliaco) presagire l'intensità dell'inondazione, e la conseguente

abbondanza delle ricolte. È probabile che essi al momento dell'introduzione

di un computo fisso del tempo abbiano principiato l'anno con tale levare eliaco,

tanto più che Thoth, nome del primo mese egizio, suona come Seth o Sothis

nome di Sirio. Stabilito il capo d'anno o 1° Thoth, al giorno del levare eliaco

di Sirio avviene dopo quattro anni vaghi che, in causa della fraziono 0,2.^

di giorno trascurata ogni anno, quel levare eliaco non coincide più col 1° Thoth

ma bensì col 2, e dopo otto anni col 3 e così via dicendo per un periodo

di 365 X 4 = 1460 anni tropici, trascorso il quale riprincipierebbe lo stesso

ordine di cose. I sacerdoti egiziani non dovettero ignorare lungamente la dif-

ferenza fra l'anno vago e l'anno tropico, ma è da supporre che non pensas-

sero a far mutazioni nel calendario, sia per comodità, sia per religione, perchè

il periodo di 1460 anni, detto anno viagno canicolare (annus canicularis) od

anno sothiaco fu sacro in Egitto, come ci apprendono gli storici (')• Giulio

Cesare che soggiornò lungamente in Egitto, e che nella riforma del calendario

chiamò in aiuto il peripatetico Sosigene astronomo e matematico d'Alessandria,

ebbe indubbiamente dagli Egiziani conoscenza della lunghezza dell'anno tropico

(1) Vedi la citazione gnca deirideler, Hondbucli dcr mathem. uni technis. Chronolof/ic.

Berlin 1825,>ol. I, paj;. 9ò.

\
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(allora iii«uuta di giorni 3i35 ed un quarto), e seppe intuire l'opportunità di

porla a base della sua riforiua. la quale più tardi dominando Koma pagana

e cristiana in Alessandria (') influì anche sul calendario egizio. In questo,

per tener conto del quarto di giorno trascurato nell'anno vago, fu aggiunto

ogni quatti'o anni un sesto epagoniene. e così fu che il P Thoth rimase per

sempre vincolato ad una data giuliana la quale è il 29 agosto. Mentre l'in-

troduzione del sesto epagomene nell'uso civile, avvenne nel primo secolo dopo

Cristo, Tolomeo, il famoso astronomo alessandrino, nella sua grande opera,

r .4/?na(/É'«/o, composta 140 anni d. C. continuò a servirsi dell'anno vago per

ragione di continuità e di comodità, ma fu poi il primo a togliersi dall'an-

tico costume ^izio e romano di contare gli anni dall'insediamento di ogni

nuovo reggente, ed a scegliere un'era fissa, (juella classica di Nabonassar re

-li Babilonia, che si lega alle celebri osservazioni dei Caldei. Tre secoli dopo

Cristo, e dopo la morte dell'imperatore Diocleziano, i cristiani d' Alessandria

del pari che Tolomeo, ricorsero ad un'era fissa, e tennero quella a loro me-

morabile principiata con Diocleziano, ed a cagione delle stragi patite sotto

di lui la dissero era dei Martiri.

t Dal fin qui detto si può dare ragione perchè il calendario dei cristiani

Cofti, i quali discendono direttamente dagli Egizi, abbia per fondamento:

I" la forma ed il nome dei mesi egizi; 2" i cinque giorni complementaii

(epagomeni) in tre anni comuni, ed i sei nel quarto anno; 3° il capo d'anno

1" Thoth al 29 agosto giuliano; 4» l'era di Diocleziano o dei Martiri in luogo

ilell'éra volgare.

» Dall'opera magistrale dell' Ideler (-) lai-gamente documentata con ci-

tazioni testuali degli storici antichi e moderni, si apprende (voi. I, pag. 164)

che l'anno -f- 1 dell'era di Diocleziano, o dei Martiri principiò il 29 agosto

284 d. C, e che (pag. 143) gli anni alessandrini (che sono quelli dei Cofti)

bisestili, sono quelli che divisi per 4 danno per residuo 3 (^) ;
tali anni ter-

minano il 29 agosto e fanno sì che l'anno seguente, cioè quello divisibile per 4

cominci il 30 agosto, perciò saremo in grado di comporre la seguente:

Tabella I.

Era dei Martiri. .Xnno

Biss.

Biss.

(') Dopo la conquista di quella città fatta da Ottaviano Augusto, successore di Cesare

:ìO anni a. C, ed un anno dopo la famosa battajrlia navale d'Azio.

(-) Vedi pel titolo la Nota (') precedente.

(^) Mentre nel calendario Rullano e gregoriano, sono anni bisestili dopo la nascita

di Cristo, quelli dinsibili per 4, salva l'eccezione nei gregoriani non divisibili per 400.

Martiri. .Xnno
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« Dall'opera stessa dell' Ideler (voi. I, pag. 143) si hanno pel raggua-

glio delle date cofte alle giuliane, e viceversa, due tabelle che servirono a

preparare quelle che stanno qui sotto, in cui è da avvertire :

» a) che fra la scelta che si poteva fare del nome dei mesi cofti o dal-

l' Ideler ('), o àalV Annuaire du Bureau des longitudes, o dal Manfredi (2) si

scelsero i nomi dati da quest'ultimo;

« b) che le colonne B e C sono da adoperarsi coU'anno cofto che prin-

cipia col 30 agosto, cioè con quello seguente il bisestile, mentre le colonne A B
servono negli altri tre anni cofti (compreso il bisestile) che principiano il 29

agosto
;

" e) che la linea orizzontale fra dicembre e gennaio avverte del cambio

di xm'imità che in quel punto avviene nell'anno giuliano.

Tabeli.v il Tabella IH.

Data cofta
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^ Non essendo il 94 divisibile per 4, quell'anno incominciò il 2!» agosto

dell'anno volgare che ha il 94'"" posto dopo il 283 (tab. I), cioè nell'anno

377 d. C. Dalla tab. II vediamo che il 20 Mechir dista 19 giorni dal 26

gennaio, pertanto la data giuliana che cerchiamo è il mercoledì 14 febbraio

378 d. C.

» Esempio II. — Proponiamoci di tro\ are la data gregoriana conispou-

dente al 19 Tybi lUOO.

« Essendo l'anno cofto 1600 divisibile per 4, quindi seguente im bise-

stile cofto, incominciò il 30 agosto dell'anno volgare 1600 -f- '^83 = 1883.

Badando allo colonne I? C della tabella II voiiianio che il 19 Tybi corrisponde

al 15 gennaio 1884; però quest'è data giuliana, ed in virtù della correzione

gregoriana, che è attualmente di 12 giorni, sarà:

il 19 Tybi 1600 = al 27 gennaio 1884 (i).

" Esemj)io III. — Sia, come nell' Ideier (voi. I, pag. 166) da ti-amutare

in data cofta il 17 ottobre 1824.

« Questa data gregoriana corrisponde alla giuliana 5 ottobre 1824. To-

gliendo dal 1824 il 283 abbiamo 1.541 che non essendo divisibile per 4, vuol

dire che fu un anno cofto che principiò il 29 agosto 1824. Dalla tab. Ili, si

deduce che il 1° ottobre corrisponde al 4 Paophi il cinque di quello corri-

sponderà airs di questo, e pertanto è:

il 17 ottobre 1824 = air8 Paophi 1541.

B Esempio IV.— Cerchiamo la data cofta del 9 settembre 1884 gregoriano.

t Intanto sarà dessa eguale al 28 agosto 1884 del calendario giuliano, poscia

l'anno coftfl, sarà il 1884 — 283 = 1601 che principiò il 29 agosto del 1884;

quindi il 28 agosto proposto appartiene al 1600. Quest'anno cofto principiò

il 30 agosto dell'anno giuliano 1883; ora dalla tab. III badando alle colonne

B C vediamo che il 1° agosto corrisponde all'S Mesori, 27 giorni piìi tardi

sarà il Mesori compiuto e resteranno 5 giorni che sono epagomeni, pertanto

il giorno 9 settembre 1884 è il quinto epagomene dell'anno cofto 1600 (-).

« Il calendario degli Abissini, od

Etiopi cristiani dipendenti dal patriarca

d'Alessandria, diversitìca dal calendario

dei Cofti solo nel nome dei mesi e del re-

sto concorda pienamente nel capo d'anno,

nella durata dei mesi, e nell' intercala-

zione. Quanto al nome dei mesi diamo (Ciorni intercalari) Pasomcn

qui a lato quelli del Manfredi (*).

. Quanto all'èra, riportandoci all' Ideler (voi. II, pag. 437 e 449) potremo

comporre una tabelletta analoga alla I procedente. L'èra principale, perchè

(') Come si desume anche à&W Annuuire du Bureau des lunf/itudes 1884.

(*) Come si desnme anche dall'.4n». du Bur. des long. 1884.

(») Vedi Manfredi pag. 63. Ideler II, pag. 437.

I.
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sembra ve ne siano in uso parecchie. Èra alessandi-ina

è quella dei cronologi ecclesiastici di•TU Anno
Alessandl'ia che presume partu-e dalla

Era
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serie (cioè le regole del calendario) è possil)ile ad ognimo troyaiù il nomi-

!-ettiiuanale del giorno (spettante ad una data proposta) contando in avanti

od all' indietro, secondo il caso, e per settimane, tutti i giorni compresi fra

il punto noto, punto di partenza, ed il punto proposto, punto di arrivo. Ma
l'enumerazione sarebbe laboriosa, qualora fra 1 due punti fosse compreso un

grande intervallo di tempo: ora lo scopo della soluzione presente, è quello di

abbreviare una tale eniunerazione. Un abbreviamento lo si otterrebbe sosti-

tuendo al periodo settimanale il ciclo di 28 anni, che si sa ricondurre nel

calendario giuliano (e gregoriano) i giorni della settimana alla stessa data.

Questo periodo è stato utilizzato dalla Cliiesa neirartifizio delle lettere dome-

nicali, le quali in sostanza servono a risolvere questo problema. Ma non ci

varremo di questo modo, però devesi notare che sia si faccia uso di esso, o

di quello che esponiamo, od anche di qualsiasi altro, non si può prescindere

dalla cognizione del punto di partenza. Qui sceglieremo quello che si ritrova

in tutti i trattati di Cronologia, in tutti

i capitoli di Astronomia che trattano del

calendario, in tutti gli annuari conte-

nenti nozioni calendaristiche ('). che è

altrettanto noto quanto alcun altro punto

della serie, cioè, che l'anno bisestile—
a. C. po^to dalla Chiesa a fondamento del

ciclo solare, incominciò per Luned'i. Con-

tando in avanti a periodi settimanali per

alcuni anni, ciò che è facile cosa (ram-

mentando che in Cronologia si passa dal-

l'anno — 1 al -j- 1. e che dopo tre anni

comuni di 365 giorni ossia di 52 setti-

mane ed un giorno segue un bisestile

con un giorno di più), arriveremo a sta-

bilire il nome del primo dì dell' anno

nella serie qui a lato.

". Ciò fatto sostituiamo per maggiore comodità al Lunedì dell'anno— 9 a.C
il Sabato capo d'anno dell'anno -f 1 d. C. Da esso inclusivamente fino a 36."i

giorni di poi, ossia dopo 52 settimane ed un giorno si conta compiuto l'anno

-\- 1 ; dopo 730 giorni ovvero 104 settimane e due giorni si conta compiuto

l'anno -}- 2, dopo 1095 giorni, che equivalgono a 156 settimane e tre giorni.

si compie l'anno -f 3 e ftnalmente dopo 1461 giorni, ovvero 208 settimana

e 5 giorni, finisce in Mercoledì l'anno bisestile -f !• E così via ; ma fissiamo

l'attenzione sul -f- 4 col quale si compie il primo quadriennio della serie di

anni che precedono dalla nascita di Cristo. Ed ora riassumiamo in uno specchio

Biss.
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i numeri detti, aggiungendovi il nome del giorno in cui terminò ciascun anno

del quadriennio.

» Avremo :

Dopo 1'
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« 5. Che i giornidella settimana sono rappresentati dai numeri seguenti :

Il Sabato da 1

La Domenica - 2

Il Lunedi •• 3

n Martedì '• 4

n Jlercoledi « 5

n Giovedì " (!

" Venerdì "

Esemp/.

^Applichiamo ora le anzidette regole al 1 e 111 dei superiori esempì,

cioè troviamo il nome settimanale delle date

14 febbraio 378 d. C.

17 ottobre 1824 »

» Per quanto sta al numero 1). la prima data non muta. 1' altra diventa

il 5 ottobre 1824.

B Per i numeri 2) e 3) avremo :

-^—— ^ 94 quadrienni -j- 1 i'iii*>

4

1823 ,.. , . ....—— = 4oo quadrienni -|- 3 anni.
4

t Per il numero 4) sarà :

S, = 146 X 94 -f- 365 + 45 = 137744 giorni

S„ = 1461 X 455 -|- 10!'5 + 279 = 666129 giorni (•)•

- Ora dividendo S, ed S„ per 7 otteniamo i residui 5 e 2, che dalla

tabella (num. 5) ci indicano essere i due giorni proposti Mercoledì e Domenica.

>. Altro efentplo. Troviamo ora il giorno della settimana del primo dì

dell' anno -f- 1 <ÌGir èra dei Martiri.

•. Sappiamo che quell' anno cominciò il 29 agosto 284 d. C. e che il 284

è bisestile, per cui avremo :

083
::^= 70 quadrienni -|- ^ ^'ini

S= 1461 X 70 + 365 X 3 + 242 = 103607 giorni.

- Ora dividendo S per 7 si ha per residuo lo zero, che corrisponde al

Venerdì. Pertanto 1' anno 1 dell' èra dei Martii-i cominciò in Venerdì.

' Scolio. Dalla somma S si può immaginare eliminato un multiplo evi-

dente del 7. con che in luogo della somma S se ne ottiene un' altra (s) assai

più piccola, per cui il calcolo è molto più spiccio. Infatti consideriamo ciascun

(•) Nel \i<-2\ a tutto .5 ottobre si sono contati 279 giorni, perchè un tale anno t bise-

stile; cii> che si riconosce dall' esser esso divisibile ^er 4. Nelle effemeridi asti-onomichc.

e negli annuari si trovano numerati i giorni dell" annn progressivamente dall'I al 365 (o 300

neir anno bisestile); pertanto, colla data 5 ottobre si trova il numero progressivo 278 nel-

r anno comune, e 279 nell'anno bisestile.

Rendicosti. 1887, Vol. in, 1° Sem. 51
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anuo come fosse composto di 365 giorni, e poi aggiungiamovi i giorni inter-

calati in ragione di im giorno per ogni quadriennio. Posto che si tratti di

N
un numero N di anni compiuti, sarà — il numero dei giorni intercalati (')

ed avremo :

NS= 365N + ^
ora 365 = 52 X 7 -[- 1 quindi

S = (52 X 7 + 1 ) N + 4̂

S = 52X7N + N + 4-
4

« Il primo termine è un numero di settimane intere e precisamente 52 N
settimane, cioè il multiplo di 7 che si può abbandonare, e sarà

« Evidentemente s è eguale all' anno proposto, più la sua quarta parte.

Se la data proposta non è il 31 dicembre dell'anno N, bisogna prendere N—

1

in luogo di N per quanto fu detto al numero 2), e poscia si deve aggiun-

gere la parte aliquota contenuta nell' ultimo anno degli N dati, rappresentata

dai mesi e giorni proposti.

"i Per i' esempio I e li dati superiormente cioè pel,

14 febbraio 378 d. C.

e 17 ottobre 1824 d. C. gregoriano = 5 ottobre 1824 d. C. giuliano, avremo:

s, = 377
-f-

94 -f 45= 516

s„ = 1823 -\- 455 4- 279 = 2557 (2)

e dividendo por 7 troviamo come prima i residui 5 e 2 ".

Fisica. — SuWannullarsi del fenomem Peltier al punto neu-

trale di alcune leghe. Nota di A. Battelli, presentata dal Socio

Blaserna.

« Esistono poche esperienze, le quali provino direttamente se alla tempe-

ratura del punto neutrale in una coppia termoelettrica si annulli l'effetto

Peltier.

« La ragione, per cui sono scarse le esperienze intorno ad una così impor-

tante verificazione sperimentale della teoria delle correnti termoelettriche,

e) Il residuo della divisione per 4 si trascura.

(2) Aggiungendo ad s, e s„ le 52(N— 1) settimane escluse, dovremo ricadere iicll.;

somiuo S di jirinia. Infatti

S, =7X52X 377+ 516 = 137744

S,, = 7 X 52 X 182:^ + 2557 = C()6129.
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>i è la ditticoltà grandissima che presenta lo studio dell'ettetto Peltier a quelle

temperature troppo elevate o troppo basse, a cui generalmente si ha il pimto

neutrale.

« Siccome in una prima serie di ricerche. Sulle proiri-iclà Icrnioelelli'iche

delle leghe (') compita due anni or sono, io m'incontrai in alcune leghe

le quali hanno col piombo il punto neutrale quasi alla temperatma ordinaria,

ho creduto di molto interesse il ricercare se a quella temperatura si annul-

lasse l'effetto Peltier.

' Ho usato lo stesso metodo di Budde (-), come sbrigativo, e suscetti-

bile d'altra parte di sufficiente precisione.

• Alle estremità dell'asta orizzontale oscillante d'im interruttore di Fou-

cault, furono legati trasversabuente due bastoncini di vetro, ciascuno dei

quali sosteneva a' suoi estremi due verghette di rame disposte verticalmente,

ie quali scendevano in altrettanti bicchierini di mercurio, in modo da essere

a piccolissima distanza dalla superficie del liquido. I due bicchierini che

corrispondevano ad un'estremità dell'asta dell'internittore evano in comunica-

zione coi poli di una pila, gli altri due bicciiierini situati all'altra estremità

erano in comunicazione con un. sensibilissimo galvanometio a riflessione di

Thomson.

« Verso il mezzo di ogni verghetta di rame era saldato un sottile flessi-

bilissimo tilo di rame ; i due fili che erano da una stessa parte, ma ad estre-

mità contrarie dell'asta orizzontale oscillante, pescavano in una vaschetta di

mercurio
;
gli altri due fili pescavano pure in un'altra vaschetta di mercmio.

In queste due vaschette mettevano gli estremi della pila termoelettrica sotto-

posta allo studio.

• Per tal guisa, quando l'interruttore era in azione, la pila termoelet-

trica entrava alternativamente nel circuito della pila idi-oelettrica e in quello

del galvanometro. La corrente della pila idroelettrica produceva un riscalda-

mento in ima saldatm-a della coppia termoelettrica e un raffreddamento nel-

l'altra ; e allora interrompendo la comunicazione colla pila idi-oelettrica, e stabi-

lendosi invece la comunicazione col galvanometro, questo segnava l'intensità

della corrente termoelettrica prodotta dalla differenza di temperatm-a nelle

due saldature.

" Le interruzioni avvenivano così rapidamente, che non generavano quasi

alcuna alterazione nell'andamento della luce sulla scala del galvanometro.

« Invece però di usare una sola coppia termoelettrica, usavo una pila

formata di dieci coppie, e avvolte a spirale. La pila era costituita da tante

asticelle di lega e di piombo della lunghezza di circa 4 cm. e del diametro

di circa 4 mm.. alternativamente saldate insieme. Questa spirale era coUo-

(') Mei». doU'Acc. delle scienze di Torino, voi. XXXVI. \yAi. 487 (1884).

(») Poggendorfs Ann., 153, p. 343 (1874).
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cata insieme ad un termometro dentro iiu Licchiere di vetro a sottilissime

pareti, il quale era immerso in un ampio recipiente, pure di vetro, pieno

d'acqua. Quest'ultimo recipiente poteva essere riscaldato da una lampada

sottoposta, onde poter fare lo studio a differenti temperature. Appositi schemi

difendevano questa parte dell'apparecchio dal rimanente; e ad ogni modo,

per evitare correnti termoelettriche, che a caso avessero potuto prodursi fra

le asticelle estreme della pila termoelettrica e i tìli di congiunzione col galva-

nometro, li ho fatti pescare, come sopra ho menzionato, in vaschette di

mercurio.

'^ Altre correnti che bisognava evitare, e che potevano certamente recare

alterazione nel fenomeno, erano le cosidette correnti di carica dovute all'elet-

tricità rimasta nella pila termoelettrica al momento dell'interruzione; per

questo ho ridotti i fili di congiunzione della pila termoelettrica coi bicchie-

rini di mercurio più brevi che fu possibile (ckca 20 cm.).

« La corrente elettrica fu sempre fatta passare prima in \m senso, poi

nel senso contrario; affinchè la media dei due risultati desse il valore più

conveniente della deviazione galvanometrica. La pila idroelettrica era costi-

tuita da due coppie Bunsen.

" Ho adoperato lo stesso piombo e le stesse leghe usate nello studio

sopra citato; ed ho fatte le prime esperienze sulla coppia piombo-lega (PèioS«i).

B I risultati sono esposti nella seguente tabella dove la prima colonna T
contiene le temperatm-e centesimali a cui si è fatta la determinazione; la

seconda colonna Ji contiene le deviazioni del galvanometro espresse in divi-

sioni della scala, quando la corrente va nel primo senso ; la terza colonna J2

contiene le deviazioni del galvanometro, quando la corrente va nel secondo

senso. Il segno (-|-) posto innanzi ai numeri, indica che la luce si muoveva

sulla scala del galvanometro nella direzione dei numeri crescenti, e il segno

(—) indica che la luce si moveva nella direzione dei nimieri decrescenti.

» Ciascun valore delle deviazioni segnato in questa tabella è dedotto

come media dei risultati di tre determinazioni almeno.

T
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- Se si costniisct.' una curva colle medie delle deviazioni ^/, e — J^ in

fiinzioue delle temperatm-e T. si trova che essa taglia lasse delle tempera-

tiu-e a -j- lt}"',4. Questii do\ rebbe corrispondere alla temperatura del punto

neutrale, la quale invece tu trovato essere a -\- V2".0 nello studio delle correnti

termoelettriche fra questa lega e il piombo. Tuttavia, tenendo conto degli

errori d'osservazione e dei mutamenti che possono essere avvenuti nella legii

e nel piombo nel formarne le asticelle, mi sembra che l'accordo sia sufficiente.

• Ho sperimentato poi sulla coppia piombo-lega (.S'/JisC^/i)- I risultati

sono nella seguente tabella.

T
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PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Carutti presenta- le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti inviate da Soci e da estranei:

F. Lampertico. Commemorazione di Marco Minghetli.

Id. La Vergine Assunta (Capokworo del Tiziano). Discorso.

S. Levi. Vocabolario (leroglifico copto-ebraico. Voi. II.

B. Labanca. Il Cristianesimo primitivo.

Lo stesso Segretario presenta una sua Xoti:ia snl barone Giuseppe

Manuel di S. Giovanni, e fa omaggio di alcune copie dell'opuscolo del prin-

cipe F. Colonna intitolato: Sulla tomba di Vittoria Colonna.

Il Segretario Blaserxa offre varie pubblicazioni di Antropologia del

prof. ti. Sergi; di queste pubblicazioni sarà dato l'elenco nel BuUettino bi-

bliografico.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Carutti dà comunicazione dell' elenco dei lavori presen-

tati per concorrere ai premi del Ministero per le sciente Filologiehe 1886-87 :

1. Casorati Pietro. Tibullo. Lirica amorosa^ versione barbaro-daf-

tilica (st.).

2. Ceoi Luigi. // pronome personale sen^a distinzione di genere nel

sanscrito, nel greco e nel latino (st.).

3. Michelangeli L. A. Sul disegno dell' inferno dantesco (st.).

4. EoMANi Enrico. Grammatica della lingua greca (ms.).

5- RiEPPi Antonio. Lo scudo di Enea di Virgilio con alcuni riscontri

collo scudo d'Achille, d' Omero e con quello d'Ercole di Esiodo (st.).

G. Sabbadini Remigio. 1) Guarino Veronese e gli archetipi di Celso

e Plauto con un appendice suW Aurispa (st.). — 2) Codici latini pos-

seduti, scoperti, illustrati da Guarino Veronese (st). — '^) Guarino Vero-

nese e 'il suo epistolario edito e inedito (st.). — -O Lettere e orazioni edite

ed inedite di Gasparino Darzisa (st.) — -') Centotrenta lettere inedite di

Francesco Barbaro (st.).

7. Squaglia Fernando. Sul modo di tradurre, e cenni critici sul vol-

garizzamento dell' Eneide di Annibal Caro (ms.).

Lo stesso Seg retai; io presenta il programma del concorso poetico latino

Hoeufft bandito dalla E. Accademia neerlandese di Amsterdam.
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CORRISPONDENZA

Il Segretario Carutti dìi conto della oorrispoudeuza relativa al cambio

degU Atti.

Ringraziauo per le pubblicazioni ricevute :

La R. Accademia palermitana di scienze, lettere e belle arti di Palermo ;

la R. Societìl zoologica di Amsterdam; la Società degli antiquari di Filadeltia;

la Società tilosotica e l' Università di Cambridge ; la Direzione della R. Scuola

navale di Genova; U Comitato geologico russo di Pietrobm-go.

Annuncia l' invio delle proprie pubblicazioni :

La Società antropologica di Vienna.

D. C.
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IIENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA UEl LINCEI

ADUNANZA SOLENNE DEL GIORNO 29 MAGGIO 1887

ONORATA DALLA PRESENZA DELLE LL. MM.

Reiasione del Presidente F. Brioschi

« L'angusta presenza Vostra, in quest'aula, Sire, graziosissima Regina,

è sempre dall' Accademia desiderata ed accolta siccome fausto avvenimento.

« È credenza, se non comune, pure ancora abbastanza diffusa, che alcuni

caratteri essenziali della scienza, quali, da un lato, il disinteressamento suo

in tutto quanto v' ha di personale, la impossibilità di impon-e ad essa limiti

di tempo e di spazio, la libertà assoluta di pensiero e d' esame che le è neces-

saria e costituisce la principale potenza sua di progresso; dall'altro lato i suoi

modi di procedere, precipuo fra i quali il dubbio, sebbene nobilitato da Cartesio,

anzi lo scetticismo, benché * quello scetticismo attivo di cui l' imico scopo

« è il conquistare sé stesso " secondo la felice definizione di Goethe
;
questo

complesso di qualità della scienza, predisponga l'animo dei suoi cultori a tie-

pidezza e financo ad indifferenza rispetto a quei problemi sociali i quali per

quanto non estranei ad essa, traggono però in buona parte dal sentimento

la loro ragione di esistenza.

- Questa credenza, o per dir- meglio questo giudizio, non esatto in alcun

tempo, è fallace per lo scienziato moderno.

« Herbert Spencer nella sua Introduzione alla sciciua sociale, ha un

capitolo intitolato i pregiudizi del patriottismo, i quali giudica di ostacolo ai

progressi della sua scienza prediletta, la Sociologia. Se non che dopo avere

RE.SDICONTI. 1887, VoL. m, 1° Sem. 52
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brevemente accennato ad alcune conseguenze di quei pregiudizi, traendo i propri

esempi da scrittori di due potenze rivali d'Europa, svolge nel capitolo stesso

e con molta ampiezza il tema opposto, cioè i pregiudizi dell'antipatriottismo,

e prendendo le mosse da un noto libro di Matthew Arnold, fa il più caldo

panegirico, per quanto meritato, del contributo che l'Inghilterra ha dato in

questo secolo al progresso delle scienze speculative e sperimentali.

« È invero singolare, scrive lo Spencer, che si affermi essere noi rimasti

tt in ritardo nelle conquiste della scienza astratta, che i lamenti del sig. Arnold

« sulla nostra mancanza di idee, tutto ciò giunga in un momento nel quale

« noi abbiamo fatto pel progresso della più astratta e della più ideale delle

« scienze, la filosofia, più che presso alcuna altra nazione, ed in alcun periodo

<. del passato ".

e Potrei, per suffragare la mia tesi, continuare lungamente col mezzo

di citazioni d'altri autori, ma a che prò' se le ragioni intime del fatto sono

cos'i chiare come a me appaiono !

ii Lo scienziato , è vero , vive , in generale all' infuori della lotta quoti-

diana per la cosa pubblica, anzi in alcuni, a mio avviso, fortunati paesi,

l'Inghilterra per esempio, vi è affatto estraneo, pure godendovi di una rispet-

tata ed invidiabile posizione sociale. Ma quale meraviglia che il sentimento

nazionale, l'aspirazione alla grandezza della patria, sieno vivi in lui mentre

dalla storia, dalla abitutline della osservazione, e dalla meditazione dei fatti,

gli è rivelato e confermato di continuo il nesso assoluto, oramai indiscutibile,

fra la potenza scientifica di una nazione ed il grado di sua potenza nel

mondo civile ?

« Che se non impegnato in quella lotta, è concesso allo scienziato un giu-

dizio pili sereno, od almeno non mai appassionato suUe conseguenze della mede-

sima, il suo temperamento si fa però più sensibile ad esse, e ciò che molti

ignorano, quell' uomo sospettato tiepido od indifferente, forse perchè al dire

di Spinoza « cerca puramente quel bene che da solo riempie l'anima intiera »

soffre gioisce di quelle conseguenze, forse più di coloro i quali hanno con-

tribuito a produrle.

K Nell'animo degli italiani, quel sentimento, quella aspirazione, trovano

ima completa corrispondenza nell'affetto, nella devozione per lillustre dinastia

di Savoja, pel magnanimo nostro Ke, per la virtuosa Regina. Di questa rispon-

denza, che è forza d'Italia, l'Accademia sente altamente il valore, e nel rice-

vere gli amati Sovrani in questa sua sede, il pensiero suo si rivolge spontaneo

alla Nazione, nel desiderio e nella speranza che l'opera accademica compiuta

nell'anno possa tornare ad essa di qualche beneficio.

« Signore e Signori. Io devo ora esporvi colla maggiore brevità quale

fu quest' opera. Ma permettetemi ancora prima poche parole per rammentare

un brano di una lettera di Voltaire, il quale brano, se non mi .inganno, do-

vrebbe disporvi ari indulgenza verso di me. Voltaire assorto, per quanto
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fugacemente e forse più per compiacere la còlta e vivace castellana di Cirey che

per naturale tendenza, in alcune ricerche di geometria e di fisica, doveva

difendersi dai suoi amici di Parigi che insistentemente gli chiedevano le ragioni

del momentaneo abbandono dei suoi lavori letterari.

.. Je vis en jihilosophe. così rispondeva ad essi, j'étudie beaucoup, je tàche

» d'entendre Newton et de le faire entendre. Je pomrais bien travailler à

. ime tragedie le matin et à une comédie le soir, mais passer en mi jour de

.. Newton à Thalie, je ne m'en sens pas la force. Attendez le primtemps,

« messieurs, la poesie servirà son quartier. mais à présent c'est le tour de

- la physique ^

.

^ La conclusione si è che la intelligenza ha d' uopo di imo sforzo per

tìssai-si con qualche serietà ora sull'una ora suU' altra disciplina, e che lo

sforzo è tanto più gi-ave quanto più intenso fu il lavoro intellettuale nell'ap-

profondire una di esse.

« n volume delle Memorie che la Classe di scienze morali, storiche

e filologiche ha pubblicato in questo anno, ci presenta dapprima una comuni-

cazione del dott. De Lollis, la quale ha per titolo: Il Ccuuoiiiere proceiuale 0.

È una copia fatta con molta cura e diligenza di un Canzoniere provenzale

che trovasi nella Biblioteca Vaticana. La scrittiura del codice, divisa in due

colonne, fu assegnata al principio del secolo XIV; ed è di mano italiana,

come si può anche argomentare da parecchi modi grafici ed errori. Il codice

reca in fine una appendice la quale comprende un glossario provenzale-italiano,

scritto indubbiamente sulla fine del 500, ed un indice delle poesie contenute

nel codice con riscontri e richiami copiosi ; li scrisse im' alti-a mano, però

anch' essa della fine del secolo XVI.

<. L'importanza di questo manoscritto, la classificazione sua fra i testi

che sono fondamentali per la critica, fm-ono riconosciute dai più autorevoli

provenzalisti: nessun dubbio pertanto che la pubblicazione di esso sarà accolta

con favore dai cultori di studi provenzali.

t Segue nello stesso volmue una dotta ilemoria del dott. Puntoni col titolo :

Sopra alcune recensioni dello Slephanites hai Ichnelates. E noto,

così osserva il sig. Puntoni, come lo scopo, forse precipuo, che si propongono i

ricercatori intorno alle vicende subite dal libro di Calila e Diiiiiia, sia la rico-

sti-uzione di quell'antico testo indiano, ora perduto, che secondo ima moderna con-

gettura avrebbe portato il nome di Libro della condotta dei Re. Di questo libro

esistono però attualmente alcune versioni, e fra esse la versione greca compiuta

da Simeone figlio di Seth circa 1' anno 1080, e che è appunto conosciuta sotto

il nome di Stephanites kai Ichnelates. » Della quale, aggiimge l'autote, se

» possedessimo proprio l'originale quale uscì dalla penna di Simeone, nessun

- problema avrebbe potuto sollevarsi intorno ad essa ; che salvo qualche lieve

- divergenza dall'arabo introdotta per opera del traduttore greco, nel resto

- siffatta traduzione greca potrebbe ritenersi equivalente ad una recensione
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<• araba probabilmeute perduta. Ma del greco è successo quello stesso che

6 dell'arabo; la versione di Simeone si è scissa in un discreto numero di recen-

« sioni l'una diversa dall'altra, e noi non siamo autorizzati a battezzar luna

t piuttosto che l'altra per opera del traduttore Antiocheno. L'importanza

t dimque principale di questi speciali studi sullo Stephanites consiste nel poter

tt riacquistare, attraverso le varie recensioni di questo libro, una recensione

« prototipo più vicina che non tutte le altre all' opera di Simeone di Seth »

.

u. Le recensioni del tutto ignote o poco note esaminate dal dott. Puntoni

sono contenute in alcuni codici della Biblioteca Vaticana, della Lam-enziana,

della Barberini. Il lavoro per dichiarazione di due competenti giudici, i Soci

Comparetti e Guidi, è condotto con liuon metodo di critica filologica ed i risul-

tamenti cui giunge sono di molto giovamento per la conoscenza critica di un

testo cosi importante.

u Le Glosse d'inierio e della ma scuola, traile dal manoscritto capi-

tolare pistojese dell'Ali the ut Icum, sono pubblicate per la prima volta per

cura del dott. Chiappelli e portano un utile contributo alla storia del diritto

romano nella età dei glossatori. Nel manoscritto che fa parte dell'Archivio

capitolare del duomo di Pistoja, scrive l'autore, sono raccolte glosse di Imerio

e di alcuni fra i suoi primi seguaci fino a Cipriano da Firenze. Però questi

commenti appartengono tanto all'una quanto all'altra delle due opposte scuole

di glossatori, sì ai seguaci di Bulgaro che a quelli di Martino. Come i ca-

ratteri della scrittura provano che il manoscritto è di origine italiana
,

così

la qualità delle glosse contenutevi dimostra che questa raccolta proviene da

Bologna mater et magistra legum. Con validi argomenti l'autore dimostra al-

tresì che essa deve rimontare o agli estremi anni del secolo XII o tutto al

più al principio del secolo seguente.

B Dobbiamo al Socio prof. Ferri la prima parte di una Memoria col ti-

tolo: Il fenomeno sensibile e la percezione esteriore ossia i fondamenti del

Healismo. Il tema è fra quelli che maggiormente hanno affaticato le scuole

filosofiche antiche e moderne, fra quelli, pei quali le divergenze sono profonde.

« Prima adunque di accingerci direttamente allo studio della quistione, scrive

ù il chiaro autore, attingendo all'analisi psicologica ed ai risultati delle scienze

« positive, domandiamo alla storia quale è stato l'andamento del pensiero filo-

u sofico circa questo importante problema, contiamo le principali soluzioni che

t ha ricevuto, notiamo le differenze che le dividono e le ragioni su cui si

B fondano, onde dai loro stessi conflitti pigliar le mosse per ricostruire il con-

« cetto del fenomeno e la dottrina della percezione "

.

B Come vedesi il tema acquista nuova importanza dal metodo stesso che

il Collega Ferri intende seguire nel suo lavoro, e ne è già prova questa priiua

parte dedicata più specialmente alla esposizione storica delle soluzioni della

quistione dai filosofi della Grecia anteriori a Platone, fino a quelli della scuola

Alessandrina.
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« Derili mi civici ed altri diritti del comune di Apriceiia è il titolo

di una dotta Memoria di diritto medievale del Socio Schupfer. Fanno parte

di essa nore doeiimenti, ad eccezione di uno. tutti fino ad ora, inediti, di molta

importanza nello studio dell'arf^omento in quanto che sono i diplomi eoi quali

erano sanzionati o confermati quei diritti.

» Il primo di essi rimonta all'anno 1."{(ÌS e col medesimo la regina Gio-

vanna I fa trascrivere un privilegio di re Carlo II; il quale ne confeniia

un altro che Federico II concesse nel 1230 ad Apricena, risguardante gli usi

civici sopra Castel Pagano. S. Nicandro e Civitate.

« Seguono altri diplomi di conferma degli accordati privilegi, o di san-

zione di nuovi, di Re Alfonso d'Aragona, di Re Callo Vili, di Ferdinando

il cattolico, di viceré e luogotenenti del Regno per la corte di Spagna.

" Del resto, osserva il Collega Schupfer, i privilegi e le conferme non

« erano sempre uno schermo sicuro contro le usmpazioni della feodalità. Cosi

• la storia di Apricena ha pure la sua pagina di lotte feudali, e fu in quei

K tempi che anche gli usi civici si assottigliarono di fronte alle nuove difese

» e foreste che i baroni erano venuti stabilendo nei loro feudi anche con la

s concessione del Re -

.

1 Nei documenti che ho pocauzi ricordato si rinvengono anche particolari

intomo a quelle lotte, i quali danno ai documenti stessi speciale interesse.

» La seconda parte del volume comprende le Notizie derjli scari. Queste

notizie le quali mensilmente sono comunicate all'Accademia dal Socio Fiorelli,

Direttore generale delle antichità, furono in quest'anno, per aderire al desi-

derio degli studiosi italiani e stranieri d'Archeologia, altres'i pubblicate in

ciascun mese. Fu questo un primo passo verso l'attuazione di un progetto più

vasto, a concretare il quale come l'Accademia può contare sul valido aiuto

dell'egregio Collega Fiorelli e di altri Soci, cosi ho fiducia possa trovare fa-

vorevole il Governo.

« Altri e non pochi lavori diede la Classe di scienze morali ai nostri

Rendiconti. Dovrò perciò limitarmi ad alcune brevi citazioni. Il prof Guidi,

che ad onor suo e ad onore del vero devo riconoscere siccome il più laborioso

fra i Colleghi, ha presentato anche quest'anno all'Accademia tre lavori filo-

logici di grande pregio. Il primo porta per titolo : Moxè di At/hel e Simmeone
Abate, ed ha per iscopo la pubblicazione di frammenti di manoscritti Siriaci

che si cojisenano nella Biblioteca Vaticana dovuti ai due scrittori Siriaci dai

quali si intitola il lavoro. Una seconda Memoria intitolata : Frammenti copti,

non peranco compiuta, iia essa pure per oggetto la publìlicazione di frammenti
di codici copti. - Un ramo importante della letteratm-a cristiana dei primi

' secoli, sono parole del prof. Guidi, gli apocrifi del Nuovo Testamento, era

" largamente rappresentato nella letteratura copta, e non poco se ne è con-

' servato ed è giunto sino a noi. Una parte, relativa alla Sacra Famiglia, è

« stata pubblicata da due celebri orientalisti, dal Revillout e dal de Lagarde.
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» Ora io comunico all'Accademia parecchi altri frammenti che si reputano

« appartenere a questo genere di opere copte, e specialmente quelli che si con-

'- servano in Roma nel Museo Borgiano -

.

« La terza infine delle comunicazioni filologiche del Collega Guidi è l'in-

dice dei poeti citati e delle singole pagine nelle quali i loro versi sono ri-

portati in un'opera araba, considerata dagli orientalisti come la più importante

per la conoscenza deUa poesia araba.

" Le scoperte acheologiche che si vanno facendo nell'Isola di Creta die-

dero origine anche quest'anno ad una interessante comunicazione del Socio

Comparetti. Per chi non lo sapesse, aggiungerò che gli scavi i quali condus-

sero a quelle scoperte sono diretti dal dott. Halbherr, già allievo del nostro

Collega, ed i mezzi necessari sono in parte forniti dal nostro Governo, in

parte dal Collega stesso.

" Dell'arte antica in Creta, leggesi in questa comunicazione, ben poco

» si conosceva sin qui; malgrado il valore storico dell'isola, quel teiTcno era

« poco men che vergine d' ogni indagine archeologica. Gli oggetti trovati

- di recente, la massima parte di bronzo, colpiscono a prima giimta anche

" l'occhio il meno perito per lo spiccato tipo orientale dell'arte assiro, egizio,

^ fenicio ".

« Alla Ai'cheologia devesi anche ascrivere una conumicazione della Socia

contessa Caetani-Lovatelli, sebbene l'argomento di essa abbia carattere filoso-

fico. Il titolo della comunicazione è lugubre : Thanatos, morate, ma già nella

epigrafe posta innanzi al suo lavoro " Usque cium vivam et ultra » la còlta

Signora, tende ad attenuare quella dolorosa impressione. Un breve brano del

bellissimo esordio che riferisco testualmente, darà meglio d'ogni altra mia pa-

rola un chiaro concetto del lavoro « Quella malinconica domanda, scrive la

« nostra Socia, che uno dei poeti moderni della Germania pone sulle labbra

• di un giovane scettico seduto lungo le rive del mare del nord : oh, ditemi

K che cosa è l'uomo, d'onde viene, dove va, non ha dubbio che tutti indi-

< stintamente sa la fecero o se la faranno, nel corso più o meno breve della

« vita. Dimanda arcana ed insieme tembile, che noi ritroviamo nelle antiche

« Upanishad delle Indie ed in alcuni inni della raccolta vedica; e che veg-

- giamo agitare così la mente mistica del Buddha in quella notte fatale che

« sotto all'albero di Gaja meditava sulla infinita miseria dell'uomo, come la

"i vivida fantasia di un imperatore romano, che vicino a morte poeticamente la

• esprimeva in gentili versi latini » ... ^ Uno specchio mirabile dei diversi sen-

c timenti che a siffatto proposito agitarono gli animi degli antichi, noi pos-

" siamo facilmente averlo, e nella epigrafia sepolcrale e nelle funebri rap-

« presentanze sia in pittura, sia in scultma -

.

« Ed è appunto a queste epigrafi sepolcrali, ed alle funebri rappresen-

tanze ed allegorie tanto nell'arte quanto nella letteratura che è dedicata la

parte archeologica del pregevole lavoro della nostra Socia.
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- Altri lavori archeologici , quelli del Socio Helljig e del Socio Corri-

spondente Baruabei ; storici, quello del Collega Le Blaiit che ha per titolo :

Le voi des reliques, e l'altro del prof. Giambelli, di Vìucenso Bellovacense

;

bibliografici dai Soci Carutti e Monaci; di storia del diritto del Socio Schupfer

e del prof. Tamassia; filosofici del prof. Credaro, furono pubblicati dalla Classe

di scienze morali nel corso dell'anno, ed io sono dolente di dovermi limitare

ad una semplice indicazione. L'attività della Classe parmi però dimostrata

a sufficienza da (juantu mi fu possibile esporre intorno ai suoi lavori.

« Le matematiche, l'astronomia, la chimica, diedero il maggior contingente

di lavori per l'altra Classe. Per dare una misura di questo contingente rispetto

alle matematiche, l'unico metodo che seppi escogitare è lo statistico e ne de-

duco questo risultato : che le ^lemorie o Note di analisi di geometria, e di

meccanica razionale pubblicate nell'anno ammontano a ventisei.

li L'astronomia ci ha dato importanti lavori. Le oramai celebri scoperte

del nostro Collega Sehiaparelli sulla topografia del pianeta Marte furono tutte

pubblicate negli Atti dell' Accademia, del che dobbiamo essergli grati. Per

la terza volta ha presentato in quest'anno il risultato delle sue osservazioni

astronomiche e fisiche su quel pianeta ; le quali hanno singolare valore, perchè

posero fuor di dubbio la esistenza di quel fenomeno che dall'eminente autore

fu denominato della geminazione dei canali. Di più dagli indizi risultanti da

queste ultime osservazioni egli arriva alle seguenti probabili supposizioni :

1» che la geminazione sia regolata da un periodo corrispondente all'anno tro-

pico di Marte, e dipenda dalle sue stagioni ;
2" che incominci tal fenomeno

a manifestarsi intorno all'equinozio vernale, producendosi il maggior numero

di geminazioni nel secondo mese dopo tale equinozio : 3° che dopo aver du-

rato alcuni mesi o settimane, esse vadano successivamente scomparendo, in

modo da non restarne quasi più alcuna all'epoca del solstizio boreale del

pianeta.

' Dobbiamo anche quest'anno buon numero di comunicazioni ai due Osser-

vatori di Roma.

>. Menzionerò dapprima due lavori del Socio Respighi, l'uno sui Cambia-

menti di refraagibiìità dei raffyi speitrali della eromosfera e delle protv-

beran:e solari, l'altro sullo Sjiettroscojtio obbiettivo. I fenomeni studiati dal

chiaro nostro Collega nel suo primo lavoro si ascrissero dalla maggior parte

degli astronomi ad una causa fisica concordante colla teoria della luce, quale

è quella del cambiamento di refrangibilità delle righe spettrali in causa del

monmento della sorgente luminosa nella direzione della visuale. Questa spie-

gazione fu però di recente posta in dubbio da astronomi e spettroscopisti inglesi,

e da questi dubbi fu condotto il Socio Respighi a presentarne egli pure al-

cuni, ed a schierarsi fra coloro i quali pensano non sia interamente assodata

la spiegazione del fenomeno.

1. Nell'altro Osservatorio, quello del Collegio Romano, il direttore Tacchini,
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il vice-direttore prof. Millosevich coutinuarono coll'attività già in essi rico-

nosciuta, il primo nelle sue ricerche spettroscopiche, l'altro nelle sue osser-

vazioni sui piccoli pianeti fra Marte e Giove. Fra le varie pubblicazioni del

Collega Tacchini, inserite negli Atti accademici, trovasi anche ima lettera da

lui diretta da S. Giorgio di Granada a chi ha l'onore di parlare, nella quale

dà notizia all'Accademia delle osservazioni fatte da lui e dagli astronomi

inglesi che gli erano compagni sull'eclisse totale di sole del 29 agosto 1886.

u Ognuno ricorda i crepuscoli rosei dell'inverno fra l'anno 1883 ed il 1884,

ed i vari tentativi per dare spiegazione ad un fenomeno che appariva sic-

come straordinario e nuovo. Eppure scrive il prof. Ricco in una Nota pre-

sentata all' Accademia : » 1 crepuscoli rosei sono oramai rientrati nell'ordine

dei fenomeni consueti »
. Le grandi differenze nella loro intensità danno ragione

del perchè alcune volte il fenomeno possa colpire l'occhio dell'osservatore non

interessato nelle cose del cielo, e possa lasciarlo per anni ed anni indifferente ad

esso. Rimane però sempre incerta la spiegazione del fenomeno, ed a quella data

nel 1883 dopo la grande eruzione del vulcano Krakatoa, il prof. Ricco in

relazione ad osservazioni sue diu-ante l'eruzione dell' Etna del maggio 1886

sostituisce quest'altra: i crepuscoli rosei straordinari susseguenti a grandi

eruzioni vulcaniche, non sono prodotti dalle ceneri, ma bens'i dai vapori

eruttati.

» Molti, come già dissi, furono i lavori di chimica presentati all' Acca-

demia. Ma oltreché non intendo abusare della pazienza di chi ha la bontà

di ascoltarmi, la chimica e sopratutto quella dei nostri giorni, si presta poco

ad essere volgarizzata. Farò eccezione per un lavoro del dott. Ciamician che

porta il titolo : Sul Jodolo e sulle .me proprietà terapeutiche. Questa so-

stanza denominata scientificamente tetrajodopirrolo ed in commercio jodolo, fu

scoperta dallo stesso dott. Ciamician e dal dott. Dennstedt nell'anno 1882,

ed ora ne è già intrapresa la fabbricazione in grande da una ditta di com-

mercio a Biebrich sul Reno. Sono le qualità terapeutiche e fisiologiche del

nuovo composto che ne hanno resa possibile una produzione commerciale.

L'azione fisiologica del jodolo è simile a queUa del jodo-formio coUa differenza

che il primo è molto meno velenoso di quest'ultimo ed agisce in modo più

mite. Cosi anche nella terapeutica, ed in special modo nella cura delle fe-

rite, il jodolo può essere sostituito con vantaggio all' jodo-formio, e dalle no-

tizie che ci fornisce il dott. Ciamician nel suo lavoro può arguii-si che l'uso

terapeutico del jodolo è già assai dift'uso in Europa. Infine importa notare

che il nuovo composto fu scoperto nel laboratorio di chimica del nostro Socio

Cannizzaro, e che le prime esperienze terapeutiche furono eseguite in ima clinica

dell' Università di Roma, quella del prof. Durante.

K Una tendenza, se non forse una necessità, nel movimento scientifico

della seconda metà di questo secolo, conducono ad una continua suddivisione

delle scienze in rami speciali. Fra questi nuovi rami di scienza, uno introdotto
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da non molti anni è quello che porta^ il nome di Petro,£;rafia, il quale,

per le sue relazioni coU'ottica e colla chimica, costituisce un potente mezzo

di ricerca nello studio delle roccie ed è ([uindi di grande aiuto alla (ieologia.

Così, rimontando a molti più anni addietro, si costituì in ramo speciale di

scienza la Cristallogratia, pur formandu parte integrante della Mineralogia.

Degli effetti e dei pericoli di questa continua suddivisione dirò qualche pa-

rola più tardi; per ora mi limito a notare che la Petrografìa, coltivata in

Italia pel primo dal Socio Cossa, è rappresentata anche in quest'anno nei

no.-;tri .\tti accademici pei lavori del prof. Muttirolo. come lo sono la Mi-

neralogia e la C rista llogra Ha per opera del Socio Striiver, del prof. Lovisato,

e dell'ing. La Valle.

> La fisica sperimentale ebbe essa pure buon numero di eultori i quali

confidarono ai nostri Atti la pubblicazione dei risultati ottenuti. Sono costretto

ad indicare nel modo il più succinto alcuni fra essi, in questo caso non tanto

per le difticoltà deirargomento, quanto pel desiderio di esser breve.

« Dì una probabile estensione della /egoe sulla caloricilà specifica dei

corpi indecomposfi è il titolo di un lavoro presentato all' Accademia dal Socio

Cantoni. La nota legge di Dulong e Petit che stabilisce una relazione fra

la caloricità dei corpi ed il loro peso atomico o molecolare, è stata una delle

più feconde nella Fisica ed ha potentemente contribuito nel dare alla Chimica

l'indirizzo che ha preso negli ultimi tempi. i\Ia quella legge dà risultati solo

approssimativi, probabilmente perchè l'esperienza non ha potuto sinora rea-

lizzare il concetto di determinare la vera caloricità dei corpi, scevra cioè del

lavoro interno che il calore fa disgregando i corpi stessi. Questa legge è stata

perciò molto studiata ed anche notevolmente ampliata. Il Collega Cantoni ha

ripreso in esame quella relazione, ed i risultati di una prima sua Memoria

aprono l'adito ad una nuova probabile estensione della stessa.

- Lo studio delle costanti magnetiche per tutta Italia, nello scopo di co-

stniire la carta magnetica del nostro paese è lavoro di lunga lena intrapreso da

alcimi anni dal dott. Chistoni, per incarico dell' Ufficio centrale di meteorologia.

Queste ricerche hanno acquistato maggior valore dopo che i recenti disastri

della Liguria ed hanno fatto intravedere la possibilità di un legame fra le

costanti magnetiche ed i terremoti.

« Il dott. Marangoni in duo lavori che hanno per titolo: Relazioni fra

l'elettricità e la luce, aggiunge nuovi ed interessanti fatti a dimostrare quelle

omologie e quelle relazioni fra la elettricità e la luce, per le quali già è lecita

la previsione che fra breve una medesima teoria abbraccierà questi due or-

dini di fenomeni, in apparenza tanto diversi. È ancora dubbio se le leggi

della luce s'imporranno alla elettricità o reciprocamente, ma dalle molte re-

lazioni già assodate si può arguire che l'indicata previsione non è lontana.

- Accennerò da ultimo ad una interessante Memoria di fisico-chimica del

Socio PateiTiò e del dott. Nasini, Snlla detorminasione del peso molecolare
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delle soslaaze organiche per inesso del punto di congelamento delle loro

soluzioni. Le prime ricerche sopra l'importanta arcromento rimontano al secolo

scorso, ma perduta può clii'si la traccia ilei ]irimi risultati ottenuti, le ri-

cerche stesse furono ripigliate e continuate nella seconda metà del presente.

Nell'anno 1882 Raoult intraprese lo studio delle sostanze organiche in so-

luzione acquosa e trovò per im numero abbastanza grande di combinazioni,

che l'abbassamento molecolare era costante, due sole eccettuate il fenolo e

l'acido ossalico. In Memorie posteriori lo stesso autore studiò se questa legge

si verificasse anche per le soluzioni in altri solventi e trovò che sì dentro

certi limiti. Dopo queste premesse intorno agli studi precedenti, il Socio Pa-

terno ed il dott. Nasini fanno notare la importanza delle applicazioni che da

queste leggi possono derivarsi per la chimica organica ; ed è per questo aggiun-

gono « che abbiamo voluto indagare se esse regole si mantengono sempre

rigorosamente " . Non mi farò a descrivere le varie esperienze eseguite dai due

valenti sperimentatori, dirò solo che per esse hanno ricevuto nuova conferma

quelle leggi, salvo qualche maggiore eccezione.

« E qui mi arresto, non già perchè la materia sia esaurita, giacché do-

vrei parlare di una Memoria del dott. Battelli, Sul fenomeno di Peltier; di

altre dei professori Righi, Bartoli, De Franchis etc, ma perchè sopra altri

rami di scienza devo richiamare per pochi istanti la vostra attenzione. E
queste sono la Paletnologia, la Batteriologia.

» Il Collega Pigorini è conosciuto in Europa siccome uno dei più ap-

passionati ricercatori delle vestigia umane in quelle età che sfuggono alla

storia. Egli, colla sua chiara parola, ci trasporta sovente in mezzo alle abi-

tazioni di quei nostri antenati, per indicarne gli usi, per descriverci gli og-

getti ritrovati, gli utensili, quei primitivi strumenti di difesa e di lavoro.

Quest'anno, fra gli altri, in un lavoro intitolato: Le antiche stazioni umane

dei dintorni di Cracovia e del comune di Breonio Veronese^ ha dato notizia

di due fatti che l'uno e 1' altro mi sembrano destinati a portar molta luce

negli studi paletnologia. Consiste il primo nella riconosciuta identità di forma,

di lavoro e spesso di misura, fra gli oggetti dell'età della pietra, rinvenuti

nelle caverne della valle di Mnikow in Cracovia, ed in quelle del comune

di Breonio presso Verona; l'altro nella persistenza della lavorazione dei medesimi

oggetti anche in età posteriori a quella della pietra. - In una regione come quella

n di Breonio, osserva il Collega, elevata ciica mille metri sul livello del mare,

' povera d'ogni bene della natura, non salii-ono le varie genti via via penetrate

^ nell'Italia settentrionale dai primordi dell'età neolitica ai giorni della Romana
" Repubblica. Vi rimasero invece i discendenti delle famiglie le quali occu-

« pavano quelle giogaie nel finire dell'età archeolitica. Esse continuarono a la-

« vorare la selce, mantennero in parte gli oggetti caratteristici dell'evo antico,

« in parte li modificarono e ne crearono di nuovi per le influenze delle po-

« polazioni più avanzate colle quali erano a contatto '. — « Il fatto, aggiunge
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* il prof. Pigorini, non v nuovo in Italia, esso fu già notato dal prof. Issel

<. esponendo i risultati delle sue ricerche nelle grotte della Liguria "

.

« Non accennerò se non di volo ad uuo dei lavori di Hacteriologia pre-

sentati all'Accademia, e lo prescelgo perchè si connette ad un problema quasi

d'ordine sociale, quello della pellagra. Il prof. Cuboni, dalla osservazione ri-

petuta e confermata in oltre quaranta casi giunse a questa fondata ipotesi

che la pellagra sia come il colera una malattia prodotta dall'eccessivo svi-

luppo del Bacterium Maijdix nell'intestino , dove è introdotto colla polenta

avariata in cui la cottiu-a non giunge ad estinguere"! germi. Questa ipotosi ha

d'uopo senza dubbio d'essere convalidata da altre osservazioni, (e da notizie

recenti comunicatemi dal Socio Tommasi-Crudeli appare che alcuno già furono

aggiunte) ma l'indirizzo dato a queste ricerche dal prof. Cuboni, ed i metodi da

lui adoperati confortano a sperare che egli saprà vincere le gravi ditticoltà del

problema, sopratutto se coadiuvato in avvenire dalla Direzione generale del

l'Agi-icoltura. come lo fu nel passato.

« Do\Tei ora intrattenervi di Botanica, di Biologia, di Patologia, di Fi-

siologia, scienze rappresentate nei nostri .\.tti da lavori dei Soci Passerini,

Todaro, Tommasi-Crudeli. Meriggia e Mosso. Ma il nome di quest'ultimo

Collega mi pone in guardia contro me stesso, e mi fa ricordare che io ho

il debito anche verso di lui d' essere breve. Dei suoi lavori sulla fatica vi

parlerà fra pochi istanti egli stesso, ma sarei un poco esatto narratore della

storia accademica se non ponessi in rilievo i suoi recenti lavori sulla tisio-

logia e sulla patologia del sangue. Incominciò nei medesimi col descrivere

alcune nuove particolarità di struttura nei corpuscoli rossi del sangue degli

uccelli, e col far conoscere le alterazioni che si producono nella loro forma

per effetto del digiuno. Studiò poi l'origine dei corpuscoli bianchi, il processo

della suppurazione e della degenerazione del sangue.

t Da queste ricerche del Collega Mosso dovrebbesi concludere che nel

sangue esiste una sola forma primitiva di corpuscolo cioè il rosso , e questo

alternandosi produce i corpuscoli bianchi ed i corpuscoli del pus; come anche

vi sarebbe un solo modo di alterarsi dei corpuscoli rossi, il quale rivelasi

nella coagulazione, nella suppurazione, e nella degenerazione del sangue.

» Questi risultati sperimentali si possono considerare come i prodromi di

una rivoluzione nella fisiologia e nelli patologia del sangue ; e siccome la

storia della medicina dimostra che ogni progresso nello studio del sangue

esercitò in ogni tempo una influenza profonda sulla patologia, 1' Accademia

la quale fra i propri Soci ha patologi autorevolissimi di cui il nome è già

legato alla storia del sangue, può con certezza contare sopra una prossima

lotta, feconda per gli studi, benefica per l'umanità.

" Due timori, od almeno due preoccupazioni, si fecero istrada in questi

ultimi anni, in alcuni spiriti forse alquanti i timidi, ma nei quali l'entu-

siasmo per l'enorme movimento scientifico di questo secolo, non impediva la
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meditazione, sempre dal punto di vista scientifico, delle sue conseguenze per il

secolo prossimo. Esporr(^ l'uua e l'altra, sebbene di diversissimo valore, e le

esporrò dapprima in forma sintetica colle parole di uno scrittore Belga: « Dedale

« ou sterilite, tels sont les tableaux opposés qu'on nous fait de l'état futur

« des Sciences eiperimentales et d'observation ^

.

e Non mi occuperò del secondo aspetto del dilemma. La condizione at-

tuale della scienza , dopo che fu vinta in tanti modi la limitazione o l'im-

perfezione dei nostri sensi, non parmi possa incutere il timore di una sterilità

non lontana. Non è così rispetto alla confusione, presa nel senso che verrò

indicando; essa in alcuni rami di scienza, i più antichi, già si risente; ed io

credo che le Accademie potrebbero esercitare una influenza non piccola nel

diminuire, o forse anco annullare, questo ostacolo al progresso scientifico.

« Il numero delle pubblicazioni periodiche relative alle scienze speri-

mentali e di osservazione nelle diverse parti del mondo, che nel. secolo scorso

poteva valutarsi ad una ventina, è così accresciuto da ammontare attualmente

a circa quattrocento le pubblicazioni di atti accademici o di società scientifi-

che , a circa mille e cinquecento i giornali e le riviste che si occupano di

scienza. È evidente che questo straordinario aumento , come è conseguenza

delle continue scoperte e degli innumerevoli fatti che si vanno accumulando,

così lo è dell' accresciuto numero degli scrutatori dei segreti della natura

,

che, valutati a circa cinquecento nel secolo scorso oltrepassano ora i diecimila.

Senza dubbio che essi non sono tutti egualmente attivi e che le loro comunica-

zioni non hanno tutte la medesima frequenza e lo stesso valore. Spesso sono

fatti di secondaria importanza i quali vengono posti in luce, ma essi pure

non possono essere trascurati nella ricerca delle leggi , e chi vuol giungere

ad esse deve conoscerli e tenerne conto.

« Importa però notare che i timori iu apparenza generati da questa for-

midabile accumulazione di fatti piuttosto che dall'accumulazione in sé stessa,

hanno origine dal disordine col quale quei fatti giungono a conoscenza dello

scienziato. In una parola ciò che fa difetto alle attuali pubblicazioni scientifi-

che è il metodo; è ima classificazione metodica per la quale ciascun cultore di

un dato ramo di scienza possa senza gravi difficoltà prendere cognizione di

tutto quanto già fu scritto sull'argomeutr) che preoccupa la sua mente, e sicuro

di questo passato procedere con animo tranquillo verso quanto l'avvenire può

ancora a lui riservare. Tutti i Colleghi sanno che la Società reale di Londra

lia dato vari anni sono un utilissimo esempio di classificazione metodica col

suo Cntalogue of Scientiflc Papers che comprende per ora il periodo dal 1800

al 1873; attualmente è ancora in Inghilterra e nelle sue riviste che si discute

un piano completo di organizzazione per le pubblicazioni scientifiche. Allo stesso

scopo tendono i Jahrbuch uber die Fortschritte, di Matematica, di Fisica

e di qualche altra scienza, che da alcuni anni si pubblicano in (iermania ; e non

lo è differente pel Jlépertoire Jiihlinijraphiqae che la Società matematica di
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Parigi sta per iniziare sotto la direzione di un matematico giovanissimo e già

eminente. Basti pel momento l'avere accennato a queste giuste preoccupazioni,

ed al nuovo ordine di idee sorto da esse, giacché ho fiducia (•he alla realiz-

zazione sua l'Accadeiiiia non vorrà rimanere estranea.

» E ritornando, per un istante, alle pubblicazioni accademiche dell'anno,

aggiungerò essere stata compiuta la publilicazione di quel Codex Asteusis

donato dall'Imperatore d'Austria al benemerito mio predecessore, ed al quale

egli dedicava le sue ultime forze, liingrazio in nome dell'Accademia il Socio

Carutti ed il cav. Yayra direttore degli luchivi di Piemonte, per avere con-

dotto a buon fine la non facile impresa.

n Una grave sciagura ha colpito pochi mesi sono l'Accademia nostra; la

morte del Socio Marco Minglietti. Ad onorarne la memoria, l'Accademia, nella

tornata in cui io ebbi il dolore di annunciarne la perdita, deliberava che

nell'anniversario di essa, fosse tenuta un'adunanza straordinaria ed in questa,

uno fra i suoi amici più cari, il Socio Luzzatti, commemorasse l'illustre uomo.

" Altre dolorose perdite suln nell'anno l'Accademia. Il Socio Henzen,

primo segretario dell'Imperiale Istituto archeologico germanico, finiva in Roma

nello scorso gennaio una vita tutta devota alla Scienza, e tutta consacrata

ad incoraggiare coloro i quali vi si dedicavano. Il giovane matematico Capo-

i-ali, nostro Socio corrispondente, chiedeva alla morte la fine di dolori che

avevano origine nello stesso sviscerato amore per quella scienza da lui con

tanto successo coltivata. Di altri Colleghi perduti, l'astronomo Doma, il filo-

logo ed archeologo .Jordan, lo storico Ranke, il cultore di scienze giuridiche

Laurent, il filologo Mad^ng. non mi permetto accennare che i nomi.

- Due premi, da lire diecimila ciascuno, dovuti alla benevolenza di

S. M. il Re per la nostra Accademia, potevano da essa conferirsi quest'anno.

Un premio era destinato alle scienze biologiche, l'altro all'archeologia.

» I concorrenti al primo di essi furono in numero di quindici e la Com-

missione composta dei Soci Bizzozero, Caniel, Meriggia. Mosso, Passerini,

Todaro e Trinchese relatore, menziona ed encomia fra quei concorrenti i si-

gnori d'Andres, Giaccio, Emery, Lussana. Saccardo e Tofivni per la importanza

ed il valore degli scritti presentati al concorso. I lavori di Istologia ed Em-

briologia comparate e specialmente i tre seguenti: LUoriio alla cariocinesi

iiella segmentasione ; Blasioporo e linea primitiva; Sulla terminazione

centrale del nervo ottico, dovuti al prof. Giuseppe Bellone-i dell'Università

di Bologna, fiu-ono giudicati dalla Commissione stessa degni del premio reale,

e l'Accademia nell'adunanza di ieri sanzionava con una propria deliberazione

quella proposta.

- Al concorso pel premio reale di Archeologia furono presentate due

sole opere e queste sopra argomenti assai diversi. La prima porta il titolo:

Le livre dcs funerailles, e tratta del rito sepolcrale degli Egizi ;
la seconda

si intitola : Gli scavi della Certosa di Bologna. Anche in questa occasione
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l'Accademia pensò rivolgersi alla sperimentata cortesia dei due chiarissimi

egittologi francesi, signori Pierret e Révillout, per avere im loro giudizio

sulla prima delle indicate opere. Il giudizio fu assai favorevole, ed io sarei

ben lieto di poter riferire alcuni brani delle belle relazioni inviate all'Ac-

cademia da due uomini così competenti, giacché mentre onorano l'autore di

quell'opera il prof. .Sohiaparelli del Museo Egizio di Firenze, onorano anche

il nostro paese. La Commissione accademica composta dei Soci Fiorelli, Mi-

nervini, Helbig relatore, nota nel proprio rapporto che il modo col quale il

sig. Zaunoni, autore della seconda opera, espone i fatti da lui osservati negli

scavi di quella vasta necropoli etrusca del quinto secolo avanti l'era volgare,

è superiore ad ogni elogio ; ciie tutte le particolarità offerte dagli scavi, fu-

rono scrupolosamente conservate non colla sola descrizione, ma con rilievi

topografici; che infine devesi al sig. Zannoni se la civiltà che nel quinto

secolo fioriva in Felsina, sia conosciuta meglio che non si conosca qualimque

altro centro etrusco dell'età stessa.

K Ci si presentano adunque, conclude la Commissione, due individui,

" che per diversa via, si sono resi assai benemeriti della scienza ; e se il

L primo vince per corredo di erudizione e per critica filologica ed archeolo-

t gica, l'altro non resta inferiore, per avere messo a profitto degli studi un

> materiale cospicuo e prezioso, il quale per lunga serie di anni occuperà

t la mente degli archeologi '

.

K La Commissione proponeva quindi che il secondo premio di S. M. fosse

diviso in parti eguali fra il sig. prof. Ernesto Schiaparelli, ed il sig. inge-

gnere Antonio Zannoni di Bologna; e l'Accademia nell'adunanza di ieri de-

liberava in conformità di quella proposta.

ii Rispetto ai premi di fondazione del Ministero della Pubblica Istruzione

mi limiterò ad enunciare le deliberazioni dell'Accademia, giacché i giudizi

delle rispettive Commissioni saranno subito resi pubblici e fatti conoscere a

ciascun concorrente. A questi premi non possono concorrere che insegnanti

di scuole secondarie.

« Tre premi, da lii-e tremila ciascuno, potevano conferii-si quest'anno

per le scienze naturali, e di essi uno fu assegnato al prof. Francesco Bas-

sani pei suoi lavori sui pesci fossili, un secondo al prof. Antonio Piccone

per gli studi descrittivi e geografici sulle alghe; il terzo fu diviso in parti

eguali e dato a titolo di incoraggiamento ai professori Vincenzo De Romita

e Carlo Fabrizio Paroua.

« Altri tre premi dello stesso valore potevano conferii'si per le Scienze

filosofiche e sociali; e lo furono al prof. Ferrari Sante pel suo Studio sul-

l'Etica Aristotelica, ed all'autore dello scritto La dottrina dell'essere nel

sistema Rosviiniano. presentatosi anonimo al concorso. Aperta la scheda vi

.si trovò il nome del prof. Roberto Benzoni.

u II terzo premio fu diviso in tre parti eguali ed assegnate ai profes-

sori Settimio Piperno, Giuseppe Zuccante, Giuseppe Rossi.



— 425 —
' Ho esaurito il mio tema, spero aucora prima della vostra pazienza. La

severità, la precisione stessa del linguaggio scientifico, forzando ad una at-

tenzione più intensa deve necessariamente stancare chi non lia contratto qualche

abitudine di esso. Un solo argomento ho in mio favore, l'aftetto per l'Acca-

demia ed il desiderio che gli Augusti Sovrani e la gentile Assemblea la quale

fa ad Essi corona, nell'uscire da quest'auhi fossero indotti a ripetere per la

K. Accademia dei Lincei quelle parole che una donna d'acuto ingegno e di

delicato sentire, Sophie tìermain, lasciava scritto nel piccolo volume che ha

per titolo Petisées dire/'scs: « Cest là (dans les académies) quo l'esprit hu-

uiaiu réside; il y est vivant dans un nombre d'hommes réunis; il y parie,

il y rend ses oracles par leur ergane. Et sous cette forme humaine, anime

des passions de l'utilité et de la gioire, il est unique comme l'individn et

durable comme l'espèce '

.

- Xel cedere la parola al Collega Mosso, prego le LL. iOl. di aggra-

dire i sentimenti di viva gratitudine e di devozione che io esprimo loro in

nome dell'Accademia -

.

Sulle leggi della fatica. .

Discorso di Angelo Mosso

SiRK. (jRAZIOSISSIMA REGINA,

- Quando cominciai a studiare la tisiologia della fatica, non potevo

imaginarmi. che avrei avuto l'onore di parlare delle mie ricerche alla pre-

senza delle Maestà Vostre.

- Sono grato ai miei Colleghi di un favore che nulla mi dava il di-

ritto di sperare.

- Presento all'Accademia mia Memoria i>ui caiabiuiiieiili che subisce

la temperatura del cervello per effetto della maggiore, o minore sua at-

tività; ed un'altra Memoria Sulla farsa fìsica dei legioiiari romani coii-

frontata eoa quella dei soldati moderni.

" Queste Memorie sono come altrettanti capitoli di un'opera sulla fatica

intorno alla quale lavoro coi miei discepoli da due anni. Ho già presentato all'Ac-

cademia le ricerche che ho fatto col dott. Arnaldo Maggiora sulle leggi

della fatica, e presenterò fra poco le indagini chimiche dei miei assistenti

il dott. Vittorio Aducco e il dott. Adolfo iionari.

- Per dissodare questo campo della fatica, hanno già lavorato molti

tisiologi valentissimi : e ricorderò fra gli altri il mio amico il prof. Ugo
Kronecker: ma dovremo consacrarvi parecchi altri anni di lavoro assiduo.

La ricordanza di questo giorno solenne nel quale ricevo anticipatamente

il premio de' miei studi, basterà per darmi coraggio a proseguire.
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« I fenomeni della stanchezza, ognuno li conosce di per sé

; perchè alla

line di una lunga passeggiata, o di una marcia faticosa, tutti quanti abbiamo

potuto sentire i movimenti del respiro e del cuore fatti più affrettati; la

temperatura del corpo cresciuta; le contrazioni dei muscoli rese piìi dif-

ficili; le membra diventate grevi; e per tutta la persona un sentimento di

insolito malessere che ci obbliga al riposo.

t II fisiologo studia questi ed altri fenomeni caratteristici della fatica,

e prepara le basi alla patologia per conoscere in che modo l'eccesso della

fatica muscolare o nervosa diventi causa di malattie. Mi limiterò a dare

qualche saggio degli studi che ho fatto sulla fatica muscolare.

» Benché i muscoli ed i nervi siano fra loro indissolubilmente congiunti

ho dovuto separare nello studio della fatica la parte dei fenomeni che si ri-

ferisce ai nervi, da quella che si riferisce ai muscoli. A tale uopo ho co-

strutto un meccanismo che applicato ai muscoli della mano, mostra che quando

i muscoli sono stanchi, i nervi si affaticano piìi rapidamente
;

perchè anche

per ottenere un lavoro meccanico minore, é necessaria una azione nervosa

successivamente più forte della uormale.

« Al finire di una marcia faticosa, un altro chilometro di cammino che

noi facciamo, logora il nostro corpo assai più che non lo abbiano logorato i

chilometri primi. E per riparare a questo sforzo di un chilometi'O, dobbiamo

impiegare un tempo proporzionatamente più lungo di quanto sia necessario

per un numero di chilometri assai maggiore che noi abbiamo percorsi prima.

B Qui appare una delle complicazioni più gravi nello studio della fa-

tica: dove il consumo che subisce il nostro corpo, mentre cammina, o sol-

leva dei pesi, non è proporzionale al lavoro fatto.

« Il dolore che produce la stanchezza, è come il fischio di allarme che

manda la nostra macchina, quando la tensione dei nervi cresce oltre la giusta

misura per la mancanza di combustibile entro i muscoli. È un avvertimento

che ci dà la natura, clie noi dobbiomo smettere di far funzionare i congegni

del nostro corpo, per dare tempo che si ripuliscano dalle fuligini e dalle

scorie del lavoro compiuto, e per riparare alle perdite subite.

i. Se non ci arrestiamo a questo punto dove incomincia a diminuire

l'energia fisica dell'organismo, i danni che subiscono i nervi ed i muscoli

saranno incomparal)ilmonte maggiori.

tt Questo è il fatto empirico clie abbiamo studiato con metodo scienti-

fico nelle sue varie modalità, per determinare le leggi che governano i feno-

meni della fatica, fino all'esaurimento delle forze.

" Una parte inte;essanto di tali ricerche è quella dell' iuHuenza che

esercitano sul decorso della fatica, il peso che solleva \m muscolo, il ritmo

col quale lo solleva, e le pause colle quali si riposa. Tali studi noi li fac-

ciamo sui muscoli isolati degli animali, o dell'uomo, e abbiamo degli stru-

menti esattissimi clie scrivono l'altezza di ogni contrazione, per numerose che

siano, e forti, e deboli.
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- È uno spettacoli) che sorprende, quamlo si vede con quale meravifjliosa

regolarità si scrivono lima dopo l'altra migliaia di contrazioni di un mu-

scolo : e come diventi più rapido Tesaurimonto, quando cresce il lavoro o si

aggiungono nuovi pesi al muscolo che funziona con ritmo periodico.

' L' interesse per queste ricerche è maggiore, quando pensiamo che nel

silenzio dei laboratori si studia la soluzione di uno dei problemi che si è sempre

agitato nell'arte della gueri^a: quello cioè di conoscere come diminuisce la

resistenza di un soldato alle mai-cie, quando noi aumentiamo il peso che egli

deve portare: e viceversa quanti chilometri di più potrà lare un soldato, se

gli si leva qualche chilogramma dallo zaino.

- Le ricerce fisiologiche dimostrano che la resistenza dei muscoli dimi-

nuisce rapidamente quando cresce il peso che devono sollevare, e che l'esau-

rimento delle forze è più difficile a ripararsi quando lo sforzo oltrepassa ima

certa misura. Ora se noi pensiamo che un soldato di fanteria porta in tempo

di guerra un peso che varia fra i 25 e i 30 eliilogrammi, dobbiamo confessare

che questo peso è eccessivo.

- Le leggi della fatica mostrano quanto sia grande l'utile che ne verrebbe

da una leggiera diminuzione del carico. Se si levassero ad esempio gli stiva-

letti di ricambio dallo zaino, e si diminuisse il peso degli oggetti di vestiario,

sarebbe un grande risparmio di forza. L'esempio dell'esercito tedesco ci do-

\T:ebbe incoraggiare a levare la tenda dalle spalle del soldato, perchè è un

riparo assai poco sicuro, contro le intemperie del cielo e del clima.

i. Fra i problemi pratici interessanti che si incontrano nello studio della

fatica devo rammentare quelli dell' allenamento , il ritmo che deve regolare le

successive contrazioni di un muscolo per ottenere il massimo etfetto possibile,

e la legge che stabilisce la quota di riposo che si deve concedere a \m mu-

scolo, perchè esso abbia tempo di riposarsi veramente, e tornar pronto all' eser-

cizio della forza normale.

u Anche qui per non parlare di leggi astratte , mi spiegherò con un

esempio. Quando un reggimento deve fare una marcia forzata, supponiamo

di 200 chilometri, come dovranno essere distribuite le lunghezze delle tappe,

perchè i soldati arrivino al loro scopo conservando la maggior energia pos-

sibile? Quale dovrà essere la lunghezza e la velocità delle prime marcie per

rispetto alle ultime? Dovranno essere delle marcie brevi, con dei brevi alti

delle marcie più lunghe con degli alti egualmente più limghi ?

» La risposta precisa a questi importanti problemi della fatica mu-

scolare non può trovarsi solo coli' empirismo. Vi è ima soluzione più razio-

nale del quesito che riguarda il lavoro dinamico di una marcia, e queste

ricerche sui muscoli preparano i dati per una teoria scientifica delle marcie.

« È noto che il muscolo si riscalda mentre lavora. La sua temperatui'a

si eleva non solo perchè affluisce in esso più copioso il sangue, ma perchè

Rendiconti. 1887, Voi.. Ili, 1» Sem. .54
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realmente le trasformazioni chimiche sono più vive quando il muscolo si

contrae. Ora mi sembrò che fosse una imperfezione dei muscoli che nel la-

vorare si riscaldassero; per la stessa ragione che consideriamo come cattiva

una pila, la quale sviluppi calore quando la sua energia chimica dovrebbe

trasformarsi unicamente in lavoro meccanico. Mio fratello al quale diedi in-

carico di studiare l' influenza che il sistema nervoso esercita sulla tempera-

tm-a del corpo, trovò che la produzione di calore nei muscoli può disgiun-

gersi dal fenomeno della contrazione. Per spiegarmi più chiaramente ram-

menterò che per effetto delle emozioni egli trovò che si eleva la tempera-

tiu-a del coi-po. Anche se non ci muoviamo, e se i muscoli non si contrag-

gono, succede per un fatto psichico intenso una attività maggiore dei nervi

che si diffonde a tutti i tessuti , e si rivela coli' aumento della temperatura.

« La vita divampa più ardente, quando si turba la quiete dei centri

nervosi
,
perchè i nervi attizzano i processi chimici dentro alle cellule del no-

stro coi-po.

tt II calore che si produce nei muscoli non è un etfetto della contra-

zione, ma solo un fenomeno concomitante , che presenta delle variazioni in-

dipendenti dal lavoro meccanico compiuto dal muscolo. In altre parole vi è

anche nel muscolo che si contrae un aumento della temperatm-a che rasso-

miglia a quello prodotto dalle emozioni. 11 problema fece un passo verso

ima soluzione più conforme alle leggi della fìsica , ma sussiste ancora il dubbio

che si tratti qui di una imperfezione della natura. Prima di affermare più

recisamente una cosa tanto grave , desidero di approfondire meglio queste

ricerche.

» Il problema è oltre modo interessante perchè ogni passo che noi fa-

remo innanzi rischiarerà la natura di una malattia comune nelle marcie dei

soldati che è conosciuta col nome di insolazione , e che secondo me dipende

da im esaiuimento del sangue prodotto daUa fatica, e dalla temperatura elevata.

« Il dott. Grandis studiò nel mio laboratorio l' influenza del digiimo e

dimostrò quanto siano più gravi i danni che produce la fatica quando la nu-

trizione è insufficiente. L' animale che digiunando fa un lavoro moderato

,

diminuisce due volte più rapidamente di peso che non restando semplice-

mente privo del cibo.

« Le ricerche più diffìcili sono quelle che riguardano 1' intima natura

della fatica. Vedendo che se camminiamo tutto il giorno alla sera anche
,
i

muscoli delle braccia sono stanchi, mi venne il dubbio che la fatica alterasse

la composizione del sangue; e infatti trovai che il sangue di un animale af-

faticato è velenoso
,
perchè iniettandolo ad un altro animale produce in esso

i fenomeni caratteristici della fatica.

t I nervi e i muscoli mentre lavorano si decompongono e col loro disfa-

cimento producono delle scorie, e dei prodotti inutili, anzi nocivi che si

versano nel sangue.
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- Non posso dire , senza entrare in lunghe particolarità tecniche, tutte

le ricerche minuziose che dovetti fare eoi miei discepoli su questo argomento.

Per ridmTe ad una espressione sintetica alcuni dei risultati di queste ri-

cerche chimiche sulla fatica, posso dire che i muscoli ed i nervi mentre la-

vorano producono delle sostanze velenose , che abbiamo potuto isolare: ed una

di queste analizzata ha la composizione degli alcaloidi conosciuti col nome

di ptomaine , ed ha 1" azione specifica di un veleno narcotico.

« Ma dobbiamo noi dunque fuggire la fatica per timore di avvelenarci?

- È veramente la stanchezza una triste necessità ed un male che dob-

biamo sopportare nostro malgrado, come altri mali della vita?

- È giusto che si debba ridm-re il lavo.o a quel minimo che basta per

campare?

- La fisiologia risponde: no; perchè il riposo e l'inerzia atrofizzano e

deteriorano gli organi; l'esercizio li sviluppa, e li rinvigorisce.

- Quanto più studiai la fatica, tanto più imparai ad apprezzare i van-

taggi che dà Tesercizio dei muscoli. E quando le marcie nella pianm-a e sui

coUi non bastavano, iio tentato le ascensioni più faticose sulle Alpi. Le marcie

forzate, la febbre della stanchezza, l'esaurimento delle forze, sono cose che

ilo studiato sopra di me. E non dimenticherò le forti emozioni che provai in

questi miei studi, quando, per risolvere alcuni problemi sulla resistenza, ho

compiuto l'ascensione del Monte Uosa nel feljbrajo del 1885, con Alessandro

Sella il figlio del nostro compianto Presidente.

« La fatica ha pure le sue gioie, e le sue voluttà. C'è una compia-

cenza profonda nel pensare che si distrugge una parte del nostro organismo

per rifarlo con elementi migliori, nel sentùe che si rinfrancano i muscoli,

che l'animo si tempra a più dure prove.

- È dovere del fisiologo di promuovere tutto quanto rinvigorisce la

fibra e di raccomandare le istituzioni che, come la palestra e l'esercito, hanno

per scopo di rendere più forte la nazione. Il nome stesso di esercito viene

da esei cisio ; e exercitiis secondo "Varrone \iiol dire : che esercitando migliora

quia exercitando fil melior.

• Ma il fisiologo non pensa solo al presente: mentre egli vede che la

fatica rinvigorisce e sviluppa i muscoli, che rende la pelle più resistente

alle cause delle malattie, che si attiva la funzione dei polmoni e del cuore,

il fisiologo si compiace nel pensiero che i nùglioramenti fisici, come i mi-

glioramenti morali, vengono trasmessi colle eredità del sangue ai figlioli, e

che cosi si prepai-ano alla patria delle generazioni più robuste e più forti.

La simpatia per il soldato si accresce, quando pensiamo che per l'esercizio

delle armi migliora l'individuo ed insieme con lui si fa più valoroso tutto

il popolo. Quando si aspira ad im ideale, dove la forza dei muscoli, la de-

strezza, la disciplina e l'intelligenza sono condizioni indispensabili per riuscire
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vittoriosi, si può ben dire che l'esercito è imo dei fattori più importanti nel

progresso fisiologico della nazione.

e Si crede generalmente che gli antichi fossero più fo''ti di noi. Ma è

vero questo? Su quali dati positivi poggia una tale credenza?

« Per famii un concetto mio proprio ho voluto conoscere quale fosse

la forza fisica dei soldati antichi e paragonarla a quella dei soldati moderai.

Ho scelto come tipo il legionario romano, e perciò lessi attentamente Giulio

Cesare, Polibio, Vegezio, Lipsie e pochi altri scrittori di cose militari.

" Qui in Roma si vedono ancora intatti gli splendidi monumenti di

quell'epoca, gli archi trionfali e le colonne di Traiano e di Antonino: ed è

facile anche per chi non sia archeologo, vedere come erano armati, e come erano

vestiti i legionari romani.

" Mi fu difficile conoscere il peso dell'armatura, perchè non ho trovato

nei musei d'Italia nulla che potesse aiutarmi in tale studio. Ho dovuto stu-

diare nei Musei della Germania, dove gli scavi hanno messo in luce gli ac-

campamenti degli eserciti romani, e i luoghi dove si combatterono le bat-

taglie più memorabili dell'Impero. Sono specialmente grato al sig. Linden-

schmidt direttore del Museo romano germanico di Magonza per i dati che

volle favorii'mi. Fu così che ho raccolto le notizie sul peso delle armi, sul-

l'elmo di cuoio, sugli scudi di legno ricoperti di pelle, suUe loriche, sulle

tuniche, sul saio ecc., e nel tutto insieme non mi risulta che il legionario

portasse abitualmente in guerra un peso di molto superiore ai .30 chilo-

grammi come portano i nostri soldati. Non è facile poi di stabilire il nu-

mero dei carri del treno che ogni legione conduceva seco nelle battaglie. Sulla

colonna di Antonino e sull'arco di Settimio Severo si vedono queste lunghe

colonne di carri che seguivano gli eserciti. È questo uno dei pimti più oscuri

per conoscere quanto fosse grave la fatica che toccava ai legionari romani

per la costruzione degli accampamenti. Noi conosciamo con esattezza quanto

fossero lunghe le marcie che facevano i soldati di Giulio Cesare, e se le

paragoniamo colle marcie che hanno fatto, o fanno oggigiorno i nostri sol-

dati, dobbiamo conchiudere che i legionari romani non erano molto più forti

di noi, benché il lungo esercizio delle armi li rendesse più agguerriti. Anche

fra essi eravi chi si lamentava che la vita del campo fosse dura, che le

armi fossero pesanti. Ma non si può dire che fisicamente noi siamo un po-

polo decaduto.

" Giulio Cesare nel suo libro De Bello Gallico ci racconta che gli

Adulatici disprezzavano i suoi soldati perchè erano bassi di statura, homines

tantulm statura;, e potrei citare molti esempi i quali dimostrano che i Eo-

mani in media non ci superavano nella forza fisica e nella resistenza alla fatica.

« Ciò malgrado essi conquistarono il mondo colle armi, e lo dominarno
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colle leggi, e lasciarono in ogni parte traccio incancellabili delle loro im-

prese gloriose.

ii Cerchiamo di imitarli nella forza morale, nella serietà e nella co-

stanza dei propositi . nella sapienza civile, nella abnegazione per il dovere "

.

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso al premio

Reale per le Scienze biologiche, per Tanno 1885.— Commissari:

Bi/zozKRO, Caruel, Moriggia, Mosso, Passerini, Tod.aro e

Trinchese (relatore).

>; Le numerose ed importanti opere presentate questa volta all'Accademia

dai concorrenti al premio reale per le scienze biologiche, dimostrano nei cultori

di queste, e specialmente nei giovani, una straordinaria operosità, la quale,

perdmaudo, farà, senza dubbio, ritornare i tempi gloriosi di Redi, di Mal-

pjghi e di Spallanzani.

» La Commissione, in una prima cernita di queste opere, sceverò quelle

dei signori Belfiore. (') Leone (-), Maltese (3) e Pari (<). le quali non trat-

tano di argomenti biologici (o ne trattano lasciate da parte le osservazioni

e le esperienze) , dalle altre che di questi argomenti trattano esclusivamenle

e sperimentalmente.

« Riferirò all'Accademia il giudizio che la Commissione ha dato su queste

ultime.

» 1. Lo. malaria, di Giuseppe Silvestrini. Fai'ma, 1885.

t In quesf opera, l'autore, guidato da osservazioni personali, passa in

rassegna i vari tipi d'intermittenza delle febbri, specie di quelle da malaiia.

e conclude che il decorso intermittente dei processi febbrili, costituisce un feno-

meno costante di tutte le malattie. Notata l'importanza che hanno nella feno-

menologia i perturbamenti fimzionali del fegato, passa a ragionare della per-

niciosità e dimostra, col sussidio di osservazioni sue e di altri, come questa

sia nei vari casi dovuta a cause varie, in parte legate al processo materiale,

in parte da esso indipendenti, anzi talora preesistenti ad osso. Dopo alcune

osservazioni sulle cachessie da malaria, l'autore passa a studiare l'importante

problema dell' etiologia e patogenesi di siffatti morbi. Premesso che, secondo

lui. non vi è assoluta specificità di azione o di manifestazione clinica nelle

forme malariche, tuttoché sia un fatto fuor di dubbio che in certe regioni

(') Belfiore Francesco, Lo sventramento di .Xapoli.

(*) Leone Alberto, Modo di ottenere la generazione del sesso preventivamente deter-

minato dai genitori (ras.)-

(5) Maltese Felice, Cielo.

{*) Pari Antonginseppe, La psicologia scientifica. Parti I-\II.
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siano frequentissime alcune malattie che non esistono in altre regioni, l'autore

passa ad esporre le teorie tiuora poste in campo per ispiegare la natura del

virus malarico, le quali tendono a fare ammettere l'esistenza di questo in

esseri viventi. Egli, però, con una lunga serie di sperimenti dimostra : che le

inoculazioni di rugiada raccolta in regioni malariche e di acqua di lavatura

di terra o di fango di paesi malarici, sono innocue tanto per l'uomo quanto

per gli animali; e del pari innocui sono l'ingestione di tali liquidi e l'ino-

culazione di siero di sangue di un febbricitante ; ed aggiunge che negative riu-

scirono anche altre sue ricerche dirette pure a ricercare se nell'aria, nella

rugiada o nella terra, esistessero elementi capaci di produrre le manifestazioni

malariche. Egli ritiene quindi probabile che, siccome le forme cliniche ed

anatomiche della malaria variano gi-andemente da un paese all'altro, così se

ne debba dedurre che la malaria risulti da un complesso di condizioni varianti

da regione a regione. Tentò anche di conoscere se sia vero, come venne sup-

posto da alcuni, che tra queste condizioni vi siano gli sbilanci di temperatura

e la variabilità delle vicissitudini atmosferiche; ma, paragonando diligente-

mente i buUettini meteorologici di regioni malariche e regioni sane, non potò

trovare argomenti favorevoli a tale supposizione. Sicché conclude non potersi

accettare nessuna delle avanzate ipotesi nell'etiologia della malaria, e doversi

ammettere che la causa prima, o la serie di cause prime, può variare da

località a località ed essere completamente modificata nel suo modo d' azione

da condizioni estrinseche, quali la varietà del clima e del suolo, e da con-

dizioni intrinseche od individuali.

" L'opera del Silvestrini ha di certo il pregio di contenere im certo nu-

mero di osservazioni personali; ma gli esperimenti di cui si serve per com-

battere le recenti teorie sulla natura del virus malarico, non raggiungono

lo scopo che l'autore si propone, e le sue ricerche non autorizzano alcuna con-

clusione certa sul difficile problema.

a 2. La inalarla o miasvia palustre, di Selmi Antonio. Civitavecchia, 1882.

i. In questo lavoro, l'autore discute la quistione della natura e del modo

d'agire del virus palustre. Buona parte del libro è occupata da querimonie

ed invettive contro coloro che trattarono di questo argomento, senza tener conto

delle precedenti ricerche fatte a questo proposito dall'autore ; nel resto del

lavoro sono riferite le esperienze fatte di nuovo dall'autore e le conseguenze

che esso ne deduce, le quali, come sembra alla Commissione, hanno grande

bisogno di essere confermate da nuove e più esatte osservazioni.

" Z. Fisiologia e Patologia (W ceyye/Zt'Wo, di Lussana Filippo. Padova, 1885.

« L' illustre professore di Padova tratta in quest" opera, colla massima

ampiezza, il difficile argomento della funzione del cervelletto. Col sussidio

di moltissime vivisezioni da lui praticate in diversi animali e di deduzioni

ricavate dai fenomeni che accompagnano le lesioni patologiche nell'uomo, egli

mette sempre più in rilievo il fatto, già conosciuto da gran tempo, dell'incertezza
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e della disannonia dei movimenti che si verificano quando quest" ortjano è olleso.

Al grado della lesione organica, corrisponde quello del disturbo della funzione,

il quale può giungere sino all' impossibilità della stazione e della locomozione.

« L'autore insiste a ragione sulla necessità di distinguere, in siffatte espe-

rienze, i fenomeni attenenti alla semplice lesione del cervelletto, da quelli

che possono accompagnarli e che dipendono da irritazione diffusa o da emor-

ragia da pressione operatasi sugli organi cefalici che hanno rapporti di con-

tinuità di vicinanza coll'organo offeso dalla vivisezione o dalla malattia.

Onde accade che nel 1" periodo, in quello cioè che segue immediatamente

l'operazione, la sintomatologia è assai più grave e complessa di quella che si

riscontra nel 2° periodo, nel quale sono sparite le concomitanze sintomatiche

estranee all'offesa del cervelletto. Nello studio delle funzioni di quest' organo,

si deve tener conto unicamente del quadro dei fenomeni che si presenta in

questo secondo periodo. La trascuranza di tale precauzione, spiega la di-

scordia che per lungo tempo si mantenne a questo riguardo tra fisiologi spe-

rimentatori e clinici.

» Da un cumulo enormj di osservazioni e di esperienze, che qui non si

possono riferire, 1" autore cerca di trarre conclusioni favorevoli alla sua tesi

principale: che, cioè, il cervelletto presieda alla coordinazione dei movimenti

volontari in grazia del senso muscolare di cui è centro.

« La Commissione fu unanime nel lodare 1' autore per la sua grande

abilità nell' operare, per la instancabile attività nel raccogliere, per il suo

oculato criterio nel coordinare e intei^pretare i fatti, sebbene le conclusioni

principali dell' opera non siano ancora universalmente accettate dai fisiologi

e dai clinici. Considerando che 1' idea fondamentale di quest' opera non è

nuova (poiché venne espressa e sostenuta dallo stesso autore sin dal 1851

in un lavoro fatto in comune col dottor Jlorganti, e poi piti ampiamente

svolta in diversi altri scritti e specialmente in quello intitolato : Fmolofjia

dei celitri nerroù eacefalici, pubblicato nel 1871 in comune col prof. Le-

moigne e premiato dall' Accademia medica di Bruxelles) la Commissione ha

dichiarato che l'opera suddetta non potrebbe essere premiata, quando pure

superasse nel merito quelle degli altri concorrenti.

" 4. Il pulviscolo atmosferico ed i suoi microrganismi^ studiato dal

lato fisico, chimico e biologico, di Roster Giorgio. Firenze, 1885.

" Questo lavoro, fatto con grande diligenza, dà un' idea esatta e com-

pleta dei recenti progressi della scienza nella storia dei microrganismi, e pu''i

essere di grande utilità a chi voglia iniziarsi in tali ricerche. Siccome però

esso non contiene osservazioni originali, così la Commissione non ha potuto

annoverarlo tra le opere degne di premio.

s 5. Sijlloge fuiigorum omnium hucusque eognitorum, di Saccardo Pier

Andrea. Padova, 1882, voi. 3.

» È una di quelle opere colossali ed ardimentose, che segnano un'epoca
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nella storia di una scienza. Dopo la publ^licazione del Hijslema mycologicim

del sommo Fries, nessuno aveva tentato di riunire e coordinare tutti i lavori

descrittivi sui funghi che nel corso di dodici lustri furono pubblicati in

diverse lingue, disseminati in tante opere, riviste e periodici di ogni sorta,

rimpinzati soventi di una sinonimia intricatissima, che soltanto una critica acuta

e la padronanza assoluta della materia poteva sciogliere e rischiarare. Il

lungo studio ed il grande amore poterono far sì che il Saccardo compisse

un' opera tanto difficile nella sua Sjjlloge.

•; Le specie dei Pirenomiceti comprese nei due primi volumi, ascendono a

6180, e quelle degli Sferossidei e Melanconiei del terzo volume, raggiungono

il numero di 4212: in tutto 10392 specie, le quali sono coordinate in questa

opera, secondo quel sistema carpologico di cui il Saccardo tracciò le prime

linee nel 1875, deducendole dalle più recenti scoperte propne e di altri nella

morfologia dei funghi. Tale ordinamento, che imprime a tutto il lavoro un

carattere di vera originalità, è meritevole della massima considerazione ;
poi-

ché ha reso lo studio dei funghi facile a chiunque lo voglia intraprendere con

un po' d' amore. Il merito dell' opera è singolarmente accresciuto dal nu-

mero considerevole di nuove specie che vi sono descritte, e dalla fondazione

di nuovi generi richiesti dalle necessità sistematiche.

u II sistema del Saccardo, esposto in 14 tavole nell'opuscolo: Genera

P//n>nom?jcetum schematice delineata ed abilmente applicato nella Sylloge

a tutte le specie note dei Pirenomiceti, Sferossidei e Melanconiei (come pm-e

nel 4° volume, pubblicato dopo l' iscrizione dei tre primi voliuni al concorso,

a<^li Ifomiceti) è stato subito adottato dalla maggior parte dei recenti scrit-

tori di cose micologiche.

. L' opera, dettata in lingua latina e perciò di uso universale, reca la

diagnosi delle specie, la quale è accompagnata dai sinonimi piìi utili, dalle

citazioni delle figm-e che se ne hanno e degli esemplari contenuti nelle più

autorevoli collezioni di essiccata, ed è seguita dalla indicazione delle matrici

delle località nelle quali le specie vennero osservate. Gli indici parziali delle

matrici e quelli generali delle specie, facilitano grandemente le ricerche e

formano un complemento utilissimo ed indispensabile del gigantesco lavoro.

" L' opera del Saccardo è importante non solo per il suo valore scien-

tifico, ma anche per le utili applicazioni alle quali può condurre, facilitando

e diffondendo lo studio dei funghi, dei quali ora sono ben note le strette

attinenze coli' igiene, colla patologia e con varie industrie, alcune delle quali

riguardano i bisogni principali dell' uomo.

» 6. Phycologia mediterranea. Parte I, Floridee, di Ardissone Francesco.

Varese, 1883.

li Quest' opera costituisce 1' epilogo dei lavori parziali sulle Alghe ita-

liane, pubblicati dall' autore, e nei quali egli si è ilimostrato uno dei migliori

conoscitori delle Floridee.

e

e
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i Un' idea generale della Flora algoloi^ica del Jlediterraneo, esclusi i

bacini ad oriente dei Dardanelli, viene data come introduzione. Non compu-

tando le Diatomee. le specie e varietà principali di Alghe del Mediterraneo

vengono valutate a circa tìOO. ripartite nelle tre zone di profondità stabilite

dall' autore e dallo Stratt'orello. Di ciascuna di queste zone, vengono indicati

i limiti e le specie principali e più caratteristiche. Fa seguito un cenno sto-

rico sullo studio delle alghe ed un elenco delle opere riguardanti le specie

proprie del ^lediterraneo.

« La parte sistematica comincia coi cenni generali morto-biologici sulle

Floridee mediterranee, ed è divisa giusta la struttura dei cistocarpi, riassu-

mendo quasi fedelmente la classificazione di Giacobbe Agardh esposta nella

Epicì'ins ti/stematis Florideorum.

k Alla sottoclasse delle Floridae è premesso un prospetto delle famiglie.

€ ciascuna famiglia ha una diagnosi latina e quindi un' ampia descrizione

italiana ed una tabella per la determinazione dei generi. Questi alla loro

volta hanno una diagnosi latina ed una descrizione italiana seguita dal pro-

spetto sinottico per la distinzione dei sottogeneri e la determinazione delle

specie. Ciascuna specie, infine, è corredata di una diagnosi latina, di una

estesa sinonimia, di una descrizione italiana e di indicazioni sulla distribu-

zione geografica nel Mediterraneo ed in altri mari. Seguono frequenti osser-

vazioni critiche e morfologiche.

t L' intero lavoro, svolto con somma cura e diligenza, offre quanto ri-

chiedesi per lo studio sistematico delle Alghe del Mediterraneo.

- 7. Sìi^tema aervoso e organi dei sensi dello Sjthaerowia serratum, di

Giuseppe Bellonci (con 3 tavole). Atti della R. Accademia dei Lincei. 1880-81.

- In principio 1' autore dà una breve descrizione macroscopica del cer-

vello (foiTuato di 3 segmenti), del ganglio sottoesofago (formato di 4 gangli

fusi insieme), dei 7 gangli del torace e dei 7 gangli addominali, nonché

dei principali nervi che ne partono.

- Passa poscia alla struttm-a dei centri nervosi. La sostanza granosa-

reticolata è formata di uno stroma connettivo e di un reticolo nervoso. In

alcime grosse cellule ha notato due prolungamenti che si staccano dallo stesso

polo, uno dei quali forma direttamente una libra nervosa periferica; l'altro

si risolve nel reticolo nervoso. Le più piccole cellule hanno un solo prolun-

gamento. Cellule bipolari si trovano all' uscita dei nervi dai gangli.

^ Dopo ciò, descrive partitamente la struttura del lobo ottico, dei lobi

superiori e del segmento medio del cervello, confrontandola con quella delle

corris'pondeuti parti di altri crostacei e degli insetti. Secondo l'autore, vi è.

anche nello Sphaeroma, il lobo olfattorio con glomeruli. nel quale terminano

le fibre sottili del nervo antenuulare. Vi è pure il fascio ottico-olfattorio, che

si decussa in parte con quello dell' altro lato.

^ A questo pimto, 1' autore stabilisce una comparazione fra il cer^•ell^>

Eendiconti. 1887, Vol. Ili, 1° Sem. 55
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dei crostacei e quello degli insetti, sostenendo che i lobi ottici e gli olfat-

tori si corrispondono in ambo le classi. Corrobora queste comparazioni con

osservazioni proprie fatte nella Grillotalpa: anche in questo insetto descrive

il fascio ottico-olfattorio.

« Dopo ciò, r autore passa alla struttura ed ai rapporti del segmento

cerebrale inferiore, dei gangli sottoesofagei, toracici e addominali : nel decorso

delle fibre di queste parti egli rileva importanti particolarità.

tt Secondo il Bellonci, l'occhio composto è formato da elementi, ognuno

dei quali consta di cinque cellule terminali, che si continuano con altret-

tante fibre ottiche, in mezzo alle quali cellule si trova il rabdoma penta-

gonale striato trasversalmente. Sotto la limitante interna, vi sono cellule

nervose. Lo faccette corneali sono biconvesse.

« Dopo alcune considerazioni comparative e fisiologiche sull' occhio, passa

all' organo dell' olfatto. I bastoncelli olfattori sono formati di tre segmenti :

in essi penetrano le fibrille del nervo antennulare.

a L' organo dell' udito è rappresentato da piccole appendici cutanee in

forma di penne, site sull' articolo basale delle antenne interne e alcune anche

alla base delle antenne esterne. Esse sono simili ai peli auditivi di Hensen.

u I peli tattili abbondano specialmente nelle antenne esterne.

» Nuove ricerche sulla struttura del (laiiglio ottico della Squilla

mantis, dello stesso autore. Memorie dell' Acc. delle scienze di Bologna.

1882 (con 2 tavole).

u L' autore ha studiato questo centro nervoso facendo serie complete di

sezioni e colorandole coli' acido osmico.

» Distingue una parte anteriore ed una posteriore. La parte anteriore è

formata da un corpo stralificato, rivestito da cellule nervose. La parte poste-

riore presenta, anteriormente, un corpo stratificato, e posteriormente un rigon-

fiamento che r autore aveva già notato in un suo precedente lavoro.

k Questo rigonfiamento ha una complicata struttura : oltre ad una nnssa

reticolata centrale, vi sono tre corpi reticolati a struttura finissima e rivestiti

da cellule piccolissime: il corpo i-eniforme, il corpo emielissoidale e il corpo

allungato.

» Altri gruppi di cellule nervose e fasci di fibre e i loro rapporti, sono

minutamente descritti. Il fascio di fibre sottili del nervo peduncolare, quello

stesso che forma nel cervello il chiasma ottico-olfattorio, si risolve secondo

l'autore, nella massa reticolata centrale e nei corpi emielissoidale e reniforme.

» Nelle considerazioni comparative, F autore riferisce alcune sue nuove

osservazioni sul cervello e ganglio ottico adì' Idotea Iricuspidata, e fa inte-

ressanti ral'ronti tra i centri nervosi dei crostacei e quelli degli insetti.

« Contribuzione all' istioyenesi e istiologiu dello strato molecolare in-

terno della retina (con 1 tavola), dello stesso autore. Memorie dell'Acc. delle

scienze di Bologna. 1882.
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" Secondo il HoUoir-ì. lo sviluppo dello strato niolL'colai-e retinico nel

pollo, è accompagnato, nei primi momenti, dall' apparizione di due strati sem-

plici di elementi particolari, che ne delimitano i piani : questi elementi sono

piccole vacuolo contenenti un nucleo chiaro, circondato da alcuni granuli.

Progredendo lo sviluppo, lo strato interno di questi elementi scompare; e

poscia scompare a poco a poco anche l' esterno. Gli elementi stessi si dis-

solvono per degenerazione gi'anosa del loro nucleo. Cotesti singolari elementi

concorrono alla prima genesi dello strato molecolare; il quale però contimia

ad accrescersi dopo la loro scomparsa.

t Nella rana, nel pollo, e specialmente nell' Emys europaea, Y autore ha

osservato la penetrazione di tìhrille ottiche nello strato molecolare. Nel terzo

esterno della retina dell' Emys, queste fibrille diventano midollate; e, nei

preparati fatti coli' acido osmico, si vedono con singolare chiarezza entro lo

strato molecolare, tin sotto i nuclei interni. In questo punto, vi sono anche

alcune cellule nervose rivestite da uno strato di mielina; ed anche alenili' di

quelle che formano lo strato nucleare interno, hanno un rivestimento mielinico.

li La presenza di fibre nervose nello strato molecolare retinico, rende

questo strato vieppiù rassomigliante agli strati molecolari cerebrali, coi quali

ha comuni le altre particolarità di struttura.

« Intorno alla stnittura e alle connessioni dei lobi olfattori negli ar-

tropodi superiori e nei vertebrati, dello stesso autore. Atti della R. Aec. dei

Lincei. Anno 1881-82 (con 2 tav.).

- Il Bellonci sostiene che, uoUa Squilla, le fibre sottili del nervo anten-

nulare si risolvono, in gran parte, nei rigonfiamenti laterali del cervello, nella

cui parte interna vi sono glomeruli olfattori. Xella parte interna e centrale

delle anse inferiori del cervello, vi sono pure alcuni glomeruli olfattori, e vi

terminano alcune fibre sottili del nervo antenuulare.

- Oltre alle connessioni già note col ganglio ottico, vi è un fascette che

riunisce i rigonfiamenti laterali con una massa reticolata trasversa del cervello.

» Nella Grillotalpa, i lobi olfattori sono formati di due parti, nell'interna

delle quali si trovano i veri glomeruli olfattori. L'autore dimostra che i lobi

olfattori sono connessi, per luezzo di fasci fibrillari, eoi lobi ottici e coi

corpi fungiformi.

^ Neil' Anguilla, le fibrille olfattorio si risolvono in reticolo nei glo-

meruli, fra i quali vi sono cellule nervose, alcune piccole, altra grosse; al-

cune anneribili, altre no. Il tratto olfattorio è formato di due distinti fasci :

uno interno, l'altro esterno. Il primo si divide in due parti: una esterna che

termina negli emisferi stessi ; l'altra interna che fa chiasma, poi discende per

terminare quasi tutta nei nuclei rotondi. Il fascio esterno in parte forma una

commissura trasversa, in parte si risolve negli emisferi cerebrali. Sotto il

chiasma olfattorio, vi è una commissura cerebrale e un chiasma cerebrale;

le fibre di quest' ultimo si risolvono nella regione ottica.



— 438 —
« Nella Rana, dopo aver descritto minutamente la struttm'a dei lobi

olfattori, confrontandola con quella degli emisferi cerebrali, l'autore indica un

chiasma di fibre midollate peduncolari, situato sotto la commissura anteriore,

le quali si portano in avanti e in su, e alcune terminano nei lobi olfattori.

« Nota poscia che il tratto superiore della commissura anteriore trae ori-

gine dalla regione olfattoria e dal luogo dove questa passa negli emisferi, e

dopo aver formato un chiasma parziale, si risolve in parte nella regione

ottica e in ijarte negli emisferi.

" Questi reperti forniscono argomento a considerazioni comparative, sì per

la struttm-a, come per le connessioni, le quali, corrispondendosi in tipi e classi

diverse, hanno certo grande valore fisiologico.

« L'autore termina con alcune considerazioni sulla parola « omologia " . La

[Commissione, pm- lodando l'indirizzo del Bellonci, non divide completamente

l'opinione da lui professata intorno al concetto dell' omologia.

« Tnlorno alla cariocinesi nella segmeniaiione dell' ovulo di Axolotl,

dello stesso autore. Atti della E. Acc. dei Lincei. 1884 (con una tavola).

" Nella segmentazione" dei primi blastomeri, si osservano le fasi carioci-

netiche : formazione dei fili cromatici e acromatici dal nucleo
;
gomitolo ; stella

madre con fuso acromatico ; scissione longitudinale delle forcine ; fase dicen-

trica, nella quale queste ultime si dispongono quasi parallelamente ai fili acro-

matici. Giunte però queste ai poli del fuso, non avviene la ricostituzione dei

nuclei secondo lo schema di Flemming ; ma invece, dai fili cromatici, e col

probabile concorso di aeromatina, si formano delle vescichette piene di succo

nucleare, le quali, fondendosi ii-a loro, rigenerano il nucleo, il quale presenta

un' insenatura laterale. 11 protoplasma attivo si raccoglie, prima della cario-

cinesi, ai due poli opposti del nucleo e situati nel piano dell'insenatura, ed

ivi forma due astri.

« I blastomeri si dividono per la formazione d'una piastra cellulare pig-

mentata.

« Blastoporo e linea -primitiva dei vertebrati, dello stesso autore (con

6 tavole). Atti della E. Accad. dei Lincei. 1883-84.

« Questo lavoro non si può riassumere in poche riglie: esso contiene grande

copia di osservazioni originali, esposte con semplicità e chiarezza ammirabili.

Le opinioni tanto varie degli autori sull'importante argomento delle omologie

e delle fimzioni embriogeniche del blastoporo e della linea primitiva, vi sono

discusse al lume di una critica acuta quanto imparziale. L'autore sostiene con

validi argomenti che la gastrulazione dei vertebrati, benché si determini in

molte particolari forme dovute alla varia costituzione dell'uovo, pure mantiene

essenzialmente sempre lo stesso tipo. Nei vertebrati superiori, ed eventual-

mente anche negli anfibi, al blastoporo embrionale si aggiunge un nuovo processo

d'invaginazione diretta, che ha molta importanza nella genesi dell'embrione,

ma non cangia essenzialmente la totalità della gastrula. Questo processo con-

con-e alla formazione della così detta linea primitiva.
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* Pei vertebrati la teoria del celoma non ha valore assoluto. A comin-

ciare dagli anfibi e dalle l'orme embnonali affini, la formazione del celoma

e del mesoderma si mostra diversa ia molti punti dal tipo schiettamente ente-

rocele ; e questa diversità dipende da condizioni di secondaria importanza nel

processo della gastrulazione. L'autore ritiene perciò che questa dottrina non

risponda alla verità delle cose.

» Iiitorm all'apparato olfattivo e olfaltioo-ottico del cervello dei Te-

leostei, dello stesso autore (con una tavola). R. Accademia dei Lincei. 1884-85.

» Per lo studio dei fasci di libre midoUate, l'autore ha applicato, in un

modo suo proprio, l'azione successiva dell'acido osmico e dell'ammouiaca.

I- Fra i bulbi olfattori vi è una commissm'a trasversa. Da essi, numerose

libre vanno a diverse regioni del lobo ottico; altre si risolvono negli emisferi

cerebrali ; altre infine formano im chiasma olfattorio e vanno a terminare (nel

Macropodus come uell'Anguilla) nei luiclei rotondi.

« Nel Macropodus, la struttura di questi ultimi è affatto simile a quella

dei bulbi olfattori, in ispecie per la presenza di glomeruli olfattori. Fra i due

nuclei rotondi vi è una commissura trasversa che li riunisce (Fritsch). Da essi

pai-tono fibre che vaiuio a terminare nel tetto ottico, altre che vanno agli emi-

sferi cerebrali. Essi hanno diretta connessione coi lobi ottici e coi lobi infe-

riori. Vi pervengono altresì libre dal cervello posteriore.

" Iiitorao al modo di (jeaesi di un globulo polare aell'oculo ovarico

di alcuni Mammiferi, dello stesso autore (con 1 tavola). Memorie della R. Acc.

delle Scienze di Bologna. 1885.

« Nell'ovario adulto di cavia e di topolino, vi sono follicoli maturi, la

cui granulosa presenta un principio di degenerazione cromatica. Gli ovuli con-

tenuti in questi follicoli, presentano spesso i fenomeni di genesi di un globulo

polare, oppure il globulo polare già formato. Si forma dapprima un bel fuso

acromatico con una corona equatoriale cromatica, costituita da granuli rotondi,

che, nel topolino, sono muniti di prolungamenti, sì da assomigliare ad alcuni

elementi cromatici vegetali descritti da Strasburger. Talvolta, invece d'un fuso,

si forma un barilotto. Dipoi la corona equatoriale si sdoppia. L'autore tìgui-a

un bel caso in cui le due corone figlie sono già fra loro alquanto allontanate.

Segue la divisione della tigm-a in due parti, e la formazione di un solco, per

mezzo del quale si separa un globulo polare, in cui rosta inclusa la metà peri-

ferica del fuso. Dalla metà centrale di questo, si forma una nuova cariomi-

tosi. Il globulo polare sembra essere una vera cellula.

t In un ovulo ovarico di coniglio, l'autore ha veduto un piccolo globulo

polare formato : accanto a questo, un piccolo fuso residuale: e, nel vitello sot-

tostante, una vescichetta rotonda, dall'aspetto di un nucleo chiaro.

' latorao ad un principio di segmentazione e ad alcuni fenomeni dege-

nerativi degli ovidi ovarici del topo e della cavia, dello stesso autore. Me-

morie della R. Accademia delle Se. di Bologna. 1885.
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" L'autore ha visto parecchi ovuli divisi in due parti, ciascuna delle

quali contenente un nucleo normale. Altre volte vi sono tre o quattro bei

nuclei entro lo stesso ovulo. Altri ovuli sono irregolarmente segmentati, e pre-

sentano diversi fenomeni che sono da attribuirsi a degenerazione.

" Sulla tenniiiasioiie centrale del nervo ottico dei vertebrati, dello

stesso autore (con 8 tavole doppie). Presentato alla K. Accad. dei Lincei nel

dicembre dell'anno 1885, ancora inedito. .

u Dopo una breve introduzione, l'autore espone i principi della ricerca

che ha seguito. Mediante la comparazione dei rapporti strutturali, egli ha voluto

giungere al concetto dL4rorgano centrale ottico, in quanto esso è base essen-

ziale della funzione.

1 Come processo di preparazione, si è valso dell'azione successiva dell'acido

osmico e dell'ammoniaca, che egli adopera in un modo molto diverso da quello

di Exner.

» Si occupa in prima del tratto ottico dei vertebrati. Divide i vertebrati

da lui studiati, rispetto al loro cervello ottico, in 4 tipi: Tipo I. Rettili e

Anfibi. — Tipo IL Teleostei. — Tipo III. Uccelli. — Tipo IV. Mammiferi.

- In tutti questi" vertebrati, molte fibre ottiche penetrano nella regione

del tuber, che esse semplicemente attraversano, per recarsi infuori a ricon-

giungersi al tratto ottico. Formano esse principalmente uno o piìi fascetti me-

diani; e, in alcuni tipi, si decussano nella sostanza propria del tuber.

« Con cotesti fascetti s' intrecciano :

I. la commissura inferiore;

IL le fibre ansulate (Tipo L IL HI) che si decussano al davanti e

al disopra di quella;

III. la grossa decussazione inferiore degli uccelli, probabilmente appar-

tenente al sistema delle fibre ansulate;

IV. numerose altre fibre talamiche, che, specialmente nei mammiferi,

formano un complicato intreccio con gli altri sistemi e colle fibre ottiche
;

V. fibrille peduncolari che attraversano il tratto in vicinanza del

chiasma.

B L'autore descrive, con molti particolari interessanti che non si possono

riassumere, il cammino delle fibre ottiche nei singoli tipi, illustrando la sua

descrizione con altrettanti schemi figurati nel testo.

« L'autore si occupa in fine della struttura del corpo ottico che è essen-

zialmente la stessa in tutti i vertebrati; descrive le principali particolarità

di questa struttura nei singoli tipi e discute le ricerche fatte col metodo delle

estirpazioni (Gudden ed altri) ed i reperti clinici, dai quali si possono trarre

preziose indicazioni. Le une e le altre si accordano in gran parte coi suoi

reperti anatomici. Critica poscia le esperienze di Bechteren, che non gli sem-

brano in alcun modo decisive.

a Conclude dicendo che non pretende di avere, dal punto di vista ana-
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tomico, risoluto complotaiueiite la quistione. Egli creJe però di avere .stabi-

lito che nessun fascetto ottico di qualche entità termina in regioni cerebrali

all'infuori del i^ corpo ottico •
. del quale ha cercato di stabilire rindividiialità

morfologica ed istologica.

' Lasciando da parte la quistione dell'esistonza del reticolo nervo.so come

è descritto dal Bellonci in diverse sue opere, e quella della terminazione reale

del nervo ottico nel tetto, che non sembrano ancora risolute, la Commissione

riconosce la grande importanza dei fatti trovati da lui in campi di ricerche

cosi svariati e ditticili.

^ 8. Le Attinie. Monografia del dott. Angelo Andres, voi. I, con 13 tavole

croniolitogratìche e 78 zincografie. R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe

di scienze fisiche, mat. e nat., serie 3-\ voi. XIV, 1883.

- E questo il primo volume di un'opera veramente grandiosa, concepita,

come giustamente atierma l'autore nella prefazione, secondo il concetto che

dovrebbe informare ogni monografia; cioè, di riunire in un corpo unico tutte le

nozioni relative ad un argomento. Dal modo in cui è condotto questo volume,

si può argomentare che l'autore raggiungerà certamente un ideale cos'i elevato

d'un lavoro monografico. In questo volume di 460 pagine illustrato da 13 ta-

vole, lautore si limita a publ)licare la bibliografia, l'introduzione generale e la

specigrafia. - La prima è senza dubbio la raccolta più estesa di indicazioni

bibliogi'atìche che finora nel campo attinologico esista » ; nella seconda si de-

finiscono il campo delle ricerche, il piano ed il linguaggio dell'opera; nella

terza sono riunite tutte le specie di attinie sinora conosciute, tra b' (jnali 11

scoperte dall'autore medesimo.

" Dell'anatomia, istologia, embriologia, egli tratterà nel secondo volume

che vedi-à la luce fra non molto.

- Gli originali delle cromolitografie che illustrano il volume, l'autore fece

dal vero, con quella perfezione che può ossero raggiunta' soltanto da un ar-

tista innamorato del suo soggetto.

- Molto probabilmente l'opera sarebbe stata premiata, se l'autore, insieme

al I volume già pubblicato, avesse inviato all'Accademia il materiale, an-

cora inedito, del secondo; appunto per soddisfare le esigenze della moda, delle

quali egli si duole, forse giustamente, nella sua prefazione.

i- 9. Della minuta fabbrica degli occhi de' Ditteri, libri tre, del prof. G. V.

Giaccio, con 12 gi'andi tavole. Memorie della R. Accademia delle scienze del-

l'Lstituto di Bologna, serie 4-\ tomo VI, 1885.

.. Da molti anni non era apparso in Italia un lavoro monografico così

esteso e completo, come questo, sulla struttura di un solo organo. Tra i molti

suoi pregi, ve n'è uno che raramente si riscontra nei lavori dei moderni isto-

logi, ed è : la esatta determinazione delle specie di cui gli occhi vi sono de-

scritti. La qual cosa mette gli altri osservatori nella condizione di poter ripe-

tere le osservazioni. coUa certezza di operare sulle medesime specie sulle quali

l'autore lia operato.
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B Un altro vantaggio deriva alla scienza da siffatti lavori sopra specie ben

determinate, ed è quello di potere scoprire le relazioni tra la peculiare strut-

tiu-a dell'organo descritto e le condizioni cosmiche nelle quali vive la specie

cui quello appartiene.

li II prof. Giaccio, servendosi di un ricco materiale da lui racccolto e pre-

parato con metodi tutti suoi, ha studiato gli occhi di un gran numero di Dit-

teri appartenenti a diverse famiglie. Le cose osservate da lui sono in quest'o-

pera descritte in modo veramente magistrale, e rappresentate in copiose e

nitide figure.

t Al prof. Giaccio appartiene il merito di aver determinato esattamente il

numero e la natura degli strati componenti la retina dei Ditteri. La qual cosa

egli fece due anni prima che il lavoro di Berger sulla struttura del cervello e

della retina degli artropodi venisse alla luce.

li Secondo le osservazioni dell'autore, gli strati della retina nel maggior

numero dei Ditteri sono cinque, in alcuni sei, in altri tre. Sono sei nella

retina delle Bihioiiidae, Chironomidae, e Tlpulidae; t;e in quella delle Ta-

banidae, eccettuati i generi //«é'/w«/o7;o^fl e Ch/'i/sops o\e sono cinque. Quando

gli strati sono sei, quello che si aggiunge ai cinque ordinari è lo strato fine-

strato; per contrario, quando sono tre, gli strati che vi mancano sono la mem-

brana limitante posteriore e lo strato delle fibre del [nervo ottico. L'autore,

descritta la membrana limitante posteriore, lo strato delle fibre del nervo ot-

tico, lo strato delle cellule nervose, lo strato finestrate e la membrana limi-

tante anteriore, passa a trattare della struttura dei bastoncelli. Descrive in

prima questo strato nel suo insieme e poi nelle singole sue parti. La composi-

zione interiore del bastoncello, non è la medesima in tutte le varie fami-

glie dei Ditteri; in molte di queste appare fatta di fili impiantati in una par-

ticolare sostanza; questi fili sono sette: uqo situato nel mezzo e gli altri intorno

a quello. Colla macerazione di più giorni in una soluzione acida di carminio,

i fili del bastoncello si risolvono in due parti: l'una oscura e l'altra chiara,

ricordando cos'i la struttura delle fibre primitive dei muscoli striati.

u Nelle Chh'onomidae, il bastoncello ha una diversa composizione, poiché

ai fili si aggiungono alcuni elementi che risaltano all'occhio più che i fili

stessi, e sono sette cilindretti riuniti insieme in modo da formare un corpu-

scolo oviforme occupante la metà anteriore del bastoncello; mentre l'altra

metà di questo è formata di un cordoncino di sette finissime fibre immerse in

una sostanza finamente granosa. Nelle Tipididae. i sette cilindretti, anziché

essere uniti insieme in un corpuscolo oviforme, sono rinchiusi ciascuno in una

lunga cellula pigmentaria. Dall'estremità anteriore di queste cellule escono gli

estremi assottigliati dei sette cilindretti e tutti si uniscono in un cordoncino

che va a congiungersi coU'apice del cono formato dalle quattro' cellule cri-

stalline.

" La cassula non è fatta, come vogliono alcuni, di due grandi cellule

piatte di pigmento saldate insieme; ma da una sottilissima membranella
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omogenea e solamente per difuori ricoperta dalle due predette cellule. Entro la

cassula talvolta è contenuto soltanto un liquido chiaro e vischioso; tal altra

però, oltre il liquido, vi è un vero cilindretto cristallino, il quale s'innalza

dal fondo della cassula e va a raggiungere la corrispondente faccetta della

cornea, al cui mezzo si attacca. Questo cilindretto, per Tazione dei liquiili ma-

ceratori, ora si risolve in quattro pezzi prismatici ti-iangolari, ed ora in quattro

più tìlamenti cilindiici con in cima una pallottolina, la quale non di rado

rimane attaccata alla faccetta della cornea.

- 11 modo di terminazione dei bastoncelli è diverso, secondo i diversi

mezzi refrangenti degli occhi. Quando il mezzo refrangente è un cilindretto

cristallino, il bastoncello finisce ora alquanto espanso dentro alla base del

cilindretto, e ora i fili del bastoncello sembrano continuarsi con quelli del

cilindretto. Negli occhi contenenti nella cassula solamente del liquido tra-

sparente, il bastoncello si termina con estremo libero abbracciato dalle cellule

che sono attorno al fondo della cassula. In quelli in cui vi è un vero cono

cristallino, il bastoncello finisce nell'interno di quello.

• L'autore discorre in seguito del pigmento e della cornea. Le faccette di

questa variano di forma in diverse famiglie: esse rafiìgiu-ano ora lenti con-

vesso-convesse {Tppoboscidae, Oestridae e Chironomidae), ora convesso-piane

(Syrjihidae ecc.), ora convesso-concave {Muscidae). Egli descrive una specie

di iride sotto ciascuna faccetta corneale, e termina questa parte generale del

lavoro trattando dell'invoglio esteriore dell'occhio, delle trachee e degli spazi

sanguigni peritracheali.

" Nel libro secondo tratta delle particolarità degli occhi composti di

varie famiglie di Ditteri.

- Nel terzo, ragiona degli occhi semplici, distinguendo le parti comimi

a tutti e tre questi occhi da quelle particolari a ciascuno di essi: descrive

il ganglio ottico ed il nervo che ne deriva, limgo il quale trovasi un gan-

glietto.

- Le altre cose che l'autore scrive circa la struttura di questi occhi,

furono in gran parte pubblicate prima dal Grenacher, insieme a molte inte-

ressanti particolai'ità relative alla struttura dei bastoncelli degli occhi com-

posti dei Ditteri.

' Sopra il distribuimento e termiiiasione delle fibre nervee nella

cornea e sopra la interna consiruttura del loro cilindro dell'asse. Nuove

investigazioni microscopiche dello stesso autore. Memorie della E. Accad.

delle se. dell'Istituto di Bologna, ser. 4", t. II, 1881. Con due grandi tavole.

- Tra le molte cose interessanti contenute in questo lavoro, merita

speciale considerazione una singolarissima particolarità osservata dall'autore

nella cornea del topo ca^alingo, consistente in un certo andare vorticoso che

vi pigliano le fibre del plesso sottostante all'epitelio corneale.

'^ Le fibre nervose, secondo le osservazioni dell'autore, terminerebbero in

RENDiroNTi. 1887, VoL. Ili, 1° Sem. 56
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estremità bottonate nel protoplasma delle cellule ramose corneali e sotto le

cellule piatte che formano lo strato più esterno dell'epitelio di -quest'organo.

L'autore dimostra pure che il cilindi-o assile dei nervi della cornea consta di

fibrille fatte di particelle che si colorano col carminio, col nitrato d'argento

e col cloruro d'oro, e di una sostanza che li unisce e non si colora coi pre-

detti reagenti.

« Nota sopra la notomia minuta de(jli occhi della Cloe diptera, dello

stesso autore. Eendiconto delle sessioni dell'Accad. d. se. di Bologna, 1880-81.

" Due particolarità interessanti l'autore ha scoperto negli occhi della

Cloe diptera: l'una riguarda gli occhi composti accessori del maschio di que-

sta specie, i quali differiscono dagli occhi ordinari specialmente j>&x una par-

ticolare struttma dei bastoncelli; l'altra si riferisce agli occhi semplici e

consiste nell'avere ognuno di essi una gran lente cristallina composta di una

particolare sostanza molliccia e trasparente, entro la quale scorgesi un reti-

colato di sottilissime fibre con dei nuclei. Questa lente è tenuta in sito da

un delicatissimo tessuto fibrillare che verosimilmente rappresenta il vitreo.

t Osservazioni istolorjiclie intorno alle terminazione delle fibre ner-

vose motive ne' muscoli striati delle torpedini, del topo casalingo e del

ratto albino condizionati col doppio cloruro d'oro e cadmio, dello stesso

autore. Memorie della K. Accad. delle se. dell'Ist. di Bologna, serie 4%

t. IV, 1882. Con due grandi tavole.

^ La parte veramente originale di questo lavoro è quella che si rife-

risce alla struttura della piastra motrice della torpedine, che l'autore rap-

presenta e descrive in modo veramente ammirabile. In grazia di questo lavoro,

la stnittm-a della piastra motrice della torpedine è svelata nelle sue piti

minute particolarità.

« In altri due lavori l'autore descrive un canale da lui trovato nella

spessezza dell'orlo esterno dell'iride del pesce spada e le differenze di strut-

tura tra l'occhio della talpa em'opea e quello della talpa cieca. Egli dimo-

stra, fra le altre cose, che l'apertura palpebrale esiste tanto nell'una che

nell'altra specie, sebbene nella seconda sia più piccola che nella prima.

i E finalmente, nel lavoro intitolato : Della notomia minuta di quei mu-

scoli che negli insetti muovono le ali, espone molte interessanti osservazioni

istologiche, le quali non si possono riassumere in poche parole.

a Lasciando da parte alcune particolarità relative alla struttura dei ba-

stoncelli degli occhi composti di alcuni Ditteri, la Commissione riconosce la

novità e l'importanza delle cose contenute nei lavori del prof Ciaccio.

" 10. Il prof. Carlo Emery ha presentato 27 lavori, alcuni dei quali si rife-

riscono all'anatomia e fisiologia di diversi animali, altri alla sistematica.

Siccome questi ultimi non si possono, per la loro natxu'a, riassumere; così

la Commissione si limita ad informare l'Accademia del loro grande valore.

Nei 4 opuscoli intitolati: Contribuzione all' Ittiologia, sono descritte e
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rappreseutate molte forme giovanili di pesci poco note o del tutto nuove, delle

quali rautore determina, spesso con sicm-ezza, la forma adulta. Le notizie

contenute in questi opuscoli, sono un materiale prezioso per coloro clie vogliono

dedicarsi allo studio della ittiologia.

^ Nei 4 opuscoli sulle formiche, descrive pai-eccliie nuove specie molto

interessanti, confermando sempre più la bella fama della sua competenza nello

studio delle forme di questi insetti.

» Fra i lavori anatomo-tisiologici dell'autore, merita particolare conside-

i-azione quello, ancora inedito, inlorao alla rujeaei'culoae dei segmeall cadali

ili alcudi Aaellidi poHcheti. I resultati ottenuti sono esposti dall'autore in

maniera così bicve e concisa, che è molto difficile il riassumerli.

i L'autore ha studiato la formazione delle setole nella Nephthi/s, nella

Lumbricoiiereis e nèVÌAsterope caadida ed ha trovato che sono di origine

cctodemiale.

^ Le cellule matrici delle setole si approfondano formando uno zaffo solido.

Ciascuna setola ha principio da ima sola cellula; questo vale anche per le

grosse acicule della Ncphlhys; forse altre cellule prendono parte alla produ-

zione dello strato omogeneo superficiale delle acicule. Alla base delle acicule

ventrali della Nephthys^ si trova un piccolo grappolo di corpi piriformi aventi

l'appai-enza di glandule, la cui funzione rimane problematica.

« I muscoli delle acicule derivano da porzioni della muscolatura circo-

lare del corpo.

^ Il sistema nervoso della Nephlhi/s rimane per tutta la vita in con-

tinuità con l'ectoderma, dal quale deriva. Un sistema di fibre di sostegno

provenienti da cellule dell'ectoderma, connette la superficie esterna del corpo

colla faccia profonda dell'asse nervoso. Le cosi dette libre tubulari colossali

dell'asse nervoso, non hanno nulla di comune cogli elementi nervosi; esse

sembrano rappresentai'e disposizioni relative alla nutrizione del sistema ner-

voso come vasi linfatici: il loro contenuto non è sangue; si formano, come

le cavità del mesoderma, per mezzo di im umore che divarica le parti vicine.

i. I quattro fasci muscolari che costituiscono la muscolatura longitudi-

nale del corpo, sono in principio divisi in segmenti metamerici. Poi le fibre

ai allrmgano e si estendono nei segmenti vicini ; sicché i limiti dei miomeri

spariscono, e i cordoni muscolari divengono continui. I fasci muscolari hanno

da prima l'aspetto di piastre, i cui margini laterali poi si accartocciano in

dentro, formando una cavità che è in seguito riempita dall'aumento numerico

degli elementi contrattili.

• Offrono speciale interesse i rapporti genetici della cavità viscerale e

del sistema vascolai'e sanguigno. Da principio, la cavità del corpo, dice l'autore,

è rappresentata da cavità segmentali che si formano nei singoli metameri del

mesoderma, e che sono determinate dalla formazione di im trasudato colloide.

(Questo fatto si vede bene specialmente nelle Lumbricoiiereis. 11 sangue
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apparisce anch' esso sotto forma di un liquido coagulabile, situato fra l'intestino

e il mesoderma e fra i singoli segmenti di quest'ultimo. Gli spazi sanguigni

hanno da prima la forma di lacune irregolari, e contengono, in mezzo al sangue

liquido, pochi elementi cellulari. Più tardi, i tronchi principali dorsale e ven-

trale si delineano, e le lacune intersegmentali formano tronchi anastomotici.

" Coiraumento di quantità del liquido che riempie le cavità mesoder-

miche della Ni'phthys, accade che quella parete delle cavità stesse che costi-

tuisce il mesentere ventrale, si disgrega e viene distrutta.

- Si costituisce così ima vasta cavità mediana, non interrotta da sepimenti,

la quale si estende fra l'asse nervoso e l'intestino, e in cui trovasi libero il

vaso ventrale. Lo stesso avviene, ma più limitatamente, lungo il dorso della

coda neoformata; cioè intorno al tronco vascolare dorsale. La cavità viscerale

si trova quindi costituita da spazi segmentali laterali comunicanti tra loro

per mezzo di uno spazio continuo dorsale ed un altro ventrale.

a Lo studio dello sviluppo del sistema vascolare sanguigno nella coda

riprodotta della Nephthys, porge all'autore l'occasione di fare alcune interes-

santi riflessioni sul sistema vascolare apparentemente primitivo di altri vermi.

» In un altro lavoro inedito intorno alla muscolatura liscia e striata

della Ncpìithys scolopeadroidcs, l'autore descrive i muscoli longitudinali e

cii'colari, e i loro derivati ; i muscoli delle acicule, dei diafi-ammi intersem-

mentali e il sistema delle fibre striate. Di tutte queste parti del sistema

muscolare, descrive minutamente non solo la disposizione, spesso complica-

tissima, ma anche la struttm'a e lo sviluppo, aggiungendo nuove ed impor-

tanti particolarità a quelle già conosciute per i precedenti lavori di Rohde,

Claparède, Ehlers e Langerhans.

tt I risultati che il prof. Emery ha ottenuto dalle sue persistenti ricerche

intorno all'organo luminoso della Luciola italica^ hanno fatto progredire le

nostre conoscenze sopra un argomento ancora così oscuro. L'autore ha confer-

mato molte delle precedenti osservazioni di Targioni sulla struttui'a di quest'or-

gano; e conviene, col Wielowiejsky e altri, nell'idea che le cellule pareuchi-

mali siano elementi mesodermici equivalenti a porzioni modificate del coi-po

adiposo. L'organo luminoso corrisponderebbe ad una parte specialmente diffe-

renziata del coi-po adiposo stesso. La Commissione spera che il prof. Emery

vorrà continuare le sue ricerche intorno alla struttura di quest' organo sin-

golare, e specialmente sulla origine, distribuzione e terminazione dei neiTi

che vi si recano.

« Spetta al prof. Emery l'avere stabilito, per mezzo di osservazioni sul

vivo, che la luce delle lucciole ha la sua sede nelle cellule parenchimali

dell'organo luminoso. L'importanza fisiologica di questo fatto osservato dal

prof. Emeiy, risalta all'occhio come l'organo al quale si riferisce.

» Fierasfer — Studi intorno alla sistematica, l'anatomia e la bio-

logia delle specie mediterranee di questo genere, dello stesso autore. Atti
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(iella R. Accademia dei Lincei, serie 3*. Memorie della classe di scienze fisiche,

mat. e nat. 1880.

s È questa una bella monogratia illustrata da nove splendide tavole,

nella quale l'autore tratta in prima della sistematica, della biologia e della

metamorfosi del F. acm e del F. dcitatm.

^ S'intrattiene quindi lungamente intoruo allo scheletro del Fieraxfer

confrontandolo con quello di vari altri pesci. Descrive il sistema muscolare,

il sistema nervoso e gli organi dei sensi, insistendo specialmente sul nervo

laterale e sul sistema della linea laterale, di cui fo conoscere moltissime inte-

ressanti particolarità che sarebbe troppo lungo riferire qui. Descrive quindi

gli apparecchi circolatorio e digerente e la vessicola natatoria, esaminando

con cura speciale gli organi vascolari anteriore e posteriore. Si occupa pure

ilella struttura del rene e dell'apparecchio sessuale. L'autore mette in rilievo,

fra le altre cose, la corrispondenzi di molti punti dell'orgauizzaziono del

Fierasfer colle speciali condizioni in cui questo vive.

- Questa monografia è una chiara testimonianza della grande operosità

e vasta cultura dell'autore.

ii II prof. Emery ha pure presentato parecchi altri lavori, i quali, sebbene

siano meno importanti di quelli sinora esaminati, pure contengono non poche

cose degne di nota. Questi lavori s'intitolano: Studi intorno allo sviluppo

ed alla imrfolocfia del rene dei Teleostei. — Ricerche embriologiche sul

rene dei Mammiferi. — Intorno alle glandole del capo di alcuni serpenti

proterofjlifi. — Intorno alle macchie splendenti della pelle nei pesci del

genere Scopelus. — Intorno all'architettura dei fascetti muscolari striati

di alcuni vertebrati. — Sulla esistensa del così detto tessuto di secrezione

nei vertebrati. — La perceùone endottica del colore del fondo oculare —
Un fosfene elettrico spontaneo.

" 11. L'organo dell' udito. Nuove indagini anatomiche comparate, di

Alessandro Tafani. Firenze, 1885. Con numerose incisioni intercalate nel testo.

» Le parti veramente originali di questa bella monografia, sono due:

l'una è relativa alla costituzione dell'organo auditivo dei Cefalopodi; l'altra

all'articolazione dei pilastri del Corti e alla forma delle cellule del Deìters.

fi L'autore descrive le diverse parti che compongono l'organo auditivo

dei Cefalopodi, cominciando da quello degli Octopodi. Dice come la struttura

della cartilagine cefalica si modifica nelle parti più vicine alla cavità conte-

nente la otocisti, e descrive le briglie connettivali che servono a fissarla e a

sostenere i vasi che la nutriscono. Otocisti e briglie sono immerse in im li-

quido incoloro contenente cellule linfatiche.

" Passa quindi all'esame della parete della otocisti, di cui fa conoscere

la struttura in tutte le sue più minute particolarità, e poi si occupa della

macula acustica, della cresta acustica e del nervo ottico. Delle due prime

parti descrive accuratamente la fonna e fa un' attenta disamina delle cellule



— 448 —
acustiche, delle cellule di sostegno e delle ganglionari, esponendo molte par-

ticolarità interessanti e nuove sulla loro forma, disposizione e struttura. Descrive

il cammino del nervo acustico, il quale penetra nella cavità della cartilagine

cefalica dopo essersi diviso in due rami; uno dei quali destinato alla macchia,

l'altro alla cresta acustica
;
quest'ultimo, sul pimto di raggiungere la otocisti,

si divide in due. Lungo il tragitto di questo nervo, non vi è alcun ganglio.

Penetrato il nervo nella macchia e nella cresta, le sue fibre perdono la guaina

e si risolvono in una grande quantità di filamenti delicatissimi, i quali for-

mano imo strato fra i piedi delle cellule di sostegno e quelli delle cellule

acustiche. Da questo strato si staccano fascetti di sottilissimi filamenti, i quali

formano le ultime diramazioni che l'autore ha accompagnato sin presso l'estre-

mità libera delle cellule acustiche, ove le ha perdute di vista.

t Spetta al prof. Tafani il merito di aver osservato, per il primo, il vero

meccanismo dell'articolazione dei pilastri interni con gli esterni. Il capo arti-

colare dei pilastri interni ha la sua faccia esterna concava: questi pUastri,

nel loro insieme, formano con essa una larga doccia, nella quale sono ricevute

tutte le teste dei pilastri esterni. Questa doccia è divisa in tanti scomparti-

menti, acetabuli, da tramezze che s'inseriscono alla faccia esterna del capo

di alcuni dei pilastri interni. Il numero degli acetabuli non corrisponde al

numero dei pilastri interni, ma a quello degli esterni
;
poiché ogni acetabulo

è formato dal concorso di due o tre pilastri interni; mentre non ne riceve

che uno esterno. Queste tramezze, scoperte dal Tafani, contribuiscono, col

cemento, a rendere molto solida l'articolazione.

» Il prof. Tafani ha combattuto con fortuna il concetto delle cellule

gemelle di alcuni istologi. Secondo le sue osservazioni, la cellula del Corti

e quella del Deiters sono tra loro in relazione molto stretta, ma non formano

un solo corpo. La cellula del Deiters forma, colla sua parte inferiore mem-

branosa, una specie di tubo entro il quale è contenuto il peduncolo della cel-

lula del Corti.

- Il lavoro pubblicato dal prof. Tafani, dimostra in lui una grande va-

lentia nelle ricerche anatomiche. La sua opera suU' organo dell' udito, per-

tanto, avrebbe avuto maggiore fortuna, se fosse stata pubblicata prima di

quella del Retzius sullo stesso argomento.

« Conclusione. — Esaminati i lavori nel modo esposto di sopra, la

Commissione dichiarò degni di essere presi in considerazione per il premio

quelli dei signori Andres, Bellonci, Giaccio, Emery, Lussana, Saccardo, Tafani;

e poi si accinse ad un lungo e penoso lavoro di comparazione e di elimina-

zione, il quale generò nell'animo dei singoli commissari il convincimento

che il premio si dovesse conferire o al Bellonci, o al Ciaccio o al Saccardo.

Dopo un nuovo e piìi minuto esame comparativo dei lavori di questi tre concor-

renti, la Commissione, fondandosi sul grado d'importanza di ciascuno di quelli,

e tenuto conto delle difficoltà di varia natura che gli autori avevano dovuto
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superare per compierli, riconobbe che il lavoro del Saccardo, puramente descrit-

tivo e sistematico, non reggeva, sebbene ricco di pregi e sommamente gio-

vevole al progresso della micologia, al couftonto coi lavori di ricerca del

Bellonci e del Giaccio. Dall'altra parte, considerato che i lavori del Giaccio,

sebbene pregevoli sotto ogni aspetto, si limitavano alla sola istologia ; mentre

quelli del Bellonci, non meno pregevoli, si estendevano anche all'embriologia,

la Commissione deliberò di proporre che l'Accademia conferisse il premio

di S. M. al Bellonci, e pubblicasse nei suoi Atti il lavoro di lui, ancora

inedito. Sulla termidojiode centrale del nervo ottico ».

Relazione sul concorso al premio Reale per l' Archeologia per

V anno 1885-S6. — Coiiiniissari : Fiorelli, Mineryini e Helbig

(relatore).

' Il lavoro cui dovette attendere la Commissione accademica, nominata

per giudicare sul merito delle opere presentate pel concorso al premio Reale,

stabilito quest'anno per l'archeologia fu assai semplice.

« Due opere sole furono presentate : la prima dal sig. cav. Ernesto Schia-

parelli, del Museo egizio di Firenze; la seconda dal sig. ing. Antonio Zan-

noni di Bologna.

' L'opera del prof. Schiaparelli, stampata per metà, e per l'altra metà

data in manoscritto, porta il titolo: Le livre des funerailles, e tratta del

rito sepolcrale degli Egizi. Il libro dell'ing. Zannoni si intitola : Gli scavi

della Certosa di Bologna, e fu lìnito di stampare nel 188.5.

» Non avendo l' Accademia fra i suoi membri alcun egittologo, a cui

affidare l'esame del lavoro dello Schiaparelli, per formarsi esatto giudizio

sul merito del lavoro stesso, si rivolse a due chiarissimi egittologi francesi,

ai signori Pierret e Revillout, i quali furono unanimi nel dar parere assai

favorevole.

K Lodarono l'abilità con cui l'autore seppe decifrare un papiro di difficile

lettura , donde potè poscia trarre ottima guida per stabilii-e il testo del rituale :

e lodarono il buon met<»do nella interpetrazioue delle scritture geroglifiche.

s Secondo i due egittologi francesi, il commentario, che accompagna il

testo, è ricco di nuovi dati scientifici; e spiega meglio che finora non fu

fatto, parecchie cerimonie, specialmente quella dell'apertura della bocca della

mummia.

. Se ri fu osservazione in contrario, fu quella sola del Revillout, a cui

parve che qualcuna delle pubblicazioni intorno al soggetto, fosse rimasta ignota

al nostro autore. Ma tanto il Revillout quanto il Pierret. conclusero racco-

mandando caldamente l'opera dello Schiaparelli alla nostra Accademia, e repu-

tandola degna di somma lode e di premio.
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" Il libro dello Zanuoni descrive gli scavi diretti dall'autore nella Cer-

tosa di Bologna; scavi che rimisero alla luce una vasta necropoli etrusca

del V secolo avanti l'èra volgare. Il modo con cui lo Zaunoni ddscrive i fatti

da lui osservati in questa indagine importantissima, è superiore ad ogni elogio.

Tutte le particolarità che furono oTerte dagli scavi, vennero scrupolosamente

notate, né con la descrizione soltanto, mi con rilievi topografici, con piante

delle tombe, e con rappresentanze degli oggetti ; e fu condotta la narrazione e

l'esposizione delle cose con tale chiarezza ed esattezza, che chi legge il

libro può trarne il profitto medesimo che se si fosse trovato presente alle

metodiche esplorazioni, per le quali somma benemerenza acquistò lo Zannoni

verso gli studi.

"i Si deve a lui se la civiltà che nel V secolo a. C. fioriva in Felsina,

sia conosciuta meglio che non si conosca quella di qualunque altro centro

etrusco dell'età stessa.

« Ciò non vuol dii-e che l'opera dello Zannoni sia scevra di difetti. Nelle

osservazioni, colle quali accompagna la descrizione dei fatti, 1' autore tal-

volta si ditìbnde soverchiamente; in altri luoghi non procede con quella

limpidezza che si desidera, e che non sempre è raggiunta da coloro che, come

lo Zannoni, sono abituati più alle rappresentanze grafiche che alla descrizione.

Senza dire che dai fatti con tanta diligenza stabiliti, l'autore discenda tal-

volta a conclusioni che la Commissione non potrebbe mai accettare ; e sì mostri

in pili luoghi privo di quei sussidi che la robusta cultura classica può dare.

Ma questi difetti non sono tali da attenuareil merito principalissimo del libro.

- Ci si presentano adunque due individui, che per diversa via, si sono

resi benemeriti della scienza; e se il primo vince per corredo di erudizione

e per critica filologica ed archeologica, l'altro non resta inferiore, per aver

messo a profitto degli studi un materiale cospicuo e prezioso, il quale per

lunga serie di anni occuperà la mente degli archeologi.

« E poiché nel proporre i premi assegnati da S. M. il Re, deve la Com-

missione, secondo il regolamento, non tener solo conto dei lavori che per

l'alta coltura di chi li compose, pigliano un posto dei più ragguardevoli tra

quelli finora editi sopra un determinato argomento ; ma deve badare al van-

taggio che viene arrecato al sapere, mediante lo zelo di chi con sapiente in-

vestigazione accresce largamente il materiale dello studio, crederemmo di

mancare al nostro dovere, se fosse da noi proposto il premio per uno solo

dei due concorrenti ; mentre ambedue si mostrarono degni delle più alte con-

siderazioni.

" Per tali motivi facciamo voti che il premio di S. M. il Re per l'ar-

cheologia sia questa volta diviso in parti eguali tra il sig. prof. Ernesto

Schiaparelli, ed il prof. ing. Antonio Zannoni ".
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Relazione sul concorso alpremi del Ministero della Pubblica Istru-

zione per le scienze ìiaturali, pel 1885-86. — Commissari :

Caruel, Ferrerò, Meneghini, Trinchese e Capellini (relatore).

• La Commissione per i premi del Ministero per le scienze naturali 1885-86,

avendo a sua disposizione tre premi e dovendo giudicare buoni lavori di un limi-

tato numero di concorrenti è lieta di poter dichiarare che, in quest' anno, circo-

stanze eccezionalmente favorevoli agevolarono moltissimo il suo difficile compito.

I concorrenti fmono cinque: Bassani Francesco, De Romita Vincenzo, Pa-

rona Carlo-Fabrizio, Piccone Antonio e Ricci Vittore.

1. 1. Cominciando dall'ultimo, diremo che il Ricci concorse con un grosso

volume a stampa col titolo: La Terra e gli esseri terrestri - Appunti di

Geografia generale.

» L'opera si compone di due parti, ciascuna delle quali è divisa in libri ;

di questi i Commi'"sarì trovarono che U libro primo (Geografia astronomica)

è ben fatto sotto ogni rapporto. In esso la materia vi è spiegata con chia-

rezza e precisione, senza troppa diffusione, con giusto adattamento allo scopo
;

ed, all'infuori di qualche inesattezza di nessuna importanza, potrebbe dirsi

inappuntabile. Disgraziatamente le altre parti dell'opera non presentano i pregi

di questo primo libro, ed anzi i Commissari vi hanno dovuto rilevare gravi

errori e molte inesattezze.

- 2. U prof. Carlo-Fabrizio Parona concorse con sei lavori paleontologici

stampati e con un volimiinoso lavoro manoscritto corredato di carta geologica

e di sezioni, col titolo: Valsesia e lago d'Ortn - Descrizione geologica.

• I sei lavori stampati si possono riguardare qual coiTedo aggiunto alla

Memoria presentata manoscritta (oggi però anch' essa stampata) ; e fra essi

sono specialmente da menzionare quello sui Brachiopodi Hassici di Saltrio

e Arso nelle Prealpi lombarde,, e le Note paleontologiche sul Giura

superiore della proviucia di Verona. In questi lavori infatti, più ancora

che negli altri, sono da lodare la esattezza delle descrizioni, la critica della

sinonimia, la modesta riseiTatezza dei giudizi e la importanza dei giacimenti

impresi ad illustrare.

• La Memoria, o diremo meglio, il voliuninoso lavoro manoscritto è

diviso in sei capitoli, in ciascuno dei quali sono riferite importanti osserva-

zioni e con lodevole temperanza di giudizio sono discusse le opinioni dei

vari autori. Nella conclusione sono riassunte le deduzioni dei precedenti capitoli,

ed è specialmente in tale riassunto che riesce lodevole la imparzialità colla

quale sono esposte tutte le opinioni e la riservatezza delle obiezioni che tal-

volta l'autore si trova obbligato di contrapporre perfino alle opinioni dei suoi

venerati maestri. Quando avremo riferito intorno ai lavori degli altri concor-

renti, si comprenderà che, se i lavori del Parona non avessero dovuto essere

Rendiconti. 1887, Vol. m, 1° Sem. 57
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confrontati con quelli di altro geologo, i Commissaiì non avrebbero esitato

a proporre che ad esso fosse aggiudicato uno dei premi ministeriali.

« 3. Del lavoro del prof, pe Romita A'iucenzo, la Commissione ha fatto il

seguente giudizio: « L'autore col suo lavoro modesto, ma molto utile ha reso

im grande servigio alla scienza determinando le specie di uccelli che passano

l'intera vita nelle Puglie, o vi sono semplicemente di passaggio; poiché le

notizie sin ora raccolte sull" avifauna di questa regione erano scarse e poco

precise. Per conseguenza la Commissione lo ha creduto meritevole di incorag-

giamento, e non avrebbe esitato ad aggiudicargli un premio se alla parte piure

descrittiva e sistematica del lavoro, il De Romita avesse aggiunto qualche sua

osservazione originale anatomo-fisiologica o di altra natura.

« 4. Il prof. Bassani, che già chiara fama si è acquistata fra i paleontologi

per i suoi lavori sui pesci fossili, si è presentato al concorso con ben dodici

di essi lavori, parecchi dei quali furono già favorevolmente giudicati dalle piìi

competenti testimonianze nazionali ed estere.

« I Commissari dispensandosi dal tornare ad esaminare e giudicare uno

ad uno tutti quei lavori, hanno rivolto la loro attenzione principalmente ad

uno di essi col titolo: lìicerche sui pesci fossili del Chiavòn, in quanto che

l'autore avrebbe potuto anche con questo solo concorrere vittoriosamente, vista

la importanza dell'argomento e l'ampiezza e la profondità colle quali è

stato svolto.

« Intorno alla cronologia del giacimento di Chiavòn, già celebre per i

tesori paleontologici che racchiude, pei molti e valenti autori che se ne occu-

parono, sommamente discordi erano le opinioni anche dei più autorevoli geologi.

Il Bassani avendo potuto riunire e studiare tutto il materiale scientitìco già

raccolto, giunse a ben distinguere ed esattamente caratterizzare 51 specie di

pesci delle quali finora 17 soltanto erano state riconosciute

•^ Mercè questa ricca ittiofauna, istituiti estesi confronti coi giacimenti

ittiolitici eocenici, oligocenici e miocenici, non limitandosi al semplice raf-

fronto delle liste nominali, ma tenendo conto della frequenza o rarità delle

singole specie, studiando le somiglianze delle affini, indagando le forme inter-

medie e le graduate mutazioni loro, mercè questa analisi diligente, coscienziosa

e rigorosissima, potè giungere a conchiudere che : « Le manie a pesci del

Chiavòn appartengono come gli strati di Sotzka alla base del Miocene infe-

riore ». Le 51 specie descritte sono illustrate da 20 splendide tavole in 4°,

e sotto ogni aspetto questo nuovo e importantissimo lavoro del Bassani cor-

risponde a quanto si poteva sperare dai suoi lavori già precedentemente pub-

blicati ; la Commissione pertanto tenendo conto che con esso si è risoluta una

quistione cronologica intorno alla quale erano discordi i più celebri autori,

ritiene il Bassani degnissimo di uno dei premi ministeriali.

i* 5. Il prof. Antonio Piccone di Genova, già noto favorevolmente per lavori

botanici di varia indole, si è fatto più avanti da che si è dato più specialmente
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a studi descrittivi e geografici sulle alghe, alle quali ;;i riferiscono tutti

i dieci lavori da esso presentati al concorso. Ben facile, quindi, e non meno

grato è il giudizio che su di essi si è dovuto fare. In tutti i lavori del Piccone

sono evidenti la somma cura e la sana critica nel compilarli, sicché tutti

ispirano fiducia nei risultamenti : i Commissari però hanno sopratutto rivolto

la loro attenzione a quelli che portano per titoli : Prime linee per una geo-

grafia algologica marina, e Saggio di sdi^i intorno alla distribuzione

geografica delle alghe d'acqua dolce e terrestre''.

i In questi che si possono riguardare primi tentativi, l'autore ha posto

alcuni problemi relativi alle cause che determinano la distribuzione geografica

delle alghe, e ne ha cercata la soluzione con osservazioni proprie e con quelle

consegnate nei libri. Così egli ha indagata l'area di vegetazione di quelle

piante nella sua estensione e natura, l'ambiente loro acqueo nelle sue condi-

zioni fisiche e chimiche e ne' suoi movimenti; il modo della loro propaga-

zione, quale deriva dal peso e dalla facoltà germinativa delle spore, nonché

dai caratteri organolettici di tutta la pianta che possono influire sulla loro

ricerca per parte dei pesci tìtofagi.

- L'interesse che si annette a simili quistioni, prima poco o pimto con-

siderate, la ponderatezza con la quale sono Uattate, costituiscono per il prof. Pic-

cone uno speciale titolo di merito, che aggiunto ai precedenti già avvertili

lo rendono degno di uno dei premi ministeriali.

« La Commissione riassumendo il proprio giudizio sui singoli concor-

renti, propone:

^ 1° Che uno dei premi di lire tremila sia conferito al prof. Fran-

cesco Bassani pei suoi lavori sui pesci fossili.

- 2" Che altro premio pure di lire tremila sia aggiudicato al prof. An-

tonio Piccone per gli studi descrittivi e geografici sulle alghe.

' 3° Che le lire tremila del terzo premio disponibile siano divise in due

somme di lire 1500 ciascuna, da aggiudicarsi a titolo d'incoraggiamento ai

professori Vincenzo De Romita e Carlo-Fabrizio Parona.

' E che una parola di lode sia notificata al sig. Vittore Ricci per i pregi

riscontrati nel suo volume col titolo : La Terra e gli esseri terrestri ^

.

Relazione sul concorso alpremi del ministero della Pubblica Istru-

sione per le sciente filosofiche e sociali, pel 1885-80. — Com-

mis.sari : Ferri, Conti, Coss.a. L. e Bon.vtelli (relatore).

< La Commissione delegata a esaminare i lavori presentati al concorso

era composta del senatore Fedele Lampeitico e dei professori Luigi Ferri,

Augusto Conti , Luigi Cessa e Francesco Bunatelli. Seuonchè quando 1' esame

degli scritti era già compiuto e la Commissione doveva radunarsi per
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deliberare, il comm. Lampeiiico ha dichiarato di uon poter più farne parte

;

sicché , mancando il tempo per poterlo sostituire , i rimanenti hanno creduto

di dover continuare le loro operazioni; delle quali dirò qui ora brevissima-

mente i risultati.

" E prima di tutto è cosa consolante il vedere e dal numero dei con-

coiTenti e dalla qualità dei lavori, che negli insegnanti delle nostre scuole

secondarie ferve ima certa attività di studi e di ricerche, che insomma si

lavora alacremente ; il che fa sperare che sia per rialzarsi via via notevol-

mente anche la cultiura generale del paese.

« Sedici sono tra lavori stampati e manoscritti, anonimi o portanti il

nome dell' autore, che la vostra Commissione ha preso maturamente in

esame. Ed occone la lista :

« 1. Balletti Andrea. L'abbate Giuseppe Ferrarl-Bonim e la riforma

civile della beaeficeiua in Italia nel secolo XVIII (ms.).

li 2. Bertola Giovanni. Saggio di logica sperimentale (ms.).

« 3. Bianchi Caio. // metodo filosofico (ms.).

» 4. Brizio Francesco. L'educazione nazionale ed il governo militare

nei convitti nazionali (st.).

« 5. Buttrini Francesco. Gerolamo Cardano, saggiopsico-biografico (st.).

" 6. Della Bona Giovanni. Bei sopraredditi e delle cause eliminatrici

di essi (ms.).

K 7. Ferrari Sante. Studio sull'Etica aristotelica (ms.).

« 8. Moschettiui Luigi. La radice quadrupla del principio di ragione

sufficiente di A. Schopenhauer, ovvero la teorica della cognizione (st.).

» 9. Piperno Settimio. La nuova scuola di diritto penale in Italia (st.).

" 10. Rameri Luigi. Nuova tavola di sopravivenza della popolazione

maschile italiana (ms.).

« 11. Rossi Giuseppe. Francesco Maurolico ed il risorgimento filosofico

e scientifico in Italia nel secolo XVI (ms.).

« 12. Zuccante Giuseppe. 1) La dottiina della felicità, della virtù e

della volontà nell'Etica Nicomachea di Aristotele (ms.). — 2) Bel deter-

minismo di John Stuart Mill (st.).

« 13. Anonimo. Dissertazione sul veriuno (ms.).

« 14. Anonimo. La dottrina dell'essere nel sistema Rosminiano (ms.).

« 15. Anonimo. / servi nelle leggi e negli istituti dei barbari (ms.).

" 16. Anonimo. Bell'unica possibile riforma religiosa in Italia e nel

mondo cristiano. Saggio filosofico religioso di un mistico del secolo XX (ms.).

" Fra questi a noi parvero meritevoli di premio lo Studio sulV etica

aristotelica di Sante Ferrari, e La dottrina dell' essere nel sistema rosmi-

niano di un anonimo. Meritevoli, se uon del premio a titolo assoluto, però

a titolo d' incoraggiamento furono giudicati in pari grado il prof. Settimio

Piperno per 1' opuscolo : La nuova scuola di diritto penale in Italia , il
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prof. Giuseppe Zuccante principalmente per 1' opuscolo, Del detenniuismo di

Johii Stuart M/Il, cui per altro va unito un altro lavoro sull' el/'ca nicomachea

d' Aristotele , e terzo il professore Giuseppe Rossi per lo scritto sul Mait-

l'olico.

« Onde si venne alla deliberazione di proporre per ciascuno dei primi

due uno dei tre premi disponibili, cioè L. 3000 per uno e le rimanenti

3000 dividere in parti eguali fra gli ultimi tre sopra mentovati.

« Le ragioni poi che indussero la Commissione a tali proposte sono, bre-

vemente riassunte, le infrascritte:

« 1° In rispetto allo studio suU' etica aristotelica del Ferrari si notò

che , sebbene non presenti molta novità di ricerche o di risultati
,
pure è

lavoro degno di molta lode sia per la discussione sull' autenticità dei vari

libri , che è condotta con ordine , con chiarezza e avendo ricorso alle mit^liori

fonti, sia per il minuto ed esatto riscontro tra le parti delle tre etiche di

Aristotile che trattano il medesimo argomento , sia per 1' esame istituito

sulla lingua, sullo stile e sulla disposizione delle materie nelle tre etiche,

affine di determinare quale debba considerarsi come originaria , sia tìualmente

per r accurato studio dei principali indirizzi etici anteriori ad Aristotele. Al-

cuni difetti e alcune inesattezze su qualche particolare
,
qualche asserzione

arrischiata nell' esame della lingua e dello stUe d' Aristotele e nell' inter-

pretazione di qualche passo , la esposizione del contenuto dell' etica aristo-

telica , che sebbene esatta è troppo ligia al testo e però riuscì arida e smi-

nuzzata , sopratutto una certa debolezza nell' ultima parte dell' opera , che

esamina il valore tilosofico della nicomachea (dove invece di studiare la mo-

rale aristotelica in sé per vedere se sia 'conseguente ed armonica e se con-

tenga la vera essenza della moralità, 1' autore si sforza di accordarla con

la morale positivista) , tutte queste imperfezioni non parvero tali da oscurare

i molti pregi dell' opera e da tòrle il diritto ad un premio.

« 2» In quanto al libro d' autore anonimo suUa dottrina dell'essere

liei sistema rosmitiiano (voluminoso manoscritto di 564 pagine) alla Com-

missione parve anzitutto lodevole lo scopo dell' opera che, a detta dell' autore

stesso , è di mantenere i diritti della speculazione filosofica di fronte alla

corrente positivista e di riempire una lacuna nella nostra letteratura filoso-

fica, istituendo un esame spassionato e imparziale del sistema rosminiano.

Lo studio minuto e profondo di tutte le opere del Rosmini e anche de' suoi

critici , il raffronto sopratutto tra le prime e le ultime , massime le postume,

che presenta non lievi difficoltà , e 1' intelligenza delle dottrine esaminate

che generalmente si riscontra in questo lavoro, sembrarono alla Commissione

pregi assai considerevoli. E cionuUameno non se ne dissimularono i difetti:

tra i quali grave parve a qualcuno 1' asserto che il Rosmini abbia escogitato

frettolosamente il suo sistema in età giovanile, e dappoi siasi sforzato di adat-

tare bene o male a quello le sue più mature riflessioni e ciò per motivi
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estranei alla filosofìa, e in generale 1' aver voluto provar troppo col mostrare

che il Rosmini delle opere postume è addirittura tutt' altro da quello del

Nuovo Saggio. Taciamo di talune espressioni troppo inesatte, di certe inter-

pretazioni che il Rosmini certamente non avrebbe accettato e d' altre im-

perfezioni , tanto più che in questo apprezzamento non tutti i Commissari

erano interamente concordi. Per altro s' accordarono nella conclusione cioè che

quest' opera
,
guardata complessivamente , meriti im premio.

« 3° L' opuscolo del prof. Piperno (100 pag. in 8° grande) è dettato

con chiarezza, con ordine, con calma e, fino a un certo punto, con impar-

zialità. La parte che riguarda le applicazioni della sua dottrina è ingegnosa

nel temperare le conseguenze del principio deterministico ; ben sostenuta la dif-

ferenza tra r imputaliilità che l'autore chiama 'politica e la imputabilità mo-

rale; vigoroso il tentativo di difeiulere le conclusioni che il determinismo

cava dalla statistica. Debole invece riuscì, a giudizio della Cominissione,

la parte fondamentale e psicologica , dove si discute la libertà e nella quale

l'autore mantiene all' Io una libertà , che è puramente illusoria , dacché 1' Io

stesso non sareblie che il tutt' insieme degli elementi determinati, da cui

scaturì ce con meccanica necessità la volizione. Di qui l'autore veniva logi-

camente tirato a negare l' imputabilità morale, colla quale negazione tutto

r edifizio etico deve inevitabilmente crollare.

" 4" Il prof. Zuccante si presentò al concorso con due lavori; l'uno

è un' esposizione dell' etica nicomachea, nella quale si riconobbe chiarezza,

precisione di linguaggio,, perfetta intelligenza del testo e altre buone qua-

lità, ma non tale valore da meritargli il premio od ima parte del premio.

L' altro, che è un opuscolo a stampa di 64 pagine, è chiaro, logicamente

filato e discute con urbana critica la dottrina dello Stuart Mill sul determinismo,

mettendone a nudo l' intrinseca contraddizione. Qualche ripetizione è forse il

solo difetto di questo breve lavoro, da cui trasparisce un pensiero limpido,

sicuro di sé, forte ne' suoi principi e nel tempo stesso attento a non ledere

mai i diritti d' una discussione imparziale. La Commissione, come già si disse,

propone che all' autore sia assegnato il terzo d' un premio tenendo conto anche

dell'altro scritto dianzi mentovato.

« Ti" Finalmente anche il lavoro del prof. Rossi sul Maurolico, mal-

grado certe espressioni troppo indeterminate e qualcima anche non del tutto

in armonia coi principi seguiti dall' autore, malgrado qualche desiderio che la-

.scia il suo giudizio sul valore scientifico del Maurolico, pure e per la lim-

pidezza e il calore con cui è scritto e per le notizie bibliografiche e bio-

grafiche copiose e ben digerite, è parso alla Commissione un libretto utile e

degno d' encomio. E tanto più volentieri ella s' indusse ad assegnare al Rossi

r incoraggiamento d' un terzo di premio in quanto, avendo egli già compiuto

uno studio sul Galileo e su G. B. Porta e ora sul Maurolico, dà fondamento
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a sperare di' egli vorrà adempiere la promessa fatta di darci come ^una

galleria dei principali uomini che figurano nel nostro rinascimento.

« Fra i rimanenti undici scritti presentati al concorso ce n' è senza

dubbio di tali, che fanno onore ai loro autori e che sebbene nella concor-

renza per il premio abbiano dovuto essere posposti, pure meriterebbero d'

essere nominati con lode. Tali sono per esempio quello del Balletti (n. 1),

del Brizio (n. 4). d' un anonimo (n. 15) e a giudizio di alcuni anche del

Moschettini (n. 8) !•.

P. B.

D. C.





4511 —

RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze lìsiche, matematiclie e naturali.

Seduta del 12 giugno 1887

F. Brioschi Presidente.

MEMORIE E XOTE
DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Astronomia. — Sulla grandezza apparente del diametro oriz-

zontale del sole e sulle sue variazioni. Memoria del Socio Respighi e

del dott. Alfonso Di Legge.

« Il Socio Respighi presentando all' Accademia questa Memoria, ne dà

un breve sunto coUa seguente Nota.

« Malgrado le numerosissime osservazioni finora fatte in vari Osservatori

e da molti osservatori, su questo importante elemento astronomico, bisogna

confessare che siamo ancora ben lontani dal possedere i dati necessari per

definire con esattezza la grandezza assoluta del sole, e molto meno per pro-

vare se essa sia soggetta a sensibili variazioni periodiche o progressive.

« Le osservazioni della durata del passaggio meridiano del diametro oriz-

zontale del sole, le quali per la loro semplicità ed apparente sicurezza furono

ordinariamente preferite da molti osservatori, ed il cui contingente abbraccia

già un lungo periodo di anni, costituiscono certamente il più ricco e compa-

rabile materiale di osservazione utilizzabile per le indicate ricerche.

' Ma esaminando le vaiie serie di osservazioni si trovano fra loro troppo

eterogenee per la diversità degli striunenti usati, per la loro irregolare di-

stribuzione, per la moltiplicità degli osservatori, ecc. ecc., e principalmente

per la mancanza di dati opportuni per la determinazione degli errori perso-

nali dei vari osservatori, senza di che può dirsi impossibile il collegamento

combinazione dei risultati delle varie serie di osservazicui; del quale difetto

Rendiconti. 1887, Voi.. Ili, 1° Sem. 58
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non sono esenti neppure le più recenti e importanti osservazioni fatte nei prin-

cipali Osservatori.

« In ima Nota pubblicata nel 1873 negli Atti della nostra Accademia.

" Stille variasloiii. del diametro del sole in. corrispoadetua ed vario stato di at-

tività della sua superficie » , dopo di avere dimostrata la non ammissibilità di

queste variazioni a breve periodo, ebbi occasione di mostrare la necessità di

determinare gli errori personali in questo genere di osservazione, quali ele-

menti indispensabili per risolvere le varie questioni relative alla grandezza

apparente del sole.

" E fin d'allora vennero intraprese a questo scopo delle speciali ricerche,

introducendo nel nostro Osservatorio le osservazioni regolari dei passaggi me-

ridiani del sole; finché nel 1876 fu adottato il metodo di projezione, col quale

l'osservazione poteva farsi simultaneamente da tre osservatori sulla stessa

immagine solare, verificandosi così per tutti le stesse condizioni, e quindi la

possibilità di dedurre direttamente i loro errori personali relativi.

« I risultati di queste osservazioni avendo manifestamente comprovata

la bontà e utilità del metodo, esso venne regolarmente seguito sino al presente,

colla sola innovazione di avere introdotto nel 1879 un quarto osservatore,

per meglio studiare la questione degli errori personali in riguardo alla loro

grandezza e variabilità, e per potere ricavare con maggiore sicurezza il valore

del diametro solare, deducendolo dal medio dei risultati ottenuti separata-

mente da ciascun osservatore.

« In varie Memorie pubblicate da me negli Atti della nostra Accademia

e da una Memoria riassuntiva pubblicata dal dott. Di Legge astronomo ag-

giimto dell'Osservatorio, vennero pubblicati e discussi i risultati deUe nostre

osservazioni sino alla fine del 1883.

« Nella presente Memoria, da me redatta insieme al dott. Di Legge,

vengono pubblicate come per gli anni precedenti le osservazioni fatte sempre

collo stesso metodo, e collo stesso sistema di discussione, negli anni 1884, 1885

e 1886, coi quali il nostro periodo di osservazione abbraccia 13 anni, dei quali 11

col metodo di projezione con 3 0.4 osservatori e 7751 osservazioni.

« Combinando poi i risultati ottenuti da ciascun osservatore in ogni anno,

si ottengono naturalmente dei quadri riassuntivi nei quali si possono ad occhio

rilevare gli errori personali relativi dei 4 osservatori e le variazioni in essi

verificatesi nel corso delle osservazioni.

« Combinando poi i risultati mensili avuti in ciascun anno dai varii os-

servatori, si ottiene un quadro dal quale risulta, che le variazioni periodiche

del diametro o semidiametro solare nelle varie epoche dell'anno sono apparenti

e dovute ad una causa accidentale, quale è lo stato variabile della atmosfera.

» Quantunque il nostro periodo di osservazione sia troppo breve per servire

di base alla ricerca di variazioni nel diametro solare a lunghi periodi, pure

per la incontestabile comparabilità delle osservazioni può ritenersi suiEciente

<
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oiente ad escludere resistenza di un periodo di variazione coincidente con quello

delle macciiie solari. E lasciando intatta la questione delle variazioni a più

lunghi periodi o progressive, frattanto poi grande numero e regolarità delle

osservazioni si potrebbe ritenere dal medio generale delle nostre osservazioni

e per la moltiplicitìi degli osservatori, convenientemente detenniuato il valore

assoluto dui diametro solare per la presente epoca.

1- Al quale scopo prendendo i risultati ottenuti dai quattro osservatori

dal 1879 al 1886 inclusivamente, si avrebbero i seguenti valori medi:

Diametro solare Errori medi personali

Respighi 960", 58 .... — 0", 465

Giacomelli . . . . 961. 32 . . . . -|- 0, 286

Prosperi 961, 15 . . . . -|- 0, 119

Di Legge 961, 09 . . . . -\-0, 058

Medio generale 961, 035

Idrometria. — Effemeride e statistica del fiume Tevere prima

e dopo la confluenza deWAmene e dello stesso fiume Aniene, du-

rante Vanm 1886. Memoria del Socio A. Betocchi.

Questo lavoro verrà pubblicato nei Volumi delle Memorie.

Anatomia. — Osservasioni e note sperimentali sulle mummie

dì Ferentino. Memoria dal Socio A. 3Iortggia.

Questo lavoro sarà inserito nei Volumi delle Memorie.

Mineralogia. — Ulteriori osservazioni sui giacimenti minerali

di Val d'Ala in Piemonte. Memoria del Socio G. Struever.

* In questa Memoria l'autore si propone di descrivere dettagliatamente

i minerali racchiusi nel serpentmo della Testa Ciarva al piano della Mussa

sopra Balmo, e la loro paragenesi. Questa prima parte del lavoro contiene

le osservazioni relative all' idocrasio del banco di granato, e vi si discutono

l'abito dei cristalli, le forme semplici, le combinazioni, la frequenza relativa

delle faccie, le misure goniometriche.

» Il lavoro sarà inserito nei Volumi delle Memorie ».

Mineralogia. — Sopra un cristallo di berillo dell' Elba con

inclusione interessante. Nota del Socio G. Struever.

» Fra una piccola serie di cristalli di berillo dell'Elba che potei acquistare

poco fa, ve ne è uno, proveniente da Lamia, il quale merita di esser segnalato

per una interessante inclusione, per quanto mi sappia, non ancora menzionata.
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i. Il cristallo in questione è perfettamente trasparente e quasi affatto

incolore con una leggerissima tinta rosea. Esso è torto ad una estremità e

mism-a 12-13 mm. da uno spigolo del prisma all' opposto, e 10 mm. nella

direzione dell' asse di simmetria principale. La combinazione che presenta,

si compone, secondo la notazione del Miller, delle forme (lOl) (Ili) (210)

(100,221) con qualche faccia di (411.110) e di una piramide didodecagona,

non determinabile, in zona tra il prisma (lOl) e la piramide esagonale (100,221).

Come sovente accade nei berilli dell' Elba, le faccio piramidali sono più lar-

ghe e più perfette da un lato della base, più strette e rugose dall' altro, e

da quest' ultima parte si vedono più sviluppate le faccìe della piramide di-

dodecagona, sempre nivide, dall' altra qualche faccia lucente di (411,110).

Poco sotto una faccia del prisma si vede un cristallino incolore (o vano) del

diametro massimo di 0.5 mm. e della forma dell' icositetraedro comune (211),

il quale è sviluppato poco più che per metà, terminando verso l' interno del

cristallo di berillo con un sol piano non cristallograficamente orientato ri-

spetto all' icositetraedro, ma parallelo alla faccia del prisma del berillo vi-

cino alla quale è da esso racchiuso. Si tratta qui evidentemente di un cri-

stallino che si è impiantato sopra una faccia prismatica del cristallo di be-

rillo, quando quest' ultimo era più piccolo
;
più tardi il cristallino fu involto

dall' accrescimento del berillo. Anzi, dal fatto che il piano interno del cri-

stallino non solo riflette totalmente la luce sotto il medesimo angolo come

la faccia prismatica del berillo ad esso più vicina (locchè si spiega dal pa-

rallelismo dei due piani), ma anche colla stessa perfezione, si concluderebbe

che ora la sostanza del cristallino è scomparsa e che si tratta di un vano

cristallino negativo. La quale conclusione sarebbe avvalorata dall' altro

fatto, che cioè 1' inclusione è circondata da una specie di am'eola che intor-

bida alquanto la sostanza, del resto limpida, del berillo ; talché sembrerebbe

che mentre il cristallo di berillo continuava a crescere dopo la formazione

del cristallino (211), questo fu ridisciolto e rimase, per così dire, assorbito

dal berillo.

» Comunque sia, mi pare probabile che 1' inclusione si debba riferire

al Polluce, minerale noto nei giacimenti granitici dell' Elba, e che presenta

precisamente la forma indicata. E ad avvalorare questa ipotesi concorre

l'aspetto della superficie del cristallino o vano. Di fatti, mentre il piano largo,

non cristallograficamente orientato, parallelo ad una delle faccie del prisma

del berillo, si mostra sotto 1' angolo della riflessione totale
,
perfettamente

unito, come, del resto, è naturale se il cristallino si è formato sovra una faccia

di un cristallo di berillo preesistente, le faccie di (211), a contomi di te-

tragoni simmetrici, rivolte all' esterno, si svelano ruvide, scabrose, precisa-

mente come è noto nel poUuce. Si potrebbe forse anche pensare all' anal-

cimo, ma le condizioni paragenetiche dei giacimenti minerali racchiusi dai

graniti dell' Elba, come quel sopraccennato aspetto ruvido delle faccie del-

l' icositetraedro mi paro parlino più in favore della prima ipotesi.
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li Ad ogni modo ho creduto utile di richiamare 1' attenzione sopra questa

inclusione che mi pare interessante per la paragenesi dei minerali racchiusi

dai graniti dell' Elba '.

Patologia. — Degenerazione dei corpuseoli rossi del sangue

dell'mino, degli uccelli e delle rane. Nota VII del Socio A. Mosso (').

Patologia. — Degenerazione dei corpuscoli rossi del sangue

degli uccelli, delle tartarughe e delle rane. Notji Vili del Socio

A. Mosso (').

Fisica terrestre. — Sulla velocità di propagazione dell'onda

sismica prodotta dal terremoto della Liguria del 23 febbraio 1887.

Nota del Corrispoudeute P. Tacchini.

e Le notizie giunte all' U. C. di Meteorologia relative alla prima scossa

violenta di questo terremoto sono in numero non piccolo, cioè oltre 300 fra le

italiane e k estere. Come è naturale il maggior numero di esse corrisponde

alle regioni limitrofe a quella della catastrofe, mentre si diradano rapida-

mente col crescere della distanza; e percil^ si capisce come i tempi de-

nunziati per il momento delle scosse siano più in accordo quanto più i luoglii

di osservazione sono distanti dal fenomeno. Inoltre i metodi usati per de-

terminare il tempo della scossa sono così vari e difettosi , che di tutte le

notizie avute, dopo im esame accurato ed anche dopo infonnazioni richieste,

il sig. dott. Agamennone arrivò alla conclusione, che per sole 36 stazioni si

può ritenere abbastanza sicuro il tempo determinato indipendentemente dal

tempo dato dagli orologi delle reti telegrafiche e ferroviarie.

" Diamo qui appresso l'elenco di dette stazioni colla rispettiva distanza

in chilometri dal centro del terremoto, che si è ritenuto trovarsi fra Genova

e Nizza, cioè presso Diano-Jlarina. e col tempo della scossa espresso in tempo

medio di Roma.

1. Lisbona distanza K. lónO tempo G** 32"'34V5

2. Wilhelmshaven '

3. Kiew »

4. Greenwich

."). Bruxelles =

<ì. Parigi "

7. Aquila »

8. Velletri

('} Questa Nota verrà inserita in un prossimo fascicnln

1120
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che darebbero a mezzo delle differenze fra lultinio risultato coi precedenti

le seguenti velocità medie

I-YI •J2S(J"'

I-V 2101»

I-IV liMd
I-lII 221»;

MI 214(»

Media generale 2110

« Anche combinando diversamente i giuppi si ottengono risultati sufB-

cient«mente in accordo coi precedenti; ad esempio:

IT-VI da 224(1

III-VI - 22:io

IV-VI - 24(10

II-V V 210(,)

III-V - 2000

n L'estremo sud d'Italia trovasi nella parte SE della zona, cui corri-

sponde il tempo 6^ 29"* 28, e in quella regione l'onda non si rese sensibile.

Così Ischia trovasi fra la detta zona e quella del tempo 6^, 25", 32 , ed

anche in Ischia l'onda non fu avvertita , ad onta che là vi sia un' abile

quanto coscienzioso osservatore, il prof. Grablovitz, che possiede un buon

apparecchio Cecchi »

.

Geologia. — Intorm al giurassico medio {Dogger) presso Taor-

raim. Nota II (') del Corrispondeate G. Seguenz.v.

Ili (^').

« 10. Il Giurassico medio {Dogger), riconosciuto recentemente nel ter-

ritorio di Taoi-mina (3), costituisce un'importante serie, che oltre i vari luoghi

dove io l'ho riscontrato, principalmente e compiutamente svolgesi nella valle

del Selina.

(J) V. pag. 382.

(') La scoperta di fossili riconoscibili eJ imiìnnanti nel promontorio di Castelluccio

nei calcari che riguardai come calloviani in S. .Xndrta, mi avverte che tale definizione e

rronca, che perciò bisogna riferire quegli strati e gli schisti sovrastanti al Titonio e cosi

i fèsti ittiologici Carcharodon jurensis, Oxyrhina, Latrina, Sp'ioenolus ecc., spettano a

tale epoca. I calcari Chimmcrigiani della parte interna del capo S. Andrea quindi spur-

/'•no di mezzo agli schisti titonici in modo analogo ai calcari del Lias inferiore.

.\vverto anco che nella precedente parte di qui.-to lavoio la Terehratula triquctraYvt

Ittivoco fu detta T. tetraedro.

P) G. Segncnza, // Lias superiore ed il Doyjrr nel territorio di 7'«o;vn(«tì' (11 Natu-

ralista siciliano lB86)—GlistraliconPosidonomya alpina Gras nella serie giurassica

del Taonninese (Bollettino della Società geologica italiana Voi. V, 1886). — Una sezione

naturale nel giurassico di Taormina. Messina 1886.
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» Ivi esso poggia in discordanza sugli ultimi strati del Taorsiano e sot-

tostà alla serie titonica e neocomiana.

K Lungo r alveo del ton-ente il suo studio riesce agevole perchè ivi

svolgesi una lunga e bella sezione attraverso la serie tutta del Giurassico.

« Sul fianco destro della valle il Dogger viene ricoperto da potente

massa di conglomerati ed arenarie eoceniche ; invece sul lato sinistro, occultato

in parte dal soprastante Titonio e dal neocomiano, si siegue interrottameute

pel vallone Tuccina al Calvario e quindi al Tirone sin presso la costa.

« In tale serie, come ho dimostrato, si riconosce alla base, pei fossili

raccolti, il piano aaleaiano ed in alto gli strati con Posìdonomya alluna o

piano vesuUiano.

« 20. La serie del Giurassico medio scoperta al Capo S. Andrea recen-

tissimamente, parallela al certo a quella del Selina, non ne è somigliante in

veruno dei suoi membri, come in nessuno dei suoi caratteri.

« DiiTatti essa poggia sugli strati del Lias medio, e non già su quelli del

Lias superiore, ad essa succede il Malm e non già immediatamente il Titonio.

« Gli strati che fonnano i suoi diversi membri sono affatto differenti,

ed in tutti i caratteri, da quelli che costituiscono il Giurassico medio della

valle del Selina.

« Ma ciò che più importa si è la gi'ande e pressoché completa differenza

tra le faune dell'una e quelle sincrone dell'altra serie.

« Dimodoché provato il sincronismo delle due serie, dimostrato che en-

trambe sono parallele e che rappresentano il Giurassico medio, è d' uopo riguar-

dare i diversi membri dell' una siccome vicarii eteropici dei coetanei dell'altra.

« 21. Al Capo S. Andrea il Dogger stendesi trasversalmente, siccome
,

fanno in generale tutti gli altri membri del Giurassico, esso occupa una zona

ristretta della sola parte frontale.

» I membri che lo costituiscono, come già dissi precedentemente, sono

quattro, due dei quali, i piìi recenti, furono già descritti in due precedenti

Note, cioè i calcari con Ste^ìhanoceras {Sphoeroceras) Brongniartii Sow. e

quelli con Rhijiìchoiicllu Berchta Oppel. ; non si conoscono ancora i due membri

più antichi cioè la 'zona con RhìjiichoneUae radialmente costate e l'altra di

calcare con crinoidi, ricco specialmente di Pentacriims.

« Eccomi ora a descrivere in ordine di successione stratigrafica i quattro

membri del Dogger di S. Andrea.

a) Zona con Hìujnclionella VigUii Leps.

» 22. D' ordinario sui calcari con crinoidi del Lias medio poggia il primo

membro del Dogger, esso è foimato comunemente d' un calcare rosso, com-

patto con rari crinoidi, che racchiude una quantità enorme di Kinconelle eo-

state, radialmente piegate, le quali sono ripiene di calcite cristallina, lamel-

lare bianchissima, ovvero saccaroide e grigiastra, dimodoché nella frattura quei

brachiopodi si manifestano in forma di macchie bianche irregolarmente ellittiche.
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- Talvolta è il calcare rosso che costituisce la roccia che riempie in parte

la cavità di quei molluschi. È ben raro il caso in cui la roccia resta priva

atlatto delle ordinarie lìhi/nchonelld, più sovente essa ne è ripiena iu modo

che quei fossili vi si trovano ammassati e strettamente pigiati insieme, alcuni

colle valve riunite ed intiere e moltissimi a valve disgiunte.

- La roccia quindi varia molto nel colorito secondochè predominano i

fossili ovvero il calcare rosso compatto che li cementa ; nel primo caso si va

sino all'estremo di una roccia grigiastra, saccaroide che è molto rara, nell'altro

la massa è rossa macchiata in vario grado di bianco e di grigio.

« Si dà anco il caso, abbastanza raro, che il calcare che cementa le

RìujnchoiivlUi non è rosso ma biancastro ed allora la roccia è bianca o leg-

germente grigia.

« 23. I brachiopodi contenuti in questa roccia si cavano raramente in

mediocre stato, d'ordinario fortemente aderenti alla roccia stessa e poi ammas-

cati come sono quasi sempre, mal si prestano alla estrazione e sovente non

possono in verun modo mettersi a nudo, neanco oprando la disgregazione della

roccia col riscaldamento e col consecutivo subitaneo raffreddamento.

« 24. 11 calcare con RìfnchoneUa forma uno strato che è sempre poco

spesso, variando da tre o quattro decimetri sino a poco oltre due metri, ma
comunemente il suo spessore è di un metro o presso a poco.

i- Questo strato dappertutto uniforme e sempre cogli stessi fossili poggia

in discordanza sui fossili del Lias medio, anzi questi mostrano evidentemente

essese stati denudati e coiTosi profondamente, sicché la loro superfìcie pre-

sentasi irregolannente disuguale.

t Questo strato dirigesi da nord verso sud aflìorando soltanto in taluni

luoghi, perchè sovente ricoperto da rocce più recenti. Yedesi infatti estendersi

in tale direzione sullo sperone settentrionale, alla contrada Sorbo, dove si pre-

senta denudato in taluni punti e ricoperto in altri ora dal membro che gli

succede immediatamente ed ora da qualche altro più recente.

1 Lugo il versante settentrionale, questa zona osservasi affiorare in al-

cuni luoghi e sin poco lungi dalla chiesa.

B Vedesi poi verso l'estremo meridionale alla portella dei Carrubi.

» Questi pochi pimti di affioramento segnano al certo l'andamento drlla

zona con Rinconelle.

« 25. La deteiTninazione specifica delle Rinconelle riesce molto mala-

gevole pel cattivo stato in cui si estraggono dalla roccia; pm-e tra le forme

riconosciute v'ha abbastanza comune la R. Vigiiii Leps., la quale presenta

quelle varietà e modificazioni diverse che sono state descritte ed illustrate da

vari autori.

« Siccome questa specie poi è caratteristica degli strati con Harpoccras

Mnrchimiic (Sow.), cioè del piano aaleniano io l'ho presa siccome caratte-

ristica dell' orizzonte con Kinconelle costate, e quindi mi credo autorizzato

Ke.ndiconti. 1887, Vol. Ili, 1° Sem. .59
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di imporre come denominazione soltanto locale, a tale ; ora qrella di calcare

di strati con R. Vigilii Leps.

u Le altre specie saranno illustrate e descritte più tardi.

« Intanto per ora è d'uopo che io faccia conoscere che la R. Viyilii Leps.

presenta abbastanza comune la forma tipica con una sola piega nel seno me-

diano della valva perforata, e più sparsa la varietà con due pieghe al seno

ed anco con tre.

« Vi si trova anco quella forma distorta che il De Stefani disse R. Erij-

cina ed il De Gregorio R. lacuiiosa in Trautsch. e che il Vacek riguarda

come forme diverse della R. Vigilii. V ha comune ancora con numerose mo-

dificazioni la R. Cleùaaa Lsps. con forme dilatate, compresse, rigonfie e ta-

lune allungate come quella che con dubbio vi riferiscono i sigg. Parona e

Canavari.

//) Zona con Reatacriims.

« 26. Il calcare con Rhijnchonella Vigilii Leps. or ora descritto, viene

seguito dovunque constantemente da un secondo strato, che risulta d' un am-

masso enorme di crinoidi, molto somigliante al calcare con crinoidi del Lias medio.

« Questa roccia è legata sì intimamente alla precedente, che in tahmi

luoghi si vede una graduale transizione dall'ima all'altra e quindi un' intima

connessione tra i due membri o zone.

« 27. La roccia con crinoidi, una vera roccia di origine organica, risul-

tante quasi per intiero dall'accumolo di frantumi di echinodermi, lascia appena

vedere nella frattm-a una ben piccola porzione di calcare compatto, che quasi

cemento lega saldamente insieme i crinoidi, dai quali la roccia acquista una

frattura lamellare, a grandi o mediocri lamelle.

K II cemento, che è di colore rosso o rossastro, d' ordinario sparso in

proporzione assai tenue, scomparisce talvolta quasi del tutto, mentre più rara-

mente aumenta, ed allora nella frattura i crinoidi si disognano distinti sul

fondo rosso o rosso-ljruno, il loro colorito essendo bianco o grigiastro e tal-

volta in parte rossiccio.

" La frattura della roccia non può mettere in evidenza le fonne dei cri-

noidi, che si sfaccettano per la struttura spatica di cui sono sempre dotati,

quindi riesce affatto impossibile studiare nella frattm-a le diverse fonne ; bi-

sogna a tale uopo ricercare le superficie erose dall'azione meteorica, sulle

quali talvolta si presentano liberi e sporgenti i frammenti e gli articoli dei

fusti, delle braccia e delle altre parti di quegli abbondantissimi echinodermi.

t I più comuni resti che si osservano su tali superficie sono pezzi di

fusti ed articoli di braccia di Pentacrinus ; i resti spettanti ad altri generi

vi sono più rari.

« Tale costituzione del calcare con crinoidi lo fa distinguere bene dal

somigliante calcare del Lias medio, nel quale i pentacrini vi sono ben rari

ed invece vi predominano i crinoidi a fusto cilindrico.
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« 28. Come dissi, la zona con pentacrini accompagna dovunque il cal-

care con Rhiinchonella Vi(jilii. anzi è sempre con esso in perfetta concor-

danza. Si dù in qualche luogo il caso in cui la zona a Kincouella manca,

ed allora quella a pentacrini poggia sui calcari con crinoidi dello Sciarmuziano.

« Da quanto ho detto precedentemente questa zona accompagna dovimque

quella a Rinconella ed inoltre vedesi in altri luoglii disgiunta da essa. Così

vedesi bene sviluppata allo sperone settentrionale contrada Sorbo, dove affiora

denudata ed erosa, quindi si continua sul declivio settentrionale e ricompa-

risce presso la chiesa dal lato nord e quindi dal lato sud, e più in là alla

portella d6i Carrubbi.

» Lo spessore di questa zona è sempre piccolo, circa mezzo metro o poco

più, sovente anco di meno ; in qualche luogo acquista lo spessore eccezionale

di oltre due metri, come al lato sud della rhiesa.

« 29. Lo studio specilìco dei crinoidi di questa zona, quantunque non

possa condurre a risultati troppo soddisfacenti, essendo quei fossili impigliati

nella roccia in modo da non poterneli estrarre, pure dall'esame delle super-

fìcie erose dagli agenti meteorici qualche risultato si ottiene.

- Sembrami evidente esaminando i crinoidi di questa zona, che le più

comuni forme si debbano riferire a due specie di Peatacriiins, luna che ha

il fusto più robusto e ben incavato sulle cinque facce e quindi ben promi-

nenti gli spigoli, per cui gli articoli, che sono larghi e brevi molto, presen-

tino una superficie articolare in forma di stella di cui i cinque raggi si terminano

più meno acuti, l'altra più gracile cogli articoli del fusto alti e più o meno

incavati sulle facce laterali, spetta al P. erista-galli Quenst., mentre che la

prima parmi doversi rapportare al P. bajocedsis D'Orb., e forse v'ha ancora

il /'. Morierii P. de Loriol o specie a questa affine.

« Oltre queste comunissimo forme trovansi degli articoli cilindrici o a

forma di botte, sempre a sezioni circolari ed alti più o meno, che vanno riferiti ad

altri generi e probabilmente la maggio: parto sono degli articoli di Cijclocriiim.

• 30. Per la posizione stratigrafica, siccome per le specie riconosciuto

nello strato con Pentacrini, è evidente che questa zona appartiene al Dogger

inferiore. Difatti il P. erista-gaUi Quenst. ed il P. bajocensis D'Orb. sono spe-

cie proprie del Baiociano.

' Per le ragioni medesime di posizione stratigrafica, sembrami che il

calcare con crinoidi del Dogger inferiore del Capo S. Andrea sia rispondente

a quella roccia somigliantemente costituita, che comparisce nel Dogger infe-

riore di vari luoghi di Francia e d'Italia. Cos"i vedesi ai Lessini nel Veneto,

nelle Ardenne. in Lorenna, in Borgogna, nella Franca Contea ecc., e daper-

tutto spetta all' Aaleniano ovvero è intermedio tra questo piano ed il vero

Baiociano (').

(') Vedi Henri Nicolìs nella Monogtaphk dex fossiles de Ghelpa March. Aiit.

De Gregorio. Vedi anco il quadro riassuntivo del sincronismo dei piani oolilici nel Trinti'

de Geologie par A. de Lapperenl pag. 90t.
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e) Calcari con Stephanoceras (Sphaeroccras) Broagnarti. (Sow.).

« 31. Questo calcare, die descrissi nella precedente Nota, è di color fulvo

più meno intenso, tendente ora al rosso e talvolta al grigio, venato di cal-

cita spatica e maccliiato più o meno di bianco, a norma della quantità di

fossili elle racchiude, per la calcite cristallina che ne riempie le cavità. Quindi

dive la roccia manca di resti organici è fulva di un colore quasi uniforme

e là dove i fossili sono molto abbondanti diviene bianco-grigiastra macchiata

di fulvo di rossastro.

» La roccia in generale manca di fossili, ovvero contiene delle gi'osse

ammoniti, che ridotte allo stato di nuclei ferruginosi o limonitici sono già

irriconoscibili.

« In taluni speciali luoghi i fossili vi si trovano e talvolta anco troppo

abbondanti, tanto da riuscire gli uni gli altri di reciproco ostacolo alla estra-

zione, la quale riesce malagevole assai e sovente impossibile, opponendovisi

due altre cause; l'una la forte adesione alla roccia di quei resti organici,

l'altra la grande fragilità loro ingenerata dacché trovansi ripieni di calcite

cristallina.

» 32. L'importante fauna che distingue questa roccia è costituita prin-

cipalmente di Ammonitidi spettanti a gruppi variati e ben diversi.

tt 'Vi si associano dei Brachiopodi in limitato numero, che si riesce con

minore difficoltà ad estrarre dalla roccia in istato mediocre e talvolta iutieri.

« Eicorderò qm le specie che ho potuto meglio studiare sinora, essendoché

lo stato deplorevole in cui si estraggono i fossili è un grave ostacolo alla loro

specifica definizione. Difatti è raro il caso di potere procurarsi delle Ammoniti

iutiere, quasi sempre si ottengono dei frammenti più o meno grandi e quindi

variamente atti alla determinazione specifica, e bene spesso affatto disadatti.

« 33. Ecco l'enumerazione delle specie finora riconosciute:

« Sphoeaodus cfr. alpiims De Greg.— Belemiiites sp. — Ste-

phanoceras Braikearidgii (Sow.) — S. {Spliaeroceras) Brognartii (Sow.). —
,S'. {S.) cfr. Gervillii Sow. — S. {S.) cfr. . . . sp. — Pafkinsonia Craraa-

tiana (D' Orb.). — P. Niorlemis (D' Orb.). — P. Ufiircata (Quenst.). —
Perlspldiictes baiocensis n. sp. — P. Saacti-Andreae n. sp. — P. aff. Ar-

bustìgerus (D'Orb.). — P. peltoceroides n. sp. — Crioceras Orbignyi (Bogier

et Sauzé). — C. subimdulaius (D' Orb.). — C. cfr. obliquus (D' Orb.). — C.

aT. spiiiatus (Bog. et Souz.). — C. tenulcosta u. sp. — C. multicostatus n. sp. —
C. annulaim (D'Orb.). — C. cfr. tennis (D'Orb.). — C. lacvlgatiis (D'Orb.). —
Ilaploceras oolithicus (D'Orb.). — IL psilodiscus (Scloenb.).— H. monachiim

Gemm. — //. cfr. vicentinum Par. — Ilarpoceras aff. Murchisonae (Sow.). —
Oppelia subradiata (Sow.). — Litoceras rasile Vacek. — L. Guiscardi De

Greg. — L. cfr. tripartitiforme Gemm. — Phjlloceras prosalpinum De

Greg.— P. tilpa De Greg. — P. cfr. Lardii (Ooster). — P. cfr. subobtusum

(Kuden.). — l'. cfr. Zignodianum (D'Orb ). — Aplgchns baiocensis n. sp. —
Alaria ? . . . . sp.— Geriiliiimi Sancti-Aiulreae n. sp.— Trochus {Ziziphunus)
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temiiortiatus n. sp. — Posidonoriìi/a . . . sp. — Peclen . . . sp. — Tercbratula

c!x. Borni Can. — T. Si-ccoi Par. — T. Saacli-Aiidreae sp. — T. stdcifrous

Ittii. — llhjiichonella alla Oppel. — R. utla e var. polymorpha Oppel. —
lì. cuarclala Oppel. — lì. var. miscella Oppel. — R. medio-stdcala n. sp.

s 84. La fauna enumerata, come già dimostrai precedentemente, è distinta-

mente baiociana, anzi pei suoi ammonitidi risponde precisamente al tijio del

vero Baiociano. Difatti molte specie hanno i loro rappresentanti affatto identici

nell'Europa media ed in modo speciale nel bacino anglo-francese, come a

liayeux (Calvados) che il D'Orbiguy prese come tipo del suo Baiociano (').

- Quantunque per quanto mi sappia, una fauna cosifatta non siasi rinvenuta

nonché in Sicilia, neanco in Italia tutta e nella regione mediterranea, pure

è da dire come in Provenza alcuni di quelli Ammonitidi caratterizzano una

serie di strati di una grande potenza e sono distribuite in zone ditferenti.

>. L'unico esempio che possa addursi per l'Italia è quello dello Sleph.

( Sphoeroceras) Droiifjniarlii, che nel Veneto essendosi rinvenuto negli strati

con Posìdoiiomya alpina Gras è stato perciò riferito al Batoniano o Docjger

superiore.

» L'egregio sig. march. Antonio De Gregorio ha trovato al M. Glielpa di unita

allo 5. Broiigniartii una fauna che ha delle specie identiche ed altre affini alle

ammoniti della fauna baiociana di S. Andrea. Quella fauna contiene inoltre

molti Brachiopodi ed abbondantemente la Poddoìiomija ulpiiia ; fu quindi rife-

rita al Dogyer superiore o Batoniano.

- 35. Come feci osservare nella precedente Nota il Baiociano di Capo

S. Andrea oltre alle Ammoniti, che formano i fossili più comuni, ha dei

Brachiopodi, che in parte passano al Batoniano e spettano alla provincia medi-

terranea e non già a quella dell'Europa media, come sono in generale gli

Ammonitidi. Sebbene questo fatto rimarchevole venga sensibilmente attenuato

nella sua importanza dalla considerazione che talune di quelle ammoniti tro-

vansi in Provenza, oltreché talune altre sono proprie dell' Italia continentale.

• 36. Dai fatti precedenti e specialmente dalla fauna non può farsi a

meno di conchiudere, che quantunque nell'alta Italia lo S. Broiigiiiartii possa

riportarsi al Batoniano, ritenendo che trovasi associato ad una fauna propria

degli strati di Klaus, presso Taormina invece esso trovasi associato ad una

fauna eminentemente baciociana, quella appunto che suole caratterizzare la

zona a Slep/uinoceras Jlumphnesianum (Sow.) e perciò quegli strati rappre-

sentano tale zona, nella quale d'altronde lo .V. Broagniartii (Sow.) giace co-

stantemente là dove è sviluppato il Baiociano tipico, come in Normandia.

» 37. E qui fa d'uopo che io ricordi di avere trovato al Capo S. An-

drea un pezzo di roccia tra le altre sparse alla superficie del suolo, nella

(') Se qncsti strati non dovessero rapportarsi al Baiociano, come taluno vorrebbe,

sii amnioiiitiJi noti essendo propri del Baiociano di liaveiix. ni-.inco il tipo del D'Orbij^iy

irebbe tale '. !
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quale v'ha un grosso esemplare di uno Stephaaoceras in cattivo stato, che

credo doversi rapportare alla S. Humphnesiamim, ed insieme vedesi la regione

ventrale di altro Slcpluiiioceras di minori dimensioni, ma probabilmente della

siessa specie.

« Questi fossili che nella fauna baiociana degli strati descritti non sono

stati rinvenuti sinora, furono osservati come dissi in un masso, che si rinvenne

a poca distanza dal luogo dove giacciono gli strati baiociani. Quindi quegli

strati probabilmente hanno la loro continuazione verso quest'ultima contrada, la

quale deduzione trova piena conforma nell'ordinamento e nella orientazione

degli strati del Dogger.

" 38. I calcari con Sphoeroceras formano al Capo S. Andrea una serie

di strati molto limitati nella sua estensione, che si presenta inoltre denu-

data profondamente, e pressoché distrutta dalla mano dell'uomo, che cavò

quel materiale ad uso di pietra da taglio.

» Per siifdtte ragioni riesce malagevole precisare la potenza, di quegli

strati, che nell'insieme parmi dovessero raggiungere quella di circa dieci metri.

" Il loro giacimento è alla contrada Sorbo sullo sperone cha volge a

nord. Quivi si sovrappongono direttamente alla zona con PeiUacriiius, stando

in perfetta concordanza, e quindi diretti da nord verso sud, con una pendenza

ad ovest di 4.5".

tt La sezione seguente dimostra bene la successione stratigrafica del

Dogger inferiore al Capo S. Andrea. In essa trovansi sovrapposti e concor-

danti i tre membri che lo costituiscono, cioè la zona con Rìiìjiichonella

VigilU Leps., quella con Peatacrinm, che devonsi riferire al piano aaleniaao,

e gli strati con Sphoeroceras, formanti il piano baiociaao o zona con 6".

Ilaniphriesiaimm.

« Quella sezione, quantunque molto limitata, essendo della sola lunghezza

ci circa dodici metri, mostra inoltre che quel terreno presenta numerose frat-

ture e spostamenti, il quale fatto vale bene a spiegare come sulla irregola-

rissima spianata e molto breve della contrada Sorbo, costituita dai calcari

con crinoidi del Lias medio, vedonsi sparsi qua e là dei minimi lembi dei

calcari diversi del Dogger inferiore.

Se^ioiie del Giurassico medio alla coiilrada Sorbo.

4 ì

1. Calcari con cvinoidi dui Lias medio.

1 2. Calcari con I/!iy»cliOìU'//ii Viiiilii Lepsius.

Giurassico medio (Dogger) ' 3. Calcari con Peuliicriiìus erisla-ij/iìli Quenstedt.

( 4. Calcari con Stephaiwceras (Sphoeroceras) lìroufjmartii (Sow.).
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. Risulta anco evidenti che il membro più antico spetta al piano aale-

niano, essendoché gli strati con lìhyuehoiu'lla Vigilii Leps. rappresentano

la zona con Ilarpoceras Murchisoiie (Sow.), siccome il più recente
,
per la

ciratteristica fauna rappresenta il Baiociano tipico ; la zona media pel suo

graduale passaggio all'antica e per l'intima connessione ciie le lega, io credo

più opportuno si riunisca a quella per costituirne insieme l'xValeniano (').

» Cosi in questi primi tre membri del Giurassico medio si hanno a S. An-

drea i rappresentanti dei due piani successivi aaleniano e baiociano.

' (I) Calcari con Rlìijiichoiiella Berchta Oppel.

^41. Il lembo calcareo, che rappresenta al Capo S. Andrea altra parte del

Giurassico medio o Dogger superiore venne da me descritto in altra precedente

e breve Nota; esso consta di una roccia calcarea, compatta, con crinoidi, di colore

rosso molto variabile, che passa perciò dal rosso vivo al rosso mattone, al rossastro,

al giallastro e tende anco talvolta al grigio e sempre venato e macchiato in

vario modo ed in vario grado di bianca calcite spatica o saccaroide e spesso

di piccole macchie rotondate rosso-brune e ricco d' una bella ed importante

fiinna di Brachiopodi. la maggior parte dei quali di specie note negli strati

di Klaus presso Halstadt, come in vari luoglii dell'Italia continentale e nella

Sicilia stessa.

« Questo calcare giace ancora sulla parte frontale del Capo e stendesi

propriamente sulla porzione che si allai-ga a sud della maggiore elevazione

che s'inalza a mezzogiorno della chiesa.

- In questa parte meridionale il calcare di cui parlo stendesi sulla porzione

volta ad ovest e scende forte sul declivio occidentale; laddove la parte molto

più estesa, che si volge ad oriente, consta dei potenti calcari sciarmuziani.

s II luogo dove principalmente quella roccia è fossilifera è la Portella

dei Carrubbi, e scendendo sul corrispondente pendio occidentale.

^ In altri luoghi, pel difetto di fossili, il calcare vesulliano difficilmente

si distingue da altri calcari; ma senza dubbio esso si estende dalla Portella

dei Carrubbi verso nord formando una zona sovrapposta ed analoga ai membri

del Dogger precedentemente descritti, ma certamente spostata qua e là dalle

varie fratture che la interrompono.

' Difatti a sud della chiesa sopra i calcari con Peiitacriaus poggiano

i calcari vesuUiani, senza fossili riconoscibili, non identici a quelli della Por-

tella e sottostanti ai calcari compatti di un rosso più intenso ed uniforme

che spettano al Malm.

- In tale luogo mi occorse di rinvenii-e un frammento di calcare con Po-

sidonomija alpina aderente allo strato con J'oii/acrinus, mostrandosi chiara-

mente residuo minimo di larga denudazione. Esso non misurava che due a

(') Quantunque intimamente connessele due zone dell'Aalcniano ed in qualche luo^o

Con transizioni graduali, pure si mantengono dovuiKjue distinte e non si confondono mai,
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tre decimetri nella sua maggiore (iimension3, e risultava di calcare cristallino

biancastro con qualche nodulo ferruginoso
,
pieno zeppo di grandi individui

della Posidoìiomiia e quindi affatto identico alla lumachella vesuUiana che

incontrasi in molti luoghi del Veneto.

« 43. Il calcare della Portella dei Carrubbi nei suoi strati inferiori manca

affatto di fossili ed invece questi abbondano più o meno negli strati superiori.

1^ Essi nella frattura della roccia si presentano sotto forma di macchie

rotonde, ellittiche o d'altra forma e bianche, perchè costituite di calcite cri-

stallina, che è quella che riempie completamente o in parte la cavità di quei

brachiopodi. Tale costituzione rende molto fragili i fossili , i quali spesfo

aderendo fortemente alla roccia, mal si prestano a venire estratti ; allorché

tale adesione è meno prommciata essi si lasciano staccare con minore diffi-

coltà ma è sempre raro il caso di poterneli estrarre intieri.

u 44. La fauna di questo orizzonte è costituita pressoché intieramente di

Brachiopodi di cui la maggior parte già è ben conosciuta; sono assai rari i

resti che spettano ad altre classi di molluschi.

« Nel dare qui 1' elenco delle specie raccolte devo naturalmente appor-

tare delle aggiunzioni e delle modifiche a quello già pubblicato, suggerite dalle

progressive ricerche e dai relativi linvenimenti. Così ad esempio ima Pijgoiìc

che io denominava P. cfr. curviconcha Oppel, perchè quantunque somigliante

alla specie di Oppel, pure se ne allontana sensibilmente, oggi bisogna che

in-enda altro nome, avendo già rinvenuto qualche esemplare della vera P.

curviconcha Oppel.

K Ecco adunque l'enumerazione delle specie di questo orizzonte.

" Otodus vesiiìllìemis n. sp. — Belemnìtes sp. — Posido-

ìiomi/a alpina Gras. — P. var. slrialala Gemm. — lerebratida Gerda

Oppel. — T. Phryne Gemm. — T. cfr. Erycina Gemm. — T. fylgia Oppel. —
T. lalicoxa Oppel. — T. sijloia n. sp. — T. siticifrons Ben. — Terebratulina

PiCcicperoi (De Stef.) — Pygope curviconcha (Oppel.). — P. aspasiopsis (De

Greg.). — P. proìniscella (De Greg.). — P. Mijlionionensis De Stef. —
P. Alamanna De Stef. — P. oblonga . . . . n. sp. — P. planata n. sd. —
Rhynchonella alla Oppel. — E. var. polymorpha Oppel. — R. coarctata

Oppel. — R. var. miscella Oppel. — R. Berchta Oppel. — R. Ucinensis

De Stef. — R. deltoides n. sp. — R. Zisa Oppel. — R. medio sulcata n. sp.—
R. defluxa Oppel. — R. subechinata Oppel. — 7?. Galatensis De Stef. —
lì. aff. Tambusciana De Stef.

" 45. La fauna di cui enumerai le specie, come si vede, consta di forme

già ben note, e che caratterizzano i così detti strati di Klaus; le specie più

comuni furono descritte dall' Oppel avendole rinvenute nelle Alpi di Klaus

presso Halstadt, talune poi furono trovate in vari luoghi d'Italia ed in non

poche località della Sicilia stessa e specialmente a Monte Ucina presso Galati,

sul lato settentrionale della provincia di Messina.
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• Gli strati che contengono tale fauna per comune consenso rappresen-

tano il Dogger superiore e propriamente la zona con Parkidsoriia Parìda-

soiii (Sow.) , parte del Batoniano del D' Orbigny , che il Mayer distingue

come piano speciale che denomina YesuUiano.

• 46. Generalmente quest' orizzonte è cono^;ciuto anco col nome di zona

con Posidonomi/a alpina, dalla ben nota bivalve, che sovente vi è profusa-

mente sparsa. Io ho voluto dare la denominazione locale di calcari con Rhijn-

chonella Berchta Oppel agli strati vesuUiani del Capo S. Andrea per distin-

guerli dai loro vicarii della valle del Selina, che sono sì enonnemente diversi

litologicamente e paleontologicamente.

• 47. Sinora questi calcari non si sono trovati che alla sola località detta

Portella dei Carrubbi, dove si estendono sul pendio occidentale, formando una

massa di strati, che raggiunge la potenza di dieci o dodici metri.

« Una considerevole porzione di quei calcari è stata esaurita cavandola

ad uso di pietra da taglio.

« La dii'ezione degli strati è Nord-Est, Sud-Ovest, la loro pendenza a

Nord-Ovest è di 60° a 70°.

i. 48. Al di sotto degli strati con R. Berchta si stendono due zone del

Dogger inferiore, quella con Rhyiichoìiella Vigilii e la successiva con Pea-

tacriiiHS, al posto del calcare con Sphoeroceras v'ha uno strato di circa due

decimetri, denudato ed irregolare alla superficie, sulla qtiale si adagiano i

calcari con R. Berchta, che per uno spessore di circa tre metri non portano

indizio di fossili.

« Lo strato che probabilmente rappresenta i calcari con Sphaeroceras,

perchè ne occupa il posto, è formato d' un calcare bnmastro o rosso-bnmo in

cui non si sono trovati dei fossili ; si resta quindi indecisi e dubbiosi, se dav-

vero quel minimo strato rappresenta il calcare con Sphaeroceras . o se non

più tosto al posto di quest" ultimo siavi il calcare con R. Berchta Opp., quello

mancando del tutto.

« In qualunque modo osservando che in taluni luoghi il calcare vessul-

liano poggia sulla zona con Pentacrinus, e che alla Portella giace sopra uno

strato minimo cwroso e levigato riferibile al Baiociano è da credersi che

quesf ultimo piano venne denudato pria che si fossero deposti i calcari con

Rhytichonella Berchta.

« La serie del Dogger che osservasi alla Portella dei Carrubbi poggia

sopra i calcari rossi, fonnati da un ammasso di crinoidi, spettanti al Lias

medio, e questi sovrastano al calcare grigio cristallino venato di bianco la più

estesa roccia dello Sciarmuziano.

« 49. Da quanto ho esposto intomo ai fatti relativi al Giurassico medio

del Capo S. Andrea, riassumendo tutto quanto lo riguarda, può conhiudersi

ciò che segue:

K 1" 11 Dogger è formato d' una serie di strati, che nel loro insieme

Rendiconti. 1887, Vol. m, 1° Sem. 60
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cOfitituiscono una fascia di terreno, che stendesi traversando da nord a sud

in tutta la sua larghezza, quella parte frontale del capo, che è volta ad occi-

dente. Le interruzioni derivano dagli spostamenti e dalla sovrapposizione di

membri più recenti ".

« 2° Il Doyrjer poggia sui calcari del Lias medio, che formano la

porzione principale ed orientale della parte frontale del Capo S. Andrea, e

sottostà a variate zone, che costituiscono il Gim-assico superiore.

« 3° Esso consta dei tre piani Aaleniano. Baiociano e Vesulliano. Il

primo formato dal calcare con RIujachonella Ylgilii Leps ; e dallo strato

con Pentaerinm crista-galli Quenstedt. Il secondo dai calcari con Stepha-

mceras (Sphoeroceras) Brongmartii (Sow.) ; il terzo rappresentato dai cal-

cari con Rhìinchoiiella Berclita Oppel.

« 4° L'Aaleniano contiene Rinconelle proprie delle provincie venete

e Pentacrini. Il Baiociano è distinto d'una importante faima di Cefalopodi,

che manca in Italia, e risponde perfettamente a quella del Baiociano di Fran-

cia. I pochi Brachiopodi invece trovansi nell'Italia settentrionale. Il Vesul-

liano infine offre una bella serie di Brachiopodi, che sono propri di vari luo-

ghi d'Italia e della stessa Sicilia e molti furono dall' Oppel rinvenuti nelle

Alpi di Klaus ».

Astronomia. — Sull'orbita del pianeta (264) Libussa. Nota

di E. MiLLOSEVicn, presentata dal Corrispondente Tacchini.

- Il pianeta (264) fu scoperto dal prof. C. H. F. Peters a Clinton (U. S. A.)

il 17 dicembre 1886. L'abile astronomo impose all'astro il nome di Libussa.

La scoperta ebbe luogo eccezionalmente tardi rispetto alla opposizione, la quale

avvenne intorno al 20 ottobre. Lo splendore dell'astro all'epoca della sco-

perta fu stimato dallo scopritore di 11.5, e di 12.0 dagli altri osservatori.

Il pianeta trovavasi quindi in condizioni poco favorevoli per il calcolo dell'or-

bita, tanto più che era da temere che le osservazioni avrebbero avuto poca

durata: tuttavia potè essere seguito fino al 17 febbraio a Roma e fino al 24
a Vienna. Il periodo adunque utilizzabile corre dal 20 dicembre 1886 al 24

febbrajo 1887, cioè giorni <ò^ì. In questo intervallo l'asti-o passò per il nodo

ascendente ed essendo il piano dell'orbita sufficientemente inclinato, la posi-

zione di questo rispetto al piano fondamentale poteva fissarsi con sufficiente

esattezza.

- Nella circolare dell'Annuario astronomico di Berlino n. 290 trovansi

gli elementi ellittici calcolati dal dott. Lange sulle tre osservazioni di Clin-

ton die. 20. Roma gennajo 12, Vienna genuajo 2'^. Essi sono i seguenti :

1887 gennajo 1. 12''. tm. Berlino.

L = 37° 56' 8". 7

M = 87 49 36. 3
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.>it. 3)
33. 1 Equinozio medio 1887.0

0) = 3utt 43
n ^ 50 22 ^„. . ,

/ — 10 2t) 6. 4)
y = 5 19 18. 1

/e = 862". 017

(ga = 0,40i)45!t

i Allo scopo di ottenere un sistema di elementi capace di soddisfare

all'insieme di tutte le osservazioni (20 die. 24 febbrajo), ho calcolato in base

ai valori precedenti di Sì, i e e» le costanti per il calcolo delle coordiiuite

equatoriali eliocentriche rettangole.

x = [9. 995691] r sen ( 890 33' 3"_ 7 _|_ ,,^

y = [9.938155] r sen ( 4 17 43. 7 \- v)

/ = [9.713(351] /• sen (346 5 8. 6 -f- v)

» Con questi valori e colle coordinate equatoriali rettangole del sole ho

costruito un'efl'emeride allo scopo di confrontare il calcolo colle osservazioni.

Quest'ultime sono in numero di 21 e si trovano nel seguente quadro :

Epoca
1886-87
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Come è evidente dal quadro or ora scritto le osservazioni si aggruppano in

tre periodi distinti, cioè :

20-30 die. 1886

12-29 gen. 1887

12-24 febb. 1887

Mi è sembrato quindi opportuno di formare un luogo normale per il primo

periodo, un luogo normale per il secondo, poi di utilizzare l'ultima osserva-

zione (24 febbraio) come terzo luogo. Da ciò derivava che restando non uti-

lizzate le osservazioni alle date 12, 15, 16, 17 febbrajo, queste alla loro

volta potevano dare un criterio sulla bontà o meno dei nuovi elementi.

« Per difetto di spazio omettendo l' effemeride calcolata cogli elementi

del dott. Lange do qui le differenze nel senso t osservazione meno calcolo »

corrispondenti al primo e secondo gruppo, dove si esclusero quelle che spet-

tano alle date e aUe osservazioni utilizzate dal dott. Lange per il calcolo

dei suoi elementi.

Data



— 47t) —
e i luoghi normali per 1887. mi risultarono :

20 Die. 12" Berlino « = 1'' 13'" 2V. 27; S—--{- 5" 8t)' 84". 1

22 Gen. O" » 1 38 46 53 ;
10 20 17. (5

L'ultima osservazione di Vienna, corretta di parallasse, diminuito il tempo

di osservazione del tempo di aberrazione e ridotta a 1887. è

Febb. 24, 278817 « = 2'' 21"' 50*. 09 ;
rf = 15» 48' 49". 8

• I luoghi del sole per 1887. sono :

O 269' 3' 54". 8 : B + 0". 40 /</ R = 9. 992834

O, 302 10 26. 8 ; B, +0. 33 9.993171

0„ 335 50 47. 1 ; B„ — 0. 44 9. 995731

Le coordinate eclittiche di Libussa mi risultarono :

/ 19" 2'52".7 : .J — 2''09'ir.96

X, 26 38 41. 6 : i, + 03 37. 06

/„ 38 20 46. ; /*„ + 1 30 57. 51

dove è da notai-e che le latitudini geocentriche di Libussa sono corrette allo

scopo di eliminare la piccola latitudine del sole.

ii II calcolo accurato dell'orbita ellittica che soddisfece a tutte le prove

mi condusse ai seguenti elementi.

(204) Libussa.
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« 1887.0 if 1887.0 Ig J

Febbraio 12 0'' Berlino 2^ 4"' 25^ 85 + 13" 44' 7". 5 0. 414333

14 2 7 9. 46 14 3 42.2 0.418575

16 2 9 55. 09 14 23 15.5 0.422749

18 2 12 44. 52 14 42 47.6 0.426853

Vienna 12 febbraio (0-0) Ja cmó = — ()\ 33 JÒ =^ — 4". 3

Hamburg 15 — 0. 15 — 5. 2

Hamburg 16 +0. 42 —0. 7

Medio Ja cosJ = — 0^ 02 Jà--= — 3". 4

« Dobbiamo dunque concludere che l'orbita da me calcolata rappresenta

l'insieme di tutte le osservazioni fatte su Libussa nell'inverno scorso, ed è

sperabile che permetterà di ritrovare il pianeta in seconda opposizione.

« Utilizzando anche la mia osservazione del 17 febbrajo avrebbesi per

medio valore nel (0-C) Ja cosJ = + 0^ 18 Jó = — 1". 0.

« Paragonando gli elementi del dott. Lange coi miei si vede tosto che,

fatta eccezione della posizione del piano, essi diversificano notabilmente spe-

cialmente nel valore di /r e di ,« ed anche i miei avranno bisogno di sen-

sibile correzione, la qual cosa si potrà fare soltanto dopo ritrovato 1' astro

in seconda opposizione, donde risulta la inutilità di calcolare per questa volta

le perturbazioni »

.

Astronomia. — Osservazione sul nuovo pianetino Aline (266)

scoperto dal dott. J. Palisa il 17 maggio. Nota di E. Millosevich,

presentata dal Corrispondente Tacchini,

« Il dott. J. Palisa il 17 maggio scopriva un nuovo pianetino fra Marte

e Giove, cui impose il nome di Aline; poi il 27 il signor Charlois scopriva

a Nizza il (267) e il signor Borelly a Marseille il (268) il giorno 9 giugno.

Non è ancora accertato se i sopra ricordati astri sieno veramente tutti e tre

nuovi.

" Ho potuto osservare fino ad ora soltanto il (266).

1887 maggio 18 14^38™ IO-* Roma: « app. 16'' 12™ 17^27 (9.403)

Ò app. - 18° 58' 42".6 (0.867)

1887 maggio 19 12'' 26™ 24' Roma: a app. 16'' 11"> 30^43 (7.927)

ò app. - 18" 53' 33".8 (0.886)

1887 maggio 21 12'' 39'" 22^ Roma: « app. 16'' 9'" 47^00 (8.713)

f)' app. - 18° 41' 54".9 (0.885)
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Astronomia. — Osserva:ioni della nmoa cometa Barnard. Nota

•li E. MiLLOSEVicH, presentata dal Corrispondente Tacchini.

- Il signor Barnai-d scopriva una piccola cometa con nucleo stellare

di 11'"" grandezza il 12 maggio.

. Ecco le posizioni che io feci su questo nuovo astro.

1887 maggio 14 11*' IO™ 1(5» Roma: « app. 0= lo*" IS™ 34^21 (8.740n)

ò app. OH-29» 41' 57". 2 (0.922)

15 lo'' 55"" 28* Roma: « app. 0= 15" 15'° 10\ 29 (0.005 n)

6 app. OH-29» 9' 32".9 (0.918)

17 l:3''17"' 1.5^ Roma: « app. 0= IS^IS"» 4P.62 (9.:325)

d app. 0^-27-' 56' 56".7 (0.903)

19 12''47"'34^ Roma: a app. 0= 15''22"> 6^ 6(3 (9.198)

6 app. OH-26'' 44' 16".9 (0.906)

>. Il dott. V. Cerulli ebbe il seguente luogo il 27.

1887 maggio 27 H^O^H" Roma: « app. 0= 15''37'° 7^51 (9.491)

6 app. 0=-2P 9' 41".5 (0.862)

^ Le due seguenti posizioni furono ottenute da me in compagnia del

dott. V. Cerulli.

1887 maggio 30 12" 30" 45^ Roma: a app. 0= 1.5" 43"' IMI (9.203)

ò app. O^-IS" 55' 38".8 (0.879)

1887 giugno 7 9" 3™ 23** Roma: « app. 0= 15"59™38^94 (9,328 n)

ó app. OS-12'' 43' 42".9 (0.864)

Fisica. — Sulla coìiducibilUà termica del bismuto nel campo

mafjilctico. Nota del prof. Augusto Righi, presentata dal Socio

Blaserna.

ii Ho altra volta dimostrato che l' influenza magnetica produce nel bi-

smuto una notevolissima variazione di resistenza elettrica, e che iu pari

tempo con questo metallo, il fenomeno di Hall viene prodotto con un'in-

tensità grandissima. Alcuni fisici verificarono questi fatti, e perciò possono

considerarsi come acquisiti alla scienza ; altri poi. recentemente, riscontra-

rono altre singolari proprietà del bismuto posto nel campo magnetico.

B II nesso che sembra esistere fra la conducibilità elettrica e la calorifica,

mi ha condotto a ricercare se anche la conducibilità termica del bismuto

fosse alterata dall'azione del magnetismo. Ma la ricerca presenta grandissime

difficoltà, che solo adesso credo di essere giunto a superare, mercè una spe-

ciale disposizione di coppie termoelettriche, e coll'aiuto di altri particolari

artifici.
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« Mentre però continuo nel mio lavoro, credo ben fatto rendere conto del

risultato che finora ho ottenuto in modo non dubbio.

« Ho potuto cioè stabilire che effettivamente la conducibilità d'una sbarra

di bismuto posta fra i poli di una elettrocalamita in direzione equatoriale,

diminuisce notevolmente quando si crea il campo magnetico. Anzi con un

campo dell' intensità di circa 4570 unità (C. G. S.), il rapporto fra la con-

ducibilità k' del bismuto esposto all'azione del magnetismo, e la conduci-

bilità ordinaria k del medesimo, è stato il seguente:

1^= 0,878.
li

B Un pezzo di bismuto, preparato nello stesso modo della sbarra adoperata

prima, e collocato nello stesso campo magnetico, ha mostrato una variazione di

resistenza elettrica presso a poco corrispondente alla variazione della condu-

cibilità termica. Infatti, dicendo ; la resistenza del pezzo di bismuto nelle

condizioni normali, ed r' quella che ha, quando è stato portato nel campo

magnetico, ho trovato:

^=0,886.
r

a Questi risultati devono considerarsi come approssimativi, ma a lavoro

finito darò i risultati più esatti che sono in via di ottenere, e descriverò detta-

gliatamente gli apparecchi adoperati, e la maniera nella quale ho condotto

le esperienze ».

Fisica. — // massimo d' intensità luminosa dello spettro so-

lare. Nota I. del dott. Guglielmo Mengarini, presentata dal Socio

Blaserna.

« Se si projetti su di un diaframma di cartone bianco uno spettro so-

lare prismatico ben puro e si isolino poi successivamente mediante diaframmi

neri le varie zone di esso si osserverà che la zona la quale sembra meglio

rischiarare gli oggetti vicini al diaframma, è situata nel giallo e circa nel

centro dello spazio occupato dalla luce gialla. La zona rossa illimiinerà meno

della gialla, ma più della turchina e della violetta ; la zona verde anche meglio

della rossa. Da questa semplice esperienza si deduce che il massimo potere

illuminante nello spettro solare si trova nel giallo medio, e riferendosi dal

potere hmiinante alla intensità luminosa si dirà che il massimo di intensità

luminosa dello spettro solare prismatico si trova nel giallo medio.

" A questa conchiusione giimse Fraunhofer basandosi su mism'e fatte

note sin dal 1817 nella Memoria, Versuche ìiber die laieiisUàt des verschie-

den farbigen Lichtes des prismatischen Somienbildes (').

(') Gilbert Ann. 1817, voi. LVI, pag. 297.
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t Egli dispose avanti all' oculare di uno spettroscopio, alla distanza della

visione distinta, uno specchio d' acciaio semicircolare in modo che tagliasse

il campo visuale in due parti uguali. Su ((uesto specchio un apposito tubo

laterale projettava un fascio di luce proveniente da ima lampada. Il campo

visuale era così diviso in due metà, 1' una illuminata da una determinata

luco monocromatica, 1' altra dalla luce della lampada. Questa si faceva va-

riare nella intensità sino a che 1' orlo dello speccliio d' acciaio sparisse o si

vedesse quanto meno era possibile. Fraunhofer trovò così che procedendo dalla

riga D verso la E fra '/a e '/i della distanza fra D ed E si trovava il

massimo di intensità luminosa.

- Prendendo la media di 4 serie di misture ricavò una serie di 8 nu-

meri che presi come ordinate su di una scala rappresentante lo spettro pri-

smatico che gli risultava dal suo prisma, determinarono la ben nota ciurva che

rappresenta la intensità luminosa nelle varie regioni dello spettro. Questa

curva sale rapidamente nel rosso, discende meno rapidamente nel verde e si

presenta piuttosto arrotondata nel massimo che si può giudicare compreso

fra / == .560 e A ^ 570 milion. di mm.
« Dalle misure di Fraunhofer, Mossotti (') dedusse analiticamente quale

dovrebbe essere la distriliuziono dell' intensità luminosa nello spetti'o di dif-

frazione, e trovò che il massimo d" intensità deve trovarsi a metà distanza

fra le righe D ed K, e che la curva delle intensità deve cadere simmetri-

camente dalle due parti del massimo.

» Listing (-) con uno studio teoretico identico a quello del Mossotti giunge

ad identiche conchiusioni.

« Nuove ricerche sperimentali su questo tema non furono fatte che da

\'ierordt (^). La ripartizione della intensità luminosa o colorante (così egli si

esprime) nello spettro solare prismatico è mism^ata sovrapponendo alle di-

verse regioni dello spettro la luce proveniente da una lampada collocata innanzi

a quel tubo di uno spettroscopio, ove di solito è posta la scala, e facendo

variare la luce bianca in modo che si ottenesse 1' estinzione della zona spet-

trale alla quale essa era sovrapposta. Questo metodo di ricerca si presta forse

a più gravi obbiezioni che quello seguito da Fraunhofer; esso infatti non

condusse che a risultati incerti.

1 II massimo di intensità luminosa venne da Vierordt trovato nel primo

tredicesimo deUo spazio compreso fra le righe D ed E.

" Draper {*) costruì uno spettroscopio basato sul principio che una

luce di ima determinata intensità debba divenire assolutamente invisibile

(') .\nnali delle Univ. toscane, 1846, voi. I, parte 2*, pag. 192.

(«) ì'ogg. Ann. 1867, voi. CXXXI. p,T,<?. 564.

P) Poff?. Ann. 1869, voi. CXXXVU, pag. 200.

(*) rhil. Mag. 1879, serie 5», voi. Vm, pag. 7.5.

Re.ndico.nti. 1887, A'ol. IU, 1° Sem. 61
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quando sia messa a contrasto {obbliterated) con una luce 64 volte più intensa.

Così trova che nello spettro prismatico la intensità liuninosa cresce regolarmente

dal violetto verso il rosso, con un massimo nel rosso. Nello spettro rettico-

lare trova invece che la intensità luminosa è ugualmente ripartita in tutte le

regioni. Da queste esperienze egli conchiude che tale debha essere, oggetti-

vamente parlando, la distribuzione della intensità luminosa nello spettro so-

lare. Le sensazioni che noi proviamo e che ci condurrebbero a diverso giu-

dizio sono modificate dall' assorbimento dei vari mezzi esistenti nell' occhio

e da azioni fisiologiche. Egli spiegherebbe così la differenza fra i risultati

delle sue misure e quelle degli altri sperimentatori.

« Nelle ricerche sin qui esposte non si fa distinzione fra intensità lu-

minosa, chiarezza di illuminazione e precisione nel discernere il dettaglio di

oggetti assai fini illuminati. Eitenendo le parole chiarezza di illumi-

nazione indicare la intensità luminosa, la proprietà di distinguere

nettamente i contorni di oggetti piccoli, che chiameremo acutezza visuale,

non è soltanto effetto della intensità luminosa ma segue leggi diverse da questa.

Macé De Lépinay e Nicati (') ricercando il massimo di acutezza visuale nello

spettro prismatico trovano che esso è nel giallo per l'occhio noiTuale. Invece facendo

esaminare lo spettro da quattro daltonisti, per tre di essi ciechi per il rosso il

massimo di acutezza visuale appariva in zona più refratta
^
del giallo, circa

a A = 550, mentre che per imo cieco per il verde il massimo appariva

nel rosso intorno a A = 641 milion. di mm.

« Ricercando poi ove risiede limassimo coefficiente di chiarezza (^)

nello spettro solare normale, trovano questo non coincidere col massimo

di acutezza visuale ma aver sede in una zona im poco più rifratta di quella

indicata da Fraunhofer, cioè intorno a A = 555 milion. di mm.

« Studiando 1' acutezza visuale nelle diverse zone dello spettro solare

col vedere per quale intensità luminosa sparisca un reticolato finissimo, Crova

e Lagarde (•')- ritrovarono un massimo verso la lunghezza d'onda A = 564

milion. di mm. ; ossia quasi esattamente nella zona indicata da Fraunhofer.

" Le varie ricerche che sono venuto esponendo, sebbene conducano a mi-

sure poco concordanti e procedenti con poca regolarità, ci additano però sempre

r esistenza di un massimo d' intensità luminosa nello spettro solare e forse

anche di un massimo di acutezza visuale. Questi massimi vengono nettamente

designati come esistenti in una data zona dello spettro ; le divergenze fra serie

e serie, le h'regolarità in una stessa serie, vengono attribuite ad imperfezione

(') Compt. remi. 1880, voi. XCI, pag. 623.

(2) Jom-n. de Phys. II, 1883, voi. II, pag. 64

.

P) Compt. rend. 1881, voi XCm, pag, 959.
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nei metodi di misura, ad errori di osservazione. Ma nou può non sfuggire

il fatto che variando i metodi, che variando gli osservatori, la irregolarità nelle

misure si mantiene quasi sempre la medesima e la posizione del massimo

oscilli fra limiti certamente non troppo ristretti.

« Mentre Crova e Lagarde accusano di poca precisione le esperienze di

Fraunhofer, essi non pubblicano che una sola serie delle loro misure e di-

chiarano di abbandonare tutte le altre perchè fra loro troppo discordanti. In-

vece Macé De Lepinay e Nicati (') trovano discrepanti dalle altre misure

quelle di Crova ed attribuiscono la causa delle divergenze fra sperimen-

tatore e sperimentatore all' assorbimento dei prismi e delle lenti adoperate.

Helmholtz (-) trova pure poco concordanti fra loro le misure di Fraunhofer.

B Ed infatti le quattro serie di misure esposte nella citata memoria

permettono di disegnare quattro curve che hanno carattere completamente

diverso. Queste non sono curve simili, ma presentano degli andamenti assai

diversi 1' una dall' altra. Nel mentre la curva comspondente alla serie prima

mostra debole intensità luminosa nei raggi compresi fra la riga b ed il vio-

letto, quella per la serie seconda si dimostra più ricca di raggi gialli e vio-

letti. La curva corrispondente alla serie terza dinota una forte preponderanza

neir intensità di tutta la parte più rifratta dello spettro, partendo da un punto

non ben definito situato fra D ed E: invece à im andamento simile alle altre

nella parte meno rifratta. Finalmente la serie quarta mostra quasi lo stesso

andamento della serie seconda ma con im piccolo predominio del verde.

' Mi sembra quindi che in presenza di queste divergenze non si sia au-

torizzati a prendere la media deUe diverse inisiu-e, e che, sebbene 1' imper-

fezione del metodo di misura adoprato da Fraunhofer non ci lasci accettare

con intiera sicurezza le sue cifre, pure si abbia motivo a dubitare se fra una

serie di misure e 1' altra 1' intensità luminosa relativa dei vari colori non

abbia variato indipendentemente dall' intensità totale del fascio di luce bianca

incidente.

- Altri argomenti dedotti da misure di maggior valore si possono

addurre per avvalorare questa couchiusione.

« Roscoe e Thrope {^) misurando la intensità dei raggi chimici della

luce solare in un osservatorio vicino a Lisbona, e paragonando queste con

altre misure fatte a Para ed a Kew deducono che la intensità dei raggi chi-

mici nello spettro solare varia da luogo a luogo e varia in misura diversa

nelle diverse ore del giorno e per diverse temperature. Le curve che rappre-

sentano la intensità dei raggi chimici nelle varie ore del giorno nei tre in-

dicati luoghi non sono curve simili.

(1) Ann. de Chim. et Phys. (V) 1883, voi. XXX, pag. 145.

(8) Hantlbuch t. Physiol. Optik 1867, pag. 333.

P) Pogg. Ann. Erganz. 1871, voi. V, pag. 177.
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« Marie Davy (') osservando le indicazioni dell' actinometro del 3Io/if-

souris, trova che la costante che rappresenta il grado di trasparenza dell'at-

mosfera varia non solo da un giorno all' altro ma d' ora in ora. Crova ('-)

con osservazioni piroeliometriche fatte in diverse ore del giorno trova che

facendo attraversare ai raggi solari uno strato d' acqua di un centimetro di

spessore, la quantità di calore trasmesso è rappresentato da una curva con

andamento diverso e con massimi e minimi diversi da quelli che si avevano

per i raggi solari diretti.

« La variazione nella distribuzione dell' energia termica nello spettro

solare sotto 1' influsso di varie condizioni atmosferiche è stata dimostrata in

modo evidente dalle belle ricerche di Langley ('*). La distribuzione del ca-

lore nello spettro solare fu da lui studiata contemporaneamente in tre sta-

zioni, r una quasi a livello del mare, 1' altra a 4900 metii, la tcza a 4800

metri scelte sul monte Whitney nella parte più secca e più deserta della

California meridionale. Per esegm-e misure sulle radiazioni termiche Langley

si costruì un apparecchio di grandissima sensibilità, che egli chiama bolo-

metro. Questo consiste in un sottilissimo filo di platino teso in modo da for-

mare uno dei lati del ponte di Wheatstone. La pila e le resistenze del ponte

si regolano in modo che per una data temperatura del filo di platino il gal-

vanometro stia a zero. Le minime differenze nella temperatura del filo sono

accusate dalle deviazioni galvanometriche, si che si può nettamente ricono-

scere 1/5000 di grado centigrado.

« Osservazioni simultanee nelle tre «fazioni mostrano che il valore del-

l' energia termica nello spettro solare è in ciascuna di essa diverso, e che

quanto meno aria sia attraversata dai raggi solari tanto più il massimo di

energia si sposta verso la parte meno rifratta dello spettro.

» In una seconda memoria ('') egli riconosce che sperimentando anche

in una stessa stazione nelle varie ore di una giornata costantemente serena,

il massimo di energia nello spettro si sposta di quantità notevoli variando

da l ^^ 550 per sole alto a A = 650 milion. di mm. per sole basso.

« Esamina poi per mezzo di fotografie dello spettro solare fornitegli da

Rowland le variazioni prodotte nei raggi chimici dall' assorbimento atmo-

sferico nelle diverse ore del giorno {^). Egli trova variazioni notevolissime e tali

che non possono essere giustificate dalla diiferenza nello spessore dello strato

d' aria attraversato. Le linee telluriche, zonee oscure fredde e sprovviste di

(>) Journ. de Tliys. 1S75, voi. IV, pajr. 1.

C) Ann. de Chini et Phys. V, 1880, voi. XIX, pag. 167.

(3) Nature 1882, voi. XXVI, pag. 586. — Ardi, de So. Phys. et Nat. 1883, voi. IX,

pag. 89. — Compt. rend. 1882, voi. XCV, pag. 482.

(^) Phil. Mag. 1883, V, voi. XV, pag. 1.53.

(5) Phil. Mag. V, 1884, voi. XVIH, pag. 289. Arch. Jde Se. Phys. 1885, voi. XIII,

pag. 58.
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raggi chimici, souo la causa prima della diferente distribuzioue dell'energia

nello spettro. Esse hanno maggiore importanza di quanto generalmente si

ammetta. Intorno alla doppia riga D egli non trova spazio grosso quanto un ca-

pello che non ne contenga. Xell' intervallo fra le due righe I) si contano

una dozzina di alternazioni fra massimo splendore e quasi estinzione di luce.

« Finalmente in uà recentissimo lavoro di Abney (') si parla anche

di misure fotospettrometriche eseguite in stazioni ad altezze molto diverse.

Per eliminare dalla ricerca del massimo d' intensità luminosa la influenza della

variabile iuteusità della luce l)ianca incidente, egli confronta le ombre pro-

iettate da un sottile filamento illuminato dalla luce bianca riflessa dalla

pàma faccia del prisma e da una data luce monocromatica. Egli trova così,

d'accordo con quanto ha trovato Langley par l'energia termica, che il massimo

d' intensità luminosa si sposta sempre più verso il rosso, quanto maggior

moisa d'aria traversi il raggio luminoso prima di giimgere al prisma.

« Tutte le ricerche che sono venuto esponendo concordano adunque nel

dimostrare che nello spettro solare non esistono dei massimi di energia

termica, luminosa e chimica ben detiniti e costanti, ma clic col variare delle

condizioni atmosferiche la distribuzione dell'energia nello spettro varii, e vaili

indipendentemente dall' intensità totale del raggio incidente. Si potrebbe cre-

dere che solo la massa d'aria soprastante all'osservatore influisse sopra queste

variazioni, ma è possibile dimostrai'e che le oscillazioni barometriche e termo-

metriche mentre spiegano una parte delle variazioni che si riscontrano nello

spettro, la maggior parte però di queste va attribuita ad altra causa.

« Langley stabilisce una formola per determinare l'assorbimento dell'at-

mosfera su di un dato raggio (-), e 1" applica a desmuere dalle indicazioni

del bolometro quale dovrebbe essere la distribuzione dell'energia termica in

uno spettro ottenuto al limite della nostra atmosfera.

« Chiamando D la denazione che si avrebbe dal bolometro collocato

in una zona dello spettro ottenuto al limite dell'atmosfera, d quella che si

ottiene nella stessa zona ma con uno spettro ottenuto nel luogo d'osserva-

zione con una altezza barometrica h si ha:

D=^ .

idi \m-.h.j-m,/i.

dove di e dt sono le deviazioni ottenute dall' istrumento osservando a sole

alto ed a sole basso, A, ed Aj le altezze barometriche nel momento delle due

osservazioni, ot, ed rrit due coefficienti cosi espressi:

0,0174 X rifrazione tavolare
m ^

COS. altezza apparente

{•J Nature 188". voi. XXXV^, jiag. 493.

(2) Phil, Mag. V, 188:5, voi. XV, pag. 153.
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" Colla scorta delle osservazioni del Langley si ricava che una varia-

zione nell'altezza barometrica di 5 mm., nel momento della mism-a può pro-

durre nella indicazione bolometro una divergenza di appena 1 per 1000. Invece se

si scelgono quelle osservazioni che vengono indicate come fatte nello stesso giorno

con cielo costantemente sereno, si vede che in misure prese fra sei e sette ore

d' intervallo vi esistono variazioni che ammontano dal 16 al 34 per cento

in un giorno, dal 24 al 64 per cento in un altro giorno.

j Analoghe alle variazioni nell' energia termica io ritengo che debbano

essere quelle dell' intensità luminosa.

« Le misure di Abney si riferiscono solo alle grandi variazioni, ma oltre

di queste altre variazioni continue ed irregolari avvengovo alla intensità relativa

dei vari raggi semplici.

" Se varia la intensità relativa dei raggi di luce Semplice nello spet-

tro, deve variare il tono della luce bianca incidente sul prisma. Ed infatti

ogni pittore asserisce che il tono della luce diffusa è variabile, dovendosi

per riprodurre il colore di un oggetto adoprare ora tinte più calde (con

aggiungere rosso e giallo), ora tinte più fredde (con aggiungere tm'chino).

a Helmholtz (') ritiene che il pulviscolo atmosferico, il fumo, le bol-

licine di vapore acqueo sul punto di congelazione, gli strati d'aria più o

meno calda siano altrettante cause che tendano a variare la composizione della

luce solare, aumentando la proporzione del tm-chino e del violetto nello spettro.

Langley (-) pure ammette che tini particelle natanti nell'aria abbiano grande

influenza sul diverso assorbimento atmosferico. Ho già accennato alle varia-

zioni riscontrate da Crova nelle radiazioni che anno attraversato im piccolo

strato d'acqua. Lecher (^) pone in evidenza l'assorbimento dovuto all'acido

carbonico dell'aria. Uno strato di questo gas di un metro di spessore può as-

sorbire il 13,5 % della radiazione solare quando il sole à l'altezza di 59".

Questo assorbimento è funzione dell'altezza del sole.

" Infine la proiezione del disco solare ottenuta con un forte cannocchiale ne

mostra il contorno in continuo tremolìo dovuto alle grandi e continue varia-

zioni nell'indice di rifrazione dell'aria.

» Tutti questi fatti concorrono a spiegare la variabile distribuzione delle

diverse radiazioni nello spettro solare, e darebbero ragione dei loro grandi

e continui cangiamenti. Le esperienze da me fatte dimostrano che similmente

a quanto è stato trovato per le radiazioni termiche e chimiche, si deve ri-

tenere anche per quelle luminose una estrema variabilità d'ora in ora, di mi-

nuto in minuto, sicché la intensità luminosa relativa dei vari

colori dello spettro, e quindi la composizione della luce

() Populiire wiss. Vortriige. Braunsw. 1876, III. Opt. iiber Malerei, pag. 67.

(2) Phil, Mag. V, 1884, voi. XVni, pag. 307.

{') Phil, Mag. y, 1881, voi. XI, pag. 76.
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bianca, sia da ritenersi come continuamente variabile, ed il

massimo di intensità luminosa non si trovi in unaposizione

determinata, ma oscilli fra limiti abbastanza estesi ».

Fisica. — Sulla eqim:ione fondamentale e stilla pressione in-

terna dei vapori saturi. Nota del dott. A. Sandrucci, presentata

dal Socio Blaserna.

- I. Sia T la temperatm^ assoluta a cui si supponga avvenire la pro-

duzione di un vapore satm-o sotto la pressione esterna 7/ ; siano, r la quan-

tità di calore consumata nella trasformazione della unità di peso del liquido

in vapore saturo, ed u la differenza tra il volume specifico del vapore e quello

del liquido che lo ha generato. È noto che tra queste quantità intercede la

caratteristica relazione, trovata per la prima volta, benché sotto altra forma,

da Clapeyron:

(1) ^=JLt^
dove E rappresenta l'equivalente meccanico del calore.

^ La (1) si può ottenere in vaiì modi: p. e. facendo percon-ere al li-

quido ed al suo vapore un ciclo chiuso di operazioni termiche, come fa il

Dupré nella sua, Théorie mécaaique de la chalear, oppm-e trasformando le

equazioni fondamentali della Termodinamica

\dp) \ dv )

in modo da accordarle colle proprietà principali dei miscugli di liquido e

di vapore (saturo) ricavate dalla esperienza, come fa il Zeuner (') ecc.

B Molto semplicemente e rapidamente mi sembra però che la (1) possa

ottenersi da una equazione generale del Dupré, relativa al lavoro interno eseguito

dal calore nei coi-pi, tenendo conto che questo, nel caso della formazione dei

vapori saturi, non può essere funzione che del solo volume.

t A pag. 51 del libro citato, il Dupré dà la relazione

nella quale y , come funzione ad un tempo della temperatura e del volume,

rappresenta la grandezza del lavoro interno eseguito dal calore in un corpo

qualunque. Una tale equazione essendo generale e valevole per un coi-po in

qualunque stato fisico lo si consideri, potrà essere giusta ed applicabile anche

nel caso di un cambiamento di stato, p. e. in queUo della formazione di un

(') Zeuner, Théorie mécanique de la chaleur ecc., pag. 29.3.
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vapore saturo ad una determinata pressione p , e ad una corrispondente tem-

peratura T. Ma la funzione (^ prenderà in questo caso un carattere speciale;

essa non sarà funzione della t, ma semplicemente della y, perchè la for-

mazione del vapore saturo accadii a temperatura invariabile. Laonde si potrà

scrivere :

d(f{i\i) __ d(f (r)

do dv

(3)
:!lJ^= T^-7.d<f{v) _^ dp

do dt

« Il 1° membro della (3) potrà considerarsi come il rapporto di due

differenziali, e perciò si dovrà avere

dp

ed in generale :

d'i {o)= T —jj- do— -p do

h{r)=\ 1^do~\pdo

« Se s rappresenta il volume specifico del vapore satm-o proveniente

dalla vaporizzazione dell'intera unità di peso del liquido, e ff quello del li-

quido al momento in cui incomincia il camliiamento di stato, limitando il

primo integrale fra ff ed s, esso ci rappresenterà il lavoro interno L com-

piuto nella trasformazione del liquido in vapore, quindi:

,4, L=fl*.„-fp do

Questa relazione, posto 5— o'=:«, ed osservando che 7* e T rimangono co-

stanti dm-ante il fenomeno e p non è funzione che della sola T, prende la

forma :

(5) L= T:^ a— ptc

Ora, se r rappresenta la quantità di calore consumata durante il fenomeno

pel lavoro interno e pel lavoro esterno, cioè la quantità che il Zeuner chiama

» calore di vaporizzazione - , avremo :

(6) Er= L+_/;«

(juindi la (5) prenderà, dopo conveniente sostituzione, la forma

dt

che rappresenterà la relazione che volevamo trovare perchè è identica alla (1).

u Questo metodo di deduzione dell' equazione fondamentale pei vapori

satiuù dalla espressione generale della derivata del lavoro interno rispetto al

volume, metodo che mi sembra non usato tiuora ed analiticamente assai
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spedito. p«<^, come è lieve verificare, applicarsi anche al caso del cambia-

mento dallo stato solido al liquido, cioè della fusione. Si giungerà, lo si

vedu' a priori, ad una relazione identica nella forma alla (1), come è ap-

punto quella che per questo caso speciale è stata ottenuta da vari analisti

per vie ditlereuti (').

t 11. La pressione interna in un corpo solido o liquido è stata deter-

minata dal Dupré con un metodo che io ho già dimostrato non perfetta-

mente rigoroso (-). Infatti il Dupré immagina doversi ritenere la detta pres-

sione, che egli chiama » attrazione al contatto » ed indica con A, funzione

del solo volume, mentre invece l'esistenza di un lavoro interno fatto dal ca-

lore a Tolume costante nei corpi che non sono gas perfetti (^), porta a

dovere ammettere A funzione anche della temi)eratura.

» Dietro speciali considerazioni io ho dato la formula :

(7) A=T^S^(
(// (Cp Cr)

in luogo dell'altra:

che è quella stabilita dal Dupré. La relazione (7) gode di molta generalità

ed è applicabile a qualimque corpo ne' due stati fisici solido o liquido. Essa

non si presta però all'applicazione nel caso dei cambiamenti di stato in ge-

nerale ed in particolare dei vapori satmi, in quanto che allora non si può

supporre trascurabile il lavoro estemo, come si è fatto per giungere alla (7),

e di più Cp e ^i- non avrabbero più un significato netto e preciso. E tut-

tavia facile, tenendo conto delle cii-costanze speciali relative ai vapori sa-

turi, trovar 1' espressione della pressione interna nella unità di peso di un

vapore saturo, alla temperatura T ed alla pressione esterna jj.

' Supponiamo infatti di avere in un recipiente ed in condizioni oppor-

tune l'unità di peso d' un liqudio saturo di calore, cioè in tali circostanze

che un piccolo assorbimento di calore sia seguito dalla trasformazione in va-

pore di una piccola quantità di liquido. In esso la pressione interna avrà il

valore A; facilmente determinabile mediante la (7) ; e se ff indicherà il vo-

liuue del liquido (volume specifico) il prodotto:

(8) A, a

rappresenterà, come ha dimostrato il Dupré nella sua Termodinamica, la

grandezza del lavoro da eseguirsi per disgregare totalmente il liquido alla

temperatura costante cui corrisponde appunto il valore A|. Se con A^ si

(!) Vedi p. e. Zeuncr, libro citato, pag. 567.

(«) Osservazioni intorno ad una formula del Dupré ecc. Rivista scientifico-indnstriale,

n. 1, 1887.

P) V. la mia Memoria, Considerazioni sopra i calorici specifici in relazione alla

capacità calorifica assoluta ecc. Nuovo Cimento, numero di marzo-aprile, 1887.

Rendiconti. 1887, Vol. m. 1° Sem. 62
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rappresenterà 1' attrazione al contatto o pressione interna nel vapore saturo di

volume specifico s
,
proveniente dalla vaporizzazione di tutto il liquido in que-

stione, il prodotto:

(9) A„ s

starìl ad indicare il lavoro che si dovrà compiere per disgregare totalmente

l'unità di peso del vapor saturo alla stessa temperatura (mantenuta costante)

alla quale avvenne la vaporizzazione. Ora, detto L il lavoro interno com-

piuto dal calore nel ridiu're l'unità di peso del liquido in vapor satm'O, sot-

traendolo dalla espressione (8), dovremo evidentemente ottenere la quantità

di lavoro che rimarrà a compiersi per terminare la completa disgregazione

del liquido, cioè il prodotto A^s. Quindi potremo scrivere:

(10) A(ff— L = A„s

Questa relazione a causa della (5) diverrà:

(11) Ma— (Tu-^—pÀ = A,s

e ci darà finalmente :

(-' ^'-^'l-H^t-')
che servirà a calcolare la pressione interna nell'unità di peso del vapor sa-

turo alla temperatura T ed alla pressione esterna p.

« Tale formula potrà farci decidere se un principio esposto dal Clausius

sia realmente accettabile oppur no. Come è noto il Clausius ammette che

il vapor satiu-o di acqua si comporti sotto una pressione debolissima come

un gas vero e proprio ('). Poiché in tal caso, supponendo che il vapore debba

seguire tutte le leggi dei gas permanenti, si dovrebbe avere

A„ ==

la (12) ci darebbe:

(13)
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Il primo momlìro di questa espressione sarebbe zero se fosse soddisfatta l'una

l'altra di queste due coudizioui:

?<= 00 A/ =
Ma queste sono due evidenti impossibilità, perchè « e quindi il volume spe-

l'itico .s' del vapore, non potrà mai essere infinito, e la pressione interna del

liquido, a qualunque bassa pressione e bassa teunieratura corrispondente, non

sarà nuli supponibile eguale a zero.

- Mi sembra, dietro quanto precede, che non si possa ammettere il

principio del Clausius. Il vapor d'acqua nou seguirà esattamente le leggi dei

gas perfetti e molto probabiluieute neppm'e con la approssimazione con cui

le seguono i gas che più si accostano al tipo di gas perfetto, cioè 1' idro-

geno, Tazoto e l'ossigeno. Potrà seguirle forse al modo dell' anidride carbo-

nica: ma questo non si può chiamare un gas permanente, e perciò non mi

sembra neanche per approssimazione esatto il rassomigliare ad un gas il

vapor saturo di acqua a deboli pressioni.

» Nel caso che si prenda in esame il cambiamento di stato da solido

a liquido, le considerazioni da noi fatte ed il metodo di ricerca non cam-

biano
; per cui 1' attrazione al contatto o pressione interna del liquido pro-

veniente dalla fusione, sarà rappresentabile per mezzo di una formula del

tutto analoga alla (12) ».

Fisica. — Sulla deuiasione del filo a piombo prodotta dal

proscmjjamento del Lago di Fucino, Nota di Filifi'O Keller, pre-

sentata dal Socio Blaserna.

" Il prosciugamento del Lago di Fucino compiuto nel 1876 ha dato mo-

tivo a parecchi interessanti quesiti di fisica terrestre di questa contrada, che

rimangono ancora da risolvere. Uno di questi consiste nel preteso cambia-

mento delle condizioni climatologiche dei suoi contorni, il quale è di somma

importanza per l'agricoltura e la igiene. Una seconda questione sta nell' in-

fluenza che potrebbe aver cagionato il detto prosciugamento sulla portata

delle sorgenti poste al di fuori del suo bacino idrografico.

K Mi sono proposto la soluzione di un altro quesito, che è però esclusi-

vamente di interesse scientifico, cioè di dediure l' influenza prodotta dalla

sparizione di questa immensa quantità di acqua sulla direzione del filo a

liiombo in qualche punto del suo perimetro.

k Se in seguito si parla senza altro epiteto della deviazione del filo a

piombo prodotta dal Lago di Fucino sopra un punto 0, si deve con questa

espressione intendere il cambiamento che avverrebbe nella verticale di questo

punto, supposto che il lago fosse di nuovo riempito di acqua e cioè fino al

livello corrispondente al mese di giugno 18()1. Una pianta esatta, che si rife-

risce a quest' epoca e della quale mi valsi nelle mie ricerche, si trova
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nell'opera: Brisse et de Rotrou, Desséchcmeat da Lac Fucino éxécuté par

le Prìnce Alexandre Torloiiia. Rome 1876.

1 La componente verticale dell' attrazione del lago è nelle presenti ricer-

che del tutto trascurabile, non serve quindi a dedurre altro che la componente

orizzontale. Questa forza dipende dalla posizione del punto 0, il quale può

essere supposto nel perimetro del lago, nella sua superficie o al di fuori di

esso. Se il fondo del lago avesse la forma di una superficie di rotazione ad

asse verticale, tutti i punti del suo perimetro subirebbero la medesima at-

trazione; ma questa regolarità di forma non si verifica per il Lago di Fu-

cino ; a ogni singolo punto del suo perimetro corrisponde quindi un' altra de-

viazione della verticale.

" Non ho fatto delle ricerche apposite sulla posizione della massima de-

viazione, la quale potrebbe anche trovarsi non nel perimetro stesso, bensì in

una certa distanza dal medesimo verso l'interno del lago, anzi siccome la

scai-pata del bacino è dappertutto assai dolce, è da credersi che questo caso

abbia realmente luogo. Mi sono in queste ricerche limitato a un solo punto

posto nella riva e per la sua scelta si dovevano in prima linea prendere in

considerazione le condizioni topografiche della località, perchè la precisione

del risultato dipende essenzialmente dall' andamento regolare del suolo in

quella parte del lago, che si trova vicina al punto 0.

^ In seconda linea poi entra qui in considerazione la scarpata del lago

nella località in discorso; la deviazione che andiamo a prendere in esame

aumenta in parità di circostanze colla scarpata e di questo fatto ho tenuto

conto fino a un certo punto, scegliendo preferibilmente un punto di devia-

zione forte.

li II metodo che ho tenuto per trovare la forza deviatrice esercitata del

lago e del quale mi sono servito anche in altra occasione, si può riassumere

nel seguente modo. Si devono innanzi tutto distinguere due casi differenti.

Trattandosi in primo luogo di valutare la forza deviatrice, che produce una

qualunque massa sopra un punto posto non molto vicino alla medesima, si

divide questa massa per tanti piani orizzontali in strati di uguale grossezza.

Ciascuno di questi strati, può essere considerato, atteso la sua grossezza pic-

colissima, come un piano materiale limitato da ima curva e la sua azione

sul punto 0, può in pratica determinarsi, sostituendo alla cm'va un poligono

che si accosta il più possibile alla cm-va stessa.

K Per dedurre la componente orizzontale dell' azione esercitata da un

qualsiasi di questi strati sul pimto 0. guidiamo per il medesimo un piano

orizzontale e in questo stabiliamo un sistema ortogonale delle x y avente

la sua origine nello stesso punto. Denotando ora i vertici del poligono con

X\ ìji ; X-i ìjì ... Xn Uh • • Xm Um

con /< la distanza del punto dal piano del poligono e con k lo spessore
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del piano, allora viene l'azione in discorso espressa dalle seguenti t'ormule :

x= k yp- '^--^^-' iog4-> k Vfx ..]

[1]

essendo

A=(.'/"

—

>/»*•)!/» +(<»—•'•,i+i)'<'.i +1 (•l'n—.'•,.-1 )*+(.'/..—y..-Hi)'-1 J'-i"+.'/.."+A°

L' indice « assume qui successivamente tutti i valori interi da 1 fino /«, e

l'ultimo di essi m-\~l deve rimpiazzarsi per 1.

« Essendo in pratica impossibile di tracciare un numero infinito di piani

orizzontali e di calcolare le loro attrazioni, fa duopo di limitare questo nu-

mero secondo le circostanze per ottenere uu determinato grado di approssi-

mazione delle forze risultanti. Il procedimento ora esposto è parlando in

astratto sempre applicabile, tranne il caso, in cui si trova il punto sulla

superficie della massa attraente, perchè le formule vengono allora in difetto

per quel piano che passa per 0. Questa circostanza che si verifica appunto

nel caso contemplato del lago di Fucino ricliiede quindi una modificazione

del metodo esposto, e così siamo giunti al secondo dei casi della deteimina-

zione dell' attrazione di una massa sopra un punto,

> Consiste questa modificazione nello spezzamento della massa attraente

in due porzioni ovvero zone M e N, ove la M abbraccia soltanto quella parte

della medesima, le cui particelle si trovano vicine al punto 0. Tale zona

dev' essere limitata in guisa di essere ripurtabile a una forma geometrica

semplice, l'azione della quale si possa facilmente valutare.

^ Il metodo suesposto dei piani orizzontali deve allora applicarsi alla

sola zona N , mentre la M richiede un procedimento differente.

• Quando la riva del Iago si scosta a destra e sinistra del punto poco

da una retta e quando inoltre la scarpata è abbastanza uniforme, si può

la zona M con vantaggio limitare mediante tre piani verticali, essendo uno

parallelo alla riva e gli altri due pei-pendicolari sulla medesima. Abbiamo

così un prisma retto posto orizzontalmente la cui base è un triangolo ret-

tangolo ; la sua faccia laterale corrispondente alla ipotenusa delle basi coin-

cide col fondo del lago. Ammettiamo di più il punto nel mezzo dello spi-

golo 2b che coincide colla riva, chiamiamo « il cateto orizzontale della base

e e il cateto verticale. Ciò premesso abbiamo per la componente orizzontale

della attrazione della zona M la formula

[2] F_gJ:^io„ « + t^'+^^
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la quale suppone e piccolo rapporto ad « e A. Quando il punto si trovasse

non sulla superficie della massa attraente, ma vicino ad essa, lo spezzamento

in due zone quantunque non indispensabile, sarebbe tuttavia vantaggioso dal

punto di vista pratico. In tal caso non sussisterebbe più la precedente equa-

zione, ma non riescirebbe difficile di generalizzarla e di adattarla a queste

nuove condizioni.

« Il punto è stato fissato in una località nella vicinanza di Luco

chiamata S. Maria delle Grazie, per la chiesuola omonima che si trova a

poca distanza più in alto. Onde meglio precisare la sua posizione, si noti

che per tale punto sia da intendere il piccolo ponte della via rotabile Luco-

Avezzano (non della vicina via Torlonia) esistente in questa contrada, e

anche riconoscibile dalla colonnetta di confine N. 348 della possessione Tor-

lonia che si trova a poca distanza più in basso. L'andamento del suolo è in

questa località abbastanza regolare e conforme a quanto viene richiesto onde

ottenere per la zona M un sufficiente grado di approssimazione ; non è presu-

mibile che le piccole sinuosità del suolo possono cagionare un errore, che si

trova al di fuori dei limiti generali della approssimazione.

" Per procurarmi i dati che servono di base al calcolo numerico, mi valsi

della citata opera di Brisse et de Eotrou come anche delle carte topogi'afiche

dello Stato Maggiore. Per quanto spetta all' attrazione della zona M fissai

le due quantità a e h ciascuna a m. 300 il comspondente valore di e è

m 4,92. Stabilendo per unità di lunghezza l'ettometro, come verrà qui sem-

pre praticato si ottiene dalla formula [2].

F = 0,0984 log (1 -f t/2) = 0,086728 .

« Per poter esporre i risultati numerici risguardanti l'attrazione della

zona N occorre innanzi tutto di fissare le dii-ezioni degli assi, sopra i quali si

riferiscono le formule [1]. Per l'andamento positivo delle y viene fissata la dire-

zione della riva nel senso verso Luco, cioè prossimamente da NO a SE e per

asse positivo delle x la direzione dal punto verso l'interno del lago. Dalle

citate opere non ho potuto rilevare che solo quattro curve orizzontali, le quali

saranno disegnate con (1), (2), (3), (4); i rispettivi valori di h sono:

0,089 0,161 0,186

» L'ultimo numero corrisponde al fondo del lago, e questo viene costi-

tuito da una piccola spianata dell'area di ettom.' 104; il suo centro di gravi-

tà ha le coordinate .i'= 102 ,iy
= 44. L'attrazione di questo ultimo strato è

stata calcolata, supponendo tutta la sua massa raccolta nel centro di gravità,

il che non può produrre verim errore sensibile atteso la piccola massa del

medesimo e la gi'ande distanza dal punto 0.

« Le attrazioni degli altri strati sono state valutate mediante le [1 ] ; le

coordinate dei vertici come pure i risultati parziali del calcolo numerico
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sono contenute nei seguenti specchi. La colonnr I indica il numero pro-

gressivo del vertice del relativo poligono, la II e III la sua ascissa e ordi-

nata. Ciascun termine dei gommatori corrisponde a un lato del rispettivo po-

ligono e tale lato si trova indicato nella colonna IV. Le V e VI contengono

finalmente i valori di MX„,„+i eMY„,„+, ove rappresenta M il modulo dei

logaritmi decimali.

Poligono (1)

I
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Poligono (8)

I
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k Questo valore si può senza altro adottare per il Lao;o ili Fucino ;

ciò

premesso abbiamo per la cercata deviazione ic del filo a piombo

ovvero con sufficiente approssimazione

[3] a = 0,1401025 K

la quale equazione dù, il valore di « in secondi. Intioducendo qui finalmente

per K il suo valore ricaviamo

(( r= 0",0998

e questo angolo rappresenta quindi il cambiamento avvenuto nella direzione

della gravità per il prosciugamento del Lago di Fucino, nella contrada di

S. Maria delle Grazie presso Luco.

« È da credersi, che questa quantità, assai piccola, non si sarebbe po-

tuta constatare mediante osservazioni astronomiclio fatte prima e dopo il prosciu-

gamento del lago. Il cambiamento della verticale nel senso del meridiano poi

è di soli 0",072 e se le mism-e <lella latitudine fossero di una precisione

assoluta, si otterrebbe adesso per questa quantità im valore che supera quello

di prima per 0",072. Ma questa quantità, sebbene assai piccola, si farebbe

sentire nelle mism-e geodetiche di grande precisione; così se supponiamo il

punto quale limite di un grado del meridiano, si troverebbe la lunghezza

di questo cambiata di circa m. 2,23 per effetto del prosciugamento del lago.

" Trovato il valore di «, non sarà fuori di luogo il discutere alquanto le di-

verse cause di errori, che entrano nella sua determinazione. L'errore, mag-

giormente a temersi, consiste senza dubbio nel numero assai ristretto delle

sezioni orizzontali atti-averso la zona N; anche le distanze molto disuguali

fi-a questi piani non sono certamente favorevoli alla precisione. Però riguardo

a questo argomento dobbiamo fare la seguente osservazione. Non tenendo conto

della curva orizzontale (3), i piani si riducono a soli tre, e fra le distanze

che sono rispettivamente m. 8,9 e 9,7 non si verifica allora una grande diffe-

renza. Ora ripetendo i precedenti calcoli in questa nuova supposizione, risulta

un valore di u poco differente dal primo, cioè a= 0",1014. Se finalmente in

un terzo modo di calcolare, tenendo nuovamente conto di tutti e quattro gli

strati, si prescinde dalla formula di Lagrauge, ammettendo invece che le at-

trazioni degli strati intermedi a quelli calcolati variano in ragione delle di-

stanze, si ottiene per « il valore 0",0957.

M Abbiamo quindi nelle diverse ipotesi fatte i seguenti tre valori

o'Moo o",ioi o",oy(3

il primo dei quali è il pivi attendibile. Limitandosi alle sole due prime cifre

decimali allora danno tutti e tre il risultato 0",10 e questo merita fiducia

come valore di p.ima approssimazione. Per raggiungere ima maggiore preci-

sione, bisognerebbe aumentare il numero delle sezioni orizzontali, almeno nella

parte della zona N contigua alla M.

Rendiconti. 1887, Vol. Ili, 1° Sem. 63
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" L'introduzione del prisma M è da considerare come una seconda causa

di errore, atteso che questo soddisfa con approssimazione alle richieste con-

dizioni topografiche, non però in modo assoluto. Per deprimere il corrispon-

dente errore si scelsero le sue dimensioni assai piccole. Del resto siccome

l'attrazione del prisma non è, che circa - dell'attrazione di tutto il lago.
o

l'errore in discorso non si può far sentii'e che assai debolmente. Si potrebbe

anche dubitare se la formula [2] mediante la quale venne dedotta l'attra-

zione del prisma, sia di sufficiente rigore, perchè essa suppone e piccolissimo

rapporto a e h. Ma da questo lato nulla è da temere ; infatti calcolando l'at-

trazione in esame colla formula rigorosa si ottiene il valore di 0,086713 in-

vece di 0,08(3728, la differenza è quindi insensibile e cambia il trovato angolo

a per solo del proprio valore.

« Le curve orizzontali, prese dalle due piante topografiche, di sopra ac-

cennate, vengono supposte esatte , sia per fa forma, sia per la quota. Ma la

cii'costauza di aver sostituiti i poligoni in luogo delle curve deve considerarsi

come un'altra causa di errore nel valore di «, la quale però non si fa sentire,

che in un modo assai secondario. Per giustificare questa asserzione, è stato preso

in considerazione il poligono (1) aumentando la sua estensione mediante uno

spostamento di vertici per una certa quantità e determinando il relativo au-

mento di X del poligono stesso. Tale modificazione è stata eseguita in due

diversi casi: il primo si riferisce sopra un vertice vicino al punto 0, il se-

condo a vertici distanti. Nel primo venne il vertice 2° trasportato per m 300

nel senso negativo delle y, lasciando intatto il rimanente del poligono
;
questo

cambiamento richiede una nuova deduzione numerica di Xi , 2 e Xj , 3 e si

ottiene in questa ipotesi

X = 6,69378 k invece di 6,68962 k

la divergenza è quindi assai piccola, cioè solo ^twtt^ circa del proprio valore.

» Nella seconda modificazione apportata al poligono (1) è stato spostato

sino all'infinito il lato 6.7 lasciando il rimanente nello stato di prima. Ora

sebbene questo cangiamento accresca l'area del poligono all'infinito, risulta tut-

tavia per il relativo aumento della componente X la quantità poco conside-

revole di 0,7587 k che uguaglia per im dipresso a circa - della componente

stessa. Sarà in ultimo appena necessario di ricordare, che le sezioni orizzon-

tali vennero considerate come piane, mentre esse si trovano di fatti sopra una

superficie sferica, ma questa causa di inesattezza è del tutto trascurabile.

» I numeri ora riportati possono dare un' idea della estrema piccolezza

dell'errore neir« cagionato da ima posizione alquanto erronea dei vertici dei

poligoni considerati. Senza dubbio è quest'ultima causa di errore in pratica



— -.oi —
di veruna entità e incomparabilmente? minore delle prime due cause prese

in esame, e questo fatto servo di conferma, a quanto è stato asserito ante-

cedentemente riguardo la precisione del valore di «.

•^ Coaclusioae. Dalle cose esposte in questa Nota risulta, per la devia-

zione del filo a piombo cagionato dal prosciugamento del Lago di Fucino in

numero tondo, il valore di un decimo di secondo e questo risultato si rife-

risce alla località di sopra descritta presso Luco. Ma è presumibile, che certi

altri punti del perimetro del lago avrebbero dati delle deviazioni alquanto

maggiori, e sotto questo rapporto si distingue principalmente il tratto della

riva presso S. Benedetto, ove la scarpata media è superiore assai a quella

di Luco. Rimane però sempre molto dubbio se osservazioni astronomiche

eseguite prima e dopo il diseccamento del lago, avrebbero rese percettibili

questi piccolissimi cambiamenti della verticale e molto meno poi è da cre-

dere che esse avrebbero potuto servire di base a misure della densità media

della Terra. Quest'ultimo procedimento, che in sostanza non è altro che il

noto metodo di Maskehne, presenterebbe in casi consimili a quello del Lago

di Fucino dei vantaggi non indifferenti, segnatamente perchè la densità della

massa deviatrice è unitorme e conosciuta con grande precisione. Così anche

la circostanza che le curve orizzontali si traccierebbero col successivo ritiro

delle acque con grande esattezza da sé stesse, sarebbe molto favorevole alla

esattezza del risultato e renderebbe quasi superflua la loro livellazione.

Bene però s" intenderà che l' applicazione di tale metodo esige una deviazione

della verticale discretamente grande, e di molto superiore a quella trovata

per il Lago Fucino '.

Fisica. — Sopra i coeffìcienU termici dei magneti. Nota del

dott. Adolfo Canc.\ni, presentjita dal Socio Blasern.v.

« Mi sono proposto di determinare i coetHcienti di temperatura di varie

serie di magneti, allo scopo principabnente di ricercare in qual modo quelli

vanano col variare le dimensioni di questi.

<• Ho seguito il metodo descritto dal Lamont ed ho usato il suo teodo-

lite coll'ago deflettente ad E ed W per i magneti più grandi ; non mi sono

però servito del suo istrumento per i piccoli aghi, a motivo delle difficoltà

che s'incontrano nel dover troppo avvicinare l'ago deflettente all'ago deflesso,

e nel fere uso di un bagno a temperatm-a costante che non influenzi l'ago

deflesso.

" Ho fatto uso invece per i piccoli aghi di un semplice declinometro

con canocchiale e scala, e di un bagno da esso afl'atto indipendente; dispo-

sizione che mi ha permesso di effettuare molte misure con grande speditezza.

» Rinunciato per i piccoli aghi a misurare la deflessione secondo il piin-

cipio dei seni, ho misurata quella secondo il piincipio delle tangenti ; vale a
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dire che, l'angolo deflettente restando fisso, ho misurato direttamente l'angolo

di cui si sposta l'ago deflesso.

« Per tal modo di operare da me prescelto vale la seguente fonnola data

dal Lamont ().

nella quale

M = momento magnetico totale dell'ago deflettente, ossia è uguale alla somma

dei prodotti delle quantità di magnetismo di ciascuna particella per le

rispettive distanze dal centro, per l'ago deflettente.

Mj^ somma dei prodotti delle quantità di magnetismo di ciascuna particella

per i cubi delle rispettive distanze dal centro, per l'ago deflettente.

M' ed M'3= quantità analoghe alle sopraddette ma riferentisi all'ago deflesso.

X = componente orizzontale del magnetismo terrestre.

e = distanza dei centri dei due aghi.

<p = angolo di deflessione dell'ago.

» A causa della piccolezza dei termini che contengono nel secondo membro,

la potenza quarta e superiori di — , si può arrestarsi senz' altro ai primi due

termini senza sensibile causa di errore e scrivere:

Xe' tan cp

M:
2 . , 1 f M3 M'3 ,„ _ _ „ , )

« Supponendo questa formola riferita ad una temperatura fondamentale

di 0°, ed indicando con « il coefficiente termico, supposto costante nei limiti

delle mie esperienze, è chiaro che per un' altra temperatura t° si ha

M/I A ^^' tan yi

quindi :

l+-T'!2irT TFT (3 — losen-a.)>
coty. ' cM M M ^ ^^S

l — ut =
cotyi

, ,

1(„ M3 M'.,
)

e r M ~M' ^•--^--"'^u^

(1 I
1/0 *l3 .,M'3\^

,
,

1.5 M'3 .

L
, l/^Ms oM'3\) , , 15 M'3 ^

Lamoiit, llandbìich des Erdmagnetismus, pag;. 28. — Nel testo trovasi un errore

nel primo membro, è scritto cioè — in luogo di -rj-

.

A. ivi
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« Ora ponendo <fi = 'f-\-(l(f. sriluppando col teorema di Taylor ed arre-

standosi ai primi due termini dello sviluppo si ha :

1— «/:

. r(,
,

1 /,M3 M'3\) 1 15M'3 ^ "I,

|_^ ' ^* \ M M /'sen-9^ e^ M J
da cui trascurando le potenze superiori alla seconda di —

d(f /, 30 M'— (1 riTìT-sen-ycos'gi) ,

t sen if cos <

colla quale senz'altro si potrebbe calcolare il coefficiente termico in base

dell'esperienza. Però, a causa di brevità nei calcoli, si può senza che il risul-

tato venga sensibilmente modificato trascurare il secondo termine del binomio a

causa della piccolezza del fattore —^ in modo che rimane :

— d(f

^senycosyi

1 Infatti TeiTore relativo che si commette nella misura di a è espresso così:

-sen'29.

__!___/ 30M'3 , 3 \,
r -1

:;
|1— -7 T?r sen- tt cos* a )«y „ ,,,

a— ["1 ^senycosyV g- M ^ ^/ ^ I.t M3
d(f, 2e- M'

t sen (f cos (f

- Sarebbe ora necessario conoscere M'3 ed M' per calcolare E. Non si

conosce la legge di distribuzione del magnetismo nell'ago, ma si possono fai-e

due ipotesi; prima, che il magnetismo sia concentrato negli estremi, seconda

che il magnetismo vada imiformemente crescendo da un estremo all'altiu

Accettando la prima ipotesi come quella che è piìi prossima al vero per aghi

lunghi e sottili, e per la quale risulta un errore relativo maggiore si ha (')

M' '

ove 2/ è la limghezza dell'ago deflesso, quindi

E = |j/*sen^2y.

t Tale è l'errore relativo che si commette col supporre semplicemente

il principio delle tangenti. Ora nelle mie ricerche per i piccoli aghi ho

(') Lamont, 1. e. pag. 4-5.
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adoperato diverse distanze e. Per ima lunga sevie di misure ho avuto i seguenti

valori e = 90"""

l = 9™"'

sen %•) = \
da cui E= 0,0003.

» Per le altre serie di misure si hanno per E valori poco diversi.

» Quindi è che nelle misure che qui appresso riferii-ò calcolate colla

formola [«] = ' sarà incerta soltanto la quarta decimale significa-
/seny cos^

tiva; ma questa decimale neppm-e ho scritto nei risultati.

« Per i magneti più grandi poi in cui ho seguito il principio dei seni,

Ilo calcolato colla nota formola

2 sen • "2- ''' 2-
t sen ^

« Ho studiato anzitutto una serie di otto aghi da cucire delle lunghezze

indicate nella tabella, quindi una serie di otto tubetti di ugual diametro e

di limghezze diverse costituiti del medesimo pezzo d'acciajo ugualmente tem-

perati, poi tre sbarre cilindi'iche di ugual lunghezza, due delle quali di ugual

diametro ma la prima piena e la seconda cava, la terza poi di diametro mag-

giore ma cava e tale da avere la medesima massa della prima piena ; final-

mente cinque sbarrette cilindi'iche, tagliate anch' esse dal medesimo pezzo

d'acciajo ed ugualmente temperate e raddolcite, di ugual lunghezza ma dei

diametri di 1"'"', 2""', 3""", 4™"", S"".

K Ad eccezione degli aghi da cucire, che sono stati magnetizzati nelle

coudizioni in cui vengono usati, tutti gli altri magneti dopo temperati sono

stati raddolciti iìno al giallo e magnetizzati a saturazione.

RiSULT.iTI

Misure fatte col declìmmetro, calcolale col jrrlncipio delle tangenti.

I II

A-hi (la cucire masnetizzati
'''"^'^^ d'acciajo del diam. esterno

di mra. 3,0 ed interno di mm. 2,3

Lunghezza
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Misure fatte col teodolite magnetico di Lamont,

calcolate col principio dei seni.

Ili IV

Masmeti cilindrici Magneti cilindrici i>ieui

<\,A\a. Iuui:ht.-Z2a di Si'"" della lunghezza di 50"""

Diametri
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« Quindi è che ogni qualvolta si faccia uso di magneti per misure di

precisione, come ad esempio, per l' intensità del magnetismo teiTestre, è pre-

feribile che il raddolcimento, che si fa per avere una magnetizzazione più

forte, non superi il giallo »

.

Chimica. — Sul preteso trisolfuro d' allile. Nota di R. Nasini

e A. Scala, presentata dal Socio Cannizzaro.

" Neil' anno 1860 i signori LSwig e Scholz (') in una Memoria intito-

lata: Azione dell'amalgama di sodio sopra un miscuglio di ioduro d' etile

e solfuro di carbonio, descrissero un composto, da loro ottenuto, a cui asse-

gnarono la formula

Ce Hio S3

e che chiamarono trisolfuro d' allile. Essi fecero agire 1' amalgama di sodio

solida e polverizzata sopra un miscuglio di una parte di solfuro di carbonio

e di due parti di ioduro d'etile. In questo modo, secondo gli autori, si produce

nel liquido ima colorazione gialla e si ha un foiie riscaldamento, in maniera che

bisogna raffreddare di tanto in tanto il recipiente nel quale si fa 1' opera-

zione. Quando tutta 1' amalgama di sodio è scomposta, si fa scolare il mer-

cm'io e si agita la massa con etere. La soluzione eterea si distilla insieme

con dell' acqua per scacciare, oltre che 1' etere, il iodm-o di etile e il solfuro

di carbonio rimasti inalterati. Il composto ottenuto passa insieme coli' acqua

sotto forma di un olio giallastro, più pesante di essa e in essa insolubile.

Sottomettendo il prodotto alla distillazione frazionata, gli autori dicono di avere

ottenuto del mercaptano ed una sostanza la quale bolle a 188° decomponen-

dosi parzialmente. Questa sostanza è un liquido di color giallo di zolfo, flui-

dissimo, molto rifrangente, di una densità di 1,012 a 15" e di odore sgrade-

volissimo che ricorda quello dell' assa fetida e dell' aglio. Il suo sapore è

dolciastro ed è simile a quello dell' anice. È insolubile nell' acqua, ma si

mescola in tutte le proporzioni coli' alcool, coli' etere e col solfuro di carbonio.

È attaccata violentemente dall' acido nitrico concentrato e fumante e, con meno

intensità, anche dall' acido stesso diluito ; il cloro, il bromo ed il cloruro di

calce vi agiscono pure energicamente. La soluzione alcoolica di questo liquido

dà colla soluzione alcoolica di cloruro mercurico, un precipitato bianco che

all' analisi dette dei numeri che conducono alla formula

CeHioSs + OHgCl,.

Dietro r analisi di questo composto, gli autori si credettero autorizzati ad

ammettere che 1' olio giallo da essi ottenuto ha la composizione:

Co Hio S3 ossia (C3 Hs)^ S3

(') I, pv. ClieinieLXXIX,441. Estratti nel Cileni. Centr. 1800, 761; Rep. cliimie p. H,

331. — lahresterieht der Clieniie. .\nnn 1860, pag. 397.
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e la sua formazione avverrebbe secondo 1' equazione :

2Ce H, I + -JOS, + 4Na = C^ H,o S3 + 2Na I + Na* S.

Al composto mercurico sopra ricordato gli autori attribuiscono poi la compo-

sizione :

2C3H5Cl3 + 3HgS + 3HgCL.

Sebbene gli autori promettessero di ritornare sopra il loro composto, pure

nessun lavoro è più comparso sull' argomento dal 18(50 in poi, ed in tutti i

trattati si trova descritto col nome di trisolfuro d' allile il composto ottenuto

da Lowig e Scholz. Veramente per?» la maggior parte dei chimici hanno dubi-

tato dell' esistenza del trisolfm-o d' allile, 0. per lo meno, hanno messo in

dubbio che si trattasse di un vero composto dell' allile. Così nel trattato del

Beilstein (') la formula, di questa sostanza porta accanto impunto interroga-

tivo ; nel dizionario del Fehling (-), invece della fonnula (C3 115)3 S3 è pro-

posta, come più probabile, 1' altra (CH3 . CH^ . CS).. S ; si fa notare ad ogni

modo che il radicale unito allo zolfo non merita qui il nome d' allile. E

Kolbe nel suo trattato dice che con tutta probabilità questo composto non

appartiene ai derivati allilici e non ha con esso niente di comune. Veramente

la formazione di questo composto sembra assai strana, malgrado 1' equazione

proposta per renderne conto da Lowig e Scholz; sarebbe un fatto nuovo e

molto interessante che in queste condizioni si potesse dalla serie dell' etile

passare a quella dell' allile. Ed infatti a questo proposito Ugo Schiff dice che

sarebbe importante ^ riconoscere se questo composto spetti veramente alla

K serie allilica, in quanto che per mezzo di esso sarebbe raggiunto un pas-

ti saggio diretto dalla serie etilica all' allilica - {^). Inoltre si deve osservare

che gli autori non adducono nessun fatto che dimostri trattarsi realmente di

una combinazione della serie allilica, e si fondano soltanto sopra la compo-

sizione centesimale.

" Neil' occasione di un lavoro che stiamo compiendo su alcuni composti

solforati a radicale organico, abbiamo cercato di preparare questo trisolfuro

d' allile, allo scopo anche di farne imo studio accm-ato. Ci siamo posti nelle

precise condizioni indicate da Lowig e Scholz ma, per quanto abbiamo insi-

stito e cercato poi di variare le condizioni dell' esperienza, non siamo riusciti

ad ottenere il loro composto. Ci siamo potuti convincere che quando il pal-

lone, in cui si fa 1' esperienza, e le sostanze che si metteno a reagire sono

perfettamente asciutte, non si ha atfatto reazione a freddo ed anche a caldo,

salvo la piccola reazione dell' amalgama di sodio suU' ioduro di etile. Però

ogni volta che l' esperienza non si faceva in recipienti e con sostanze perfet-

tamente asciutte, abbiamo osservato la formazione di piccola quantità della

(') Beilstein, Ilandbuch der organischen Chemie. I, pag. 350 — Zweite Auflage.

(') Fehling, HandwSrterbuch der Chemie, I, pag. 322.

(') Selmi, Enciclopedia chimica. Voi. I, pag. 645.

Rendico.nti. 1887, Vol. UT, 1° Sem. 64
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sostanza ottenuta da Lowig e Scholz, che abbiamo riconosciuta al color giallo

e al suo odore nauseante e caratteristico. Dopo molte esperienze, persuasi che

r acqua era necessaria alla reazione, noi abbiamo ripetuto aggiimgendo ap-

punto acqua. In tal modo si è avuto naturalmente forte sviluppo di calore

ed abbondante produzione di una sostanza, che ha tutte le proprietà di quella

descritta da Lowig e Scholz, e che è identica a quella ottenuta da noi in

piccola quantità quando dalla esperienza inavvertentemente non si escludeva

tutta r acqua. L'essere tale presenza necessaria alla reazione, ci fece sospet-

tare seriamente che si potesse trattare del trisolfm'o d'allile. Infatti è noto

che per azione della soda (formatasi, nel caso nostro, per l'azione dell'amal-

gama di sodio suir acqua) sopra il solfuro di carbonio si forma del solfocarbonato

sodico, il quale, allasua volta, reagendo sull'ioduro di etile, darebbe solfocarbonato

di etile. Natm-ale quindi ci si affacciò il dubbio che il composto ottenuto da Lowig

e Scholz non fosse altro che solfocarbonato di etile, tanto più che le proprietà

di questo, descritte da Schweizer ('), Debus (-) e Husemann Q) non differi-

scono molto da quelle del così detto trisolfuro d' allile. Infatti 1' etere bieti-

lico dell'acido solfocarbonico viene descritto . come un olio giallo, più denso

dell' acqua, nella quale è insolubile, solubilissimo nell' alcool e nel!' etere, di

odore agliaceo e di im sapore dolce che ricorda quello dell' anice. Unica dif-

ferenza vera sarebbe che U trisolfm'O d' allile bollirebbe a 188° decomponen-

dosi, mentre il solfo carbonato di etile bolle secondo le ricerche più esatte,

circa a 240" decomponendosi pure in parte. Però Schweizer che per il primo

descrisse questo etere dice che, scaldato, esso diventa bruno e comincia a

passare a 160°. Noi, certi che il composto che si forma in presenza d'acqua

è quello descritto da Lowig e Scholz, lo preparammo in quantità sufiìciente

e lo studiammo. Trovammo perfettamente confermata la nostra supposizione

che non si trattasse altro che di solfocarbonato di etile.

« Difatti le analisi del composto corrispondono perfettamente alla for-

mola C5H10S3 (cS<^ar<'^jT') . come si rileva dai seguenti numeri:

gr. 0,2662 di sostanza dettero gì". 0,3550 di CO2, e gr. 0,1424 di HjO;

gr. 0,0696 di sostanza dettero gì-. 0,2940 di solfato di bario; quindi

trovato "/o calcolato "/o pr- C3 H,o Sa

C 36,36 36,14

H 5,93 6,02

S 57,90 57,83

Scaldando questo composto lentamente e a temperatura non tanto elevata, esso

si decompone principalmente in solfuro di carbonio e solfiuro d' etile
; peri»

(1) I. pr. Cheraie. XXXH, 254.

(2J Liebig's Annalen. LXXV, 147.

(3) Liebig's Annalen. CXXHI, 67.
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se si scalda rapidamente si osserva che verso i 180" diventa bruno e comincia

a distillare decomponendosi ; la maggior parte però distilla alla temperatmra

di 240", e ciò che passa non è altro che solfocarbonato di etile. Non vi è

dubbio perciò ohe il composto descritto da L'iwig e Scholz non è altro che

solfocarbonato d' etile, e il trisolfmro d' allile va cancellato dalla lista dei

composti organici.

« Noi crediamo che Lòwig e Scholz siano stati indotti in eiTore, da un

lato, dall' analisi del composto mercurico. il quale, come noi stessi ci siamo

assicurati, non ha composizione costante, dall' altro lato poi dall' odore del-

l' olio che ricorda quello dei composti allilici. E poiché evidentemente essi

non poterono ottenere che quantità piccolissime di sostanza, giacché questa

non si foiTuava che in ragione della piccola quantità d' acqua rimasta sia nei

recipienti sia nelle sostanze poste a reagire, così non poterono analizzare e

studiare il composto di per sé, la qual cosa senza dubbio li avrebbe condotti

alle stesse nostre conclusioni »

.

Chimica. — Ricerche sul gruppo della canfora. Nota IV del

dott. Luigi Balbiano, presentata dal Socio Cannizzaro.

• In seguito alla nota di AVislicenus (Beri. Berich. 20, 401), dalla

quale si apprende che la ftalide si combina colla fenilidrazina. senza elimi-

nare acqua, cade naturalmente l' obbiezione che mi faceva nella Nota presen-

tata a quest" Accademia nella seduta del 7 febbraio scorso, se cioè l' ossigeno

ad ossido d' etilene possa essere sostituito dal residuo = N'-H . C H" della

fenilidrazina. Il comportamento poi dell' epicloridrina, del tutto diiferente da

quello delle canfore monosostituite che ho studiate, mi comprova che vera-

mente r ossigeno in questi ultimi composti non è sotto fonna di ossido d' etilene.

Di più posso aggiungere che l' ossido d' etilene non elimina acqua colla feni-

lidi'aziua, ma pare che invece dia un composto d' addizione C^H*0—X-H'CH'"

assai instabile, che potrebbe essere l' alcole fenilidi-azinetilico, CH*— OH—
CH'— N- H* C^ H", il quale riscaldato si decompone violentemente. Una de-

terminazione di azoto nella quale la combustione avvenne precipitosa per

rapida decomposizione, mi diede N"/o 17,5, mentre un tale composto d'addi-

zione richiederebbe N7o 18,36. Non ho potuto determinare il carbonio e

r idrogeno perchè mi avvenne sempre esplosione nel tubo a combustione. Mi

propongo però di studiare in seguito i prodotti di decomposizione di tale so-

stanza e di precisare la reazione che avviene fra ossido d'etilene e fenili-

drazina, e nel caso che non riuscissi con l' ossido d' etilene, tenterò la rea-

zione coir anidride della eritrite

CH-— CH— CH — CH2

\ / \ /



— 510 —
pi'eparata da S. Przybytek (Beri, bericli. T. 17, 1091) la quale si combina

integralmente con due molecole di anilina dando un composto cristallizzato.

" Il fatto che la bromocanfora e la clorocanfora (Bui. Soc. chim. de

Paris T. 39, 501) idrogenate coli' amalgama di sodio danno la canfora ordi-

naria, fa dubitare che nell' introduzione dell' elemento alogeno nella canfora,

r ossigeno non cambi di forma ; tuttavia ho creduto dover ripetere l' idrogena-

zione della bromocanfora, e provare se la canfora rigenerata dà la corrispon-

dente ossima coir idrossilamina.

" Perciò ho sciolto gr. 50 di bromocanfora nell' alcole a freddo e questa

soluzione l'ho versata sopra dello zinco granulato, in peso tale da svolgere

il doppio d' idrogeno richiesto per la riduzione, ed ho mantenuto il liquido

sempre acido con acido acetico, fino a completa soluzione dello zinco, alla

temperatm'a ordinaria. La canfora ottenuta pesava gr. 32, e fondeva a 175°—
e trattata in seguito con cloridi-ato d' idrossilamina nelle condizioni prescritte

da Niigeli, mi diede la canforossima ben cristallizzata in begli aghi prisma-

tici fusibili a 115°— che all'analisi diede il seguente risultato:

sostanza gr. 0,1501
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e clorocanfora le (|uautitii teoriche di acido eantbrico e ritengo che tanto per

la semplicità della preparazione quanto per la vendita, questo sia il metodo

più vantaggioso di preparare detto acido.

» Gr. 10 di bromocanfora vengono addizionati di 40 ce. di una soluzione

acquosa satura d' idrato potassico (ó(iVo). e riscaldati a bagno maria fino

a fusione della bromocanlbra, indi si aggiungono poco alla volta, e man mano

che la mescolanza si scolora, gr. 13,66 di permanganato potassico sciolti in

.500 ce. di acqua, e si continua a riscaldare la miscela fino a completo sco-

lorimento del liquido. Si filtra del biossido di manganese che si lava ripe-

tutamente con acqua calda, e le acque di lavaggio ed il filtrato primitivo

concentrati a piccolo volume si acidificano con acido solforico diluito. L' acido

canforico che si precipita viene estratto con etere e pesa gr. 8, mentre la

teoria da 10 gr. di bromocanfora richiede la formazione di gr. 8.6 di acido.

• L' acido greggio si purifica completamente cristallizzandolo dall' acqua

bollente, e presenta il punto di fusione a ISO^S-ISP (coiTetto).

' All' analisi diede il seguente risultato :

sostanza gr. 0,392 00= gr. 0,8583 W gr. 0,2902.

ossia in 100 parti:

trovato calcolato per C'^H'^O*

G 59,71 60,00

H 8.21 8,00

« Per controprova 1" acido venne convertito in anidride per azione del

calore, e questa fonde esattamente a 216"-210'',5 (corretto).

« Gr. lo di clorocanfora cristallizzata fusibile a 92''-92'',5, vengono addi-

zionati di 40 ce. di liscivia satm-a d' idi-ato potassico, riscaldati a bagno maria

fino a fusione, quindi aggiunto poco per volta una soluzione di gr. 16,9 di

permanganato potassico in 500 ce. di acqua, e proseguito il riscaldamento

fino a scoloramento del liquido, ed infine estratto 1' acido canforico nel modo

sopradescritto. Da 10 gr. di clorocanfora si ottennero gr. 10 di acido canfo-

rico; la teoria ne richiede gr. 10,6, e ricristallizzato dall'acqua fonde a

180°-181"' e la sua anidride a 216''-217".

- All' analisi diede il seguente risultato :

sostanza gr. 0,278 CO' gr. 0,6078 H*0 gr. 0,2057.

ossia in 100 parti:

trovato calcolato

C 59,62 60,00

H 8.20 8,00

- Nello stesso modo da 10 gì', di clorocanfora fusibile a 100°, si otten-

nero gr. 10,5 di acido canforico p. e. a 180''-181° — e che all'analisi die-

dero il seguente risultato :

sostanza gì-. 0,1938 CO' gr. 0,425 H'O gr. 0,1473.
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ossia in in 100 parti:

trovato calcolato

C 59,80 60,00

H 8,41 8,00

« L'anidride di quest'acido fonde anche a 216''-217°.

" Eiepilogando ora i fatti esposti nelle diverse Note presentate all' Acca-

demia, credo di poter rispondere alla questione che m'ero proposto (Gaz.

chim. T. XV, p. 246), se la funzione chimica della canfora si conserva nei

suoi prodotti di sostituzione.

" Che la canfora contenga l' ossigeno sotto forma di carbonile, ce lo prova

la formazione dell' ossima e della canfofenilidrazina ; anzi ho dimostrato

(R. Acc. Lincei, 7 febbraio 1886, p. 101). che quest'ultimo composto rigenera

per azione dell' acido cloridrico acquoso, la canfora e la fenilidrazina come

la maggior parte dei derivati idrazinici delle aldeidi e dei ketoni.

» Tanto la bromocanfora come le due clorocanfore fisicamente isomere

danno colla fenilidrazina un derivato idrazinico (R. Acc. Lincei, voi. II,

serie 4% p. 632).

. N^-C« H' . H
QÌO JJ15

V
\n« H . C ff . h .

che potrebbe paragonarsi agli osazoni di E. Fischer, e come i derivati degli «

dichetoni ha colore giallo-rosso, epperciò i due atomi di carbonio ai quali

sono attaccati i due residui fenilidrazinici, è supponibile che siano uniti fra

di loro in posizione u cioè vicini, secondo il seguente schema:

/C = N^ H . C H^
CS JJ15/

^C — WU.C'W.E
« Il residuo bivalente della fenilidrazina in questo osazono idrogenato,

è poi legato allo stesso atomo di carbonio della canfofenilidi'azina, perchè

r acido cloridrico scinde tutti e due i composti in nitriti.

C = N^ C« H= . H /C= N
ni JJ15/ ( 4/

Canfofeniliclrazina Nitrile canfolenico

C = W-C W.E /C =E N

"N.C' — N^HC^ff .H. ~^C= N^H.C'=ff .H.
Canfildifenildiidrazina o canfilidrosazono Nitrile fenilidrazincanfolenico

del quale ho analizzato il cloridrato della base che si ottiene per riduzione

(R. Acc. Lincei, voi. III, 140), perciò posso risalire dall' osazono alla bro-

mocanfora.

/C = /C ==

C»H'5< ed aUa clorocanfora C»H'^/
|

^C — Br.« ^C — CI.
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Questa tormola spiega l' indifferenza dell' alogeno alla sostituzione, perchè si

trova unito ad un atomo di carbonio terziario, ma non nel nucleo chiuso che

con molta probabilità è contenuto nella canfora, invece è legato all' atomo di

carbonio che si trasforma in carbossile nel passare ad acido canforico.

/O = /COOH

•C-Br CI. \COOH
Ac. canforico

- Non è da opporsi alla presenza del carbonio nei derivati della canfora,

il fatto che non reagiscono colla idrossilammina per due ragioni : 1° perchè

noi dobbiamo sempre fare reagire l' idrossilammina in presenza di scioglienti

ed in questo uso anche la fenilidrazina non reagisce ;
2" alcuni composti

contenenti due carbonili non reagiscono più quando vengono pai-zialmente so-

stituiti da residui isonitrosi.

- Esempio, il benzoilacetone dà solo un monouitrosoderivato (Beri, be-

rich. 17. 812); l' antrachinoue anche, ed il fenantrene chinone difficilmente

il bideiivato, isonitroso (Beri, berich. Itì, 217(3).

« Queste ricerche verranno continuate su altri derivati sostituiti della

canfora -

.

Cliimica patologica. — Sul meccanismo di azione della santo-

nina come antelmintico. Nota I del dott. F. Coppola, presentata

dal Socio Cannizzaro.

« La santonina e i tìori di Cina, che la contengono, sono unanimamente

ritenuti come un vero specifico conti'o gli ascaridi lombricoidi ; e questa opi-

nione riposa sopra tante osservazioni cliniche, che sarebbe superfluo il volerla

a\Talorare con nuove conferme.

« Però l'uso di questi antelmintici, empiricamente introdotti in terapia,

non ha ancora ricevuto una spiegazione sicura, perchè finora ne è sconosciuto

completamente il meccanismo di azione.

.i Si ammette generalmente che la santonina uccida gli ascaridi loml)ri-

coidi; però siccome non è raro l'osservare che anche gli ascaridi espulsi

dietro l'uso della santonina siano dotati di movimenti, così alcuni ritengono

che essa non li uccida, ma li paralizzi soltanto per qualche tempo.

« Definire questo meccanismo di azione potrebbe a prima vista sembrare

una quistione di puro interesse scientifico, mentre presenta anche molta im-

portanza pratica, perchè allora soltanto si potrà decidere se è necessario

nella cm-a degli ascaridi l'intervento delle sostanze purgative e quando si deb-

bano esse somministrare.

» In verità quasi tutti i clinici fondandosi sull'osservazione degli amma-

lati, concordano nel ritenere che la cura degli ascaridi non può compiersi
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colla sola santonina, ma richiede il sussidio dei piu'gativi; però riguardo al

momento più opportuno per somministrarli, seguono pratica diversa secondo

il modo diverso di concepire l'azione della santonina.

B Alcuni, ritenendo ch'essa determini negli ascaridi una paralisi passeg-

giera, somministrano il purgativo insieme alla santonina, perchè gli ascaridi

vengano cacciati fuori prima che si sia dileguata l'azione della santonina.

Quelli invece che attribuiscono alla santonina una vera azione elminticida,

somministrano il purgativo dopo la santonina per darle il tempo di uccidere

un maggior numero di parassiti ; fra questi poi alcuni somministrano il pur-

gativo poche ore dopo l'antelmintico, altri per 2-6 giorni somministrano la

santonina e finalmente danno il purgativo.

« Però l'uso della santonina non manca soltanto di una spiegazione

scientifica, ma presenta inoltre dei gravi pericoli per la facilità con cui può

determinare sintomi di avvelenamento ed anche la morte.

li Nella scienza sono registi-ati molti casi di avvelenamento colla santo-

nina, alcuni con esito letale ; e ciò che aumenta i pericoli e non permette di

evitarli si è che questi avvelenamenti non sono avvenuti per dosi esagerate,

ma quelle stesse dosi strettamente terapeutiche che nel maggior numero dei

casi sono bene tollerate, in alcuni determinano fenomeni di intossicamento e

fin la morte.

^ Il Grimm osservò due casi di avvelenamento entrambi seguiti da morte

per due dosi di santonina, ciascvma di 6 centigr., in due bambini, uno di 5

anni e l'altro di 8 (').

" Il Binz descrive un avvelenamento dei più gravi, che per tre giorni

fece dubitare della vita di un bambino di .3 anni, a cui il padre medico

aveva somministrato soltanto 5 centigr. di santonina (^).

« Il Lohrmann in un bambino di 3 anni e mezzo per 15 centigr. di

santonina presi nel corso di un'ora, osservò violenti convulsioni con strabismo

e quindi cianosi e paralisi generale (^)

« Heimbeck in una bambina di 5 anni per 12 centigr. di santonina vide

suscitarsi santopsia, vomito, delirio e paralisi (*).

» Il Becker in un bambino di 3 anni a cui erano stati somministrati

10 centiffr. di santonina, ossservò delle convulsioni fortissime che dm-arono

tre giorni (=).

« Snijders in un individuo adulto, per soli 20 centigr. di santonina vide

svolgersi un avvelenamento dei più gravi con convulsioni, epistotono e paralisi Cj).

(') Schweiz. Zeits. f. Med. 1852 p. 492.

(2) Arch, f. exp. Path. u. Pharm. XI p. 300.

(3) Wiirtb. med. Corrbl. 1860. 3.

(*) Norsk Magazin. Bd. 14. s. 38. JahresT). f. g. Med. 1884. I. s. 399.

(5) Centralbl. f. d. medie. Wissensch. 33 s. 547.

(6) Nederl. Tydsch. f. Gen. 18a8 I. 68. .lahresb. f. Med. 1868.
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« Il Kilner in 85 minuti vide morire un bambino di 5 anni che aveva

preso 20 centigr. di santonina (')•

« Il Linstow descrive un caso di avvelenamento in una ragazza di

10 anni, la quale avendo preso 10 gr. di fiori di Cina fu poco dopo assalita

da vomiti, convulsioni e morì in 48 ore (-).

" L'Hùfner in un individuo di 20 anni per soli 5 centigr. di santonina

osservò una santopsia molto intensa, ed afasia che durò alcuni giorni {•') ; e

più recentemente il Dunoyer anche per 5 centigr. osservò in un giovane di

20 anni afasia completa eccetto che per la parola nio/'s {*).

« Disturbi più leggieri, principalmente alterazioni nella visione, si ve-

rificano assai di frequente anche per le più piccole dosi, tantoché qualche

clinico, almeno pei bambini di tenera età, proscrive del tutto l'uso della

santonina attenendosi ai soli purgativi.

• D'altra parte poi dosi elevatissime di santonina hanno prodotto sol-

tanto disturbi leggierissimi ; così lo Zimmermann prese fino a 50 centigr. di

santonina, avvertendo soltanto la santopsia ; il Kose a scopo sperimentale ne

prese sino a un grammo, e 4 dosi ciascuna di gr. 1,25 prese nel corso di

48 ore produssero soltanto oltre la santopsia, intensa cefalea e dolori al petto

(Jablonowsky). Finalmente Raimondi e Bertoni in un individuo che prese

gr. 8,60 di santonina, osservai'ono un grave avvelenamento che finì però colla

guarigione {).

« L' irregolarità^di azione della santonina è generalmente spiegata, ammet-

tendo che i varii individui posseggano una suscettibilità diversa per questa

sostanza. E veramente non si può negare che i bambini siano assai più sen-

sibili degli adulti alla sua azione, come avviene per molti altri farmaci che

agiscono sui centri nervosi. Però per gli individui della stessa età io ritengo

che i pericoli della santonina non dipendano soltanto dalla diversa suscet-

tibilità individuale tanto frequentemente invocata e tanto raramente dimo-

strata, ma risiedono anche nelle condizioni diverse del tubo gastroenterico

per cui l'assorbimento della santonina si compie più o meno rapidamente.

« La santonina è una sostanza anche a freddo solubile nell'acqua, e la

sua solubilità aumenta colla temperatm^a fino a sciogliersene 1 parte in

250 parti di acqua a 100°. Questa proprietà permette che una buona parte

di santonina si assorba nello stomaco, tanto più che il succo gastrico ne au-

menta la solubilità, come dimostrò il Caspari (*). Anzi il Neumann provò

sperimentalmente che la santonina si assorbe rapidamente per la mucosa

(») Gazz. hebd. 1882, p. 582.

(») Centralbl. f. d. medie. Wiss. n. 19. 1875.

(») Arch. f. Ophthalm. Xm p. 309.

(<) Gazz. hebd. 1884,'p. 6-15.

(») Ann. univers. 1882. p. 44.3.

(6) Inaug. Dissert. Berlin. 1883.

Rendiconti. 1887, Vol. IH, l" Sem. 65
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gastrica, praticando in un gatto la legatura del piloro e iniettando qnindi

la santonina nello stomaco (').

« Oltre a ciò la natura chimica della santonina concoiTe a facilitarne

l'assorbimento. Come risulta dai lavori del prof. Cannizzaro, la santonina

deve considerarsi come una anidride acida interna {-); essa possiede quindi

la proprietà di trasformarsi in sale in presenza di soluzioni alcaline. Per

conseguenza quella parte di santonina che non fu assorbita nello stomaco,

penetrando nel tubo intestinale trova le condizioni opportune per trasformarsi

in sale e passare quindi facilmente in circolazione.

« Ora il potere tossico di una sostanza somministrata alla stessa dose

varia secondo che l'assorbimento si compie più o meno rapidamente, al

punto che una dose letale per iniezione venosa o anche per la via ipodermica

può riuscire del tutto innocua per la via dello stomaco. Esempio classico è

il curaro, che per iniezione ipodermica uccide a dosi che sono del tutto in-

nocue per la via dello stomaco. Lo stesso avviene per la santonina, la (filale

riesce piìi o meno attiva secondochè si somministri in combinazione solubile

allo stato libero. Cosi nei conigli mentre 4 gr. di santonina iniettati nello

stomaco producono al più un certo stordimento, 4 gr. di santoninato che cor-

rispondono appena a gr. 2,8 di santonina bastano per determinare convulsioni

e qualche volta la morte (Rose) ; e per iniezione ipodermica basta 1 grammo

solo per uccidere un coniglio di 1 Kgr.

« Anche per l'uomo certamente, fecendo astrazione dalla suscettibilità

individuale, la santonina riuscirà più o meno venefica secondo che le condi-

zioni del tubo gastroenterico permettano che essa, sciogliendosi o salificandosi,

si assorba più o meno facilmente.

" Nello stato attuale della scienza noi non possiamo con sicurezza de-

terminare quali condizioni possano rendere più facile l'assorbimento della

santonina, aumentandone perciò i pericoli. È certo però che la presenza degli

ascaridi nel tenue determina spesso catarri intestinali e catarri gastrici, i

quali se ordinariamente sono condizioni che ritardano l'assorbimento dei far-

maci, avuto riguardo alla natm-a chimica della santonina, possono, modificando

le secrezioni, favorire il suo assorbimento rendendone più facile la soluzione

la salificazione. Così per uscire dal campo delle ipotesi, si sa che nei ca-

tarri gastrici si sviluppano quasi costantemente quantità più o meno notevoli

di acido lattico; orbene l'acido lattico, come dimostrò il Caspari, aumenta

notevolmente la solubilità della santonina, e secondo la sua concentrazione

arriva a scioglierne fino al 2 per 100 (*). Ho già sopra riportato un caso

di avvelenainento osservato dall'Heimbeck in una bambina di 5 anni per

(1) Iiiiiug. Dissert. Dorpat. 1883.

(2) Atti (IcirAcc. dei Lincei. 188.''). [>. 703.

(') 1. e. Jahresb. f. g. Med. 1887. I. 146.
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12 ceutigr. di santonina. Si trattava di una bixiiibina alletta da catarro in-

testinale; guarita di questa malattia, l'Heimbeck le somministrò Id ceutigr.

di santonina, ma questa volta non ebbe ad osservare il più leggiero disturbo.

Sospettò quindi che il faniiacista avesse la prima volta sbagliata la dose :

ma non è egli possibile che la ditt'erenza degli etl'etti dipendesse dalle di-

verse condizioni del tubo intestinale, e ciie questo fatto rappresenti una con-

ferma del mio ragionamento? (iià qualche clinico ha potuto osservare ciie i

pericoli della santonina sono maggiori ove esista un'altezione intestinale, cosi

l'Alibert parlando del seme santo dice che convieiie temere di aiiiniinislrarld

ove airelmiII/iosi sia conghuilo uno stato d'infiammaùoM dei visceri ad-

dominali (').

^ Del resto, anche quando si voglia come fattore unico della irregolarità

di azione della santonina ritenere esclusivamente la diversa suscettibilità

individuale, è certo che siccome l'azione tossica della santonina si spiega sui

centri nervosi, può determinarsi un avvelenamento unicamente perchè o allo

stato libero o combinandosi essa passa in circolazione; e che questi pericoli

non esisterebbero ove si trattasse di ima sostanza che ditìicilmeute potesse

assorbirsi.

» Ora avendo l'illustre prof. Cannizzaro, allo scopo di determinare la

costituzione chimica della santonina, preparato un gran numero di derivati

di natura chimica e di proprietà tìsiche diverse, io ho voluto ricercare se

qualcuno di questi possedesse l'azione della santonina senza parteciparne i

pericoli. Il prof. Cannizzaro ha messo gentilmente a mia disposizione la mag-

gior parte di questi derivati, ed io sono lieto di potergli pubblicamente at-

testare la mia riconoscenza.

« Però questo studio sarebbe stato molto diilicile, tìnchè fosse ignoto il

meccanismo di azione della santonina come antielmintico; anzi siccome è

stata anche messa avanti l'ipotesi che la santonina non agisca come tale ma

per una moditìcazione subita nell'organismo (-), i miei tentativi potevano

essere anche irrazionali essendo in questo caso l'azione terapeutica della san-

tonina collegata colla sua proprietà di essere facilmente assorbita. Per questo

io ilo cominciato dall'indagare il meccanismo di azione della santonina contro

gli ascaridi.

" Il primo che avesse cercato di spiegare sperimentalmente l'azione delle

sostanze antelmintiche contro gli ascaridi, fu il celebre poeta e naturalista toscano

Francesco Redi. Egli dopo di aver amcchito la scienza di moltissime osser-

vazioni sulla struttura anatomica di varie specie di lombrici sia teiTestri che

parassiti, dopo aver costatato come questi ultimi possano rinvenirsi non solo

(') Nuovi elementi di terapeutica. Firenze, 1816 p. 30.

(*) Schroeder, Uber die ìVirkung einiger Grifte aus Ascariden. Arch. f. exp. Patii.

11. l'harm. XIX p. 304. Binz, Vorlesunyen iiber Pharmakologie. Berlin, 1886. s. 820.
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uell'intestino ma anche sul rene, nell'iu-etere nei pulmoui e in aitai organi,

volle anche provar sopra di loro l'azione di moltissime sostanze, che ai suoi

tempi erano usate quali antelmintiche.

" Cominciò dallo sperimentare sui lombrici terrestri e dopo essersi assi-

curato eh' essi nell'acqua di fonte vivono sino a 16-20 giorni, provò l'azione

di diverse infusioni. Trovò eh' essi vivono 24 ore nell'infuso di aloe, 20 ore

in quello di assenzio e di rabarbaro, 14 nell'infuso di caloquintile, 46 in

quello di china-china, 7 giorni in quello di corallina ecc. ecc. Provò anche

l'azione dell'infuso di semesanto, nel quale vissero 7 ore. Per avvicinarsi ancora

di più alle vere condizioni naturali, sperimentò anche sui lombrici umani, pur

riconoscendo che non si può essere sicuri^ dello stato di vitalità nel quale essi

sono espulsi. Trovò che questi in generale sono molto più resistenti degli

ascaridi terrestri all'azione delle sostanze medicamentose. Da queste esperienze

egli riportò la più completa sfiducia sull'efficacia di tutti gli antelmintici:

anzi avendo osservato che nelle soluzioni zuccherate gli ascaridi, vivono meno
di un ora, conchiuse che ù inìi facile e 2nù sicuro ai fanciulli infestati

di vermini il dar da bere una dolce bevanda di acqua melata, che tanti

amari ed antichissimi beveroni ('). Posteriormente il Baglivi nel 1694 ripetè

sui lombrici umani alcime esperienze, e trovò che nell'infuso di seme santo

periscono in 5 ore (-).

i. Però tanto le esperienze del Redi che quelle del Baglivi fm-ono del

tutto dimenticate, tantoché si attribuisce al Kuchenmeister il merito di avere

trovato una base sperimentale per ispiegare l'azione terapeutica degli antel-

mintici, mentre non fece che ripetere le esperienze che il Redi aveva fatto

già 2 secoli prima.

» Il Klichenmeister sperimentò sull'ascaride mystax parassita del gatto.

Aggiungendo alla soluzione di albume, nella quale i lombrici vivono diversi

giorni, sia la santonina che il santoninato sodico, non osservò nessuna modi-

ficazione nella loro vitalità
;
però avendo aggiunto la santonina disciolta nell'olio

vide in pochi minuti perire gli ascaridi. Conchiuse quindi che la santonina

in soluzione oleosa è un potente veleno per gli ascaridi, e che in conseguenza

dovesse sonmiinistrarsi non in polvere ma disciolta in un olio (*).

« Però l'anno dopo il Talk ripetendo queste esperienze ottenne risultati

del tutto opposti (^) , tantoché il Kuchenmeister dovette riconoscere il suo

errore, che attribuì ad abbassainento avvenuto nella temperatm-a della soluzione.

» Più recentemente lo Schroeder studiando l'azione di vari veleni sugli

ascaridi lombricoidi del maiale ottenne pure colla santonina risultati negativi
;

() Redi, Opuscoli di Storia Naturale. Le Monnier, Firenze 1858. — Osservazioni

intorno agli animali viventi che vivono negli animali viventi, p. 364-383.

(-) Baglivi, Opera omnia. Lugduni, 1714 p. CO.

(3) Ardi. f. phys. Heilk. BJ. X. 030. 1851.

('J Frw-iop's Tiigcsber. 1852.
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solo ebbe ad osservare eh' essa rendeva un poco più vivaci, i loro mo-

vimenti (')•

« Io ho creduto utile cominciare dal ripetere le esperienze del Kiichen-

meister, tanto più che quantunque fin dal 1852 fossero state riconosciute inesatte,

puro in quasi tutti i trattati anclie i più recenti sono prese a fondamento del mec-

canismo di azione della santonina, e molti clinici appoggiandosi sopra di esse

preferiscono somministrare la santonina in soluzione oleosa.

Espcnense sugli ascaridi lombricoidi.

K È poco rigoroso sperimentare sugli ascaridi umani perchè essi certa-

mente non sono sempre espulsi nello stesso grado di vitalità, oltre di che è

difficile procurarsene un certo numero. Però fortunatamento l'ascaride Imiibri-

coide è parassita non solo dell'uomo, ma anche del maiale. L'identità dell'asca-

aride umano e del porcino, prima combattuta, dopo gli studi del Leuckart e

dello Schneider è generalmente ammessa (-). Del resto anche quando si trat-

tasse di due specie semplicemente taffini era al mio scopo indifferente speri-

mentare sull'una sull'altra, perchè la santonina agisce anche per la cura

degli ascaridi sul maiale.

> Ho potuto procm-armi un gran numero di ascaridi porcini al macello,

ritirandoli dal tenue poco tempo dopo che gli animali venivano macellati.

Versatili in una soluzione all'I "/o di cloruro sodico e 0,1 7o di carbonato

sodico riscaldata a 38", venivano trasportati rapidamente in laboratorio ; dove

erano stati già preparati in una stufa tenuta a 38" per mozzo di \m termo-

regolatore, due bicchieri contenenti l'uno luO gr. di olio di oliva e l'altro una

soluzione di 1 gr. di santonina in loO gr. dello stesso olio.

^ Ecco l'andamento dell'esperienza:

28 genn. 87. ore 11.30. In ciascuno dei due bicchieri si mettono 5 lombrici.

n ore 8 pm. Sono tutti dotati di movimenti spontanei.

29 genn. ore 8 am. I movimenti sono più vivaci nei lombrici della soluzione santonica.

» ore 6 pra. Nello stesso stato.

30 genn. ore 8 am. I lombrici della santonina presentano sempre mo\-inienti piii vivaci.

31 genn. ore 8 am. I movimenti sono più deboli del giorno precedente, ma sempre più

vivaci nel bagno santonico.

1 febbr. ore 9 am. Uno dei lombrici del bagno semplice morto, gli altri tutti dotati an-

cora di movimenti spontanei più vivaci nella santonina.

2 febbr. ore 8 am. Tutti privi di movimenti spontanei, ma dotati dei riflessi che si su-

scitano facilmente portando la temperatura dell'olia verso IS".

3 febbr. ore 9 am. Un lombrico morto nell'olio semplice, e uno nell'olio santonico, negli

altri si conservano ancora ma debolmente i riflessi.

Si sospende l'osservazione.

« Risulta da questa esperienza che alla teuìperatura di 38" gli ascaridi

(') .\rch. f. exp. Path. u. Pharm. XIX. 301.

(*J Ncrmatoden, p. 37.
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lombricoidi vivono nell'olio di oliva più di 5-6 giorni conservando per più di

4 giorni i movimenti spontanei. La santonina non esercita nessun' azione ve-

nefica sulla loro vitalità, perchè essi sopravvissero nell'olio santonico quanto

nell'olio S3mplice. In tutti quelli però tenuti nella soluzione di santonina do-

vetti osservare che i movimenti erano sensibilmente più vivaci che negli altri.

- Questi risultati sono ancora più decisivi di quelli ottenuti dallo Schroe-

der, il quale osservò che gli ascaridi vivono nell'olio soltanto 50 ore e nella

soluzione di santonina 28-43 ore.

<• Queste esperienze che come si vede sono in completa opposizione con

quelle del Kùchenmeister non permettono di spiegare l'azione antelmintica

della santonina. Però la facilità colla quale questa sostanza sia per azione

della luce sia per azione degli agenti chimici tende a trasformarsi, fa con qual-

che ragione sospettare che essa introdotta nell'organismo possa subire tale modi-

ficazione per cui si generi un prodotto direttamente venefico per gli ascaridi.

' Già il Phipson, il Giovani, il Guépin per spiegare la santopsia san-

tonina, hanno ammesso che la santonina subisse nell'organismo una modifica-

zione simile a quella che ingiallendosi subisce per azione della luce. Trala-

sciando di discutere questa teoria più ingegnosa che esatta, ricorderò come la

santonina in soluzione alcoolica per azione dei raggi solari si trasforma in

due sostanze isomere fi'a di loro: la fotosantonina ottenuta dal prof. Sestini

fin dal 1865 {') e la isofotosantonina ottenuta nel 1885 dal dott. Villavecchia

nel laboratorio del prof. Cannizzaro (-').

1 Kiserbandomi di pubblicare in altro luogo l'azione generale assai inte-

ressante di queste due sostanze e degli altri derivati, accennerò soltanto che

questi due isomeri posseggono azione opposta, e che l'azione degli altri de-

rivati si avvicina a quella dell'uno o dell'altro di essi. In conseguenza di ciò

io ho voluto provare l'azione di queste due sostanze sugli ascaridi lombricoidi,

perchè ove la santonina nell'organismo si trasformasse, assai probabilmente il

prodotto di questa trasformazione dovrebbe presentare l'azione dell'una o del-

l'altra sostanza.

Si preparano due soluzioni alI'P/o di fotosantonina e di isofotosantonina nell'olio di

oliva, e si tengono in una stufa a 38°. In un altro bicchiere si versano 100 gr. di olio

semplici.

10 febbr. ore 12. S'introducono 5 lombrici per bicchiere.

11. febbr. ore 11. Sono dotati tutti di movimenti spontanei; però i lombrici contenuti nel

bagno di isofotosantonina presentano movimenti più vivaci di quelli dell'olio semplice,

mentre quelli della fotosantonina sono più deboli.

12 febb. ore 10. Nelle stesse condizioni.

13 febb. ore 11. I lombrici dell'isofotosantonina sono sempre più vivaci dei normali e questi

di quelli sottoposti all'azione della fotosantonina.

(') Repert. ital. di Chini, e Farm. Firenze, 186.5.

(«) Berichte d. deutsch. Ch. Gesell. .XVIU, 2859.
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14 febbr. ore 12. I movimenti sono in tutti piii deboli, ma conservane gli stossi rapporti

di intensità.

l'i febbr. ore 12. Privi tntti di movimenti spontanei. Elevando la temperatura si suscitano

movimenti riflessi più vivaci nell'isofotosantonina, meno nella fotosatonina.

Si sospende l'osservazione.

i. Queste esperienze provano che nemmeno i fotoderirati della santonina

posseggono azione tossica pei lombrici, e che mentre l'azione delliaofotosan-

tonina si rassomiglia a quella della santonina rendendo più vivaci i loro mo-

vimenti, benché un grado più elevato, la foto.-aut'mina invece se ne distacca

perchè li rende più deboli -

.

Chimica. — Anione della fenilidra^hia sulla santomna. Nota

preliminare di G. Gr.a.ssi Grist.\ldi, presentata dal Socio Cannizz.a.ro.

« Avendo il prof. CanniMaro ottenuto mi composto della santonina con

1" ossidrilammina, ho voluto studiare il comportamento della stessa sostanza

con la fenilidrazina. Ho ottenuto im composto che ho preparato nelle seguenti

condizioni: sciolti a caldo gr. lu di santonina nella quantità convenient« di

acido acetico della densità di 1,06, ho versato gr. 10 di fenilidrazina, ed ho

continuato a riscaldare fino ali" apparizione d' un precipitato giallognolo che

aumenta con 1' ebollizione. È solubile neU" alcool bollente, e da questo cri-

stallizza in aghetti giallo-paglino. Fonde a 220".

t L'analisi diede numeri che conducono alla formok: Ci5H,8 02.N8H.C6H3.

gr. 0,2210 di sostanza diedero: COj = gr. n,6080 . HjO = gr. 0,1470

^ 0.1.5,52 • - , . - 0,4276 , ^ , 0,1066

0.7828 , - - 0,1852

calcolato jìer C„ H„ 0, K,

7-5,00

7,14

gr. U.2002 di sostanza diedero : V cm^ 15.5

- 0.2844 -
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« Da questi dati risulta che il composto idrazinico della santonina s'è

formato secondo la seguente equazione:

C.5 Hi8 O3 + E, N . NH . Cs H5 = Ci5 H,s 0, . N . NH . Co H5 + H^
" Esso non si decompone con gli acidi. L' acido cloridrico a freddo lo

scioglie colorandosi in giallo rossastro; a caldo dà luogo ad un precipitato

d'un bel rosso-minio. Dà uu cloroplatinato. E di questi nuovi composti mi
riservo pubblicare le analisi.

" Mi riservo ancora studiare il comportamento del composto idrazinico

per farne un rapporto con quello ossimico ottenuto dal prof. Cannizzaro "

.

Chimica. — S'uiia (rasformazione degli omologai dell' indolo

in derivati della chinolina. Nota di Gaetano Magnanini, presentata

dal Socio Cannizzaro,

' L'analogia che l' indolo ha col pii-rolo se non è stata, si può dire, fin qui

dimostrata sperimentalmente, è però da molto tempo ammessa, e non è sfuggito

ai chimici (') come alcune proprietà che l' indolo ed il pirrolo hanno in co-

mune, stiano in armonia colla analogia di struttura che presentano questi

due corpi così interessanti:

CH

CH — CH CH CH— CH

CH CH CH CH CH

NH CH NH
Pirrold Iiulolo

« Fra le proprietà più caratteristiche del pirrolo, sta la tendenza che esso

mostra di addi;;ionare un nuovo atomo di carbonio per trasformarsi in deri-

vati della piridina. Questo fatto scoperto da G. Ciamician ed M. Dennstedt (-)

alcuni anni fa nell' azione del cloroformio sul pirrolo, si verifica anche

per coi-pi analoghi al cloroformio, e conduce a derivati di sostituzione della

piridina nella posizione § (').

« n nucleo pirrolico conserva Dell' indolo le sue proprietà ; il metilchetolo

e lo scatolo reagiscono violentemente in presenza di alcoolato sodico col clo-

roformio e col bromoformio, e si ottengono così delle nuove sostanze le quali

sono con grande probabilità derivati della chinolina.

(') G. Ciamician, Sul comportamento del inetilchololo. Rendiconti della R. Accademia

dei Lincei, seduta del 5 dicembre 1886.

p) R. Accademia de! Lincei. Memorie, voi. IX.

(3) Ciamician e Silbcr. Rendiconti 1887.



528

^ Io non ho potuto invero dalle sostiuize ottenute ricavare nessun derivato

della chinolina noto, ciò che mi riserbo di f;ue in seguito ; tuttavia se si

tiene conto della analogia della reazione, la natura cliinolica delle nuove

basi acquista un alto grado di probabilità. Ammesso questo ed ammesso inoltre

che il metilchetolo e lo scatolo, corpi eminentemente affini, si comportino

egualmente in una medesima reazione, se ne deduce poi die, l'atomo di

carbonio che entra nella molecola doli" indolo per trasfoniiarne il nucleo pir-

rolico in nucleo piridico, va ad occupare appunto la posizione /? nel derivato

ohinolinico che si forma. L'identità della reazione corrisponde dunque per-

fettamente alla identità di struttura molecolare, e questa relazione è tanto

più notevole, in quanto che i fatti che condussero alle formole dell' indolo

e del pirrolo sono tra loro rispettivamente indipendenti.

- La trasformazione dei derivati dell' indolo in derivati della chinolina.

a quanto sembra, effettuata ultimamente per un" altra via da E. Fischer ed

A. Steche ('). pare del resto un fatto abbastanza comune il quale possa aver

luogo in diverse circostanze. La trasformazione inverea è stata compiuta

qualche anno fa da L. Hofmann e W. Krmigs ("'), i quali hanno ottenuto

quantità considerevoli di iudolo, facendo passare i vapori della tetraidrochi-

nolina attraverso tubi roventi.

» Invitato dal chiai-issimo sig. dott. Ciamician ad istituire ricerche in

questo senso, pubblico brevemente i risultati più importanti che ho ottenuto.

Azione dell'acido cloridrico sul metilchetolo.

" L'acido cloridrico il quale resinifica leggermente il metilchetolo a

temperatura ordinaria, agisce più intensamente a temperatura elevata, e dal

prodotto della reazione si può isolare ima sostanza basica, la quale ha la

composizione di una metilehinolina.

' Il metilchetolo v(;nne rinchiuso a 4 gr. per volta con 20-2Ó e. e. di

acido cloridrico concentrato in tubi di veti'O i quali furono riscaldati a 220"-

230" per 6-7 ore. All'apertura dei tubi si nota una leggerissima diminuzione
,

di pressione; si riuniscono i prodotti delle diverse reazioni, si scaccia la

maggior parte dell'acido cloridrico a bagnomaria, e si distilla in una cor-

rente di vapore una piccola quantità di metilchetolo inalterato e di un pro-

dotto, il quale odora di difenile. Alcalinizzando con potassa la soluzione acida

distilla un prodotto basico che si purifica facendone il cloridrato, il quale,

portato a forte concentrazione, si ridistilla poi di nuovo con potassa. Si ot-

tiene così, in ragione del 15 "/„ circa del metilchetolo impiegato, una me-

scolanza contenente una forte quantità di anilina. Sono riuscito a separare

('j .ì/ethi/liruni/ dur Imìou-. Beri. Berichto XX, SI?.

(*) IbiJ. XVI, 739.

Re.ndico.nti. 1887, Vol. IH, 1° Sem. CO
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completameute quesf ultima, facendo bollire il prodotto greggio con 4 volte

il suo peso di acido acetico glaciale in un apparecchio a ricadere per circa

3 giorni. Distillato l'eccesso di acido acetico nel vuoto, si aggiunge acido

solforico diluito e si estrae con etere l'acetanilide che si è formata. Rimane

sciolta allo stato di solfato una nuova sostanza la quale bolle intorno a 250"

ed ha un forte odore di chinolina; è una base terziaria giacché con nitrito

potassico ed acido solforico non dà un nitroso-derivato, e la sua soluzione

cloridrica precipita con cloruro di platino e con cloruro di oro due bellissimi

sali i quali, cristallizzati dall'acido cloridrico diluitissimo, vennero sottoposti

all'analisi.

K Pel cloroplatinato :

I. gr. 0,2208 di sostanza dettero gr. 0,28 10 di CO. e gr. 0,0648 di H, 0.

II. gr. 0,1799 " calcinati dettero gr. 0,0503 di Pt.

III. gì-. 0,1201 " - - gr. 0,0337 di Pt.

IV. gr. 0,1416 » ' ' gr. 0,0396 di Pt.

a In 100 parti:

trovato calcolato per {C,'., H» N . HCl)^ Pt CU

I II III IV

C 34,71 — — — 34,51

H 3.26 _ — — 2,88

Pt — 27,95 28,05 27,96 27,96

« Pel cloroaurato :

I. gr. 0,3399 di sostanza dettero gì-. 0,3100 di COz e gr. 0,0783 di Hj 0.

II. gr. 0,1633 - calcinati dettero gr. 0,0663 di Au.

« In 100 parti:

trovato calcolato per Co H, NHCl . Au CU

I II

C 24,86 — 24,88

H 2,55 — 2,08

Au — 40,60 40,68

Azione del cloroformio sul metilclietolo

in presenza di alcoolato sodico.

Cloro chinaldina.

t Le quantità ponderali delle sostanze che si adoperano in questa rea-

zione, sono espresse dai pesi molecolari dei corpi reagenti secondo l'eguaglianza:

Co Ho N + 2Na OH + CHCI3 = C,„ H, CI N + 2Na CI+ 2H2 .

« Io ho sempre operato con 15 gr. di metilchetolo per volta, sciogliendo un

leggiero eccesso della quantità corrispondente di sodio metallico in 165-175 ce.

di alcool assoluto ed in un palloncino munito di un apparecchio a ricadere.

Quando tutto il sodio è disciolto ed il liquido si è raffreddato, si aggiunge
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il motilchotolo e si lascia cadere, per mezzo di un imbuto a rubinetto, il

cloroformio a poco a poco. La reazione è violentissima ed ha luogo con una

parziale resinitìcazione del prodotto, msntre si precipita il cloruro di sodio

mano mano che va formandosi. Si termina la reazione bollendo per 15 minuti

a ba^'no maria, si acidifica con acido solforico e si scaccia l'alcool con vapore

acqueo. Si esaurisce poi la resina con acqua acidulata bollente ed il filtrato

si agita ripetutamente con etere, per estrarre l'eccesso di metilchetolo rimasto

inalterato; si aggiunge potassa, si estrae la base con etere e si distilla il

prodotto in una corrente di vapore acqueo. La clorochinaldiua la quale si soli-

difica subito nel tubo del refrigerante, si purifica poi trasformandola nel pi-

crato e decomponendo quest' ultimo con potassa. La sostanza che si ottiene

così leggermente colorata in roseo, si cristallizza dall'alcool diluito bollente.

È una base molto debole, la quale si scioglie negli acidi e dìl un cloropla-

tinato che cristallizza in aghetti giallo-aranciati, ù quasi insolubile nell'acqua,

solubilissima nell'alcool concentrato, nell'etere, e cristallizza dall'alcool diluito

bollente in aghi bianchi, sottilissimi ed allungati i quali fondono a 7P-72''

e po.^seggono un marcatissirao odore chinolinico. Il picrato precipita in aghetti

di un bel colore giallo, quando si aggiunge una soluzione alcoolica di acido

picrico ad una soluzione alcoolica di clorochinaldiua. E im sale pochissimo

.solubile a freddo e poco anche a caldo, riscaldato fonde intorno a 223" decom-

ponendosi.

- L'analisi della clorochinaldiua ha dato i seguenti risultati:

I. gr. 0,2153 di sostanza dettero gr. 0,5310 di COj e gr. 0,0881 diHjO.

ir. gr. 0.2050 - r, gr. 0,16(50 di Ag CI.

.. In 100 parti:

trovato calcolato per Ciò Hg NCl

I II

C t)7,20 — 67,00

H 4,.54 — 4,51

CI — 10,94 20,00

Dì'omochiiialditia.

. Il bromoformio agisce sul metilchetolo neUo stesso modo come U cloro-

formio, ed il processo secondo il quale si ottiene così una bromochinaldina

è esattamente lo stesso del precedente: dirò anzi che il medesimo metodo

serve anche se si adopera lo scatolo in luogo del metilchetolo, e siccome tutti

i plorati delle sostanze alogenate, che si ottengono così sono poco solubili,

l'uso di questi sali dell'acido picrico costituisce un metodo prezioso per purificare

tali prodotti.

1^ Le proprietà della bromochinaldina sono molto simili a quelle della

clorochinaldiua: solubile negli stessi solventi, cristallizza dall'alcool diluito
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. A differenza della clorocliiiialdina la qualo cede il cloro con grande

difficoltà, la broniochinaldina perde il bromo faciluiento se viene riscaldata

per Ó-6 ore a 180" in tubi chiusi, con 7-8 volte il proprio peso di acido jodi-

drico concentrato ed alquanto fosforo amorfo. Io lio ottenuto cosi una base

priva di bromo, di forte odore di cbinaldina ed il cui picrato fondeva a 191";

di questa sostanza venne preparato un jodometilato fusibile a 195", il quale

dà origine a contatto di una soluzione concentrata di potassa, a 100", ad una

colorazione rosso-carmina solubile nell'alcool, esattamente come Docbner e

Miller (') descrivono per lo jodometilato di cliinaldina. Io non dubito punto

che la base ridotta sia chinaldina, sebbene la mancanza di materiale mi al)l)ia

impedito di poterne fare una analisi.

Azione del cloroformio

stillo scatolo ia presenza di alcoolato sodico.

Clorolejndiìta.

- L'azione del cloroformio e del bromoformio sullo scatolo, che è isomero

col metilchetolo, dà origine a due nuove basi alogenate rispettivamente iso-

mere colle precedenti ed a quelle molto affini nelle loro proprietà. La cloro-

lepidina cristallizza in agili filiformi setacei dall'alcool diluito bollente, fonde

a 54°-55°.2 e dà un picrato giallo pochissima solubile, fusibile a 208-208".5.

Si scioglie nell'acido cloridrico e dalla soluzione il cloruro di oro precipita

un cloroaurato pochissimo solubile a freddo, il quale può cristallizzare dalla

soluzione cloridrica bollente e fonde a 1(33".5-164°.5. t. isomera colla cloro-

lepidiua ottenuta da Knorr (-) per mezzo dell'etere acetacetico, la quale fonde

a 59" ed è essenzialmente diversa. Io ho preparato la clorolepidina di Kno.r

e ne ho confrontato i derivati coi corrispondenti della clorolepidina ottenuta

da me : la diversità delle due serie, e specialmente il punto di fusione molto

più elevato (di circa 74") del picrato della mia base, dimostrano abbastanza

l'isomeria delle due sostanze.

» Una determinazione di cloro ha dato:

gr. 0.2O4."> di sostanza dettero gr. 0,l(i2() di Ag CI.

trovato i-alcolato per C,o H» NCl

ClVo 19,(37 20,00

Bromolepidiìia.

« Si ottiene col bromoformio e col metodo consueto nella quantità di

circa il 10 "/o dello scatolo impiegato. Le sue proprietà sono analoghe a quelle

(') Berichte der deutschen chem. Gcsellschaft XVI, 2469.

(2) Knorr, Syntketische Versuche mit deni A/ctessic/estcr. Licbig' Aniialeu 236, 97.
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delle altre basi descritte, ha uu odore nettamente chinolinico. si scioglie negli

acidi, fonde a 58°.5-59''.5 ed il suo picrato fonde a 214''-215" decomponendosi.

« Sottoposta all'analisi ha dato i seguenti risultati:

I. gr. 0,4229 di sostanza dettero gr. 0,8421 di CO^ e gr. 0,1505 di B.^ 0.

IL gr. 0,2284 - •< gr. 0,1955 di AgBr.

t In 100 parti :

trovato calcolato per C,„ He NBr

I II

54,30 — 54,05

3,95 — 3,60

— 36,03 36,04

C

H
Br

« I fatti esposti dimostrano dunque che tanto r«-metilindolo come il /5-me-

tilindolo si trasformano per azione del cloroformio e del bromoformio in basi

alogenate, rispettivamente isomere tra di loro, le quali debbono considerarsi

come derivati della chinolina. Rimane ora a decidere dove va l'atomo di car-

bonio che entra nella molecola dell'indole. Ora, se non si vuole prendere in

considerazione l'anello aromatico, il quale evidentemente non giucca in queste

reazioni, rimangono sostituibili nella chinolina tre posizioni differenti, la u.

la (i e la y:

« D'altra parte noi conosciamo adesso quattro clnrometilchinoline diverse :

due sono quelle descritte da me e che si ottengono dai due «- e /?- meti-

lindoli, una terza è quella di Knorr, e finalmente una quarta è quella che

ultimamente M. Conrad ed L. Limpach (') hanno ottenute dalla /- ossichinal-

dina; essa è notevolmente diversa dalle prime tre, sia pel punto di fusione

della base libera come anche per quello del corrispondente picrato. Di queste

due ultime clorometilchinoline la costituzione è nota ; essa risulta dal modo

col quale si ottengono le corrispondenti ossimetilchinoliue, ed è espressa dalle

seguenti formole :

CH, CI

GHs

N
Clorolepiiliiia di Knorr Clorocliinaldiiia di Conrad e Limpach

(1) Beri. Bericlite XX, 953.
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. Ammesso che la reazione per la quale il metilchctolo e lo scatole si

trasformano in clorometilchinoliue sia sostanzialmeute la stessa, si vede subito

che l'atomo di cai-bonio che entra col cloro non può andare nella posizione «

,

giacché alloi-a dovrebbero esistere tre «- clorometilchinnline, le mie due cioè

e quella di Knorr, ciò che è impossibile ; ma il cloro nou può occupare, nelle

due clorobasi che ho descritto nemmeno, e per la medesima ragione, la posi-

zione y ,
giacché una delle mie due clorometilchinoline almeno dovrebbe coin-

cidere con quella di Conrad e Limpach, ciò che non è. Ne deriva che l'atomo

di carbonio che porta l'alogeno deve entrare nella molecola dell'indolo al

posto del doppio legame, per dare origine così ad un derivato /? della chi-

nolina. Alle nuove sostanze spetta pertanto la costituzione seguente:

CI

CH3

N

Clorochiiialdina dal imetilchetolo Clorolepidina dallo scatole

Mineralogia. — Sulla Sellaite. Nota preliminare di Alfonso

Sklla, preseutiita dal Socio A. Coss.v (').

» Il Barelli, indefesso esploratore delle Alpi, raccoglieva nella sua col-

lezione di roccie, frutto di parecchi anni di lavoro, im esemplare dell'anidrite,

che sul fianco destro del ghiacciaio di Gebrouiaz sul territorio di " Les Allues •

presso Montiers in Savoia forma un giacimento abbastanza esteso. Divenuta

la collezione del Barelli proprietà del Museo Mineralogico della regia Scuola

d'applicazione per gli ingegneri di Torino, il prof. Struever nel 1868 osser-

vava in queir esemplare - alcuni cristallini trasparenti prismatici -^
; dopo di

averne determinata la natura cristallografica, « benché non osasse ravvisare

risolta la questione della composizione chimica del nuovo minerale ', pm-e

con molto acume, visto lo scarsissimo materiale di cui disponeva, egli asse-

riva essere probabilmente il minerale in questione, a cui dava il nome di

Sellaite, fluoniro di magnesio.

t II prof. Alfonso Cessa nel 1874, nell'intento di produrre artificialmente

il nuovo minerale scoperto dallo Stniever. otteneva colla semplice fusione del

tluorm-o di magnesie amorfo una massa birifraiigente ortoedrica ; riprese nel 187t)

le sue ricerche, ebbe cristalli migliori fondendo il fluoruro di magnesio in un

eccesso di cloruri alcalini e lisciviando con acqua la massa fusa lasciata len-

tamente ratfreddai-e. Questi ciistallini fm-ono riconosciuti dallo Struever al

(') Lavoro eseguito nel labnratorio chimico della Scuola degl' ingegneri di Torino.
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microscopio per piccoli prismi aventi la combinazione tetragonale (110) (100)

e con geminati, i quali presentavano 1' angolo degli assi principali coincidente

col risultato del calcolo, in cui si assumessero le costanti della sellaite naturale

e si supponesse che i cristalli fossero geminati coli' asse di geminazione nor-

male a (101).

" Con ciò si poteva ritenere risolta la questione della composizione chi-

mica della sellaite.

« Ho creduto però non fosse senza interesse una conferma diretta mediante

un' analisi accm'ata del minerale naturale e sopratutto che importasse trovare

la sellaite in posto, perchè se le ricerche dello Struever e di altri sul gia-

cimento indicato dal Barelli erano rimaste infruttuose, poteva per avventura

nascere il dubbio di un errore da parte del Barelli.

« Spinto da queste considerazioni e dal vivo desiderio di accrescere le

cognizioni su di un minerale stato dedicato a mio padre, mi recai nell'estate

del 1886 col sig. Luigi Bottau in Savoia nella località sopra indicata, ove

dopo molti giorni di attive ricerche, potei finalmente trovare in posto il desi-

rato e prezioso minerale.

« Kiservandomi di pubblicare fra Ijreve uno studio per quanto potrò e

saprò completo sulla sellaite e sui minerali che 1' accompagnano, appena mi

sarò procurato altro materiale, credo utile, allo scopo di prendere data, di far

conoscere fin d' ora in questo cenno preliminare il vero giacimento della sel-

laite. Aggiungo che l'analisi chimica eseguita sopra cristalli accuratamente

scelti, ha dimostrato che il minerale ha una composizione corrispondente esat-

tamente alla formola Mg Ho , rimanendo così confermato quanto il prof. Struever

aveva già saputo trovare nel 1868. Le determinazioni goniometriche mi hanno

già fatto conoscere alcune particolarità interessanti.

s Gioverà altresì notare che tra i minerali, che si trovano pure in quel

giacimento, vanno annoverati oltre all' albite già notata dallo Struever i se-

guenti : Fluorite in bei cubottaedri presso alla sellaite
;
Quarzo cristallizzato

sparso in tutto il giacimento e abbastanza frequente ; Dolomite in bellissimi cri-

stallini tabulari, trasparenti, presentanti parecchie forme non ancora conosciute.

" La roccia, nella quale trovansi impegnati i cristallini di sellaite, è

costituita da anidrite, che passa al gesso e contiene iiTegolarmente disseminati

zolfo e dolomite cristallini. CoU'esame microscopico delle sezioni sottili della

roccia, appare evidente il processo di idratazione dell' anidrite; in corrispondenza

delle direzioni di sfaldatm-a quest' ultimo minerale è più o meno alterato in

una sostanza finamente lamellare, che presenta i caratteri distintivi del gesso »

.
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Meteorologia. — Relazioni fru (Ut temporale e la cUslrihu-

:ioiie dcijli clemcnH meteorici, secondo ralte:::a. Nota del dott. Ciro

Ferrari, presentata dal Corrispoudeate Tacchini.

. Le relazioai fra uu temporale e la distribuzione dei diversi elementi

meteorici al livello del mare, vennero da me studiate, mediante il metodo

sinottico, sopra un grandissimo numero di tali meteore avvenute nel 1880

e 1881. I risultati più importanti ottenuti, vennero anche pubblicati in

questi stessi Atti (Ser. 3.°; Voi. Vili). In seguito, avendo raccolto per gli

anni 1882 e 1883 un ricchissimo materiale, potei estendere l'indagine allo

studio della distribuzione degli elementi meteorici secondo l' altezza. Di

questa ricerca, che forma parte degli Stitdi s/r/ temporali del 1S82 e 1883,

di prossima pubblicazione (Annali di meteorologia ; Voi. VII, parte I) diamo

qui un brevissimo riassunto.

li Sarà bene premettere qualche indicazione sul materiale raccolto. La

densità delle stazioni di osservazione dei temporali per Mm.== era in questi due

anni compresa tra 0,5 e 0,2. Oltre alle osservazioni meteorologiche di tutt-

le stazioni italiane per alcuni giorni di speciale importanza si poterono avere,

grazie alla cortesia dei direttori degli istituti centr. di meteorologia svizzero

ed austriaco, anche quelle delle stazioni appartenenti alle rispettive reti,

situate nelle regioni prossime al confine. Mercè il materiale raccolto, ci fu

agevole descrivere carte d'isobare e d' isoterme, oltre che per il livello del

mare, anche per superficì elevate a 100, 200, 500, 600, 1000, 1200 e

2000 metri. Per ciascuna superficie compresa tra e 600 m. vennero utili-

zzate stazioni, la cui altezza ne differiva al massimo di rt 200 m.; per

strati più elevati, lo scartamento massimo fu di -^ 400 m. In tal modo si

poterono ottenere carte isobariche ed isotermiche per superficie di diversa

altezza, quali venivano fornite dall'osservazione diretta, quasi senza precon-

cetti teorici, essendo lieve la correzione introdotta. Per le nostre carte la

densità delle stazioni per Mm.= era compresa per, superficie tra e 600 m.,

tra 0,01 e 0,05 e per quelle di altezze superiori tra 0,001 e 0,05.

» I giorni, pei quali vennero descritte più carte d'isobare e d'isoterme,

furono circa una quindicina : le osservazioni che vi si riferiscono, ammontano

a parecchie migliaia. Ora, nei diversi casi, si potè accertare, che, elevandosi

dal livello del mare fino agli ultimi strati, pei quali si posseggom osser-

vazioni, la legge (loco cit.) da noi formulala, relativa ai rapporti tra un

temporale e i diversi elementi meteorici, è sempre valevole. Si potè cioè

vedere, in ciascuna carta, che il temporale era preceduto da una depressione

barometrica ed un accumulamento isotermico, e seguito da un accumulamento

barometiico e una depressione isotermica. I gradienti baromet.ici e termo-

metrici però, procedendo dal livello del mare, vanno aumentando fino ad una

Rendiconti. 1887, Vol. m, 1° Sem. 67
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certa altezza, che in generale è intorno ai 500 m., per poscia diminuire, in

modo da diventar probabilmente nulli ad altezze rilevanti. D'altra parte ci

risultò pure che, le differenze barometriche e termometriche tra due mo-

menti, simultanei per le diverse stazioni, l'uno prima, l'altro dopo il tem-

porale, andavano aumentando sino ad una certa altezza (500 m. circa) per

poscia diminuire.

» Sarà ora opportuno, per chiarir meglio il fatto, di rappresentare la di-

sposizione delle superficie

isotermiche mediante l'an-

nessa figura. Le altezze,

espresse in metri , sono

rappresentate dalle ordina-

te, le distanze, in chilom.,

dalle ascisse. Le due linee

grosse verticali, rappresen-

tano la fronte ed il tergo

del temporale. Pel caso

rappresentato nella figura,

immagino, che le varie

differenze di temperatm-a

lungo la verticale, tra pri-

ma e dopo il temporale.

..
siano quelle indicate dai

numeri tra parentesi. Supposta 30" presso il mare la temperatura al centro

dell'accumulamento (ammessa la diminuzione di 0°,6 ogni 100 m.), i valori

della temperatura dell'accumulamento nei diversi strati, saranno quelli apposti

a ciascuna ascissa segnata. Con questi dati si potranno agevolmente descri-

vere le superficie isotermiche. Dallo schema rilevasi, come queste dovranno

essere convesse davanti al temporale, concave al di dietro, e come, da una

certa altezza progi-edendo in su, la doppia curvatura loro andrà diminuendo

in modo che, a grandi altezze la superficie isotermica dovrà essere parallela

aV suolo (superficie neutrale). Così pure, che tati superficie nella parte poste-

riore del temporale più vicine tra loro intorno a 500 m., s' allontaneranno

le une dalle altre negli strati inù elevati. Il sistema di superficie, qual'è da

noi rappresentato, corrisponde natirralmente ad un dato istante; col tempo il

sistema si sposta. Ammessa pel temporale ima velocità oraria di 50 Km..

dopo l'',20'" circa, tutto il sistema sarebbe spostato in modo che, laddove

trovansi i punti più alti delle convessità, si troverebbero i più bassi delle

concavità.

t Una rappresentazione analoga a quella da noi fatta, è valevole per

le superficie isobariche, quando s'immagini che queste, invece d'essere incli-

nate dal davanti all'iudietro, abbiano un'inclinazione opposta.
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. Una tale disposizione delle superticie isotermiche ed isobariche, diu'antu

iiQ temporale, si veritìca in ogni caso, in modo però tanto più evidente,

quanto quello è più violento ed esteso. Lo strato poi, nel quale i gradienti

sano più forti, varia d'altezza secondo i casi e la stagione; in qualche

caso s'avvicina quasi al livello dal mare. Da tutto ciò deriva, che la maggior

forza del vento debba verificarsi in questo strato di variazione massima.

Anche nelle carte relative alle maggiori altezze, che si poterono raggiungere,

>i trovò sempre che il vento tendeva verso il centro della depressione.

t Rispetto all'altezza raggiunta dalle nul)i temporalesche, potemmo ac-

certare, che il limite superiore di queste s'eleva di molto. Vi furono esempì

nei quali lo stesso temporale s'estendeva al di qua e al di là delle Alpi Pen-

nine, cosicché quel limite deve esser staio non inferiore ai 4-5000 m. Lo

strato, poi dove succede la massima precipitazione, è molto più basso ; forse

intorno ai lOOO m. Anche questi strati variano probabilmente d'altezza se-

condo i casi e la stolone.

tt Non sarà inutile da ultimo, anche a conferma di quanto si disse, di

riassumere brevemente i risultati ottenuti dall'esame dei registratori di Berna,

Siintis e Roma, dm-ante temporali, la cui precipitazione era stata almeno

(.li 1 mm. (V. la Nota, Aiidàmeato tipico dei registratori durante un tem-

porale, che comparirà pm-e nel voi. citato). L'altezza sul mare di queste sta-

zioni è rispettivamente di 573, 2500 e 50 m. Il periodo d'anni, preso in

considerazione pei temporali diurni (avvenuti tra 9 am.-9 pm.), fu cumula-

tivamente di 8 ed i casi 95; pei nottmui (9 pm.-9 am.) di 18 ed i casi 70.

Senza enti-are in particolari, basterà riprodm-re il diagramma, il quale rap-

presenta l'andamento tipico dei registratori al passaggio d'un temporale

diurno nelle basse regioni dell'atmosfera. Le freccie indicano il principio e

la fine della meteora, le linee verticali le ore ; a ciascuna curva sono apposte

l'iniziali dell'elemento che rappresenta. L'andamento dei registratori, sarebbe

adimque il seguente:

» Prima del temporale s' abbas-

tt sano la pressione e l'umidità relativa

t e s'innalza la temperatiu-a, in modo

,,.r ,

I
/ '. -r—

-

" da presentare un minijno le due prime

^ ! l/jrH

—

I
—;—

B

« e un massimo la terza, nel momento

u.B-,, I il /:\L--'~k'r. "Del quale il temporale principia; in

;"'"">L _^,' ,i'"\
i

« seguito la pressione e l'umidità rela-

iwL.i^ ! i\^;v; » tiva si alzano rapidamente e la tem-

B pelatura si abbassa in modo, da pre-

' sentare talvolta rispettivamente un massimo le due prime ed un minimo

la terza a temporale finito. L'andamento della temperatura è perfetta-

mente inverso a quello dell'umidità relativa e della pressione. La velocità

- del vento, debole o qua.'5Ì nulla prima del temporale, cresce rapidamente
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1 quando questo principia, in modo da presentare un massimo quando sta sul

li finire e poscia discendere rapidamente - . Questo diagramma rappresenta

l'andamento tipico; alcxmi casi particolari però da esso si discostano, sia per

l'una per l'altra anomalia, che presentano le curve. Ad ogni modo, se l'an-

damento di queste non è in tutti i casi qual'è rappresentato dal diagramma,

poco da esso si discosta. Si può ammettere in massima per tutte le curve,

ohe l'andamento tipico o almeno uno che poco da esso si discosti, si sia

verificato in più del 90 % dei casi. La simultaneità del minimo della

pressione ed umidità relativa e del massimo della temperatm-a, col principio

del temporale, si è verificato in quasi tutti questi casi.

" Pei temporali notturni dei bassi strati, le inflessioni delle curve, sono

molto meno pronunciate, che pei temporali diurni ; l'andamento tipico inoltre

imo poco da esso differente, si è veiificato soltanto in alcuni casi; a Berna

nel 30 "/o circa dei casi per la temperatura ed umidità relativa, nel 60 "/o

circa per gli altri due elementi. Per Roma, specialmente per il vento e la

pressione, il proeento fu alquanto superiore e l'andamento più marcato.

« Pei temporali diurni delle regioni elevate (nel periodo preso in esame

sul Santis, non se ne verificarono di notturni), questo andamento, pel ba-

rometro ebbe luogo in un terzo circa dei casi, con inflessioni debolissime,

pel termometro e velocità del vento nell' 80 "/o circa dei casi. In generale,

quanto più estesa era la meteora, tanto più forte era l'abbassamento, che

risentiva la temperatura "

.

Batteriologia. — II Socio Tommasi-Crudeli presenta una Nota (') del

dott. Luigi Manfredi di Napoli, accompagnandola colle parole seguenti:

" Nel laboratorio batteriologico annesso alla clinica del prof. Cantani,

il dott. Luigi Manfredi ha istituita una lunga serie di ricerche suU' attenua-

zione della potenza infettante dei vifus, mediante la cultura dei microrganismi

patogeni che li costituiscono, in sostanze contenenti ima ragguardevole quan-

tità di grasso. I risultati delle sue osservazioni, per ciò che riguarda i due

terribili contagi del carbonchio e del barbone dei bufali^ sono stati da lui

riassunti nella Nota eh' io vi presento, e che stimo degna della vostra at-

tenzione.

« L' attenuazione della potenza infettante del bacillo del carbonchio, e la

conversione di esso in un vero vaccino (che formano imo dei principali titoli

di gloria del Pasteur), si ottengono con maggior prontezza e siciu'ezza adope-

rando il metodo di cultura immaginato dal dott. Manfredi. Un tal risultato

contribuirà certamente a meglio divulgare la pratica della vaccinazione car-

l)onchiosa, che è già in uso in molte parti d' Italia, dove il carbonchio espone

a perdite improvvise e gravissime gli allevatori di bovi e di pecore.

(') V. pag. seguente.
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« Più importanti ancora sono i risultati ottenuti dal ^Manfredi, attenuando

col suo metodo di cultura la virulenza del batterio che produce il barbone

dei bufali. Questa malattia la quale, da quasi un secolo, mena stragi così fre-

(|iieuti negli annenti bufalini delle provincie di Roma, di Terra di Lavoro e

di Salerno, non che di alcune contrade di Puglia, è trasmissibile a molte altre

specie animali. Recentemente i professori Amianni ed Oreste, di Napoli, ne

hanno fatto soggetto di un bello studio sperimentale ('), ed hanno provato

che essa è determinata da un batterio, del quale i due autori hanno illustiata

con gran cura la biologia. Essi tentarono in vari modi l'attenuazione della

virulenza di questo schizomicete. onde convertirlo in vaccino; ma non riusci-

rono a stabilire questa attuazione su basi sicure. Manfredi sembra esser

riuscito a produrre il vaccino del barbone in modo sicuro, e ne dà in prova

una serie di esperimenti fatti sulle cavie, sui topi e sui montoni: animali

tutti i quali muoiono rapidamente di barbone, quando il batterio del bai-bone

viene ad essi inoculato senza previa attenuazione della sua virulenza. Sarebbe

quindi desiderabile, nell'interesse di molte provincie italiane, che il Ministero

di Agricoltui-a facesse presto sperimentare 1' efficacia di questo vaccino in alcune

mandre di bufali. Il barbone è malattia che colpisce anche i bufali adulti,

ma mena strage principalmente fra i bufalotti ; e se fosse provato che il vaccino

preparato col metodo del Manfredi, esercita nei bufali una azione preservatrice

pari a quella che ha spiegata nelle cavie ed in altri animali, potremmo intanto

preservare dal barbone i vitelli bufalini di quest'anno '.

Batteriologia. — Dell'eccedenza del grasso mWalimentazione

dei microrganismi patogeni come causa di attenuazione della loro

virulenza. Saggio di vaccinazione contro il carbonchio e contro il bar-

bone bufalino. — Nota del dott. Luigi Manfredi, presentata, dal

Socio Tommasi-Crcdeli.

. È noto che alcuni microbi patogeni, penetrati nell'organismo degli ani-

mali superiori, finiscono presto o tardi per rimanervi vittime delle sostanze

patologiche prodottesi per l'azione medesima di essi ; e che. prima di estin-

guersi, subiscono un'attenuazione graduale del loro potere morbigeno. Cos'i è

del bacillo tubercolare, che perde a poco a poco la virulenza, e poi si disfà

nella materia caseosa dei noduli vecchi ; così è altresì del batterio del colera

dei polli, cui toglie gradatamente virulenza e vita la sostanza lardacea, nella

quale degenerarono i tessuti per opera del batterio stesso.

i. Questi fatti di attenuazione spontanea, che si verificano in seguito ad

(') Atti del R. Istituto d' incoraggriameuto .ille !?eienze naturali, economiche e tecno-

Iri^che. Seduta accademica del 16 settembre 1886.
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una modiflcazioue avvenuta nel terreno nutritivo, mi suggerirono l'idea di ten-

tarne a un dipresso la riproduzione nelle colture artificiali dei microrganismi.

In altri termini, mi proposi d' indagare se, oltre alle cause già note di at-

tenuazione (mezzi fisici, sostanze velenose, concorrenza vitale dei batteri fra

loro, passaggio dei medesimi a traverso specie animali disadatte al pieno svi-

luppo delle loro proprietà), non fossero per avventura i cangiamenti indotti

ueir alimentazione di questi minimi esseri, un mezzo anch'esso idoneo a ci-

mentarne il potere di adattamento; per modo che, pm- consentendo loro di

vivere, ciò avvenga però a scapito di alcune manifestazioni vitali del loro or-

ganismo, come ad esempio, la virulenza.

« Siccome nelle sostanze caseose e lardacee, che sopra ho nominate, l'in-

grediente principale è il grasso, così ho cominciato le mie ricerche con questa

sostanza; la quale, d'altra parte, è pure in certi limiti un buon alimento

nell'economia dei microparassiti. Eccedere tali limiti, procurare un'alimenta-

zione grassa progi'essivamente prevalente sul complesso delle altre sostanze

nutritive, fino al punto che la vita diventi impossibile, cercare quindi nei gradi

intermedii tra questo maximum letale e il minimum compatibile con tutte le

manifestazioni vitali dei medesimi, altrettanti gradi di attenuazione della loro

virulenza: ecco l'indirizzo logico che ho seguito, e che potrà applicarsi a cia-

scuna delle altre numerose sostanze, le quali entrino per poco o per molto

nell'alimentazione dei microrganismi.

» Ho fatto il maggior numero di ricerche, nel laboratorio della clinica

del prof. Cantani, scegliendo tra i corpi grassi a preferenza il burro, che ha

ima composizione chimica ben definita, e si adopera facilmente. Il processo che

ho usato, per mescolarlo nei terreni ordinari di coltm-a, è il seguente. Si fa

liquefare il burro a lento calore, fin tanto che si precipitino le sostanze albu-

minoidi che vi si contengono; del grasso liquido che soprannuota, si aspira

in una pipetta graduata una certa quantità, e se ne versa quel tanto che

si vuole in provette contenenti una misui'a determi nata di agar o di gela-

tina nutritiva. Si preparano in tal guisa dei substrati misti contenenti -J^,

'Ai '/:), Vi' "iCc. di grasso. Fatto ciò, si procede alla sterilizzazione discon-

tinua delle provette per tre giorni consecutivi, curando di agitarle ripetuta-

mente ogni volta che vengono estratte dalla stufa a vapore, per fare che il

grasso si emulsioni bene col resto. Dopo l'ultima sterilizzazione, onde otte-

nere un'emulsione, il più che è possibile, omogenea, è necessario far consoli-

dare rapidamente il contenuto di tali provette, dopo averle fortemente agitate,

mettendole in un miscuglio frigorifero ; ed è utile porvele in modo, che la

solidificazione del materiale nutritivo avvenga in esse a becco di flauto. Dopo

di che le medesime son pronte per essere adoperate.

« Accennerò ad un altro grasso, che ho cominciato ad usare da poco tempo

in sostituzione del burro, per la sua purezza maggiore ; cioè, il grasso di ma-

iale. Lo si lava prima più volte, poi si scioglie nell'etere, per liberarlo da
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possibili sostanze estrauee. si ritrae quindi dalla distillazione dell'eteree, per

privarlo di ogni traccia di quest'ultimo, si risciacqua di nuovo con acqua di-

stillata.

u Fornito dei detti materiali misti di coltura, ho cominciato dal cimen-

tare il baciilns atithracis. Poi son passato al micrococco o batterio, che si

voglia, di una terribile malattia infettiva del bestiame, dominante nelle Pro-

vincie meridionali dell' Italia, e che va sotto il nome di barbone bufalino ;

la cui etiologia è stata recentemente illustrata da una Memoria dei profes-

sori Armanni ed Oreste.

li II b. aathracis attecchisce bene nei substrati nutritivi contenenti da

poche gocce fino a Va del loro volume di grasso, e forma via via un cospicuo

strato di coltura. In terreni contenenti più di '/a di grasso, la vegetazione

del bacillo avviene sempre piti stentatamente, e se si raggiunge la proporzione

di -li di grasso sul resto delle sostanze, essa non ha più luogo. E notevole

il fatto, che nei terreni composti di gelatina e grasso, per quanto sia rigo-

glioso lo sviluppo del bacillo, la gelatina non è fusa, al contrario di ciò che

avviene nelle colture ordinarie di carbonchio. In quanto ai caretteri micro-

scopici dei bacilli così allevati, non succede una modificazione che si possa

dire costante
;
predomina, in generale, una tendenza a non formare lunghi fi-

lamenti, bens'i uno sviluppo in bastoncini più o meno brevi, con spore scarse,

diventate più facilmente colorabili, o talvolta con assenza di spore. Ma non

di rado da colture, che hanno tutti i caratteri di quelle ora descritte, si ve-

dono venir fuori dei preparati che presentano i filamenti lunghi delle coltm-e

ordinarie di carbonchio, i quali sono solamente un po' più sottili : e altresì

con spore, che sono più colorabili, o senza.

t Un fatto presentatosi alla mia osservazione con una costanza che non è

mai venuta meno, è, che la virulenza del b. anthi-acis nelle colture anzidette

si attenua e può perfino estinguersi: pur cnutinuando a rimanere inalterato

lo sviluppo e la moltiplicazione del bacillo stesso. E che questa attenuazione

del potere virulento stia in dipendenza del grasso introdotto nell'alimentazione,

è dimostrato dal fatto, che essa è maggiore, quando il grasso è in maggior quan-

tità, minore, (juando il grasso è meno.

t Jla altri fattori concorrono a determinare una simile attenuazione; e.

in primo luogo, la temperatm-a e il tempo : però, entrambi questi fattori in

limiti tali, che nelle colture ordinarie essi non eserciterebbero alcun' azione

perturbante. Anche il passaggio successivo e ripetuto dei bacilli sopra terreni

imtritivi ricchi di grasso, è un altro fattore, die agevola 1' azione attenuatrice

del medesimo.

t A parità, di tutte le altre condizioni, la vinilenza del b. anthr-acis

allevato in un mezzo adiposo, decresce tanto più rapidamente, quanto più la

temperatura sale verso H7" C. Una coltura pura di carltonchio. che ammaz-

zava in modo tipico tutti gli animali ai quali era inoculata, innestata in agar
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contenente '/s del suo volume di grasso e tenuta in incubazione a 37°, dopo

2-3 giorni non ammazzò più alcun animale. A 28-30" quest' attenuazione

estrema si raggiunge meno rapidamente; ci vogliono io tal caso da 20-30 giorni

perchè una coltura di carbonchio diventi inoffensiva finanche pe' topi. A 19-20°

ce ne vogliano da 25 a 45.

" Prima che tali colture diventino assolutamente innocue, si osserva

im' attenuazione graduale della loro virulenza. Per le coltiu-e a 37°, in cui

quest' attenuazione avviene molto rapidamente, e per quelle a 19-20", in cui

essa procede più a rilento, non ho ancora ben determinato i gradi successivi.

Una serie di ricerche ho eseguite sotto questo punto di vista, per le colture

fatte in terreni contenenti '/a di grasso e sottoposte alla temperatura di 28-30".

Al 10° giorno, queste colture ammazzano i topi e le cavie indistintamente,

ma solo la metà dei conigli, ai quali vengono inoculate ; ed anche quei conigli

che soccombono, muoiono con im certo ritardo. Dopo il 15» giorno il numero

dei conigli uccisi da tali colture diventa sempre più esiguo, dopo il 20° non

ne muore più nessuno ; contemporaneamente, le cavie più grandi resistono

anch'esse all'inoculazione, le altre muoiono con o senza ritardo^ mentre i topi

soccombono ancora tutti. Di là dal 25° giorno si ha il così detto carbonchio

dei topi, perchè soltanto questi animali soggiacciono, sebbene con ritardo, sotto

l'azione delle suddette colture. Verso il 30° giorno cessa in queste ogni potere

patogeno.

« Noto che l'andamento della virulenza del b. anthracis, testé descritto,

corrisponde, salvo variazioni lievi, a quello che s'ottiene secondo il metodo

di Pastem-, con l'azione della temperatura di 42-43" prolungata per circa 40

giorni, con le colture ordinarie di carbonchio. Senonchè, l'azione del grasso, ren-

dendo inutile l'uso di temperatiu-e cosi elevate, come quelle che sono richieste

dal metodo di Pasteur, elimina molti inconvenienti che per tale cagione si

verificano nella pratica applicazione di quel metodo ; e d'altra parte, potendo

l'azione del grasso essere coadiuvata da parecchie altre intìuenze, si può, col

concorso di tutte queste o di alcune, accorciare il ciclo dei gradi di attenua-

zione, di quanto si vuole, fino al punto di compendiarlo in pochissimi giorni.

« Cos'i dalle colture di carbonchio attenuate lentamente a 28"-30° o a

19-20°, come da quelle attenuate rapidamente a 36-37°, ho sempre ottenuto

colture di ritorno nei mezzi nutritivi ordinari, le quali serbano inalterato e

trasmettono di generazione in generazione il grado di attenuazione acquistato.

Una differenza appena apprezzabile è data dal fatto, che pe' gradi di atte-

nuazione scarsi la coltura di ritorno segna un piccolo rinforzo di virulenza

rispetto alla coltura mista; pei gradi di attenuazione avanzata, invece, la

virulenza subisce una lieve diminuzione ulteriore, di fronte alla coltura mista.

Devo notare altres'i, che queste colture di ritorno riacquistano la facoltà di

fondere la gelatina, ma non lo fanno più con la stessa prontezza delle colture

genuine del carbonchio.
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» Un ritorno alla virulenza delle colture di carbonchio attenuate comple-

tamente, come quello osservato da Pasteur inoculando le dette colture a cavie

nate da 1 giorno, e inoculando poi il sangue di quest'ultime morte di carbon-

chio ad altre cavie nate da 2 giorni, e cosi via, non mi è stato dato di veri-

ficare che una sola volta, sopra tre volte che ne ho fatto il tentativo.

« In quanto agli effetti vaccinali, che !«• inoculazioni di cotesto coltm-e

attenuate di carbonchio spieghino su gli animali da laboratorio (conigli, cavie,

topi), essi sono simili a quelli che si ottengono col metodo di Pasteur. Le

cavie e i topi non sono suscettibili di una vaccinazione completa contro il

carbonchio ; le inoculazioni preventive di colture attenuate, fatte su questi ani-

mali in qualunque numero e anche in forti dosi, non valgono a preservarli

dalle azioni delle colture virulente, ma solo ne protraggono l'effetto mortale.

Nei conigli la vaccinazione è diffìcile, ma riesce qualche volta.

t L'analogia dei risultati finora constatati, tra il metodo per l'attenua-

zione dei bacilli del carbonchio, che ora ho descritto, e il metodo usato da

Pasteur, permette di supporre che un'analogia vi sia anche nel resto della

stessa questione. Gli esperimenti dovrebbero quindi, nello stato attuale delle

cose, essere estesi ai montoni e al bestiame grosso; sui primi ho già iniziato

qualche tentativo di vaccinazione.

« Passo ora a riferire 1 lisultati ottenuti con lo stesso metodo di attenua-

zione, sopra il batterio del barbone bufaliao.

>. La vaccinazione di questa malattia non è stata possibile fino ad oggi,

perchè non si è potuto facilmente soggiogare il batterio, che la produce, ai

metodi di attenuazione usati fino ad ora.

• Assoggettandolo ad im" alimentazione grassa eccedente i suoi bisogni,

cosi come ho fatto pel bacillo del carbonchio, il microbio del barbone subisce

anch'esso un'attenuazione progressiva.

« Anche qui la perdita della virulenza mostrasi abbastanza indipendente

dalla vitalità del microbio. Il batterio del barbone, che cresce a stento

su' ten-eni solidi ordinari di vegetazione, del pari scarsamente si sviluppa in

substrati contenenti del grasso. Jla pure in substrati composti per | di grasso.

il batterio vegeta; e anche quando non si distingue a occhio nudo una vera

colonia, basta toccare col filo di platino intorno al punto o alla striscia ove

fu fatto l'innesto, e allestire un preparato microscopico, per convincersi del-

l'avvenuta moltiplicazione del batterio. Questa però non più si verifica, quando

la proporzione del grasso raggiunge i Va del mescuglio nutritivo. Poca o

nessuna differenza ho potuto notare, al microscopio, tra la morfologia dei

batteri cosi allevati, e quella dei batteri alimentati normal mente; forse i

primi diventano alquanto più piccoli di questi ultimi.

ii L'attenuazione dei batteri del barbone nei terreni nutritivi misti con

grasso, va soggetta anch'essa alle stesse influenze, notate a proposito dei

bacilli del carbonchio. Contrariamente a questi ultimi, però, pe' primi
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l'attenuazione verificasi meglio, a misura che la temperatura scende verso 19-20"

C, supponendo invariabili le altre condizioni sopra mentovate.

n Alla temperatura di 19-20° C, e sopra terreni alimentari contenenti

'/^ del loro volume di grasso, la coltura di barbone (che normalmente è letale

per quasi tiitti gli animali, ai quali è inoculata, anche in quantità minima),

dopo il 15" giorno non ammazza più le cavie adulte, oppure dà loro una

malattia benigna, caratterizzata da un piccolo edema intorno al sito dell'ino-

culazione, e da un aumento lieve di temperatura; la stessa coltura ammazza

però le cavie piccole e i topi, spesso con ritardo, e sempre e senza alcun

ritardo i conigli. Dopo il 20° giorno, anche le cavie piccole e buona parte

dei topi sono rispettati dal virus, i conigli soccombono sempre. Dal 30° giorno

in poi segue un periodo, che potrebbe chiamai'si del barbone dei conigli,

giacché solo questi animali ne risentono dell'azione patogena della coltura,

e muoiono tutti. Per questo periodo non ho ancora trovato un termine nelle

mie ricerche; anche dopo 2-3 mesi di alimentazione grassa a 19-20° C, i

batteri del barbone fanno strage dei conigli. Solo ho potuto determinare un

prolimgamento della malattia in questi animali, fino a 5-6 giorni, diluendo

un piccolo frammento di tali colture in 100-200 ce. di acqua sterilizzata, e

inoculando loro poche gocce della soluzione. Pare quindi, che l'organismo del

coniglio abbia la virtù di rinforzare rapidamente il vinis del barbone, quan-

timque fosse stato indebolito di molto.

« Inoltre, a differenza ancora di ciò che avviene pel carbonchio, è no-

tevole il fatto, ripetutosi costantemente nelle mie ricerche, che nessun grado

di attenuazione di questi batteri del barbone, è possibile di perpetuare e fis-

sare con colture di ritorno nei mezzi nutritivi ordinari. Da che i batteri atte-

nuati, anche al maximum, sono innestati in un tubo di brodo o di gelatina,

essi riacquistano rapidamente la loro virulenza tipica. L'attenuazione, dunque,

acquisita da questi batteri in condizioni anomiali di sussistenza, tuttoché sia

raggiunta lentamente e conservata per un limgo periodo di tempo, non si fissa

nella specie come una proprietà nuova; ma vien perduta facilmente dai di-

scendenti, tosto che le condizoni dell' alimentazione ridiventano normali.

» Pur tuttavia, l'eredità agisce anche qui, ma in una maniera più ascosa.

Quei batteri, discendenti da coltm-e attenuate nel grasso, allorché son portati

di nuovo a contatto con questa sostanza, perdono la loro virulenza assai più

presto, che non gli altri batteri immuni da una simile macchia ereditaria.

La coltura di quei batteri in terreni misti con grasso, e tenuta a 19-20° C-,

già al 6" giorno è innocua per le cavie, al 10° pe' topi. Si può anzi profittare

di questo espediente per fare rapidamente una serie di colture attenuate, adatte

per la vacinazione.

« La vaccinazione contro il barbone, mi è riuscita con grande facilità nelle

cavie, nei topi, e, in una misura ancora limitata, negli ovini.

» Nelle cavie, che ho vaccinate in gran numero, ho seguito due sistemi.
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Ad alcune cavie ho fatto parecchie inoculazioni preventive, da 2 a 5, progres-

sivamente crescenti di virulenza, prima di iiioculai'e la coltura tipica o il sangue

stesso di animali morti tipicamente di barbone. Queste cavie, vaccinate len-

tamente, tutte hanno vinto la prova di resistenza, e non hanno mostrato, né

dopo la inoculazione virulenta, né dopo le inoculazioni preventive, alcun segno

di malattia o di malessere.

>i Ad altre cavie ho inoculato di primo acchito ima coltura di barbone

non del tutto innocua per esse. Alcune sono morte, altre si sono solamente

ammalate, altre non hanno solerto punto. Ho poi inoculato dopo vari giorni

alle cavie guarite e a queste ultime, la coltui'a vii-ulenta o il sangue infetto
;

e ho veduto che tutte tolleravano assai boMie quest'ultima prova.

« Questa immimità, una volta acquistata, resiste alle prove più numerose

che piaccia di fare. In quanto alla diu-ata della medesima, per ora posso dire

soltanto, che essa dopo un 1 mese non ha subito modifiche.

- Ho est^3so questi esperimenti di vaccinazione, per quanto mi è stato pos-

sibile di fare, anche a due piccoli ovini. Applicando in questo caso, com'era

naturale che facessi sulle prime, il metodo lento, ho inoculato ad essi nello

spazio di circa 20 giorni, 4 colture attenuate a diverso grado; e, infine, la coltura

virulenta. La quale, inoculata contemporaneamente a 4 cavie testimoni, le ha

tutte ammazzate in meno di 24 ore; mentre non ha prodotto negli ovini, né

una qualsiasi reazione locale, né un elevamento sensibile della temperatm-a. Gli

ovini possono dunque ritenersi con tutta probabilità, come vaccinabili. Però

solamente le prove di controllo sugli stessi, e una serie numerosa di esperienze

su questi animali e, ciò che più importa, su' bufali, potranno permettere delle

conclusioni più generali intorno a questo ai-goraento, che concerne tanto da vi-

cino alcuni interessi dell'agricoltura italiana ».

^lEMORIE

DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIOOT

M. Ascoli. Ricerche sperimentali sopra alcune reiasioni ira l'elasti-

cità e la resistenza elettrica dei metalli. Presentata dal Socio Bl.vserna.

G. CosTAXZi. Memoria sulla Teoria generale delle funzioni analitiche.

Presentata dal Socio Cremona.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio Blaserna. relatore, a nome anche del Socio Cantoni, legge

le Relazioni colle quali si propone la stampa della Memoria del dott. G. P. Gri-

maldi intitolata : Sulla resistenza elettrica delle amalgame di Sodio e
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Potassio, e della Memoria dei dottori G. G. Gerosa ed E. Mai intitolata:

Ricerca sul massimo di densità dei miscugli delle soluzioni saline corri-

spondenti, preceduta da una verifica del valore viassimo di densità del-

l' acqua distillata.

Il Socio Cremona, a nome anche del Socio Battaglini, relatore, legge

la Relazione sulla Memoria del prof. F. Aschieri, intitolata: Sulla curva

normale dello spazio a quattro dimensioni, concludendo col proporre l' inser-

zione della Memoria negli Atti accademici.

Le precedenti Relazioni, messe partitamente ai voti dal Presidente, sono

approvate dalla Classe, salvo le consuete riserve.

CONCORSI A PREMI

11 Segretario Blaserna comunica che al concorso ai premi del Mini-

stero della pubblica istruzione per le Scienze fisiche e chimiche, 1886-87,

vennero presentati i seguenti lavori:

Pagliani Stefano, i) Sulla compressibilità dei miscugli di alcool

etilico ed acqua (in coUab. con Luigi Palazzo) (st.). — 2) Sul coefficiente

di dilatcuione e sul calore specifico a volume costante dei liquidi (st.) —
3) Sopra alcune esperienze fotometriche eseguite nel laboratorio di fisica

del r. Istituto tecnico di Torino (si). — 4) SuU'altrito interno dei liquidi

nota P e 2* (in collab. con A. Battelli) (st.) - nota 3^ (in collab. con E. Od-

done (st.). — 5) Sulle forse elettromotrici di contatto fra liquidi (st.) —
C) Sulla misura della viscosità dei liquidi e degli olii lubrificanti inpar-

ticolare (st.). — 7) Sopra un appareccliio per la determinazione del coef-

ficiente di attrito interno dei liquidi molto vischiosi (ms.). — 8) Fotometro

a riflessione (st.).

Lo stesso Segretario annuncia che l'Accademia d'agricoltura, arti e

commercio di Verona, ha aperto un concorso sul tema seguente : Guida pra-

tica per r ordinamento e sistemazione dei fondi che vengono irrigati eolle

acque del Canale alto agro veronese.

Tempo utile 31 dicembre 1887. Premio L. 600 e una medaglia d'oro

del valore di L. 300.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando le seguenti di Soci e di estranei.
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G. DoRiA. / Chirotteri trovati finora in Liguria.

S. G. Marey. Étude de la locomo/iod animale par la Chrono-ììhoto-

graphie. — Le mécanisme du voi des oiseaiuc étiidié par la Photochrono-

graphie.

B. D' Engelhardt. Obserrations astroaomiqueg.

E. C. PicKERixG. First amimi Report nf the photographic Study of

stellar spectra.

Lo stesso Segretario presenta ancora in particolar modo le pubblica-

zioni contenenti le Osservazioni meleorologiclw fatte dalla Spedizione della

Società imp. russa di geografia alle stazioni polari di Nowaja Semlja e

alla foce del Lena nel 1882-S3; il voi. XI delle Monografie della Società

geologica degli Stati Uniti ; i volumi XVIIl e XIX relativi ai risultati scien-

tifici ottenuti colla spedizione della « Challenger »
; e finalmente una raccolta

completa del periodico La Lumière électrique, inviata in dono dal Ministero

della pubblica istruzione a nome dell' editore doti Cornelius Herz.

11 Presidente Brioso hi presenta il 1° volume dei Discorsi parlamentari

di Q. Sella, raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei De-

putati, e dà comunicazione della lettera colla quale Fon. Presidente della

Camera offriva il volume all' Accademia ; aggiimgendo che egli si fece pre-

miura di esprimere i ringraziamenti dell' Accademia pel cortese dono.

COMITATO SEGRETO

Il Presidente Brioschi dà comunicazione delle lettere dei Soci Kazzaboni,

Tommasi-Crudei.i e Cossa A., colle quali, valendosi della facoltà concessa

dall' art. 4 dello Statuto, domandano di far passaggio alla Sezione Agro-

nomia della Categoria IV.

La Classe all' unanimità delibera che la domanda dei sopramentovati

Soci venga accolta.

CORRISPONDENZA

La Società Imperiale Mineralogica di Pietroburgo avendo annunciato

all' Accademia che il fV giugno dell' anno corrente, sarebbesi festeggiato presso

la medesima il cinquantesimo anniversario dell'attività scientifica del suo

Direttore X. de Kokicharow; la Classe alla quale appartiene siccome Socio
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straniero l' illustre mineralogista delibera di inviare a lui un telegramma di

felicitazioni.

Il Segretario Blaserna dà comunicazione della corrispondenza relativa

al cambio degli Atti:

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

La R. Accademia delle scienze di Amsterdam ; la R. Accademia danese

di scienze e lettere di Copenaghen; la R. Società zoologica di Amsterdam;

la Società filosofica di Cambridge; la Società geologica e di storia naturale

di Ottawa ; la Società geologica di Edimbm-go ; il Museo britannico di Londra ;

il Museo di zoologia comparata di Cambridge Mass ; l'Osservatorio Radcliffe

di Oxford ; la R. Università di Lund ;
1' Istituto geografico militare di Fi-

renze; l'Istituto meteorologico rumeno di Bucarest; il Comitato geologico

di Pietrobiu-go.

Annunciano l'invio delle proprie pubblicazioni:

La Società imperiale di geografia di Pietroburgo ;
1' Osservatorio del-

l'Harward College di Cambridge.

Il Socio Cannizzaro presenta un suo piego suggellato e domanda che

sia conservato negli Archivi accademici.

P. B.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiclie.

Seduta del 19 giugno 1887.

G. FioREi.i.i Vice-Presidente

ME>[ORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Archeologia — Il Socio Fiorelli presenta il fascicolo dello

Notule suUe scoperte di antichità per lo scorso mese di maggio, e

lo accompagna con la Nota seguente :

- Un pezzo dell' iscrizione, invano ricercata dai dotti, ed edita sopra an-

tiche schede nel n. 5130 del voi. V del Corj)iis, fu recuperato fra materiali

..li vecchie iabbriche nel cortile della Misericordia in Bergamo (Regione XI).

Un tesoretto di 800 monete consolari di argento fu rimesso in luce in Gru-

mello, nella provincia di Cremona (Regione X) ; tombe romane si riconobbero

in Campremoldo nel comune di Gragnano Trebbiense (Regione Vili); una

torramara fu indicata agli studiosi dai sig. GaUeati e Panzavolta, vicino

Faenza nella regione predetta ; finalmente un' iscrizione funeraria latina, e

mattoni con bolli di fabbrica, si scoprirono in Narni (Regione VI). Dall' Etruria.

cflme nei passati mesi, si ebbe copioso materiale antiquario. Gli scavi nel

predio Am in Monteluce, presso Perugia, fecero riconoscere molte tombe,

donde fu ti-atta suppellettile funebre copiosa ed importante. Predominano

i bronzi, che appartengono non solo a belle ai-mature, ma anche ad utensili

eleganti; tra i quali sono notevoli altri istruuienti del giuoco del coltabos,
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di cui uno sembra della forma più complicata, avendo vari dischi metal-

lici come il cottabos del sepolcro dei Volumni, intorno a cui fu trattato nelle

Notule dello scorso settembre. Importanti sono pure alcuni vasi greci di stile

severo, e con iscrizioni ; ma ogni ulteriore giudizio intorno ad essi è prema-

turo, dovendosene riimii'e i frammenti.

: Alle relazioni sugli scavi del territorio perugino, seguono i rapporti

sopra gli scavi della necropoli falisca in contrada la Penna, presso Civita Ca-

stellana. Dalle tombe di questa necropoli provengono alcuni vasi dipinti, imo

dei quali è il primo che finora si conosca con iscrizioni latine.

^ Proviene dalla necropoli stessa una tazza di bucchero con iscrizione

latina, che ricorda il bucchero di Ardea {Notizie 1882, p. 273), e l'altro

bucchero iscritto riferito nel fascicolo dello scorso mese, tra le scoperte del

suolo m-bano e del suburbio.

i Lungo sarebbe il dare un semplice elenco delle numerose scoperte avve-

nute in Eoma e nel ten-itorio prossimo alla città (Regione I). Mi basti ricor-

dare che con gli scavi fra le vie Macchiavelli e BuonaiToti, fu potuto risolvere

il problema topografico intorno alla ubicazione del famoso tempio di Miacrve

Medica. Nella stipe votiva raccolta in quel sito, che bene corrisponde ai dati

topografici, sul confine cioè della Eegione V con la III urbana, si trovò anche

una lucerna, con leggenda arcaica, votiva a Minerva. A poca distanza, nell'area

della Regione III. fu rimesso in luce im rarissimo cippo in travertino, che

può dirsi primo della serie, e che ricorda un sacello comfitale, posto cer-

tamente nel luogo ove prima era uno dei sacrarli degli Argei. e precisa-

mente uno dei quattro, che per testimonianza di Varrone sorgevano sulFOppio.

cioè in questa parte della regione Scrviana dell'Esquilino. Pregevoli anche

oltre ogni dii-e sono i titoli, nuovamente usciti dal sepolcreto tra le porte

Salaria e Pinciana, i quali non solo ne accrescono la numerosa serie già edita

liei fascicoli precedenti, ma recano documenti inaspettati per lo studio delle

antichità romane. Alcuni di questi titoli pai-lano di im' area riseiTata per

tombe dei curatori della tribù Follia, e porgono notizie sopra dignità nella

tribù stessa, non conosciute per lo innanzi. Da ultimo appartiene alle sco-

perte recenti del subm-bio una preziosa lapide, che si riferisce all'acquedotto

^'iVÌ.Acuta Augusta Alsietiiia.

» Gli scavi eseguiti nuovamente nell'area del tempio di Diana presso il

Lago di Nemi, furono oltremodo feraci. Si raccolsero molti nuovi oggetti di

stipe votiva in bronzo, consistenti in monete e statuette rappresentanti di-

vinità; e nel sacello, dove due anni or sono furono fatte indagini per conto

dell'Ambasciatore d'InghilteiTa, si rimisero ora in luce varie sculture mannoree

che sono di buono stile, e dei principi dell' impero. Alcuni busti appar-

tengono alle erme ed alle basi con iscrizioni, che erano state scoperte nei pre-

cedenti scavi, menti-e tra i nuovi rinvenimenti vanno annoverate due statue

di grandezza alquanto maggiore del vero, una rappresentante Fmdilia Rufa,
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e l'altra C. Finidilius doctus parasitiis Apollinis. Bellissimo è poi il busto

di Staia Quinto, le cui fattiu-e superano per eleg^anza il busto di Miiiasia

Polla, scoperto sulle sponde del Tevere presso la Farnesina, e di cui fu

data una rappresentanza nelle Notizie del 18^>0 (tav. V, fig. 2).

- In Napoli fu scoperta un' iscrizione latina funebre, ed in Posilippo una

statua virile, rappresentante per quanto senilira un incantore di serpenti.

» Dobbiamo tìnalmente alla cortesia del cav. Jatta di liuvo la descri-

zione di vari vasi dipinti, recentemente scavati nella necropoli di Canosa

(Regione II), e notizie di altri rinvenimenti fatti in contrada Castello nel

comune di lluvo, dove furono riconosciuti sepolcri di età greca, e dove certa-

mente sorgeva im centro abitato, di cui ogni documento storico ed archeo-

logico ci mancava. Le tombe ora aperte ed esplorate, somigliano aUeruve-

stine per la loro forma e per lo stile delle oflicine vasculari.

B Alcune tombe furono pure scoperte nel comune di Bitonto, in contrada

il Palombaio ; ed i va.-i che se ne trassero, esaminati ugualmente dal cav. .latta.

furono essi pure ritenuti di officine locali. Forse anche questi sepolcri ci deb-

bano far fede di un centro abitato, dipendente da Butunlum, la cui necro-

poli si augurano i dotti di presto poter indicare, per trame ricco materiale

scientifico.

li Dall' agro di Brindisi provengono alcune lapidi con epigrafi latine, tro-

vate come molte altre nella demolizione di vecchie case, ove erano state ado-

perate per materiali di fabbrica •<

.

Bibliografia storica. — Sull' opera : Relazioni diplomatiche

della Monarchia di Savoja dalla prima alla seconda restaura-

zione {1559-1815), piiliWicata dalla R. Beputazioue di Storia patria

di Torino, per cura dei signori A. Manno. E. Ferrerò e V. Yayr.v.

Nota (') del Socio Domenico Carutti.

Bibliografia. — David Levi. Giordano Bruno o la Religione del

pensiero - L'uomo, l'apostolo e il martire. Nota bibliograficji del

Socio Luigi Ferri.

i. Se l'Italia non è stata la prima a rendere alla memoria di Giordano

Bnmo la giustizia dovuta al filosofo ed al martire, per altro non è stata ne scarsa

ne poco importante la parte che gli Italiani hanno avuta in questo secolo.

alla rivendicazione del pensiero e della fama del loro grande ed infelice con-

cittadino. I lavori di Bertrando Spaventa e Francesco Fiorentino sulle idee

del filosofo nolano, la ristampa delle sue opere latine affidata dal Govenio

(') Quost.T N'ita vrrrii inerita in un prossiiri'i t':iscicolo.
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italiano a quest'ultimo, e non interrotta dalla morte del compianto nostro

collega, e soprattutto la Vita di (}. Bruno ricostruita su documenti, tanto

nuovi quanto importanti, dal nostro illustre Socio Domenico Berti, sono ampia

lirora di quanto asserisco.

>^ A queste pubblicazioni si aggiunge ora il volume del sig. Davide Levi.

intitolato: Gioi^dauo Bmao o la Religioiie del lìensiero. L' uomo, l'apostolo il

martire, che presento per incarico del socio Correnti, impedito di assistere

alla nostra adunanza.

'^ Dii-ò brevemente quale mi sembra essere il carattere particolare di

questo lavoro. Il Levi non si è certamente proposto di rifare la biografia di

(i. Bruno, narrata già dal Berti con tanta competenza e compitezza di ri-

cerche e di documenti ; egli anzi si serve di' quest' opera insigne per com-

porre il libro, da lui consacrato al filosofo di Nola. Mettere in luce i

principali aspetti di questa grande figura, guardata specialmente utìYuomo,

nell'apostolo e nel martire, tale è lo scopo che egli si propone. È la pit-

tm-a di un carattere straordinario in cui la costanza del pensiero si unisce

alla mobilità inquieta delle circostanze e degli atti; il racconto di una vita

agitatissima che si immola al trionfo di un'idea. Questo lavoro, sto per dire,

draimnatico, è tratteggiato in forma vivace, con calore di sentimento e forza

d' immaginazione, da uno scrittore che vede in Bruno il tipo dell'eroismo filo-

sofico, e lo addita all'ammirazione del mondo. Anzi, pel sig. Levi, il Bruno

si innalza talmente che prende posto, con Pitagora, con Socrate e col fondatore

del Cristianesimo, fra i più grandi rappresentanti della filosofia e della religione.

Al dire dell' autore la mente del Nolano abbraccia la scienza antica e precorre

alla moderna; la sua filosofia riassume i sistemi del Einascimento e ne compone

uno nuovo, il cui sviluppo è opera dei maggiori pensatori che gli succedono.

Il monismo filosofico e l'evoluzione degli enti, il razionalismo nell'ordine

teologico, l'adesione al sistema copernicano e l'entusiasmo per la nuova idea

che questo sistema porge del Cosmo e della relazione dell' uomo con l'universo,

la lotta contro i pregiudizi scolastici, il presentimento dello scientifico e civile

]irogresso, la violenta indignazione contro ogni tii-annìa, la difesa della libertà.

nobile prerogativa dell'uomo e strumento necessario di ogni bene della società

umana, questi ed altri punti, che signoreggiano nella mente e nel carattere del

filosofo Nolano, sono dal Levi trattati con l' ardore di mi discepolo, che si

sforza di comunicare agli altri le sue convinzioni e di renderle efficaci nel-

l'ordine dei fatti. Egli risente e sposa, per cos"i dire, gli amori e gli odi del

suo eroe e maestro.

• Fin dal 18.54 il sig. Levi si occupò del filosofo di Nola, e tenne dietro

con crescente interesse agli studi apparsi in Italia e fuori sul personaggio che,

nella sua mente, divenne il simbolo della Religione del pensiero. Seguace, da

quanto sembraci, delle idee di Gabriele Rossetti circa la esistenza di società

segreto, opposte, por tradizione non interrotta, all'ortodossia ecclesiastica, e,
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sotto varie forme, unite d'intendimento e di spirito alla Massoneria, il Levi

è dominato da un concetto di ricostruzione religiosa, la cui base è il mo-

noteismo della schiatta israelitica. La sua opposizione al dogmatismo ortodosso

e al suo influsso nella direzione della società civile si appalesa così in

questo come in altri suoi lavori, e segnatamente in quello che è intitolato:

La incute di Michda/ii/elo nuonarroH. In quella pubblicazione come nella

presente, tu scorgi uno scrittore, che, dal suo soggetto ricava 1' espressione

di un ideale che domina il biografo e lo storico, e lo eccita a combattere la

realtà che se ne allontana. Pel Levi il Bruimmo, come egli lo chiama, non è

soltanto una dottrina filosofica contenuta nelle opere italiane e latine del Nolano,

ma una religione razionale, im disegno di riforma sociale ; e il suo autore non è

soltanto un pensatore speculat^'o, ma un capo-setta, un riformatore politico,

t Non intendo di dare un giudizio di quest' opera, né soprattutto di cer-

care se, nel lib/o del Levi, la figura di Giordano Bruno conserva le giuste

proporzioni determinate dalle qualità di mente, di metodo e di dottrina che

la critica può assegnarle. Mi limito alla presentazione, e al breve Ci'nno di

cui ho assunto 1" incarico »

.

Filosofia. — Dell' idea del vero e sua relaziom eoU'idea del-

l' essere. Memoria del Socio L. Ferri.

Il Socio Ferri presenta, per l'inserzione nelle Memorie, uno studio sul-

l' idea del vero, nel quale esamina i principali sistemi moderni intorno

alla dottrina della conoscenza, per ricavarne il concetto che essi ci porgono

della relazione fondamentale tra il peiisiero e 1' essere. Movendo dalle defi-

nizioni più comuni del vero, e confrontandole con quelle che risultano dai

sistemi filosofici, egli si sforza di mettere in luce gli aspetti vari della qui-

stione, e le esigenze alle quali ne è subordinata la soluzione, mediante le

tesi dimostrate della dottrina della conoscenza. Queste tesi dimostrate diven-

tano criteri per giudicare i vari sistemi circa la relazione dei due termini,

che costituiscono ciò che si chiama il vero. Nella unità dell' essere e nell'esi-

stenza di determinazioni comuni al soggetto e all' oggetto, egli ravvisa le

condizioni da cui dipende la connessione fra la verità formale e la verità

luaterlale in un sol tutto, senza pregiudizio di una distinzione, fondata nelle

determinazioni speciali all'uno e all'altro termine ».

Archeologia. — Di una iscrizione recentemente scoperta presso

Casale di Galerla nelle proprietà del Gallo, e relativa all'acqua

Augusta-Alsictiiia. Nota del Corrispondente Barnabei.

i II Socio Barnabei presenta il calco cartaceo di una rarissima iscri-

zione, di cui diede notizia il marchese Alberto del (Jalln «li Koccagiovine, e
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che fu scoperta assai di recente nella proprietà del Gallo, presso il Casale

di Galena, nelle adiacenze dell' antica via Clodia, sotto il lago di Bracciano.

" Con questa iscrizione si ha il primo ricordo lapidario dell' acqua Au-

gusta Alsietiiia, che dal lago di Martignano fu portata nel Trastevere in

servizio della naumachia di Augusto, e per le irrigazioni degli orti e dei

campi.

u II professor Barnabei, colla guida di Frontino e di coloro che scris-

sero sopra quest' acqua dell' agro sabatino, si intrattiene ad enumerare le

ragioni per le quali il nuovo titolo è sommamente importante ; e dalla rein-

tegrazione di esso, viene a concludere come in origine vi fosse stato un acque-

dotto solo, in servizio della naumachia, concessane 1' acqua esuberante ad

utile privato; e come non essendo questa proporzionata ai bisogni, ne fosse

stato accresciuto il volume mediante una conduttm-a di sussidio, formata con

r incalanamento delle gronde sotto il lago Sabatino. Con questa nuova con-

duttura potè Augusto assegnare il beneticio di acqua perenne per le irriga-

zioni dei predi lungo il corso dell' acquedotto, nei quali, per lo innanzi solo

in alcune ore del giorno 1' acqua si distribuiva.

i. La dissertazione del professore Barnabei sarà inserita nel fascicolo

delle Notule degli Scavi '

.

Filologia — Carmina Samaritana e cod. Gotliam. Nota I.

del prof. Adalberto Merx, presentata dal Socio I. Guidi.

» Ad artem Syronim metricam animum adhibuenmt multi, qui leges

rei metricae apud Hebraeos enucleare studuenmt, de metris vero in carmi-

nibus Samaritanis investigandis nemo cogitavit, quamvis negari non possit,

carmina gentis Hebraeis proximae ante omnia in censum vocanda esse iis,

qui comparata poesi gentiura cognatarum leges metricae Hebraeorum cognosci

sibi persuaserimt. Itaque carmina quaedam Samaritana publici iuris facienda

esse censemus, quorum de metro nulhmi dubium potest esse, quia bina et

terna carmina eodem modo cantanda nonnisi eodem metro composita esse pos-

simt, cuius singula membra, quos stichos dicimus, homoeoteleutis certissime

distinguuntur. Nam uti Syri ad eandem melopoeiam decantant varia eannina

ita et Samaritani, itaque tria ex nostris carminibus sunt eodem « metro ' com-

posita, cui nomen est ^'^TfAA? ^1(711171, primum ipsum illud ^1(711171

'i^^lAA-T Carmen li , delude "^^A ^ZAZ ^A?^^ Camen III.

denique arabica huius interpretatio y^ ^^.*J j-^\. Praeterea duo sunt car-

mina formae eius, quae dicitm- *ii'^ iV3. Nam Carmen V est ipsum iUud

caimen, et Carmen IV eius ;_^io esse in inscriptione perhibetur, quo voca-

bulo antithesin sive imitationem formae metricae designari censeo.

« Forma stichorum in liis carminibus homoeoteleuto definita certissima

est, strophae simt tetrastichae, tres priores stichi eodem homoeoteleuto utuutur.
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stichus quartus in omnibus strophis in eandem consonanteni exit, qua totum

Carmen connectitur. Quae rhythmi tìnalis forma e vulgari Arabum poesia de-

sumpta ab Ibn Khalduno (Prolegom. Ili,
i>. 3(51) bisce verbis describitur:

*\;s..l ÌjojI J_* U-oi-c *—.- ^i--;s:jj.
f^,-»-^ (3 J«'->-^> j^ j^^ O* r^5

jlT ^ >s-^' js j i»-?>;J* à^^^ c^y°j^. ^.yy* *3 'J^'^* ii^l Uj^\ ^^Lcu.

^'1 js-LJl \i\ ,.^Ji.; l»j.5 '~i„s.^^ >>*
rj-' 1-5^^ '• e- " Habent Arabes (in Syria)

aliud genus in sua arte metrica, saepe in canticis illonim adhibitum, quod

profenmt in quatuor sticlios distinetum. quorum ultimus bomoeoteleuto uti-

tur diverso ab homoeott4euto triimi praecedentium stichorum, quum simili

homoeoteleuton stichi quarti super totum carmen eitendatiu:, ut fit in strophis

quatuor vel quinque rersibus compositis, quos recentissimi (Ibn Khaldimi tem-

pore) poetae invenerunt. Egregia hoc in genere bisce Arabibu? est eloquentia

et quo sunt recentiores eo sunt magis vi pollentes. Plurimi vero hac aetate,

qui studium litterarum elegantium adfectant. praesertim studiimi linguae,

reiiciunt haec carminimi genera, quibus vulgus utitur, siquidem ea audive-

nmt et contemnunt eonmi compositionem ubi recitantur -
. Pergit deinde Ibu

Khaldun invehi in grammaticos qui nil cmant nisi suum l'ràb.

- Quaerendum igitm- est, quae in bisce carminibus Samaritanorum sit

indoles stichi, quod fieri hodie potest quia Petenuanni studio quum gram-

uiaticam Samaritanam tum Geuesin ex Samaritanorum pronimtiatione habea-

mus, quibus adhibitis detiniii potest, quonani modo haec carmina Samaritana

siut legenda ('). lam si ad leges Petermauui cai-men li legimus. ita pro-

fereudum est:

1. Jelida ditgezar Eluwcm la jismar

Jlesmara tamima Ubalama lu jammer

1. Eluwem ajjasar In immu il nekar

Jismar sé ajjasar Wewi.uwot jitgezar.

:?. Adon adennem (-) Jismar ekka-éném

Usedari arkennem Yajji'imma jismar

4. E men eia sari Ewse'ot atari

Asma ewmimari Ewtuwot azzakar.

- Patet v<?rsus esse sex syllabis compositos. at 1 , 4 et ''>. 3 septem syl-

labas habent et 3, 1 non nisi quinque. Etiam in intei-pretatione carminis tertii

(') Peterniann, Versuch einer hebràischen fonnenlehrc narh der Au-isprachc der

liculigcu Samaritaner. Leipzig, 1868. — Brevis Un;iuac Samaritanae Grammatica. Ber-

liu 1873 (Karlsruhe, Ktuther). — Ex liis libris siiijrulas vocuin fonnas desumpsiiiius.

(-) De hac forma cf. l'ctcrmaim. Versuch, p. IH.
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arabica, qua metrum servare voluit interpres, stichos habes quinque tantum

syllabis constantes liti 2, 3 yaqt'àn là nàyim, 4,1 maula-'lmawàli,
6, 1 allah mii'tìhi, immo 6, 2 non miniis novera syUabis continet

y e h f a t ' h u 1 a b n h u w'y u b q i li i. Quod qui Arabis incuriae tribuit, confe-

rat in Carmine primo, quod est sticbis sex syllabis constantibus compositum,

Mara dela'uta, Dilak i rewuta, hosce stichos :

Jitrablii Eia edkin awad

lAdi^ maimx xnt^^t : ^a*ìjv n^ -^sz 'ìi^^^a
Avraam lawas ho qamma'a ubano ewjalidi bitu

^3 ^3Zm:g^AS iTtAA? ^'ilZ T?;jt
Ufaqad elman dati baiare, jilbas be

j

i- Qui omnes nullo modo ad ambitum sex syllabarum restringi possunt.

quod in interpretatione arabica propter homoeoteleuton poetae non contigit.

Sed haec hactenus; satis enim demonstrasse mihi videor eam in dinumera-

tione syllabarum aequalitatem, quam sensus uoster postulat et exspectat, a

Samaritanis non necessariam esse habitam. Et quum amplius hac de re dis-

serere supei-fluum sit, nihil nisi hoc addo, etiam in carminibus aethiopicis

liomoeoteleuto distinctis numerum syllabarum in singulis stichis maxime esse

diversum (').

" Restat ut panca de codice moneamus unde carmina sunt desimipta.

Codex est Gothanus N. 963, forma eius minima, folla variis coloribus chartae

distincta (-). Exaratus est codex anno Higrae 1168^1755 p. Chr. quod dici-

tm- in subscriptione fol. 60^ : jJ^I Jyij,
,y^..f^\ J^ j-^^l

J-?,^'^* '^ «^'

^v j_.. j* zAV'ii-'^^rn in^3 a^z'ìi-^z ^^i^ <^.s j^j^^ ^^'
Jlj* ^\ )ir^ y^} o-?' ^r^' 'J'i*

^'^y' >** (_y^V' i^j^'^^ r;^^^^ J^-oJl ^^.,_o_X^<.

s Cannina hic ^y^l J-?.5l9l dieta foliis 14-67 continentur, quae praeterea

cxhibent locos biblicos hebraea et samaritana lingua et preces die circimici-

sionis peragendas. Prior eoram pars usque ad fol. 33* ab alio scriba scripta

est, pergit enim subscriptio ita: ZZ'*ii*ii^ ^UJ' J,^ i\>>^\ ^-^ u^'y^* ^^
,^j-^^ o^"'^^ O^T^ i^:^^ y^\ ??^r''^ Cr?^ '=^* '^ rfJiiJl ^i;yùJl f_j^JLI iaà.

(') Cf. (. gv. in IMllmaiini Chrcstomntìiifi AHÌiiopica. p. 108 versum: Egzi'abeher

labiba fabiban kahali, quiiidecim syllabis cnnstantcìii cuin j). 109, 6: zatebe negbar lotu

qui octo tantum syllabas liabet.

p) Paura tle codice dixit Gesenius cannina Samaritana ]i. 6 quem oilenderunt u vi-

lioris sordidiorisque argumeiiti loca, e quibus intelligitur liodiernos Samaritanos rerum

niundanarurn multo magis quam avitae religionis studio duci " etc. Haec nd III. 10 pci-

tinent, scd cur talia non edcnda sint nescio.
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^^JjJ\ >^»\ «Oli ^^» J-^L,.vjl ^_y^J^^'^ ^^i f^T^ "^i .«iJ"J\ k^L A .<il , i ^1 jJUjb

'^'jo« l.».^_-Ji "^'^ '*^' AIji;». ^_yijjjl ^^'o».^ ^jl ,^«~« |-j\ ^^[i^-M ^A ,X.»»-<

.^.^1 (,^-Lll j^j^l fjfc^'ii'^l ^^l^l <*^

i- Prima codicis A-Jy hodie octo ab initio decem foliis constans inscri-

hitur àSs- dòli ^_^j Is-v-o ^-iJl [,_^y] ..-^^^j iliLJI OU^. Est pai's codicis

autiqiiissinia, hae suttscriptione fol. ?' finita: ÌjojMI ^.y. ^^ iJiLJI Cj^U> C-,J'

J-^U-^I ^ol (n-:^-:' Cr?^ C>^r° •^^^^-'^^ r^-*^' ij^ "" ^'-^ J»'^^ ^''-»: -43-^

« Sequuutur fol. 7'' et 8 formula precum quotidianariim et fragmentum

commentationis de loco 'ffl ?3V ^^^H \"MX Deut. 34, 5, arabico et

fol. 9 et 11'' fragmenta carmimira quorum ultiuium a Marga (WVÌI*i{)

compositum est. denique fol. 12-13 fragmentum liturgicum amoebaeum.

i Nomina quibus varia carminum genera in codice appollantur, sunt:

1. ^m^-m
2. H}^H IV ^f^iTi'ì^ et ^TmiiTi iv n^(n^:ì

3. j-^ JlA'ilTllTlV et ^n^ ^J.Vifitffl? et ZV ^A^ntffiV

4. k^S-^

5. •^^ 2^5 >^

. Melopeiae nomen aliud exstat in inscriptione pP'rìS ^'^ "^^iJA/Tl

^3^ i. e. ad melodiam: lubila et plaude.

t Nomina poetanmi et scribarum qui commemorantm' sunt:

1. l sC' < j-^^\

2. ^^'^^
^

à. ^*iil^ ^'J ^X^m 73V
4. (Tl^ìA.V-l^ ^lA TVV^ sive yss ^j '^^.jji j^^

7. ^AJl Jl^-/^y^l

8. ^qp<7l3 sacerdos. Cam. Ili, 23.

9. '^•^VIA frater Abisae.

10. i.e^Lo ^-yj\ djjl j^-si

11. ,_y«->jJl C^T* crì^
"^J^' '^^^

12. j^L^-< j^jl j>A <><!.

(•) Legas lA A6 ^aOl-Sm^t 1* 'afflTntf^ Z.W^ffl iW. — AJJUJl o^i «>

carmina supercrogationis niilii videntur, qiiae non necessario in fcstis dtcanlamla eraiit.

IIendiconti. 1S87, Vol. Ili, 1° Sem. 70
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s Ad definienduni canninum tempus! nulliiis momenti est qiiod tradidit

Abulfathus [ed. Vilmav p. ir] , sub poiititice Hizqia , qui post Alexandrvim

Magnura viiit . stvophas tetrastichos certo metro compositas esse inventas

,

quum dieat i-s->;l Ìjo^I cj,Uì-« [.j,^';^. ^^L<,j ^j] <>JUj J, ^^ji-ÙJl J

—

»j I^xXjI^

i«43ÌI--_i)^ (V''v^'->- Compositio enim carminum metris, qnae similia erant

metris illius aevi, qiiibus deinde nationes (fMI) delectabautur , nihil est nisi

phrasis Abulfatbi, quum metra Samaritana ex eadem natura ipsius linguae pro-

fecta sint, qua commoti Hebraei iam ante Alexandrum carmina sua similibus

versibus conscripserunt. Eam vero ob causam locum proposuimus, ut demonstre-

mus ipsos Samaritanos non versus longos (c:--o) fundamentum metricae dispo-

sitionis admisisse sed potius hemistichia (f^y^) no1)is stichi dieta, quorum

quaterni stropham efficere dicuntur ('). Habes igitur bisce in Abulfatbi vcr-

bis argumentum fìnnissimimi sententiae nostrae de stropba ex stichis non

vero ex versilnis longis exorta. Quonam vero tempore bomoeoteleuta adbiberi

coepta sint nescio , id tantum affirmari potest , quod ex loco Ibn Khalduni

supra allato sequitiir, formam carminum II et III, quae ab Abisa et a pon-

tifice Finas composita sunt, tempus prodere non antiqimm. Quae sententia

contirmatm- aetate poutificis Finas quae certissime detìniLi potest. Erat Finas

pontifex nepos alius Finas tìlii Eleazaris, III, 23. Exstat orde pontifìcum Sa-

maritanorura ab Amramo pontifice qui floruit anno 1852, compositus in codice

chronici Abulfatbi (Vilmar. pag. LXXVIII), et boc iu ordine una tantum

vice nomina Eleazar, Finas, Eleazar, Finas sese excipiunt, ita ut eorum ul-

timus ipse ille Finas fuisse possit, qui carmen confecit.

« Ordo nominum ab recentissimo incipiens hic est:

Amram (-) pontificatu functus est annos 30

Salama " " » 30

Intenegnimi annis Heg. 1201-1213 [Vilmar pag. VIII].

f Tobias 71201 Hegirae (') pontificatu functus est annos 35

Levi » « "20
Ibrahim - " » 40

Isbaq » " "45
Sedeqia " » "27
Salamja " " "10

f Finas poeta " " "19

(1) Idem concludimus e cavnime Gcsenii \'I aliihabctico , iu quu tiiiuen terni stiolii

stropham efliciunt. Cf. Gesenius, Carm. sam. p. 01.

(2) Is est qui Petermannum docuit, Petermaiin, Reiscn, I, 233. Sese triginta annos

pontificem fuisse eo tempore, quo catalogum pontiticum eoncinnaverit dicit. Quod si re-

ctum est catalogum anno Heg. 1273 = 1856--'')7 p. Clir. composuit.

(3) Vilmar Abulfatbi, Annales, pag. VII infra.
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Alazar pontificatu functus est annos 48

Fiuas - ' "41
Alazar - - ^ ;i(i

- Quum Tobias diem supreiuuin obierit auuo Hig. 1201 = auno p. Olir.

178(5-87 inter quein et Fina.ii iuitnim fneruut anni 35+ 20 + 40+45+ 27 +
10+ 19 = 106, sequitiir poatificatum Finasi initium habuisse an. Heg. 1005^
ló0t)-97 p. dir. Itaqiie Finali caniien exeuiiti saeculo XVI tribuendiim es-

set. Nititiir baee seuteutia ea verljorum III. 23 interpretatione qua verba

jj»}\ ^\ ^^-sL^ì ad avum refenintiw. Quae tamen si non ad avum referuntur

sed ad ipsum poetam. ita ut iutelligamus : t Et ego Finas e gente Finasi, sei-

licet avi mei Finasi — ego Finas tilins .\laziri «, carminis auctor tempori

longe priori tribueudus est.

- Habemus enim etiam aliuiu pontificem Finas quem praecessere Alazar

et Finas. quorum hi sunt anni

Finas supra indicatus . .anni 19 = Heg. 1005-1024

Alazar, qui oum praecessit " 48 = Heg. 957-1005

Finas - 41 = Heg. 91G-9Ó7

Alazar ^ 86 = Heg. 880-916

Abisa ' 34 = Heg. 846-880

-'r
Finas - 56 = Heg. 790-846

Alazar - 25 ^ Heg. 7(55-790

Fina.s - :,6 = Heg. 709-7().')

.^ Praeter hune Fiuasum 790-846 = 1387-1442 p. Chr. in toto catalogo

pontiticum nullus alius in censum putest vocari. Huic si Carmen tribueuduui

est, pertinet ad saeculum XIV.

« Huius coaevus foret Abi-'a, Marga vero liturgiarum auctor est antiquio:.

De reliquis nihil constat.

- Quae igitur fol. 62 de circuracisione habentur haec sunt:

i. e. initium facimus scribendarimi preciim diei circuracisionis. Initium pre-

cum: JVaiìi in nomine tolmn; deinde: Li principio Gen. 1. totum: deinde

lleuediclm sii Jìeirs nos/cr usque ad finem , tum deeem praccep/a , deinde

^a La !l, quo quid indicetur ignoro.

^ Scquitur magnus numerus capitum ex Pentateucho recitandonim, quo-

rum initia tantum exscripta sunt secundum textum hebraeo-samaritfinum.

Primum est hoc: •^^A^ AA 'iilTl^lA ^X^Ci ^mClX Genes. 2, scd

haec capita proponenda non videntm'. Deiude legitur oratio iiicipiens a verl)o

VÌA^i'Hi. douec bisce verbis fiuitur ^AAt ^1 ^JI^iTlA l*^'^'4(it^
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il'^TA ^A*ii^ iV, quo facto iterum t^^2A "àiU^^ recitatur et in-

sequens cauticiim decautatur a Murga (') compositum:

^ZA i<7i^ ^^ ni3*ij : ^"^min ^^w^n

^^^ ^^^t^A : ^^/nsT ^^t^? p

'iiivi ?v -^niv? : ^2A ;]*ii ^^A^

^5"i ^ziiTJ^ : t?ti it;^v^ ^a \

?3V ;]iiT : ^ZA fiìS^AlTÌ

^A"i^Tf3 : ^3Z (') 'i^

^iTt'iJ^ AZT ffl^T^il : V^SiTl'il (*) IT

X^^'ii AZT : Z^iTJtl ^t^3t 7

^Zf3 AZ : *i!ZVZ (')^(7l"i3t

XMn^ mfnmt tm^^t : ^a^v ^3 ^3Z ^^t'^^a »

^^ ^aziTi : ^'iAS iTiAAT ^^z iv:)^

^^^mA e) ^'iitina : ^3 ^az azt ^^'t ^

**^?V^ AZt : nìA^SV Jl'iJ ^AiTlZ

(') Carmen comraemoratur a scriptore Samaritano Abulhasan (Vilmar Abulfath p.XLII),

qui strophas 10-12 respicit, sed cum textu nostro non accurato convenit, ita ut altcrutcr

tcxtus non sit integer.

(^) I. e. circumeisione ornari. Cf. Gesenius, p. 40. ubi ^jVS-^ "^1 videtur esse Sab-

batum celebrare. Gesen. Carni. Sam. p. 51, 57.

(3) V9-ni clamavit et tinxit, Icwavit. Castellus: Foedus sabbathi et circumcisionis

'iifflVta^TI'a lavacro sunt, quae purgant aqua, XI ^fS^ ^'afll 5tffleA3 VS-ffl XM JUl!

^(R'i'} H^"^ Tnl3 ?r;i1t:Vt •H^'ìeiX Tffla tffflJH TBA •*>, «yT-a i. e. qui non utroque

livatur, eum mare niagnum niundarc neqtiit, unum niinisterio Abrabae conatituitur alto-
'

rum prophetae Mosis. VtS-ffl'a muitdus. Cf. IV, 3.

{*) I. e. creatura.

(=) Leg. f;iffl«A. Petermann, Gram. p. 73.



. Finito cannine puero nonien datur, de quo codex dicit: isU4\ ^yò^

: 'V^^.\Ci{ »,r^??:i a"-)^ J*^ t^iS^"- =r*il jJ^JI *jN i. e. dicet con,<rresatio

patri: Quo uomiue appellabitiu-? Tuni dicet pater nomine N. N. cui deinde

respondent : Servetur.

(') Cast. JtP^ = W.o foedus. Deut. 31,9; Gcn. 3, 22. JdlJOlPif erecti, elevati.

Lev. 26, 23. ?r)JP^ coelum. X^ ahlactatus est. Geii. 21, 8. Aph. OP^A' extulit, elevavit

Gen. 3, 22. Uhlemannus substitit in notione: extulit, elevavit. Nostro loco convenire vi-

(letur notio altitudo, tectum cÀiL-), cf. Geseu. Car. Ili, 9. An foedus eoeleste ?

(-) Ad gradum senectiitis cf. MD"'^- Ad ViP confero clild. yVp^'N pcrvcnit.

(3) Puto esse «Stfflt ')'ii\nl fìrmiis sit et longum tempus vivai ab H'ì^f Hipli. quod

est yj^dl ,«1tA ;«reA Petermann, ^-'-v/^n. p. 39.

{') Castellns nihil nisi 'i5(Il!*'ìP ansulas affert. f|uarmii liic nullus est usus. Syrìace

.«i* Peal est l'uijis laborare, cxarcsccre Bickell Isaac Aiitiuclienus II, 90 : Pael est i/c-

testatm est, FAhpaaX corrugatus fuit: liinc in Tarfiuirio lob C, 12. Lovy Chld. VVrirterbucli.

Syriace Pael comparare uti patct ex liac glossa. Scv< ri bar Sliiikkii; i^o)
]
r'

.. °iv> .«asi-aaD

js,su )J» >ax*i»_^a^aa^j)J )oo. )Jo .iJ»/ «aa» ,m.m'i3^o ..aoiJiso )Jaa» ^^>^oi laiv

[x... -« „ot LoJi», p .^ i| ^xvw^» „à. \hx tN^ viNS lo-BBi^ est fjix(>o).u)'iu. Hofmann.

l'i: l/cnneiu'(itiris. Lcxidiou. (juac nnmia rem non ex|.cdiunt. Cugitandum igitur de D"'Tpn

Dip orescere quooum consentii Dpi?pC' nani et DDp est acescere, at ne hoc quidam iu-

vat. IJadicis ^'iP scnsus primarius Mt contraxit, un<l.- 1. arescere, rugari. 2. acescere pro-

pter gustum contrahentum acidi. Huc pertinet etiam ^^ frigus, rigor cuni dcrivatis. Appone

e lexico meo neosyriaco manuscripto 1. i^—* to fi'strn betui.rt tiro, 2. )jt-o stubborn.

.3. y.i« lo benumb from coìti ^rigidum fieri noni. I^J-*» J^Jj;-". denique 1. ji« lo

sweep a stable. Samaritana fortasse ita intelligenda : Ecce contrahendo se contrahit, sive

se contrahat (praeputium pucri circumcisi); quod si rectum est t»PPP'il cum ^—a.^3

ruHvaluil aeger comparatum reddi potest sunutur. simelur. Versum ultinium verte: Coni-

memoretur in bonura Garmon procurator Romanus. — Garmon (Germanus?) clrcumcisio-

r.eni lege vetitam clam fieri concessit. Vilmar Abulfitb p. l-ìl.
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« Postquam piiero nomen impositum est sacerdos poculum nianu tenens

recitai Carmen '^"'^l'AAT ^^iTlifiì quod ita in codice traditur: ^A3t

^^•m^ V-^m^A ^^t?x\ (mM ^HJVZA ;]^^TA ^^iil^ \ì^

*iil^ *ii^lI[V7 XJ^Hfìil'^t ^^^i7l. Alnsba sive Ahishua saeculo XIV

vixisse et miinus sacerdotale superstiti onis causa respuisse dicitur. Petermanni,

Grani. Sainarit. P. VI (') Carmen igitur Eleazari fratris Abischae eidem sae-

culo tril)uendum est. Rvthmo finali in ^ eseiinte stropliae Inter sese coniim-

guntur, quarum tria membra priora suo rythmo peculiari instructa sunt, qua

in re tamen poetae non omnia bene cessei'unt. Septem tantum strophae et

dimidia servatae sunt, reliqua desunt, qnum in codice e fascicnlo qui octo

aut decem constitit foliis, unum aut tria t'olia siiit amissa. ita ut septem

tantum supersint. Carmen hoc est:

II.

^yi"} ZA t'ilV ^<71A

^^lA-m Al^i^fai

/n^AA^ (') AA^^5

^AAt ^^?^ Z^^

^atv =r^"^A Vii

"i'^ì'AAT ^^iTIiiTt 1

'illii^tTA ^t^A .3

'iJiTl'^^^ ^Xl ^^mt

V^^A ti7ì3A ^A i;

(1) Si vero utnimquc nonien est nomen puntificis, Abisha sacerjotio funetus est ann»

Heg. 846-880 = 1442-1475 p. Clir.; Eleazar vero aut 880-910 = 1475-1510 ji, dir. aut

7C.5-790 =1363-1398 p. Chr.

(2) In codice (^.Ili-y-ÌA-.

O Non est articulus, sed gutturalis superflua: in hoc loro meo.

(1) 'iSiTll'i!-"^ nomen est Samaritanurum. Peformanu.

('') Vocem abbreviatam res1ilu(i };V-i3-""-!i!.
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. Eàd m forma rTthniicà et aliud Carmen compositura est, cui inter sin-

tfulas strophas adscripta est interpretatio arabica. Ex verbis, qnibus de car-

minio oriirine scriptor codicis loquitur, discimtis Carmen praecedens ^IfitllTI

'^VM'AAI apud Samaritanos uobilissimum fuisse et propria melopoeia de-

cantatum, ita ut ad eius normam alia carmina componerentur. Quam ob cau-

sam ad perspioiendam rem metricam Samaritanorum immo Hebraeorum hoc

Carmen gravi^simum censemus, e quo forma poetica eodem modo elici potest,

quo comparatis carminibus iis, quae eodem modo jnusico apud Syros cantan-

tiu (...t ).Xaa) usitatae formae r\i;hmicae et metricae illusti-antur.

- Quae scriptor pracmonet haec suut : ^TtTlUTl iV AA"^ *ilì's.'

^^M^ ;i;i^TA "i^jw^ ;]^ ^^TA-AT ^'ìiiaai ^'^t'u iv
:^^li.\ XiTil'V m^hl ^ìiili'^ t^tj;]lT»3 ZriTf^ i. e. et hocetiamde

infante ad metrum (ojs) jel'da ditgesar ex poematis Domini nostri surami

t^acerdotis Finas etc. Quodsi legitur et hoc etiam ^ AA"^ *^'W patet

compluria exstitisse cannina ad hanc normara composita. Ipsa carminif; verba

haec sunt:

III.

"i^^ VDl ISl ^^A ^lAl ^A?t*iJ 1

^Ì->. ^-< 'O (-) viULJifi r-O-iJl J-i-S «My^»

(') Samaritaiii.s l-filfil est coi-, inlelìeclwi. L'icos affert Castcllus bosco : l^t'à"^^

'ULV nix Ai.V m\ Adii mii mvi^ ^Tdtf'a Aevnm i. e. conceptus cordis testa-

tur absquc scnni'ne, quod non est nisi Deus unus. Deinde fllTStV J^T ^ffilH'iSA H'iJA

mnt 'auyj aìt mify '^A.v^a ai IiTìiTI At]j3'it «ìAA'a Ai al Ata-^mif

Ì-.Vlt33 affl'ìPt tAlJiS PiilB-ì m^T Ai ^ti-aiir nl'aV.ViS AÌT quod ita vertit:

Sumiiia adniiratione niirandura est unumquodquc ex operibus Dei, quibus iiiest virtns at-

tractiva cuiuscumquc scicntis eum (Deuni) in ventate: Ipse Deus autem oeulis non con-

spicitur, neque imaginationc coniprehenditur, ncque cog;itationibus cordis indagatur, ncque

intimo mentis recessu aestimatur; absquc ulla re tegitur et sine asi)ectu revelatur; nulli

rei assiinilatnr, lunge remotus a mirabilibus suis. ut in lumine propinquus valde. — Equi-

dem verterim: Sliraculum miraculorum inter opera Dei est eius cognitio, qnae coniungit

intellectnm cum veritate. Reliqua quoque non sine dubiis sunt.

(-) Legendum videtur cUjUe.
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'42 Al'Jtn ^':ì ri 9

^1 ^"ì'Ii'^iTll p'^IA

^^4*^' ^pl ;iAA

^1 ^^obJ '-UksJ

'^i tiìi^m ';i<n^2A io

^2 IpA^ i;]»3^A

aj Lui! ...s:^

Vp^2A Ar3^^ ^l'il

^'ij»? 3^^ piT;ni

^^1 ..^ {')>

ÌLg2 pA (-) X'iTtìA 11

iTlV^A^ tp2<u'4A^

X^l ;iA ':ìiT13v^'41 i)2 3(71^^ x(^'^^ ^.\

^p^fiì.V^lA VlA'ilì:

LJ

'43^5 ^2 ^A^ ^':J5

^*4^^ '4p33

ii5»t^ tfflSA ^A 13

"JjV ft.-c CJ r«*^.

t~~^'5 (.^|^^^

dJ aJUI

Vil^^A tm^A ^A 14

^-,^ io^\ b

(1) Radix a'ÌH, U.*.

(«) Supplendum tffla* ?f/f.

(') Ita cum vocali codex. Cf. Landbcrg in librd Actes du sixihne Congrcs interna-

tional des Orientalistes, deuxiènic partie, p. 16: i-ob»JI^ jaÌJ\ ^^ ^^L»\ >>^b ^IS' (,J-Ì^)

.JlìJI ^^ ULcl J^b >\f : 1>Xa aJ^.!

Kendiconti. 1887, Vol. Ili, 1» Sem. 71
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C5*^ jL.-J^

jTJJl ^\)! IÌj»

iTiV'ii^A t^A ^A Ui

^t^in^^iTJ ^ìA ^1^1^^ tmSlTl'ìY ^A
)^^u ^^A t'^^^n;^

17

"ìSTfAAl T^ J]^ i'^

X^5 Lài> j^

^^^Z^^ 2A"l^(Tl ^A 18

mA^t^ t3 ^*iJ3 OlAA ^iTIA^ai^ lATZt^ io

^3ii Zii (-) ^3(71 ^^
^A3t «^A^3

^A^ tj] .
. 'il^Z

JUo ^Jb L^^^s^

2<i

(') Vocabulura in cod. atramento tectum.

(2) Vox Tarn est ^3N^

P) Vocabulum in codice deletum. Furiasse ^jjbJI aut simile ijuid.
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^•^I^ ^(71^ ITI IV
"i^nwvA ^^^ x':sx^

\^n"ì(n:ò 'l'jv^ oì^a^ 2^

<7i'ril(7l'ilV':i^^^^A 21

- Siibscriptio canuiui.s est: dJUsy^ ^1 v1;>*t "^'^ --^- '

Geologia.— Lìtomo al (jutmssico medio (DoygerJ presso Taor-

mina. Nota (') III del Corrispondente G. Sequenza.

IV.

« 50. Dal Capo S. Andrea, alla distanza di due chilometri, lungo la

costa dal lato meridionale apresi la valle del Selina, nella quale chi ascende

lungo r alveo del torrente, traversa la serie giurassica noli' ordine inverso

(') Vli'5 lacrima, oplimum quodque designai. Sic V!i5T et ^^ oxstiit in Gesenii

carminibus samarit. 3, 4. Petitum est ex locis Gcnes. 4."), 18; Deuter. 32,9 in Targ, Sani.

(2) Ita codex: JlyiVl? J0.5UMI?

(3) «'*eA- = 2«. Genes, 4,21. Targ. Sam,

(•) Ita codcx.

{?) V, pag. 465,
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alla successione stratigrafica, dimodoché imbattasi dapprima nel Neocomiano

e quindi nel Titonio, al quale succede immediatamente il Giurassico medio.

^ Avendo esaminato il Bogcjer del Capo S. Andrea, che forma una serie

affatto diversa da quella del Selina, e diversa litologicamente e diversa so-

pratutto paleontologicamente, si resta veramente sorpresi della enorme diife-

reuza che passa tra le due serie sincrone, che stanno a sì breve distanza.

» Di non lieve interesse par che debba quindi riuscire la sincronizza-

zione dei membri vari delle due serie del Dogger, che tanto differenti si svol-

gono a breve distanza nel territorio di Taormina.

'^ Mi proverò quindi su tale via a fine di riuscire fin dove è possibile

alla sincronizzazione dei diversi membri delle due serie parallele.

^ hi. Per il membro piìi antico in ambo le serie, siccome per il più re-

cente non v'ha certo difficoltà né dubbio alcuno alla sincronizzazione.

- Difatti, come fu già stabilito, la prima zona e la seconda del Capo
S. Andrea rappresentano l'Aaleniano, che nella serie del Selina è ben rap-

presentato. Ma a S. Andrea sono come si conosce due strati di calcare rosso

l'uno con Rinconelle. e l'altro con Pentacrini ed invece nel Selina sono pic-

coli strati rossi e bianchi, alternanti con schisti marnosi rossi e grigi, che

contengono una importante fauna di Ammonitidi della zona con Harpoceras

Miirchisoiiae.

" Il vero Baiociano è formato di calcari lionati con Sphoeroceras a S. An-
drea, e con una fauna molto caratteristica di Cefalopodi ed alcuni Brachio-

podi, nel Selina non abbiamo nulla che rimpiazzi o rappresenti una tale fauna,

ma il vero Baiociano potrebbe essere rappresentato dagli strati più alti, senza

fossili, concordanti coi fossiliferi e formati di calcari biancastri alternanti con

schisti marnosi grigi ; ma nulla ci autorizza a riguardare tali strati, siccome

i rappresentanti del Baiociano, potendo questo anco mancare.

« Il Vesulliano poi che offre dei calcari rossi, di una tinta variabile,

ricchi di Braeliiopodi al Capo S. Andrea, é rappresentato invece al Selina

da una potente serie di strati di calcari neri cristallini, disgiunti dastrate-

relli di schisti marnosi dello stesso colore che contengono la Posidommya
alpina Gras.

« Le due serie quindi certamente e sicm-amente concordanti nei piani

estremi, tanto tra loro diversi, lasciano molto dubbio quanto al sincronismo

dei membri medi pel difetto di fossili che dimostri nel Selina la presenza

del vero Baiociano.

" Nel quadro seguente sono indicati i rapporti delle due serie del Dofj-

(je)% che disposte parallelamente indicano il modo come credo debbano sin-

eronizzarsi i loro membri.
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Fisica. — // massimo d'intensità luminosa dello spettro solare.

Nota II del dott. GucxLielmo Mengarini, presentata dal Socio Bla-

SERNA.

« Nel corso delle ricerche sul fenomeuo spettrale fisiologico da me fatte

insieme al dott. Colasanti e pubblicate negli Atti di questa Accademia ('),

osservando la grande rassomiglianza fra le curve che rappresentano le varia-

zioni nel diametro apparente del fenomeno stesso nelle varie zone dello spettro

colla cm'va della intensità luminosa, mi sorse il dubbio che le misure da

noi fatte fossero delle vere e proprie misure fotometriche.

" Se il diametro apparente del fenomeno endottico che si percepisce

quando si osservi, nel modo da noi descritto, uno spettro solare ben puro fosse

in un rapporto determinato colla intensità luminosa del raggio di luce mono-

cromatica che si riceve nell'occhio, questo metodo di osservazione costituirebbe

un processo fotometrico per luci colorate di grande semplicità e di sensibilità

senza pari.

" Io volli pertanto, dopo le già descritte esperienze sul fenomeno spet-

trale fisiologico, intraprendere delle nuove serie di misure coli' intento di

ricercare se il diametro apparente del fenomeno endottico percepito, sia in un

rapporto costante colla intensità luminosa del fascio ricevuto nell'occhio.

B Misure di questo genere non si possono eseguire se non alla condizione

che né variazioni soggettive, né variazioni della intensità luminosa avvenissero

durante le esperienze. Per le prime il grandissimo numero di mism-e da me
fatte insieme al Colasanti aveva talmente educato il nostro occhio da permet-

terci di apprezzare in modo sicuro e concordante le dimensioni del fenomeuo

misurato. Le variazioni invece che abbiamo veduto avvenii-e nell'angolo vi-

suale sotto il quale si percepisce il fenomeno (-) , variazioni che io ritengo

non esser dovute a causa soggettiva ma esistere nella luce, non possono venire

attenuate che coll'operare molto rapidamente, disponendo le esperienze in modo

che si potessero fare varie puntate a pochi secondi d'intervallo l'una dall'altra.

« Non tornerò a descrivere il fenomeno spettrale fisiologico, né a discu-

tere il metodo di misura adoprato. Rimando per queste notizie il lettore alla

citata Memoria.

» Mi limiterò ad esporre i risaltati delle nuove esperienze fatte, avver-

tendo che per ottenere uno spettro solare ben puro, quale è necessario per

queste esperienze, disposi bensì gli apparecchi come è indicato nel disegno a

pag. 69, ma sostituii ai due prismi di tìiut pesante un prisma di flint ordi-

nario, perchè il colore giallo verdastro di quei prismi non alterasse la distri-

buzione dei colori nello spettro. Così pure per la prima serie delle mism-e

(•) R. Acc. dei Lincei. Mem. Scienze fis. e iiat. serie 4*. voi. in, pag. 66.

(2) Mem. cit. pag. 75, § 6.
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cho appresso esporr<\ feci uso di lenti eilindrielie invece che di lenti sferiche,

e cit^ per avere uno spettro che non si allartrasse nella direzione perpendi-

colare alla fenditura che di pochissimo, quando si projettava su di un diaframma

a varie distanze dal prisma.

t Dalle prime misure da me fatte, benché alquanto grossolanamente,

vidi che il quadrato del diametro apparente del fenomeno endottico variava

sempre nella stessa misura della intensità luminosa del fascio ricevuto nell'occhio.

« Ò cercato di dimostrare questo fatto con maggior precisione, facendo

uso di tre metodi divei-si basati sul principio che la intensitìi dei co-

lori spettrali è inversamente proporzionale alla lunghezza

apparente della parte considerata dello spettro (').

- Primo me/odo. — Disposi uno scranno munito di un piccolo foro in

modo che potesse scorrere sopra due lunghe guide, sì che una determinata

riga di Fraunhofer coincidesse sempre col forellino e che il piano dello scranno

fosse sempre normale al raggio considerato.

ii Sullo scranno una scala divisa in millimetri mi permetteva di misurare

con sufficiente precisione la distanza fra le righe D ed E. In questo caso facevo

uso di im sol prisma, sicché questa distanza era, relativamente alle mie an-

tiche misure, assai piccola. La riga che facevo coincidere col forellino pra-

ticato sullo scranno era sempre una riga molto ben visibile, prossima alla

D e corrisponde a circa /= 560 milion. di mm. Portavo lo scranno a quattro

diverse distanze dal prisma e mentre che un osservatore notava l' intervallo

fra D ed E, un altro con l'occhio dietro il forellino misurava, mediante il

collimatore, il diametro apparente del fenomeno.

li Ripetute queste quattro misiu'c per quattro volle, proso il rapporto in-

verso delle distanze D E, rapporto che rappresenta l' intensità luminosa

alle quattro diverse distanze, e confi-ontandolo con i quadrati dei diametri appa-

renti del disco percepito nelle quattro posizioni, ebbi i numeri seguenti:

Posizione
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« Ma mentre a piccola distanza dal prisma i rapporti delle intensità

luminose e delle aree del fenomeno spettrale sono espressi sensibilmente dalle

stesse cifre, a maggiore distanza questi ultimi rimangono alquanto inferiori

ai primi.

« Analogo risultato ebbe anche Tranuiu (') in misure fotometriche fatte

a diverse distanze sulla luce emessa da una lampada Dnunmond.

t- Le misure di Trannin sono basate su fenomeni di interferenza. La coin-

cidenza dei risultati ottenuti con due metodi così diversi fa ritenere che le

divergenze che ho trovate non dipendono dal metodo da me adoperato.

» Secondo metodo. — Due scranni muniti di reticolo e di collimatore

sono collocati alla medesima distanza dal centro del prisma.

t Sul primo projettavo lo spettro quando il prisma era al minimo di devia-

zione, sul secondo quando il prisma era tolto da questa posizione avendo

ruotato per im angolo di 5° circa, determinato da un punto d'an-esto collo-

cato sul sostegno stesso del prisma.

« La distanza fra le righe D ed E variava nei due casi nel rapporto

0,833 : 1, quindi la intensità luminosa doveva variare nel rapporto inverso.

Misurando col collimatore il diametro apparente del fenomeno spettrale nei

due casi, ne presi i rapporti ed elevandoli al quadi-ato ottenni in cinque mi-

sure i rapporti seguenti:

1 : 0,830

1:0,806

1:0,863 ; Medio 1:8308.

1:0,820

1:0,835

" Con questo metodo di sperimentare, la intensità della luce riflessa

dalle faccio del prisma è diversa nei due casi.

» Ma avendo spostato in queste esperienze il prisma solo di 5°, la dif-

ferenza fra la quantità di luce riflessa non risulta molto grande. Forse da

ciò dipende che i rapporti da me trovati sono, con eccezione di imo, inferiori

al valore calcolato per la intensità luminosa.

« Ter^o metodo. — Per evitare la diversa riflessione sulle faccio del

prisma o l'allontanarsi da esso, pur volendo far variare la larghezza di una zona

dello spettro, riempii un prisma cavo di vetro permetà di solfuro di carbonio recen-

temente distillato, e perciò limpidissimo, e per metà di acqua. Avevo allora

per il medesimo fascio di luce bianca due spettri inegualmente dispersi.

La distanza fra le righe D ed E era diversa per l'uno e per l'altro spettro

e di diversa grandezza si percepiva il fenomeno spettrale puntando sulla

(') Juuni. de Phys. 1876, voi. V, pag. 297.
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me'le.-;ima rijfa nei due spettri. Runtamlo il pri:<iiia facevo variare conteiiipora-

neaineute e la dLìtanza D E ed il diametro apparente del feuGint'uo spettrale.

Collocai il prisma successivamente in tre diverse posizioni, presi per ogni

caso il rapporto inverso delle distanze DE mi due spettri ed il rapporto

dei quadrati dei due diametri apparenti. Ottenni coeì le cifre seguenti :

Rapporto
dell'intensità

luminosa
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u Anzitutto si può osservare che le divergenze fra serie e serie nelle

misure da me eseguite sono dello stesso ordine di quelle che Langley à tro-

vato nelle sue misure sulla distribuzione dell'energia termica nello spettro

fatte col bolometro.

« Oltreacciò io ò già riferito (') su esperienze fatte con una sorgente

di luce intensa e costante.

« La lampada elettrica soleil è la sola che io conosca dalla quale si possa

avere per un tempo assai lungo una luce fissa e dipendente solo dalla

intensità della corrente che la alimenta, senza subire variazioni per il capric-

cioso guizzare dell'arco voltaico.

t Con una lampa da soleil da 12 ampère si può progettare mediante due

prismi lo spettro del calcio splendidissimo.

t Feci su questa luce, e precisamente su di una stria corrispondente a

/= 550 milion. di mm. varie mism-e in diversi giorni di dieci in dieci minuti, ed

ottenni delle belle serie di numeri esprimenti l'angolo visuale sotto il quale

liercepivo il fenomeno endottico, molto diverse per la loro regolarità da quelle

avute colla luce solare.

» Riporto qui quattro serie scelte fra le piti regolari e le più irregolari.

Valciiv ileir angolo visuale alla st
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di misura, ma che esistono

realmeute nella luce elio dal

sole giunge sino a noi.

K Se delle tredici serie di

misui'e deiraugolo visuale
(f

già da me date, prendo la

media e calcolo i quadrati

dei diametri apparenti, cioè

tang* ~r , portando numeri

proporzionali a questi valori

come ordinate, e prendendo

per ascisse le distanze fra

le varie righe di Frauuhofer

dime era ottenuta dai miei

prismi di flint pesante, mi

risulta la curva media delle

intensità luminose nel mio

spettro prismatico. Questa

cm-va è disegnata nella qui

annessa figura. I punti ri-

sultanti dalle mie osserva-

zioni sono contraddistinti dal

segno O.

- Se sulla medesima figm-a

ed in identica scala porto i

valori medi delle quattro se-

rie date da Frauuhofer ot-

tengo sette punti (') che de-

noto col segno V.
- Se volessi disegnare la

curva determinata da questi,

io dovrei riprodurre quasi

quella già disegnata in liase

alle mie osservazioni.

» Le cm've risultanti dalle

mie esperienze e da quelle

(') Di questi solo cinque soim

rappresentati iiell' unito disegno,

'ìli altri (lue .sono nel rosso estre-

mo e nel violetto.
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di Fraunhofer nel rosso, nel giallo e nel verde, si possono considerare come

identiche ; nel turchino e nel violetto i punti determinati da Fraunhofer sono

ira poco più alti, e ciò forse perchè i due prismi di flint pesante da me ado-

prati assorbono molto la parte più rifratta dello spettro.

" Per completare queste ricerche volli ripetere alcune esperienze nella zona

compresa fra D ed E, per vedere fra quali limiti oscillasse il massimo d'inten-

sità luminosa con esperienze che si ripetessero a breve intervallo di tempo.

» Non v' à bisogno d' esser dimostrato che il sole quando è molto basso

sull'orizzonte ci manda una luce ricca di raggi rossi. Mi pareva invece degno

di studio l'osservare se a brevi intervalli di tempo, quando il sole è vicino

al meridiano, varia anche la posizione del massimo d'intensità luminosa.

« Mediante tre prismi di flint pesante ottenni uno spettro molto espanso,

sicché potei dividere l'intervallo fra D ed E in 17 parti ciascuna delle quali

aveva la larghezza di circa 15 millimetri.

« Delle 16 linee intermedie determinai col metodo grafico la posizione

in lunghezze d'onda. Su ciasciraa di queste linee ripetei molte serie di mi-

sui-e scegliendo delle giornate estive assai calme e le ore intorno al mezzodì.

" Riimisco nella seguente tabella 16 serie ottenute in sei diversi gior-

nate del mese di luglio.

f Queste misure essendo dirette allo scopo di ricercare il massimo, venivano

tralasciate subito che avessi- ritrovato la sua posizione, e ciò per poter più

sollecitamente misurare una seconda serie.

« I valori qui riferiti sono i quadrati dei diametri apparenti del fenomeno

endottico, quindi rappresentano numeri proporzionali alla intensità luminosa.

Posizione
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- K difficile garantire che l'inteni^ità luminosa del fascio incidente rimanga

la stessa fra una misura e 1' altra, per i piccoli spostamenti che subiscono

i prismi, e per la diversa inclinazione dello specchio portaluce.

- Il valore di queste serie è quindi solo relativo.

> Con questa riserva per il valore assoluto delle cifre esposte possiamo

concludere così:

". 1° La intensità luminosa relativa delle diverse regioni

dello spettro è variabile di giorno in giorno e d'ora in ora,

anche con cielo costantemente sereno e con aria tranquilla.

-•2" Esiste nello spettro solare prismatico un massimo

di intensità nel giallo. Questo non à una posizione fissa

ma si sposta ora verso la riga D ora verso la riga E.

«3' Generalmente nelle ore pomeridiane il massimo di

intensità luminosa è meno accentuato che nelle antime-

ridiane.

" Nelle esperienze da me fatte nel luglio 1881 in Roma, con giornate

molto serene o leggermente velate, U massimo si è spostato da A := 564,1 a

;.=r 584,3 milion. di mm. Nel giorno 18 luglio si sono osservati due massimi

poco differenti nella intensità e non molto distanti fra loro ».

Chimica. — Sui vantaggi della santoninossima. Nota TI (') <li'l

dottor F. Coppola, presentata dal Socio C.vn.nizz.vro.

« Per esclusione noi siamo costretti ad ammettere dopo le precedenti espe-

rienze: che la santonina subisca nell'organismo una modificazione chimica che

non ha nulla di comune cn derivati artificialmente preparati ; o che essa nel-

l'organismo ti'ovi condizioni migliori per agire energicamente sugli ascaridi, o

che infine la sua azione non si spieghi direttamente sui parassiti, ma sul tubo

intestinale animandone i movimenti peristaltici in tal modo da scacciarli fuori.

1- Trovandosi gli ascaridi lombricoidi assai di frequente nell'intestino dei

maiali, io ho potuto esaminare queste varie questioni colle seguenti esperienze:

10 maiali del peso di 40-60 kgr. furono collocati in stalle separate e tenuti per 24 ore

:i ilicd.i completa. K ciascuno fu quindi somniinistraf(j in unica dose, per due giorni con-

secutivi gr. 1.25 al giorno di santonina per la via dell., stomaco mescolandola con 1 '/-• k^r-

di crusca, ridotta in parte coU'acqua che divoravano immediatamente. Nei due giorni non

cacciarono alcun verme.

11 mattino del 3° giorno furono uccisi tagliandone le giugulari e le carotidi.

.\perta la cavità add^iminale furono in ma.ssa asijortati gli intestini ed esaminati at-

tentamente per tutta la loro lunghezza.

« Fra i 10 maiali 7 non contenevano lombrìci ma soltanto degli ecki-

norlnens; degli altri tre uno ne conteneva 4, uno 2 e l'altro' un solo. Questi

a.scaridi si trovavano tutti nelle porzioni superiori del tenue, che è la loro

l'I Vedi pag. hVA.
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sede abituale; nessuno nel resto del canale intestinale. Presentavano leggeri

movimenti delle estremità, ma versati nella soluzione sodica a 38" immediata-

mente acquistai'ono movimenti spontanei vivacissimi. Furono così trasportati

rapidamente in laboratorio e messi nel bagno ad olio a 38°. Ecco l'andamento

dell'esperienza:

18 febbr. ore 8.40 ani. Immersione nelFolio. Presentano tutti i movimenti molti più vivaci

di quello che sogliano gli ascaridi nonnali.

19 febbr. ore 8 am. Dotati ancora di movimenti spontanei vivacissimi di tutto il corpo.

Alcuni sono in preda a movimenti ritraici ondulatori continui senza scuotersi un

solo istante.

'20 febbr. ore 8 am. Si trovano a un dipresso nello stesso stato.

21 febbr. ore 8 am. Cessarono i movimenti ritmici, presentano tutti movimenti .spontanei

ancora molto vivaci.

22 febbr. ore 8 am. Uno conserva i soli riflessi, gli altri conservano i movimenti sponta-

nei ma più deboli.

23 febbr. ore 9 am. 4 sono dotati ancora di movimenti spontanei, 3 di soli riflessi.

24 febbr. ore 9 am. 2 sono morti, 2 conservano i riflessi, 3 ancora presentano movimenti

spontanei.

25 febbr. ore 9 am. 3 ancora dotati di leggieri movimenti spontanei, 2 conservano ancora

i riflessi.

Si sospende l'osservazione.

tt Risulta nettamente da queste esperienze che la santonina, anche in-

trodotta nell'organismo a dosi elevate, come gr. 1,35 al giorno, non esercita

nessuna azione tossica sugli ascaridi, così come avviene fuori dell'organismo.

Abbiamo già veduto come gli ascaridi normali vivano nell'olio di oliva a 38°

5-6 giorni, conservando per piìi di quattro giorni i movimenti spontanei.

Gli ascaridi ritirati dai maiali trattati colla santonina, vissero 6-8 e piìi

giorni, alcuni conservando per più di 7 giorni i movimenti spontanei.

« Ciò prova che la santonina, o agisca come tale o agisca ti-asformandosi,

non può assolutamente considerarsi come una sostanza elminticida, e l'os-

servazione clinica infatti dimostra che gli ascaridi sono espulsi vivi.

t Ma essa non può considerarsi nemmeno come vermifuga. Difatti nessun

verme fu cacciato dai maiali dm-ante vita, ed esaminato attentamente l'inte-

stino dopo morte, gli ascaridi furono tutti rinvenuti nelle porzioni superiori

del tenue, che sono la loro sede ordinaria.

u Però abbiamo veduto ch'essi presentavano movimenti spontanei viva-

cissimi, in alcuni ritmici, continui come fossero movimenti convulsivi. Anche

per azione della santonina fuori dell'organismo noi abbiamo veduto animarsi

i movimenti degli ascaridi quantunque in grado molto più debole. In ogni

modo questa analogia di effetti basta per farci conchiudere, che la santonina

nell'organismo agisce come tale senza modificare la sua costituzione.

tt La dift'erenza nell'energia di azione si spiega facilmente considerando

che la santonina agendo sugli ascaridi, che si trovano nel tubo intestinale, li

trova nella loro piena vitalità e quindi più adatti a risentire l'azione di una

sostanza eccitante; oltre di che ossa si trova disciolta nei succhi intestinali
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c\\3 sono il loro alimento naturale ; dimodoché penetra nei lombrici non solo

attraverso la pelle ma principalmente per il tubo digerente. Fuori dell'or-

ganismo invece la santonina agisce sopra organismi che naturalmente vanno

perdendo la loro vitalità, poco o nulla ne penetrerà per il tubo digerente,

ma sarà quasi esclusivamente assorbita per la cute, e la natura chitinosa di

questa, e la natura del solvente d'altra parte non permettono una facile

diffusione.

« L'azione della santonina sugli ascaridi corrisponde a quella ch'essa

esercita sugli animali vertel>rati, sui quali come si sa agisce da convulsi-

vante; soltanto lo sviluppo diverso del sistema nervoso moditìca, com'è na-

turale, la forma dell'avvelenamento.

« Senza dubbio il meccanismo di azione della santonina come antelmin-

tico risiede precisamente nei movimenti convulsivi ch'essa determina nei

lombrici. Gli ascaridi lombricoidi non sono provveduti né di ventose, né di

altri organi di fissazione, per cui dobbiamo ammettere ch'essi si trovano

liberi sul lume del canale intestinale. Perchè dunque non vengano trasportati

dalla corrente dei liquidi intestinali, perchè possano resistere ai movimenti

paristaltici fisiologici o anche esagerati dei purgativi, è necessario ammettere

ch'essi col loro corpo si puntellino contro la mucosa intestinale. Ciò trova

un appoggio nel grande sviluppo muscolare, che presentano questi parassiti.

» Sotto l'azione della santonina cadendo in preda a vere convulsioni,

non possono più padroneggiare i propri movimenti, restando liberi nel canale

intestinale; e allora se noi eccitiamo i movimenti peristaltici dell'intestino.

essi vengono con facilità trasportati.

« Come si vede le nostre esperienze ci hanno condotto rigorosamente a

un meccanismo di azione che dà piena ragione dei fatti clinicamente accer-

tati: 1" che gli ascaridi vengono espulsi vivi; 2° che nella cura degli

ascaridi è necessario il sussidio delle sostanze pm-gative. Noi cosi arriviamo

anche a spiegarci come i soli purgativi possano qualche volta riuscire ad

espellere gli ascaridi, se determinano movimenti peristaltici così energici da

vincere la loro resistenza. Possiamo anche concepire che la sola santonina

possa in qualche caso determinare la fuoruscita di alcuni vermi, se per una

suscettibilità individuale, oltre di agire sopra di essi, eccita la peristalsi in-

testinale.

» Noi possediamo ora una base razionale per istabilire qual'è il momento

opportuno per somministrare il purgativo. Le esperienze fatte sui lombrici

fuori dell'organismo dimostrano che la santonina non possiede un'azione ra-

pida, ciò che si verifica anche pei vertebrati. D'altra parte l'osservazione

dei lombrici, ricavati dai maiali trattati colla santonina, dimostra che, una

volta determinata, la sua azione non si dilegua rapidamente, ma dura qual-

che giorno. Per l'una ragione e per l'altra non conviene alfatto sommini-

strare simultaneamente l'antelmintico e il purgativo, ma bisogna invece per
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2-3 giorni somministrare la santonina e in ultimo il purgativo. Non è poi

indifferente la natm-a di quest'ultimo, dovendosi piuttosto scegliere nel gruppo

dei purgativi che agiscono essenzialmente eccitando i movimenti peristaltici.

a Risulta dalle precedenti esperienze che l'efficacia della santonina nella

cura degli ascaridi noa dipende da un'azione generale spiegata sull'individuo che

ne è affetto, ma esclusivamente da un' azione diretta sul parassita stesso.

Segue da ciò che 1' assorbimento della santonina per lo stomaco, mentre rendo

più facile un avvelenamento, ne indebolisce 1' azione antelmintica, perchè in

quantità minore penetrerà nell' intestino.

« Per questa doppia ragione la sostituzione del santoninato sodico alla

santonina proposta dall' Hautz (•) e sostenuta dal Krauss (-) è del tutto ir-

razionale e con giusta ragione abbandonata; perchè trattandosi di un sale

solubilissimo, sarebbe assorbito quasi totalmente dallo stomaco e potrebbe

agire sui lombrici solo per quella parte che si elimina per la via dell' in-

testino. Noi al contrario dobbiamo cercare un derivato della santonina che ne

conservi l' azione generale, ma difficilmente possa essere assorbito dallo sto-

maco, e non possegga la capacità, arrivando nell' intestino, di contran-e delle

combinazioni, per le quali il suo assorbimento possa diventare più o meno

rapido secondo le condizioni locali.

« A questo scopo io ho studiato l' azione fisiologica di varii derivati della

santonina fornitimi gentilmente dal prof. Cannizzaro, e in un' altra Memoria

esporrò i risultati ottenuti dallo studio della loro azione generale.

K- Fra questi diversi derivati uno richiamò particolarmente la mia atten-

tenzione, perchè conservando inalterata la costituzione chimica della santonina

ne conserva anche 1' azione fisiologica, mentre possiede tali proprietà fisiche

e chimiche da fare con ragione sperare eh' esso possa assai utilmente sosti-

tuirsi in terapia alla santonina. É questa la santoninossima ottenuta recen-

temente dal prof Cannizzaro (^).

ii La santoninossima come tutte le acetossime si prepara facilmente fa-

cendo agire sulla santonina il cloridrato di idrossilamina in soluzione alca-

lina. È una sostanza cristallizzata in piccoli aghi bianchi che non si alte-

rano alla luce come fa la santonina. È insolubile nell' aequa ; si scioglie uel-

r alcool, neir etere, nell' olio e nelle sostanze grasse. Non si combina coi car-

bonati alcalini, né si scioglie nell' acido lattico e negli altri acidi organici.

Non si decompone per azione degli acidi e nelle basi anche in soluzioni bol-

lenti. Come tutte le acetossime si combina cogli acidi minerali e cogli idrati

alcalini sciogliendosi nell' eccesso del reattivo, e riprecipitandosi se si neu-

tralizza la soluzione.

(I) Scliiuidt 's Jahrcsb. 72-173.

('-) Jaliresb. f. ges. Wed. 18(39, I. oOl.

(^) Atti dell' Acc. dei Lincei, anno 1885, i>.
703.



s Siccome, come si sa, il succo gastrico contiene dell' acido cloiidico

allo stato libero, ho voluto provare se esso fosso a questo grado di diluiziona

capace di sciogliere la santoninossima. Mi procurai il succo gastrico prati-

cando in un cane una fistola gastrica ; la santoninossima non si dimostrò in

esso solubile, e si noti che il succo gastrico del cane contiene secondo le ana-

lisi dello Sehmidt. una quantitiì 10 volte maggiore di acido cloridico libero

del succo gastrico umano.

• Del resto io ho potuto con una esperienza diretta paragonare 1' assor-

bimento della santoninossima a quello della santonina.

- È noto che per ingestione della santonina, 1" m-ina assume un colo-

rito gialloverdastro, e trattato colla potassa caustica si colora in rosso-porpora

più meno intenso secondo la quantità della santonina che contiene. Questa

reazione è così sensibile, che permette di svelare le più piccole tracce di san-

tonina. Fra tutti i derivati della santonina la sola santoninossima che con-

serva inalterata la sua costituzione, possiede anche questa reazione, offren-

domi quindi un mezzo sicuro per paragonare il suo assorbimento a quello

della santonina.

* Io, il dottor C. L. e 1' inserviente del laboratorio B. C. prendemmo

a digiuno ciascuno 10 centigr. di santoninossima in sospensione nelV acqua.

La reazione nella mia urina fu appena sensibile dopo 4 ore; toccò il mas-

simo d' intensità dopo 28 ore e durò più di 50 ore. In C. L. cominciò dopo

3 ore, toccò il massimo dopo 23 ore e durò 48 ore. In B. C. cominciò dopo

5 ore, toccò il massimo dopo 26 ore, dm-ò .52 ore.

n Dopo alcuni giorni ripetemmo la prova colla santonina presa alla stessa

dose e nelle stesse condizioni. In tutti e tre dopo mezz' ora 1' urina presen-

tava una tinta itterica e trattata colla potassa si colorò fortemente. La rea-

zione toccò il massimo dopo 5 ore e durò circa 26 ore.

« Queste esperienze provano che 1' assorbimento è notevolmente maggiore

e più rapido per la santonina. E poiché per esso la reazione nell' urina ò

irià sensibilissima dopo '/s ora. noi possiamo essere sicuri che per la mucosa

iiastrica se ne assorbe una notevole quantità. Al contrario siccome per la san-

toninossima comincia in media dopo 4 ore, dobbiamo ritenere ch'essa non si

assorbe affatto per lo stomaco ma penetra totalmente sull' intestino, dov' è

diretta 1' azione terapeutica.

i Le proprietà fisico-chimiche della santoninossima e queste esperienze

fanno già prevedere eh* essa debba riuscire meno velenosa della santonina

almeno quando si somministrano per la via dello stomaco, che è 1' unica via

possibile.

« Con esperienze fatte sui cani ho potuto confermare questa precisione.

A due cani della stessa corporatura (circa 5 kgr.). si iniettò per mezzo di una

sonda a uno 1 gr. di santonina e all' altro 1 gr. di santoninossima in sospen-

tione neir acqua. Il primo dopo 3 ore fu preso da convulsioni che durarono

IJENniroNTi. 1887, Voi.. ITI, 1° Sem. 73
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per più di G ore essendosi sospesa 1' osservazione, ma 1' indomani era gua-

rito. Neil' altro non fu osservato il più leggiero disturbo.

B Non ho sperimentato anche sui conigli, perchè questi animali tolle-

rano dosi molto grandi di santonina ; e siccome questa tolleranza non si os-

serva per il santoninato sodico somministrato per via ipodermica, dipenderà

da ciò che trovandosi in questi animali lo stomaco pieno sempre di alimenti,

r assorbimento della santonina è reso molto difficile.

« Eassicurato da tutte queste esperienze io ho voluto provare la santo-

ninossima anche nell' uomo, e ho potuto somministrarla a 10 bambini e un

adulto che presentavano indizii clinici di verminosi intestinali.

» Le dosi che ho adoperato sono state 5 centigr. per bambini di 2-8

anni; 10 centigr. pei bambini di 4-6 anni; 15 centigr. per quelli di 6-9

anni ; 30 centigr. per quell'.individuo di 25 anni. Queste dosi venivano som-

ministrate in 2 volte a distanza di 1-2 ore e avvolte in o.stia in sospensione

neir acqua ; si ripeterono per 2 giorni e qualche volta per 3 giorni succes-

sivi e infine si somministrava il purgativo, ordinariamente olio di ricino.

« Quantunque si trattasse di dosi 2-3 volte maggiori di quelle che si

sogliono somministrare di santonina, in nessun caso fu osservato il più leg-

giero disturbo la più leggiera sautopsia. Queste esperienze non lasciano

dubbio che la santoniuossima è tollerata a dosi molto maggiori della santonina.

« In 6 casi non fu però confermata la diagnosi di verminosi, o almeno

non fu cacciato nessun ascaride, anche ripetendo per controprova il tratta-

mento colla santonina.

" Negli altri casi invece vennero evacuati gli ascaridi in numero di

2-4-6, ed altri vennero in seguito cacciati ripetendo il trattamento dopo qualche

giorno. In un caso ne furono cacciati alcuni per la bocca. Quando poi la san-

toniuossima riusciva senza effetto per controprova, ripetevo il trattamento con

la santonina che ebbe sempre risultato negativo.

» Non presento nessun risultato splendido perchè non ho finora avuto

la fortuna d' incontrarmi in un caso di intensa verminosi ; ma d' altra parte

è evidente che 1' effetto deve essere tanto più facile quanto più numerosi

sono gli ascaridi, dimodoché per questo lato le mie poche esperienze sono

più dimostrative.

" Io continuerò queste esperienze, appena mi sarò procurato altra quan-

tità di sostanza; ma spero che già questi primi risultati, appoggiati del certo

da tutte le analogie chimiche e fisiologiche, saranno presi in considerazione,

e che, appena sarà possibile, sarà dai clinici provata la santoniuossima, la

quale fuori ogni dubbio non presenta i pericoli della santonina »

.
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Zoologia. — / lihopodi {Reticolari) viventi nelle acque salmastre

dello Sfagno di Orbelello. Nota preliminare del dottor Guglielmo

Terrii-.l presentita dal Socio Bl.vserna.

« Il vantaggio che può portare alla scienza lo studio di questi micror-

ganismi, i quali hanno il loro adattamento di \ita nelle acque salmastre, mi

Ila indotto a portare su loro 1' attenzione e la indagine microscopica : per la

ragione che essi sono egualmente interessanti nei loro zoologici e fisiologici

aspetti, come le specie marine appartenenti a questi più interiori tipi della

vita animale, ormai ben conosciuti.

» Non minore certo sarà il vantaggio che potrà ricavarsi dai confronti

di fomia e di struttura di questi organismi con quelli marini, in specie se

pelagici, accompagnato dalla diligente ricerca dei generi e specie predomi-

nanti nelle acque, che oifrono delle varianti nella loro salsedine.

B Così pm-e non piccolo sarà 1' aiuto che potrà fornii-e alla geologia lo

studio di questi microzoi. i quali possono rinvenirsi nei depositi di antichi

stagni littorali od estuari, che al certo non fanno difetto nei remoti sedi-

menti della penisola; molto più se la loro presenza venisse accompagnata

dalle Diatomee viventi nelle acque salmastre.

« Abili naturalisti non mancarono di portare la loro attenzione sopra la

Fauna microscopica delle acque salmastre. Nel 1870 venne pubblicato un la-

voro pregievolissimo dal titolo : The Oslracoda and Foraminifera of Tidal

Rivers. Bij George Siewardsons Brad]), and David Robertson. With un

Analijsìs ami Description of tìie Foraminifera b>j Henry B. Brady (').

In questa Memoria il Brady dette la lista dai Foraminiferi viventi nelle acque

salmastre - Broc/cish-water Foraminifera. Non trascurò tutte quelle conside-

razioni derivanti dalle osservazioni fatte sulla distribuzione ed adattamento

di questi microzoi nelle diverse acque salmastre differenti nel grado di sal-

sedine. Parlò di quelle famiglio la cui presenza è pressoché costante nelle

acque salse, e che è piccolo il numero dei tipi e sottotipi che col loro vario

sviluppo si accomodano a vivere nelle acque salse. Cosi non mancò di riferire

che si trova un certo numero di generi i quali prosperano in acqua a variante

grado di densità, di altri viventi più prossimamente alle località marine,

ed infine di altri degli stagni che a volta contengono solamente traccio di

materia salina. I più rimarchevoli secondo il Brady sono i generi Miliolina

Trochaiamiiia, Litiiola, Fruacattdiaa, Rotalia, PotyslomeUa, Nonioniaa.

Questi generi comunemente sotto più circostanze sono associati coi Rizopodi

àì\ tipo Dilfluyia, e questi aumentano in numero come diminuiscono i Fo-

raminiferi. di maiera che nelle acque dolci le DilJlugiae e loro immediati

(') Tho Ann. ami Miigaz. of Nat. Hist. (Four.h. series) N. .34, Octob. 1870.

\
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alleati divengono i rappresentanti del gruppo testaceo. Della famiglia della

Nummulinidi la Nonionina e la Pol;/s(omeUa sono le più abbondanti nelle

acque salmastre, difettano gli altri generi ed in modo speciale la Nummuliiia.

B Non mi dilungherò a parlare degli stagni estuari, né della delicatezza

e sottigliezza delle pareti delle conchigliette in essi viventi, della loro natiura

calcare o chitinosa, e di altro concernente la maggiore o minore abbondanza di

questi protozoi nelle acque a differente salsedine. Dirò invece qualche cosa

relativa allo stagno di Orbetello. riserbandomi di parlare in seguito più det-

tagliatamente di esso e dei Foraminiferi che vi allignano.

« Questo esteso stagno di poca profondità, di cui la maggiore non ol-

trepassa i quattro metri, contiene acque molto salse, da equiparare quasi le

marine. Ciò non pertanto come si vedrà dall' elenco i Foraminiferi, benché

abbondanti, sono rappresentati da pochi generi e specie, stando almeno a quanto

ho potuto fino ad ora rinvenire. Questa circostanza merita di essere studiata

nelle sue cause, che forse sono da attribuirsi al poco fondo dello stagno. Anche

gli Ostracodi non mancano di essere rappresentati in certa abbondanza nello

stagno di Orbetello. Per quanto riguarda le forme dei Foraminiferi, esse sono

delicate, regolannente belle, e specialmente alcune pertinenti alle Rotalinae e

Noaioninac sono ben sviluppate. Cosa degna di osservazione è ima certa ab-

bondanza della Trocharnmiiia inflata, specie molto rara a risconti-arsi tanto

nelle acque marine che nelle salmastre. Le specie più abbondanti sono la

Rotalia Beccarvi, la Nonionina dept^essula. Gli esemplari furono raccolti

tanto nel centro che nella riva dello stagno, onde poter fare i confronti non

solo dell'abbondanza numerica degli esemplari stessi, ma bensì della preva-

lenza difetto dei generi e specie tanto nel centro che nella riva dello stagno;

la qual cosa si può approssimativamente dedurre dal seguente elenco.

Centro dello stagno di OrbeteUo.

» MiUolina seminulum Lim. Un solo esemplare quasi chitinoso.

« Trochammiaa inflata Montagu. Non abbondante.

" Tnincatulina lohalida Walker. Un solo ed avariato esemplare.

« Rotalia Beccarii. Lim Abbondante ed a tutte le età.

» Nonionina depressula Walker et Jacob. Abbondante e sviluppata.

" Polystomella striato-punctata Fichtel et Moli. Earissima.

Riva dello stagno di Orbetello.

« Miliolina seminulum Lim. Solo esemplare calcare.

« Trochammina inflata Montagu. Forme adulte ed abbondanti.

« Discorbina globularis? D' Orb. Solo esemplare.

" Rotalia Beccarii. Lim. Fomie abbondanti e sviluppate.

« Nonionina depressula. "Walker et Jacob. Abbondante e sviluppata.

» Nonionina turgida. Williamson. Non rara.

<* Pobjstomella striato-punctata. Fichtel et Moli. Rarissima.
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« Come si vede dall' esposto elenco vi è poca differenza nella distribu-

zione di un «lenere più che un' altro, tanto nul centro che nella riva dello

stagno. Solamente qualche differenza esiste nella forma piii sviluppata di al-

cune specie. Ulteriori ricerche e studi piìi estesi sopra questi microrganismi,

che intendo di fare e pubblicare in seguito, arrecheranno maggiori risultati.

che non sono questi esposti nella presente breve Nota -

.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Carutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra queste le seguenti di Soci e di estranei:

T. Augusto Conti. Scultura e mosaici nella facciata del duomo di

Firetue. Argomenti e spiegazioni. Firenze 1883.

II. Illustra:iode delle sculture e dei mosaici sulla facciata del Duomo

dì Firense, argomenti dati e spiegati dal prof. Augusto Conti. Firenze 1887.

Dopo di aver discorso di questi due scritti del Socio Conti, il Segre-

tario fa notare fra le altre cose, che nel primo l'autore considera con pro-

fonda dottrina le ragioni delle sculture e dei mosaici, e nell'altro le espone

più popolarmente. Osserva pure colle parole stesse dell' autore, che quello

del 1883 ' fu pubblicato per il primo scoprimento della facciata nel 1883,

quando i lavori non erano compiuti ; e rimaneva incerto, se il coronamento

della facciata stessa doveasi terminare con tre cuspidi, ovvero con un fron-

tone basilicale ' . Perciò in esso, compilato nella supposizione della forma tri-

cuspidale, vi ha qualch ? notevole differenza col secondo, " come altres'i diffe-

riva il deliberato coronamento basilicale nello svolgimento del concetto -.

III. Fiori biblici. Versione poetica di Giulio Carc.^no edita per cura

e con introduzione del professore Augusto Conti, intitolata : Giulio Car-

caiio e idee fondamentali della scuola romaaiica Lombarda.

IV. La Bibbia volgare secondo la rara edisione del Idiottobre mcccclxxi

ristampata per cura di Carlo Negroni, voi. IX. Bologna 1886. Quest' opera

che fa parte della Collezione di opere inedito o rare dei primi tre secoli

della lingua, pubblicate per cura della R. Commissione sui testi di lingua

uÀìa. provincia dell'Emilia, e nella quale pose le diligenti sue cure il dotto

Carlo Negroni, chiaro per altre fatiche somiglianti, volge al suo termine. Il

volume nono, or dianzi uscito, contiene gli evangeli di S. Matteo, S. Marco,

S. Luca e S. Giovanni, e gli Atti degli Apostoli.

V. Di talune città Siciliane avanti il dominio dei Greci: Segesta -

Erice - Gela - Caraasiaa - Selinunle per Rosario Salvo di Pietragan-

ziLi. Palermo 1887.
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Il Segretario Carutti richiama inoltre l'attenzione dei Soci su di un

volume della li. Deputazione veneta di Storia patria, contenente i Diari di

Marino Sanuto editi per cura dei signori F. Stefani, G. Berchet e N. Ba-

Rozzi. Questo volume porta la seguente dedica: « Alla Reale Accademia dei

Lincei, esimia fautrice e patrona della cultura nazionale, gli Editori dedi-

carono ».

L' Accademia incarica la Presidenza di porgere agli Editori speciali rin-

gi'aziamenti.

Lo stesso Segretario presenta ancora, facendone speciale menzione, il

primo volume delle Fonti della Storia italiana, edito dall' Istituto storico

italiano, nel quale il Socio Ernesto Monaci ha pubblicato le Gesta di Fe-

derico I in Italia, descritte in versi latini da un anonimo contemporaneo, e

tratte da un manoscritto della Vaticana.

Il Segretario Ferri fa omaggio dell'opera del sig. D. Levi : Giordano

Bruno, o" la religione del pensiero, accompagnandola con un cenno biblio-

grafico (').

Il Socio Helbig offre la sua pubblicazione : Das Ilomerische Epos aus

den Denkmàlern erlai'dert, dandone una breve notizia.

Il Corrispondente Narducci presenta la sua pubblicazione in corso di

stampa intitolata: Vite inedite di matematici italiani scritte da Bernar-

dino Baldi, e 1' accompagna colle parole seguenti :

« Ho r onore di presentare all' Accademia i primi sei fogli d'una pub-

blicazione che sarà quanto prima compiuta, contenente le vite rimaste inedite,

di matematici italiani, scritte da Bernardino Baldi da Urbino. Queste sono

tratte dagli autografi, già conservati nella Biblioteca Albani, ora tra i ma-

noscritti del chiarissimo principe Don Baldassarre Boncompagni, che mi fu

cortese del permesso di trarne copia.

« Le Vite de' matematici del Baldi, opera eh' egli predilesse tra le mol-

tissime e celebrate altre sue, costarono a lui 14 anni di lavoro, com' egli

stesso afferma nella prefazione. Sono queste vite in numero di 202, cioè di

16.3 inferiori alle 365 delle quali dà egli 1' epitome neUa sua Cronica dei

Matematici, lavoro postumo dato in luce in Urbino nel 1707. Di queste 202

vite, 23 furono finora date in luce da parecchi eruditi in varie raccolte ; altre

29 ne ho trascelte io stesso, appartenenti tutte a matematici italiani, o dal

Baldi ritenuti tali; poiché di alcuni antichissimi è tuttavia incerto se, come

(') Vedi [lag. .547.
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greci di favella, fossero anche di patria. Ivcstano adiiiifnie 150 vite inedite,

delle quali il lodato principe sarà liberale verso chi, meglio di me, oftra soda

garanzia di degnamente stamparle.

1. L' ordine cronologico da me tenuto nel dare in luce le dette 29 vite

è quello che il Baldi medesimo ha tenuto nella sua Cronica de' Matematici.

Sebbene talora quest' ordine possa sembrare men che rigoroso, tuttavia non

mi è parso ragionevole il far precorrere al Baldi tre secoli di critica storica

e letteraria.

« Delle vite che ora do in luce, le piìi estese e rimarchevoli sono quelle

di Archita, d' Archimede e di Yitnivio, 1' ultima delle quali, al dire di Luigi

Marini, il più diligente editore di questo sommo precettore di architettura,

è la più completa che si abbia. Ed è veramente maravigliosa la vasta e pro-

fonda famigliarità del Baldi coi testi greci e latini d" opere, alcune delle

quali al suo tempo ancora non dividgate per la stampa, e però di lungo e

difficile accesso, eh' egli per lo più testualmente allega in appoggio del suo

assunto : dove con felicissima acutezza d' intelletto egli s' interna nelle più

astruse questioni tìlosotìche e matematiche ; talché i cultori dell' una e del-

l' altra di queste sublimi e cognate scienze ne proveranno in leggerle e me-

ditarle altissimo diletto ;
1' austerità della materia temperando con forbito ed

elegante linguaggio ; talché il Baldi è con imanime giudizio dei letterati an-

noverato tra i migliori scrittori italiani •'.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente Fiorelli annimcia con rammarico alla Classe la morte

del Socio straniero Ludolf Stephani, mancato ai vivi 111 di giugno; egli

apparteneva all'Accademia come Corrispondente straniero dal 2 luglio 1878,

e come Socio straniero dal 26 luglio 1883.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Carltti comvmica che il sig. Squaglia Ficrnando lia di-

chiarato di ritirarsi dal concorso ai premi del Ministero della pubblica istru-

zione per le Sciense filologiche, 1886-87.

CORRISPONDENZA

11 Segi-etario Carutti dà conto della corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Ringraziano per le pul)blicazioni ricevute:

La Società ligure di storia patria di Genova; la K. Società zoologica di



— 584 —
Amsterdam ; la Società baiava di tilosofia sperimentale di Rotterdam ; la So-

cietà filosofica di Birmingham ; la Società filosofica di Cambridge ; l' Univer-

sità di Cambridge; l'Istituto meteorologico rumeno di Bucarest; l'Osservatorio

di S. Fernando.

Annunciano l'invio delle loro pubblicazioni:

La R. Accademia delle scienze di Amsterdam ; la R. Accademia di Frei-

berg; la Società geologica degli Stati Uniti di AVashington; la Scuola speciale

delle lingue orientali viventi di Parigi ;

1' Università di Jena ; la Scuola poli-

tecnica di Delfi; l'Osservatorio dell'Harvard College di Cambridge.

Ringrazia ed annuncia l'invio delle proprie pubblicazioni:

L' Isiiixiio Egiziano del Cairo.

D. C.
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INDICE DEL VOLUME HI. - RENDICONTI

1887 1" Semestre.

INDICE PER AUTORI

AhETTi. li Nozioni sul Calemiario dei Cofti

e degli Abissini cristiani n. 396.

Artixi. è approvala la stampa delle sue

Memorie : " Natrolitc della Rogione Ve-

neta n. 43 ; " Contribuzione alla minera-

logia del Vicentino". 377.

AscHiERi. Invia per esame la sua Memoria:

" Sulla curva normale di uno spazio

a 4 dimensioni n. 407. — Sua approva-

zione. 542.

Ascoli M. Invia per esame la sua Memoria:

e Ricerche sperimentali sopra alcune

relazioni tra l'elasticità e la resistenza

elettrica dei metalli". 517.

B

Balbiano. " Ricerche sul gruppo della can-

fora". 140; .509.

— «Sopra alcuni derivati del pirazolo ".

339.

B.\RN.\BEi. " Di un nuovo bronzo del giuoco

del cottabos ". 164.

— « Di una iscrizione recentemente sco-

perta presso Casale di Galeria nelle pro-

prietà del Gallo, e relativa all'acqua

.\ugusta-Alsietina ". 549.

B.vTTAGLiNi. Fa parte della Commissione

esaminatrice della Memoria Bordiga.

224.

— Presenta, perchè sia sottoposta ad esame,

una Memoria del prof. Aschieri. 407.

— Riferisce sulla Memoria Aschieri. .542.

Battelli. Invia per esame la sua Memoria:

" Sulla resistenza elettrica delle amal-

game». 407.

— a Sul fenomeno Thomson nel Piombo "

.

212.

— « Suir annullarsi del fenomeno l'eltier

al punto neutrale di alcune leghe n. 404.

Beltrami. Fa parte della Commissione esa-

minatrice della Memoria Padova. 43.

Betocchi. Fa omaggio di una sua Relazione

sul Congresso internazionale per la na-

vigazione interna, tenuto a Vienna nel

1886. 44.

— Fa omaggio delle pubblicazioni del prof.

Ragona. 225; 352.

— Presenta una pubblicazione dell' ing.

Nijssen-Hart e ne discorre. 375.

— u Effemeride e statìstica del fiume Tevere

prima e dopo la confluenza dell'Aniene

e dello stesso fiume Aniene, durante

l'anno 1886". 461.

Bia.nxhi. b Sopra i sistemi doppiamente infi-

niti di raggi " . 369.

Bizzozero. Fa parte della Commissione esa-

minatrice del concorso al premio Reale

perle Scienze biologiche, pel 1885.

431.

Blaserna (Segretario). Dà conto della cor-

rispondenza relativa al cambio degli

Atti. 45; 151; 225; 271; 3.53; 544.

— Presenta le pubblicazioni dei Soci : Car-

nei. 269; Cossa A. 151; Daria 542;

Ferrerò, Gemmellaro, von IlelmhoUz,

von Kokscharou: 43; Kanitz. 269;

KUin. 225; Marey. 542.

Rendiconti — Vol, UI, 1° Sem,
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Blaserna (Segretario). Presenta le pubbli-

cazioni inviate in donn dai signori:

D'EìUieìhanìt. U2;Hirn. 108; Picke-

ring. 542; Sergi. 408 ; Sterry Ilunt.

269; Strambio. 151.

— Presenta un volume della Relazione sulla

spedizione scientifica francese al Capo

Horn; un Rapporto del cap. Wheeler

sul Congresso geografico internazionale

di Venezia ; il Voi. I dell' opera sulla

Flora dell'ambra dei sigg. Goeppert

e Menge. 44 ; una collezione di pubbli-

cazioni dell'Accademia delle Scienze di

Napoli, del Museo di storia naturalo

del Belgio e dell'Accademia di scienze

naturali di Briinn. 151 ; la Relazione

della spedizione polare finlandese del

1882-83, e le Osservazioni pel 1884,

del E. Osservatorio di Greenwich. 151.

— Presenta le Carte geologiche di Sicilia,

e del Granducato d'Assia. 225; una

Commemorazione di Q. Sella, del dott.

Hofmann, tradotta da L. Gabba. 269;

i volumi della Relazione sulla spedi-

zione dello "Challenger». 270; 542.

le pubblicazioni della Società geogra-

fica russa, della Società geologica degli

Stati Uniti, e una raccolta della Lu-

mière electrique. 542.

— Presenta un piego suggellato del Corrisp.

De Paolis. 225.

— Comunica l'invito fatto dall'Accademia

delle Scienze e delle Arti di Agrara alla

R. Accademia dei Lincei, di assistere

alla celebrazione del centenario di R.

Boscovich. 151.

— Dà comunicazione dell' elenco dei lavori

presentati per concorrere al premio

Reale del 1886, per la Geologia e Mine-

ralogia. 44.

— Comunica l'elenco dei lavori presentati

per concorrere ai premi del Ministero

della Pubbl. Istruzione, per le Scienze

fisiche e chimiche, pel 1886-87. 542.

— Dà comunicazione del tema pel concorso

al premio J/olon ; pel concorso ai premi

della Società batava di filosofia speri-

mentale di Rotterdam. 45 ;
pel concorso

al 6° premio Bressa. 152; per quello

bandito dalla Accademia delle scienze

fisiche e matematiche di Napoli. 225;

per quello dell'Accademia di agricol-

tura, arti e commercio di Verona. 542.

Bi-A.SERNA (Segretario). Presenta, perchè siano

sottoposte ad esame di Commissioni,

le Memorie: Gaglio. 269; Grimaldi,

Battelli. 407; Ascoli. 541.

— Riferisce sulle Memorie: Nasini. 43;

Gerosa. 150 ; Grimaldi , Gerosa e

3Iai. 541.

BoNATELLi. Riferisce sul concorso ai premi

del Ministero della Pubblica Istruzione

per le Scienze filosofiche e sociali,

pel 1885-86. 453.

Bonghi. Presenta, discorrendone, alcuni fa-

scicoli del 11 Dizionario epigrafico di

antichità romane « pubblicato dal prof.

De Ruggiero. 173.

BoRDiGA. E approvata la stampa della sua

Memoria : a La superficie del 6° ordine,

con 10 rette, nello spazio R4 , e le sue

proiezioni nello spazio ordinario n. 224.

Brioschi (Presidente). Dà comunicazione di

una lettera del Corrisp. Celoria, rela-

tiva alla celebrazione in Agram del

centenario di R. Boscovich. 225.

— Presenta l' opera dei sig. II. de Gey-

midler : " Les derniers travaux sur

Léonard de Vinci". 225.

— Presenta l'opera dell'ammiraglio Par/s

" Souvenirs de marine » e legge la let-

tera colla quale l'on. Ministro della

Marina accompagnava il dono. 270.

— Presenta i Discorsi parlamentari di

Q. Sella, e dà comunicazione della let-

tera colla quale l' on. Presidente della

Camera ofiriva il Volume all'Accade-

mia. 543.

— " Sulle funzioni sigma-iperelUttiche ».

245; 311.

— " Relazione alle L.L. M.M. sui lavori del-

l'Accademia e sul risultato dei concorsi

ai premi Reali e Ministeriali ». 411.

Caetani-Lovatelli. « Thanatos n . 292.

Canxam. " Sopra i coefficienti termici dei

magneti ». 501.
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Canmzzaro. Fa parte delle Commissioni

esaminatrici delle Memorie: Xasini,

La Valle. 43; Artini. 377.

— Presenta un suo piego suggellato. 544.

Cantoni G. Presenta, perchè sia sottoi)osta

ad esame, una Memoria del dott. Ge-

rosa. 43; id. una Memoria del dott.

Gerosa e .ìfai. accompagnandola con

una notizia. 376.

— Fa parte delle Commissioni esaminatrici

delle Memorie: Gerosa. 1.50; Grimaldi,

Gerosa e Jfni. .541.

Caxzoneri e Oliver:, u Trasformazione del

furfurano in pirrolo e natura chimica

del loro gruppo fondamentale ». 32 : 96.

Capellini. Riferisce sul concorso ai premi

del Ministero della Pnhb. Istruzione per

le Scienze naturali, pel 188.5-86.451.

Cablel. Fa parte della Commissione esami-

natrice del concorso al premio Beale

per le Scienze biologiche, pel 1885. 431.

— Fa parte della Commissione esaminatrice

del concorso ai premi del Ministero della

Pubblica Istruzione per le Scienze na-

turali, pel 1885-86. 451.

Carvtti (Segretario). Dà conto della corri-

spondenza relativa al cambio degli Atti.

110: 183; 244; 353: 409; -583.

— Presenta le pubblicazioni dei Soci : Har-

thélemy-Saint Hilaire. li^; Botta. 108:

Conti. 581 ; De Lavelege. 172; Elleno.

108. Govi. 350; Lampertico. 408; Le-

vasseur, Mùller. 172; Monaci. 582;

Narducci, Paoli. 108.

— Presenta le pubblicazioni dei Signori:

Buffa ; Del Giudice. \12; Fischer. 108;

Foglietti. 172; Levi. 242; 408; La-

banca. 408 ; Negroni. 581 ; Nicolucci.

350; Pietranganzili. 581; Siragusa.

108: Stocchi. 172.

— Presenta vari volumi ieìVArcheografo

Triestino. 108: una pubblicazione del

sac. Savio e ne discorre. 242; varie

opere dell' ab. f. CAfroh'er, facendone

rilevare 1" importanza. 350 ; una Lettera

inedita del conte F. Sclopis. 350: un

opuscolo del principe F. Colonna. 408.

— Presenta una pubblicazione della R. De-

putazione veneta di storia patria, dedi-

cata all'Accademia. 581.

Cauitti. Informa r.\eMdemia che la stampa

del \'ol. I del Codice Astense ò quasi

compiuta. 243.

— Presenta il Voi. I del Codice Astense,

e informa l'.Vccademia di qu-into noi

volume si contiene. 351.

— Comunica l'elenco dei lavori presentati

]ier concorrere al premio Reale del

1886, per le Scienze giuridiche e poli-

tiche. 110.

— Fa parte della Commissione incaricata

di studiare la migliore destinazione da

darsi al premio Reale per le Scienze

giuridiche, non conferito nel 1881 e

nel 1883. 181.

— .\nnunzia che S. M. il Re ha approvate

le proposte dell'Accademia per la for-

mazione di due premi straordinari per

le Scienze giuridiche. 181.

— Dà comunicazione dell'elenco dei lavori

lirusentati per concorrere ai i)remi del

Ministero per le Scienze filologiche,

1886-87. 408.

— .\nnuncia che il sig. F. Squaglia si è

ritirato dai concorsi ai premi lliniste-

riali, per le Scienze filologiche. 583.

— Dà comunicazione dei concorsi a premio

banditi dalla R. Accademia di scienze

lettere ed arti di Modena; dei concorsi

ad assegni per istudl di perfeziona-

mento all'estero; di un concorso lette-

rario e poetico bandito dalla città di

Aix in Provenza. 244.

— Presenta il programma dei concorsi a

premi dell'Accademia Olimpica di Vi-

cenza. 352; id. del concorso poetico la-

tino bandito dall'Accademia nctìrlandoso

di Amsterdam. 408.

— u Della « Société d'Histoire ili]il"iiia-

tique». 228.

— u Xota snir opera pubblicata dalla R. De-

putazione di Storia patria di Torino,

per cura dei signori Manno, Ferrerò

eVayra: «Relazioni diplomatiche della

Monarchia di Savoja dalla prima alla se-

conda restaurazione (1.559-1815)1.547.

Casati. ^^ Osservazioni sulla inteqirctazione

da darsi alla iscrizione della tomba ilìii-

strafa dal Socio flelbig". 243.

Chistom. "Valori assoluti della dcclin.i-
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zione magnetica e della inclinazione,

detenninati in alcuni punti dell'Italia

settentrionale nell'estate del 1886 n. 22.

Chistoni. " Valori assoluti della declina-

zione magnetica e della inclinazione,

determinati nell'Italia meridionale nei

mesi di novembre e di dicembre del

1886 ". 140.

— Valori assoluti dell'intensità del magne-

tismo terrestre determinati nell'anno

1886 in vari punti d'Italia". 200.

CiAMici.\N e SiLBER. « Sulla trasformazione

del pirrolo in derivati della piridina".

27.

— Il Studi sulla costituzione di alcuni deri-

vati del pirrolo i>. 218.

— i< Azione dell' anidride acetica sul N-me-

tilpirrolo e sul N-benzilpirrolo>i. 266.

Conti. Fa parte della Commissione esami-

natrice del concorso ai premi del Mini-

stero della Pubblica Istruzione per le

Scienze filosofiche e sociali, pel 1885-

86. 4.53.

Coppola. « Sul meccanismo di azione della

santonina come antelmintico n. 513.

— «Sui vantaggi della sautoninossima» .573.

CossA A. Fa parte della Commissione esa-

minatrice della Memoria Artini. 43.

— " Sulla composizione della colombite di

Craveggia in Val Vigezzo". 111.

— È approvato il suo passaggio alla Sezione

Agronomia.

CossA L. Fa parte della Commissione esa-

minatrice del concorso ai premi del

Ministero della Pubblica Istruzione per

le Scienze filosofiche e sociali, pel

1885-86. 453.

CpsTANZi. Invia per esame il suo lavoro:

<i Memoria sulla Teoria generale delle

funzioni analitiche". 547.

Credaro. " Alfonso Testa o i primordi del

Kantismo in Italia". 71; 224; 229.

— " Sull'opera di A. Chiappelli: La dottri-

na della realtcà del mondo esterno nella

filosofia moderna prima di Kant". 300.

Cremona. Presenta una pubblicazione del

maggiore Falangola e ne discorre. 270.

— Presenta, percht; siano sottoposte ad esa-

me, le Memorie dei signori: Sforza. 150;

Costanzi. 541.

Cremona. Fa parte della Commissione esa-

minatrice della Memoria .'IscAJerj. 542.

D

D'Ancona. « Sopra una riduzione in versi

del Tesoro di Brunetto Latini". 297.

De Paolis. Presenta, per esame, una Me-

moria del dott. G. Lazzeri. 224.

— Riferisce sulla Memoria Bordiga. 224.

D( Legge. V. Respigìii.

DiNi. Riferisce su di una Memoria del prof.

Padova. 43.

F

Ferrari. " Influenza dei monti sulla preci-

pitazione " . 24.

— " Relazioni fra un temporale e la distri-

buzione degli elementi meteorici, se-

condo l'altezza". 531.

Ferrerò. Presenta alcune copie dei Pro-

cessi verbali delle Sedute tenute nel

1886 dalla Commissione geodetica ita-

liana. 352.

— Fa parte della Commissione esaminatrice

del concorso ai premi del Ministero

della Pubbl. Istruzione per le Scienze

naturali, pel 1885-86. 451.

Ferri (Segretario). Annuncia che alla se-

duta assistono alcuni membri dell' Isti-

tuto internazionale di Statistica. 350.

— Fa parte della Commissione esaminatrice

del concorso ai premi del Ministero

della Pubbl. Istruzione per le Scienze

filosofiche e sociali, pel 188.5-86. 453.

— « Nota bibliografica sul!' opera di D.

Levi: Giordano Bruno, o la religione

del pensiero ". 547.

— ti Dell' idea del vero e sua relazione

coir idea dell'essere". 549.

Fiorelli (Vice Presidente). Presenta il vo-

lume XII, ser. 3*, delle Memorie della

Classe di scienze morali. 109.

— Saluta i membri dell'Istituto internazio-

nale di Statistica intervenuti alla se-

duta. 350.

— Dà comunicazione della morte dei Soci

stranieri: O.Ilenzen. 173; F.Laurent.\9>h

G. N. Madwig. 243; L. Stephani. 583.
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F[oRF.i.Li (Vice presidente). Annunoia che il

Socio Luzzutti ha avuto incarico dalla

Presidenza di fare la Coinniemorazione

dell'accademico M. MimjheUi. 181.

— Fa parte della Commissione esaminatrice

del concorso al premio Reale per l'.lr-

cheologia, pel 1885. 4-19.

— a Cenno necrologico del Socio //««ìe»».

173.

— u Notizie sulle scoperte di antichità »

1886 - del mese di dicembre. 64 ; 1887 -

frennaio. 155; febbraio. 227; marzo. 298;

aprile. 379; maggio 545.

FoDEKARO. Invia, per esame, la sua Me-

moria: u Sulla provenienza dell'ambra

preistorica calabrese n. 108.

FiSARi. Invia per esame la sua Memoria:

u Ricerche inturno alla fina anatomia

dell'encefalo dei Teleostei '<. 151. —
Sua approvazione. 151.

— a Nota sul precedente soggette. 148.

6

G.iGLio. Invia per esame la sua Memoria:

u Sull'azione fisiologica dell'.^lanina "

.

269.

Cerosa. Invia per esame la sua Memoria :

" .Sulla resistenza dei miscugli delle

amalgame liquide, e sulle costanti fi-

siche dei miscugli di liquidi isomeri n.

43. — Sua a]>provazione. 150.

Cerosa e Mai. Inviano jier esame la loro

Memoria: « Ricerca sul massimo di den-

sità dei miscugli delle soluzioni saline

corrispondenti, preceduta da una veri-

fica del valor massimo di densità del-

l' acqua distillata. 376. — Sua approva-

zione. 541.

Ciacomeli.i. « Sul terremoto del 29 agosto

1886». 20.

Crassi e Segrè. " I. Nuove osservazioni

suir eterogonia del Rhabdonema (.\n-

guillula) Intestinale. — II. Considera-

zioni suH'eterogenia 1. 42; 100.

Grassi Cristai.di. " .\zione della fenilidra-

zina sulla santonina». 521.

Grimaldi. Invia per esame la sua Memoria:

" Sulla resistenza elettrica delle amal-

game di Sodio e Potassio ». 407. —
Sua approvazione. 541.

Grimaldi. «Influenza del magnetismo sul

comportamento termoelettrico del bi-

smuto». 134.

CriDi. Presenta una pubblicazione del prof.

Frotliinyam. 172.

— u Fr.immenti Copti». 47.

— u Sui poeti citati nell'opera H, il-^

t_jijjJl j^^LwJ 1 >LJ , J^ v_).>Ml

4"vol. in-l" di 580,'5(i4, 674 e 598 'pag.;

Bùlàq 1299». 273.

H

Helbig. Fa omaggio di una medaglia co-

niata dalla Società numismatica di

Londra. 183.

— Fa omaggio di una sua pubblicazione.

582.

— Presenta ed illustra alcuni disegni di

una tomba ehiusina. 243.

— Riferisce sul concorso al premio Reale

per YArcheoloyia, pel lcS85. 449.

- "Di una fibula d'oro con ascrizione graf-

fita». 64.

Hexzen. Annuncio della sua nn.rte. 17.'>.

K

Keller, u Sulla deviazione del filo a piombo

prodotta dal prosciugamento del Lago

di Fucino». 493.

Koerxer e Menozzi. «Intorno ad alcuni

nuovi derivati dell'acido isosuccinico ».

13.

— «Azione dell' ammoniaca suU" etere bro-

musucciuico ». 365.

KoKscHARow. Gli viene inviato un tele-

gramma di felicitazione. 543.

I.A Valle. Invia per esame la sua Memoria:

« Studio cristallografico di alcuni nuovi

derivati dell'acido isosuccinico ». 43.

—

Sua approvazione. 43.

Lairent. Annunzio della sua morte. 181.

I.AZZEiti. Invia per esame la sua Memoria:
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" Sopra i sistemi lineari di connessi

quaternari (1 , l)n. 224.

Le Blant. Fa omaggio di una ]iubblicazione

del sig. De Nolhac e ne discorre. 242.

Leone. i< Sopra alcune trasformazioni che

avvengono nelle acque per lo svilupjio

dei batteri n. .37.

LoviSATO. " Nota prima ad una pagina di

preistoria sarda;'. 8.S.

M

Madwig. Annunzio della sua morte. 243.

Magnanini. « Sulla trasformazione degli

omologhi dell' indolo in derivati della

chinolina ». 522.

Manfredi. « Dell' eccedenza del grasso nol-

r alimentazione dei microrganismi pa-

togeni come causa di attenuazione della

loro virulenza. Saggio di vaccinazione

contro il carbonchio e contro il barbone

bufalino n. 5S.5.

Mancini P. S. Fa parte della Commissione

incaricata di studiare la migliore desti-

nazione da darsi al premio Reale per le

Scienze (/iuridiche non conferito nel

1881 e nel 1883. 181.

Mantovani. Invia per esame la sua Me-

moria : u Delfini fossili trovati presso

Livorno i». 1.50.

Marangoni. " Nuova relazione fra l' elettri-

cità e la lueen. 136; 202.

Meneghini. Fa parte della Commissione

esaminatrice del concorso ai ]iremì del

Ministero della Pubblica Istruzione per

le Scienze naturali, pel 1885-86.451.

Mengarini. " D massimo d" intensità lumi-

nosa dello spettro solare". 482; 56C.

Menozzi. V. Koerner.

Merx. « Carmina Samaritana e cod. (ìo-

thano. 550.

Messedaglia. Fa omaggio di una pubblica-

zione del prof. Leynazzi e ne discorre.

109.

— Fa parte della Commissione incaricata

di studiare la migliore destinazione da

darsi al premio Reale per le Scienze

giuridiche non conferito nel 1881 e

nel 188.3. 181.

Mu.LosEvrcH. « Osservazioni della cometa

Finlay fatte all'equatoriale di 25 cm.

di apertura del R. Osservatorio del Col-

legio Romano ». 18.

— u Osservazioni e calcoli sul nuovo pianeta

scoperto da C. H. F. Peters il 22 di-

cembre 1886". 19.

— " Osservazioni sul nuovo pianeta {26-J)

fra Marte e Giove». 127.

— " Sul nuovo pianeta scoperto dal dfplt.

Palisa a Vienna». 200.

— "Sul pianetino (9ff5)». 2G6.

— " Sull'orbita del pianeta (264) Libussa ».

476.

— « Osservazioni sul nuovo pianetino Aline

(L'flG) scoperto dal dott. J. Palisa il

17 maggio ». 480.

— " Osservazioni della nuova cometa Bar-

nard ». 481.

-AIinervini. Fa parte deUa Commissione esa-

minatrice del concorso al premio Reale

per l'Archeologia, pel 1885. 449.

MoRiGGiA. Fa parte della Commissione esa-

minatrice del concorso al premio Reale

per le Scienze biologiche, pel 1885. 431.

— Riferisce sulla Memoria del dott. Fusori.

151.

— ^- Osservazioni e note sperimentali sulle

mummie di Ferentino». 461.

Mosso. Fa parte della Commissione esami-

natrice del concorso al premio Reale

per le Scienze biologiche, pel 1885. 431.

~ .< Alterazioni dei corpuscoli rossi del

sangue ». 252.

— "Coagulazione del sangue». 257.

— " -alterazioni cadaveriche dei corpuscoli

rossi, e formazione del coagulo ». 315.

— " Come i leucociti derivino dai corpuscoli

rossi del sangue». 322.

— " Formazione del pus dai corpuscoli rossi

del sangue » . 328.

— Il Degenerazione dei corpuscoli rossi del

sangue ». 334.

— " Degenerazione dei corpuscoli del san-

gue dell' uomo, degli uccelli e dello

rane ». 463.

— " Degenerazione dei corpuscoli rossi del

sangue degli uccelli, delle tartarughe

e delle rane ». 463.

— .'Sulle leggi della fatica". 425.
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Naruiccl. Ka uiiia^?io, a nome del dott.

Knestrdm, di un vulume della Biblin-

theca mathematica, e ne discorre. 151.

— Presenta, discorrendone, una parte delle

Vite di matematici italiane scritte da

Bernardino Baldi, delle quali egli at-

tende alla pubblicazione 582.

— 41 Corrispondenza diplomatica della corte

di Roma per la morte di Enrico IV re

di Francia •>. 157.

Nasini. - Sulla rifrazione molecolare delle

sostanze organiche dotate di forte po-

tere dispersivo». 43; 128; 164.

Nasini e Scala, u Sul preteso trisolfuro

d'allile". 506.

Oliver!. V. Camoneri.

P

Padova. .\pproTazione della sua Memoria:

« Sulle espressioni invariabili n. 43.

Passerini. Fa parte della Commissione esa-

minatrice del concorso al premio Reale

per le Scienze biologiche, pel 1885. 431.

— "Diagnosi di funghi nuovi u. 3; 89.

Pieri, u Sul principio di corrispondenza in

uno spazio lineare qualunque ad n

dimensioni n. 196.

Pieri, u Fa omaggio di una pubblicazione

sua e del prof. Strolel e ne discorre.

:i52.

— Presenta, perchè siano sottoposte ad esa-

me, le Memorie dei signori : Foderare

1ij8; Mantovani. 150.

— u Nuove collezioni etnografiche acqui-

state dal Museo Preistorico-Etnografico

di Roman. 294.

PiGORiNi. uLe antiche stazioni umane dei

dintorni di Cracovia e del Comune di

Breonio Veronese». 66.

— - .-antichità IbenvLiguri dell' età neoli-

tica scoperte nella provincia di Bre-

scia». 296.

— .i Cause dell'I sviluppo della ceramica

nella prima età del ferro». 381.

PlNCHEKi-E. " Costruzione di nuove espros-

simii analitiche atte a rappresentare

funzioni con un numero infinito di punti

siii<,'olari ». 370.

PiUTTi. a Nuove ricerche sulle asparagine ».

344.

R

Razzaboni. Presenta alcune sue pubblica-

zioni. 270.

— E api>rovato il suo passaggio alla Se-

zione Agronomia. 543.

Reshighi e Di Legge, u Sulla grandezza

apparente del diametro orizzontale del

sole e sulle sue variazioni ». 459.

Ricci. " Sulla derivazione covariante ad una

forma quadratica differenziale». 15.

Ricco. " Risultati delle osservazioni delle

protuberanze solari, eseguite nel R. Os-

servatorio di Palermo». 21.

Righi. " Sulla conducibilità tarmica del

bismuto nel campo magnetico». 481.

S

Sandricci. u Su l'accordo della teoria cine-

tica dei gas colla Termodinamica, e

sopra un principio della cinetica am-

messo finora come vero». 205.

— « Sulla equazione fondamentale e sulla

pressione interna dei vapori saturi».

489.

Scala. V. Nasini.

ScHLAEFLi, « Verbesserungen und Zusàtzc zu

den Bemerkungen iiber die Lamésclien

Functionen». 369.

ScHUPFER. Presenta un' opera del prof. To-

lomei. 172.

— Relazione sulle proposte di destinazione

del i>remio Reale per le Sciente giuri-

diche, non conferito nel 1881 e nel

1883. 181.

— u .\pricena e i suoi usi civici». 64.

Segré. y. Grassi.

Seglenza. " Gli strati con Rynchonella

Berchta Oppel presso Taonnina». 10.

— u I calcari con Stephanoccras (Spliacro-

ceras) Brogniartii Sow. presso Taor-

niiiiii-'. 186.
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Sesuenza " Intorno al giurassico medio

presso Taomiiiia ". 369; 382; 465; 563.

Sella A. «Sulla Sellaite". 529.

SrLBER. V. Ciamician.

Sforza. Invia per esame la sua Memoria:

" Il campo d' evoluzione delle forme

ternarie rappresentato nello spazio ri-

gato'). 150.

Squaglia. Dichiare di ritirarsi dal concorso

ai premi Ministeriali per le Scienze

filologiche, 1886-87. 583.

Stepuani. Annuncio della sua morte. 683.

Strììver. Presenta, perchè sia sottoposta

ad esame, una Memoria dell' ing. La
Valle e riferisce su questa Memoria. 43

;

id. sulla Memoria Artini. 43; 377.

— « Sopra un cristallo di berillo dell' Elba

con inclusione interessante". 461.

— « Ulteriori osservazioni sui giacimenti

minerali di Val d'.\la in Piemonte».

461.

T

Tacchini, u Sui fenomeni della cromosfera

solare osservati al R. Osservatorio del

Collegio Romano nel quarto trimestre

1886". 13.

— « Osservazioni di macchie e facole so-

lari». 14.

— « Sulla distribuzione delle protuberanze

idrogeniche alla superficie del sole du-

rante l'anno 1886". 117.

— Il Sulla distribuzione in latitudine delle

facole, macchie ed eruzioni solari du-

rante il 1886". 185.

— " Osservazioni su di una comunicazione

del dott. C. Chistoni't. 201.

— il Osservazioni di macchie e facole solari

nel 1° trimestre 1887". 265.

— « Sui fenomeni della cromosfera solare

nel 1° trimestre 1887". 265.

— « Sulla velocità di propagazione del-

l' onda sismica prodotta dal terremoto

della Liguria del 23 febbraio 1887".

463.

Tamassia. li Senato romano e concili ro-

mani ". 306.

Tassinari. iì Azione del bicloruro di solfo

sul fenol". 220.

Terrigi. " I Rizopodi (Reticolari) viventi

nelle acque salmastre nello stagno di

Orbetello". 579.

Todaro. Fa parte della Commissione esami-

natrice del concorsoal premio Reale per

le Scienze biologiche, pel 1885. 431.

— Id. della Commissione esaminatrice della

Memoria Fusari. 151.

Tommasi-Crudeli (Segretario). Presenta le

pubblicazioni del Socio Lorenzoni e del

sig. Enestróm. 375.

— Comunica il programma dei premi del-

l'Accademia di agricoltura, arti e com-

mercio di Verona. 377.

— Dà conto della corrispondenza relativa

al cambio degli Atti. 377.

— E approvato il suo passaggio alla Sezione

Agronomia.

— Presenta una Nota del dott. Manfredi

e ne discorre. 540.

— «Preservazione dell'uomo nei paesi di

malaria". 250.

— u Stato attuale delle nostre conoscenze

sulla natura della malaria, e sulla boni-

fica dei paesi malarici". 355.

Trinchese. Riferisce sul concorso al premio

Reale per le Scienze biologiche, pel

1885. 431.

— Fa parte della Commissione esaminatrice

del concorso ai premi del Ministero

della Pubbl. Istruzione per le Scienze

naturali, pel 1885-86. 451.
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^Sclir'ì/e/er /•'. C. — Xorges Vaextrige. 1"" Bind. Christian ia. 188."i. 4".

'Veroientlichungen des k. preuss. geodiit. Instituts. -Lothabweichungen. Hett 1.

Berlin, 1886. 4°.



Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di dicembre 1886.

Pubblica: io Ili naìionali.

"Annali di chimica e di farmacologia. N. 5. Milano, 1886.

Bertoni. Sviluppo del metodo di eterificazione per doppia decomposizione, fomiazione

di altri tre nuovi eteri nitrosi. — Spica. Sopra gli acidi naftossiacetici.

"Atti dell'Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. Ser. 3* T. XIX.

Catania, 1886.

Grassi. I progenitori degli insetti e dei miriapodi. — Catania. Sulle cubiche gobbe. —
Mollame. Sopra una serie speciale per la rappresentazione di una quantità reale variabile

nell'intervallo (0 ti). — Ferrari. Ricerche istologiche sopra i microrganismi della

sifilide ecc. — lì irciardi. Kicerche chimiche sulle rocce vulcaniche dei dintorni di Eoma. —
Ciofalo. Catalogo di coleotteri dei dintorni di Termini Iraerese. — Aratas e Candorelli

Mau'jeri. Sulla natura infettiva della dissenteria epidemica. — Aloi. Di un nuovo insetto

dannoso alle viti, del genere Cecidomya, scoperto nelle vigne della Piana di Catania.

''Atti dell'Accademia olimpica di Vicenza. A"ol. XIX. Vicenza, 1885.

Meschiuelli. Sulla perequazione e sulla condizione tributaria dei territori lombardo-

veneti. — Meneghcllù. Il Quarantotto a A'icenza. — Bossi. L'anestesia.

^Atti dell'Accademia pontifìcia dei nuovi Lincei. Anno XXXVIII. Sess. 6, 7;

anno XXXIX. Sess. 1, 2. Koma, 1886.

Ferrari. Sopra una memoria- di P. M. Garibaldi intitolata u Variazioni ordinarie e

straordinarie del magnete di declinazione osservate in Genova nel periodo 1872-84 n. —
Castracane. Osservazione su una Diatomea fossile relativa al processo di riproduzione. —
Assarelli. Trasformazione del binomio. — Provenzali. Sull'ipotesi di Ampère intorno alla

natui'a del magnetismo. — Pepin. Théorie des fonctions homogénes. — Aszarelli. Eserci-

zio geometrico. — Statuti. Note malaeologiche sulla fauna romana.

"Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 23.

Napoli, 1886.

'Bollettino della r. Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo. Anno III,

1886. n. 1-3. Palermo.

^Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Voi. I, n. 10, 11.

Roma, 1886.

Cerletti. La questione filosserica in Italia. — Iil. I vini italiani nella Germania del

nord. — Barban.gelo. I vini di Champagne.

'Bollettino deUa Società geografica italiana. Ser. 2, voi. XI, 11. Roma, 1886.

Gorniani. L'avvenire della Bolivia. — Modigliani. Escursione nell' isola Nias. —
Ricchieri. Sulle . formule orometriche, proposte dal generale C. Souklar. — Mantovani.

Sistema monetario del Madagascar. — Gatta. Associazione svizzera delle Società di geo-

gi'afia. — Porena. La geografia italica del Nissen.

•Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa daUa

Bibl. naz. di Firenze. 1886, n. 22, 23. Firenze.

* Bollettino di notizie agrarie. Anno Vili (1886) u. 53, 54. Rivista meteorica

agl'aria. N. 31-33. Roma.



^Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV. n. 21. 22. Roma,

1886.

^Bollettino mensuale dell'Osservatorio del r. Collegio C. Alberto in Moncalieri.

Ser. 2, voi. VI. 10. Torino, 1886.

Roster. Le stelle cadenti del periodo di agosto. — /(/. Esame ili un sedimento di

piog-ria.

^Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno \'I11, 1886.

Dicembre. Roma.

'Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

pane. X. 43-46. Roma, 1886.

^Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XI 1 |1886).

Novembre. Roma.

^BuUettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIV.

Nov. 1886. Roma.

GnUi. Vi\ nuov.p frammento degli atti de' fratelli Afvali. — hi. Trovamenti risguar-

danti la topografia e la epigrafia urbana. — Visconti. Trovamenti di oggetti d'arte e di

antiiliKà figurata.

•BuUettino delle scienze mediche. Ser. 6, voi. XVIII, 4. Ott. 1886. Bologna.

Riccardi. La grande apertura delle braccia in rapporto alla statura studiata special-

mente ne' Bolognesi. — Coccolino. Le sordità studiate dal punto di vista doll'anatumia

patologica, della battericlogia, della patogenesi e della cura, ed il sordomutismo incura-

bile e jiossibilmente curabile (Otopiesi^.

^Calendario dell'Osservatorio centrale di meteorologia al Collegio romano.

Anno VIII. 1887. Roma.

•Cimento (11 nuovo). 3» ser. T. XX. Sett.-ott. 1886. Pisa.

Bfltrami. Sull'interpretazione meccanica delle formole di Maxwell. — .Varangoni.l\

doppio volumetro per la determinazione esatta dei pesi specifici dei liquidi. — Cardani. Sul

potere e induttore superficiale del vetro, dovuto allo strato d'umidità, a temperature differenti.

—

Caherchi Onesti. Sulla Memoria " Ueber die Eleclricitatsleitung von 5[etall])ulven del

dott. F. Auerbach „ . — Bartoli. Su la conducibilità elettrica delle combinazioni del car-

bonio allo stato liquido, ed in ispeeie sulla conducibilità delle combinazioni dei radicali

acidi con gli alogeni, dei rodanati, delle essenze di senape, dei nitrili, dei solfuri e

delle e, imbinazioni organometalliche. — Id. Sulla dipendenza della conducibilità elettrica

della temperatura nelle soluzioni degli alcoli CnNs„-h; nei liquidi poco conduttori od

isolanti. — /(/. La conducibilità elettrica al punto critico. — Id. Ancora intomo ad

una relazione fra il punto critico e il punto di ebullizione data dal sig. Nadejdine e dal

sig. Pawleski. — Palmieri. Necessità del condensatore per dimostrare la elettricità che si

svolge con la liquefazione del vapore acqueo per abbassamento di temperatura. — Bozzi.

Nuovo metodo per riportare su gelatina le incisioni a inchiostro tipografico. — Somigliana.

Sopra l'equilibrio di un corpo elastico isotropo. — Beltrmni. Sulb; i(|uazioni generali

dell'elasticità.

•Circolo (II) giuridico. Anno XVII, 10. 1886. Palermo.

Leto. Saggi critici di procedura penale. — Amato. Azioni cambiarie senza protesto.

^Commentario dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1886. Brescia, 1886.

y?6sa. I Cenomani in Italia.— Griiniìrald. Dei sistemi numerici a base imaginaria.

—

Ruszeneiiti. I sepolcreti gallici e pelasgici di Ecmedello. — Rosa. Lo Stato e il Comune. —
Castelfranco. Tombe galliche a EemedeUo.



— VI —
'Gazzetta chimica italiana, Appendice. Voi. VI, u. 20, 21. Palemio, 1886.

•Giornale di matematiche. Voi. XXIV. Sett.-ott. 1886. Napoli, 1886.

Ronclietti. Saggio di aritmetica dei titoli di credito. — Torelli. Teoremi sulle forme

binarie cubiche e loro applicazione geometrica. — Id. Contribuzione alla teoria delle equa-

zioni algebrico-diiferenziali. — Pieri. Intorno ad un teorema dei sigg. Betti e Weingar-

ten. — Burali-Farti. Sui sistema di coniche.

•Memorie del r. Istituto lombardo. Ser. 3, toI. VII, 1. Milano, 1886.

ilazzotto. Determinazione delle calorie di fusione delle leghe binarie di piombo,

stagno, bismuto e zingo. — Corradi. Degli esperimenti tossicologici in anima nobili

nel cinquecento.

^Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2% voi. XIX, 17,

18. Milano, 1886.

Gobbi. Sui risultati del Congresso tenuto in Milano dalle Società cooperative. —
Visconti e Sefiré. Di un caso di tenia nana. — Cantoni. Risultati delle prove fatte nel

Campo s])erimentale della r. Scuola superiore di agricoltura per combattere la peronospora.

—

Pollarci. Alcune osservazioni alla Nota del M. E. Gaetano Cantoni. — Jun(]. Di una terza

trasformazione piana di genere p e di grado p-\-\ associata a ogni trasformazione piana

birazionale. — Ca/itù. Chevreul.

^Rivista di artiglieria e genio. Novembre 1886. Roma.

Zo Ti'orie. L'ospedale militare di Tempelhof. — C. R. Ancora del cannone del Colling

wood. — Mirandoli. Studio di un nuovo parco per le compagnie -zappatori del genio. —
Q. A. Il nuovo fucile inglese Enfleld-Martini e la sua fabbricazione.

^Rivista di tilosofla scientifica. Ser. 2=^, voi. V. Nov. 1886. Milano.

Levi. Gli Eroici Furori Ai Giordami Bruno. — Acanfora-Venturelli. Sul principio

d'identità. — Cesco. La relatività della conoscenza. — Bruno, .\ppunti sul concetto di

causalità. — La relazione tra cause ed effetti.

^Rivista di viticoltiu'a ed enologia. Anno X, u. 22. Conegliano, 1886.

Ccttolini. Dove siamo arrivati. — Rarizza. Esperienze sui vini di uve secche e sui

vini di glucosio.

^^Rivista marittima. Anno XIX, 11. Novembre 1886. Roma.

Serra. Xiaggio di circumnavigazione della " Vettor Pisani " (Comandante G. Palumbo),

anni 188'2-8-5 (Riassunto generale relativo specialmente alla parte nautica). — Maldini.

I bilanci della marina d'Italia. — Sturdee. Dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni

della guerra navale in seguito all'introduzione del rostro, del siluro e della torpedine, avuto

riguardo principalmente all'istruzione del personale, alla costi'uzione e protezione del ma-

teriale ed all'attacco e difesa delle navi e dei porti. — Nuove navi da guerra degli

Stati Uniti.

"Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. V, 11. Nov. Torino, 1886.

Perazzi. Fanciulli alpinisti.

^Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, 21. Fii-enze, 1886.

Palmieri. Necessità del condensatore per dimostrare la elettricità che si svolge con

la liquefazione del vapore acqueo per abbassamento di temperatura. — Rovelli. Ancora

sulla conduttività elettrica dei vapori e dei gas. — Ninni. Sui tempi nei quali gli anfibi

anuri del Veneto entrano in amore.,,— Marangoni. Il doppio volumefro per la determina-

zione esatta dei pesi specifici dei liquidi.



— vu —
Telegrafista (II). Anno VI, n. 10. 1886. Roma.

\.A trasmissione elettrica del lavoro meccaiiicó a distanza. — Le apidieazioni dellVlet-

trifitii nelle ferrovie. — Istituto elettro-tecnico Carlo Erba a Milano.

Pubblicasioiii estere.

"Abhandluugeu der math.-phvs. CI. d. k. Sachsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften. Bd. XIII. 7. Leipzig, 1886.

Bniiis. Teber eine .Vufsrabe der Ausirleichunirsreelinun^.

• Abstracts of the Proceedings of the Chemical Societj-. N. 28, 29. London,

1886.

•Acta Mathematica. IX, 2. Stockolm, 188G.

W'elier. The<.rie der .Vberseiien Zahlkoriier. — 1\ . L'eberdie Bildung .\bersclier Korper

niit gegebener Gruppo. — Zeller. Kalender-Foriueln. — .ìfelliii. Ueber einen Zusammen-

hanj: zwischen gewis.sen linearen Differential- und Differenzengleichungen. — Stieltjes.

a

Xote sur un dévcloppenient de Tintégrale ex* dx. — Ilacks. Einige Satze ùber Summen

'o

von Divisoren. — Trhebycheff. Sur les sommes composées des coeflicients dcs séries à temies

positifs.

^Anualen der Cheiuie (Jiistiis Liebig's). Bd. CCXXXV. Liepzig. 1886.

Brulli. Untersuchungen uber die Molekularrefraction orgaiiischer fliìssiger Korper von

grossem Farbenzerstreuungsvemiògen. — 4. Scìwall/. Die nicht sauren Bestandtheile des

Bienenwachses. — AnschùU. Beitrage zur Kenntniss der Wirkung des Aluminiumchlorids. —
J/esse. Xachtriigliche Bcmerkungen ùber Pseudomorphin. — Vallach. Ueber das Verhalten

einiger Diazo- und Diaz^ianiidoverbindungen. — fd. Ueber einen Weg zur leiiliten Gewinnung

organischer Fluorverbindungen. — Kell/e und Csarnomski. Ueber die Einwirkiiiig von Brom

und Wasser auf die «-ra-Isocyniolsulfosàure und uber die Constitution der «• und ^J-m-Iso-

cmolsulfosàure. — Anschùtz. Beitrage zur Kenntniss der Wirkung de.s Aluniiniumclorids;

Fortsetzung. — Raschig. Ueber die Verbindungen des Stickstoffs mit Gold.— Bamherqer.

l'eber die Jo.lalkylate des Sjìarteins.

^Annalen der Phy-iik imd Chemie. N. F. Bd. XXIX, 4. Beibliitter X. 11. Leipzig.

1886.

Fromme. Ueber die durch kleinj electromotoriscbe Kraft erzeugte galvanische Pola-

risation. — Hoppe. Zur Theorie der miipolaren Induction. — ìlimsted. Ueber eine Be-

stimniung der Grosse .,«". — Lamprecht. Ueber die Einwirkung des Magnets auf electri-

sche Entladungen in verdunnten Gascn. — Foeppl. Die Vertheilung der electrischen Ladung

in den Leitem. — Boltzmann. Beinerkung zu dem Aufsatze dcs Hrn. Lorberg uber einen

Gegenstand der Electrodynaraik. — Voigt. Ueber die Torsion eincs rechteekigen Prismas

aus honiogener krystallinischer Substauz. — Kieiriet. Ueber die Biegung.<ìelasticitat von

reinem Zink, Kupfer. Zinn und iliren Legirungen. — Stefan. Ueber die Beziehung zwischen

den Theorien der Capillaritàt und der ViTdainpfung. — Ilerilsch. Ueber die Kadiophonie. —
/io44. Ueber das Spectruni des Gennaniuins. — Greiuer und Friedrich. Ueber eine neue

ynecksilberhiftpunipe. — Grosse. Drahtbandrheostat. — ffolcs. Eine WheatstoneVche

Brucke fur Luft- und Wassertiuss.

^Anualen des k. k. natnrhistorischeu Hofraiiseums. Bd. I, 4. AVieu, 1886.

KCcìdin. l'eber cin neues Euklas-Vorkomnien aus den osterreichiscben Taueni. —
V. Pelzeln und r. Lorenz. Typen der omithologisclien Sammlung des k. k. naturhistorischen

Hofniuseuins. — Bcck. Flora von Sfldbosnien und der angrenzcnden Herccgovina.



— vili —
"^Aniiales de la Société d'agriculture, histoire nat. et arts utiles de Lyon. 5'= sér.

T. VI-VIII. 1883-85. Lyon, 1884-86.

A'III. Locarti. Prodrome de malacologie fran^aisi'. — Arloin;/. Influence de la Imiiière

bianchi' et de ses rayoiis constituants sur le développeinents et Ics proprietés de Bacillus

antliracis.

^Annales des miues. 8'= sér. T. X, 4. Paris, 1886.

Julien. Eaijport sur le rcglement belge du 28 mai 1884 concernant l'emploi et la sur-

veillance des appareils à vapeur et sur sa comparaison avec le décret franfais du 30 avril

1880. — Petitdidier et Lalleman d.
' Goramìssion d'étude des ninyens propres à prevenir

les explosioiis de grisou dans le houOlères. — Analyj^e sj'noptique des rappoi-ts officiels sur

les accidents de grisou en France de 1817 à 1881. — BerVnind. Éloge de M. Charles

C'ombcs, inspecteur general des iiiines, directeur de l'École nationale des mines. — Lorieux.

Eésultats de l'enquéte faite en Angleterre par une Commission speciale sur les accidents

de miues. — Bochet. Mémoire sur l'aérage des mines dans les bassin houiller de la Ruhr

(Westphalie).

+Annales des ponts et chaussées. 1886 septembre. Paris.

Barabaiit. Note sur Temploi du sei pour le dcblaiement de la neige. — Le Koiid.

Notice sur l'exploitation des ports maritimes. — Debauve. Notice sur les maehines à tra-

vailler les pierres. — de Lesseps. Navigation de nuit dans le canal maritime de Suez. —
d'Ocagne. Méthode simple pour le trace des joints dans les voùtes elliptiques. — Durand-

Claye. La marche des bateaux.

'Annales du Musée d'histoiro naturelle de Marseille. T. IL Marseille, 1884-85.

Roule. Eecherches sur les ascidies simples des còtes do Provence. — Gourret. Con-

sidérations sur la faune pélagique du golfe de Marseille &. — Vayssitre. Eecherches zoo-

logiques et anatomìques sur les mollusques opistobraiiches du golfe de Marseille.

^Annales (Nouvelles) de raathématiqiies. Dee. 1886. Paris.

Desòoves. Résolution, en norabres entiers et sous la fonile la plus generale, de l'e'qua-

tion cubique, homogène, à trois inconnues.

+Annales scientifiques de l'École normale supérieure. 3" sér. T. Ili, 12. Dee.

1886. Paris.

Suuvarje. Sur les solutious régulières d'un système d'équations diflFérenticlles. —
Dewulf. Mémoire sur une transform^tion géométrique generale dont un cas particulier est

applicable à la Cinématique.

+Anzeigoi- (Zoologischer). Jhg. IX, n. 238, 239. Leipzig, 1886.

van ìVijhe. Ueber die Kopfsegmente und die Phylogenie des Geruchsorganes der

Wirbelthiere. — Noli. SpongiUa glomerata N. — Baur. Osteologische Notizen ueber

Eeptilien. — Hiirtlaub. Ueber den Bau der E 1 e u t h e r i a Quatref. — Haase. Die Pro-

thoracalanhiiuge der Schmetterlinge. -^Vejdov.'ikìj. Einige ueber SpongillaglomerataN.

+Ai-cliiv der Mathematik und Pliysik. 2 E. T. IV, 3. Leipzig, 1886.

Oek'ingham. Transformationen der elliptischen Integrale und Functionen in Verbin-

dung mit der Theorie der Kettenlinie. — Id. Elliptische Integralfunctionen und ihre geo-

metrischtì und dynamischo Bedeutui^g. — Sclioute. Ueber die Curven vierter Ordnung mit

drei Inflexionsknoten. — Sporer. Ein geometrischer Satz. — Srhijjner. Lehrsatze vou

iSehnenvierecke. — Hofmann. Eine einfache Darstellung der Eesnltante von zwei quadra-

tischen Forinen. — Iloppe. Conforme perspective Projcotion der Fliichen auf einandcr. —
Jd. Ein Viereckssatz. — Aiigust. Beweis des vorstehenden Viereckssatzes. — Scìiijfner.

Zur Construction der Ellipse mit Benutzung von Kriimmungskreisen. — Sporer. Ueber

Producte aus ganzen Zahlen.
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• Ardiives du Musée Teyler. Sér. 2«, voi. II, 4. Haarlem, 1886.

n'iiikli-r. Étude iiu'liuologique sur les cmprointcs de pas J'animaux fossiles suivie

ile la description des plaques à impression d'animaux qui se tronvent an Musée Teyler.

^Beitràge zur vaterlandisehe Geschichte heraug. v. d. Antiq. Gesellschaft zu

Basel. N. F. Bd. II, 3. Basel, 1887.

ì'ischer. Ein Streit desR.itlies zu Basel dem Deutschen Hause. 1478. — Vischer-Merian.

I»ie Glasgemàlde in Meltingen und ihr Stifter Hans Iraer von Gilgenberg, Btirgentieistcr

vun Basel. — Burckhardt-Piguet. Aus dor Socin'sclien Familiengeschichtc. — Burckhardt.

Worte dar Erimierung an Wilhelm Vischer.

"Berichte der deutschen Cheinischen Gesellschaft. .Jhg. XIX, 16, 17. Berlin, 1886.

10. Bruiti. Experiiiientelle Prufung der iiltereii uml der neuereii Dispersionsformeln. —
Tlìomsen. Uebcr den vermeintlichen Einfluss der inelirfacheii Bindungen auf die Molccu-

larrefraction der Kohlcnwasserstoffe. — Lipp. Notiz tìber Tetrahydropicolin nebst einer Be-

merkung zu W. H. Perkin (jnn.) und C. Freer's Abhandlung nUeber den Acelyltrimethylen-

«arb..Ds5ureatber ". — Conrad und Guthseit. Ueber die Entstehung und Zusammunsetzung

der Huminsubstanzen. — Jensch. Ueber die chemische Zusammensetzung einigcr kerami-

scher Alterfhumer der Provinz Brandcnburg. — Comstock und Koenigs. Zur Kenntniss der

China-Alkaloide. IV. — Kahlbaum. Thennoregulator. — Id. Die Kochpunkte der Fettsiiu-

ren C.H.Oj—CiHioO^. — Scheihler. Uebcr die Wasserbestimmung in den Strontianhydra-

tcn. — Id. Beitrag zur Kenntniss der Melitriose (Raffinose), deren Nachweis und quanti-

tative Bestiramung neben Rohrzncker. — Mùller-Erzhach. Die Constitution wasserhaltiger

Salze nach ihrer Dampfspannung bei gcwohnlicher Teniperatur (Xitrate und Hydroxyde). —
Id. Die Dissooiation des Kupfervitriols, Berichtigung einer Mittheilung von Hrn. H. Lescoeur.—

Claus. Uebcr die Einwirkung concentrirter, resp. raucbender Sehwefelsaure auf aromatische

Ketone. - Id. und Kùttner. Zur Kenntniss der Chinolinsulfonsauren ; Einwirkung von

Brom. — Klnson. Ueber Toluoldisulfosàuren. — Brunsu-ig. Ueber Derivate des Acetotbie-

nons. — Pompei und Schmidt. Zur Kenntniss der aromatischen Ketone. — Ciarnician und

Siìòer. Ueber die Einwirkung des Licbtes auf cine alkoholiscbe Nitrobenzollosung. —
.Ver: und Miìller. nMonophenyln und Diphenylamin aus Benzolphenol. — v. Kostanecki.

Ueber die Bildung von Euxanthinsaure aus Euxanthon mit Hiilfe des tbierischen Orga-

nisnius. — Lirlierminn: Zur Constitution der Azoopiansàure. — Id. Ueber ein Isomere.s

Heniipinimids. — Huntzsch. Furfuranderivate aus Resorcin und Chloracetessigather. — Lang.

Furfuranderivatc aus Phbiroglucin und Chloracetessigather. — Id. Einwirkung von Zink-

alkylen auf Malonsaureather. — 17. Thomsen. Die Constitution des Benzols. — Bender.

Ueber Kohlensanreàther. — Vallin. Ueber Toluol-w-Snlff>saure und ibre Salze. — Kahlbaum.

.\pparat fur Tensiousbestinimungeu. — Finkener. Ueber das Verhalten des Strontiumoxyddi-

liydrats gcgen trockene Kohlensànre. — Gerson. Ueber cinige Abkommlinge der Brenzlrau-

bensiiure. — Mentha und Heumatin. Ueber Derivate des Paramonochlorazobenzols. — La-

denlurg. Ueber das "ptische DrebuugsvermOgen der l'iperidinbasen. II. — IF/Jt. Ueber die

Wechsciwirknngzwischen Acetessigester und aromatischen Dianiinen. — Xeumann. Uebcr

Xitrophenulbenzoate und deren Spaltungsprodncte. — Kraffl. Ueber einige hochmoleculare

Benzolderivate. — Fischer. Ueber einige Reactionen der Indole. — Id. und Ilepp. Zur

Kenntniss der Nitrosamine. — 7?eAer. Ueber «-und p-Aetbykhinolin. — jl/errA-. Zur Kennt-

niss des Ecgonins. — Claus und Trainer. Ueber die Keactinn von Salzsaurcgas auf Gemi-

sche Ton Aldehyden mit Alkoholen resp. Phenolen. — Id. und Schulte. Uebcr Cumol-o-

snlfonsaurc und o-Cuminsaure.— Xietzki. Zur Geschichte der Safraninfarbstoffe. — Mcnltia

und Ileumann. Ueber Cj'anazobenzol und ^Azobenzolmonocarbonsaure. — Mentha. Ueber

Monochlorjiaraazùtoluol. — Ciarnician und Silber. Synthese des P}-rr!.ls. — Ciamician.

Ueber das ^'erhalten des Methylketols und ùber die Constitutionsfonnel des P^ttoIs. —

Bli.i.ettino-Rexdico.sti. 1887, Vol III., 1° Sem. 2



Kilianì. UeLer Arabinose. — Biimbevgei- und Philip. Ueber das Pyrcn. — Elkan. Ueber

die isomeren Aldebydophenoxyessigsauren. — hi. Ueber Vanillinoxyessigsàure. — Dulini

und Gasioroivski. Condeusationsproducte aiis deii C'arbodiimiden uiid Orthodiaminen. —
Ilemilian. Ueber Diphenylmetaxylylmelhan und Diphenybjrthoxylylmethan.

i'Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa. 6* Serie, n. 5, 6. Lisboa, 1886.

5. Sequeira. Distribuifao geographica dos reptis em Pcrtugal. — Angola no firn do

seculo XVm. — Convento e igreja de Nossa Senhora dos Eemedios. — Novas jornadas

de Silva Porto. — Schuchardt. creolo de Cavo Verde. — Breves estudos sobre o creolo

das ilhas de Cabo Verde.

s^Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en Cordoba. T. YIII, 4. Buenos

Aires, 1885.

Gardoso. Sobre la composicion quimica de la cera de Chilca. — Ameghitio. Ora-
canthus y Coeledon. Géneros distintos de una misraa faniilia. — Doennrj. Eesultados

do algunas mediciones barométricas en la sierra de Cordoba. — Doerinfj. La variabilidad

interdiurna de la temperatura en algunos puntos de la Eepùblica Argentina y de la America

del Sud: C. La variabilidad interdiurna media de la temperatura en Ushuaià.

tBoletin de la real Academia de la Historia. T. IX, 5. Madrid, 1886.

de la Fucnte. La Santa Cruz de Caravaca. — Saavedra. La cuestiun de Andorra. -

Coderà. D. F. de B. y sus cartas para ilustrar la historia de la Espana àrabe. — Fita.

La Juderia de Segovia. — Documentos ineditos. — de la Fuente. El Cartulario de Eslonza.

+Bulletiii de l'Académie delpMnale. 3^ sér. T. XIX. 1884. Grenoble, 1885.

Prudhomme. Le trésor de Saint-Pierre de Vienne. — Charvet. Découverte d'un station

]irehistorique au gros mamelon de Eochefort. — Chabrand. Une épisode de l'Histoire des

Vaudois (1489). — Piaget. Saint Paul à Athènes. — Fournier. Le royaume d'Arles et de

Vienne sous le règne de Frédéric II (1214-1250).

• Biilletin de l'Académie r. des sciences de Belgiqiie. 3^ sér. T. XII, 9-10. Bru-

xelles, 1886.

De Tilly. Becherches sur l'integration des équations linéaires du second ordre. — Van
Beneden. Sur revolution de la tigne primitive, la formation de la notocorde et du canal

cordai chez les mammifères (Lapin et Murili). — A/ourlon. Sur le Famennien dans l'Entre-

Sambre-et-Meuse. — De Heen. Note toueliant un travail de M. Eobert Schiff sur la chaleur

spe'cifique des liquides. — Le Paige. Sur les honiographies dans le pian. — Spée. Sur les

spectres de diifraction.

•BuUetin de la Société académique franco-bispano-portugaise. T. VII, 1-8.

Toulouse, 1886.

• BuUettin de la Société d'anthi-opologie de Lyon. T. IV. 1885. Lion.

Fontannes. Sur les diverses acceptions du mot plistocène. — Colloml. Sur les moeurs

de la race bambara. — Ghantre. L'industrie du silex dans le déparìment de Loir-et Cher. —
Gastelfranco. L'antbropologie gi'ncrale à l'exposition de Turin en 1884. — Debierre. Sur

l'influence du travail cérébral sur le volume du cràne. — Lesbre. Chevaux possédant des

rudiments de cornes. — Paure. De l'intelligence cbez les animaux. — Gornevin. Sur la

ferrure des animaux domestiques chez les anciens. — Arloing. La circonférence de la téte

chez les dilFérents peuples, d'après les coiffures. — /(/. Dissociation et association nouvelle

de mouvements instinetifs sous l'influence de la volente. — Ghantre. Palafittes du lac de

Paladru. — Depéret. Sur un Kjokkeiimodding de l'epoque gallo-romaine au Chateau-Eous-

sillon. — Gollom. Contribution à l'étude de l'ethnologie et l'anthropométrie des races du

Haut Niger. — Gornevin. Sur les boeufs dc'couverts à Trion en 1885. — AlUer. Fouilles

d'une villa romaine aux Baraques. — Collomb. Les races du Haut Niger. — Mouliné. La
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m^raiiie frontale (rAubenas. — Morot. Le coi't remlu infiiconde chez l'homme et elicz lo

cheval par une nuitilation penienne produisant l'Iiypospadias. — Cornevin. Recherches expii-

rimentales sur l'ori^jine de la race bovine sans cornes ou d'Angus.

'BuUetin de la Société de Géographie. 3^ triin. 1886. Paris.

Dureyi-ier. Le « cliemìns des Ambassades n de 'l'anger à Fàs et Mecknàs en 1885.

—

Le Chatelier. Note sur le regime des eaui danx le Tidikelt. — Ponel. Note sur Ics M'Bochis. —
Leclercq. Une visite au volcan de Jorullo. — OpUjez. .Vperju general sur la Nouvellc-

Calt'diinie.

BuUetiii de la Société entomologiqiie de France. Feull. 20, 21. Paris, 1886.

+ Bulletin de la Société géologique de France. 3» sér. T. XIII. 8; XIV, 5-7.

Paris, 1885-86.

5. ì'élain. Sur quelques verres artifìciels. — De la Moussaijc. Les iles flottantes de

Clairniarais. — Cornucl. Liste des fossiles du crdtacé inférieur de la Haute-Marne. — Coss-

manii et Arnaud. Un crucibulum canipanien. — Zeillcr. Note sur des einjireintes huillères

des Pjrénc'es-Orieutales. — Chaper. Sur une pcgmatite diamantifère de l'Iudoustan. —
De Cossigny. Note sur le Jurassique raoyen et sa division en étages. — lìames. Sur l'àge

des argiles du Cantal et sur les débris fossiles qu'elles ont fournis. — Sacco. Sur quelques

restcs fossiles de poissons du pliocène du Piémont. — de Lapparvnt. Le niveau de la mer. —
6. de Lapparence. Le niveau de la mer. — Douvillé. Essai sur la raorphologie des rudistes. —
Caìderon. Note sur le Wealdien du nord de l'Espagne. — De Saporta. Nouvcaux docu-

ments relatifs à des fossiles végétaux et à des traces d'invcrtébrés a.ssociès dans les anciens

terrains. — Onudry. Sur un nouveau genre de reptilo du Permien d'Autun. — Cossmann.

Sur les grandes ovules de l'eocène. — Bourgeat. Obscrvations faites aux euvirons d'Arin-

thod et de St.-Julien (Jura). — Gaudry. Sur des restaurations de reptiles. — jourdy. Note

compk^mentaire sur la geologie de l'est du Tonkin. — Zeiller. Note sur les emi)reintes

végrtales recueillies par M. Jourdy au Tonkin. — 7. Zeiller. Note sur les empreintes vè-

gétales recueillies par M. Jourdy au Tonkin. — Lemoine. Note sur les ossements fossiles

du terrain tertiaire inférieur. — Lory. Sur les facies du trias d? la Savoie. — Douvillé.

Etude sur les grès de Fontainebleau. — Fiat. Descriplion de l'Halitherium fossile,

Gerv. — Cope IVI itehousc. Sur la grotte de Fingal. — Toucas.'^oto sur les ten-ains cré-

taces de la A'aldaren aux environs du Beausset. — Falìot. Notes sur les marnes infracdno-

maniennes d'Hyèges. — De Lapparent. Présentation de ])hotographie. — Note sur l'attraction

eiercée par les glaces sur les masses d'eau voisines.— (Ehlcrt. Failles et fìlons des envi-

rons de M'<ntsars. — Mieg. Note complènientaire sur les couches à Posidonies de Miue-

versheira (.\lsace). — Fallot. Note sur la craie de Villagrains (Gironde). — Bourgeat. Con-

tribution à l'étude de la faune de l'oolithe virgulienne du Jura meridional. — Saint-Meunier.

Sur quelques empreintes problématiques des couches bolonniennes du Pas-de-Calais. —
Vélain. Sur l'existcnce d'une rang(5e de blocs erratiques sur la còte noniiande. — Zeiller.

Note sur les empreintes vegètales du Tonkin. — Douvillé. « Die Ammoniten des schwa;bi-

schen Jura n de Quenstedt. — Viguier. Su la position du poudingue de Pallassou dans

l'Aude. — de Rourille. Sur le poudingue de Palassou. — Héhert. Keraarques sur la faune

des couches crétacées de A'illagrains. — Stuart-Mentath. Note prcliminaire sur les gise-

ments m(!tallifères des Pyrénees occidentales. — Pomel. Note sur deux échinides du terrain

eocène. — De Lacvivier. Note sur le terrain primaire de l'Ariège. — Id. Étude compa-

rative des terrains crétacés de l'Ariège et de l'Aude.

^Bulletin de la Société imp. des Naturalistes de Moscou. 1886, n. 1. Moscou.

Sloudsky. La figure de la terre d'après les obstrvations du jiendule. — Mt.lIIAEBA

BniiTOBuxb >iexaiur:>Maxi, iitKotopuxi ii.iojoBt. — CAUAHllEBA. Xiuiu'ietKoe iiac.TliAouanic
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.iiiiieiuuixb .MiiHeini.ibHbixi, iio,vb. — Parlow. Note sur l'histoire de la faune kimmeridieune

de la Russie.

^BuUetin de la Société zoologique de Trance. 1886, 1-4. Paris.

l-y. Duhois. Contributifin à l'étude de la production de la lumière par Ics étres vi-

vants. — Las Élatérides luinineux, avec 29 figures dans le texte. — de Guerne. Descriirtion

du Centropages Grimaldii, copépode uouveau du golfe de Finlande. — (^'^amorewiVfe.

Descrijìtion de divers états de plumage du canard sauvage et variétés de cette espèee. —
Blanchard. Notices helminthologiques. — Taczmiowski. Liste supplémentaire des oiseaux

recueillis dans le sud-ouest du pays Oussourien. — d'IIamonviUe. Nouveautés ornithologi-

ques. — Boulenger. Note sur la position de l'orifioe anal chez les tètards des batraciens

d'Europe. — Id. Quelques mots en réponse à la uote de M. le Dr. R. Blanchard sur la clas-

siflcation des batraciens. — Blanchard. Réponse à la critique de M. G.-A. Boulenger. —
Héron-Royer. Sur les apophyses dentiformes développées sur l'os palatin des batraciens du

genre B u f o .
— £". Tcrquem et D. Terquem. Foraminifères et ostracodes de l'Islande et du sud

de la Norvège. — Vian. Monographie des Poussins des oiseaux d'Europe qui naissent vètus

de duvet (Ptilopcedes Suudevall). — Pi7Zirf. Sur la texture de la tunique rausculaire de

l'utérus dans la serie des mammiféres. — 4. Piìlict. Sur la texture de la tunique rausculaire

de l'utérus dans la serie des mammiféres. — Rondi. D'un nouveau mécanisme de la respi-

ration chez les Thalasso-Chéloniens. — Jousseaume. Coquilles du Haut-Sénégal. — d'Hamon-

oille. Nouveautés ornithologiques. — Plateau. Expériences sur le ròle des palpes chez les

arthropodes maxillés. — Palpes des myriopodes et des aranéides. — Monicz. Description

du Distoma ingens nov. sp. et remarques sur quelques points de l'anatomie et de

l'histologie des trématodes. — Schlumberger. Note sur le genre Adelosina. — Simon.

Arachnides recueillis en 1882-1883 dans la Patagonie meridionale, de Santa-Cruz à Punfa-

.Arena, parM. E. Lebrun, attaché corame naturaliste à la mission du passage de Vénus. —
Diujfs. Note pour servir à la classification des raéloi'des du Mexi(iue. — Oazagnaire. Note

sur un prétendu " nouveau type de tissu élastique, observé par M. H. Viallanes chez la

Larve de l'Eri st al i s '>. — Moniez. Note sur le genre Gyranospora, type nouveau

de Sporozoaire. — Boulenger. Note sur les grenouilles rousses d'Asie. — Jullien. Les

costulidées, nouvelle famille de bryozoaires. — Sauvage. La nmirriture de la sardine sur

le cótes du Boulonnais. — PilUet. Sur les ])laques osseuses dermiques des Tortues et des

Tatous, et sur l'ossiflcation par la ranelle des os en general.

••Bnlletin des sciences raathématiques. T. X. Dee. 1886. Paris.

Tanncnj Démocrite et Arehytas. — /(/. Les géomètres de l'Acadéraie.

^BuUetin d'histoire ecclésiastique et d'archeologie religieuse des diocèses de

Valence &. 6" année, livr. 4-6. Montbéliard, 1886.

4-5. Toupin. Justine de la Tour-Gouvernet, baronne de PoSt-Célard, épisode des con-

troverses religieuses en Dauphiné duraut les vingt preraières années du XVIP siede. —
Bellet. Histoire du cardinal Le Camus. — Filici. Histoire religieuse de Pont-en-Royaus.

''Bulletin of the Museum of comparative zoòlogy at Harward College. Vol.XllI, 1.

Cambridge, 1886.

Théi'l. Report on the Holothurioidea.

"^Bulletin of the U. S. Geological Sui'vey. N. 27-29. Washington.

27. Work dune in the division of Chemistry and Physiks mainly during the fiscal

year 1884-85. —
- 28. Huttington The Gabbros and associated Honiblende Rocks occurring

on the Neighboihood of Baltimore. — 29. Witlie. On the Fresh-water luvertebrates in

the North-American Jurassic.
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^Biillotiiis de la Société des autiquaires de Picardie. T. XV (1883-85).

Amiens, 1886.

^Biilletius du Comìté géologique. T. Y. 1-6. St. Pétersbourg, 1886.

1. .y/rtJtì//'. Cninpte-iondu prólimiiiaiiv des recherchcs géologiques faites eii 1885 dans

Ics gouvenicraenls de Saratow et de Siinbirsk. — Krotojf. Sur l'existence du gneiss sur le

versant uccideiital d'Oural. — Tschernyschew. Kecherchcs goologiques, faites dans le gou-

verncmeut d'Outa ilurant Vèto en 1885. — 2. Pavloir. Aper^u géologique de la jìartie du

guuvcrnement de Sinibirsk entre le Volga et le Swiaga. Compte-rendu des recherches ex(S-

cutées en 1885. — Saytii'/f. Compte-rendu préliminairo sur les recherches geologiiiues dans

rOural e.vécutées en 1885. — 3-4. /ùirpiiìskì/. Coinptt-rendu des travaux du Coniité g(?o-

logique en 1885.— Nikitin. Lcs dépóts posttertiaires de l'Allemagne dans leurs relations

au3c forniations ccirrespondantes de la Russie. — 5. Sokoloff. Coniptu rendu préliniinaire

sur les recherches géologiques faites en 1885 dans la région de la feuille 48 de la carte

géologique. — Mouchketow. Recherches géologiques, faites dans les steppcs Kalmouks. —
de MocUer. Sur la qucstion du plateau d'Oufa. — 6. Nikitin. Une excursion dans la ré-

gion des rivières Sok et Kinel et dans quelques autres endroits situés près du Wolga.

Compte-rendu pn-liminaire. — Krasnopolsky. Cnmpti-rendu ])réliniinaire sur les recherches

géologi(iues faites en 1885 sur le versant occidental de l'Oural. — Semiradsky. Note sur

Ics dépóts crétacés du gouvernemciit de Lublin.

iCentralblatt (Hotanisches). Bd. XXVIII, 10-13. Cassel, 1886.

Ilassack. Uiitcrsuclmngen ueber den anatomischen Bau bunter Laubbliitter, ncbst

einigen Beinerkungen, bctreffend die physiologische Bedeutung der Buntfarbuug derselben.

—

Steininijer. Besclireibung der Europiiischen Arten der Genus P e d i e u 1 a r i s . — Reiclien-

bach. Odoardi Beccari novitiae orchidaceae Papuauae describuntur.

"Cii-culars (Johus Hopkins University). Voi. VI, 52, 53. Baltimore, 1886.

^Conipte rendu des séances de la Commissiono centrale de la Société de géo-

graphie. 1886. N. IG, 17. Paris.

• Compte rendu des séances et traraux de l'Académie des sciences morales et

politiques. Dee. 1886. Paris.

Chérucl. Valeur historique des Mémoires de Louis XIV. — Saint-FIiluire. Mémoire sur

le traité de la generation des animaux d'Aristote. — Leveque. Psychologie de la musique.

L'imagination musicale interpretative. Interprétation de la symphonie. — Block. Pour et

contre la théorie de la rente de Ricardo. — Daresti'. L'ancien droit des Perses.

''Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CHI,

n. 2U-24. Paris, 1886.

20. Moucìicz. Observations des petites planètes, faites au grand instruimiit iiiuridieu

de rObservatoire de Paris pendant le deuxième trimestre de l'année 1886. — Berthelot.

Recherches sur les phosphates. — Cruls. Observations de la comète de Winnecke. —
Humbert. Sur le théorème d'.\bel. — llugoniot. Sur l'écoulement d'un gaz qui pénètre dans

un recipient de capacité limitée. — Ilalon de la Goupilliire. Remarque relative à la Com-

municati'in précédente de M. Hugoniot. — Leduc. Sur la variation du champ maguétiiiue

produit par un électro-aimant. — Curie. Sur le pouvoir inducteur spécitìque et la con-

ductibilité des diélectriques. Relation entre la conductibilité et le pouvoir absorbant. —
Lescoeur. Sur la vitesse de dissociation. — de Lauderò et Prieto. Sur quelques lois de

la combinaison chimique. — Roule. Sur quelques particularités histologiques des mol-

lusques acéphales. — Bouvier. Sur le système ncrvcux typique des mollusques cténobran-

ohes. — de Rochebrune. Du platyrhinisme chez im groupe de Singes africains. — Bonnier.
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Recherches expórimentales sur la synthèse des lichens dans un milieu privo de germes. —
Rivi! re. Faune des niseaux trouve's dans les grottes de Menton (Italie). — Cotteau. Sur

les échinides jurassiques de la Lorraine. — Piltan. Étude sur la pliysioloffie de la respi-

ration des chanteurs. — Balbi.an'i. Études bactériologiques sur les Arthropodes. — 21. Boraet.

Notice sur L.-R. Tulasne. — Berthelot. Sur le phosphate amraoniaco-magnésien. — Gaudry.

La grotte de Montgaudier.— Chauveauet Kaufmanii. La glycose, leglycogène, la glycogénie,

en rapport avec la production de la chaleur et du travail mécanique dans l'éconMnie animale.

Premii'Te ótude : Calurification dans les organos en repos. — Kronecker. Quelques remar-

ques sur la détermination des valeurs moyennes. — Pécìiarmcm. Sur les sections des heli-

coi'des à pian directeur. — Marin. Sur le incuvement d'un fluide indefini, parfaitement

élastique. — Appel. Sur le ninuvement d'un fil dans un pian flxe. — Goitrx/it. Sur les inté-

grales algébriques de l'équation de Kummcr. — Adam. Démonstralion analytique d'un theo-

rème relatif au surfaces orHiogonales. — Serret. Sur l'octaèdre et la construction de la

droite associee. — Hugoniot. Sur le mouvement varie d'un gaz comprime dans un réser-

voir qui se vide librement dans l'atmosplii-re. — Garpentier. Sur un appareil permettant de

transnicttre la mesure à des executants plaee's de manière à ne point voir le chef d'or-

chestre. — Cros. Augmentation de la portée des actions fluidiques et électriques. — Duhem.

Sur la tension de vapeur saAurée. — Langìois. Sur les propriétés physiques du mercure.

—

Dudaux. Etudes actinométriques. — Weiì. Nouveau procède de dosage volume'triqne du

zinc en poudre (gris d'ardoise de la Vieille-Montagne). — Lindet. Action des alcools sur

le protochlorure d'or et de phosphore. — Le Bel. Sur les pétroles de Russie. — Gal et

Werner. Sur les chaleurs de neutralisation des acides malique, citrique, et leurs déri\és

pyrogénés. — Fontannes. Sur certaines eorrélations entre Ics modifications qu'éprouvent

des espòces de genres diiférents, soumises aux raéme influences. — Canu. Sur un genre

nouveau de copépode parasite. — Gerard. Sur les formations anomales des ménisperme'es. —
Audoynaud. Observations sur le plàtrage des vendanges. — Meunicr. Calcaire grossier

marin des enviruns de Provins (Seine-et-Marne) — Depéret. Sur le système dévonien de la

chaìne orientale des Pyrenées. — Gonnard. Sur les pleromorphoses du quartz de Saint

Clément. — Z«rro/,r. Description d'uno variété de carphosidérite. Propriéte's optiques

de ce minerai. — de Lupparent. Sur les conditions de forme et de densite' de l'écorce ter-

restre. — Thoulet. Sur le mode de formation des bancs de Terre-Keuve. — Venuhof. Sur

la vitesso de dessèchement des lacs dans les climats secs. — Derharme. Effet du mouve-

ment de l'inducteur sur l'influence magnétique ou électrique. — 22. Berthelot et André.

Contribution à l'histoire de la décomposition des amides pai l'eau et les acides étendus.

—

Chaiiveau et Kaufmann. La glycose, le glycogène, la glycogénie, en rapport avec la pro-

duction de la chaleur et ilu travail mécanique dans l'economie animale. — Id. Deuxième

e'tude: Caloriiìcation dans les organes en travail. — Lecoq de Boisbaudran. Flnoreseences

du manganése et du bismuti] .
— Crolas et Ruulin. Traitement de la vigne par les sels

de cuivre contre le mildew. —- Joìy. Sur les phosphates et arseniates d'argent. — Lévy.

Sur quelques réactions colorées des acides titanique, niobique, tantalique, stannique. —
de Grandmont. Des conditions qui favoriscnt la régénération des éléments de la cornee

transparente. — Arloing et Cornevin. Sur un procède d'augmentation de la virulence nor-

male du microbe du charbon symi)toniatique et de restitution de l'activité primitive après

atténuation. — Cavagnis. Sur des essais de vaccination antituberculeuse. — de Eocìiebrune.

De la conformation des organes génitaux exterues chez les femelles de singes anthropo-

morphes du genre Troglodytes. — Jourdain. Observations sur la blastogénèse continue

duBotrylloides rubrum M.-E. — Bourgeois. Nouveaux procede de préparation

des carbonates cristallisés. — 23. Faye. Réponse à une Note de M. de Lapparent, sur les

conditions de forme et de densité de l'ccorce terrestre. — Becquerel. Action du manga-

nese sur le pouvoir de phosphorescence du carbonate de chaux. — Berthelot et André.
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Sur Ics principcs azotes de la terre vegetale. — Lechai-tier. Sur la composition ilu cidre. —
Lecoq de Boisbaudran. Sur la fluorescence rouge de raluminc. — Mouchot. Sur les priii-

cipes foiidaiiientaux de la geometrie supérieure. — Fouret. Sur certains problèmos daTis

lesquels on considère, sur une courbe piane, des arcs de niéme origine parcourus dans le

mème temps que les cordcs correspondautcs. — Serret. Sur un tht'oròme connu. — de Place

etliassi'e-Crosse. Sur l'exploseur-vérifìcateur de quantité et de tcnsion.—P/o«c/iok. Recherches

calorimt'triques sur les clialeurs spocifiques et les changements d'etat aux températures c'ie-

v(?cs. — RdOult. Sur les tensions de vapeur des dissolutions faites dans l'ether. — Mar-
guerite-Delachurlonny . Sur l'entraìncraent des corps dissous, dans IV'vaporation de leur dis-

solvaiit. — Joly. Keeherches sur les phosphates Linu-talliques et sels congénères, et sur

leurs transtorniations. — lììarcz. Saturation de l'acide arsénique norinal ]iar la iiiagnt'sie,

et forination de Tarseniate ammoniaco-magnesien. — Osmond. Sur les phénomènes qui se

produiscnt pendant le chauffage et le refroidissement de l'acier fondu. - Gautier. De l'in-

fluence du silicium sur IVtat du carbone dans les fontes. — Mautncné. Sur l'eau de com-
binaison des aluns. — Gal et Werner. Chaleur de neutralisation des acides nit'conique et

inellique. — Cric. Contribution à l'étude des fruits fussiles de la flore eocène ide la France

occidentale. — Sttvastano. Les maladies de l'Olivier, et la tuberculose en particulier. —
de Maubeuije. Sur le rayon vert. — Eude. Le canal indo-européen et la navigation de l'Eu-

phrate et du Tigre. — 24. Chauveau. et lùmfmnnn. La glycose, le glycogène, la glyco-

génie, cn rapport avec la production de la chaleur et du travail mécanique dans l'econo-

mie animale. Troisième étnde : Ebauche d'une détermination absolue de la proportion dans

laquelle la combnstion de la glycose concourt à ces phénomènes. Ròle du foie. Conclusion. —
Brouardel. Sur une epidemie de fièvre typhoi'de qui a régné à Pierrefonds en aoùt et

septenibre. — Bureau. Sur la formation de Bilobites à l'epoque actuelle. — Bérard et

Li'auté. Sur les moyens de réduire les accroissements momentano's de vitesse, dans ks ma-

chines mnnies de régulateurs à action indirecte. — Court}/. Observations de la comète 1886

(Finlay), faites à l'équatorial de 0'",38 de l'Observatuire de Bordeaux. — Folie. Ddmon-
stratinn pratique de l'existenee de la nutation diurne. — Fouret. Sur certains problèmes

d'isochronisme. — Autonne. Sur les groupes irréductibles d'ordre fini contenus dans le

groupe qnadratique crémonien. — Ifufjoniot. Sur un lliéorème relatif au mouvement per-

mancnt et à l'écoulement des fluides. — Lucas. Sur le coefficient de détente d'un gaz

parfait. — Guillaume. Sur le coefficient de pression des thermomètres et la compressibilite'

des liquides. — Vaschy. Sur la nature des actions électriques dans un milieu isolant. —
Pellai. Elcctrodynamomètre absoln. — Cassagnes. La steno-tolégraphio. — Thoulet. Sur

un ni'ide d'érosinn des roches, par l'action combinée do la mer et de la gcle'e. — Léoy. Sur

quelques réactions colorées des acides arsénique, vanadique, molybdique et arsénieux, ainsi

que des oiydcs d'antimoine et de bismnth. — Joly. Phénomènes thermiqucs qui accom-

pagnent la précipitation des phosphates bimétalliqucs et sels congénères. - Gal et Werner.

Chaleur de neutralisation des acides glycérique et camphorique. — Lemoine. Sur l'orga-

nisation et les métamorphoses de l'Aspidiotus du Laurierrose. — Vesque. Sur l'appareil

aqnifère des Caluphyl lum. — Meunier. Exanien d'eaux minérales de Java. — de Folin.

Sur une nonvelle situation des roches nummulitiqucs de Bianitz. — Depéret. Sur l'inipor-

tance et la durée de la période pliocène, d'après l'étude du bassin du Eoussilon ; nouveatìx

documents pour la faune de mamniifères plincènes de ce bassin. — Gaudry. Remarques

à l'occasion de la Communication de M. Depéret. .— Hébert. Observations relatives au mème
snjet. — Rivifre. Des rcptiles et des poissons trouvés dans la grotte de Menton (Italie). —
Fron. Sur la tempète du 8 décembre 1886. — .^(.'«'/t'A Le foehn et son origine cosmique.

i-Cosmos. N. S. T. V, n. 95-98. Paris, 1886.
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'Jl.peiiHOCTH T()y;!;u MocKOBCKaro ai)xeo.ìorH>iPcnar() oninecTua. Toin, XI. 2.

MocKBa 1886.

yCOBA. CiipiiìcKoe euaHie.iie .TuBpeiiTiaiicKoti óiiaiioTeKii. — l'VMHHHOBA. linji.

MocKoBCKaro Kpesaa ut caMOMi Hatajii X\'II iitiia.

+ Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. Jhg. III. Ham-
bm-g, 1886.

Fischer. Ueber zwei iieue Eidechsen des Naturhistorischen Museums zu Hamburg. —
Lampert. Die Holothurien von Sud-Gedrgìen, nach der Ansbeute der deutschen Pnlarsta-

tion in 1882 und 1883. — Pfeffm'. Mollusken , Krebse und Echinodennen von Cumber-

knd-Sund nach der Aiisbeute der deutschen Nordexpedition 1882 und 1883. — Id. Neue

Pennatuliden des Hamburger Naturhistorischen Museums. — v. Martens und Pfeffer. Die

Mollusken von Sud-Georgien nach der Ausbeute der Deutschen Station 1882-83. — Ran-

tenbercj. Neue Funde vnn Altenwalde. Ueber Urnenhiigcl mit La Tène-Geraten an der

Elbmundung.

fjahrbiicb des k. deutschen Archaeologischen Instituts. Bd. I, 3. Berlin, 1886.

Schwabe. Waugenlenker, Bronze in Tiibingen. — Fabricius. Das platiiische Weih-

geschenk in Delphi. — Graef. Peleus und Thetis. — Svoronos. Scenes aus der Ilias auf

einera etruskischen Sarkophage. — Engelmann. Harpyie. — Malmberg. Ueber zwei Figuren

aus dem Weihgeschenke des Attalos. — Jl/ilchìioefer. Die mittleren Sildmetopen des Par-

thenon. — Furtwnngler. Zum betenden Knaben. — Puchstein. Zum betendcn Knaben. —
Conze. Zum betenden Knaben. Berichtigung.

•i-Jalii-buch ueber die Fortschritte der Mathematik. Bd. XVI, Jhg. 1884, Heft I.

Berlin, 1886.

^Jahresbericht (XII) der Gewerbeschule zu Bistritz. 1885-86.

Daichendt. Zunftiges aus Siebenbiirgen im 17 J;ihrh. nebst einigen Sitten und Bran-

chen der Kupferschmiede-Zunft.

•Jahi-esbericht {Q'ò"^") der Sehlesisclien GeseUschaft fiir vaterlandische Cultur.

Bresiau, 1886.

Stemel. Rhizodendiou uppidiense Gn]ip.

^ Jahresbericht ueber die Fortschritte der Classischen Alterthumswissenschaft.

Jhg. XIV, 2. Berlin, 1886.

Hiittner. Bericht ùber auf die attischen Redner beziiglichen litterarischen Erseheinun-

gen der Jahre 1882-1885. — Sey/fert. Jahresbericht iiber T. Maccius Plautus von (1882)

1883-1885. — Klotz. Bericht iiber die Erscheinnngen auf dem Gebiete der griechischen

und rOmischen Metrik.

'Journal (American Chemicalì. Voi VIII, 5. Baltimore, 1886.

Stillivell. Opium Analysis. — Keiscr. On the .\ction of Chlorine upon Pyridine. —
Van Niiys. .\bsorption Tubes for the Estimatiun of Carbonic Acid in ,\tmospheric or

Ground Air. — Armsby and Short. Apparatus for Kjcldahl's Method of Nitrogen Deter-

niination. — Atwater and Rockwood. On the Loss of Nitrogen by Plants during Germi-

nation and Growth. — Mister. On New Acid Propionates and But3'rates. — Osborn and

Jìli.rti'r. On Para-form-nitr-anilide. — Matthiessen and Mixter. On Para-dibrom-urtho-azo-

acetanilide. — Dyer and Mixter. On Halogen Dorivatives of Oxanilide. — Luedekinij.

Tlie Post-mortem Detection of Chloroform. — Norton and Noyes. On the Action of Heat

upon Etliylene. — Bichardson. Variations in the Chemical Coniiiosìtinii and Physical Pro-

l)erties of .Vmerican Oats.
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Joiu'ual (Amerieau) of ilathematics. Voi. IX, 1. Baltimoru, 1886.

Si/hestcì: Lectares oii the Tlicory of Reeiprocants. — Story. A New Metlunl in Aiia-

lytic Geometry. — Cole. Klein's Ikos.icder. — 6'/Te«/(i7;. Wave Motion in Hydrodyiiainics.

•Journal (Tho American) of Philology. Voi. VII, 3. Baltimore, 188i3.

Short. The Xew Kevisiun ut' King Jaraes" Revision of Ilio Xi'W Tcstament. — Ellis:

l'iiillipps Glossary. — Morris. The Chronology of the IIENTHKONTAETIA. — Averi/.

The Ao NagiV Language of Southern Assam. — Kirkiand. X Passiige in tho Aiiglu-Saxun

l'oem " The Ruin " Critically Discussed. — S. Thomas. On Herudotus VII 1C2.

•Journal (The American) of science. Voi. XXXII, n. 192. New Haven, 188(j.

Odili. On the Crystallizition of Native Copi)er.— Rice. On the Trap and Sar.dsloiie

in the G jrge of the Fannington River at Tariffville, Conn. — Curvili Lewis. Compara-

tive Stadies upou the Glaciation of North America, Great Britain and Ireland. — BisliO/i.

On certain fossiliferous Limestones of Columbia Co., N. Y., and their rehitiun to the Huds'^n

Kiver Sliales and the Taeonic System. — Peii/iehl. Crystallized \'anaJinite from -Vriziina

and New Mexico. — Barus and Strouhal. The Viscosity of Steel and its Relations tn

Temper. — Sarjmt. Remarks upon the Journey of André Michaux in Deccmber, 1V88. —
Ford. Note on the Age of the Swedish Paradoxides Beds.

^ Joiurnal de la Société phj'sico-chimique russe. T. XVIII, 8. S' Pétersbourg 1880.

Konovaloff. Quelques considérations concernant la théorie des liquides. — lì'ilm. Sur

les pr'iduits d'addition des lialoldes et des acides haloidhydriques au platinocj'anure de pc-

tassiura. — GuAtacson. Sur la simplification de Tanalysc élementaire applique au dosage

du carbme dans les sols. — Bevad. Sur la structure dii nilroethane. — Przibìitek. Sur

l'acide dioxyadipique. — Schicedoff. Études]|sur la physique cosniique. V. Le ròle de l'iiy-

drodynaniique dans la théorie des cyclones. — Piroijoff. Les vitesses limilcs dans les gaz

•t la thécrie dn m'>uvement rotatoir des niolécules proposée par Watson. — /</. Théorie

finétique des gaz polyatomiques. I Généralisation de la loi de Maxwell.

•Journal de Phvsique théorique et appliquée. 2' sér. T. V. Nov. 1880. Pari^.

Boutlj. Wiedeminn's .\nnalen der Pliysik und Chemie. T. XXIV-XXVI.

"Journal filr die reine tmd angewandte Mathematik. Bd. CI, 3. Berlin, 1886.

voti Ilelrnlioltz. Ueber die iihysikalische B>,'deutiing des Frineips der kleinsten AVir-

kung. — Mcrtcm. Beweis, dass alle Invariinten und Covarianten eines Systems biniirer

Forniep ganze Functionen einer endlicben Anzahl von Gebilden dieser Art sind. —
Schroeter. Ueber das Funfflach und Sechsflach und die damit zusammenhangendc Kumnier-
sehe Configuration. — Hermes. Das allgemeine Sechsflach. — Cayley. Ni te on llie theory

"f linear differential cquations. — Weinfjartea. Ueber die Defunnationen einer biegsamen

uiiausdehnbaren Flache. — Rosanes. Zur Théorie gewisser abhangiger Puuktgruppen ini

Raome. — Segre. Note sur les hjmographies binaires et leurs faisceaux. — du Bois-Rey-

iitond. L'eber den Convergenzgrad der variablen Reihen und den Stctigkeitsgrad der Functio-

nen zweier Argumente. — Lampe. Ueber ein .•Vnalogon ira Raume zu einer .^peciellen H3-

pocykloiden-Bewegung. — /</. Angenàherte Trisection eines Winke! s mit Zirkel und Linea).

•Journal of the Chemical Society. N. CCLXXXIX. December 1880. London.

Jiipp and lì'ilso/i. On .Vniniunia-derivatives of Benzoin. — Jupp and Rascheii. Noie

on a Compound from Benzil and I.soinropyl-Alcohol. — Thorpe and Tutton. On Phosjjhorus

Tetroxidc. — Church. A Chemical Study of Vegetable Albinism. Part HI. Experimenls

with Quercus rubra. — Japp and Barloii. Conversion of Ditolane-azotide into Dipho-

runthryleae-azotide. — Dohbin and Musson. Action of the Halogens on the Salls of Or-

g.inic Bases. Part U. Tetramethylamm mium Salf.s. — R-imn-. (ilycyphyllin. the Sweet

Principle of Smilax glycyphylla.

Bullettixo-Rendiconti. 1887, Vol. III, 1° Sem. 3
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'Journal of the rovai microscopie al Societ}-. Ser. 2'', voi. VI, 6. London, 188G.

Crookshank. FìagMuted Protozja in tlie- Blood of Diseased and apparenti^ healtliv

Animals. — Rosseti'r. On Triehodina as an Endoparasite.

''Mémoii-es de l'Académie de Nimes. 8® sér. T. VII, année 1884. Nimes, 188.5,

Aurì's. Appendice à la déterniination des mesures de capacitò dont les anciens se soiit

servis en Egypte. — Michel. De'couvertes faites à Niines ou aux enviroiis pendant l'année

1884. — Bondurand. Inscriptinn du moyen àge trouvée à Nimes en 1884. — Jeanjean.

L'àge de cuivre dans les Cevennes. — Torcapel. Les lueurs rouges cre'pusculaires.

^ Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettoes ed arts de Lyon. Classe

des lettres. Voi. XXIII. Paris, 1885-86.

Allmer. Découverte de nionuments funéraires et d'objets antiques au quartier de Trion.

—

Belot. Benjamin Franklin, chef de la démocratie américaine. — Charvériat. Brochures rc-

latives à la guerre de Trente ans. — MolUfre. Du visible et de l'invisible.

Mémoires de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Sections des

lettres. T. VII, 3. Montpellier, 1886.

CHlarier. Essai de classification des idées ratinimelles. — Germain. Les anciennes

thèses de l'Éeole de médecine de Mont]iellier.

'Mémoires de l'Académie de Stanislas. 5" sér. T. III. Nancy, 1886.

Meaiime. Jean Nocret, peintre lon-ain né à Nancy en 1617, mort à Paris en 1672. -

Chassi[/net. Un soldat lorrain dans la seconde moitié du XVIII siècle, general Houchard

(1738-1793). — de Guerle. Un pèlerinage à la maison de Mozart. — Lié(jeois. Vésication

jiar suggestion hyi)notique. — /(/. Hypnotisine téléplionique, suggestion à grande distance. —
Founiier. La Conimune de la Bresse-en-Vosges. — Barhier. Essai d'un lexique géographique.

• Mémoires de l'Institut national genevois. T. XVI, 1883-1886. Genève, 1886.

Vaiirher. Les traditions nationales de la Suisse. — Fazy. Le procès de Jaques Gruet

(1546-1.547). — Jd. Procès et démelés à propos de la compétence disciplinaire du Consi-

.stoire. — Oltramare. Mémoire sur la généralisation des identités.

^Mémoires du Comité géologique. Voi. II, 3. St. Pétersbom-g, 1886.

Pavìoiv. Les animonites de la zone à aspidoceras acantliicuni de l'est de la

Russie.

•Mémoires et Compte rendu des travaus de la Société des ingénieiu's civils.

Auót 1886. Paris.

Raymond. Sur l'aiiplication des règles logarithmiques au calcul des tcrrassements. —
Delfosse. Sur le ròle de la meule en émeri dans le travail des métaux.

f MonatsMatter des Wissenschaftliclien Club in Wien. Vili Jhg. n. 2. Wien, 1886.

i'Notices (Monthly) of the r. Astronomica! Society. Voi. XLVII, 1. Nov.

1886. London.

Hill. A Eeply to Mr. Neison's Strictures on Delaunay's Method of Determining tlie

Planetary Perturbations of the Moon. — Bryant. On Kepler's Prohlem. — Knott. Note

on the Star y Equulei. — Gore. On the Orbit of ^ 1757. — Sherman. Eeply to cer-

tain Questions raised before the Eoyal Astronomical Society at the Meeting on 1886,

March 12, concerning the matter detailed in a Paper entitled " Bright Lines in Stellar

Sjiectra ". — Cortie. Bands observed in the Specfra of Sun-spots at Stonyhurst Obsen'a-

t'iry. — BoberU. Note on Photographs of Stars in Cygnus, taken in August 1836. ^
/(/. Note on two Photographs of the Nebulae in the Pleiades taken in October 1886. —
Tt'ìinant. The Orbit of Coniet II., 1883, discovered by Mr. Ross. — Observatory, Grem-'

U'ich. Observatiims of Comet
f,

1886 (Barnard). — Lohse. Observations of Comets made
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at Mr. Wii.'frlosw..rtli"s Obsi-rvat-ry with the 15'5-in. Cooke Rcfractor. — Tebiutt: Obser-

vations of Phonomena of Jupiter's Satellites, made at Windsor, New Sonth Wales, in the

Year 188G. — .Veirall. Xewall's Occulter. — Denniiuj. Distribution of Meteor Slrcams. —
.ì/artli. Eiilionii-ris for Physical Observations of Jiipitor, 1887.

• Proceedings of the Academy of Naturai Sciences at Philadelpbia. Part li.

April-Sept. 1886.

n'acìismulh and Frunk. Revision of the Talaiocrinoidca. — Potts. Frcsh-water

Sponges froni Xewfoundland; a new specics. — ffarvey. On Anthracomartus Trilobitus

.Sond. — Eigcnmunn. A review of the American (iasterostoidse. — Smith. The railway

utting at Gray's Forry Road. — Rau. Fatai cases of Trichiniasis. — Ecermann and Seth

E. Meek. A revision of the American Species of the Genns Gerres. — Meehan. Trapa

l.icomis. — Id. Forniation of Crow's Xest Branches in the Cherry Tree. — Ford. Distri-

bution of Modiola tulipa. — Leidii. Toxojron and otlier reraains from Nicaragua, C. A. —
Sharp. On the Expansion of the Cr)-stalline Lens. — Foote. The Opal Mincs of Qnere-

taro, Mexico. — Ifeiìprm. Vitality of Ifollnsca. — Meehan. Xote on Quercus dentata. —
K'tnig. Mineralogical Xotes. Composition of Stromeycrite. — Vasey. Notes on the Paspali

«if Le Contc"s Monngraph. — Meehan. On Torsion in the Hollyhock, with some observa-

tions on Cross fertilization. — Id. On Projection of PuUen in the Flowers of Indigofera. —
Id. On Parallelisni in distinct lines of Evolntion. — Woolman. Oriskany Sandstone in Ly-

coming Co., Pa. — Meehan. Xutes on Lilium tigrinum Gaul. — Fieìde. Fishing lines and

ligatures from the silk-glands of Lcpidoptcrous Larvse. — Thompson. On the effect "f

Scorpion Stings. — Lockington. The forni of the pnpil in Snakes. — Morris. Reverse Vi-

sion. — Leidy. Xotices of Xematoid Worms. — Meehan. On the fertilization of Cassia

Marilandica. — Fielde. Chinese Women and Spiritism. — Arthur. Histology and biology

..f Pear Blight.

^Proceedings of the American philosophical Society. Voi. XXIII, 123. Philadel-

phia, 1886.

Branner. The Glaciation oi Parts of the Wyoming and Lackawanna Valleys. — Cape.

Oli Two X\>w Species of Thrce-toed Horses from the Upper Miocene , with Xotes ou the

Fauna of the Ticholcptns Beds. — Ilojfman. Vocabulary of the Selish Language. — Packard.

Discovery of the Thoracic Feet in a Carb.iniferous Phyllocaridan. — Wyckoff. The Use of

Oil in Storms at Sea. — Sellers. An Obituary Xotice of the Late George Whitney. —
Fraser. Sketch of the Geology of York County, Pennsylvania. — Gatschet. The Beothuk

Lidians. Second Artide. — Fra:er. Composite Ph.t.jgraphy applied to HandwTiting. —
Cope. On the Structure and Affinities of the Amphiumidae.

•Proceedings of the Birmingham Philosopliical Society-. Voi. V, 1. Birmin-

gham, 1886.

Tail. The Progress of the Doctrine of Evoluti.m. — Gore. Evidence Respecting the

lleality of " Transfer-resistance " in Electrolytic Cells. — Id. A New Solution for Electro-

.leposition of Metals. — Id. Relations of Surface-resistauce at Electrodes to various Elcctri-

lal Phenomena. — /(/. On '" Resistance
"'

at the Surfaces of Electrodes in Electrolytic

Cells. — Id. On the Peltier Effect at Different Temperatnres. — Davison. On tlie Exi-

stence of Undisturbed Spots in Earthquakeshaken Are;is. — Windle. On Sacculation of the

Human Stomach. — Poynting. Discharge of Electricity; in an Imperfect Insulator. —
ìVorthington. On Capillarity. — Davison and Love. On the Xeed of Conibined Action

for the Translation and Publication of F<.reing Scientific Memoirs. — St. Clair. Xote on

the Relativity of Sensation. — Player. Analyses of Basalts. — Fletcher miliams. Social

and Domestic Life in England under Henry VDI. — ìVindle. Notes on the Myology of

Midas Rosalia, with Remarks on the Muscular System in Apes. — Marshall. The New
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York and Fortli Bridges. — J/ac.ìIuim. Furthur Obst:rvations on some of Ihe Apiilicatioiis

of the Spectroscope in Biologj-, with special reference to the presence of Chlorophyll in

Animals. — Crossìiey. Note on the Glacial Geology of (he distriot around Loch Svveen.

Argvllshire.

^Proceediugs of the London'Mathematica! Soeietj'. N. 265-271. London, 1876.

Elliott. On Ternary and «-ary Eeciprocans. — Lctulesdorf. On some Results connccted

with the Theory of lìuciprocants. — Mof/ers. Homographic and Circulai- Reciprocants. —
Cayh'ij. On the Complex nf Lines which meet a Unicnrsal Quartic Curve. — Buchheim.

On the Theory of Serews in Elliptic Space. — Basset. On the Motion of a Liquid Ellip-

soid under the influence of its own Attraction. — Gi'eenhill. Solution of the Cubie and

Quartic Equations by means of Weierstrass's Elliptic Functions. — Ilirst. On the Cremf-

iiian Congruences which are contained in a Linear Complex. — Ibhetson. On the Airy-

Maxwell Solution of the Equations of Equilibriuni of an Isotropie Elastic Solid under

Conservative Forces.

Pi-oceedings of the r. Geographical Society. N.M. S. Voi. Vili, 12. Dee. 1886.

London.

Buchan/ni. On sirailaritie.s in Ihe rhysical Geography of the Great Oceans. —
ih Lannoy de Bissi/. Eecent Freneh Explorations in the Ogowe-Congo Region. — A Jonrney

in Manchuria, to the Peishan Mountains and the Sourees of the Sungari.

Proceedings of the scientific Meetings of the Zoological Society of London

for the year 1886. Part II, III. London.

IL Collett. On a iiew Pediculate Fish froni the Sea off Madeira. - Sclater. Note on

the External Characters of Rhinoceros simus. — Beddard. N >te on the Air-sacs of

the Cassowary. — Id. On the Syrinx and other Points in the Anatomy of the Caprimu!-

gidse. — Gorham. On new Genera and Species of Endoniychida. — Anderson. On the

so-called Pelvisternum of eertain Vertebrates. — Beli. Note on Bipalium kewense,

and the Generic Characters of Land-Planarians. — Beddard. Note on the Strueture of a

large Species of Earthvvorm from New Galedonia. — Id. On some Points in the Anatnuiy

of Chauna e bava ria. — Orane. On a Brachiopod of the Genus Atretia, named

in MS. by the late Dr. T. Davidson. — GoodcìiUd. Observations on the Disposition of the

('abitai Coverts in Birds. — Gi'inther. Second Note on the Melanotic Variety of the South-

African Leopard. — Bland. Sutton. On some Speciniens of Disease from Mammals in the

Society's Gardens. — Finsch. On a new Species of Wild Pig from New Guinea. — ÌVooJ-

v:ard. On the Eelations of the Mandibular and Hyoid Arches in a Cretaceous Shark (Hy-

bodus dubriensis, Mackie). — Collett. On the Hybrid between L a g o p u s albus

and T e t r a t e t r i x . — Boulenger. Description of a new Iguanoid Lizard living in the

Society's Gardens. — Id. Remarks on Specimens of Rana arvalis exhibited in the So-

ciety's Menagerie. — Collett. On the Esternai Characters of Rudolphi's Rorqual (Balre-

noptera borealis). — III. /uVi^. Rerniarks on four rare Species ofMoths of the Fa-

mily S p h i n g i d se . — Beddard. Observations on the Ovarian Ovum of Lepidosiren

(Protopterus). — Cunninyham. On the Mode of Attachment of the Ovum of s m e -

rus eperlanus. — Meyer. On a fourth Male Specimen of King William the Third's

Paradise-bird. — Beddard. Descriptions of some new or little-known Eaiihworms, together

with an Account of the Variations in Strueture exhibited by P e r i o n y x e x e a v a t u s .
—

Sclater. Remarks on the various Species of Wild Goata. — Beddard. Notes on the Con-

v(duted Traehcae of a Curassow (N o t h o e r a x u r u m u t u m), and on the Syrinx in

eertain Storks. — Kìrh]i. On a small Collection of Dragonflies from Murree and Cam].i-

bellpore (N.W. India), received from Major J. W. Yerbury, Department, British Museum. —
Bourne. General Observations on the Fauna ot Diego Garcia, Chagos Group. — Saunders.
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Oli tlio Birils ùbtained by Mv. G. C. 1! ninie on (ho Islaml of Diego Garcia, Chagos Gr mp. —
Bland Satton. On the Intervcrtebral Disk between tlio Odontoid Process and the Centrum

i.f the Axis in Man. — Rarnsaij lì'rifìht. Note un an Ectoparasite of (he Menobraìicli. —
.ìfiithcic. Descriptiims of soma new Species of IJlnipalocera from (lie SdIuiiioh Islands. —
Howdler Shai-pe. Notes on some Birds from Per.ik. — /</ Notes on Specimens in the Hunie

GolL'Ction of Birds. — Batlcr. On Lepidoptera e illected by Major Yerbury in Western

India. — Sdater. List of a CoUectioii of Birds from the Province of Tarapacà, Northern

Chili. — Smith ÌVoodward. Njte 0:1 the Presenee of a Colmnella (Epiptc-ryjroid) in the

Skull ofichthyosaurus. — Druci. Deseriptions of some new Speeies of Hi'temccra

from tropicil Africa. — Boulenjir. First Report on Additiops to thr K itr.u liian Cnlleitii.n

in the Naturai History Museuni.

+Recoi-ds of the Geological Siu-vey of India. Voi. XIX, 4. 188G. Calcutta.

Medlicott. Note on the occurrence of petrnleum in India. — Toirnsmd. Report on the

Petroleum Exploration at Khitan. -- /wh//. Burins; Exploration in the Chhattisf^arh Coal-

fields. — Gricshach. Field-Notes fruni Afghanistan: (Xo. 3), Turkistàn. — Romnnix. .\nn-

lysis of Gold-dust from the Meza Valley, Upper Bunna.

Repjrtorium der Physik. Bd. XXII, 11. Miinchen-Leipzig, 1886.

Weilirawh. Einfluss des Wider.-:tandes auf die Pendelbewegung bei ablenki-nden

Kraften, init Anwendung auf das F ueau It 'sche Pendei. — Mitllcr. l'eber die elektn-

motorùsche Differenz und die Polarisation der Erdplalten.

'Report (Annual) nf the curator of the Jruseiiin of Comparative Zoology at

Harvard College, 1885-8(3. Cambridge.

Repirt (Annual) of the SocretaiT to the Board of Regents of the University

of California. 188t5. Sacramento.

"Résumé des séances de la Société des ingénieurs eivils. Séance du 19 nov.

1886. Paris.

"•Revista de Ciencias histórieas. T. IV, 5. Barcelona, 1886.

de fìofiii-ull y Siiiis. Felipe de Jlalla. — S,'i/iira. I,a Segarra. — de Taverner y di!

Aniena. Historia de los Condes de Empurias y de Perelada. — Bosch de la Trinxcria.

Fiestas que celebrò Barcelona en hon^T a Felipe V. — Van Eys. La Lengua basca. —
de Chia. Epitafìo de la urna funeraria de Odi'm, 0])ispo de Gerona.

•Rovista do Observatorio de Rio de Janeiro. Anno I, 11. Rio de Janeiro, 1886.

^Revue Internationale de l'óleetricité et de ses applications. N. 22, 23. Paris, 1886.

•Revue politique et littóraire. T. XXXVIII, n. 23-25. Paris, 1886.

•Revue scientifique. T. XXXVIII, n. 23-25. Paris, 1886.

•Science. Voi. Vili, 196-200. New York, 1886.

Transactions of the Manchester Geological Society. Voi. XIX, 1. Manchester,

1886.

• Verhandhmgen der Natm-forschenden Gesellschaft in IJasel. Th. Vili. 1.

Basel, 1886.

Riggenhach. Beobachtungen iiber die Damnierung, insbesonderc iibcr das Pur))urlicli1

und seine Beziehungen zum Bishop'sehen Sonnenring. — KoUmann. Ueber Furchung an

dem S.'lachier-Ei. -- /(/. Die Geschichtc des Priniitivstreifens bei den Meroblastiern. —
Id. Rassenanatomie der europiiischen Menschenschadel. — Christ. Nachtrag zu der Ueber-

sicht der um Basel gefundenen Tagfalter und Sphinges L. — Gillicron. La faune des cou-
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rlios à Mytilus coiisidt'ree cniniiie phase meconnue de la Iransforraatioii de furmes aiiima-

les. — Hdrjenbdch-Biaclioff. Fortpflaiizung der Elech'ieitat im Telegraphendraht. — Kollmann.

Schadel aus alteii Grabern bei Genf. — /(/. Zwei Schiidel aus Pfahlbauten imd die Bedeu-

(ang desjenigen von Auveriiier fiir die Rassenanatomie. — Ilagenbach-Bischoff. Balmer'

selle Formel fiir Wasserstoffliiiien. — Burckhardt und llotz. Siebenter Berioht flbev die

Dr. J. M. Ziegler'sche Kartensainralung.

" VerhaiuUungen des Vereins ziir Beforderung des Gewerbfleisses 1886, IX.

Berlin, 1886.

Sachlicbe Wiirdigung der in Deutscbland ertlieilten Patente.

"Vierteljatrschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jhg. 21, V. Leipzig, 1886.

^Wochenschrift des osterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines. Jhg. XI, 48-

50. Wien, 1886.

"Zeitschrift der Deiitschen geologisclien Gesellscliaft. Bd. XXXVIII, 3. Ber-

lin, 1886.

Felix. Unterstiehimgen ilber fossile Holzer. — Credner. Das "marine Oberoligociin"

von Markranstiidt bei Leipzig. — RammcUhcrg. Ueber die chemische Natur des Eudialyts. —
/(/. Beitriige zur chemischen Kenntniss des Vesuvians. — Wlchmann. Zur Geologie von

Nowaja Senilja. — Barnes. Ueber einige Crustaceen aus den Kreideablagerungen des Li-

banon. — Credner. Die Stegoceplialen aus dem Rotbliegenden des Plauen'schen Grundes

bei Dresden. VI. Theil. Die Entwieklungsgeschichte von Branchiosaurus ambly-
stomus. — Oebheke. Ueber den Glaukophan und seine Yerbreitung in Gesteinen.

• Zeitschi-ift fiir Mathematik iind Physik. Jhg. XXXI, 6. Leipzig, 1886.

Mcister und Basche. Ueber die Systeme.welche durch Kegelschnitte mit einem gemein-

s.ìmen Polardreieck, bez. durch Flachen zweiten Grades mit einem gemeinsamen Polarte-

Iraeder gebildet werden. — August. Ueber Korperketten. — Hauck. Ueber die Bezichung des

Xullsystems und linearen Strablencomplexes zum Polarsystem des Rotationsparaboloids. —
Hofmann. Zur Theorie der Invarianten. — Reuschle. Logische Einfiilirung der Liniencoor-

dinaten in der Ebene. — Hofmann. Notiz iiber die Wendepunkte einer algebraischen Curve ;

sowie einen Satz von Clebsch aus der Tlieorie der Curven dritter Ordnung. — Seeìhoff.

Auflosung der Congi-uenz x''^r{mod N). — Id. Die Zahlen von der Form k.2^-\-l. —
Bermann. Ein Minimuniproblem. — Thaer. Zur Entartung einer Fliiche zweiter Ordnung. —
Anschiits. Ueber die Entdeckung der Variation und der jilhrlichen Gleichung des Mondes.

•Zeitschrift fiu- Naturwissenschaften. 4 F. Bd. V, 3. Halle, 1886.

Roedel. Ueber das vitale Temperatur-Miniraum wirbellose Thierer. — SoUsien. Zur

Kenntniss einiger Citi-usole. — lì^indisch. Beitriige zur Kenntniss der Tertiilrflora von

Island.

Pubblicazioni non peiiodiclie

pervenute all'Accademia nel mese di gennaio 1887.

Ptibblicazioni italiane.

^kiiì della Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale.

I. Parto agraria fase. 1 ; II. Parte industriale, cinque fase. Koma,

1886. 4°.

*BertÌJii E. — Contribuzione alla teoria delle 27 rette e dei 45 piani tri-

tangenti di una superficie di 3° ordine. Milano, 1884. 4°.
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•/^. — Sulla geometiia degli spazi lineari iu uno spazio a u dimensioni. Mi-

lano, 1886. 8°.

'Betocchi A. — I quesiti relativi alla navigazione interna discussi nei Con-

gressi internazionali di Parigi (1878). Bruxelles (1885), Vienna (1886)

e le relative ccnclusioni adottate. Roma, 1886. 8".

• Cantoiii G. — Risultati delle prove fatte nel campo sperimentale della r.

Scuola di agricoltura per combattere la peronospora. Milano, 1886. 8°.

^Catalogo dei lavori pubblicati dai professori, dai dottori coUegiati e dagli

assistenti nella r. Università di Bologna nel decennio dal 1875 al 1885.

Bologna. 1886. 8°.

*Fedi G. — La lingua nazionale e la scuobi. Studio pedagogico. Livorno,

1886. 8°.

• Ferrerò A. — Note sm- deus question poséos dans la conférence géodésique

de Bruxelles en octobre 1876. Florence, 1877. 8°.

• /f/. — Note sur la possibilité de calculer à priori le poids et la précision des

résultats d'une triangulation par la simple connaissance de son canevas.

Mimich, 1880. 8°.

• Gemmellaro G. G. — Sugli strati con Leptaena nel Lias superiore della

Sicilia. Roma, 1886. 8°.

'Giraud G. — Epitome dell'astronomia dell'avvenire. Torino. 1886. 8".

^Indici e cataloghi. IV. I codici palatini della r. Biblioteca nazionale cen-

trale di Firenze. Voi. I, 3, 4. Roma, 1886. 8».

*Lega A. — Fortilizi in vai di Lamone. Faenza, 1886. 8°.

*Narducci E. — Catalogo delle sue pubblicazioni (30 anni di lavoro). Roma,

1887. 4».

• Paoli B. — Delle servitìi personali secondo il Codice civile italiano. Firenze,

1887. 8°.

Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno XXIV. 1885. Roma, 1886. 4°.

*Rascio G. — Sistema logico del possesso e proprietà colla critica delle opi-

nioni dei Dottori, leggi romane e codice patrio. Avellino, 1885. 8°.

'Romiti G. — L'ideale della scienza. Pisa, 1887. 8°.

•f(l. — Notizie anatomiche. IV. Siena. 1886. 8°.

• Sandrucci A. — Conseguenze analitiche di una formula indicante la velo-

cità molecolare totale di un corpo qualunque. II. Firenze, 1886. 8".

• /,/. — Sopra una obbiezione mossa da G. A. Hirn alla teoria cinetica dei gas.

Pisa, 1886. 8».

'Siragum G. B. — De justitia et justo. Trattato del cardinale Laborante.

Palermo, 1886. 8".

• /,/. — Il regno di Guglielmo I in Sicilia illustrato con nuovi documenti.

Parti I e II. Palermo. 1885-86. 8°.

•Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1883. Roma, 1886. 4".
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Ti'ois E. F. — Annotazione sopra un esemplare di Trygon violacea preso

nell'Adriatico. Venezia, 1886. 8°.

/(/. — Considerazioni sul Dentex gibbosus. Venezia, 1886. 8°.

*UsigUo G. — Intorno all'operazione radicale dell'ernia. Trieste, 1886. 8".

Puhbllcaùoni estere.

""Alekmndrow A. — Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens Donalitius.

I. Zm- Semasiologie. Dorpat, 1886. 8".

'^Anders E. — Experimentelle Beitrage znr ,Kenntniss der causalen Momente

putrider Intoxicatión. Dorpat, 1876. 8".

'^Aiidrée C. — Beitrage zur Kenntniss des Cinchonin. Freiburg, 188.5. 8".

^Aiidreeseu A. — Ueber die Ursaclien der Schwankungen im Verhaltniss der

rothen Blutkorperchen zum Plasma. Dorpat, 1883. 8°.

^Applaij G. — Untersuchungen ueber dia Trehalamanna. Dorpat, 1885. 8°.

^ Asse/ideif( E. — Chirurgische Erfahruugen eines Landarztes. Doi-pat, 188.3. 4°.

'''Basiaer A. — Die Vergiftung mit Ranuukelol, Anemonin und Cardol in

Beziehung zu der Cantharidinwergiftung. Dorpat, 1881. 8°.

''Basiner 0. — De bello civili Caesariano. Quaestiones Caesarianae. I. Mosquae,

1883. 8".

^ Dàtge A. — Uebor Keratosis circumseripta multiplex. Dorpat, 1875. 8°.

^ lìaiu'i' C. — Uebe: das iitherische Gel von Phellandrium aquaticum und das

in demselben enthalteue Terpen. Freiburg, 1885. 8°.

'^Banm I. — Oxydationsderivate des Coniins. Fre'burg, 1886. 8°.

"^ Beklewskl S. — Fin Beitrag zur Laparotomie bei Darminvaginationen. Dor-

pat, 1883. 8".

""Berg A. — Zu,- Casuistik der diffusen Hirnsclerose. Dorpat, 1886. 8°.

''' Berghoh A. — p]in Beitrag zur Kenntniss der Kinogerbsiiiu-e. Dorpat, 1884. 8°.

^Berg F. — Beitrage zur Pharmacologie und Toxicologie der Jodpraeparate.

Dorpat, 1875. 8».

'' Bergman.i A. — Zur Cylindromfrage. Dorpat, 1881. 8".

'= Berg Illa, III E. — Die gegenwartigen Forschungen ueber den Ursprung des

Krobses. Dorpat, 1876. 4°.

"^ Bei'listelli L. — Fin Beitrag zlir Lelire von der puerperalen Involution des

Uteru;. Dorpat, 1885. 8°.

^ Berasteiii 31. — Ueber die Pheayl-und Kresyl-Ester der Bernsteinsaure und

anderer Dicarbonsauren , ihre Derivate und Umsetzungeu. Freiburg,

1886. 8°.

""Bes.scr L. — Experimeuteller Beitrag zur Keimtniss der Rulir. Dorpat, 1884. 8".

'' Blelslil S. — Ueber reine Hallucinatioiien im Gebiete des Gesichtssinnes im

Dunkelzimmer der Augenkranken. Dorpat, 1884. 8".

^Birk L. — Das Fibrinferment im lebenden Organismus. Doii^at, 1880. 8".



— x\v —
^ Ulechmaiiii li. — Eiu Ikitrag zur Anthropologie der Jiulen. Doipat, 1882. 8*.

'^ nlessig E. — Eiue niorphologisclie Uutersuchung ueber die Halswii-belsaule

der Lacerta vivipara Jacq. Dorpat, 1885. 4°.

• lllnmberg Th. — Ein Beitrag zui- Kenntnis.s der Mutterkoru-Alkaloide. Dor-

pat, 1878. 8^

lUameahack E. — Beitrag zum forensisch-eliemischen Xachweis des Thalliii

xind Antipyrin im Thierkorper. Dorpat, 1885. 8".

^ lllumeathal II. — Ein Fall von '• Spastischer „ amyotrophischer Biilbarparalyse

complicii-t mit amyotrophisclu r Lateralsclerose. Dorpat, 1884. 8".

^ Boeklendor/f K. v. — Ein Beitrag zur Biologie einiger Schizomyceten. Dor-

pat, 1880. 8°.

^ ISojaìtus N. — Eiperimentelle Beitrage zur Physiologie uud Pathologie des

Blutes der Sàugethiere. Dorpat, 1881. 8°.

lioi: H. — Beitrage ziu- Casuistik der Nephrectomie. Doi-pat, 1883. 8''.

"^ ììiìlzam F. V. — Ueber die bei der Oxydation der Chìnolin-Additionsprodukte

entstehenden Substituirten o-Aiuidobenzoesiiiu'en und ueber das Ortho-

Benzbetain. Freiburg, 1885. 8».

"Bolla V. — Introduction to the study of Dante being a new edition of Dante

as philosoplier. patriot and poet, with analysis of the Divine Comedy

its plot and upi.sody. New York, 1886. 8".

'' lìrauneckll.— Ueber einen Fall von multipler Lymphombildung(Hodgkin'scher

Krankheit) weleher unter hohem Fieber. Icterus und Nephritis zuni

Todc fiihrte. Freiburg, 1886. 8".

''• lirennmkii ./. — Zur Antliropologie der Litauer. Dorpat, 1888. 8°.

''• Brilhl L. — Untersuehungen tìber den Stand des Kindskopfes bei Primi- und

Multigravidis und seine Eindriickbarkeit in den Beckenkunal als progno-

stisches Moment der Geburt. Dorpat. 1885. 8°.

• Brum II. — Ueber die Perioden der elliptischen Integrale erster und zweiter

Grade. Dorpat. 1875. 4°.

'^ Bitch M. — Beitrag zur Kenntniss der peripheren Temperatur des Menschen.

S' Petersburg, 1877. 8".

• Bucholt: L. — Ueber das Verhalten von Bakterien zu eiuigen Antisepticis.

Dorpat, 1876. 8°.

• Buelignei' (I. — Die Schussverletzungen der Arteria subclavia infraclavicu-

laris und der Arteria axillaris. Doi-pat, 1885. 8".

^ Buiige B. — Ueber die Wirkungen des Cyans auf den thierischen Organismus.

Dorpat, 1879. 8".

^ BuIà il — Untersuchimgen ueber die physiologischen Functionen der Peri-

pherie der Netzhaut. Dorpat. 1883. 8".

'^ ChlojHiisLij A. — Der forensisch- chemische Xachweis des Pikrotoxins in

thierischen Flussigkeiten und Gewebeu. Doi-pat. 1883. 8".

Buli.ettixo-Rbndiconti, 1887, Voi. Ili, X" Sem. 4
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Choff'at P. — Recueil d'études paleontologiques sui- la faune crétacique du

Portugal. Voi. I. Espèces nouvelles ou peu connues. Lisbonne, 1886. 4".

" Christophsohu J. — Yergleichende Untersuchungen ueber das Saponiu der

Wiu-zel von Gypsopliila Struthium, der Wurzel von Saponaria ofticlnalis,

der Quillajadinde und der reifen Samen vou Agrostemma Gitliago. Dor-

pat, 1874. 8°.

^ ColUschoìiii F. — Ueber die Halogenadditionsprodukte der Propylehinolinha-

logeniire und ein daraus gewonnenes Monobromchinolin. Freiburg, 1886. 8°.

' ComoenU II. — Die Bernsteinflchte. Berlin, 1886. 8".

*/(/. — Heinrich Robert Goppert, sein Leben und Wirken. Danzig, 1885. 8"

*Id. — Sobre algunos fixsiles del Rio Negro. Buenos Aires, 1885. 8".

'' Csenoiiiaki B. v. — Bemerkungeu zu den in Dorpater cbirurgischen Univer-

sitats-Klinik beobachteten Brucheinklemmuugen. Dorpat, 1885. 8°.

^ Czernìewsld E. — Der forensisch-chemiscbe Nacbweis der Quebracho- und

Pereiro alcaloide in thierischen Fliissigkeiten und Geweben, mit Beriick-

sichtigung ihrer Unterscheidung von den Str\cuosalcaloiden. Dorpat,

1882. 8».

''Dahlfelci C. — Der Werth der Jequiritj'-oplithalmie tur die Behandlung des

Trachoms. Dorpat, 1885. 8°.

" Dehni E. — Biostatik dreier Landkirchspiede Livlands in den .Jahi-en 1834-

1882. Dorpat, 1888. 8".

• Dembowski Th. u. — Ueber die Abhangigkeit der Cederne von Hydramie

und hydi-amischen Pletlio.a. Dorpat, 1885. 8".

Den norske Nordhavs- Expedition 1876-1878. XVI. Zoologi. Mollusca II.

Chi-istiania, 1886. 4\

'^Deiibner C. — Vergleicliende Untersuchungen ueber die neueren Methoden

zum Nachweis des Galleafarbstoffes im Harn Icterischer. Dorpat, 1884. 8°.

^Dietrich J. — Das Verhalten des Aloin im Thierkorpar. Dorpat, 1885. 8".

^ Dobberl Th. — Beitrage zur Innervation des Pylonis. Dorpat, 1886. 8°.

'' Bohìiberg IL — Die Temperatm- am Auge unter physiologischen und patho-

logischen Verhaltnissen. Dorpat, 1876. 8°.

~ Dombois E. — Einfluss der geringeren oder grosseren Feuchtigkeit der Stand-

orte der Pflanzeu auf deren Behaarung. Saarbrucken, 1886. 8°.

^ Dombì'owski X. — Zur orthopadisehen Behandlung der fungosen Gelenkkrank-

heiten und Fraeturen an den unteren Estremitiiten. Dorpat, 1881. 8°.

'' Donner A. — Ein Beitrag zur Casuistik der idropatischen multiplea Haut-

sarkome. Doi-pat, 1880. 8^
'• Drecleii F. v. — Ueber einige Derivate des Cetylalkohols und ueber Xitro-

palmitinsilure. Freiburg, 1885. 8".

"^ DijbowskiW. — Die Chaetetiden der ostbaltischen Siliu--Formation. Dorpat,

1878. 8».
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• lìijrkevhiilf 0. — Beitrage zur Keniitniss des Orthocymol's (ortho-Methyl-

Xormalpropyl-Benzol). Freiburg, 1886. 8».

^ Kilelhertj M. — Ueber den Eiweissgehalt des frischen Fleisehaftes. Doi-pat,

1884. 8».

'^ Ehesluedt 1'. — Abbau der Laurinsaiire bis ziu- Capiinsaiu-e. Freibiu-g,

188t>. 8".

" Eicltelinoiid 0. — Ueber die Kriegsgefangeuschaft. Dorpat, 1878. 8».

' Eiujelhardt A. r. — Casuistik der Verletzuugen der Arteriae tibiale und der

Arteria peronea nebst einer Studia ueber die Blutung als Primaersymptom

bei den Schussverletzungen dieser Arterien. Dorpat, 1885. 8°.

^ Kiimann A. — Untersuchungen uber die Quellen des Poinpejns Trogus fur

die griechische und sicilisehe Geschichte. Doi-pat, 1880. 8°.

^ Fr/er M. — Ueber B.omdiphensauren und einige Derivate derselben. Freiburg.

1885. 8°.

^Eicetslcij Th. — Beitrag ziu- Kenntniss der Colobomcysten. Moskau, 1886. 8°.

" Faber P. — Klinisches ueber den Uterus unicornis und infantilis. Dorpat,

1881. 8".

•' Finire .}. — Pharraacologische Studien ueber schwefelsaiu-es Methylstnxhnin.

Dorpat, 1880. 8\
• Feivrtaij If. — Beobachtungen ueber die sogenaunten Blutplattchen (Blut-

scheibchen). Dorpat, 1883. 8".

• Fe/er(ag I. — Ueber die Bildung der Haare. Dorpat, 1875. 8".

• Fcìlelberg /. — Der Stand der normalen unteru Limgenrander in der verschie-

denen Lebensaltern nach den Ergebnissen der Percussion. Dorpat, 1884. 8".

/'/. — Ueber den Einfluss einiger (jifte auf die Alkalescenz des Blutes. Dor-

pat, 1883. 8'.

'Fischer Th. — Beitràge ^ur Physischen Geographie der Mittelnieerlander

besonders Siciliens. Leipzig, 1877. 8°.

•/(/.— Sammlung mittelalterlicher Welt-und Scakarten-italienischen Urspnings

und aus italienischen Bibliotheken und Archiven. Venedig. 1886. 8".

''Frncìikd F. — Ein Fall von doppelseitigem, vòllig latent verlaufenen Ne-

bennierentumor mul gleichzeitiger Nephritis mit Yerandeningen am Cireu-

lationsapparat und Retinitis. Berlin, 1886. 8°.

Fradkenhaeuser C. — Untersuchungen ueber den Bau der Tracheo-bronchial-

Schleimhaut. S' Petersburg, 1879. 8».

Frnlolid A. — Yergleichende Untersuchung der Gerbstoffe der Nymphaea

alba luid odorata, Xuphar luteum und advena, Caesalpinia coriaria, Ter-

minalia Chebula und Punica Granatum. S' Petersburg. 1884. 8°.

'= Friedlaeiider J. — Ueber die Ligatur der Carotis. Dorpat, 1881. 4°.

" Crebhrirdl E. — Studien ueber das Verpflegungswesen von Rom imd Con-

stantinopel in der spateren Kaiserzeit. Dorpat, 1881. 8".
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^ Germciiin Tìi. — Statistik-klinische Untersuchungen ueber das Trachom. Dor-

pat, 1883. 8".

^ Giess W. — Erfalirungen iiber Schussfractureu an den Extremitàten aus dem

russisch-tiirkischen Kiiege 1877-78. Dorpat, 1879. 8".

^ Golawski B. — Ziir Casuistik der Lymphosarcome (Adenie). Dorpat, 1879. 8"

^ Goldenberg B. — Untersucliungen ueber die Grossenverhiiltnisse der Miiskel-

fasem des normalen sowie des atropliischen und des hypertrophischea

Herzens des Menschen. Dorpat, 1885. 8°.

*Goppert H. B. und Meiige A. — Die Flora des Bemsteins imd ibre Beziebungen

zur Flora der Tertiarformation und der Gegenwart. Band I. Danzig.

1883. 4".

''^Gordon L. — Uebar die Messung der inspiratorischen Ausdebnungs-fahigkeit

der Lungenspitzen. Dorpat, 1877. 8".

^ Gótschel E. v. — Vergleicbende Analyse des Blutes gesunder und sepf.scli

inficirter Scbafe mit besonderer Eiìcksichtnabme auf die Menge und

Zusammensetzung der rothen Bhitkorpercben. Dorpat, 1883. 8°.

^ Gràbner F.— Beitrage zur Kenntniss der Ptomaine in Gericbtlicb-cbemischer

Beziehung. Dorpat, 1882. 8".

" Graff IL — Ein Fall von Hemiatropbia facialis progressiva verbunden mit

Nem-oparalytiscber Opbtbalmie. Dorpat, 1886. 8°.

'' Gràmer G. — Ueber die Oxydationsprodukte des ChinQlinaethylbromids.

Freibui-g, 1886. 8\

^Greioiiigk C. — Die Steinscbiffe von Musching und die Wella-Laiwe oder

Teufelsbote Kurlands uberbaupt. Dorpat, 1878. 8".

^ Grcwiiicjk E. — Ueber Nitro- und Amido-derivate des Metaxilols. Doi-pat.

1886. 8".

* Gi'ódiiiger B. — Mittbeilungen aus der sypbilitischen Abtheilung des Hospitals

zu Alexandersbòbe bei Riga. Doi'pat, 1885. 8°.

^ Grohmann W. — Ueber die Einwirkuug des Zellenfreien Blutplasma. Dorpat,

1884. 8^
f Grosch J.— Beitrag zur Statistik der Hiiftgelenkresectionen unter antiseptischer

Wundbebaudlung. Dorpat, 1882. 8".

• Grosset 0. — Biostatik der Stadt Dorpat und ihrer Landgemeinde in dea

Jabreu 1860-1881. Dorpat, 1883. 8°.

^Groth 0. — Ueber die Schicksale der farblosen Elemente im kreisenden

Biute. Doi-pat, 1884. 8°.

^ Gnibc 0. — Anthropologische Untersuchungen an Esten. Dorpat, 1878. 8".

'^ Gnibert E. — Ein Beitrag zur Pbysiologie des Muskels. Dorpat, 1883. 8°.

Gri'ining W. — Beitrage zur Chemie der Nymphaeaceen. Dori)at, 1881. 8".

^ Guleke IL — Deutschlauds innere Kii'dienpolitik von 1105 bis 1111. Dorpat,

1882. 8°.
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' llabei'lcoi'ii Tu. — Das Verhalteu vou Hanibacterien gogeu einige Antiseptica.

Dorpat, 1879. 8°.

^J/dch F. — Ueber Lage iind Form der Gebannutter. Dorpat, 1877. 8".

• Ilacbler M. — Ueber einige Derivate des Metaamidoanthrachinons. Freiburg,

1886. 8».

^Ifaensell P. — Beitriige ziir Lehre vou der Tuberculose der Iris, Cornea uud

Conjunctiva nach Impfvereuchen an Tliieren und klinischen Beobachtungen

Menschen. Dorpat. 1879. 8".

^Ifalbc/'!</aiii M. — Beitrag zur Lehre vom Icterus neonatorum. Dorpat, 1885. 8".

'^ lluìlcv P. — Biostatik der Stadt Nai'va nebst Vorstiidten und Fabriken in

den Jahren 1860-1865 mit einem Anhang ueber die Morbilitiit daselbst.

Dorpat. 1886. 8°.

'• llai'tgc A. — Beitrage zur Kenntniss der Ohiuidin- (Concliiniu-) Resorption

nebst Berucksichtigung seines forensisch-chemischen Xachweises. Dorpat,

1884. 8".

'• llarlmadii F. — Beitrage ziu- Kenntniss des Paracyiuylphenylketons. Freiburg,

1886. 8".

• ITeenvageii R. — Ueber histerischen Hj-pnotismus. Dorpat, 1881. 8".

^IfeklenschildW. — Untersucbungen ueber die Wii-kung des Giftes der Brillen-

und der Klapperschlange. Dorpat, 1886. 8".

Ilelliiifj A. — Eiu Beiti'ag zur Blut-Korperclienzàhluug bei clu'onisch-patho-

logischen Zustànden des menschlisehen Organismus. Doi"pat, 1884. 8".

* Helmholt.: II. v. — Ueber die phvsikalische Bedeutung des Princips der

kleinsten Wirkung. Berlin. 188(5. 4".

^ J/eliii.'if/ig L. — Ueber dea Xacbweis des Cocaìns ini Thierkoi-per. Dorpat,

1886. 8°.

'• Jleako A. — Zur Lehre von den perforirenden Bauchschiissen. Doi-pat, 1879. 8".

'''

Ikiis.el P. — Ueber die Beziehung des reinen Ich bei Fichte zur Einheit der

Apperception bei Kant. Freiburg, 1885. 8°.

^ Ilentzelt A. — Ueber die Behandlung der subcutanen Querfractui-en der Patella

mit besonderer Beiiicksichtigung der Punction des Gelenkes und der

Knochennaht. Dorpat, 1883. 8°.

^ Hermaaa G. — Ein Beitrag zur Casuistik der Farbenblindheit. Dorpat.

1882. 8».

" Hennanii X. — Experimentelle imd Casuistische Studien ueber Fractui-en der

Sehadelbasis. Dorpat, 1881. 8°.

'^ Ifermaiiii W. — Morphologische und anatomische Untersuchung einiger Arten

der Gattung Impatiens mit besonderer Berucksichtigung von Impatiens

sultani. Freiburg. 1886. 8".

'^Uertel ./. — Versuche ueber die Darstellung des Calchicins und ueber die

Bezieliungen desselben zum Colchicein und einigen anderen Zersetzungs-

producten. Dorpat, 1881. 8".
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lleijl N. — ZaliliiQgsresultate betreftend die farblosen uiid die rothen Blutkor-

perclien. Dorpat, 1882. 8".

'' Ilielbuj C. — Kritische Beurtheilung der Methoden, welche ziu- Trennung

und quantitativen Bastimmung der verschiedenen China-alkaloide benutzt

werden. Dorpat, 1880. 8".

'^ Hiadcss Th. — Ueber Zusammensetzung und Eutstehung der Harnsteine.

Doi-pat, 1886. 8".

" Hir,i G- A. — Remarques au siijet des notes de M. Hugoniot inserées aus

" Compt3s rendus „ des 15 et 22 novembre 1886. Paris, 1886. 4°.

' Id. — Résumé des obsarrations météorologiques faites pendant l'année 1885

en quatre points du Haut-Rhin et des Vosges. Paris, 1886. 4".

'' Hii'sch A. — Ueber die DiTusibilitat der Peptone imd den Einfluss der

loslichen Salze auf die Eiweissverdauung durch Magensaft. Doi-pat, 1876. 8'\

'^ lUrschherrj W. — Drei Filile von acuter gelber Leberatrophie. Dorpat, 1886. 8".

• Kirschhameii L. r. — Beitrage zur forensischen Chemie der wichtigeren

Berberideenalkaloide. Dorpat, 1884. 8".

'•Jlirsckheydt E. v. — Ueber die Wirkung des Crotonols. Dorpat. 1886. 8».

' Ifirschsoh/i E. — Beitrage zur Chemie der wichtigeren Harze, Gummiharze

und Balsame. S' Petersburg, 1877. 8».

' Hoch F. A. — Vergleichende Untersuchungen ueber die Behaaruug unserer

Labiaten, Serophulai'ineeu imd Solaneen. Freiburg, 1886. 8°.

'

nolJmniiii F. — Ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie der farblosen

Bhitkorperchen. Dorpat, 1881. 8".

'^ìloffmaiiìi 0. — Reimformeln in Westg3rmanischen. Darmstadt, 1885. 8".

''

IloIfmalia Th. — Die Lungen-Lvmphgefiisse der Rana temperarla. Doi-pat,

1875. 8°.

ffoheiilumsen G. — Experimenteller Beitrag zur Kenntniss der septischen

Pneumonie. Dorpat, 1875. 8°.

' lloht r. — Zm- Aetiologie der Puerperalinfection des Foetiis und Neugeborenen.

Dorpat, 1884. 8".

' IfóiLui L. — Ueber die Warme, welche dureh periodisch wechselude magne-

tisirende Kritfte im Eiseu erzeugt wird. Freibm'g, 1885. 8°.

• Iloi-ib C. — Experimentelle Beitrage zur physikalischen Diagnostik der Respi-

rations ergane. Dorpat. 1884. 8°.

"^ IFii'^clielmaiiii A.W. — Scholia Hephaestiouea altera integra primum edita.

Dorpati, 1.882. 4".

^Ilorsefielmaiiii E. — Anatomische Untersuchungen ueber die Schweissdrusen

des Menscheu. Dorpat. 1875. 8".

' I/oss/ie/' M. — Zur Geschichte der unbetonten Vocale im Alt- und Neufranzo-

sischen (Spraehliehes und Metrisches). Milnchen, 1886. 8".

"' HFiellid E. — Beitrage zur Kenntniss des Papaverin's. Freil)urg, 1886. 8".
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'•lIiiffA. — Uelier Febris recurreiis. Xacli lìioliachtiingeu in der Epidemie

1883-84 im all<,a'iiieiueu Krankeiihause zu Kiga. Dorpat, 1884. 8".

* Jacohsoii Tf. — Beitrag zum Nachweise des Phenols im ThierkOrper. Dorpat,

1885. %'-.

* Jiicoùoirs/.-i/ a. — Beitriige zur Kenntniss der Alcaloide des Aconitron Lycoc-

touum. I. Lyeaeonitiu. Dorpat. 1884. S".

"^ Jukowichi A. — Ziir Piiysiologischen Wirbing der Blutti-ansfusion. Dorpat,

1875. 8".

^ JaUiii de la Croix X. — Das Yerhalten der Bacterien des Flei^ah^vassers

gegen einiga.Autiseptica. Dorpat, 1880. 8».

'Ja/uis:n E. — Untersuchmigen ueber die Verletzimgen der Arterien des Unter-

schenkels mid des Poplitealgebietes und deren Behandlung. Dorpat,

1881. 8".

* Jesscii IL — Beitrag zur Entwicklmigsgeschichte der EpitheUalki-ebse. Dor-

pat. 1883. 8".

''Jhmori T. — Ueber das Gewicht .'^; die Ursache der Wasserhaut bei Glas

und andern Kòi-pem. Freiburg. 1886. 8°.

^ Johauiisoii E. — Forent;iseli-cheniit che Untersuchmigen ueber das Colocynthin

und Elaterin. Doi-pat, 1884. 8».

'' Johaniisoii II.— Ein esperimenteller Beitrag zm- Kemitniss der Urspi-ungsstiitte

epileptischen Aufiille. Dorpat. 1885. 8".

'•' JolutiisoH E. — Beitriige zm- Chemie der Eiclien-, Weiden- und Ulmemlnde.

Doi-pat. 1875. 8°.

^ Jfirgens A. — Beitrage zur Kenntniss der Alkaloide des Aconitum Napellus.

S' Petersburg. 1885. 8".

"Kadi/c P. — Theorie der Sechsstelligen Chai-acteristiken. Dorpat, 1885. 8".

"• KalniiKj ./. — Zur Casuistik und Kenntniss der Dermoidcysten des Hodens.

Dorpat, 1876. 8°.

^Ka/its A. II. — Ueber geeiilorte Derivate des Orthosylols. Freibm-g, 1885. 8'\

" Karsleus A. — Ueber Febris recurrens. Nach Beobachtungen auf dem Kriegs-

schauplaetze in Bulgarien in den Jahi-en 1878 und 79. Dorpat, 1880. 8".

'^ Raspar E. — Biostatik der Stadt Libau und ihrer Landgemeinde in den

Jahren 1834-1882. Dorpat, 1883. 8».

^ Kaufmaiui P. — Die Geschiehte des consonautischen Auslauts im Franzfei-

schen. Lahr, 1886. 8".

^Kessler E. — Versuche ueber die Wirkung des Pepsius auf einige animalische

imd vegetabilische Nahi-ungsmittel. Dorpat, 1880. 8".

"Eessler R.— Versuche ueber die Virkung einiger Diiurctica. Doi-pat, 1877. 8".

Kiescritzkìj G. — Nike in der Vasenmalerei. 1. Dorpat, 1876. 8°.

'• Kieseril:,ky W. — Die Gerinnung des Faferstotfs Alkalialbuniinates und Acidal-

bumins vergleicheu mit der Gerinnung der Kieselsaure. Dorpat, 1882. 8".

' Id. — Biostatik der im Fellinschen Kreise gelegenen Kii-chspiele Oberpahlen,
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Pillistfer imd Ivi. St. .Tohannis in den Jahren 1834-1880. Dorpat.

1882. 8".

'^ Kiemiìlner J. — Ueber die Wirkung des distillirten Wassers und des Coffeins

aiif die Muskeln und ueber die Ursaclie der Muskelstarre. Dorpat, 1883. 8°.

Kda liei' F. — Das Gobliilagrhyasutra (text uebst Einleitiing). Doi-pat, 1884. 8".

'' Id. — Ueber die Betommg der Composita mit a Privativum in Sanskiit.

Dorpat, 1882. 8°.

^'Kiiaut A. V. — Innervation des Magens seitens des Riickenmarks in Hinsicht

auf den Brechakt. Dorpat, 1880. 8".

"^ lùiierieraW. — Ueber das Verhalten der im Saugethierkorper als Vorstufeu

des Hamstoffes erkannten Verbindimgen ziim Organismus der Hiihner.

Dorpat. 1877. 8».

" Kocli L'. — Ueber die AVirkiigg der Osalate auf den Thierisclien Organismus.

Dorpat. 1879. 8°.

^ Kòhler A. — Ueber Trombose und Transtusion, Eiter- und Septische Infection

und deren Beziehimg zum Fibrinferment. Dorpat, 1877. 8°.

*Kokscharow N. v. — Materialien zur Mineralogie Kusslands. Bd. IX, S. 273-

368. S' Petersburg, 1886. 8°.

^ Koj>j)e 0. — Ophtabnoscopisch-oplitalmologische Untersuchungen aus dem

Doi-pater Gyranasium und seiner Yorschule. Dorpat. 1876. 8°.

'• Koroll J.— Quantitativ-cbemisclie Untersuchungen ueber die Zusammensetzung

der Kork-, Bast-, Scblerenchim- und Maikgewebe. Dorpat, 1880. 8".

"^ Kozuchowski. S. v. — Statistisch- Casuistischer Beitrag zur Ivenntniss der

Fistula Ani. Dorpat, 1886. 8".

^ Ifra/inhals J. — Klinisclie Beobaehtusgen aus der AVittwe Keimers'sclien

Augenheianstalt zu Biga. Dorpat, 1879. 8°.

^ Kri'iger F. — Ueber das Verhalten des foetalen Bluts im Momente der 6e-

burt. Dorpat. 1886. 8".

"^ Kriischc A. — Anatomisehe Untersuchungen uber die Arteria obtm-atoria.

Dorpat, 1885. 8°.

''' Erysuiski S. — Ueber den lieutigen Stand der Argyriefi-age. .Dorpat, 1886. 8°.

^A'ueha P. — Ein Beitrag ziu- Biologie der Bacterieu. Dorpat, 1879. 8°.

^ Kirgdgea A. v. — Beitrage zur forensischen Chemie des Sanguinarins und

Chelidonins. Dorpat, 1884. 8°.

'^ Kftglcr E. — Ueber die Starre des Siiugethiersmuskels. Doi-pat, 1883. 8°.

^ Kud; IL — Beitrage zur Kenntniss der Chemisehen Bestandtheile der Atropa

Belladonna und des Extractum Belladonnae. Freiburg, 1886. 8°.

'' Kwpffcr F. — Analvse septisch infieirten Hundeblutes. Dorpat, 1884. 8°.

'• Kussmadoff' A. — Die Ausscheidimg der Harnsilure bei absoluteT Milchdiàt.

Dorpat. 1885. 8".

''Lagorio A. — Microscopische Analvse ostbaltischer Gebirgsaiien. Dorpat,

1876. 8».
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' Lago/'/i's A. — VergleicIieiid-petroLrrapliisciie Studien ueber die niassigen

Gesteine der Knni. Dorpat, IS^U. 8".

"^Laiidesen 0. e. — Ueber die epileptogene Zone beim Menschen. Dorpat,

1884. 8".

t Lange 0. — Die Eigeuiiirbe der Netzhaut uud deren ophtlialmoskopischer

Xachweiii. S' Pete.sbm-g, 1878. S".

^Lauggulh F. 0. — Beiti-age zu; Kenntniss der p-Bibroraeymolsulfonsaure.

Freibiug. 1886. 8».

• Larsva E.— Uebar P-Xylyl-Phenyl-Xeton und seine Ueber-fiihaing iu /?-Metliyl-

antbracen. Freiburg, 1886. 8°.

• Laureilis IL — Beitrag zum fordasisch-chemischen Nacbweis des Hydroebinon

und Arbutin im Thierkòi-per. Dorpat, 1886. 8".

" Loath';i- J.W. — Die Pipitzahoinsaure. Bouu, 1886. 8".

"= LemrdiOii U. — Chemische Untersuchungen der rotben Manaca. Doq)at,

1884. 8».

"Zf/ij .1. — Die Flecktyphusepidemie 1881-82 im Stadtkrankenhaiis zu Biga.

Dorpat, 1882. 8°.

^ Leppig 0.— Chemische Untersuchimgen des Tanacetiim vulgaie. S' Petersburg.

1882. 8^

^ Lessa- L. v. — Ueber Cul)itus vagus. Doi-pat, 1882. 8".

'^Lesi"S J. — De Plutai-chi in Galba et Otbone fontibiis. Doi-pati, 1884. 8".

^ Lipdiss/:/ JJ. — Ueber die Scheinreductionen bei Hemien. Doi-pat, 1880. 8°.

" Loeniiig E. — Die Haftung des Staats aus Kechtswidrigen Handlungen seiner

Beamten nach deiitschem Privat- und Staatsrecbt. Dorpat, 1879. 8".

• Locri/ E. — Eiu Beitrag ziu' Casuistik der Endocarditi^ ulcerativa. Dorpat,

1876. 8°.

^LòsclicA'e G. — Boreas imd Oreithna am Kypseloskasten. Doi-pat, 1886. 4*.

^ Id.— Die Oestliche Giebelgmppe am Zeustempel zu Olympia. Doi-pat, 1885. 4*.

'•Lukasiewics J. — Ziir Kenntni^^s der Tuberculose des weiblichen Genital-

Apparates. Doi-pat, 1881. 8°.

• Luaiidh ./. — ObseiTationes rhetoricae in Demosthenem. Petropoli, 1878. 8".

^Lunin X. — Ueber die Bedeutung der anorganischen Salze fùr die Erniilu-img

des Thieres. Dorpat. 1880. 8".

• Maissiivianz S. — Experimentelle Studien ueber die quantitativen Verande-

rungen der rothen Blutkò.perchen im Fieber. Dorpat, 1882. 8°.

^ ilandeliii K. — Untersuchungea ueber das Yorkommen und ueber die Ver-

breitung der Salicylsaure in der Piianzengattung Viola. Dorjìat, 1881. %'\

'' Martinsod C. — Ueber die Haufigkeits- imd Abhangigkeitsverhàltnisse des

Pannus bei Ti-achom. Dorpat, 1886. 8'.

"^ Masiiig A.— Ein Beitrag ziu- Kenntniss der antiseptischen und pliysiologischen

Eigenschaften des Brenzcatechins. Dorjjat. 1882. 8".
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^' Mendehsohn M. — Untersuchungen ueber die Muskelzuckimg bei Erkrankimgen

des Nerven- imd Muskel-Srstems. Dorpat, 1884. 8°.

^Mercìdiii A. — Studien ueber die Primare Verrticktlieit. Dorpat, 1879. 8°.

""Merckliii IL — Beitrage ziir Ivenntniss der Aluminiumchloiid-Reaction.

Freibiu-g, 1885. 8°.

'^ 3fessmg W.— Auatomische Untersuchungen ueber den Testikel der Sàugethiere

mit besondever Beruchsichtigimg des Corpus Highmori. Dorpat, 1877. 8".

* 3fei/er IL — Ueber das Milclisàurefennent und gein Verhalten gegen Antisep-

tica. Doi-pat, 1880. 8".

^ Meyer J. — Klinisclie Untersuchungen ueber das Verhalten der Ovarien wàhrend

der Menstruation. Dorpat, 1883. 8".

"Mcìjcr P. — Ueber Amido- und Osyphenauthrenchinone. Bonn, 1886. 8°.

''Meyke W. — Beitrage zur Ermittelimg einiger Hopfen-Surrogate im Biere.

Libau, 1878. 8°.

"^Mielcke P. — Beitrage zur Kenntniss der «-Naphtoldisulfonsavu-e und der

a-Naphtoltrisulfonsiiure sowie ihrer Derivate. Freibxu-g, 1885. 8".

' 3Iobiti F. — Experimentelle Studien ueber die quantitativen Veranderungen

des Hamoglobingelialtes im Biute bei septischem Fieber. Dorpat, 1883. 8".

'^ Eolie il Th. — Ueber die lineare Transformation der elliptischen Functionen.

Doi-pat, 1885. 4".

" Mi'/Iler J. — Untersuchungen ueber das Verhalten der Convolvulins und

Jatapins im Thierkòrper. Dorpat, 1885. 8°.

'' Mylius F. — Juglon und Hydrojuglon. Freibm-g, 1885. 8°.

"^Nass P. — Ueber den Gerbstoff der Castanea vesca. Dorpat, 1884. 8°.

'^Naucìi A. — Ueber eine neue Eigenschaft der Producte der regressiven Meta-

morphose der Eiweisskòrper. Dorpat, 1886. 8".

"^Neugebauer F. L. — Zur Entwickelungsgeschichte des spondylolisthetischeu

Beckens und seiner Diagnose. Dorpat, 1881. 8°.

^ NettiloIf G. — Ueber Derivate des Phenanthren's. Freiburg, 1885. 8°.

'^Neuman A. — Der forensisch-chemisclie Nachweis des Sautonin imd sein

Verhalten im Tliierkurper. Dorpat, 1883. 8°.

^ Nìcolayseii C. — Zur Kenntniss des Phenylacridins. Freibm-g, 1885. 8°.

'^Ntissbanm IL — Beitrage zur Kenntniss der Anatomie xmd Physiologie der

Herznerven und zur physiologischen Wirkung des Curare. Dorpat, 1875. 8".

•
Oliueìi 31. — Ueber das Verhalten des Tubercelbacillus zur quergestreifteu

Muskulatm-. Breslau, 1886. 8°.

• Openchmcski Th. — Ein Beitrag zm- Lehre von den Herznervenendigmigen.

Doi-pat, 1884. 8».

'OsfwaldW. — A'oiumchemische Studien ueber Affinitiit. Dorpat, 1877. 8°.

+/fZ. — Volumchemische und Optisch-chemische Studien. Dorpat, 1878. 8".

^ Otten F. — Vergleichend histiologische Untersuchungen der Sarsaparillen aus

der pharmacognostischen Sammlung des pharmaceutischen Institutes zu
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Dorpat, nebst einem Beitrage ziir chemischen Keantniss dieser Drogue.

Dorpat, 187t>. 8".

^ Otto li. — Phai-macologische Studien ueber Amylnitrit, Aethylnitrit, Nitro-

pentan. Xitromethan, Pibinsaure, Oitho- und Paranitrophenol. Doi-pat,

1881. 8".

'^ Pachi W. — Ut'ber die cutane Sensibilitiit. Dorpat, 1879. 8°.

^Parfenoic J. — Chemisch- pharmacognostisclieu Untersuchungen der braiineu

amerikanischen Chinarinden aus der Sammlung des Pharmaceutischen

Instihites der Universitat Dorpat. Dorpat, 1885. 8°.

"' Pathe K. — Ueber die Eiinvirkung vou Brom auf die Pseudocumol(5)sulfoii-

saure in verdiiiiuter wassriger Losung uiid einige Derivate des Pseudo-

eiimols. Freiburg, 1886. 8».

"^Paucker C. — Meletematum Lexistoricum specimen. Dorpati, 187.5. 8".

^ Paucksch H. — Beitràge ziu' Kenutniss des Ortho-und Para-Amidoaethylben-

zols (Ortho-iind para-pheuaethTlamius). Freibiu'g, 188(3. 8".

^Pauhoii F. — Ein Beitrag ziu- Kenntniss der Lepra in den Ostseeprovinzen

Kusslands. Dorpat. 1886. 8».

^ Petersea E. — De Atreo et Tbyeste disputatio. Dorpati, 1877. 4°.

^Pfeil Th.— Chemische Beitràge zur Pomologie. Dorpat, 1880. 8°.

'^ PiUemaiiìi li. — Untersuchungen ueber die angeblicb prafonnii-ten Verbin-

dimgswege zwisehen den Blut-und Lynipligefassen des Frosches. Doi"pat,

1876. 8».

^ Pitsehke R. — Ueber einige Azo-imd Azoxyderivate des Toluols und Benzols.

Bonn, 1885. 8°.

^ PlofnikoioV. — Untersucbimgen ueber die Vasa vasonuu. DoiiJat, 1884.8".

^ Podtcisot:;kijV. — Anatomische Untersuchiuijren ueber die Zuugendriisen des

Menschen imd der Saugethiere. Dorpat, 1878. 8°.

"^ Poeld A. — Ueber das Yorkommen und die Bildimg des Pep^ons ausserhalb

des Verdauungsapparates und ueber die Ruckverwandlung des Peptons

in Eiweiss. S' Petersbm-g, 1882. 8".

^ /(/. — Untersuchung der Blatter von Pilocai-pus officinalis (Iaborandi) in phar-

macognostischer und chemischer Bezieliung. S' Petersbiu-g, 1880. 8".

' Poelschke 0. — Die Yerwerthung der Gesichtsfeldprùfimg fui' die Diagnostik

imd Prognostik der Amblyopien. Dorpat. 1886. 8".

^ Puls J. — Ueber Eiweissresoi-ption. Doi-pat, 1878. 8°.

^ Pichlau E. — Ziu- Casiiistik der scarlatina in puerperio. Doi-pat, 1881. 8°.

'• Radeckì E. v. — Ein Beitrag zur scharferen Begriffsbestimmung der Manie.

Dorpat, 1885. 8».

'' liathlef E. — Ziu Diagnostik und Casuistik der epiki-anillen Dermoidcysten.

Dorpat, 1876. 8".

^ Pa(; II. — Ueber die Exarticulation des Unterschenkels ini Kniegelenke.

Freiburg, 1885. 8".
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" Rninn /. — Beitraje zur Entwickeluiigsgesehiclite der Cvsticercen. Dorpat,

1883. 8».

'^Rauschenbach Fr. — Ueber die Wechselwii-kimgen zwischen Protoplasma iiiid

Blutplasma. Mit einem Anhang betreffend die Blutplattclien von Bizzo-

zero. Dorpat, 1882. 8°.

"^ Raule IIfelci E. v. — Morphologische Untersuclmngen ueber das Skelet dev

hinteren Gliedmassen von Ganoiden uud Teleostiem. Dorpat. 1882. 8".

'''

Rautetifeld P. v. — Ueber die Ausscheidimg des Strychnins. Dorpat, 1884. 8°.

^ Reh A. — Ueber die Einfuhnmg von B.om in Banzoésiiiire und die Ein\ràkiiug

von Natrinm auf Metabrombenzoesiiureathylester. Darmstadt, 1886. 8".

'
llciiiH.: I}. — Mittheihmgen ueber einen bisher noch wenig bekannten Bla-

senwiu-m. Dorpat, 1885. 8°.

"^ Realehi C. v. — Beitriige zur forensischen Chemie des Solanin. Dorpat.

1881. 8°.

^Reu.ss W. — Beitriige zur Kenntniss der Salpetersam-en Quecksilber oxydulsalze

(Mercuronitrate). Altenburg, 1886. 8°.

^Rei/her IL — Eiu Beitrag zur Pathobgie und Therapie des Diabetes Mellitus.

Dorpat, 188.5. 8".

^ Richardson A. — Ou tbe Detennination of vapour pressures of Organic

Aleohols and Acids and the Relations esisting between the Yapom-

pressiu-es of Organic Aleohols and Acids. Bristol, 1886. 8".

^ Rieder W. E. B. — Ueber Embolische Geschwulstmetastasen. Dorpat, 1878. 8".

^Rohland W. v. — Die Gefahr im Strafrecht. Doi-pat, 1886. 8".

^Romm G. — Experimentell-pharmacologische Untersuchmig ueber das Evo-

nymin. Dorpat, 1884. 8".

"^ Rosea IL v. — Chemische und pharmacologische Untersuchungen ueber die

Lol)elia nicotianaefolia. Dorpat, 1886. 8°.

^ Rosenbaiim F.— Untersuchungen ueber den Kohlehydratbestand des thierischen

Organismus nach Yergiftimg mit Arsen, Phosphor, Strychnin, Morphiu.

Chloroform. Dorpat, 1879. 8°.

''Rosenberg A. — Yergleichende Untersuchiuigen l)etreffend das Alkaliallni-

minat, Acidall)unnn und Alburain. Dorpat, 1883. 8°.

"^ Rosenberg E. — Untersuchungen ueber die Occipitakegion des Cranium imd

den Proximalen Theil der AVii'belsaule einiger Selachier. Dorpat, 1884. 4".

'^ Rotherl W. — Yergleichend-Anatomische Untersuchungen ueber die Differenzen

in primilren Bau der Stengel und Rhizome Krautiger Phanerogamen nebst

eiuigen allgemeinen Betrachtungeu histologischen Inhalts. Dorpat, 1885. 8°.

"^ Rìjclier G. — Experimentelle und casuistische Beitriige zm- Lehre von der

Holilenpression bei Schussverletzungen des Schildels. Dorpat, 1881. 8".

^ Russo tv E. — Betrachtungen ueber das Leilbiiudel- und Gruudgewebe aus

vergleichend morphologischen und phylogenetischeu Gesichtspunkt. Dor-

pat, 1875. 4«.
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^Sac/tS!<entiald J. — Ueber gelòstes Haeuinirlobin im circulirendeu Biute.

Doi^at, 1880. 8".

^Sac/,' X. — Beitrag zur Statistik der Knit'gL'lenkresection bei antiseptischer

Behandlung. Dorpat, 1880. 8".

^Sagemehl M. — TJntersuchungeu ueber die Entwickelung der Spinalnerven.

Dorpat, 1882. 4».

^Salili Lager. — Histoii-e dts herliiers. Parit:. 1885. 8°.

* Salmonowil: S. — Beitriige zur Kenntiiiss der Alcaloide des Aconitum Ly-

coctonum. II. Myoctoniji. Dorpat. 1885. 8".

^ Samson-J/immelstjerita E. v. — Esperimeutelle Studieii ueber das Blut

in physiologiseher imd pathologischer Beziehung. Doi-pat, 1882. 8".

^ SamsoH-lliiniiielstierna J. r. — Uober lenkinuisches Blut nebst Beobaclituugen

betreffend die Eiitstehung des Fibrinfernientes. Dorpat, 1885. 8".

^Saìuler A. — Beitrag zur Casuistik der Psychosen. Dorpat, 1870. 8".

^ Scheibe E. — DarsteUuug und Beschreibuug der Borcitronensiuireii und ihrer

Salze. Dorpat. 1880. 8°.

^Scherbel L. — Beitrage zur Kenntniss des Aniarins. Freiburg, 1885. 8°.

^Schlocker IL — Ueber die Anomalien des Pterion. Dorpat, 1879. 8°.

^ Schmidt C. — Da.s Empyema pleurae. Statistische TJntersuchungeu und Casui-

stische Mittheilung. Dorpat, 1883. 4".

^ Schmidt C. W. — Die Liparite Islands in geologisclier und petrographiselier

Beziehung. Berlin, 1885. 8".

* Schmidt E. — Beitrage zur Kenntniss dei' isomeren Mono- und Di-Nitro-

Derivate der Unsymmetrischen («)-ni-Xylolsulfonsaui-e. Freibiu-g, 1886. 8°.

"^ Schmidt 31. — Beitrage zur allgeineinen Ciiirurgie der Schussverletzungen

im Kriege. Doi-pat, 1880. 8".

''Schmidt 0. — Ein Beitrag zxu- Frage der Kliininatinn des Qiiecksilbers aus

dem Kòrper niit besonderer Beriicksichtigung des Speiehels. Doi-pat,

1870. 8».

* Schmitt P. — Ueber p-Jodphenylmercaptursiiure. Freiburg, 1 880. 8".

^ Schiieidc/- R. — Ueber das Sehick,sal des Catìeins und Tlieobroniins ini Thier-

kòrper nebst Uutersuchungeu ueber das Xachweis des Jlorpliins ini Harn.

Dorpat, 1884. 8».

* Schoelemack 0. — Die Nephritoide des Mineralogischen und des Ethnogra-

phisch-Pifihistorischen Museums der Universitat Freiburg. Freibm-g,

1885. 8».

^ Schomncker ./. — iJeitrag zuni forensischemischein Nachweise des Resorcin

und Brenzcatechin im Thierkorper. Dorpat, 1886. 8°.

^.Schreack A. v. — Studien ueber Schwangerschaft, Geburt und Woehenbett

bei der Estin nebst Untersiicliungen uelier das Beekeii derselben. Dor-

pat, 1880. 8".



XXXVIII

^ Schróder Ch. v. — Studien ueber die Schreibweise Geisteskranker. Dorpat,

1880. 8°.

^ Schróder L. — Die Accentgesetze der hoinerischen Nominalcomposita, dar-

gestellt imd mlt denen des Veda verglichen. Dorpat, 1877. 8".

+ Schrfkler Tìi. v. — Beitrag "ziir Kenntniss der Iritis sypliilitica. S' Peters-

burg, 1886. 8°.

+ Schroter P. — Authropologische Untersucliungeii am Beckea lebeuder Men-
schen. Dorpat, 1884. 8".

* Scindi:; Fr.— Erperimentelle Studien ueber Degeneration der Cornealnerven.

Dorpat, 1881. 8".

^Sclmppe TV. — Beitrage zur Chemie des Holzgewebes. Dorpat, 1882. 8".

"'
Schi'il; E. — Zwei Falle vou Gehirnevsten traumatischen Ursprungs. Dessau,

1886. 8".

'' Schiveiikc P. — Des Hadoardus Cicero-Excerpte. Gottingen, 1886. 8".

" Schivar:: E. — Der forensis-chemiscbe Nacliweis des Gelsemins in thierischen

Flussigkeiten imd Geweben mit Beriicksichtiguiig seiner Unterscheidimg

Ton Stiychnin imd diesem verwandten Alkaloiden. Dorpat, 1882. 8°.

^Seidel A. — Studien ueber die Darstelluug, Zusammensetzung imd Eigen-

schaften des Sennits (Cathartomannits). Dorpat, 1884. 8°.

• Siem P. — Ueber die Wirkuug des Alumiuiums und des Berylliums. Dorpat,

1886. 8".

'i' Siemiradski J. — Die geogaostiscbeu Yerliiiltnisse der Insel Mai-tinique.

Dorpat, 1884. 8°.

^/(/. — Ein Beitrag zur Kenntniss der Tvpischen Andesitgesteine. Dorpat,

1885. 8°.

"^ Slevogl F. — Ueber die im Biute der Saugethiere vorkommenden Kornchen-

bildungeu. Dorpat, 1883. 8".

^ Sohrt A. — Pliarmac'otherapeutische Studien ueber das Hyoscin. Dorpat,

1886. 8".

^Sommer A. — Zur Methodik der quantitativen Blutanalyse. Dorpat, 1883. 8°.

^ Sorgenfreìj A. — Ueber Wiederbelebung und Nactib-anklieiten nacb Sche.ntod.

Dorpat, 1876, 8°.

^Spenliiujk A. - Ueber eclite Sitopliobie. Dorpat, 1883. 8".

'' SteinfeldW. — Ueber die Wirkung des Wismutlis auf den thierischen Orga-

nismus. Dorpat, 1884. 8».

'* Stern E. o. — Gesehichte der spartanisclien und tliebauischen Hegemonie

vom Konigsfrieden bis zur Schlacht bei Mantinea. Dorpat, 1884. 8°.

^ StiedaW. — Die Ebesehliessungen in Elsass-Lotkringen 1872-1876. Ein Bei-

trag zur vergleichenden Statistik der Eheschliessungeu in Europa. Dor-

pat, 1878. 8".

^ Strauch 31. — Auatomisclie Untersuchuugen ueber das Brustbein des Mensclieu
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iiiit besonderer Beruchsichtiguug dcr Gesehlechtsverschiedenheiten. Dorpat,

1881. 8'.

" Stròhuìherg Ch. — Ein Beitrag zur Casuistik der Amyloiden Degeneration

au den Augenlidern. Dorpat, 1877. 8°.

^ Slruoe IL — Fresnels Interferenz erscheinungen theoretiscli imd eiperimentell

bearbeitet. Dorpat. 1881. 8».

•/(/. —
• Ueber den Einflu^s der Dilfraction an Fernrohren suf Lichtscheiben.

S' Petersburg, 1882. 4°.

'• Stnjk X. r. — Ziir Lehre von der Regeneration der Il'ihrenknochen. Dorpat.

1881. 8^

^ S/uhimaiiii /•'. — Die Reifnng des Arthropodeneies nach Beobachtungen an

Insekten. Spinnen, Mraapoden und Peripatus. Freiburg, 1886. 8°.

^Sirpplément au Catalogne des livres chinois qui se trouvent dans la Bibliothèque

de rUniversité de Lèide. Lèide, 1886. 8".

^Sicedeliii A. — Ein Beitrag zur Anatomie der Doppeldaumeu. Dorpat, 1883. 8°.

^'Swirs/ci G. — Untersuchungen ueber die Entwickeliuig des Schultergiirt«ls

imd des Skelets der Brustflosse des Heolits. Dorpat, 1880. 8».

* Ssi/dloirs/d J. — Beitrage zur ilikroskopie der Faeces. Dorpat, 1870. 8°.

* Tammann G.— Ueber die Dampftensionen von Salzlòsungen. Leipzig. 1885. 8°.

TaubeW. — Ueber hypochondrische Yerrucktlieit. Dorpat, 1886. 8°.

Ter Gregoriant: G- K. — Ueber Hemialbumos'irie. Dorpat, 1883. 8°.

Ttal R. — Erneute Untersuchungen ueber Zusammensetzuug und Spaltiings-

producte des Ericolins und ueber seine Yerbreitung in der Familie der

Ericaceen nebst einem Anhang ueber dit Leditannsaure, die Callutann-

saure imd des Pinipikrin. S' Petersburg. 1883. 8".

^ Theis F. C. — Ziu- Kenntniss der Diosjaniidoanthracliinonmonosulfonsaui'e.

Freiburg, 1886. 8°.

^ Theremiii E. — Ueber Congenitale Occlusionen des Dfmndarms. Leipzig,

1877. 8\
^ Thielick P. — Beitrage zum gerichtlich-chemischen Nachweise. Dorpat,

1884. 8'\

+ Thilo 0. — Die Sperrgelenke an den Stacheln einiger Welse, des Stichlinges

luid des Einhornes. Dorpat, 1870. 8".

^ Thomsoii C. — Untersuchungen eines aus AVest-Africa stamraenden Fischgiftes.

Dorpat, 1882. 8\
* Thomson II. — Ueber die Beeinflussung der Peripheren Gerisse durch phar-

makologische Agentien. Dorpat. 1886. 8°.

^ Tieseiihausen II. r. — Beitrag zum Xachweise des Chloralhydrats im Thier-

kSrper. Dorpat. 1885. 8°.

* T/ling R. — Die Paulinische Lehre von róiio^ nach den vier Hauptbriefen.

Dorpat, 1878. 8».

^ Tobì'en A.— Beitrage zur Kenntniss der Veratrura-Alkaloide. Dorpat, 1877. 8".



Todle E. — Ueber die Re.ictiou zwischeii Triehloressigsaiu-e und Benzol bei

Gegenwaro voii Aluminiumclilorid. Freiburg, 1885. 8°.

• Ti'rplfcr I. — Quaestiones pisistrateae. Dorpati, 1886. 8".

i' Tónte Oh. — Biostatili der im Dorpatsclien Kreise gelegencu Kirchspiele Bingen,

Kandeu, Ntiggen und Kawelecht in den Jahren 1860-1881. Dorpat,

1886. 8°.

^ Tn'lftier E- — Ueitriige znr Chemie der Lanbmoose. Dorpat, 1881. 8".

' Treumaaa C. — Beitriige zur Keuntuiss der Aloe. Dorpat, 1880. 8°.

'' Trojaiwioskji ]'. — Ein Beitrag znr pharmakognostischen nnd chemischen

Keniitniss des Cacaos. Dorpat, 1875. 8''.

+ Tafamw N. — Ueber Cyclamin. Dorpat, 1886. 8°.

'
Tiìrstig J. — Mittheilnngen neber die Entwickehmg der priraitiveu Aorten

nach Untersuchuiigen nnd Hiibneremliryonen. Dorpat. 1886. 4P.

t ygji j,\ — Ueber die Virksamkeit klar filtrirter faulender Flùssigkeiten.

Dorpat, 1875. 8».

' ì'ierh/f/l' J. — Ueber Anl^hrax intestinalis beira Mensclien. Dorpat, 1885. 8°.

^ Vogel ir. V. — Baobachtungen am Sclilnnde eines mit yoUstaudigem Defect

der Nasa behafteten Individuums. Dorpat, 1881. 8°.

'' VoUnveiiiY. — Ueber Cataracta diabetica. Sigmaringen, 1885. 8°.

"''

\'os^ F. — Die Verlotznngen der Arteria Mammaria interna. Dorpat, 1884. 8".

' Wàber 0. — Beitriige zur xVnthropologie der Letteli. Dorpat, 1879. 8°.

"f Wagner A. — Ueber die Hernia properitonealis. Dorpat, 1883. 8°.

Wuldhausr E. — Zur Antliropologie der Liven. Dorpat, 1879. 8°.

> Wahlhauer W. — Untensuchungen bet:effend die Untore Reizschwelle Farben-

blinder. Dorpat, 188o. 8".

• Walter A. — Beitriige zur Morpbologie der Schmetterlinge. Dorpat, 1885. 8'.

+ Wasserilial J. — Zur Casuistik des Epignathus. Dorpat, 1875. 8°.

^ Walra^zcwsìd X. — Beitriige zur Behandlung der Oberschenkel-Schuss-

fractureu ira Kriege. Dorpat, 1879. 8°.

i Weissenfeh R. — Der Daktyligclie Rhythuins l)ei den Minnesilngern. Halle,

1885. 8".

' Wellberg J. — Klinische Beitriige zur Keuntniss der Lepra in den Ostseepro-

vinzen Eusslauds. Dorpat, 1884. 4".

* Wernckc W. — Ueber die Wirkung einiger Antiseptica und verwandter Stoffe

auf Hefe. Dorpat, 1879. 8°.

^ Wernlt: A. — De spina bifida in aetiologischer imd klinischer Bezieliuug.

Dorpat, 1880. 8°.

< WeriiU: J. — Ueber die Wirkung der Antiseptica auf ungeformte Fermante.

Dorpat, 1880. 8".

f Weslphalen II. — Histologiscbe Untersucbungen ueber den Bau einiger Arte-

rien. Dorpat, 1886. 8^
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^ Weijher r. Ileidenicisler A. — Eiu Beitrag ziir Keuutniss Levulius, Tiitii-iiis

und Sinistrins. Uoi-pat, 1880. 8".

^ Wheeler G. H". — Report upon the tliird Inturnational Geogiaphical Congress

and Eihibition at Yenice Ttaly, 1881. AVashin;fton, 188.5. 8°.

" Wiedeiiii.tiiii C. — Uebor die AVirkuiig des l.'ampliers aiif den Tliierorganisimus

und seine AusscheidunT aus demselben. Dorpat, 1877. 8".

" Wiedemuna 0. — Beitriige zur Altburgarischun Conjugation. S' Petersburg,

188<3. 8».

• Wi/tS^ems/i-i A. — Beitiiige ziu- Ktnutniss dcr geistigcn Wirkung des AVasser-

schierlings (Cicuta virosa). Dorpat, 1875. 8°.

^ Wilm Th. — Zur Chemie der Platinmetalle. S' Petersbiu-g, 1882. 8".

• Witt II. — Die Schadelform dei- Esten. Do^iat, 1879. 8°.

"^ Willram Th. — AUgomeine Jupitorstòrungen des Encke'sclien Cometeu l'in-

den Baluitheil Zwischen 152° 21' 7", 61 uud 170» wahrer Anomalie.

S' Petersburg, 1883. 4".

"^/(/. — Zur Berecbniing der speeiellen Storimgen der kleinen Planeten. S' Peters-

burg, 188"). 8".

* Wol/f J. — Untersuchuugen ueber dio Entwieklung des Knochengewebes.

Dorpat, 1875. 8°.

^ Wollucr lì. — Ueber Methyl-p-Xylylketoii. Freiburg, 1885. 8^

^ Wùst F. — Ueber einige neue Fettsaureu hùberen Kohlenstotlgehalt's. Frei-

biu-g, 188(3. 8°.

"^ Zander A. — Chemisches iiber die Samen vou Xanthium strumarium. Dorpat,

1881. 8'\

* Zieliiiski Th. — Studieu zur Olioderung der Altattischen Komodie. S' Peters-

burg, 1886. 8°.

^ Zielonko .1. — Pathologisch-anatomiscbe und eipeiimentelle Studien ueber

Hypertrophie des Herzens. Dorpat, 1875. 8°.

^ Zìemaclii J. C. — Beitriige zur Kenntniss der Micrococcencolonien in den

Blutgefassen bei septischen Erkrankungen. Prag, 1883. 8".

'^ Zieminski B. — Experimentelle und Klinische Beitrage ziu: Frage tiber die

Anwendung des Coca'ins in der Ophthalniologie. Dorpat, 1884. 8".

'' Ziiwffskìj 0. — Ueber die Grosse des Haemogloliinmoleculs. Dorpat, 1885. 8".

'^Zoege Maateu/J'el W. v. — Experimentelle Studien ueber Gerausche bei Gefass-

verletzungen. Dor])at, 1886. 8°.

^ Ziciiigmaiin L. — Die Amylnidtumoren der (,'onjunctiva. Dorpat, 1879. 8".

Bullettiso-Be.sdicosti, 1887, Voi.. Ili, 1<= Sem.
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Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di gennaio 1887.

PuhhUcaùoni nasionali.

^Annali del r. Istituto tecnico Antonio Zanon. Ser. 2'^, anno IV, 1886.

Toiiimasi. Da Doglia ad Ampezzo, Forni di sotto e M. Najarda; apjjunti geologici.

—

Falcioni. Analisi e prezzi unitari di alcune tra lo principali opere d'arte con speciale rife-

rimento alla, provincia del Friuli.

^Annali di chimica e di farmacologia. N. 6. Milano, 1886.

Coppola. Sull'influenza della polimeria nell'azione fisiologica dei corpi.

^ Annali di statistica. Ser. 3*, voi. XVI. Roma, 1885.

Studi sulla composizione della popolazione per età in Italia e in altri Stati secondo

gli ultimi censimenti pubblicati.

f Archivio della r. Società romana di storia patria. Voi. IX, 3-4. Roma, 1886.

Fontnna. Documenti vaticani di Vittoria Colonna marchesa di Pescara per la difesa

dei Cappuccini. — Tomassetti. Della Campagna romana nel medio evo. — Pelliccioni.

Note astigraflche postume di Emiliano Sarti. — Luzio. Federico Gonzaga ostaggio alla

corte di Giulio II. — Coletti. Comunicazioni dell'Archivio storico comunale di Roma. —
Dai diari di Stefano Caffari. — Tesa. A papa Pa'do Quint*5 (canzone di anonimo). — Levi.

Due minute di lettere di Bonifazio VIU.

^Archivio storico lombardo. Ser. 2*, anno XIII, fase. 4. Milano, 1886.

Dina. Lodovico il Jloro prima della sua venuta al governo. — Rcnier. Gaspare Vi-

sconti. — Sabbadini. Lettere e orazioni edite e inedite di Gasparino Barzizza. — Volta.

Pajia Martino V a Milano. — Alotta. Gian Giacomo Trivulzio in Terra santa (1476). —
Caffi. Architetti e scultori della Svizzera italiana. — Salveraglio. Il duomo di Milano. —
Canta. Cenotafio nella basilica di S. Ambrogio. — Garovar/lio. Il battistero di Galliano

presso Cantìi. — Reijazsoni. Il Museo pi-eistorico Ponti all' isola Virginia nel lago di

Varese.

^Archivio storico.per le province napoletane. Anno XI, f. 3. Napoli, 1886.

Barone. La Ratio Thesaurariorum della Cancelleria angioina. — Faraglia. Il tumulto

napolitano nel 1585. — De Blasiis. Le case dei principi Angioini nella piazza di Castel-

nuovo. — Dj Petra. Catalogo del tesoretto di tornesi trovato in Napoli. — Capasso. Un

diploma di re Renato al comune di Bucchianieo del 1438. — Nunziante. Alcune lettere

di Joviano Pontano. — Faraglia. Alcune notizie intorno a Giovanni e Filippo Villani,

il vecchio.

fAteneo veneto (L'). Ser. XI, vol. Il, 3-4. Venezia, 1886.

Leicht. Un formulario notarile friulano, 1340-1 oSO. — Glasi. Il libero arbitrio e la

scienza. — Marchesi. La decadenza della Repubblica veneta. — Dalle Mole. Povera e

nudi vai fìlosotia. Spizzichi di economia letteraria.

^Atti dell'Accademia pontificia dei miovi Lincei. Anno XXXIX, sess. 3, 4.

Roma, 1886.

Provenzali. Sulla tensione superficiale dei liquidi.
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+Atti della Società veneto-trentina di scienze natuiali. Voi. X, f. 1. Padova, 1887.

Capon. Saggio di anatomia generale ed istoli^gica del sistema osseo. — Berìese.

Sopra di nn nuovo genere di pirenomiceti. — Id. e VoglÌM. Sopra un nuovo genere di

funghi sferopsidei. — Canestrini. Sopra un cranio soafoideo rinvenuto a S. Adriano.

•Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Ser. 6*, t. lY, 10; t. V, 1.

Venezia, 18Sti

IV. 10. Bellati o Romanese. Sulla dilatazione e .'iui calori specifici e di trasformn-

zione dell'az^tat" ammonico. — Omhoni. Pi alcuni insetti fossili nel Veneto. — i)e" Ste-

fani. Intorno un dodecaedro quasi regolare di pietra a facce pentagonali scolpite con cifre,

-coperto nelle antichissime capanne di pietra del monte Loffa. — Bordiga. Di alcune super-

licie del 5° e del C ordine, che si deducono dallo spazio a sei dimensioni. — Pistaneìlo. Sul-

l'azione dell'idrogeno nascente sul propriunitrile. — Xinni. Sui tempi, nei quali gli anfibi

muri del Veneto entrano in amore. — Da Schio. La meteorologia vicentina nel luglio 1886. —
Cavagnis. Contro il virus tubercolare e contro la tubercolosi.— Castelnuovo. Studi sulla

teoria della involuzione nel piano. — Spica. Sopra gli acidi naftossiacetici. — Magrini,

^e jier il condensarsi del vapor d'acqua si abbia sviluppo di elettricità. — De Toni e Levi.

Flora algologica della Venezia. Parte II: le Mclanofìcee. — V. 1. Minich. Sull'edema acuto

da angionevrosi. Studio clinico. — Trois. Annotazioni sopra un esemplare di Trygon

violacea preso nell'Adriatico. — Id. Considerazioni sulDentex gibbosus. — Abetti.

<ìsservazioni fatte all' Osser\-atorio di Padova coU'equatoriale Dembowski nel 1886. —
De Giovanni. Delle alterazioni del cuore nella tisichezza polmonale. — Negri. Xota cri-

stallografica sulla apofillite di Monteechio-Maggiore (Mccnza). — De Leva. Della vita e

delle opere del prof. ab. Rinaldo Fulin.

Bollettino consolare. Voi. XXII, 10. Roma, 1886.'

Branchi. La Nuova Zelanda nelle sue industrie e come campo di emigrazione. —
Destruge. Condizioni commerciali ed economiche della Kepubblica dell'Equatore, e special

mente del porto di Gnayaquil nel 1885. — Provenzal. Statistica della navigazione nel

porti! di Bordeaux durante l'anno 1885. — Massone. Movimento commerciale del porto di

Batum dall'aprile al settembre 1886. — Venanzi. Cenni illustrai ivi sulle statistiche del

movimento del commercio dell'Egitto e della navigaziine di Alessandria, per l'anno 1885. —
de //aro. Movimento delle navi e del commercio in transito per il canale di Suiz durante

il mese di settembre, e riassunto del movimento del 3° trimestre del 1886.

Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. IV, n. 24.

Napoli, 1886.

^Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno I, 12; II. 1

Roma, 1886-87.

Cerletti. I vini italiani di fronte alla revisione delle tariffe doganali. — Fonseca.

L'avvenire dei vini bianchi in Puglia.

•Bollettino della Società geografica italiana. Ser.2=', voi. XI, 12. Roma, 1886.

Sodio. Sul movimento dell'emigrazione dall'Italia e sulle cause e caratteri del me-

desimo. — Porena. La geografìa italica del Nissen.

* Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche gover-

Ternative del regno d"Italia. N. h. Sett.-ott. 1886. Roma.

'Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diiitto di stampa dalla

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. N. 24. Firenze, 1886.
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+ Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. 2^^ ser. voi, VII, 9-10. Roma, 1886.

Gemmellaro. Sugli strati con Leptaeiia nel lias superiore di Sicilia. — Walther.

I vulcani sottomarini nel golfo di Napoli. — Clerici. Sulla natura geologica dei terreni

incontrati nelle fondazioni del palazzo della Banca nazionale in Roma. — Bucca. GÌ' in-

clu.si della trachite di monte Virginio. — Fimuro. Sulla composizione chimica di alcuni;

roccie feldispatiche dell'isola d'Elba.

^Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno III, 2° sem.

1886. Roma.

^Bollettino di notizie agrarie. Anno Vili, 55, 56. Rivista meteorico-agrai'ia,

34-36. Roma, 1886.

T Bollettino meteorico dell' Ufficio centrale di meteorologia. Anno IX, 1887.

Gennaio. Roma.

^Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

pane. Anno 1886, n. 47-50. Roma.

^Ballettino della Commissione speciale d'igiene del Municipio di Roma. Anno VII,

10-11. Roma, 1886.

Finto. I rioni di Roma considerati dal lato igienico.

•^BuUettino delle scienze mediche. Ser. 6=^, voi. XVIII, 6. Bologna, 1886.

Vitali. Dell'acido nitrico sotto il rapporto chimico-tossicologico. — Poggi. Tre mesi

di clinica chirurgica. — Cozzolino. Le sordità studiate dal punto di vista dell'anatomia

patologica, della batteriologia, della patogenesi e della cura, ed il sordomutismo incura-

bile e possibilmente curabile (Otopiesi).

^BuUettino del vulcanismo italiano. Anno XIII, 4-9. Roma, 1887.

Egidi. Descrizione di un termometro economico.

-^ Gazzetta chimica italiana. Anno XVI, 8. Appendice. Voi. IV, 23. Palenno, 1886.

Leone e Longi. Sugli olii di ulivo, di sesamo e di cotone. — Valentini. Sopra alcune

esperienze di corso. — Peratoner. Sulla sostituzione dell'acido bibromosalicilico. — /(/.

Sugli acidi mono- e bibromoalchilsalicilico. — /(/. Sull'ossidazione degli eteri metilici del

mono- e del bibromoisopropilfenol. — Valentini. Etere metilico dell'acido metilbibromopa-

racumarico. — Barhaglia. Azione dello zidfo sulle aldeidi. — lei. Sull'aldeide isobutirrica

mono-e trimolecolare. — Spica. Sugli acidi naftossiacetici. — Pisanello. Sull'azione del-

l'idrogeno nascente sul propionitrile.

"Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno Vili, 10, Milano, 1886.

Berctta. La fognatura di Milano rispetto all'igiene.

^Giornale della Società di letture e conversazioni scientitìche di Genova.

Anno IX, f. 9. Genova, 1886.

Celesia. Della topografia primitiva di (iennva. — De-Marchi. La grotta di Nava. —
S'iuinahol. Primo contributo ad un catalogo delle Desmidiee dei dintorni di Genova.

^Giornale di matematiche. Voi. XXIV. Dee. 1886. Napoli.

Burali-Forti. Sistemi i volte infiniti di quadriche. — Amocleo. Sulle coniche bitan-

genti a due coniche. — Tognoli. Intorno ad un problema della geometria elementare. —
Dainelli. Due casi di movimento tautocrono d'un jiunto nel vuoto sopra una curva levi-

gata qualunque. — Barsani. Curve piane derivate.
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i Giornale (Xuovo) botanico italiano. Voi. XIX, 1. Firenze, 1887.

Piccone. Ulteriori ossen-azioni intorno agli animali ficofagi ed alla disseminazione

delle alghe. — T'ami. Dell'anestesia e dell'avrclenameuto dei vegetali. — Nicotra. Ele-

menti statistici della flora siciliana.

•Ingegneria civile (L") e le arti industiiali. Voi. Xll, 10. Torino, 188(3.

"Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XV, 8. Roma, 1886.

Pickering. Comparison of maps of the ultra violet spectrum. — Tacchini. Sull'eclisse

totale di sole, osservato in Grenada, il mattino del 29 agosto 1886. — Id. Osser\'azioni

spettroscopiche solari latte nel regio Osservatorio del Collegio romano nel 1° trimestre

del 1886.

•Pubblicazioni del r. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento.

Firenze, 1886.

Puini. Tre capitoli del " Li-ki n concernenti la religione.

^Rivista archeologica della provincia di Como. Fase. 29. Die. 1886. Milano.

Garova;/lio. Il battistero di Galliano presso Cantu. — Regazzoni. H Museo preisto-

rico Ponti all'isola Virginia, nel lago di Varese. — Id. Lettera al Direttore della « Rivista

archeologica ».

•Rivista di artiglieria e genio. Voi. IV. Die. 1886. Roma.

Marzocchi e Enrico. Progetto di baracca d'ambulanza a centine ogivali scomponi-

bili. — C. .M. Sul tiro al disopra di truppa amica. — Capon. Due rimorchiatori in ferro

per U navigazione fluviale.

"Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2», voi. V. Dicembre 1886. Milano.

Dal Pozzo di Mombello. L'evoluzione dall' inorganico all'organico. — Rahbeno. La

funzione economica nella vita politica. — Cattanro. L'origine dei sessi.

•Rivista di viticoltura ed enologia italiana. Anno X, n. 23-24. Conegliano, 1886.

Cubo/li. Esiierienze per combattere la peronospora.

•Rivista italiana di filosofia. Anno I, voi. II. Xov.-dic. Roma. 1886.

Bertinaria. Idee introduttive alla storia della filosofia. — Benzoni. La simpatia

nella morale dell'evoluzionismo e nel sistema Rosiiiiiiiano. — Buttrini. Del Programma e

delle istruzioni 2.3 ottobre 1881 per l'insegnamento della Fisolofia elementare.

Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. V, 12. Die. 1886. Torino.

Brentari. Ferrovia Treviso-Feltre-Belluno. — De Falkner. Ancora della disgrazia

del Cenino.

•Rivista marittima. Anno XIX, 12. Roma, 1886.

Fincati. L'armata di Venezia dal 1470 al 1474. — Serra. Viaggio di circumnaviga-

zione della " Vettor Pisani n (Comandante G. Palumbo), anni 1882-85 (Riassunto generale

relativo specialmente alla parte nautica). — Busin. Sulle variazioni periodiche e non pe-

riodiche degli elementi meteorici. — 0. T. La denominazione dei gradi nella marina.

"Rivista scientifico-industriale. Anno XVIII, 22-24. Firenze, 1886.

Cacciatore. Notizie intorno alla cometa Hartwig. — Bacchetti. Elettromotore a ter-

reno vegetale. — Cerosa. Determinazione del peso del mercurio contenuto in un termo-

metro. — Maijrini. La trasmissione elettrica della forza. — Ancora su la questione se si

sviluppi elettricità nella condensazione del vapor d'acqua.

•Spallanzani (Lo). Anno XVI, ser. 2^ fase. 11-12. Roma, 1886.

Falchi. Della epicistotomia , quale metodo generale di estrarre la pietra nell'uomo

e nella donna. — Pinna. Iniezione parenchimatose di ergotina nella milza nei casi di

tumore splenico dipendente da malaria.
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Telegrafista (II). Anno VI, 11-12. Koma, 1886.

DeirOro. Traslazione Maron. — La trasmissione elettrica del lavoro meccanico a di-

stanza. — L'applicazione dell'elettricità alle ferrovie.

Pubblicasioiù estere.

^Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 30. London, 1887.

^Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXX, 1. Beiblatter zu d. An. X, 12.

Leipzig, 1887.

ÌVescndonck. Untersuchungen uber Busehelentladungen. — Arrhenius. Ueber das Lei-

tungsvermogen von Mischungen aus wasserigen Saurelosungen. — Fromme. Ueber die

durch kleine electromotorische Kriifte erzeugte galvaniscbe Polarisation. — Arons. Methode

zur Messung der electroniotorischen Gegenkraft im electrischen Lichtbogen. — BudJe.

Mittel zur praktischen Entscheidung zwischen den electrodj-naniischen Punktgesetzen von

Weber, Eiemann und Clausius. — FróUch. Verallgemeinerung der Wheatstone'schen

Briicke. — Mehle. .\kustische Experinientaluntersuehungen. — Voigt. Ueber die Eefiexion

des Lichtes an circularpolurisirenden Medien. — Pulfrich. Ein neues Totalreflectometer.

^^Aunales de l'Académie d'archeologie de Belgique. 4,'^ «ér. T. I. Anvers, 1885.

Ilarou. Sur la coimnune d'Henrixem et sur l'Abbaye de Ste. Marie dite de St. Ber-

nard. — Heiirard. La correspondence de Ph. Chifflet et de B. Moretus I. — van Bastelar.

Les trois zenpires, pieires levées ou menhirs ii Gozée près de Thuin. — Matthieu. L'avou-

erie de Mons.

^Annales (Nouvelles) de mathématiques. Janv. 1887. Paris.

Bielder. Sur l'equation de degré m qui dimne tang — lorsqu'on connait tanga. —

Id. Sur une classe d'equations algebriques dunt toutes les racines sont réelles. — Laurent.

Sur les conditions d'iutégrabilité d'une expression differentielle. — Genty. Note sur la cour-

bure des sections normales d'une surface. — Cesavo. Sur quelques fractions continues. —
/(/. Sur une distribution de zéros. — Teixcira. Exenijile de fonctions à espaces lacunai-

r dz
res. — Baììtruiid. Sur l'integrale n 4_ ,.!»> •

'^Annales scientifiques de 1' École normale supériem-e. 3" sér. Tome IV, 1.

Paris, 1887.

Duhem. Etude sur les vapeurs émises par un melange de substances volatiles.

f Annuaire de la Société météorologique de Trance. 1885 juill.-oct. Paris.

'Anzeiger (Zoologischer). Jhg. X, n. 240, 241. Leipzig, 1886-87.

240. Baur. Osteologische Notizen ueber Reptilien. — 2. Leuckart. Ein sphaerula-

riaartiger neuer Nematnde. — 2i\. Reinhard. Zur Ontogenie des Porcellio Scaber.—
Imìiof. Ueber die microscopische Tbierwelt hothaljjiner Seen (600-2780 u. M.j. — Raschke.

Zur Anatomie und Histologie der Larve von C u 1 e x n e m o r o s u s .
— Reinhard. Zur

Kenntniss der Siisswasser-Bryozoen.

'Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Jhg. XIX, 18. Berlin, 1886.

18. Clcms und Pieszcek. Ueber Orthoathjdtoluol und die Oxydation in Orthostellung

zweifach alkylirter Benzolderivate durcb Kaliumpermanganat. — Spring. Ueber eine Me-

thode, das periodische Gesetz zu erlàutern. — Jensch. Beitriige zur Kenntniss des Tetra-

calciumphosphats und der basischen Converterschlacke. — Kahlhaum. Der Einfluss des

atmosphariscben Druckwecbsels auf den Kochpunkt der Korper. — Kehrmann. Ueber cine
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iiouc Klasse voli Salzondi's Kobaltiixydc8. — Briiliì. L'fber Hirrn Julius Tlioniscirs verineiii-

tlicho Aufklaruii^' lUr Mulocular-Kcfractioiis-Verhaltiiisse. — Perkin .1. G. unti Pcrki». V. lì.

Xutiz viber uKaiiiala''. — Colmati uud Perkin. Ueber die trockene Deslillatiou dcs Te<raiiietliy-

Ifiiiiionocarbonsuuivn Cakiums niit Kalk. — Creydt. Uebcr die lìaffiiiosc odov Melitose

uiid ilire ciuantitative lìostiiiiiiiuiig. — Brieger. Ueber ci» neues Kriimpfo verursaoliendes

rtniiiaVii. — W'itt. Zar Cmistitution der Saffraiiiiie. - Otto uiid Rossini/. Utbtr cine Di-

sulfonsaurj des Sulfobeuzid. — Jd. id. Verhalteii der Alkyldisulfide uiid Alkjldisulfoxyde

(Estir dtr Tliiosulfonsaureii) gegen Kaliunisulfid. — Id. id. Synthese von Alkyldìsulfìden

mif Vt-rsiliiedeiien Kadikalen.— O/fO.Xiolitexistenz ibr l'honvlsulfiiiussigsiUire von Claesson.

—

Ku-js uiid Paul. SviiUiese des «-Phoiiyllhiopheiis. — /</. /(/. Ueber zwei iieue Diketoiisau-

ren. — Thierfelder. Ueber die Glykurousaure. — Claus und Frlei: Ueber Bromderivate der

Dipheiisiiure. — Poal und Schneider. .Synthese vuii PjTrulderivaten. — Nietzki. Zur Con-

stitution der Safrauine. — Plorili. Ueber riieiiylfilycidsaure. — Claiis und Schmidt. Ueber

^-Napbtol- ,i-disulfoiisaure. — Id. und Feist. Ueber «-Najihtylmefhylketon. — /e?, und

Fickerl. Ueber yi-XylyliUhylketon und seine Oxydation zu o-»i-Dimetbylbeuzoylcssigsiiure. —
Weber. Ueber Verbiiulungeu von seleniger und arscniger Sàure mit Schwefelsàure-Anhy-

drit, sowie iiber desseu Isolirung. — Ilcsse. Zur Keiiiitniss der Alkaloide der lierberideen. —
Jackson und Comey. Ueber die Einwirkung des Fluoisilieiums auf orgaiiische Basen. —
Wurster. Ueber eìnige empfindliche Reagenticn zuiii Nachweise minimaler Mengen activen

Sauerstoffs.— hi. Die Griess'sche Reaction auf Salpctrige Saure bei Gegcnwart von

Wasserstott'superoxyd. — /(/. Die Activirung des Sauerstoffs, der Aliuosphare und dereii

Zusaiiiincnhang niit den elektrischen Erscheinungeii der Luft und mit der Entstehung der

(iewitter. — /(/. Die Activirung des Sauerstoffes ini l'apierblatte. — Baumann. Ueber eine

einfache Methode der Darstellung von Bcnzoesaureiitliern. — Ilcycr. Zur Wasserbestimmung

in .Stroiitiandihydrat. — U'isliccnus. Uebcr Oxalessigester. — Ost und .Uentf. Ueber das

Uxaliiiiid. — Lellmann und Bonìtó/fer. Ueber eine Methode, die Cavboxylgruppe in aroina-

tischc Kohlcnwasserstoffe einznfiihren. — Goldschnidt. Ueber die Eeduction der Aldoxime

und Acetoxime. — Bender und Schulls. Ueber Diainidostilben und Diamidostilbendisul-

fiisaure. — Meldola uud Streutficld. Ueber die Struktur der Azo- uud Diazo-Derivate. —
Bernthsen. Eine neue Synthese des Thiodiphenylamins. — Id. Ueber pyrogene Bildung

des Phenazins. — Meyer. Ueber Thiodiglykolverbindungeu. — Krekclcr. Ueber die l'eii-

thioplieiigruppe. — Ernst. Ueber die Wasserstoffaddition des Thiophenkeriis. — Id. Syn-

thetische Versuche in der Thiophenreibc. — Damsky. Weitere Untersuchungcn iiber die

Isnnierie der Thiophensauren. — Walder. Zur Kenntuiss der Bcnzylderivate des Hydroxj'-

lumins. n. — Meyer. Notiz iiber Darstellung der /-J-Jodpropionsaure. — Menscìnng und

Meyer. Ueber die Dampfdichte des Zinks. — Witt. Berichtigung. — Knorr und Klotz.

Keductionsversuche mit Oxylepidiu und Methyllepidon. — Id. Berichtigung. — Ileymann

und Koenìgs. Ueber die Oxydation von Horaologen der Phenolc. II. — Claisen. Ueber die

Einwirkung von Aldehyden auf Phenole. — lieimer und Wlll. Ueber einige Derivate der

Erucasauro und Brassidiiisilure.

"Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkiinde van Nederlandscli-Indie. 5 Volgr.

.-lA. 1. 'S Gravenhage, 1887.

Vreede. Herinnering aan J. J. >[einsraa. — Kichtra. Suniatra's Westkust van 1819-

1825. — Vreede. Javaansche Spreekwijzen. — Tromp. Eenige mededeelingen omtrent de

Boegineezen van Koetci.

^Boletin de la real Academia de la Historia. T. IX, 6. Madiid, 1886.

Oliver. D.Rodrigo de Borja (Alejandro VI). Sus hijos y descendientes.

—

de Artecke.

La paeification de Gand et le sac d'Anvers, 157G, par Th(!odore Juste. — Fita. La Juderia

de Segovia. — Documentos ineditos.
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'Boletiu de la Sociedad geogràphica de Madiid. T. XXI, 3-4. Madrid, 1886.

de Arce Muz'in. El Arehipiélago Canario. — Benltes. Notas toniadas en su viaje

por Marrueeos, el desierto de Sahara y Sudan, al Senegal. — Blumentritt. De los Estados

indigenas existentes en Filipinas en tiempo de la conquista espanda. — de Toda. Excur-

siones por el bajo Egipto. — Hediger. Estadistica colonial. — Ventosa. El huracàn de

Madrid.

i^Biilletin de l'Académie r. des sciences de Belgique. 3'' sér. T. XII, 11. Bru-

xelles, 1886.

Catalan. Sur le dernier théorème de Fennat. — Dupont. Sur le Famennien de la

plaine des Fagnes. — Lar/range. Eéponse aux critiques d'un rapport de M. Catalan sur un

Memoire intitulé " Théorèmes de mécanique celeste independants de la loi d'attraction n. —
Korotneff. Compie rendu d'un voyage scientifique dans les Indes n(^erlandaises. — Kervyn.

de Lettenhove. Une lettre de Requesens (aofit l-575j.

^Bulletin de Sociéte* khédiviale de géographie. 2<' sér. n. 9. Le Caire, 1886.

Coìston. Journal d'un vo\'age du Caire a Keneli, Berenice et Berber et retours par

le désert de Korosko.

+Bulletm de la Société mathématiqiie de Trance. T. XIV, 5. Paris, 1886.

Lemoine. Quclques questions se rapportant ìi l'étude des antiparallèles des cótés d'un

triaugle. — de Fresie. Sur le développement des fonetions elliptiques en séries trigonomé-

triques. — Fouret. Sur une ge'néralisation du théorème de Koenig, concernant la force

vive d'un système matériel. — Jd. Sur un mode de transformation des déteniiinants. —
Derwjts. Sur la valeur du reste des fomiules d'approximation pour le caleul des intégrales

détìnies. — de Fresie. Multiplication de deus determinants de méme degré.

'Centralblatt (Botanisclies). Bd. XXIX, 1-4. Cassel, 1887.

Steiiiiivjer. Beschreibung der europaischen Arten des Genus Pedicularis.— Thomas.

Synchytriura cupulatum. — Benecke. Ueber die Knollken an der Leguminosen-

Wurzeln. — J/ae-Leod. Untersucliungen ueber die Befruchtung der Blumen.

^Cireiilars (Johns Hopkins University). Voi. VI, n. 54. Baltimore, 1886.

+Civilingenieiu- (Der). Jhg. 1886, Heft 8. Leipzig.

•Compte rendu de la Société de géographie. 1886 n. 18-19. Paris.

tComptes rendus liebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. ClII,

25-26; CIV, 1-4. Paris, 1886-87.

25. Faye. Addition à la Note du 6 décembre, sur les conditions de forme et de den-

sité de l'écorce terrestre. — Becquerel. Sur la phosphorescence de l'alumine. — Cornu.

Sur quelques dispositifs permettant de réaliser, sans polariser la lumière, des photomètres

biréfringents. — Vaillant. Considcrations sur les Poissons des grandes profondeurs, en par-

ticulier sur ceux qui appartienneut au sousordre des abdominales. — Gayon et Millardel.

Le cuivre, dans la récolte des vignes souraises à divers procédés de traitement du mildew

par des coraposés cuivreux. — Antoine. Volume, chaleur totale, chaleur spécifique des va-

peurs saturées. — Stieltjes. Sur les séries qui procèdent suivant les puissances d'une va-

riable. — Appell. Sur les fonetions abéliennes. — Gilbert. Sur l'accélération angulaire. —
Lucas. I-e coeffieient de dilatation et la temperature des gaz. — Ilugoniot. Sur l'écoulc-

ment des fluides élastiques. — Violle. Appareil pour montrer les deux modes de réflexion

d'un mouvement vibratoirc. — Moissan. Sur quelques nouvelles propriétés et sur l'analyse

du gaz pentafluorure de phosphore. — Lescivur. Sur les relations de l'efflorescence et de

la déliquescence des sels aree la tension maximum des solutions saturées. — de Forcrand.

Chaleur de formation du méthylate et de l'éthylate de potasse. — Rommier. Sur les vins

et eaux-de-vie de framboises et de fraises. — Arloing. Sur les propriétés zymotiques de
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ccrtains virus. Fermentation des matu-res azotdes sous l'influciioe tic virus anai'robics. —
.ì/aupas. Sur la multiiilication de la Leucophrys patula Elir. — .Vacé. Sur la phc-

sphoresoence des •reupliiles. — Botivin: Sur le système nerveux typit|ue des Prosobrauchcs

<Iextres ou st-nestres. — .Uéijniiì. Xouvelles <?tudes auafomiques et physiulo<ri(iues sur Ics

):\\cifhages. — Savastano. Les inaladies de l'Olivier: hyperplasies et lumeurs. — J/ff^V/((«.

.Sur les causes de la présence de plantes réputées calcifuges, dans la région calcaire du

.Tura. — Gonnnrd. Sur deus mclies à borvl et ìi apatite du Vélay et du Lyonnais. —
Prence Albert. Sur une eipéricnce entreprise pour dOterniiiier la direction des oourants

«le l'Atlantique nord. Deuxième campagne de l'Hirondellc. — ^enfler. Les cssaims périodiqucs

detoilcs (ìlantes et les mouvemcnts séisniiques des anni=es'1883, 1884 et 1885. — \. Lccwy.

Xouvclle niéthode pour la détermination de la constante de l'aberration. — Trécul. Des

rapports des laticifì-res avec le système fibrovasculaire et de Tapparci! aqnifère des Calo-

lihyllum de M. .T. Vesque. — Crova. Obscrvations actinométriques faites en 1886 à l'Obser-

vatoire de Montpellier. — Fo/iV. Snr la nutation diurne du globe terrestre. — Callandreau.

Sur la s.TÌe de ilaclaurin, dans le cas d'une variablo réelle. — Picard. Sui mie classe d'équa-

tions diffcrentielles. — Liiìdelóff'. Obscrvations relatives à une Note de M. P. Serret, sur

un théorènie de geometrie. — Poincaré. Sur le proliR-ine de la distribution électrique.—

Ilurjoniot. Rcnjar«iues relatives anx observations de M. Hirn suY récoulement des gaz. —
Lucas. Les chaleurs sp.Jcifiqucs d'un gaz parfait. — Vascliy. Sur la nature des actions

«•lectriques dans un milieu isolant. — Duhem. Sur la pression électrique et Ics phcnomè-

ncs clectrocai>illaircs. — //«tt£c/t;«i//c et Margotiet. Sui un phospbate de silice hydraté.—

.Sendereiis. Action du soufre sur l'ammonlaque et sur quelques bases métalliques en pré-.

scnce de l'eau. — Lescu'ur. Sur les tensions masima de vapeur de l'acctate de soude. —
Malbot. Sur la préparation des isobutylamines. — Ilaller. Isomerie des camphols et des

camphrcs. Camphols de garance, de Bomeo et de succio. — de Forcrand. Chaleur de for-

ination de quelques alcoolates de potasse. — Bourquelot. Sur quelques points relatifs à

l'action de la salive sur le grain d'amidon. — Ze(i/^/t'. Rechercbes eipérimentales sur l'in-

toiication mercurielle. Lcsion des nerfs pi-riphériqu.'S dans cette intoxication. — Matinien.

Étude des rapports entre les nerfs craniens et le sj-miiathique ccphalique chez les oiseaus.—
Ranvier. Des muscles rouges et des muscles blancs chez les Kongeurs. — Balhiani. Ob-

scrvations relatives à une Note recente de M. Jfaupas, sur la multiplication de la Leucc-

phrys patula. — Prow/iO. Sur le développement de l'appareil génital des Oursins.

—

Ilennc-

ijuy. Sur- le mode d'accroissement de l'embryon des poissons osseux. — Cuénot. Fonnatiou

des organes gt?nitaux et dépendances de la glande ovoide chez les astérides. — Ckevreu.v.

Sur les crustacés amphipodes de la còte oucst de Brctagnc.— Xofiu?s. Obscrvations rela-

tives à une Note de M. Viguier, sur les roches des Crbièrcs appelces ophites, et à une

Communication de M. Depéret, sur le système dévonien de la chaìne orientale des Pjtc-

nées. — Meuiiier. Examen microscopique des cendrcs du Krakatau. — Lacroix. Examen

critique de quelques minéraux. — 2. de Lcsseps. Sur divcrs phénomènes offerts par Ics

jiuits artésiens récemment forés en Algerie. — Perriii. Sur la théorie des formes algcbri-

qnes à p variables. — Demarfay. De l'action du clilorure de carbone sur les oxydcs anhy-

dres. — Colson. Sur l'érythrite. — de Forcrand. Sur le glycérinate de potasse. — Grimaiix

et Cloe:. Sur les dérivés de l'érylìircne. — Gorgcu. Sur la production artificielle de la zin-

citc et de la willemite. — Vaillaitt. Considérations .«ur les poissons des grandes jirofoii-

denrs. — Chulande. Kecherches sur le mécanisme de la respiration chez les myriapodcs. —
CoUot. Age de la bauxite dans le sud-est de la France. — Prince Albert. Sur les résul-

tats partiels des deui prcmières expériences pour détcrmincr la direction des courants de

l'Atlantique nord. — Marchand. Simultanéité entre ctrtains phénomènes solaires et les

jierturbations du magnétisme terrestre. — .ìfouremu. Sur la valenr actuelle des éléments

magnétiqaes à l'Observatoire du Pare Saint-Maur. — Ricco. Le minimum récent des taches

Bi i.i.ettini-Kkxdiconti, 1**7. Voi. 111. T Sem. 7



sfilaires. — Veiiuhn/f. Consìderations sur la Carte seologique du lac Baikal et de ses envi-

rons. — 3. Mouchez. Observations des petites iilanètes, faites au grand instrument méri-

dieii de l'Observatoire de Paris pendant le troisième trimestre de l'année 1886. — Lwicy,

Leveai! et Renan. Etude de la flexion horizontale de la lunette du cercle meridien Bi-

sclwifshein) de l'Observatoire de Paris. — Wolf. Sur la statistique solaire de l'année 1886. —
Gilbert. Sur les accélérations des points d'un systéme invariable en mouvement.— Becque-

rel. Sur les lois de l'absorption de la lumière dans les cristaux et sur une méthode nou-

velle permettant de distinguer dans un cristal certaines bandes d'absorption appartenant à

des corps différents. — de Forcrand. Chaleur de formation de quelques alcoolates de

soude. — Ditte. Sur quelques combinaisons du bioxyde d'étain. — Senderens. Action de

quelques métalloides .sur les azotatesj d'argent et de cuivre en dissalution. — Bourqtielot.

tìur la composition du grain d'amidon. — Perrier. Sur le curps plastidogène ou pretenda

coeur des écbinodermes. — Moniez. Sur des parasites nouveaux de Dapbnies. — Gourret.

Sur quelques crustacés parasites des Phallusies. — Bureau. Sur l'entrée de l'herbier de

de Lamarck au Muséum d'histoire naturelle. — Lemoine. Sur le genre Plesiadapis,

mammifere fossile de l'eocène inférieur des environs de Eeims. — Meunier. La Gio va-

nite, nouvelle roche cosmique. — Pourquier. Dégénérescence du vaccin: preuve expéri-

mentale ; moyen d'empécher l'atténuation de ce virus. — Andouard. Le cuivre dans le vin

provenant de vignes traitées par le snlfate de cuivre. — 4. Vulpian. Nouvelle statistique

des personnes qui ont été traitées à l'Institut Pasteur, après avoir été mordues par des

animaux enragés ou suspects. — Berthelot. Sur la flxatiun directe de Tazote gazeux de

l'atmosplière par les terres végétales. — Murey. Le mécanisme du voi des oiseaux étudié

par la chronophotographie. — Tacchini. Observations solaires du deuxième semestre de

1886. — Demartres. Sur les surfaoes qui ont pour lignes isothermes une famille de cer-

cles. — Perrin. Sur la théorie des formes algébriques à 7) variables. — Qiiantin. De

l'action du tétrachlorure de carbone sur l'acide chlorochromique et les phosiihates de

sesquioxyde. — Maquenne. Préparatiou, propriétés et constitution de l'inosité. — Malbot.

Sur la séparation de la mono et de la diisobutylamiue au moyen de l'éther oxalique. —
Boiirgeois. Sur la préjìaration d'un silicostannate de cbaux eorrespondant au sphènc. —
X«(TOÌa;. Description d'une thomsonite lamellaire de Bishopton (Renfrewshire, Ecosse).

—

/(/. Sur une épidote bianche du canal du Beagle (Terre de Feu). — Saint-Loup. Sur

quelques points de l'organisation des Schizonémertiens. — Lahille. Sur le système vascu-

laire colonial des Tuniciers. — PhisaUx. Sur les nerfs craniens d'un embvron humain

de trente-deux jours. — Renaut. Sur revolution épidermique et revolution cornee des cellu-

les du corps muqueux de Malpighi. — Mairct et Comhemalc. Eecherches sur l'action phy-

siologique du méthylal. - Issel. Sur l'existence de vallées submergées dans le golfe de

Gènes. — Rolland. Les sondages artésiens et Ics nimvelles oasis franfai-ses de l'Oued-Rir"

(Sud algérien).

^Cosraos. Kevue des scieuces et de lenrs applications. N. S. n. 99-102. Paris,

1886-87.

''Ertekezések a természettiuloraànyok Korébul. Kot. XIV, 9. Budapest, 1885.

Ilogyes. Az associali .szemmozgàsok idegmechanismusàról.

f Journal (The American) of Science. Voi. XXXIII, n. 193. New-Haven, 1887.

Wriyltt. The Muir Glacier. — While. Age of Coal foimd in the region traversed by

the Ilio Grande.— Barus and Strouìial. The Viscosity of Steel and its Relations to Temper. —
Iddinys. The nature and origin of Lithophysse and the laniination of acid lavas. — Diller.

The latest Volcanic Eruption in Northern California and its peculiar Lava. — Becker.

The Texture of Jlassive lìocks. — Kunz. Fiftli mass of Meteoric Iron from Augusta.
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Co., Va. — Kirkicood. Note on the origin of C'omets. — Harding. Bichroinate of

ijìoda Celi.

"Journal de physique théorique et appliquée. 2" sér. T. V. Dee. 1886. Paris.

Cailletet et Mathias. Reclierches sur les densités des gaz liquéfit's et de leurs vapeurs

saturt'es. — Dufet. Sur un nonveau mioroscope polarisant.

"f.Iornal de sciencias matheraaticas e astrouomicas. Voi. VII, 3. Coimbra, 1886.

Lerch. Renianiue sur la théorie des séries. — Rodrigues. Theoria da rotatilo. —
Lo Pont. Xote de géuinétrie.

"f Journal of the Chemical Society. N. CCXC. January 1887. London.

Perkin. On the Syntlietical Forraation of Closed Carbon-ohains. Part II. On some Deri-

vatives of Tetrametliylene. — Jajip and Miller. Preiiaration and Hydrolvsis of Hydrocyanidcs

«f the Diketones. — Cohen. Note on some Doublé Thiosulphatos. — Ilarden. On the .\ction of

i>ilicon Tetrachloride on the Aromatic Amido-compounds. — Divers and Haga. Deduetion

«if Nitrites of Hydroxylainine by Hydrogen Sulphide. — Thorpe and Greenall. On Mcrindin

and Morindon. — Ilartley. 8i>ectroscopic Notes on the Carboliydrates and Albuniinoids

from Grain. — Dyson. The Action of Salicylio .\ldehyde on Sodiuni Succìnate in presene»-

of Acetic Anhydride. — Pickering. Decomposition of Sodiuni Carbonate by Fusion. —
/(/. The Heat of Hydration of Salts. Cadmium Chloride. — Muir and Carnegie. Contri-

butions frora the Laboratory of (ionville and Caius College, Cambridge. No. Vili. On

Bismuthates. — Carnelley and Thomson. Derivatives of Tolylbenzcne. — Kinch. Tlie

Amonnt of Chlorine in Raiu-water eoUected at Cirencestcr. — Hall. Some Analogous

Phosphates, .\rsenates, and Vanadates.

"Journal of the China Branch of rovai asiatic Society. N. S. Voi. XIX, 2.

Shanghai, 1886.

Imbault-Huart. Un poète chiuois du XVIII= siede Yuan Tseu-ts'ai sa vie et ses

ocuvres. — Kingsmill. The Serica of Ptolemy and its inhabitants.

•Memoirs et compte rendus des travaux de la Société des ingénieui'S civils.

Sept. 1886. Pai-is.

Borodine. Recherches e.tperimentales sur des enveloppcs de vapeur et sur le fonction-

neiiient Compound dans les locomotives, effectuées sur les cheniins de fer sud-ouest Russes.

^Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XVl, 1-2.

Wien, 1886.

If'ieser und .Verlin. Die Reihengraber von Igels. — Habertandt. l'eber die Balta-

Schrift. — /(/. Indogermanica. I. — Uhle. Ueber einige scitene Federarbeiten von Calì-

• fomien. — Toldt. Ueber Welcker's Cribra orbitalia. — S:omlathy. Abbildungen von funf

Jurak-Samojeden. — Pichlcr. Die Bein-Schnitzereien von Ooldes.

"Mittheilungen der deutschen (jcsellschaft fiir Natur- und Yolkerkunde Ostasiens.

Heft 35. Yokohama, 1886.

Kelìner. Zusamraensetzung Japanisi-her landwirthsehaftliihor und technischer Pro-

ducte und Materialien. — Knipping und Kairashima. Japanische Wetterregeln. — Fesca.

Bestimmung der Wassercapacitat und Durchliiftbarkeit des Bodens fur Bouitirungszwecke.

Ueber die Entsteliung des Raseneisensteins. — va,) Schermheeh und ìfagciìer. Kleinerc

Mittheilung. Dopiielbilder des Fujiyama.

"''Mittheilungeu des k. deutschen Archaeologischen Instituts. Athenische Abtli.

Bd.Xl, 3. Athen, 1886.

Duemmler. Mittlieilungen von den griechischen Inseln. IV Aeltestc Nekropolen auf
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Cypeni. — Lollbiij. Lesbìscho luschnften, iiiit Aiiluuig von E. Poterseli. — DoerpfehJ.

Der Tempel von Korinth. — Petersen. Athenastatuen von Epidauros.

" Mouatsblatter des Wissenscliaftlichen Club iu Wien. Jh. Vili, S. Wien.

Naturfor^clier (Der). Jhg. XIX, 45-52. Tiibiugen, 1886.

Oversigt over det k. danske Videnskaberues Sel^kabs Forhandlinger. 1886, ii. 2.

Kiobeuhavu.

Meliren. Oni Oprindelsen til det i den orientalske Filosofi oftere forekomniende Na^ll

Ilaij hen Yagzdn. — Rostrup. Undersogelser angaacnde Svampeslmgton Ehizoctonia. —
LiUken. Antikritiske Bemserkningor i Anledning af Ka>nipe-Doveudyr-Slaegten Coelodon. —
Poulsen. Anatomìske Studier over Mayaca Aubl.

Proceediugs of tbe Cambridge philosopMcal Society. Voi. I, 6. Cambridge, 1886.

Liveiiiff. On a fall of temperature resulting from an increase in the supply of beat.

—

Gìaisher. On the functions inverse to the seeond elliptic integrai. — Leahy. On the nio-

vemeut of solids through ether. — Darwin and Tlirelfall. On Mr Galton's anthropoinetric

apparatus at present in use in the Philosophical Library. — Shipley. On the Developmcnt

of the Xervous System in Pefromyzon fluviatilis. — Green. On the changes nndergone hy

Ihe proteid substances of seeds during germination. — Boy and Slierrinytoa. On the Cr-

rebral Circulation. — Fenton. Oa a new method of detecting Bromides; a case of so-called

Catalytie Action.— Darwin. On a Self-recording Bayomctev.— Chevallier. A Verification

cif a transformation in Elliptic Functions. — Gadotr. On some Caves in Portugal. —
Thomson. Some experiments on the Electric Discharge in a uniform electric field, with sonio

theoretical considerations about the passage of electricity through gases. — Show. On an

experiment in Veutilation. — /////. On the series for e^, loge il^y.),{l-\-x)"K — Basset.

On a method of finding the Potentials of Circular Discs by means of Besscr.? Functions. —
Weldon. On a New Species of Dinophilus. On the lifehistory of Pedicellina. — Gardincr.

On the organ of attachment of Laminaria bulbosa.

•Proceediugs of tbe Rovai Geograpliical Society. N. M. S. Voi. IX, 1. London,

Jan. 1887.

EomiUy.'VìwlAii.wA^ of the New Britain «iroup. — J/ffc/^rei/O/'. Journey of the Expc-

dition under Colonel Woodtliorpe R. E., from Upper Assam to the Irawadi, and Eeturn

over the Patkoi Range. — Journey of Mr. J. T. Last from Blantyre to the Namuli Hills. —
Tbe late Dr. G. A. Fischer'.^ Expedition for the Relief of Dr. Junker.

Proceedings of the royal physical Society. Voi. IX, 1. Edinbm-gh, 1886.

Tarner. On the Occurrence of the Bottle-Nosed or Beaked Whale (Hyperoodon
rostratus) in tlie Scottish Seas, with Observations on its External Characters. — Eicart.

On the Hatching nf Herring Ova in Deep Water. — A'h/sìoìì. On the Species oftheGenus;-

Palceoxyris, Broiigniart, occuring in British Carboniferous Rocks.

—

Hender.'son. A Sy-

nopsis of the British Pagurida». — Di.ns. On Abnormal Limbs of Crustaeea. — Eicart.

On Whitebait. — Dennic and KidUon. On the Occurrence of Spores in the Carboniferous

Formation of Scotland. — Marpharaon. The Birds of Skye, with special reference to tbe

Parish of Duiriiiisb. Part 1,1886. — Anderson Smith. Notes on tbe Sucker Fishes, Li-

paris and Lepadogaster. — Lovell Gldland. The Sense of Touch in Astacus. —
Dendy. Description of a Twelve-armed Comatula from the Firth of Clyde. — Pom;. No-

tes on the Occurrence of the Sliorelark (Oto corys alpe s tris) in East Lothian. — Evans.

On the Occurrence of the Great Snipe (Scolopax maj or) near Glasgow in May 1885.

—

/(/. Notes on tbe Occurence of the Stock Dove and Wbite Wagtail iu East Lothian. —
Bi'ook. On the Relation of Yolk to Blastoderm in Teleostean Fish Ova. — Swinlurne.

Notes on Birds observed on various Voyages between Englaiid and the Cape of Good
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H«\><-. — Iloìjh-. ClJntributiull^ {« a Kibliii>n-a)pliy nI' the "Sea Serpenf. — hi. A Ca-

taliigue uf Kecent Cephalopuda. — 5^//h'«(/(o« aiul Sims Woodhead. Observatiou on Cyclo-

jiea in the Human Subject and in the Lowcr Auinials. — Macadam. Furthor Notes on the

Ohoniical Conipositioa nf Ensilafio.

^Proceedings of the royal Society. Voi. XLI, 247. Loudou, 1886.

Ruy Broirn, and Sheriwjton. Preliniinary l'eport on the Patliology of Cholera Asia-

tica (as obsen'ed in Spain, 1885). — Marcel. An Instrunient for tlie Speedy Volumetrie

Dctennination of Carboiiic Acid. — Pritchard. Kosearchos in Stellar Photograpliy. 1. In

it.< Relation to the Photometry of the Stars; 2. Its a]>p.licability to Astronomica! Sleasu-

rfments of Great Precision. — Cash. Contributii>n l" the.Study of Intestinal Rest and

Movement. — Cnllcndar. On the Practical Measurenients of Temperature. Experiments made

;it the Cavendish Laboratory, Cambridge.— Carnellcy and Machie. The Detcrmination of

Or<ranic Mafter in Air.

• Progranmi (XLIV) ziim Winckeliuanusfeste der Archaeologisclieu Gesellschaft

zu Berlin. Berlin, 1886.

Ilùlsen. Das Septizonium des Septimius Severus.

• Piiblications de l'Institut r. ( 1 land-diical de Luxembourg. T. XX. Luxera-

bourg, 1886.

Ferrali. Esuaì di; m(!thode nouvelle et directe ]>iiur établir les équations dififérentiel-

les da mouvcment vibratoire de la lumière dans les cristaux bi-réfringents. — Colnetd'Iluart.

Nouvelle théorie scrvant à calculer le mouvenient de la lumière dans le cristaux bi-rifran-

gents symétriques et dans les cristaux hémiddriqucs non supcrposables. — Ferron. Sur

])lu.<ieur5 exposés modernes de la théorie du mouvenvnt relatif. — /(/. Sur les équations

et propriétcs générales du niouvement d'un système de corps. — Blum. Ueber den

Naihweis von Albumin im Harne. — /(/. Ueber die Zerseltzung des Chlornatriums dureh

Phosphorsiiure.

^Report and Proceedings of the Belfast Nattual Histoiy and Philosophical So-

ciety. 1885-86. Belfast.

"Revista do Observatorio de Rio de .Janeiro. Anno I. Dez. 1886. Rio de Janeiro.

RevTie historique. XII année, toni. XXXIII, 1. Paris, 1887.

d'Avene!. Le elergé fran^ais et la liberté de conscience sous Louis XIII. — Gasquet.

Le royaume lombard; ses relations avec l'empire grcc et avee la France. — Da Casse.

Étude sur la corri'spondance de Napoleon l"'; ses lacunes.

^Reme Internationale de l'électricité. N. 24-25. Paris, 1886-87.

^Revue (Nouvelle) hi=:torique de droit franyais et étranger. T. X, n. 6. Paris, 188G.

Ciiq. Reeherches historiques sur le testanient ;///• aes et libram. — Duguit. Étude

historiqnc sur le rapt de scduetion.

•Revue politique. 3" sér. t. XXXIX, n. 1-4. Pai'is, 1886.

'Reviie sclentitique. S*- sér. t. XXXIX, n. 1-4. Paris, 1886.

•Rundschau (Xatiu-wisseuschaftiche). Jhg. II, u. 1-3. Braunschweig, 1887.

•Science. Voi. Vili, n. 201-204; IX, n. 205-206. New York, 1886-87.

•Skrifter (Widensk. Selsk.) 6 Raekke, uatui'vr. og math. Afd. II, 11 ; III, 4; IV, 2.

Kiobeuhavn, 1886.

Thiele. Óm Bcfinitioneme for Tallet, Talarterne og de tallignende Bestemmelser.—

Meinert. De encephale Myggelaner. — Lehmann. Om Anrendelsen af Jliddelgradationer-

nes Metode paa Lyssansen.
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•Studies (Joliiis Hopkins Universiti) in historical and politicai Science. 4"' Ser.

XI-XII.

Egleston. The Land System of the IS'ew Eni^laiiil Colonies.

"Transactions of the geological Society of Glasgow. Voi. VITI. 1. Glasgow, 1886.

Young. On Cone in Coue-Structure. — Craig. On the upper Limestones of Norfh

Ayrshire, as founJ in the District arounil Dalry ad elxewhere. — Craig. List of Fossils

in the upper Limestones of North AjTshire. — Jolly. The parallel Roads of Lochaher. —
KidUon. On some Fossil Plants 'cfdlected by R. Dunlop, Airdrie, from the Lanarkshire

Coal-fiehl. — Ufhite. A Glimpse of .Skye. — Id. Notes on Tarhert, Argyllshire. — Bell.

On the Geology of Oban. — Young. On the Cathkin " Osmund Stone n a Vok-anic Tuff. —
Id. On the Carboniferous Brachiopoda, with Revised List of the Genera and Species. —
Hunter. The uhi Red Sandstone of Lanarkshire &. — Id. On the Diseovery of a fossil

Scorpion (Palaeophonus Caledonicus) in the tSihnian strafa of Logan Wather.

"Verhandliuigeu des Vereins ziir Befordenmg des GeAverblieisses. Heft X, Dez.

1886. Berlin.

Hartmann. Pumpen.

i'Viestnik hrvatskoga Arkeologickoga Druztva. God, IX, 1. U Zagrebu, 1887.

Ljuhic. Prospetto del successo finora ottenuto m-Ila ricerca dei monumenti dell'epoca

della pietra in Dalmazia, e nuovo contributo. — Zlatovic. Qualche cosa intorno lo stile

adoperato nelle fabbriche e ornamenti dagli antichi Croati. — Vukasovic, Iscrizioni antiche

hossinesi in Bossina e in Hercegovina. — Due nuove colonne militari del contado di Sirmio.

'Wochen.schrift des Oest.Iiigenieiu--tindArchitektenVei-eiiies.Jhg. IX, 51-53;

XII, 1--2. Wien. 1886-87.

•Zeitschrift des historischen Vereins f'iir Niedersachsen. Jhg. 1886. Hannover.

Diirre. Das Register der Memorieii und Feste des Blasinsstiftes in Braunschweig. —
Ulrich. Die heiden Privilegien Herzog Otto's fiir die Stadt Hannover. — Hartmann. Die

alteu Wallburgen am niittleren Theile des Wiehengebirges in den Kreisen Liibbecke und

Wittlage. — Stoltzenberg-Luttmersen. Ueher die Auffindung prahistoriseher Wohnstatteii

in dem Gebiete des Loingo. — lìodemann. Aeltere Zunfturkunden der Stadte Northeim und

Einbcck. — Kócher. Die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Hause Braunschweig-

Liineburg in der Epoche der Tripeallianz.

^Zeitschrift des osterr. Ingenieur- und Architekteu-Vereines. Jhg. XXXVIII, 3.

1886. Wien.

Strukel. Ueber die neuen Hafenbauten in Hamburg. — Duberl. Die Donaucanal-

Kettenbriicke der Wiener Verbindungsbahn. — Pichler. Die elektrische Beleuchtung der

Localitiiten des Gemeinderathes im neuen Rathhause in Wien. — Greubcr. Die Hochwasser

beeken des Gailthales. Fine geotektonich-hydridechnisohe Studie.

+Zeitschrift (Historiche). N. F. Bd. XXI, 2. Jliinchen-Leipzig, 1887.

Bàhler. Schriftwechsel zwischen dem Herzoge Karl Eugen von Wurtemherg un<l dem

Freiherrn Heinrich Augu.<;t v. Biihler (178G-1789). — Gorres. Die historische kritik und

die Legende. — Hàbler. Die neuere Columbus-Literatur.

iZeitschrift fiu Mathematik und Physik. Jlig. XXXII, 1. Leipzig, 1887.

ÌVeihrauch. Theorie der Restreihen zweiter Onhiung. — Heyraann. L^eber die Inte-

gration linearcr, nicht hoiiKrgener Ditferentialgleichungen. — Schendel. Zur Theorie der

Elimination. — Sporer. Einige.s iìber Gebilde zweiten Grades und deren reciproke Inversen.—
Schoiite. Fin geometrisches Probleni. — Zimmcrmuan. Zur mathemati.^cben Statistik. —
Anscìiiitz. L'eber die Entdckung der Variation und der jahrlichen Gleichung des Mondes.
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rul>l)lii-azi<»iii lum i)fri<i(lii-lK'

pervenute airAiciMleiiifa nel mese di febbraio 1SS7.

PtibhUcasioiii ituliane.

'Ditll'a de /'t'/ •/('/'/ ''. — Carlo Euianuele II di Savoia a difesa delle Alpi uella

campagna del 1744. Torino, 1887. 8°.

• Castella Iti C — Di ima edizione delle poesie del Cai-iteo fatta nei primi

anni del secolo XYI ignota ai bibliografi o d'im nuovo nome di tipografo.

Bologna. 1887. 16°.

•Catalogo della Biblioteca della scuola d"applicazione degli ingegneri. 4" Suppl.

lloma, 1886. 8\
• Cosso A. — Kicerche sopra le proprietà di alcuni composti ammoniacali del

platino. Torino. 1887. 8».

'He Giordiuii A. — Uno sguardo alla bacteriologia. Pavia, 1887. 8°.

' Del(lire L. — Cento e un sonetto ecc. Roma, s. a. 16".

'Krcolani E. — Della caccia e della pesca secondo l'italiana legislazione e giu-

rispnidcnza. Codogno. 1887. 8°,

• Foglie! t i R. — Conferenze sulla storia medioevale dell'attuale territorio ma-

ceratese. Torino, 1886. 4°.

' Fossa-Mandili C. — Su qualche applicazione del movimento oscillatorio del-

l'acqua. Castelplanio. 1886. 8°.

'Giudice G. del. — Una legge suntuaria inedita del 12!Mi. Napoli, 1887. 4°.

'Inaugurazione della sala manzoniana nella Biblioteca nazionale braidense.

y nov. 1886. Milano, ÌIDCCCLXXXVI. 8°.

• Ladelci /•'. — Omiopatia Hahiiemanniana e omiopatia meticcia ossia omiopa-

tia vera e omiopatia falsa. Foligno, 1886. 8".

'Naccari G. — Effemeridi del sole e della luna calcolate per l'anno 1887.

Venezia, 1887. 8».

'Parrocsaiii G. — Notizie intorno al terremoto del 2 febbraio 1703 ricavate

dai manoscritti antinoriani precedute da alcime notizie intorno agli attuali

terremoti. Aquila, 1887. 8°.

'Pen-em P. — Gli Ebrei in Inghilterra nel secolo XI e XII. Trieste, 1887. 8».

'Pilastri T. — Il vajuolo a Lajatico nel 1888-84. Casteltìorentino, 1886. 8°.

^ Risultati dell'inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitaiie nei cornimi del

Regno. Roma, 1886. 3 voi. 4\

'Ruggiero F.de — Dizionario epigrafico di antichità romane. Fase. 1-4. Roma,

1886. 8°.

Statistica dei debiti comunali e provinciali per mutui al 31 dicembre 1882,

1883 e 1884. Roma, 1886. 4°.

'Stocchi G. — La prima guerra dei Romani nella Mesopotamia. Fii-enze,

1887. 8°.
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*Stramhio fi. — Cronaca del colera indiano per gli anni 1885-86. Milano,

1886. 8°.

* l'olomei G. — I vecchi ed i nuovi orizzonti del diritto penale. Padova,

1887. 8^

* Vecclii S. — A proposito di ima discussione sollevata da una osservazione

del P. Secchi relativa alle immagini nei cannocchiali. Parma, 1886. 4°.

*Id. — L'omologia nello spazio e la costruzione delle immagini negli strumenti

sistemi ottici in generale. Parma, 1886. 4°.

* Vicentiiii (}. — Sulla variazione di volume di alcuni metalli nell' atto della

fusione e sulla dilatazione termica degli stessi allo stato liquido. Nota I.

Torino, 1886. 8".

Pithblicazioji i calere.

"^Ahegg F. — Zeugnisspflicht und Zeugnisszwang nach deu deutschen Keichs-

Prozess-Ordiiuugen. Strassburg, 1885. 8".

'^Adamidès J. — Beitriige zur Lehre von Hvperemesis gravidarum. Strassbm-g,

1885. 8^

'^Arons E. — Bestinmiung der Verdet'schen Constante in absolutem Maass.

Leipzig, 1884. 8°.

'Balio L. V. — Zur Behandlung dev Angiome. Heidelberg, 1886. 8°.

"Barn ir. de — Beitrag ziu- Kenntniss der niederen Organismen im Magenin-

halt. Leipzig, 1885. 8°.

'< Bayberger 1<. — Der Inndm-chbruch von Schiirding bis Passau. Kempten,

1886. 8".

" Bechicr A.— Composition der Schwangerschaft und Gebmi durch Fibromyome.

Strassburg, 1885. 8°.

"'Beneke R. — Zur Lehre von der hyalinen (vpachsartigen) Degeneration der

glatten Muskelfasern. Berlin, 1885. 8°.

^ Biase IL — De modorum temponmique in enuntiatis condicionalibus latinis

permutatione quaestiones selectae. Argentorati, 1885. 8°.

''^Blasms E. — Zersetzungsfiguren an Krystallen. Leipzig, 1885. 8°.

'' Bloehmann F. — Ueber eine neue Haematococcusart. Heidelberg, 1886. 8".

"' Bode W. — Die Kenuingar in der Augelsiichsischen Dichtung rait Ausblickeii

auf andere Litteratm-eu. Darmstadt, 1886. 8°.

f Bondi J. IL— Dem hebraisch-phonizischen Sprachzweige angehorige Lehnwor-

ter in hieroglyphischen imd hieratischen Testen. Leipzig, 1886. 8°.

" Doitssiiicsq J. et Flamaat. — Notice sur la vie et les travaux de Barre de

Saint-Yenaut. Paris, 1886. 8".

''Brandis E. — Ueber operative Behandlung der Nierenvereiterung. Aachen,

1885. 4".

'^ Bricde E. Mechanismus und Verlauf \on Fingerausreissungen mit Sehnena-

breissuug. StrassViurg, 1886. S».
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Bi'oJcale li. — De Theopliilinae quae feitiir Jiistiiiiani lustitutioiium giaecae

Parapliraseos compositione. Argentorati, 188G. 8''.

• lìi'ìickiwr A.— Ornaiueut und Fmui der attisclieu (jrabstelon. AVeiuiai-, 1886. 8".

^Bu(lerxac/c P. — Zur Lehve yon den syphilitischen Erkiankimgen des Central-

nervensystems nebst einigem IJemeikimgen ueber Polyurie luid Polydipsie.

IJerUn, 1886. 8».

^Caesar II. — De Plauti luemoiia apud Noniuiu servata. Argentorati, 1886. 8°.

^'Caheii F. — Carcinom «nd Phthise. Koln, 1885. 8".

• ChaUopnlox C. — Ueber die orthnpadisclic \'or\verlhung dos Wasscrglasver-

baiides. Leipzig. 1885. 8°.

r>aUt:scli M. — l?eitnige zur Keuutniss der Blatta natoiuie der Aroideen. Cassel,

1886. 8".

'Ikrrìcc ir. — BeitriigL' zur Kenntnis.s der llaibler Scbichten der Lnmbardi-

schen Alpen. Stuttgart. 1885. 8°.

• Ddisle A. — Kin\virkuiig vou Propionaldehyd uuf Bernsteinsiiures Natrium bei

Gogenwart von Essigsaure-Aubydrid. Strassburg, 1885. 8".

•Die International Polar-Forscbung 1882-83. Die osterr. Polai-station Jan Mayen.

Bd. II, 2 Abth. AVien, 1886. 4°.

'•DòliCd W. — Zeitstern-Epbemeriden auf das .Jahr 1886 fiir die Zeitbestimmung

vermittelst des tragbaren Durehgangsinstruments ini verticale des P<»lar-

sterns. S' Petersbiirg, 1886. 8».

'-Dòriiig n. — Be Silii Italici epitiuues re metrica et genere dicendi. Argen-

torati, 1886. 4°.

-Dveserll. — Zur Chemie der Netzhautstiibcbeu. Mimchen, 1885. 8".

''•nubois II. — Ueber einige Derivate des Caprolactons. Strassbui-g. 1886. 8".

• Dipoii Lì. — The Action of Sal\cilic Aldeh\de on Sodium Succinate in pre-

senco of acetic Anhydiide. Mancliester, 1886. 8".

''Ehi-cl l'h. — Der Verfasser des versificii-ten Komans des VII Sages und Her-

berz der Verfasser des Altfranzos. DoLipatbos. Heidelberg, 1886. 8".

" Khrismaiiii II. — De teuiporuni et modoruiu usu Ammianeo. Argentorati.

1886. 8°.

^Eneslróm G. — Bibliotbeca ilathematica. Stockbolni, 1886. 4".

'Erlieh .V. — Untersucbungen ueber die congenitalen Defecte und Hemmungs-

bildimgcn der Extreniitiiten. Berlin, 1885. 8°.

• Expédition polaire tìnlandaise. Exploration iuternationale des regions polaires

1882-83 et 1883-84. Helsingfors. 1886. 4».

• /V'/òV /•'. — Ueber Lactonsaxu-en aus Valeraldeliyd und Brenzwcinsiiiu-e. Strass-

burg, 1886. 8°.

^Feldmaiin W. — Analecta epigraphica ad bistoriam Synoecismonuu et Sym-

politiaruni Graecorum. Argentorati, 1885. 8".

efesie/- li.— Die amiLrten Stiinde und die Keichskriegsverfassung (1681-161)7).

Frankfurt, 1886. 8°.

Iìii-lettino-Rendiconti. 18S7, Voi.. Ili, 1° ."^em. 8
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Tilici,' IL — Ueber die Aenilerung der Stellung des Chiriu-gen iu gerichtsiirztli-

cher Beziehiing durch Einfùhrimg der antiseptischeu Wundbehandlung.

Heidelberg, 188(3. 8°.

'Fischer Th. — Kiistenstudieu aiis Nordafrica. Gotha, 1887. 4°.

^ Fleiìier W. — Ueber Stenoseu der Trachea uach Tracheotomie bei Croiip imd

Diphteritis. Berlin, 1885. 8».

''Flolir M.— Deutsche Glossen iu dem Vocabulai Niger Abbas (Metzer Hs. 293).

Strassbm-g, 1885. 8°.

^ FUìcìiiger M. — Untersuchungen ueber die Kupferoxyd reducirenden Substau-

zen des normalen Harnes. Strassburg, 188.5. 8".

''Friedrich der Grosse. — Politische Oorrespoiidenz. Bd. XIV. Berlin, 1886. 8°.

'^'Frit: /. — Das Territorium des Bisthums Strassburg um die Mitte des XIT
Jahrhunderts uud seine Geschichte. Kcithen, 1885. 8°.

^ Frornviier IL — Die Enquéten ueber Gewinnbetheiligung. Leipzig, 1886. 8°.

*Frotiliìujiiam A. L. — Stephen Bar Sudaili the syriau mistic and the hook of

Hierotheos. Leyden, 1886. 8°.

^ Fudsisaioa li. R. — Ueber eine in der Warmeleitungstheorie auftretende, nach

Wurzeln einer transcendenten Gleiehung fortsehreitendc unendliche Keihe.

Strassburg, 1886. 4".

+ Gàrtner Fr. — Ueber die Beziehung des schwarzen Pigments in der Leber.

Milz und Niere zu deu Kohlenstaubablagerungen. Strassburg, 1885. 8°.

''Giessen W. — Die Behandlung der Rose mit Eiseu. Kirchheimbolande,

1885. 8°.

*
Gol:: J. — Untersuchung einer Gesteinssnite aus der Gegend der Goldfelder

von Marabastad ini Nordlichen Transvaal, Siidafrica. Stuttgart, 1885. 8".

'' Grabciidorfer J. — Beitriige zur Kenntniss der Tange. Leipzig, 1885. 4°.

^Grosse F. — Beitriige zur Kenntniss der Mallophagen. Leipzig, 1885. 8°.

+ Gutniann C. — Ein Fall von Drillings-Geburt uiit einem lebenden Kinde

und zwei Foetus papyracei. Karlsrulie, 1885. 8".

'• Ilaclcfeld Pltiìger LI. — Ueber Besitz und Ersitzung von Teilen einer Sache.

Bremen, 1886. 8°.

'^'Eansen /. //. — De Metallis atticis commentatio prior. Hamburgi, 1885. 4°.

'' Hauser A. — Ueber das f]pithelialcarcinom (ier Mamma und ueber " Paget's

disease „ . Heidelberg, 1886. 8°.

''Jlasse r/j.— Ktinig Wilhelm von Holland (1247-1256). I Th.l247. Strassburg,

1885. S".

'' Iluug E. — Beitrage zu einer Monographie der Ammonitengattung Harpoceras.

Stuttgart, 1885. 8".

'' llecJcer F. — Ueber einen Fall von spontaner Vereitenmg einer einfachen

Fractur. Strassbiu-g, 1886. 8°.

''

Ileit:: E. — Das Wesen des Vorsatzes im heutigen gemeinen deutschen Straf-

rechte. Strassburg, 1885. 8°.
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Iki-breclit II. — Do Saeenlotii apiid liraecos eiuptione veuditione. Argentorati.

1885. 8".

* Herreiischiieidei' A. — Ucber die Beziehmig von Schailacli, Diphtherio uiid

Erysipel ziuu puerperaltieber ini Anschluss au L'ineii Fall vou Diphtheiio

iu puerpi'iio. Strassburg, 1880. 8".

^llertwiij n. — Gfdiichtuissrede aufCarl Theodor v. Siebold. Miinchen, 1880. 4".

"'HeriMij A. — Die Bauerlichea Veihaltnissc ini Elsass durch Schildening ckeiiT

Dòrfer. Strassbui-g, 1880. 8.»

Ulochsletter II. — Ueber die Jlelilotsauro uud das ^lelilotsaure-Anhydrid.

Strassbnrg, 1884. 8".

^Ilo/fmatm A. — Ueber einige seltenere FoniU'U von sTphilitisclien Gesclmii-

reu der iiusseven Genitalien und dereu Umgebnng. Weimar, 1885. 8".

*IIo/'maitii G. — Die Logudoresische und Campidanesisehe Mundart. ^larbur^f.

1885. 8".

^ HoUhaused F. — Yocalisnuis der Soester Mundart. Halle, 1885. 8".

• Ilober A. — Ueber das Auftreten von jaucbigeu Abscessen in den Lungcn

und jaudiigfr Pleuritis uach aspirirten groben Fremdkoi-pern in die Bron-

cbien. Strai;sl>urg, 1885. 8°.

^Ilorst L. — Das Metropoliten Elias von Nisibis Buch vom Beweis der Wahrht'it

des Glaubens. Colmar, 1886. 8".

•Ilitber K. — Ueber die Sprache de.s Roman du ^Mont Saint-Michel von Guillau-

me de Sait-Paier. Braunseiiweig, 1880. 8".

Hubert If. — Ueber die Yerkrummuugen der Nasenscheidewand und dereu

Behandlung. Miinchen, 1880. 8°.

lliiriiìi'.zaki E. de — Documente previtóre la Istoria Itnmànilnr. Voi. V. 1.

l$ucuresci, 1886. 4".

^ JacobsmfflUen IK ^ur — Pseudo-Hephaestion do metris. Argentorati, 1880. 8".

" Jahìi 0. — Zur historischeu Entvvicklung der Lehre von der Skoliose. Strassburg,

1885. 8".

^/aìisseu C. If. — Die HoUiindische Kolonialwirthschaft in den Battaliindern.

Strassburg, 1880. 8".

Joseph K. — Konrads von Wùi-zburg Klage der Kunst. Strassburg, 1885. 8".

•Judeich If". — Caesar im Orient. Kritisehe uebersicht der Ereiguisse vom

Aug. 48 bis Oct. 47. Leipzig, 1884. 8".

"/r«A/ II'. — Die Lehre vom Primat des W'illfiis l)ei Augustinus, Duns Scotus

und Deseai-tes. Strassburg, 1880. 8».

^ Kaiifmona J. — Ueber die Borsartige allgemeine nem'otische Derniatitis.

K<5ln, 1885. 8°.

'• Keibel M. — Wurlli uud Urspnmg der philosophischen Transcendenz. Berlin,

1880. 8°.

• Keussler J. v. — Zur Geschichte und Kritik des biiuerliclieii Gemeindebesitzes

in Kussland. Th. II, 1. S' Petersburg, 1882. 8».
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" Kllian E. — Itiuerar Kaiser Heiuriclis IV. Karlsriihe, 1886. 8°.

"Klein J. — Dialetik der dritten Ge])m-tsperiode auf Grundlage der Physio-

logischen Abwickelung derselben. Strasslnu-g, 1885. 8°.

'' Klcìii&cìimidt G. — Ueber Paraplegieen in der Graviditat. Strassbiirg.

1885. 8°.

"= Kaittel T. — Die Nachnahme im Speditious- und Frachtgeschàft. Strassburg,

1886. 8°.

" Knhlcr J. — Das Kecht als das Lebenselement der Yolker. Wiirzbm-g.

1887. 8°.

Kiippcd 31. — Ueber die histologischen Verauderungen der miiltiplen Sklerose.

Berlin, 1886. 8".

' A'or/'f: lì'. — Ueber das .< vnr Consonaut im Franzosischen. Strassburg.

1885. 8".

•
h'o-^siiuniit. A'. — Untersucliungen ueber die Altdeutsche Exodus. Strassburg,

1885. 8».

'^Kra/t G. — De Appiani elocutione. Baden-Baden, 1886. 8".

^ Kì-crttìier X. — Audronici qui fertm- libelli mo'i TTaOùjv pars prior de affecti-

bus. Heidelbergae. 1884. 8°.

'' Kreyssifj F. — Ueber die Beschaffenbeit des Riiekenmarkes bei Kaninchen

und Huuden naeh Phospbor- und Arsenikvergiftung nebst Untersuchun-

gen ueber die normal Structiu' desselben. Heidelberg, 1886. 8".

'' lù'iege li. — Die Bebandlung der Diphtherie mit Papavotin. Leipzig, 1885. 8".

" Kriecjcr A. — Ueber die Bedeutung des 4 Buches von Coccinins' Schrift

" de bellis Italicis "
fiir die Geschichte Kaiser Marimilians des I.

Karlsruhe, 1886. 8°.
,

f iMiuje W. — Die Wirkung des reehtsgescliaftlielien Zwanges nach gemeinem

Recht. Leipzig, 1886. 8".

"'Lupeleye E. de — Marco Minghetti. S. L e d. 8°.

' LelmaiUì J. — Ein Fall von Stauungspapille bei Gehirutumor mit Sections-

befund nebst Bemerkungen ueber die Entstebung der Stauungspapille.

Strassbui'g, 1886. 8«.

"^ Lcii: Pìi. — Der Syiitaetiscbe Gebi-aueh der Partikel gè in deni Werken Al-

fred des Grossen. Darmstadt, 1886. 8°.

" r^ercìt 31. — Contributions à la tbéorie des fonctions. Prague, 1886. 8".

* Levasseiir E. — Associatiou pour l'enseignement secondaii'e des jeunes filles

(année 1886-1887). Ouverture des cours. Alloeution. Paris, 1886. 8».

'/(/. — Le:i populations m-))aines en France comparées à eeUes de l'étranger.

Paris, 1887. 8".

"^ Loc'ìi J. — Die Selisti'irungen nach Verletzung der Grosshirnrinde. Nacb Yer-

sucheii am Hunde. Strassburg, 1884. 8°.

'''1(1. — Ein Fall von multiplen Cystieereus Cellulosae der Haut. Durldieim,

1886. 8».
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^Lorcat:i A. — Die Erste Person Pliiralis dos Verbums im Altlranzosischou.

Heidelberg, 1886. 8».

^Lóiveaberg J. — Ueber Otway's iind Schiller's Don Carlos. Lippstadt, 1886. 8".

* Lucius A. — De Crasi et Aphaeresi. Argentorati, 1885. 8".

^ M(iiih-el )('. — Laut- und Flexionslehre der ]\lundart des Munsterthales im

Elsass. Strassburg, 1886. 8".

" Maurer C. — De aris Graeconim pluribus deis in Comune positis. Darmstadii,

1885. 8".

^Maurer lì. — Ueber das Verhaltniss der Quercontraction zur Langendilatation

bei Staben aus Leiuigallerte. Leipzig. 1886. 8°.

^ Meissner F. — Ueber die beim benetzen piilverformiger Korper auftretende

Warmetónung. Leipzig, 1886. 8".

'• Meyer /. A. r— Ueber einen Fall von multipk'U Stenosen bei primiirer Darm-

tuberculose. Heidelberg, 1886. 8".

^Moeiiii/iiglio/f 0. — Ueber frische Damrarisse. Camen, 1885. 8".

^ Mòlle Tk. — Ueber Behandlung der Epilep.^ie mit Osmiimisam-e. Sti-assbm"g,

.
1885. 8».

* Morris L. /. — Action of the Halogen acids and Ammonia oii Laetones. Phi-

ladelphia, 1884. 8°.

^ Marci M. — Ueber die therapeutische Verwerthung des Naplithalius, beson-

ders bei Thvphus abdominalis. Basel, 1886. 8°.

^MùUer M. — The Sacred Books of the East. Voi. XXV (The laws of Manu

transl. by G. Buhler). Voi. XXIX (The Giihya-Sutras transl. by H. 01-

denberg. Part I). Oxford, 1886. 8'^.

^ Neebe C. II. — Geistesstiirung bei Tabes dor.-alis. Stuttgart, 1885. 8''.

" Obermfiller J. — Ueber liyaline Thrombeubildung in hamorragischen Lungen-

infarkten und multiplen Aneurysmen. Strassbm-g, 1886. 8".

^Ocìis A. — Ueber Pseudobulbarparalyse (Paralysis Labio-glosso-pharyngea

cerebralis). Koln, 1885. 8".

"^ Oltmaiiiis F. — Ueber die Wasserbewegung in der Moospflanze und ihi-en

Einfluss auf die Wasservertheilung im Boden. Breslau,1884. 8".

* 0/7/< .)/. — Ueber Primares Lebersarkom. Strassburg, 1885. 8°.

^ Oli l'h. — Ueber die Phenyloxypivalinsame und einige Derivate derselben,

Wiesbaden. 1884. 8°.

''Pakscher A. — Zur Kritik imd Geschichte des Franzòsiscben Kolandsliedes.

Berlin, 1885. 8\

'''Palmer E. — Ueber den Einfluss verschiedener Eingrift'u und pharmacologi-

scher Agentien auf die Ktirpertemperatur von Kaninchen und Hunden.

Strassburg, 1886. 8".

^ Paiiipuch A. — Ueber doppelinvoliitorische Systerno im Kaum\ Strassburg,

1886. 8".

^ Peter II. — Quaestionum pontificalium Specimen. Argentorati, 1886. 8".
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*Pickerlti(j E. C. — Height of the Wliite Mountaius. S. 1. e a. 8".

'' Poìclalecki C. v.— Beitrag ziu- Casuistik der Psycliosen bei acuten fieberhafteu

Erkrankuugen. Strassburg, 188(3. 8". .

^ Poliiin J. — Ueber die Einwh-kuug von Auisaldeliìde auf Bernsteinsàure.

Strassbiu-g, 1885. 8".

' QueUch G. — Beitriige zur Gastrostomie. Strassburg, 1886. 8".

^Rascìi, 11. — Ueber die Einwirkimg vou Ammoniak iind Natriumaethylat auf das

Valerolacton. Strassburg, 1885. 8".

*Palli, 0. V. — Beitriige zur Kenntniss djr (Jhilognateu. Bonn, 188(3. 8°.

^ Rausclier G. — De scholiis Homericis ad rem metricam pertineutibus. Argen-

torati, 1886. 8».

+ Reseli, E.— Ueber Escisiou der Syphiliti^-ohen Initialsclerose. Strassburg, 1885. %".

"^ Rellicìi II. — Die Volker- und Staatsrechtlichen Verhaltnisse des Bodensees.

Tiibingen, 1884. 8°.

'' Riller C. — De Pindari studio nomina variandi. Argentorati, 1885. 8".

'^ Ròhriclit A. — Quaestiones scaenicae ex prologis terentianis petitae. Argento-

fati, 1885. 8».

^Roseli F. — Ein Beitrag zm- Kenntniss der Chytridiaceeu. Breslau, 1886. 8".

^Rose/ibauer Fi: — Zm- Lehre von der Unterordniuig der Satze im Altfranzosi-

schen. Strassburg, 1886. 8°.

^Rolìiscli/ld S. — Untersuchungen ueber das Verhalteu des Salzsaure des

Magensaftes in den verschiedenen Zeiten der Verdauung beim gesunden

Magen und beim Magengschwiir. Mannheim, 1886. 8°.

^Samlcr P. — Ueber Wirlielfracturen. Danzig, 1886. 8°.

f Schadow R. — Daniel Specklin. Sein Leben und seine Tiitigkeit als Baumei-

ster. Strassburg, 1885. 8°.

"^ Schede L. — De Sorano Epbesio medico etymologo. Argentorati, 1884. 8°.

'^ Schlìidlcì' J. — Beitrag zur Entwickelung maligner Tumoren aus Narben.

Strassburg, 1885. 8».

* Schinneyer L. — Ueber das melancholiscbe Anfangstadium der Geistesstorim-

gen. Strassburg, 1886. 8°.

'^ Hcìimkll C. — ('ìeologiscli- petrograpliische Mittbeiluug uelier einige Porpbyre

der Centralalpeu und die in Verbiudung uiit denselben auftretenden

Gesteine. I Th. Der Porpbyr der Windgiillen. Stuttgart, 1886. 8».

^ Schneegans C. F. A . — Die Eeaktion von Perkin in der Pettreibe. Strassburg,

1884. 8».

^ Schaeidci- A. — Ein Fall von Congenitaler halbseitiger Gesichtshypertropbie.

Strassburg, 1885. 8°.

^Schrader M. E. G. — Ueber das Hemmungseentrimi der Froschherzens und

sein Verhalten in Hypnose und Shock. Strassburg, 1886. 8".

^Schrade/' P. — De particularuni -ne, aii/ic, iioune apud Piantimi in'osodia.

Argentorati, 1885. 8».
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Srhròdcr Tli. — Esperimeiitaluntcrsuchun<f ueber den Einfluss der Tempe-

ratur auf die elastiche Naoliwirkuni,'. Lt'ipzijj. 188(i. 8".

Sclit'iiìacher (' - - Da republica Khodioium oomraentatio. Huidelbergae,

1886. 8".

Sei: G. — Zur Therapie der Lungenbliitiintr. Heidelberg, 1886. 8°.

Sick C — Uutersueliungen iiel)er das Oedeiu. Speier. 1885. 8°.

Spaeth F. — Ueber die Tiilierculose der wcililiclieii (ienitalien. Strassbiu-g,

1885. 8».

Slaclcelberg R. v. — Beitrage ziu- S3'ntax des Ossetischen. Strassbm-g, 1886. 8".

^ Stehle lì. — De Til)ullo puri Sennonis poetici eiiltore. Argentorati, 1886. 8".

' Tank A. — Ueber das Stras^slnirger sogeiinante Kypliotii^clie ]5ecl\;en. Nr. 4.

Strassburg, 1885. 8«.

Thorbecke A. — Die Anfaiige der Universitiit Heidelberg. Heidelberg, 1886. 8".

Tour/Iter C. — Ueber anfallsweise aiiftretendes Herzklopfen imd seine Behand-

luug. Strassburg, 1885. S".

"Travaux et Mémoires du Biu'eau interuational des poids et mesures. T. V.

Paris. 1886. 4°.

^ Ti-ilschìer lì. — Beitrage zur Diltereiitiiildiaganse zwisehen Croup und

Diphtlieritis und zur Behandlung beider Krankheiten. Strassbiu'g. 1885.8".

• l'oegtliii A.— Walther von Rheinau und seine Marienlegende. Aarau, 1886. 8^

• Voli: li. — Die Ethik als Wissenschaft mit liesouderer Beriicksiclitigung der

neueren euglisclieu Ethik. Strassburg, 1S8(). 8°.

• Volt: L. — De Helia monacho Isaaeo nionaeho Pseudo-Dracoue seriptoribus

byzantinus. Argentorati, 1886. 8°.-

• ìoorllmis J. A. — Beitrag zur Lehre der Gesehwulstembolie. Halle, 1885. 8».

• ÌVahrlich ir. — Beitrag zur Kenntniss der Orchideenwurzelpilze. Leipzig,

1886. 4".

• Walleiiberg A. — Ein Beitrag zur Lelu-e von den Cerebralen Kinderlahmuu-

gen. Leipzig, 1886. 8°.

• WfiUeììinth If. — Die frankischen Elemente in der franzOsischen Spracho.

Padeborn, 1885. 8".

Westerfield C. — Uebe? Amaurose uacli Blutverlusten mit besonderer Beriick-

sichtigung des ophthalmoscopischen Befuuds. Strassbui-g, 1886. 8°.

"•Wel: W. — Die Anfiinge der ernsten biirgerlichen Diclitung des XVII 1

Jahrhunderts. AVorms, 1885. 8°.

^ Wilhelm J. — Ueber die Ursachen des congenitalen Klumpfusses. Strassburg,

1885. 8°.

• Wislicenux W. F. — Beitrag zur Bestiuuuuug der Rotationszeit dos Planeten

Mars. Karlsruhe, 1886. i'\

^ Zelile II. — Lnwt- und Flexionslelire in Daiite's Divina Commedia. Marburg,

1885. 8».

' Ziiruk:oglu N. J. — Prorogatio fori et contumacia. Leipzig, 1885. 8».



LXIV

Pubbliceizioiii periodiche

lieiveiiute all'Accademia nel mese di febbraio 1887.

Fubblicanoni nazionali.

^Annali della Società degli ingegneri ed architetti italiani. Anno 1, 4. Roma, 1886.

CadoUni, Gin e Ciampi. Il disastro nel fabbricato Tosoni ai Prati di Castello. —
Beduzzi. Sulla necessità di una raccolta di materiali da costruzione. — Betocchi. I quesiti

relativi alla navigazione interna. — Torricelli. 11 clisigrafo estensibile. — J/anassei e Bc-

ravelli. Su alcuni sistemi di ascensori idraulici. — Mancini. Distribuzione dell'acqua a Madrid.

i"Annali dell' Università libera di Perugia. Anno I, voi. I ; II, 1, 2. Città di

CastjUo, 1886.

VoL. I. Batelli. Contribuzione sulla flora umbra. — Purgotti. Sul tribromofenole ed

alcuni suoi derivati. — Andreocci. Sulla determinazione delle sostanze organiche conte-

nute nelle acque, col perniauganato di potassio. — Id. Preparazione e conservazione del-

l'idrato rameico. —
• Id. Sulla materia colorante del Viburnum Tinus. — Agostini.

Nuovo reattivo per la ricerca del glucosio. — Andreocci. Sopra alcuni formiati rameico,

rameoso, rameico-piombico e delle basi armoniche relative. — Bellucci. Sulla formazione

dell'amido nei gi-ani di clorofilla. — Jd. Il meteorite d'Assisi. — A/arcacci. Dell'influenza

che esercita il movimento sullo sviluppo dell'uovo. — Z«f/i/. Ancora un caso di poroncc-

falia. — Buata. Sull'azione dell'elaterina. — /(/. Influenza degli anestetici sulla respira-

zione. — Orocco. Sulla patogenesi del battito cardiaco. — Id. Studio clinico ed anatomo-

patologico della neorite multipla primitiva. — Pisenti. Fibromi multipli del fegato. — hi.

Di alcuni fatti che si riscontrano nelle nefriti tossiche sperimentali. — Voi.. IL Pero::/.

Della tradizione. — Vanni. Sulla teoria sieiulogica della popolazione.

+ Annali di agricoltura. 1886, n. 84. Roma, 1886.

Pelazione sulle stazioni di prova agrarie e speciali fino a tutto l'anno 1885.

Annuario della r. Università degli studi di Torino. 1886-87. Torino, 1887.

Nani. Vecchi e nuovi problemi del diritto.

••Annuario del regio Museo industrale italiano in Torino. 1886-87. Torino, 1887.

^Annuario scolastico della r. Università degli studi di Roma. 1886-87.

Roma, 1887.

Filomusi-Guel/I. La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono.

+Arcliivio storico italiano. Ser. 4-\ anno XIX, 1. Firenze, 1886.

Zdekauer. Documenti in Appendice alla Memoria u II giuoco in Italia nei secoli XIII

e XIV e specialmente in Firenze n. — Rajna. Un'iscrizione nepesina del 1131. — Sforza.

Episodi della storia di Roma nel secolo XVIII. — Brani inediti dei dispacci degli agenti

lucchesi presso la corte papale. — Chiappelli. Contributi alla storia del diritto statu-

tario. — Età degli antichissimi statuti di Pistoia.

•• Archivio storico per le province napoletape. Anno XI, 4. Napoli, 1886.

Barone. La Eatio Thesaurariorum della cancelleria Angioina. — Percopo. I bagni

di Pozzuoli: poemetto del secolo XIV. — Nunsiante. Il Concistoro di Clemente VIII per

la chiamata di Penato duca di Lorena contro il regno. — Moresca. La difesa marittima

della Repubblica napoletana nel 1799. — Parisio. Uua pergamena greca de' tempi svevi.—
de Blasiis. Il Conservatorio de' poveri di Gesii Cristo.



— I.XV —
'Archivio storico siciliano. N. S. Aimo XI, 1. Palermu, 1887.

Lagumina. P. Giuseppe Sterzingcr e gli studi di bibliografia siciliana del secolo XV. —
(li Giovanni. Il quartiere degli Schiavoui nel secolo X e la loggia dei Catalani in Pa-

lermo nel 1771. — Columba.Ln prima spedizione ateniese in Sicilia (427-421 av. Cr.). —
(ìi Giocali ni. Piccolo basso rilievo in terra cotta scovcrto presso Poggioreale. — Pelaez.

La vita e la storia di Ariadeno Barbarossa voltata in italiano dalla inedita versione spa-

gnuola di un originale turco, conservata nella Biblioteca del Comune di Palermo (cont.).

Archivio veneto. N. S. Anno XVI, f». 64. Venezia, 1886.

Fincati. La perdita di Negroponte (luglio 1470). — Filippi. Politica e religiosità di

Ferreto dei Ferreti. — Cccchetti. Libri, scuole, maestri, sussidi allo studio in Venezia nei

secolo XIV e XV. — Marchesi. Di una proposta fatta dal re Enrico IV alla Kepubblica

veneta di ricuperare l'isola di Cipro. — Berlan. Memoriale mandato al Senato di Torino

dal residente sardo in Venezia sullo stile in essa usato circa l'intervento dei Deputati

della Repubblica negli atti della Sacra inquisizione. — B. C. Xomi antichi delle campane

della torre di S. Marco. — Fischi e nomi de' ribelli al tempo di Massimiliano impera-

tore l'anno 1509. per memoria dei quali si sonano i botti del campanon delle ore 2. —
/(/. Una monaca fuggita di convento e ritornatavi dopo 23 anni. — Id. Uno stampatore

di santi in Venezia nel 1514. — Id. Un « banco-Levi n a Venezia nel 1389.

^Atti del Collegio degli ingegneri ed architetti in Palermo. Anno 1886. Pa-

lermo, 1887.

Basile. Sulla resistenza delle pietre. — Salemi Pace. Metodi per la formazione del

catasto geometrico particeUare del Regno. — Spataro. I principi tecnici del risanamento

della città di Palenno.

* Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXII, 1. 2. Torino, 1887.

Guareschi. Sulla legge dei numeri pari nella chimica. — Camerino. Ricerche intorno

alle specie italiane del genere Gordius. — Emery. Sulla condizione di scambievolezza

e sui casi d'identità fra curve rappresentanti distribuzione continua di forze parallele e

curve funicolari corrispondenti, con particolare disiiui.-iizione sulle CI ino idi. — Porro.

Osservazioni delle comete Finlay e Barnard-Hartwig fatte all'equatoriale di Merz dell'Os-

servatorio di Torino. — Jadanza. Influenza degli erruri strumentali del teodolite sulla mi-

sura degli angoli orizzontali. — Vicentini. Sulla variazione di volume di alcuni metalli

nell'atto della fusione e sulla dilatazione termica degli stessi allo stato liquido. — Battelli.

Sull'i-fletto Thomson. — Ferrerò. La patria dell'imperatore Pertinace. — Savio. H mar-

chese Bonifacio del Vasto ed Adelaide contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme.

^Atti della reale Accademia medica di Roma. 1883-86. Anno XII, voi. Il,

ser. 2». Roma, 1886.

Majocchi. Pielo-nefrite micotica secondaria. — Sergi. Interparietali e preinterparie-

tali del cranio umano. — Giuliani. Sopra i rapporti dei muscoli coi tendini. — Celli e

'/'Marnieri. Protìlassi della tubercolosi. — i/mjaz;:/ni'. Sullo sviluppo dei solchi e delle ci r-

onvoluzioni nel cervello umano. — Bocci. La reazione chimica degli epiteli vibratili. —
Colasanti. D pigmento blii delle idromeduse.

•Atti della Società italiana di scienze naturali. Voi. XXIX, 4. Milano, 1886.

Sacchi. Contribuzioni all'istologia ed embriologia dell'apparecchio digerente dei ba-

Iraci e dei Rettili. — Arrigoni degli Oddi. Di una femmina adulta di passera reale

(Passer Italiae Cab. ex Vieill) che assunse in parte il piumaggio proprio al maschio. —
/'arena. Protisti parassiti nella Ciona intestinalis, L. del porto di Genova. — Sacco.

Nuove specie terziarie di molluschi terrestri, d'acqua dolce e salmastra del Piemonte. —
Senna. Sulla distribuzione geografica generale degli ofidi.

BtLLETTl.NO-REXDICO.NTI. 1887. Voi.. III. 1" Sem. 9



— LXVI —
•'•Atti e Memorie della r. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova. N. S.

Voi. 1,11. Padova, 1885-86.

I. Gloria. Un ciTore nella Divina Commedia, min noi vocabolari. — Sacerdoti. Sulla

esistenza autonoma del diritto commerciale. — Berlini. Sui cori del Manzoni. — Fararn.

Intorno ad un giudizio del Renan sul processo di Galileo. — Gnesotto. Della difKcoltà di

poter giudicare del merito di Cicerone come scrittore di filosofìa. — Marinelli. Recenti

studi idrografici e talassografici nel Mediterraneo. — Lorcnzoni. L'insegnamento di astro-

nomia e meteore del prof. Lodovico Riva ecc. — Landucci. Una celebre ccstituzione del-

l'imperatore Costantino. — Keller. La barbabietola da zucchero. — Gloria. L'orologio di Ja-

copo Dondi nella piazza dei Signori in Padova modello agli orologi piii rinomati in Europa. —
IL Favaro. Scampoli galileiani. — Enestrum. La leggenda nella dimora del re svedese

Gustavo Adolfo II in Padova. — D'Ancona. Il creosoto nella cura del catarro cronico

gastro-intestinale. — Corradini. Per quali ragioni Orazio cominciò la sua carriera poetica

con le satire e coi giambi. — Lussano. La circolazione del sangue e i papi. — Berlini.

La donna nell'Eneide e nella Gerusalemme liberata. — Crescini. L'allegoria dell" " Ameto ^

del Boccaccio. — Ferrai. Del luogo del Teeteto pag. 143 C. preso come canone all'ordi-

namento dei dialoghi di Platone. — Maggia. Influenza della ciuantità delle aciiue del-

l'amnios e della lunghezza del cordone ombelicale sullo sviluppo del feto. — Manfredini.

La politica e il diritto a proposito della elezione Sbarbaro. — Tolomei. La diplomazia

europea e la questione se la guerra dia al vincitore il diritto di spogliare il vinto dello

opere della scienza e dell' arte e dei monumenti storici per arricchire ed abbellire con

esse il proprio paese. — Gnesotto. Del contegno di Orazio verso gli amici. — Musatti.

Di alcune fra le più ardenti questioni del giorno. — Pietrogrande. Legioni romane e

soldati della V Urbana in Ateste. — Fertile. Un caso di pratica applicazione dei risul-

tamenti della storia del diritto. — Ronconi. Alcune osservazioni sull'idea di causa. —

BonatelU. L'unità nel pensiero. — àledin. La " Storia di Bassano » del prof. 0. Bren-

tari. — Scialoja. Della e. 2 quae sit longa consuetudo 8, 52 (5.3).

'Atti e Memorie della r. Deputazione di storia patria per la provinole di Ro-

magna. Ser. 3^ voi. IV, 4-6. Bologna, 1886.

Dallari. Costantino da Caprara bombardiere del secolo XV. — Balduszi. Bagnaca-

vallo e l'ultima signoria degli Estensi 1440-1598 appunti con documenti. — .Sfl^/ZL Nuovo

saggio di studi sui proverbi, gli usi, i pregiudizi e la poesia popolare in Romagna. —
Brillo. Inaugurazione del Museo etrusco di Marzabotto, relazione all'onorev. Direzione di

antichità e delle arti -Roma. — Gaudenti. L'opera di Cassiodoro a Ravenna.

•'Bollettino consolare pubblicato per cura del Ministero per gli affari esteri.

Voi. XXII, 11-12. Roma, 1887.

Mayor. Sull'assistenza diplomatica e consolare al commercio all'estero. — Palumòo.

Rapporto sul distretto consolare del Rosario di Santa Fé e particolarmente suUa provincia

di Santa Fé e sugli interessi italiani. — Motta. Movimento commerciale e marittimo del

porto di Callao (Perù) nel 1885. — Berti. Appunti sul progetto di legge presentato il

7 giugno 1886 dal Consiglio federale per estendere e completare la legge del 25 giugno 1881,

sulla responsabilità dei padroni di fabbriche negli infortuni del lavuro. — Carpani. Rela-

zioni sull'importazione, esportazione e sui prodotti indigeni della Ruraelia orientale. —
Bicaise. Rapport sommaire sur le commerce, l'industrie et la navigation de la colonie de

Sierra-I-eone durant l'année 1885. — Trabaudi Foscarini. Progressi locali che concer-

nono o-rinteressi generali della navigazione nel Distretto consolare di Amsterdam. — de Raro.

Movimento nel Canale di Suez nel mese di ottobre 1?,^%. — Bozzoni. Cenni sull'industria

della filatura nella presidenza di Bombay e suoi rapporti con la China.



LXVII —
Bollettino dei Musei di zoologia ed anatomia comparata della r. Uuivei-sità

di Torino. Voi. 1, 16-18. Torino, 1886.

Peracca. Osservazioni intorno alla deposizione ed incubazione artificiale delle ova

dell'E 1 a p h i s (j u a t e r r a d i a t u s (Latr.). — Rosa. I lumbricidi anteclitelliani in Australia.

^ Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Yol. V, 1.

Napoli, 1887.

^Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno II, n. 2, 3.

Roma, 1887.

2. Cerletti. Divisione del lavoro e fattorie vinicole. — Cettolini. Della potatura delle

vili. — 3. Cerletti. Vini fini o da bottiglia. — Posqualini e Succi. Vini nella ]irovincia

di Forlì. — Lunardoni. Rassegna filosserica.

•Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2=", voi. XII, 1. Roma, 1887.

Presidi e domini dell'Italia nel Mar Rosso. — Modigliani. Il Gota Ragià e l'isola

di Xias. — Grossi. Relazione sommaria del VI Congresso intemazionale degli Americani-

sti. _ ìVfitiecki-r. Notizie daìl'Afrio.i australe. — Anìinni. Da Agram a Serajevo.

^Bollettino delle casse di risparmio. Anno II (1885), 2" semestre. Roma.

Bollettino delle pubblicazioni italiana ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 1887 n. 26-27. Firenze.

•Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno III, (1886)

2° Sem.; IV (1887) 1° sem.Roma.

•Bollettino di notizie agrarie. Anno IX, 1887 n. 1. 2. Rivista meteorico-agraria

1-3, Roma.

^Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno IV (1886) n. 23, 24;

V (1887) n, 1, 2. Roma.

^ Bollettino mensuale dell'Osservatorio del r. Collegio C. Alberto in Moncalieri.

Ser. 2% voi. VI. 11. Torino, 1886.

•Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno IX, 1887.

Febbraio. Roma.

•Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

pane. Anno XIV, 1887, n. 1-3. Roma.

•Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XII, 12.

Roma, 1886.

* Ballettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIV, 12;

XV, 1. Roma, 1886-87.

XIV, 12. Gatti. Notizie del movimento edilizio della città in relazione con l'archeo-

logia e l'arte. — Jd. Trovamenti risguardanti la topografia urbana. — Viscoìiti. Oggetti

di arte antica scoperti per cura della Commissione archeologica comunale nel 1886. —
\V,Ì. Borsari. Di un importante frammento epigrafico rinvenuto nel Trastevere.— Ga»f.

Fistole acquarle letterate. — Id. Trovamenti risguardanti la topografìa e la epigrafia urbana.—
Visconti. Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata.

•Bullettino delle scienze mediche. Ser. 6*, voi. XVIII, 6. Bolqgna, 1886.

Cozzolino. Le sordità studiate dal punto di vista dell'anatomia patologica, della bat-

teriologia, della patogenesi e della cura, ed il sordnmutismo incurabile e possibilmente

curabile. — Felctti. Sull'azione antitermica dell'acetanilide (antifebbrina). — Alherloni.

Sull'.\donis aestivalis.
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'Bullettiiio di paletnologia italiana. Ser. 2^, t. II, 11-12. Parma, 18SG.

fssel. Scavi nella caverna ilullc Arene Candide in Lignvia. — Castelfranco. Liguri-

galli e Galli-romani.

t Cimento (11 nuovo). 3=» ser. T. XX. Nov.-dec. 1886. Pisa.

Sandrucci. Sopra una obbiezione mossa da (i. A. Hirn alla teoria cinetica dei gas. —
Naccari e Battelli. Sul fenomeno Peltier nei liquiili. — Basso. Sulla logge di ripartizione

dell'intensità luminosa fra i raggi birifratti da lamine cristalline. — Palmieri. Se l'elet-

tricità del suolo sia inducente o indotta. — Blasernn. Sulla conferenza internaziimale di

Vienna per l'adozione di un corista uniforme.

+ Circolo (II) giiu-idico. Anno XVII, 12. Die. 1886. Palermo.

Rizzuti. Agli effetti della graduazione della ]iena può coesistere la ]n'ovocazione grave

con l'eccesso nella difesa?

•Documenti per servire alla storia di Sicilia. 1*'' ser. Diplom. voi. VIII, 2.

2* ser. Fonti del diritto siculo. Voi. Ili, 2. Palermo, 1887.

Silvestri. 1 capibrevi di Giovanni Luca Barberi. — Z(0«ii. Statuti inediti delle Mae-

stranze della città di Palenno.

' Gazzetta chimica italiana. Anno XVI, 9. Appendice. Voi. IV, 22 ; V, 1. Palermo,

1886-87.

Camoneri e Spica. Sintesi di un'ossietillutidina. — Shi/f. Sui calorici specifici di

composti liquidi appartenenti ad una stessa serie omologa. — Canzoneri e Oliveri. Tra-

sformazione del furfuraiio in pirrolo e natura chimica del loro gruppo fondamentale. —
Fileti. Sulla trasformazione dei derivati cumini ci in cimenici e reciprocamente. Risposta

a Widman.

' Giornale della r. Accademia di medicina di Torino. Anno XLIX, 9-12. To-

rino, 1886.

Gamba. Presentazione della maschera della faccia e del cranio di Vincenzo Bellini

per la raccolta frenologica del Museo craniologico della r. Accademia di medicina di To-

rino. — Foà e Bordoni-Uljreduzzi.^u\\me\\moi\h. — iJonowc. Sull'eziolozia del tetano.

—

Busachi. Un caso di mancanza congenita della tibia, con speciale riguardo alla sua cura. —
Sciavo. Dell'azione analgesica locale della catfeina. — Garnha. Relazione dello .stato del

Museo craniologico della r. Accademia di medicina di Torino al dicembre 1886. — De Paoli.

Un caso di pajiilloma villoso della vescica esportato mediante la cistotomia sujirapubica

con esito di guarigione. — Fon. Sul cosi detto Plasmodium malarie. — De Paoli. Del-

l'artrectomia parziale e totale.

'Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno VIII, n. 11-12. Milano, 1886.

Frigerio. Il Nosocomio d'Alessandria e le attuali sue riforme edilizie.

^Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche. Anno IX, 2"sem.

11-12. Genova, 1887.

Du lardili. La storia naturale nell'educazione. — Zunini. Egitto. Dal racconto di

un viaggio di prossima pubblicazione. — Marenco. Lorenza (atto 2°). Dramma in versi. —
Chinazzi. Del piacere e del dolore e della loro influenza educativa. — Pastore. Egoismo

(atto 2°). Dramma. — Debarbieri e Sachs. Il precipitato di piombo nell'analisi polarime-

trica degli zuccheri.

^Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXIV, 11, 12.

Roma, 1886.

11. Gozzi. Il servizio sanitario nella guerra di montagna e gli apparecchi, Guida

]ier il trasporto dei feriti e maiali a scliicna di mulo. - Ar.rardi. .Mimentazione della



I.XIX

<r. nte «li mare, razione più adatta ai climi tropicali, bevande e cousigli igienici. — Cipriano. .

Itos'iconti) clinico e terapeutico del lazzaretto militare nell'epidemia colerica 1885 in Pa-

lermo, Con esposizione storica sommaria dei malati colerosi ricoverati. — 12. Rho. Ospe-

dale galleggiante u Garibaldi». Contribuzione allo studio delle piressie più comuni a Mas-

saua. — Cipriano. Resoconto clinico e terapeutico dui lazzaretto militare nell'epidemia co-

lerica 1885 in Palermo con esposizione storica sommaria dei malati colerosi ricoverati.

•Industria (L). Rivista tecnica ed econoiuica illustrata. Voi. I, n. 5-7. -Mi-

lano, 1887.

Ingegneria civile (L') e le arti industriali. Voi. XII, 12. Torino, 1886.

lìóthlisherger. Del ponte ad arco sull'Adda virino a Trezzo e di un metodo anali-

tico per calcolare la resistenza di un arco metallicM con due cerniere. — S. F. La iliot-

tria gonioraetrica dell'ing. Fumagalli. — Casetta. La lampada a gas intensiva, sistema

Power. — G. S. Sistemazione dei torrenti. — A.F.'Ls vetrate a musaico trasparente della

Compagnia " Venezia-Murano •'.

Memorie della r. Accademia di scienze, lettere ed arti iii Modena. Ser. 2'\

voi. IV. Modena, 1886.

Ragona. Sulle condizioni meteoriche di giugno 1884. — Ricco. Nuovo elettromagnete

a rotolo. — Olivi. Dell'immunità della Casa della Legazione e del Diritto d'asilo. — Pan-

taneìli. Monografia degli strati pontici del miocene superiore dell'Italia settentrionale e

centrale. — Castori. Il diritto di estradizione. — Vale,-i. Intorno ad alcuni iperboloidi

che passano per quattro punti. — Campori. Marglierita di Valois e i Prestatori fiorentini.

•Memorie della Società degli spettrosoopisti italiani. Voi. XV, 0. Sett.

Roma. 1886.

Ricco. Pr.ituberanze solari osservate nel r. lìsservatorio di Palenno nell'anno 1885.

•Pubblicazioni del r. Osservatorio di Brera in Milano. N. XXVIII. Milano, 1886.

Venturi. Di una notevole semplificazione nel calcolo delle perturbazioni dei piccoli

pianeti.

•Rassegna (Nuova) di viticoltm-a ed enologia. Anno I, 1-3. Conegliano, 1887.

1-2. Comhoni. Sulle sostanze coloranti dell'uva e del vino. — Cubani. Il marciume

dell'uva. — Comboìii. Estrazione del cremor tartaro dalle vinaccie. — Meneghini. Impor-

tanza dei travasamenti. — StradaioU. Gennajo vignaiuolo. — 3: Comloni. La Francia si

dispone ad abolire l'alcolizzazione dei vini. — Mancini. Meteorologia e fisiologia. —

Del Noce. Sostanze conservatrici del vino. — StradaioU. Febbraio vignaiuolo.

•Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2% voi. XIX,

19-20; XX, 1. Milano, 1887.

Villa Pernice. L'individuo e la a.ssociazione. — Maggi. Di alcune soluzioni di col-

tura e loro sterilizzazione. — Berlini. Sulla geometria degli spazi lineari in uno spazio

al n dimensionL — Scarenzio. Commemorazione di Luigi Porta. — Strambio. Rendiconto

de' lavori della Classe di lettere e scienze storiche e morali. — Ferrini. Rendiconto de' la-

vori della Classe di scienze matematiche e naturali.

^Rendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Anno XV, U)-

12. Napoli.

10. Scacchi. Eruzioni polverose e filamentose dei vulcani. — Pascal. Teoremi bari-

centrici. — 11-12. Del Re. Nuova costruzione della superficie del quint'ordine, dotata di

curva doppia del quint'ordine. — Pergola. Nuova determinazione della differenza di loii-
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. gitudine fra Napoli e Eoma. — Costa. Imenotteri italiani. — Palmieri Elettricità che si

mostra con la formazione delle caligini. — All'ini. Riflessioni sulla trasfusione del sangue. —
Gori. Sulla invenzione del barometro a sifone.— De Gasparis. Osservazioni meteoriche fatte

nei mesi di settembre a dicembre 1886.

^Revue internationale. 4" année, t. XIII, 3. Rome, 1887.

de Laveìeye. Le « Referendum " .
— de Gubeniatis. Une promenade avec les Dicnx. —

Constant. Journal intime. — Dosto'ievsky.Le joueur. Notes d'un jeune homme. — Checchi.

Giuseppe Verdi. — Cavaglion. Le krach de Paris. — Cére. Les femmes soldats. — l'n

ancien diplomate. Cronique politique.

"Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. VI, 1. Die. Torino, 1887.

Fiorio e Ratti. Ascensione nel gruppo del Pelvo in Val Dora.

'Rivista di artiglieria e genio. 1887. Gennaio. Roma.

Siracusa. Alcune considerazioni sull'impiego dei due calibri nel combattimento. —

•

Pescetto. Circa un nuovo sifone-lavatore per latrine, condotti, ecc. — Parodi. Nota sulla

penetrazione dei proietti. — Volpini. L'istruzione a cavallo nei reggimenti d'artiglieria da

campagna. — Falangola. Esperimenti sulla resistenza delle pietre alla flessione.

* Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2*, voi. VI. Genn. 1887. Milano.

Morselli. La filosofìa moui.stiea in Italia — Agli amici e collaboratori della " Rivi-

sta di filosofìa scientifica >•. — Checchia. Del metodo .storico evolutivo nella critica

letteraria.

Rivista marittima. Anno XIX, 1. Genu. 1887. Roma.

Fincati. L'armata di Venezia dal 1470 al 1474. — Bravctta. Cenni sulle segnala-

zioni notturne coi sistemi Very e Sellner. — Maldini. I bilanci della marina d'Italia. —
(_'enni sugli ordinamenti della difesa costiera presso le diverse marine. — Traversata not-

turna del canale di Suez. — Origine del battello-cannone in Francia. — La navigazione

ili S. Francisco e il canale di Panama. — Il personale della marina francese. — La baia

di Yung-Hing e porto Lazaref.

^Rivista scientifico-industriale. Anno XIX, 1. Firenze, 1887.

Palmieri. Elettricità che si mostra con la formazione delle caligini. — Roselli. An-

cora su la questione se si sviluppi elettricità nella condensazione del vapor d'acqua. —
Sandrucci. Osservazioni intorno ad una formula del Dupré e ad una dimostrazione datane

dall'Heen. — Bargagli. Ulteriori notizie sull'Ano si a Plexippus, Linn. — Id. Esplo-

razione entomologica del territorio d'Assinia.

'Studi e documenti di storia e diritto. Anno VII, 4. Roma, 1886.

de Rossi. La basilica di s. Stefano Rotondo, ed il monastero di s. Erasmo sul Celio.

Saggio unico dell'opera di Gregorio Terribilini intorno alle chiese di Roma, edito ed illu-

strato. — Id. La casa dei Valerli sul Celio, e il monastero di s. Erasmo. — De Gasparis.

Teoretro ed ipobolo. Considerazioni sopra due frammenti conteimti nel codice Vaticano. —
Re. Del patto successorio. — Calisse. Statuto inedito di Veiano. — Documenti per la storia

ecclesiastica e civile di Roma.

: Telegrafista (II). Anno VI, 1. Roma, 1887.

Degli scaricatori per apparecchi telegrafici. — Elettrolisi dei sali. — Localizzazione di

un guasto nei cordoni aerei o sotterranei. — Cordoni per le linee telefoniche. — Perfezio-

namenti nelle pile iiortatili. — Pila ]iriniaria Desruelles.
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Pubblicazioni estere.

Abliaiidlungen der k. k. geolosrischcii Keichsanstalt. Ikl. XIl, l-:5. Wieii, 1886.

1. Tausch. Uebur die Fauna der nichtiiiarineu Abla^jeiimtjeu der obercii Kreide des

Csingerthalcs bei Ajka im Bakony und ueber einige Conchylien der Gosaumergel voii

Aisreii bei Salzburtr. — 2. Shtr. Beitra? zur Keniitiiiss der Flora des Kalktuffes und der

Kalktufl'-brcecie vun Hótting bei Linsbruck. — 3. Vacek. Ueber die Fauna der Oolitbe von

Cap S. Vi<;ilio verbunden mit eincr Studie uber die ubere Liasgrcnze.

Abhandluugeu der Math.-Phys. Classe der k. bay. Akademie der Wisseu-

schaften. Bd. XV. 3 Abth. Miinchen, 1880.

Lommel. I>ic Beugun;,'ser.sebeinun','en geradlinig bejrrenzter Schinnc. — Scelitjer.

Ueber dcu Einfluss dioptrischer P'ehlcr des Auges auf das Res.uHat astronomìscher Messun-

•ren. -- .valer. Der iiriniare und sekundare longitudinale Elastizitatsmodul und die ther-

niiscbe Konstantc des Lefzteren.

• Abhandlungen iierausgegebon vou der Seiickonbergischen natiirforscheuden Ge-

seUschaft. Bd. XIV, 2, 3. Freibiu-g.

ìl'ol/f. M"riih'ilogische Bcschreibung cines Idioten- und e ines Mikrocephalen-Ucliirns. - -

f. Bfdrinijn. Beitrage zur Kenutnis der Lacertiden-Familie (Lacerta, Algiroides, Tropidu-

saura, Zerzuniia und Bettaia). - Junnickc. Beitrago zur vergleichendcn Aiiat"iiiic der Gc-

rianacee. — .Mósrhlcr. Beitriige zur Scbmettcrlings-Fauna von Janiaiea.

• Abstracts of the Proeeedings of the Chemical Society. N. 31, 32. London, 1887.

•Almanach d. k. Akademie der AVissenschaften. 1886. Wieu.

Annalen der Chemie (Justus Liebigs). Bd. 236. Liepzig, 1886.

List. Zur Condensation von Thioharnstoff und Acctessigiither. — Kòhier. Uober Ki-

(rodcrivate des Methyluracils. — Behrend. Ueber einc neue Bildungswcise der Dibrom-

und Dicblorbarbitursaure. — Knorr. Synthetische Vcrsuche mit dera Acetessigester. —
Fischer. Synthese von Indolderivaten. — Id. Indole aus Phenylhydrazin. — Deyen. Indole

aus Metliylplienylhydrazin. — Roder. Indole aus Metahydrazinbenzoesaure. - Schliepcr.

Indole aus |i-N'aphtylhydrazin. — Bùlotc. Ueber Phtalylacetessigester. — Id. Ueber einigc

Verbindungen des rhenylhydrazins. — Fischer. Notizen uber die Hydrazine. — Meycr.

Ueber die sogenannte «-Tiopliensfiure und ihre Beziehnng zu den beiden uormalen Carbon-

sàuren des Thiophens. — Bredt. Ueber Acetyllavulinsaure und die Constitution der /-Ke-

tonsauren. — Bruhl. Eiperimentelle Priifung der iilteren und der neueren Dispcrsionsfor-

nieln. — A«0)T. Synthetische Vcrsuche mit dem Acetessigester.— £«r?«iAse» uud Schiodi-

:er. Das Phenazin als Muttersubstanz der Farbstoffe der Toluylenrolbgruppc.

Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXX, 2. Beiblàtter. Bd. XI, 1.

Leipzig. 1887.

Lenard. Ueber die Schwingungcn fallender Tropfcn. — Bìumcke. Ueber die Bc-

stimmung der spccifischen Gewichte ciniger Gemisobe von Acthylalkohol und Kohlen-

saure. — Braun. Untersuchungen uber die LOslichkeit fester Kijrper und die den Yorgang

der Liisung begleitcnden Volunien- und Energieanderungen. — Ilecht. Ueber die ellipti-

sche Polarisation im Quarz. — Ketteler. Constanz des Rcfractionsvcrmogens. — Id. Zur

Handhabung der Dispersionsformel. — Pulfrich. Das Krystallrcfractoskop, ein Deraonstra-

tionsinslrument. — Fromme. Ueber die dnrch kleine olectromotoriscbe Kraftc erzeugte gal-

vanische Polarisation. — llùnlich. Ueber die Leuchtdauer des Ocffnungsfunkcns des In-
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ductnriimis. — Ijudilc. Uober i.lie (jruiulgleìeliung JfS ^tatiniuiren ludurtion durcli ndi-

reiide Magnete uiid «ber eine neue Classe von Inductionserscheinungen. — Lorberg. Ueber

die Berechnung der in der Masse des Einges einer Dynamomaschine inducirten SfrOnie.

fAnnalen (Mathematische). Bd. XXVIII, 3. Leipzig, 1887.

Pick. Zur Tlieorie der elliptischen Fimctiuiieii. — SchiìiìfUcs. Ueber Grupjien von lìe-

wegungen. — Schur. Ueber die Deforniation eines dreidimensionalen Raumes in eineni

ebenen vierdimensionalen Raume. — Noether. Zum Umkehrprobleni in der Theurie der

Aberschen Functionen. — Hilbert. Ueber einen allgenieiuen Gesichtspunkt fiir invarian-

lenthcoretisclie Untersuchungen ini binaren Fcrniengebiete. — L'olia. IJeher die Reductiun

liyperelliptiscber Integrale erster Ordnung und erster Gattung auf elliptische durch eine

'i'ransformation vierten Grades.

•Anuales de la Sociébé géologique dii Nord. XIII, (3. Lille, 1886.

Gossclet. Tableau de la faune coblenzienne. — Id. Note sur Ics roches draguees au

large d'Ostende. — Hall. Les Lamellibranches devoniens de l'Etat de New-York. — Gronnier.

Compte-rendu de l'excursion de la Société. — Paulin-Arrault. Sondages au lieu dit le

Petit Chàteau. — Manouvriez. Documents concernant les eaux sulfureuses du Nord. — /(/.

Docunients concernant les eaux salées du Nord.

' Aimales de la Société r. malacologique de Belgique. 3" sér. T. V. Bruxelles, 1885.

Nobrc. Mollusqucs des environs de Coimbro. — Delvaux. Epoque quat«ruaire. —
Dollfus et Ramona. Ptéropodes du terrain tertiaire parisien. — Foresti. Sur le sous-genre

8niendavia, Tournouer. — Meunier et Perfjens. Nouvcaux bryozoaircs du crétace' suiir-

rieur. — Rutot. Sur le terrain quaternaire des environs de Mons.

f Annales de l'École polyteclmique de Delft. Livr. 3, 4. Leide, 1886.

Scliols. Theorie des erreurs dans le pian et dans l'espaco. — Id. La courbure de la

projeetion de la ligne ge'odésique.

+Annales des mines. 8" sér. T. X, 5. Paris, 1886.

Lévy. Rapport presènte' à la Commission centrale des machiues à vapeur au noni de

la sous-coniniission chargée d'étudier la question de la règlenientation des récipients de

gaz sous pression. — Dochet. Etude sur le bassin hoiiiller de Waldenburg (Basse-Silésie).

Pelle. Etude sur les .salines de Roumanie. — de Grossouvre. Étude sur les gisements de

minerai de fer du centre de la France.

'^Annales des ponts et chaussées. 1886 oct.-nov. Paris.

OcT. Séjourné. Conslruction des ponts du Castelet, et Lavaur et Antoinette. — Nov.

J>oussinesq et Flamrint. Notiee sur la vie et les travaux de M. de Saint-Venant. — Lévy.

Sur les expériences de M. Marcel Deprez relatives au transport de la Force entre Creil et

l'aris. — Bricka. Note sur un contròleur automatique de la marche des trains. — Fon-

taine. Notiee sur les treuils de manoeuvre des portes d'écluses du canal du Cenlre. —
Baiim et Herpin. Note sur le remplacement des càbles d'amarre de la rive droite du poiit

suspendu de Saint-Christophe sur le Scorff.

^Annals of the astronomical Observatoiy of Harvard College. Voi. XV, 1 ; XVI.

Cambridge, 1886.

Royers. Catalogne of 1213 stars. — Id. Observations ut fundamental stars.

^Aimiiaire de la Société météorologique de Frauce. 1885 uov.-déc. Paris, 1886.

Ritter. Sur la nature des particulos aqueuses, non congelées qui constituent les nua-

ges et la vapeur dite vèsiculaire.

'Annuaire de l'Iiistitut de France poiu- 1887. Paris.
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tAnzeiger (Zoologischer). Jhg. X, n. 242-244. Leipzig, 1887.

•.'12. Imhof. L'ehiT ilie Microscopische Thierwi-lt lioohalpiiier Sec. — Stntbcll. Ueber

den Bau und die Kntwicklung von Hetcr oderà Scliachtii Schmdt. — 243. Cttf;)e«(er.

l'rof. Perrier's historical criticisms. — Strubell. Ueber den Bau imd die Entwicklung voii

Heterodera Schachtii Schmdt. — v. Perényi. Die ectoblastische Aiilage der Uroge-

iiitalsystems bei Rana esculenta und Lacerta viridis. — Bywosch. Ueber die

lieschleohtsverhaltuisse nnd den Bau der Geschleclitsorgane dcr Microstomiden. — 2-14.

Carpeiiter. Prof. Perrier's historical criticisms. — van Bemmelen. Die Halsgegend dcr

Keptilien. — Baur. Osteologische Notizen uber lieptilien. — Cholodkovsky. Ueber die

l'rotlioracalanhSnge bei den Lepidopteren.

•Archiv fui- òsterreichische Geschichte. Bd. LXVII, 2; LXVIII, 1. Wien, 1886.

LXVn, 2. ìi'ertheimer. Erzberzog Cari und die zweite Coalition bis zum Friedcn

von Lunéville 1798-1801. — Schlitt^r. Die Bericlife des k. k. Comniissàrs Bartholoniaus

Frciherru von Sturmer au St Helena zur Zeit der dortigen Internirung Xapoleon Bona-

liarte's 181(5-1818. — LXVin, 1. Tadra. Cancellaria Johannis Noviforensis, episcopi Olorau-

censis (1364-1380).

Bericht (IV) der meteorologischen Commission des naturforsehenden Vcieines

in Briian. 1884. BrQnn, 1886.

Bericht ueber die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. 1886. Frank-

furt, 1886.

Buttger. Beitrage zur Herpetologie und Malakuzoologie Sudwest-Afrikas. — Richters.

Ueber zwei afrìkanische Apus-Arten. — Stricker. Ueber die Sprache naturwissenschaftlicber

Mittheilung in Vergangenbeit und Gegenwart. — Wehjert. Die Lebcnsausserungen der Zelleu

unter pathologiscben Verhaltnissen. — Buttger. Anfziihlung der von den Pbilippiuen be-

kantcn Reptilien und Batrachier. — Kinkelin. Der Meeressand von Waldbockclheim. —
Jd. Ueber sehr junge Unterkiefer von Elephas primigenius und Elephas africanus.

^Berichte der deutschen chemisclien Gesellschaft. Jhg. XX, 1, 2. Berlin, 1887.

1. Hofmann. Ueber das Chinolinroth. — Hinsberg. Zor Nomenclatar in der Chin-

oxalinreihe. — Leuckart und Herrmann. Ueber Kitrotolylglycin und Oxydiliydrotoluchin-

oialin. — Panajotow. Ueber o-/3-Dimethylchinaldin und dessen Umwandlungsproducte. —
Michaelis u. Schmidt. Ueber isomere Monobenzoyl- und Dibenzoylphenylhydrazine. — Jd.

nnd Weitz. Ueber Trianisylarsin und einige Derivate desselben. — Michaelis. Ueber or-

ganische Wismnthverbindnngen und iiber die Valcnz des Wismuths. — Id. und Polis. Ueber

Wismuthtriphenyl und einige Derivate desselben. — Loeir. Beriehtigung. — Friedheim.

Ueber die volumetrische Bestìmmung des t-chwefelwasscrstoffs in dureh Salz-oder Schwe-

felsànre zerlegbaren Sulfiden nach Fr. Weil. — Ladenhurg. Ueber die Constitution des

Benzols. — Liireh. Bemerkungen uber das ««'-Dimetliylpyridinplatindoppelsalz.— Bamsay
und ì'oung. Bemerkung zu dcr Abliandlung des Hrii. U. W. Kahlbftum: Die Kochpunkte

dcr Fettsàuren C'tHiOa bis CjHioOa. — Liireh. Conyrinplatin. — Bamberger. Neue Sin-

tbesen des Guanylhamstoffs. — Clcve. Ueber einige Chlomaphtalinsulfonsàuren. — Id.

Ueber cine Verbindnng von Chinaldin niit Formamid. — Forsling. Ueber die Bronner'sche

.\midnnaiihtaliusulfusiinre. — Hotter. Die Synthesc der Phenacetursaure. — Weber. Ueber

Vcrbindungen von Schwefelsàure-Antrydrit mit Pbosphorsàure und .Todsaurc-Auhydrit. —
Freund und ìVill. Zur Kenntniss des Hydrastins. — La Coste nnd Valeur. Ueber Chino-

liudisnlfonsàuren und Derivate derselben. — Leuckart und Bach. Ueber Bomylamin. —
Leuckart. Ueber Carveol, Bomeol und Mentbol. — Romer. Ueber die Nitrirung der «-Tliio-

phensàure. — Gattermann und Schmidt. Darstclhing von Harnstoflfchloiidcn und Isocyan-

siiurcathcm. — 2. Litnge und Rosenberg. Ueber die Lutidine des Steinkohlentheers. —

Blllettino-Rendicoxti, 1887, Vol. ED, 1" Sem. 10
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Miiller-Erzbacìi. Die Dissociation des phosphorsauren Ivatruns nnd das aus seiner Dampf-

spannung abgeleitete Maass fur die chemisclie Anziehung des Krystallwassers. — Loew.

Einige Bemerkungen uber Formose. — Id. Ueber einige katalytische Wirkungen. —
BiiTton und Pechmann von. Ueber die Einwirkung von Chlorphosphor auf Acetondicarbon-

saureather. — Ileidlberg. Ueber Ortho- und ParamonochlordimetbylaniliD. — Conrad und

Guthzeit. Beitrage zur Kenntniss des Dimethylpyrondicarbonsaureesters. — Id. id. Ein-

wirkung von Ammoniak und primaren Arainbasen auf Diraethylp^Tondicarbonsaureester. —
Id. und Epstein. Lutidinderivate aus Lutidoudiearbonsaure. — Jannascli. Neue Analysen

siid-norwergischer Gesteine. — Chetmicki v. Ueber das Carbonyl-o-araidophenol und Thio-

carb-o-amidophenol. — Berntluen. Zur Constitution der Safranine. — Seliicanoff. Notiz

tiber eine Fruchtzuckerreaction. — Jawein. Ueber den krj'stallinischen Korper aus der

"Kainala". — Winkler. Bequeme Metllode zur Entwicklung von Chlorgas aus Chlorkalk

unter Anwendung des Kipp'schen Apparates. — Otto und Rossing. Verhalten des Phe-

nylenmetadiphenylsulfons gegen Kali ; Bildung des Diphenylsulfonpbenylàthers. — Id. id.

Zur Frage nach dem Verhalten gemischter Alkyldisulfide gegen Kali. — Ciamician und

Silher. Ueber die Verwandlung des Pj'rrols in Pyridinderivate. — Colhy und MacLougldin.

Ueber die Einwirkung von Schwefligsaureanhydrid auf Benzol. — Goldschmidt und Hunig.

Ueber Nitrochlortoluole und Chlortoluidine. — Fittig und Daimler. Ueber die Einwirkung

Ton Chloressigsaureather und Zink auf Oxalatber. — Daimler. Ueber die Einwinkung von

Jodathyl und Zink auf Malonsiiureester. — Kri'iss. Ueber das Atomgewicht des Goldes. —
Id. Ueber sublimirtes Aurichlorid. — Ilasehroek. Einwirkung von WasserstofFhyperoxyd

auf Wismuthoxydhydrat, eine neue leichte DarsteUungsweise der Wismutbsaure und eine

neue Farbenreaction des Wismuths. — Ekstrand. Untersucbungen ilber Naphtoesauren. —
Richter. Mittheilung Ilber die den beiden isonieren Naphtonitrilen entsprechenden Jfaph-

tenylamidoxime und einige ihrer Derivate. — MàncJmeyer. Berichtigung. — Billeter und

Steiner. Ueber Senfole zweiwerthiger aroniatischer Eadicale. — Goske. Carbazol aus Tbio-

diphenylamin. — Urech. Beinerkungen zur Formulirung des Einflusses der Reactionspro-

ducte auf dio Eeactionsgeschwindigkeitsconstante. — Bamherger und Philip. Ueber die

Constitution des Acenaphtens und der Naphtalsiiure. — Tafel. Ueber die Reductibn der

Dipbenylhydrazindioxyweinsiiure. — Id. Ueber die y-Amidovaleriansaure. II. — Claisen.

Notiz ilber die Einwirkung von salpetriger Siiure auf Ketone. — Hill und Jackson. Ueber

Chlorbrenzschleimsauren. — Wurster. Beitrage zur Kenntniss der Oxydationsverhàltnisse

ini Thierkorper. — Id. Ueber das Verhalten des Wasserstoffsuperoxyds gegen Eiweiss. —
Mason. Ueber Condensationsderivate des Aethylendiamins. — Doehner. Ueber «-Alkylcin-

choninsiiuren. — Griess und Ilarroìv. Ueber die Einwirkung aromatischer Diamine auf

Zuckerarten. — Kiliani. Vorlaufige IVIittheilung. — Knorr. Ueber die Verwendbarkeit des

Nitroso-/3-naphtols in der quantitativen Analysc. — Schulze und Steiger. Ueber Paraga-

latin. — ìVill. Ueber das Naringin.

' Bibliothèque de l' Ecole des chartes. XLVII, 5. Paris, 1886.

Luce. Gerniain Demay. — Moranvillé. Relations de Charles VI avec rAllomague cu

1400. — Delahorde. Un épisode des rapporta d'Alexandre VI avec Charles Vili. — Le Vv-

vasseur. Valeur historique de la Chronique d'Arthur de Richeniont, connétable de France,

due de Bretagne (1393-14-58), par Guillaume Gruel. Etude critique.

^Bibliothèque des Écoles fi-an9aises d'Athènes et de Rome. Fase. 43-47, 49, 50.

Paris, 1886-87.

43. Faucon.'La, librairie des papes d'Avignon. T.I. — ii, A5. Delarille le RouLv. L:i

France en Orient au XIV" siede. — 46. Durrieu. Les Archives Angevines de Naples. T. I. —
47. Martin. Les cavaliers atht^niens. — 40. Ilomolle. Les archives de l'Intendance sacree

à Dclos (315-166) a. J.-C.) — 50. Favcon. La librairie des papes d'Avignon. T.II.
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^Bidrag till Kànnedom af Finlands Natui- och Folk. H. 43. Helsingfois, 1886.

Ldijìis. Historik Ofver iìnska Universitetets myntoch medaljkabinett. — Fagerlund.

St JOrans hospital Hospitalet pS SjalilO. Hnspitakt \\K Oloskar.

Boletin de la real Academia de la historia. T. X, 1. Madrid, 1886.

Coderà. Donativo de monedas àrabes hecho à la Real Academia de la Historia p(jr

D. Francisco Caballcro Infalite. — Gómes de Artechc. Histoire dn Bourg' d'Arlay par

B. Abrv d'Arcicr. — de MoUns. San Francisco de Asis (siglo XIII) por Doiia Emilia Pardo

Bazan. — Oliver. Les origines de la civilisation moderne. — 'Fahié. Historia de Méjico. —
Fila. La Juderia de Segovia. — Docnmcntos inéditos.

Bulletiu de la Société de géographie. 4® trimestre 1886. Paris.

Mizon. Notice pour acconipagner les cartes dn fleuve Ogòoué. — Janikoicski. L'ile

de Fcrnando-Poo, son état actuel et ses habitants. — Le Chatelier. Notes sur le ksour

de Bouda. — Gouin. Notes sur le Tonkin. — Id. et Moulié. Le Tonkin Jluong. — Ca-

stonnes des Fosses. L'expédition du geniTal de Bussy dans le Deccan au dix-huitièine siècle.

^BuUetin de la Société entomologique de Frauce. Feuill. 1, 2. Paris, 1887.

•Bulletin des sciences mathématiques. 2* sér. T. XI, janv.-fév. 1887. Paris.

J.A.NV. Malo. Théorème sur une equation lin^'aire du second ordre. — Tannery. La

technologie des éléments d'Euclide.— Févr. Stieltjes. Exemple d'une fonction qui n'existe

qn'à rint<!rieur d'un cercle. — Perott. Sur les logarithines à un grand nombre de décimales

it en piirticulier sur les Tables de M. Steinhauscr.

"Bulletin du Musée r. d'histoire natiu-elle de Belgique. T. IV, 1, 2, 4. Bru-

xelles, 1886.

1. Duhois. Kevne des oiseaux observés en Belgique. — Dolio. Première Note sur le

Hainosaure, mosasaurien nouveau de la craie brune phosphat<^e de Mesrin-Ciply, près Mons. —
Peheneer. Notice sur un C'rustacé de la craie brune des environs de Mons. — 2. Pelseneer.

Notice sur un cmstacé des sables verts de Grandpré. — Rutot. La tranchée de Hainin. —
Dolio. Première Note sur le Chéloniens du Bmxellien (eocène moyen) de la Belgique. —
Pelseneer. Notice sur les moUusques recueillis par M. le capitaine Storms dans la région

du Tanganyka. — 4. Dubois. Compte rendu des observations omithologiques faites en Bel-

gique pendant l'année 188-5. — Peheneer. Note sur la présence de Cari din a De sma-
rcati dans les eaux de la Mense. — Renard. Notice sur la gt^ologie do l'ile de Kergnc-

len. — A'iement. Notice sur la composition chiniique de la meteorite de Saint-Denis-We-

strem (Fiandre orientale).

"Bulletin of the PhilosopMeal Society of "Washington. Voi. IX. "Washington, 1887.

Centralblatt (Botanisches). Bd. XXIX, 5-8. Cassel, 1887.

Mac Leod. Untersnchungen ueber die Bcfruchtung der Blumen. — Steininger. Be-

sclireibung der europàischen Arten des Genus Pedicularis. — Borbas v. Die Knospengal-

len einiger Eichen in der Form von Eichelgallen.

"Compte rendu de la Société de géographie. 1887, n. 1-2. Paris.

• Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et

politiques. N. S. T. XXVIl, 1. Janv. 1887. Paris.

Ge/froy. Discours prononcé à la séance pnblique annuelle du saincdi 4 dicembre

1886. — Simon. Notice historique sur la vie et les travaux de M. Michelet. — Fustel de

Coulange-ì. De la loi dite des Fraiics Chamaves.

"Comptes rendus des séances de l'itcadémie des inscriptions et beUes-lettres.

4« sér. T. XIV. JuiUet-sept. 1886. Paris.

Barbier de Meynard. Consid(;rations sur l'histoire de l'Empire ottoman, d'après un

docnment ture. — Dieulafoy. Expédition en Susiane. — Le Blant. Communication sur les
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objets trouve's dans un mausolée de la via Salaria. — Desnoyers. Note sur un monogramme

d'un prétre artiste, di IX'^ sièclc. — Berger. Note sur trois cents nouveaux ex-voto de

Cartliage. — Charnay. Sur les fouilles pratiquées au Yucatan. — Id. Essai de restanra-

tion de la pyramide et du tempie Kab-Ul à Izamal.

i^Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CIV,

5-7. Paris, 1887.

5. Tisserand. Sur la commensurabilité des moyens mouvements dans le système so-

laire. — Bcrthelot. Métaux et minéraux provenant de l'antique Chaldée. Sur les origines

de l'étain dans le mondo ancien. — Hayem et Barrier. Espériences sur les effets des trans-

fusions de sang dans la tète des animaux décapitds. — Bigourdan. Observation des nou-

velles comète Brooks et Baniard, faites à l'Observatuire de Paris (équatorial de la tour de

rOuest). — Rayct et Courty. Observations des cnmètes Brooks et Barnard, faites à l'équa-

torial de O^.SS de l'Observatoire de Bordeaux. — Houzeau. Sur une raéthode pour déter-

miner la constante de l'aben'ation. — Lamey. Sur la periodiate' moyenne des tacbes de

Jupiter. — Perrin. Sur la théorie des formes algébriques à p variables. — Blondlot- Ee-

clierclies sur !a transmission de l'électi'icitd à faible tension par l'intermédiaire de l'air

chaud. — Leduc. Sur la periodo variable des courants dans le cas oìi le circuit contient

un électro-aimant. — Boulsson. Sur un halo accompagné de parhélies, observé à Pùntaine-

bleau le 28 janvior 1887. — Mascari. Eemarque relative à la Communication précédente. —
(le Forcrand. Combinaisons de glycérinate de soude avec les alcools mono-atomiques. —
Duclaux. Sur les actions comparées de la cbaleur et de la lumière solaire. — Maquenne.

Sur les propriétés de l'inosite. — Pomey. Sur une combinaison de la paratoluidine et du

chlorure cuivrique. — Bordas. De la composition des graines de l'Holcus sorgho et

de leur application dans l'industrie agricole. — Lmiocat. Des tiges jugale et ptérygoide

chez les vertébrés. — jWacé. L'hétérogamie de l'Ascaris dactyluris. — Maupas.

Réponse à M. Balbiani à propos de la Leucophrys p a tuia. — Rummo et Ferran-

nini. Sur le variations physiologiquos diurnes et nocturnes du pouls du cerveau. — Vesque.

Sur les canaux sécréteurs et sur l'appareil aquifèro des Galophyllum. — Gonnard.Sm-

certains pliénomènes de corrosion linéaire de la calcite de Couzon (RhSne). — Issel. Sur

l'epoque du creusement des vallées submergées du golfo de Gènes. — 6. Marey. Mouve-

ments de l'aile de l'oiseau représentés suivant les trois dimensions de l'espace. — Lecoq

de Boisbaudran. Sur la fluorescence rouge de l'alumine. — Becquerel. Remarques, à pro-

pos de la Communication de M. Lecoq de Boisbaudran, sur la fluorescence rouge de l'alu-

mine. — Lachartier. Sur la composition des cendres du cidre. — Couanon et Salomon.

Expériences relatives à la désinfection antiphylloxérique des plantes de vignes. — Millar-

det et Gayon. Rccherches nouvelles sur l'action quo les composés cuivreux exercent sur

le développement du Peronospora de la vigne. — Gnds. Coordonnées géographiques de

Punta-Arenas. — Trépied et Rambaud. Observations équatoriales des nouvelles comètcs

Brooks et Barnard, faites à l'Observatoire d'Alger, au télescope de 0™,50. — Lecornu. Sur

les séries entières. — Weyher. Quelques expériences sur les turbillons aériens. — Duter.

Sur l'électrolyse des solutions alcalines. — Le Cìiatelier. Le principe du travail maximum

et les lois des équilibres cbimiques. — André. Action eie l'oxyde de plomb sur quelques

chlorures dissous. — de Forcrand. Combinaisons du glycérinate de potasse avec les alcools

monoatomiques. — Pomey. Sur le chlorure phosphoplatineux. — Id. Sur une combinaison

d'orthotoluidine et de bichlorure de cuivre. — Malbot. Sur le chlorhydrate et le chloro-

platinate de diisobutylamine et le chloroplatinate de triisobutylamine. — Boutroucs. Sur

l'acide gluconique. — Levallios. Sur les caractères des huiles d'olive. — Launette. Sur

la pòche de la sardine. — Mer. De la formation du bois rouge dans le Sapin et l'Epicéa. —
Depéret. Sur la faune de vertébrés miocènes de la Grive-Saint-Alban (Isère). — Thoulet.

Expériences synthétiques sur l'abrasion des roches. — Roule. Sur les gisements et l'ago
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de la bauxite, dans le sud-est de la Kraucc. — Teisserenc de Bori. Sur la distribution de

la nebulosité iiioyenne à la surface du globe. — 7. Faye. Sur les trombes marines et les

recentes erpi^riences de M. Ch. Weyhcr. — Mouchez. Photographie de la nébnleuse 1180

du Cataloguc gt^néral d'Herscliel, par MM. Paul et Prosper Henry. — Favarcq et Grand'Eury.

Sur un grès d'origine organique, decouvcrt dans Ics couches de houille du bassin do la

Loire. — Aiigoc. I/inaugurufion des cheruins de fcr en France. Sa vdritable date. — Le-

moine. Sur l'ensemble des recherches paléontologiques faitcs dans les terrains tertiaires

ìnferìears des environs de Reims. — Bureau. Sur le modo de formation des bilobites

-trits. — Villemin. Action de la belladone et de l'opium associés, dans un cas de diabète

ligu. — Létiutt'. Sur la deterniination de la position de la inanivclle correspondant à une

position donn(!e du piston dans une machine à vapeur. — Trépied. Sur l'application de la

photographie aux nouvelles méthodes de M. Leewy pour la détcrmination des cléments do

la réfraction et de l'aberration. — Rayet et Courly. Observations des comètes do Barnard

it Brooks, faites à l'équatorial de 0"", .38 de l'Obsorvatoire de Bordeaux. — Lipsclntz. Sur

les surfaces où la différence des rayons de courbure ]irincipaux en chaque point est con-

stante. — d'Ocagne. Sur certaines classcs de suites rccurrentes. — Langlois. Sur les cha-

leurs .spiicifiques des liquides. — Negreano. Becherches sur le pourvoir inducteur spécifi-

qucs des liquides. — Arnou.T. Sur la période variable du courant dans un système électro-

magnétique. — Colson. Recherches physiques sur l'isomerie de position.— André. Action

de l'oxyde de mercure sur quclques chlorures dissous. — Engel. De l'action de l'acide chlor-

hydrique sur la solubilité des chlorures. — ffanriot et Richet. Nouveau procede! de dosage

de l'acide carbonique expiró et de l'oxygène absorbd dans les actes respiratoires. — Gréhant

et Quinqunud. Que deviennent les fonniates introduits dans l'organismo? — Mairet et

Combemale. Recherches sur la toxicité de la colchicine. — Laborde. Des effets de la trans-

fusion du sang dans la tète des aniraaux et de l'homme décapités. — Viallanes. Sur la

morpholgie coraparée du cerveau des insectos et des crustacés. — Bouvier. Observations

sur le système nerveux des prosobranches ténioglosses. — Moniez. Les màles du Leca-

nium hesperidium et la parthenogt'nèsc. — Albert de Monaco. Sur les recherches

zoologiques poursuivies durant la seconde campagne de 1' « Hirondelle », 1886.

Cosmos. Revue des sciences et de leur applications. N. S. n. 103-107. Paris, 1887.

Fontes rerum austriacarum. 2" Abth. Diplomatai-ia et Acta. Bd. XLYI.

Wien, 1885.

Bachmann. Briefe und Acten zur osterr.-deutschen Geschichte ini Zeitalter Kaiser

Friedrich IH.

Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften. Math.-Nat. CI. Bd. L.

Wien, 1885.

Eltingshausen. Die fossile Flora von Sagor in Krain. — Neumayr. Die geogi-aphi-

sche Verbreitung der Juraformation. — Gegenbauer. Zur Theorie der Détcrmination hiihcren

Ranges. — Id. Zur Theorie der aus don vierten Einheitswurzeln gebildeten Coraplexen

Zahlen. — Oppolzer v. Uebcr die AuflOsun des Keplcr'schen Problems. — Stapf. Die bo-

tanische Ergebnisse der Polak'schen Expedition nach Pcrsien ini Jahre 1882. — Id. Bei-

trSgc zur Flora von Lycien, Carien, und Mesopotamicn. — Toula. Geologische Untersu-

chungen in der « Grauwackenzone » der nordOstlichen Alpen. — Pursckke. Clemmys sar-

raatica n. sp. aus dem Tegel von Hcmals bei Wien. — Untericegcr. Bchrage zur Erkla-

mng der kosmisch-terrestrischen Erscheinungen. — Bruder. Die Famia der Jura-Ablage-

rang von Hohnstein in Sachsen. — Laube. Ein Beitrag zur Kenntniss der Fische des

bchmischen Turon's. — Toula und Kail. Ueber einen Krokodil-Schadel aus dcn Tertiar-

ablegerungen von Eggenburg in NiederOsterrcieh.
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Jahrbucli der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. XXXVI, 2, 3. Wien, 1886.

Walter. Viilcanische Strandmarken. — Houtum Schindler. Die Gegend zwischen

Sabzwàr und Meschhed in Persien. — Lóicl. Spaten und Vulcano. — John und Foullon.

Arbeiten aus dem chemischen Laboratoriura der k. k. geologischen Reichsanstalt. — Freeh.

Ueber ein neues Liasvorkommen in den Stubaier Alpen. — Zapalowics. Eine geologische

Skizze des ostlichen Theiles der Pokutisch-Mamiaroscher Grenzkarpathen.

'Jahrbucli der k. Preuss. geologischen Landesanstalt und Bergakademie zu

Berlin ftìi- das Jahr 1885.' Berlin, 1886.

V. Groddeck. Studien ueber Thonschiefer, Gangthonschiefer und Sericitschiefer. —
V. Koenen. Ueber das 'Verhalten von Dislokationen im uordwestlichen Deutschland. — Lo-

retz. Zur Beurtheilung der beiden Haupt-Streichrichtungen im Siidustlichen Thilringer 'Walde

besonders in der Gegend von Grafenthal. — Zimmermann. Ein neuer Monomyarier aus

dem osthilringischen Zechstein.— Weiss. Untersuchungen im Rybniker Steinkohlengebiete

Oberschlesiens. — Wahnscìiaffe. Mittheiluiigen iieber das Alluvium der Eathenower Ge-

gend. — Grebe. Ueber Thalbildung auf der, linken Eheinseite insbesondere ueber die

Bildung des untern Nahetbales. — Id. Neuere Beobachtungen ueber vulkanische Erschei-

nungen am Mosenberg bei Manderscheid, bei Birresborn und in der Gegend von Bertrich. —
Zimmermann. Die jungeren Eruptivgebirge im Sùdwesten Ostthuringens. — Lossen. Geo-

logische und petrographische Beitrage zur Kenntniss des Harzes. — Henry. Ueber zwei

neue Fundpunkte mariiier Diluvialconchylien in Ostpreussen. — Weiss. Gerolle in und

auf der Kohle von SteinkohlenflOtzen, besonders in Oberschlesien. — FranUen. Die Ent-

stehung der Lfisspuppen in den alteren lossartigen Thonablagerungen des Werrathales bei

Meiningen. — Bornemann. Beitrage zur Kenntniss des Muschelkalks, insbesondere der

Schiechtenfolge und der Gesteine des Unteren Muschelkalks in Thuringen. — Klochnann.

Charakteristische Diabas- und Gabbro-Typen unter den norddeutschen Diluvialgeschieben. —
Berendt. Geognostìsche Skizze der Gegend von Glogau und das Tiefbohrloch in dortiger

ICriegsschule. — Weiss. Ueber eine Buntsandstein-Sigillaria und deren nachste Verwandte. —
Grebe. Ueber die Verbreituug vulkanischen Sandes auf den Hoch-Hiichen zu beiden Seiten

der Mosel. — Klebs. Gastropoden ira Bernstein. ^ Jentzsch. Das Proiìl der Eisenbahn

Berent-Schaneck-Hohenstein. — Id. Das Profil der Eisenbahn Zajonskowo Liibau. —
Ramann. Der Ortstein und àhnliche Secundarbildungen in den Diluviai- und Alluvial-

Sanden.

Mahresbericht am 25 Mai 1886 dem Comité der Nicolai-Hauptsternwarte ab-

gestattet vom Director der Sternwarte. St Petersburg, 1886.

^.Tahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubiinden's. N. F. Jhg.

XXIX, 1884-85. Chur, 1886.

Killias. Nachtrag zum "Verzeichniss der Biindner Lepidopteren. — v. Pianta. Apisti-

sche Beitrage. — Stein. Ein Ausflug nach Serneus. — Brìlgger. Mittheilungen iiber neue

und kritische Pflanzenformen. — Killias. Der rothe Sthnee vom 15 Oct. 1885.

^Jahresbericht ueber die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft.

Jhg. XIV, 3. Berlin, 1887.

Hiittner. Bericht iiber die auf die attischen Rediier bezuglichen litterarischen Erschei-

nungen der Jahre 1882-1885. — Hiller. Jahresbericht Iiber die griechischen Lyriker (mit

Aussohluss Pindars) und die griechischen Bukoliker fiir 1884 und 1885. — Seyffert. Jahres-

bericht tlber T. Maccius Plautus von (1882) 1883-1885. — A7o«^. Bericht uber die Erschei-

nungen auf dem Gebiete der griechischen und rOmischen Metrik.
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Journal (American Chemical"). Voi Vili, 6. Baltimore, 1886.

Stokes and v. Pcrhmann. On the Action of .Vnimonia on Aoetonedicarbonic Etliyl

Ester. Synthcsis of Pyridinc Porivatives. — Atwatcr. On the Liberation of Nitrogen frotn

its Ci>mpoumls and the Acquisition of Atmospheric Nitrogen by Plants.

—

ÌVIiitfield. The

Indirect Estimation of Chlorine. Bromine and lodine by the Electrolysis of their Silver

Salti. — Bini. Oli Mercurous Hydrate. — Jl/iles. Examination of a Supposed Metallic Me-

tei^rite froni Hi^chland C'ouuty, Va. — LI. On the Forniation of Platiniiin Silicido. — Bcrry.

Analysis of a Copper Slag of Bright Ked Color. — Ilarrison. Conipositian of Mirror Amal-

gani. — Bird. Analysis of « Pure Zino " made by the Bertha Zinc Company, Pulasky

CViunty, Ta. — Ilardavay. Analysis of Shot. — Ladd. Pepsin vs. Animai Digestion. —
Cìanssen. On the Solubility of Manganese Sulphido in Melting Potassium Sulphidc. —
Id. On the Extraction of \'anadiam and Chroniiuni from Iron Ores. l'articularly from

Magnetite.

^Journal (American) of Mathematics. Voi. IX, 2. Baltimore, 1887.

Greenhill. Wave Motion in Hydrodynamics. — Sylvesler. Lectures on the Theory of

Rcciprocants. — flatirairay. A Memoir in the Theory of Numbers. — B. Fitte. A Theorem

respccting the Singularities of Curves of Multiple Curvature. — Dallas Thompson. A Noto

on Peneils of Conics. — MacMahon. Observations on the Generating Functions of the

Theory of Invariants.

^Journal (The American) of science. Voi. XXXÌII, n. 194. New Haven, 1887.

Emerson, Van Slyke and Dodge. Kilauea after the Eruption of March, 1886.— Dana.

Volcanic Action. — Ilantinqton. The Coahuila Meteorites. — Fewkes. A new Rhizosto-

matous Medusa from New England. — Sherman. A short study upon the Atmosphere of

^ Lyra?. — Penfield. Phenacite from Colorado. — Smith.. Notes on the locality of Topaz

Butte. — Williams. The Norites of the " Cortlandt Series " on the Hudson Kiver near

Peckskill, N. Y. — Goodale. A method for subjecting living protoplasm to the action of

diffcrent liqaids. — AlUnfi. On the Topaz from the Thomas Range, Utah. — Rowland.

On a simple and convenient form of Water Battory.

tJom-nal and Proeeedings of the r. Society of New South Wales. Voi. XIX.

Sydney, 1886.

Knibbs. A System of accurate measurement by means of long Steel Ribands. —
Hargrave. On Flyng-Machines. — Russeì. Locai variations and Vibrations of the Earth's

Snrface. — MacPherson. Some causes ofthe Decay of the Australian Forests. — Josephson.

History of Floods in the Hawkesbury River. — Brandis. The Ringal of the North-westem

Himalaya. — ^fac Pherson. Stone Lnplements of the Aborigenes of Australia and some

otlier Countries. — Co.t. On the Characters of the Adelony Reefs.

*Joiu:nal de la Société physieo-chimique russe. Tome XVIII, 9. St. Péters-

bom-g, 1886.

Ponomarejf. Sur la structure de l'acide cyanurique. — Pirogojf. Nouvelle démonstra-

tion anal)-tique du deuxième principe de la thermodyuamiquc. — 'Méstchersky. Sur la resi-

stance des fluides. La pression d'un courant de liquide sur deux parois formant un angle. —
Pirogojf. Supplementi I. Theorie cinétique des gaz polyatomiqucs; II. Mdthode des vitesses

fictives ; III. L'energie des moleculcs et Ics vitesses limites dans les gaz.

^Journal de Physique théorique et appliquée. 2" sex. T. VI. Janv. 1887. Paris.

Bouty. Sur la conductibilité électrique des dissolutions salines de concentration mo-

ycnne. — Le Chatelier. De la mesure des tcmpératures élcvées par les couples thermo-

électriques. — Gouy. Recherches expérimentales sur la diffraction. — Laurent. Méthode
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pratique pour l'exccution des prismes de Nicol et de Foucault. — ÌVitz. Intensité du champ

iiiaguetique terrestre dans les édiflces.

i'Joiii-nal of the Chemical Society. N. CCXCI, febr. 1887. London.

Hall. Some Analogous Phosphates, Arsenates, and Vanadates. — Jap and Burton.

On some Azines. — Meldola and Streatfeild. Researches on the Constitution of Azo- and

Diazoderivatives. I. Diazoamido-compounds. — ìVarinfjton. On the Distribution of the Ni-

trifying Organism in the Soil. — Turner. The Influence of Silicon on the Properties of

Iron and Steel. — Ling. Isomerie Change in the Phenol Series. I. The Action of Bromine

on the Dibromonitrophenols. — Hartley. Researches on the Relation between the Molecu-

lar Stracture of Carbon Compounds and their Absorption Speetra. Part VITI. A Study of

Coloured Substances and Dyes.

f Joiu-nal of the r. Microscopical Society. 1887, Part 1^'. London.

Gasse. Twenty-four New Species of Rotifera. — Bennett. Fresh-water Algse (Including

Chlorophyllaceous Protophyta) of North Cornwall ; with descriptions of six new species. —
Abbe. On Improvements of the Microscope with the aid of New Kinds of Optical Glass. —
Stokes. Notices of new American Fresh-water lufusoria.

''Journal (The Qxiarterly) of the Geological Society. Voi. XLII, 4. London, 1886.

Deeley. On the Pleistocene Succession in the Trent Basin. — Callaway. On some

Derived Fragments in the Longmynd and Newer Archasan Rocks of Shropshire. — Strahan.

On the Relations of the LincolnshÌTe Carstone. — Becker. On some Cupriferous Shales in

the Province of Hon-peh, China. — Jones and Kirkby. On the Distribution of the Ostra-

coda of the Carboniferous Fonnations of the British Isles. — Gilpin. On the Geology of

Cape Breton Island, Nova Scotia. — Hughes. On some Perched Bloks and Associated Phe-

nomena. — Lydekker. On a new Emydine Chelonian frora the Pliocene of India.— Carter.

On the Decapod Crustaceans of the O.xford Clay. — Merritt. On the Cascade Antrhacitic

Coal-fleld of the Rocky Mountains, Canada. — Griffiths. On certain Eocene Fonnations of

Western Servia.

i'Mémoii-es de la Société royale des sciences de Liège. 2** sér. T. XIII. Bru-

xelles, 1886.

Catalan. Mélanges mathe'matiques.

^Mémoires et Compte rendu des travaux de la Société des ingénieui'S civils.

Octobre 1886. Paris.

Brochocki. Mémoire sur le Pont démontable portatif. — Calile. Note sur l'acier à

rails et sur la duree des rails d'aeier. — Bianchi. Note relative à la Barre de Rio-Grande

du Sud (Brésil). — Fluchat. Note sur le Blutage des terres.

^Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Voi. LXXXVII.

London, 1886.

Kinipple. Concrete-work under Water. — A'yle. Colombo Harbour Works, Ceylon.

—

Carey. Harbour improvements at Nerwbaven, Sussex. — Strype. Wicklow Harbour impro-

vements. — Langley. Lowestoft Harbour Works. — Hopkinson. The electric Lighthouses

of Macquarie and of Tino. — Bri/fault. Constantinople Water-Works. — Andrews. EfFect

of Temperature on the Strcngt of Railway Axles. — Griìnewald. Description of the Via-

duct over the River Retiro. — Gowan. The Carren Iron Works, Scotland. — M. ain Ende.

Pormulas for theWeights of Girder-Bridges. — J/witer. Locomotive Engine and Carriage-

Sheds as used on the Calcedonian Railway. — WoHers. On the Manufacture of Rolled

Goists in Belgium.
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^Mittheilungeu aus der Zoologischen Station zur Neapel. Bd. YII, 1. Berlin. 1886.

Albert. Ut'ber die Fortpflanzung von Haplosyllis spoii^icula Gr. — Preyer. Ueber

die Bewi'j;iin<ron der Secsternc. Erste Halfto. — Dohm. Studien zur Urgeschichtc des Wiv-

bi'ltlii.-rk.irpcrs. XI. Spritzlochkieme der Selachier, Kiemendeckelkieme der Gaiioiden, Pscu-

dobraiK-hie der Tcleostier.

^Momistblatter des Wissenschaftlichen Club in Wiun. Vili Jlig. n. 4, 5.

Wien, 1887.

Naturforscher (Der). Jhg. XX, 1-6. Tubiutren, 1886.

Notices (Mbnthly) of the r. astronomica! Society. Voi. XLVII, 2. London, 1886.

' 'opdatul. Gii Hart wig's Nova .\ n d r o m e d ffi . — Gore. Formul» for Binary Stare. —
Miiuiule,: Mr. Sherraan's Observations <.f Bri>;ht Linus in Stellar Speotra. — Royal Ob-

serviitnry. Greenirich. Observations of Comet /" 1886 (Barnard). — Sydney Observatory.

Obsunations of Comet ìVinnecke 1886. — Id. id. Observations of Comet discovered by -y^

Finlay at the Cape, September 26. 1886. — Rnmjfml. On Evidence witli rcspect to the

Fumi of the kren in the Heavens froin wliich the Meteors of Xovember 27, 188.5, appca-

red to Radiate. — Hopkins. Note on an Erratic Meteur. — Marth. Ephemeris of the Sa-

tellites of Uranus, 1887.

"^Observations (Astronomica! aud maguetical and meteorological) made at tlie

r. Observatory, Greenwich in the year 1884. London, 1886.

^Oeversigt af tìnska Vetenskaps-Societetens forhandlingar. XXVII. 1884-85.

fProceediugs of the Canadian Institute, Toronto. 3'' Series. Voi. II, III. IV, 1.

Toronto, 1884-86.

IV. 1. Boyle. The Archaeologieal Outlook. — Ifntton. Classica! Notes. — Johnson.

The Law nf Habit. — Mocdouij/iU. Aerial Navijration. — Douglas. Rent—A Critieisni. —
Houston. The ^illagc Community in Modem Politics. — Nelson Dale. New England Upper

Silurian. — Campbell. Etruria Capta. - Workman. Hypnotism. — Duvies Barnett. Mc-

chanical Vaine of Coal. — House. Analogy Between Consonants and Musical Instruments. —
Stupart. The Eskimo of Stupart. — Lawsoti. Gneissie Foliation. — Boyle. Savagery in

Civilization. — Bell. The Mound-Builders in Canada.

*Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. IX, 2. Febr.

1887. London.

Ilaii-lison. The Dracon Lake of Pàmir. — Clialmers. Explorations in South-Eastern

New Guinea. — Xautnann. The Physical Geography, of J.ipan with Remarks on the People. —
Captain Maitland's and Captain Talbot's .Journ. ys in Afghanistan. — Holme. A Joumey

in the Province of San Paulo, Brazil, in July-September 1885.

fProceedings ofthe royal Society. Voi. XLI, n. 248-25U. London, 1886.

•218. Joly. On the Method of Condensation in Calorimetry (Abstract). — Id. On the

Specific Heats of Minerals. — Stroh. Note on a pajHr entitled " On a New Form of Ste-

Tcoscopc ". — Reyleiyh. On the Intensity of Light reflected from certain Surfaces at

nearly Perpendicular Ineidcnce. - Broicn. A Theory of Voltaic Action. — romlinson.

The Coefticient of Viscosity of Air. Appendix. — 0>'en. Additional Evidence of the Affi-

nitics of the Extinct Marsupial Quadruped, Thylacoleo carni fex, Ow. — Marshall \

U'rti-d. On the Structure and Life-History of Entyloma rannnculi (Bonorden). —
Darwin. On Jacobi's Figure of Equilibrium for a Rotating Mass of Fluid. — /(/. On

the Dynaraical Theury of the Tides of Long. Period. — Joly. On the Method of Con-

densation in Calorimetry. — 249. Herringham. The Minute Anatomy of the Brachial

Pleius. — 250. Hennessy. Note to a Paper on the Geometrical Construction of the Celi

BuLLETTiNO-RE.sDtcoNTi. 1887, VoL. Ili, 1° Sem. 11
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<if the Honey Bee. — Frankìand. A New Method for the Quantitative Estimation of the

Micro-organisms present in the Atmosphere. — /(/. and Hart. Further Experiments on the

Distribution of Micro-organisms in Air (by Hesse's method). — Scliarff. On the Intra-

Ovarian Egg of some Osseous Fishes. — Liveing and Dcivar. Note on a New Form of

Direct Vision Spectroscope. — Hopkinson. Note on Speciflc Inductive Capacitj-. — Quincke.

Addendum to the same. — Anderson. On a Varying Cylindrical Lens. — ìValler and Eeid.

On the Action of the Excised Mammalian Heart. — Spunje. On the EfFect of Polish on

the Reflexion of Light from the Surface of Iceland Spar. — Schunck. Contributions to the

C'hemistry of Chhirophyll. — Green. On the Changes in the Proteids in the Seed which

accompany Germination. — Darwin. Preliminary Account of the Observations of the Edijise

of the Suu at Grenada in August, 1886.

^Procès verbaux des séances de la Société royale malacologique de Belgique.

T. X. Bruxelles, 1886.

"PublicatioDS of the Washburu Observatorj' of the Wisconsin. Voi. II, IV.

Madison, 1884-85.

•' Repertorium der Physik. Bd. XXII, 12 ; XXIII, 1. Miinchen-Lepizig, 1886-87.

XXII, 12. A^eìt'Z. Die elektromotorische Gegenkraft des elekti-ischen Lichtbogens von

Cross und Shepard. — Id. Ueber die an einem de L a 1 a n d e -Eleraent gemachten Beobachtun-

gen. — Grimaldi. Ueber die Verànderlichkeit der Temperatur des Dichtigkeitsmaximums des

Wassers mit dem Drueke. — J/agrini. Ob durch Condensation des Wasserdampfes Elektricitat

entwickelt werde. — IVrol/lewski. Ueber die Darstellung des Zusammenhanges zwischen dem

gasformigen und fiùssigen Zustande der Materie dmxh die Isopyknen.— Sternberg. Geometri-

sche Untersuchung ilber die Drehung der Polarisationsebene im magnetischen Felde. —
Cornu. Ueber das ultraviolette Spectrum des Wasserstoffs. — XXHI, 1. Both. Ueber die

Bahn eines freien Theilchens auf einer sich gleichmassig drehenden Scheide. — v. Ober-

mayer und v. Pichìer. Ueber die Entladung hochgespannter Elektricitat aus Spitzen. —
Lppenborn. Xeue Apparate der elektrotechnischen Versuchsstation in Miinchen. — Graets.

Ueber die Elektricitiitsleitung von festen Salzen unter holiem Druck.

^Report (Eleveiitli auniial) of the President of the Johns Hopkins University.

Baltimore, 1886.

'i'Report of the Superintendent of the United States Naval Observatory 1886.

Washington.

fResults of meridian observations made at the r. Observatory Cape of Good

Hope during the years 1879, 1880 and 1881. London.

^Résumé des séances de la Société des ingénieirrs civils dii 7. 21 janv., 7 févr.

1887. Paris.

^ Revista de ciencias históricas T. IV, 6. Barcelona, 1886.

Ferndndez y Gonzdles. Abbad ben Muhammad ben Ismail ben Abbed. — Primer rey

àrabe de Sevilla. — Garda del Corrai. Crnnicón de Idacio. Testo y traducción. — San-

per y Miquel. Documento para ilustrar la liistoria de la guerra de la Independencia. —
Cartas inéditas de Juan Rico al coronel J^chepeler. — Id. El dialecto aranós. — De Moli/ìs.

Museo privincial do antigiiedades de Barcelona.

^Revista do Observatorio de Rio de Janeiro. Anno 11, n. 1. Rio de Janeiro, 1887-

'Revue internationale de l'électricité et de ses applications. T. IV, n. 26-27.

Paris, 1887.

iRevue poliique. T. XXXIX. n. 5-9. Paris, 1887.
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• Revue scientifique. T. XXXIX, n. 5-9. Paris. 1887.

Rundschau (Naturwissenschaftliche). Jhg. II, n. 4-8. Braunschweig, 1887.

•Science. Voi. IX, n. 207-209. New York, 1887.

"^Sitzunfrsberichte der k. Akademie der Wissenschaften. ilath.-Xahindss. Classe.

P Abth. Bd. XCl. r-,. XCII, 1-5. XCIII. 1-3; 2« Abth. Ed. XCI, 4-5.

XCII. 1-5. XCIII. 1-J: 3" Abth. Bd. XCI, 3-5, XCII. 1-5. Wien,

1885-8(3.

Brauer. .Systematisch-zoologisclie Studien.— Kronfeld. Ueber einigc Verbreitungrsmittel

.ler Compositenfruchte.— Marktanner-Turneretscher. Zur Kenntniss des anatomischen Baues

iinserer Luranthaceen. — Weiss. l'eber die Fluoresconz der Pilzfarbstoffe. — Poeta. Ueber

fossile Kalkelemente der .\ley"iiiden und Htdnthuriden und verwandte recente Fornien. —

Prohaska. Ueber den Basalt von Kollnitz im Lavantthale und dessen glasigecordieritfulirende

EinschlQsse. — Wiesner. Ueber das Gummifemient. — Tatigl. Studien uber das Endosperm

cinifrerUramineen.— Xalepa.D'w Anatomie der Tyroirliiidien. II. Abtheilung. — Mikosch. Ue-

ber die Entstehun? der Chloropbyllkorner. — Fuchs. Statistik der Erdbeben von 1865-18S.5. —
Diener. Die Struotur des Jordamiuellfrebietes.— Zahdìka. UUer Isoraphiniatexta, Roeni.

sp. nndScytali a pertusa Reuss. sp. aus der Umgebung von Raudnitz a. E. iu BOhnien. —
r. Kemer u. v. lì'ettstein. Die rhizopnduidi-n Verdauungsi'rgane thierfangender Pflanzen. —
l'iesner. Untersuchungen iiber die Organisation der vegetabilischen Zellhaut. — Schuster.

Resaltate der Untersuchung des nach dem Schlammregen vom 14. October ' 885 in Klagenfurt

•resammelten Staubes. — Hahedandt. Zur Anatomie und Physiologie der pflanzlicben Brenn-

baare. — .Volisch. Untersuchungen uber Laubfall. — Bruder. Neue Beitrage zur Kenntniss

der Juraablagerungen im nórdlichcn BOhmcn. II. — v. Lang. Messung der elektromotori-

.<ehen Kraft des elektriscben Lichtbogens. — Exner F. Ueber eine neue Methode zur Be-

stinimung der Gròsse der Molekiile.—^tt/i«(;er. Uber das Verhàltniss der Weber'schen Theri-

rie der Elektrodynamik zu dem von Hertz aufgestelltcn l'rineip der Einheit der elektriscben

Kràfte.— Oppert. Die astronomisehen Angaben der assyrischen Keilinschriften.— Ilailin-

<ier a. Lieben. Unterschuogen iiber Chelidonsàurc. — Glàser. Ueber die Einwirkung des

Kaliumbypermanganats auf unterschwefeligsaures Natron. — .ìferteìis. Zur Theorie der

• lliptisohen Functionen. — Le Paige. Ueber die Hesse'sche Flache der Flachen dritter

tìrdnung. — Mahler. Astronomische Untersuchung uber die in der Bibel erwàhnte agypti-

.-^che Finstemiss. — Czermak u. Hiecke. Pendelversuche. — Linnemann. Verarbeitung und

lualitative Zusammensetzung des Zirkons. — 2ikes. Ueber die Chlorhydrine des Butenyl-

•rlycerins. — Horbaczeirski. Ueber kunstliche Harnsaure und Methylharnsàure. — Gegen-

hauer. Ueber die ganzen complexen Zahlen von der Form a-\-b. — Lippich. Ueber pola-

ristrobometrisehen Methoden, insbesondere iiber Halbschattenapparate. — Eder. Spectrc-

graphische Untersuchung von Normal-Lichtquellen und die Brauehbarkeit der letzteren zu

photochcmischen Messungen der Lichtenipfindlichkcit. — Linnemann. Das Oxydationsproduct

des Propylenoiydes durch Silberoiyd. — GoldschmleJt. Untersuchungen uber Papaverin.

I. Abhandlung. — Vortmann. Bcitràge zur Kenntniss der Kobaltamraoniumverbindungen. —
Zehden. Rationelle Verwerthnng nicht steuerbarer Winkelunterschiede bei Kursbestimmnn-

gen zur See. — Gegenbauer. Arithmetische Xotiz. — ìì'inckler. Ueber die linearen Diflfe-

rentialgleichungen zweiter Ordnung, zwischen deren particulàren Intcgralen eine Relation

besteht.— Hann. Die Teraperaturverhaltnisse der ùsterreichischen Alpenlànder. m Theil. —
Zulkotcshij. Zur Bestimmung der Halogene organischer KOrper. — Janocsky. Ueber die

Reductionsproducte dor Xitroazokòrper und iiber .Xzonitrolsàuren. — /oicanOJfifscA. Ueber

den Zerfall der Weinsaure bei Gegenwart von Glycerin in hOherer Temperatur. — Oppenheim.

Bahnbestiinmung des Kometen Vili. 1881. — »'. Ilepperger. Ueber KrummungsvermOgen
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und Dispersion voii Prismen. — 2'umlirz. Ueber das Verhaltcn des Bergkrystalls ini ma-

gnetischen Felde. — v'. Wroblewski. Ueber den elektrischen Widerstand des Kujifers bei ben

niedrigsten Kaltegraden. — Aiier v. Welsbach. Die Zerlegungdes Didyms in seine Elemento.

I. Theil. — Eder. Untersuchungen iiber die chomischen Wirkiuigcn des Licbtes. I. Abhand-

lung. — Weiìireh u. Bondi. Zur Titration des Phennls mittelst Brom. — Erhnrt. Ueber

brenztraubensauren (jlycidiither. — Natterer. Notiz iiber Parachloraldehyd. — Zeltenter.

Ueber die Einwirkung vim Phenol und Schwefelsaure auf Hippursàure. II. Mittheilung. —
Gegenbauer. Ueber die Darstellung der ganzen Zahlen dnrch binare quadratische Formen

mit negativer Discriminante. — Pelz. Bomerkung zur A.tenbestimmung der Kegelflachen

zweiten Grades. — Mach u. Arbes. Einige Versnche iiber tntale Eeflexion und anomale

Dispersion. — Linnemana. Ueber die Absorptionserscheinungen in Zirkoncn. — Ilandl.

Ueber ein neues Hydrodensimeter. — Lippmann u. Fleissner. Ueber Cyanhydrine von Ni-

trosoverbindungen. — Fischer. Zur Kenntniss der Diehinol3'le. U. Mittheilung. — Skraup.

Ueber das Benzoylecgonin und dessen Ueberfiihrung in Cocain. — Eaupéìistrauch. Ueber

die Bestimmung der Loslichkeit einiger Salze in Wasser bei verschiedenen Temperaturen. —
Weyr. Ueber Eaumcurven fiinfter Ordnung vom Geschlechte Eins. IL Mittheilung. —
Mertens. Bine einfache Bestimmung des Potentials eines homogenen EUipsoids. — Oppenheim..

Ueber die Rotation und Priicession eines fliissigen Spharoids. — Herz. Bahnbestimmung

des Planeten (242) Krienihild. — /(/. Entwicklung der Differentialquotienten der geocen-

trischen Coordinaten nach zwei geocentrisehen Distanzen in einer elliptischen Bahn. —
Mach u. Wentzel. Ein Beitrag zur Mecbanik der Explosionen. — t\ Wrobleicski. Ueber

das Verhalten der fliissigen atmospharischen Luft. — Maser. Elektrische und thermische

Eigenschaften von SalzlOsungen. — Horbaczeirski. Ueber die durch Einwirkung von Salz-

saure aus den Albuminoiden entstehenden Zersetzungsproducte. II. Abhandlung. — ìVeidel

n. Bìnu. iStudien iiber PyridinabkOmmlinge. — Goldschmidt. Untersuchungen iiber Papa-

verin. II. Abhandlung. — Lippmann u. Fleissner. Ueber Einwirkung von Cyankalium auf

Dinitroderivate organischer Basen. — Hazura u. Benedikt. Ueber Chlnr- und Bromderi-

vate des Phloroglucins. — Honig u. Schubert. Ueber Aetherschwefelsauren einiger Kohlen-

hydrate. — J"ilius. Notiz iiber das Hydrobromapuchinin. — v. Georgievics. Ueber die

Einwirkung von Ammoniak auf Anthragallol. — Skraup. Ueber das Parachinanisol. —
Braimer. Beitrag zur Chemie der Ceritmetalle III. — Sucharda. Ueber eine Gattung

Riickungsflachen. — Boltzmann. Ueber einige Falle, wo die lebendige Kraft nicht integri-

render Nenner des Differentìals der zugefiihrten Energie ist. — Gegenbauer. Ueber das

Symbol 1 — j. — Pick. Ueber mehrdeutige doppeltperiodisehe Functfonen. — Kalmann.

Neue Methode zur Bestimmung des Phosphors in Eoheisen und Stahl. — lìlan. Ein

Grundgesetz der Coniplementiirfarben. — Herz. Bahnbestimmung des Planeten (243) Ida. —
Mahler. Astronomische Untersuchungen iiber in hebriiischen Schriften erwahnte Finster-

nisse. I. Theil. Die biblischen Finsternisse. — Andreasch. Beitrage zur Kenntniss der Sulfhy-

dantoine. — Gegenbauer. Ueber ein Theorem des Herrn Charles Hermite. — Loebisch u.

Schoop. Untersuchungen iiber Stryehnin. I. Abhandlung. — Ilcrzig. Studien iiber Querce-

tin und seine Derivate. II. Abhandlung. — Id. Ueber einige Derivate des Phloroglucins. —
Id. Ueber Rhamnin und Rhamnetin. — Gegenbauer. Arithmetische Satze. — Schilling. Ueber

die Herstellung eines homogenen magnetischen Feldes an der Tangentenboussole zur Mes-

sung intensiverer Strome. — Mahler. Astronomische Untersuchungen iiber in hcbràischen

Schriften erwahnte Finsternisse. II. Theil. Die prophetischen Finsternisse. — Raimann.

Ueber das Fett der Cochenille. — Biermann. Zur Theorie der Fuchs'schen Functionen. —
Igei. Ueber einige Anwendungen des Principes der Apolaritat. — Bidschof. Bestimmung

der Bahn des Planeten (236) Honoria. — Schram. Beitrag zur Hansen 'schen Theorie der

•Sonnenfinsternisse. — Linnemann. Ueber ein neues Leuchtgas-Sauerstoffgebliise und das
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Zirkonlicht. — t'. Ifaltenhofeii. Uebor die Thcruifii vnu Gastein. — Mach. Zur Analysc

ilor Tonempfindungoii. — Geijenbauer. Binile asyiiii)tùtische tìesetze der Zalilciithcorio. —
/(/. Ueber die mittlcre Anzahl der Classeii quadnitischcr Fornien von iie-rativer Determi-

nante. — Fiala. Ueber einige gemischte Acther des Hydrochinon. II. Abhandlung. — hi.

Ueber einige Derivato des Methylathylhydrochinon. — Smolka. Ueber einige neue Pikrate. —
Geijenbauer. — Ueber das .\dditionstheorem der Functionen )''"(x). — Eder. Ueber die

Wirkung verschicdener Farb.<toffe auf da.s Verhalteii des Bronisilbers gcgen das Sonncn-

spectmm und spcctroskopische Messungen ùber den Zusammenhang der Absorption and

photographischrr Sensibilìsirung. — Gross. Ueber eine neue Entstehungsweise galvanÌKcher

Striime duroh Magnetisnius. — Gohhchmiedt. Untersuclningen iiber l'apaverin. III. Abhaiul-

lung. — Wiedel u. Ilerziij. Zur Kenntniss der Isocinchonieronsaure. — Zeisel. Ueber ein

Verfahren znm quanfitativen Nachweise von Metlioxyl. — Adler. Ueber die Energie ma-

gnetisch polarisirter Ki'irper, nebst Anwcndungen der beziiglichen Formeln insbesondere

auf Quincke's Methodc zur Bestimmung der Diamagnetisirungszahl. — (f e/ss. Ueber die

Bestimmung von M bei Olber's Methode der Berechnung einer Kunietcnbahn, niit beson-

derer Rùcksicht anf den Ausnahraefell. — Eder. Photometrische Vcrsuche iiber die sensi-

bilisirende Wirkung \i>x\ Farbstoffen auf Chlorsilber und Bromsilber bei verschiedenen

Lichtquelleu und Xotizen zur orthochromatischen l'hotugraphie. — Bohek. Ueber das Ma-

ximalgeschlecht von algebraischen Raumeurven gegebener Ordnung. — Wirtinffer. Ueber

rationale Raumeurven vierter Ordnung. — Haubner. Ueber die Linien gleicher Stromdichte

auf flaohenfòrraigen Leitern. — Gegenbauer. Ueber die Classenanzahl der quadratischen

Formen vm negativer Determinante. — Mertcns. Ueber die Invarianten dreier teniaren

quadratischen Fonnen. — Lippman/i u. Fleissner. Ueber eine Bestimmung des Ki.ihlenst(.ffs

und Wasserstoffs mittelst Kupferoxyd-Asbest. — Gegenbauer. Die mittlere Anzahl der Zer-

legrungen einer ganzen Zahl in zwei Factoren von vorgeschriebener Form. — Fossek. Ueber

Osyphosphinsiinren. II. Abhandlung. — Liznar. Ueber den Stand des Normalbarometers

des meteorologischen Institutes in Wien gegenùber den Xormalbarometern der andcren me-

teolorogischcn Centralstellen Europa's. — Kùìmert. Ueber die definitiven Elemente des

Planeten (15.3) Hilda. — Gohhchmiedt. Ueber die Einwirkung von Natrium auf einige

Bromsubstitutionsproducte des Benzols. — Ilónig u. Zatzek. Ueber die Einwirkung von

Kaliumpemianganat auf nnterschwefligsaures Natron. — v. Niessl. Bahnbestimmung des

Meteors vom 17. Juni 1885. — Gegenbauer. Die mittlere Anzahl der Darstellungen einer

ganzen Zahl dnrch eine Summe von bestimmten \'iclfachen von Quadraten. — Exner.

Ueber die Ursache und die Gesetze der atmospliiirischen Elektritilt. — Gegenbauer. Neue

Classenanzahlrelationen. — Lampel. Ueber Drehschwingungen einer Kugel mit Luftwider-

stand. — Kohn. Ueber das Vierseit und sein associirtes Viereck, das Fiinfflach und sein

associirtes Funfeck. — Zuckerkandl. Beitrag zur Lehre von dem Baue des hyalinen Knor-

pels. — Mares. Beobaohtungen ùber die Ausschcidung des indigschwofelsauren Natnms. —
Adarnkiewicz. Die NervenkOrperchen. Ein neuer, bisher unbekannter morphologischer Bc-

standtheil der peripherischen Nerven. — v. Langer. Der Sinus cavemosus der harten

Hirnhaut. — v. Limbeck. Zur Kenntniss des Baues der Inseetenmuskeln. — ZwciL Ueber

Nenbildung und Zerfall weisser Blutkfirperchen. Ein Beitrag zur Lehre von der Leukàmie. —
Biedermann. Beitrage zur allgemeinen Nerven- und Muskelphysiologie. X\ni Mittheilung.

Ueber Hemmungserscheinungen bei elektrischer Reiznng quergestreifter Muskeln und uber

positive kathodisehe Polarisation. — Koll. Ueber das Epithel in der Mundhcdile von Sa-

lamandra maculata. — Paneth. Die Entwicklung von qucrgestreifteii Jluskelfasern

ans Sarkoplasten. — List. Untersuchungen iiber das C'ioakenepithel der Plagiostoraen.

I. Theil. Das Cloakenepithel der Rochen. — Knoll. Beitrage zur Lehre von der Athmungs-

innervation. V. Mittheilung. Athmung bei Erregung sensibler Neri-en. — /(/. Beitrage zur

Lehre von der Athniungsinnervation. VI. Mittehilung. Zur Lelire voni Einfluss des centra-
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len Nervensystemes auf die Athmung. — List. Untersuchungen iiber das Cloakenepithel

der Plagiostoraen. II. Theil. Das Cloakenepithel der Haie. — Knoll. Ueber periodische

Athmungs- und Blutdruckschwankungen.

^Sitzungsberichte derk. Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Classe. Bd.

ex, 1, 2; CXI, 1, 2. Wien, 1885-86.

Zimmermann. Kant und Comte in ihrem Verhiiltniss zur Metaphysik. — Hanusz.

Ueber das allmalige Umsichgreifen der -n-Declination im Altindisehen. — Pftzmakr. Vier

Himmcl des Jamàto-Liedes. Erklarungen buddhistischer Dichtungon. — Brandt. Verzeichniss

der in dem Codes 169 von Orleans vereinigten Fragmente von Handschriften lateinischer

Kirchenschriftsteller.—5ac7ier. Die hebraisch-neuhebraische und hebraisch-aramaisce Sprach-

vergleichung der Abulwalid Morwàn Ibn Ganah. — Steffenhagen. Die Entwicklung der Lan-

drechtsglosse des Sachsenspiegels. V.Die Bocksdorf'schen Additionen.— J/sÀ'/er. •f-IAOJHMOI

HEPI GtJXJroY z/. Philodemos Ueber den Tod, viertes Buch. Nach der Oxforder und Nea-

politaner Abschrift.— Mussafia. Mittheilungen aus mmanischen Handseliriften. II. ZurKatha-

rinenlegende. — Engeibrecht. Untersuchungen iiber die Sprache des Claudianus Mamertus. —
Bùìiler. Ueber das Zeitalter des kasmirischen Dichters Soinadeva. — Grùnert. Die Begriffs-

Praponderanz und die Duale a potiori im Altarabischen. — Smal Stockij. Ueber den

Inhalt des Cedex Hankensteinianus. — Rcinisch. Die ' Afar-Sprache. I. — Kaluzniacki.

Die polnische Recension der Magdeburger Urtheile und die einschlagigen deutschen, latei-

nischen und czechischen Sammlungen. — Horavitz. Zur Geschichte des Humanismus in

den Alpenlaudern. I. — Busson. Beitrage zur Kritik der steyerischen Reimehrunik und zur

Eeichsgesehichte im XIII. und XIV. Jahrhundert. I. Der falsche Friedrich. — v. Hartel.

Bibliotheca patruni latinonini Hispaniensis. Xach den AufzeichnungenDr. Gustav Loewe's
lierausgegeben und bearbfitet. — Inama-Stcrnef/g. Zur Verfassungsgeschichte der deut-

schen Salinen im Mittelalter. — Steffenìiar/en. Die Entwicklung der Landrechtsglosse des

Sachsenspiegels. VI. Die Fuldaer Glossenhandschrift. — P/izmaier. Der Prophet Jesaias

gronliindisch. — Werner. Zwei philosophische Zeitgenossen und Freunde G. B. Vico's. I.

Paolo Mattia Doria. — Pfizmaier. Chinesische Begrtindungen der Taolehre. — Leciefeirski.

Der Lautwerth der Nasalvocale im Altpolnischen. Eine grammatische Studie. — Bithler.

Ueber eine Inschrift^des KOnigs Dharasena IV. Von Valabhì.

" Sitziingsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Miinehen. Math.-

phys. CI. 1886, MI ; Pliilos.-philol.-liist. CI. 1886 Heft 1. Mtinclien, 1886.

Math.-Phys. Cl. V. Baeyer. Ueber die Synthese des Acetessigàthers und des Phlo-

roglucins. — Vogai. Zur Geschichte der Phosphoreudiometrie. — v. Dóllinger. Nekrolog. —
V. Volt. Nekrologe. — Haushofcr. Ueber einige mikroskopisch-chemische Eeactionen. —
Lommel. Ueber die Bengungserscheiuungen geradlinig begrenzter Schirme. — Graetz.

Ueber die Electricitatsleitung von festen Salzen unter hohem Druck. — v. Z'tttel und

Rohon. Ueber Conodonten. — Leppla. Die westpfillzische Moorniederung (das Gebriich)

und das Diluvium. — Bauer. Ueber die Berechnung der Discriminante einer binaren

Form. — Eraim. Untersuchungen iiber die Lfislichkeit fester Kiirper und die den Vorgang

der Losung begleitenden Volum- und Energieilnderungen. — Seeliger. Ueber die Verthei-

lung der Sterne auf der sudlichen Halbkugel nach Schonfeld's Durchmusterung. — v. Zittel.

Ueber Ceratodus. — Id. Ueber vermeintliche Hautschilder fossiler Store. — Philos.-philol.-

HiST. Cl. — Gregorovius. Hat Alarich die Nationalgutter Griechenlands veruichtet? —
Wiirdingcr. Beitrage zur Geschichte des bayerischcn Landes- Defensionswesens unter Kur-

fiirst Maximilian I. — v. Rielil. Ueber cincn neu aufgefundenen rumanischen Tragaltar. —
Schóll. Ueber attische Gesetzgebung.
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'Skrifter (Det k. norske Videnskabers Selskab), 1885. Thiondhjem, 1886.

Storni. NotitsiT til Throiidhjeius Omegns Flora. — Larsen. Oversigt over de tntiid-

lijemske dialekters slae^skabst'urliold.

+Stxulies (Jùhns Hopkins University) in historical and politicai Science. S"" Ser.

I-llI. Baltimore, 1887.

MI. Allinson and Penrose. The City (Jovi-mmont of Philadelpliia. — Duijbee. The

l'ity tìovfrnrat'nt of Boston.

tTraiisactions of the Manchester Geological Society. Voi. XIX, part 2. Man-

chester, 1887.

Dairkins. Oli the Geography of Britain in the C'arboniferous Period. — ìFatts. Geo-

logical Sketches at Piethorn and Denshaw.

^Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1886. N. 5-12. Wien.

• Verhandluugen d.k.k. Zoologisch.-botanischen Gesellschaft in Wien. Bd. XXXVI,

3,4. Wien, 1886.

h'ohl. Neue Pompiliden des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. — 2/ayr. Notizen

Qbcr die Konniciden-Samralung des British Museum in London. — Id. Einu neue Cyni-

pide aus Melico. — Thomas. Suldener Pliytoptococidien. — Beck. Versuch eincr Gliedc-

mng des Formenkreises der Caltha palustris L. — .ffó/«r. Biographische Notizen ùber

H. W. Kramer. — Hirc. Malaeohi^ische Mittheiluiifrcn. — .ì/ayr. Die Formiciden der

Vereinigten Staaten von Nordamerika. — J/ik. Ueber die Artrechte von Tipnla olerà-

oea L. und Tipula paludosa Meig. — 5efA. Zur Pilzflora Xieder-Oesterreichs. IV.—

fd. Ueber die Hormogonienbildung von Gloiotrichia natans. — A'/'O/i/fW. Ueber die

.Vusstreuung der Fruchtchen von Scutellaria galericnlata L. — Id. Ueber die nie-

derOsterreichischen Volksnamen von Solanum tuberosum L. — Richter. Ueber die

Verwendong àlterer Xamen fiir die botanische Synonymie. — Slapf. Die Pflanzenreste des

Uallstàtter Heidengebirges. — Wettstein. Neue Pflanzen fiir Nieder-Oesterreich. — Wiematm.

Primula W e 1 1 s t e i n i i . — Zahlbruckner. Steierische Flechten. — Bartsch. Nekrolog

ubcr Dr. C. lìenard. — Hvfer. Biographische Notizen uber H. W. Kramer. — Wettstein.

Bericht ùber das Anlegen von Schulherbarien.

• Vierteljahi-schrift der Natiirforschenden Gesellschaft in Zuricli. Jhg. XXX, 1-1;

XXXI, 1, 2. Zurich, 1885-86.

XXX, 1. Wolf. Astronomische Mittheilungen. — Graberq. Ueber Masszeichen. —
Hctller. Beitrage zur Kenntniss 'der schweizerischeu Milbenfauna. — 2-3. Fiedler. Ueber

line besoudere Classe irrationaler Modulargleichungen der elliptischeu Functionen. —
Wolf. Astronomische Mittheilungen. — Wolfer. Sonnenfleckenpositionen. — Id. Einigc

Mittheilungen uber den neuen Stern in der ,\ndromeda. — 4. Woìf. Astronomische Mitthei-

lungen. — Wolfer. Sonnenfleckenpositionen. — Imhof Zoologische Mittheilungen. — Fiedler.

Ueber die Buschlel gleich.^eitiger Hyperbeln, den Feuerbach'schen Kreis und die Steiner'sehe

Hypocycloide. — XXXI, 1. Beyel. Centrische CoUincation «ter Ordnung und piane Colli-

neation «ter Classe. — Rudio. Ueber einige Grundbegriffe der Mechanik. — 2. Wolf

Astronomische Slittheilungcn. — Wolfer. Sonnenfleckenpositionen. — Beyel. Ueber cine

ebene Reciprucitiit und ihre .\nwendung auf ebene Curven. — Id. Ueber Cun'en IV. Ordnung.

^Verhaudlungen des Xaturforschenden Vereines in Brfmn. Bd. XXIY, 1, 2.

Brùnn, 1886.

Liziwr. Ueber das Klima von Brùnn. — Freyn. Ueber niahrische und schlesische Mi-

neralionfundorte. — Rzehak. Die Foraminiferenfauna der Neogenformation der Umgebung

von Miihr. «Istraw. — Koiuhlka. Das Verhaltniss d.-r Ossalonga zur SkelethOhe bei den
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Sàugethieren. — ./f/i/e. Untersuchungeu vou Nahrungs- und GeimssmMeln. — ffal/ermarm.

Wasser-Analysen. — Oborny. Flora von Mahren und ost. Schlasien.

'Verhaudlungen des Vereius zur Beforderimg des Gewerbfleisses. 1887. Heft I.

Berlin.

Brmier. Luft- und f.taskraftmaschinen.

' Wochenschrift des ost. Ingenieiu-- und Architekten Vereiues. Jhg. XII, 3-6.

Wien, 1887.

^Zeitschrift der deutsch. Morgenlàndischen Gesellschaft. Bd. XLIIl. Leipzig, 1886.
Kaufmann. Das Worterbuch Menachem Ibn Saruk's nacli Codex Bern 200. — Mo-

rales. Aus dem Buch der „ergotzenden Erzàhlungen" des Bar-Hebraus. — Baumgartner.
Ueber das Buch ,, die Chrie ". — Heidenheim. Die neue Ausgabe der ^ers. Sam. zur Ge-
nesis [Bibl. Sam. IJ. — Stender. Das Schwerklingengeltibte des Inder. — Bohtlingk.

Nachtriige zu Vasist.ha. — Bilhler. Einige Bemerkungen zu BOhtlingk's Artikel iiber Apa-
stamba. — Kahnert. Midas in Sage und Kunst. — Guidi. Die Kirchengeschichte des

Catholikos Sabiirisi'i' I.

f Zeitschrift fur Natui-wissenschaften. 4 F. Bd. V, 4. Halle, 1886.

Henschke. Ueber Chelidonin, Chelerjihrin, Sanguinarin. — Kieffer. Beschreibung
neuer Gallmucken und ihrer Gallen. — Lampe. Zur Kenntniss des Baues und der Entwiek-

lung saftiger Friichtc.

Pubblicazioni non periodicbe

pervennte airAccadeniia nel mese di marzo 1887.

Pubblicazioni nasionali.

''Baroffio F. e Sfoi-^a C. — Compendio di chirurgia di guerra. Koma, 1885-86.

2 voi. 8".

^Boccnrdo E. C. — Trattato elementare completo di geometria pratica. Disp. 13.

Torino, 1887. 8».

* Carassi 1). — Contributo alla biologia dei mierococclii. Firenze, 1887. 8^
Carnevali L. -• Note alla storia della moneta. Mantova, 1887. 8°.

*Cecchctti B. — Francesco Berlan. Commemorazione. Venezia, 1887. 8".

Faè Ct. — Sulle variazioni della resistenza elettrica dell'antimonio e del co-

balto nel campo magnetico. Venezia, 1887. 8°.

*Galli I. — 11 sismodinamografo. P. I. Koma, 1887. 4".

*Labruto La Spada F. — Saviezza e felicità. Messina, 1887. 16°.

*Levi S. — Vocabolario geroglifico copto-ebraico. Voi. I. Torino, 1887. 4° lit.

f Notizie intorno alle condizioni dell'agricoltura. Roma, 1887. 4°.

*Fe::o P. del — Intorno ad ima proprietà fondamentale delle superficie e

delle varietà. Napoli, 1887. 4".

*Piui E. — Osservazioni meteorologiche eseguite nell'anno 1886 nel r. Os-

servatorio di Brera, col riassimto. composto delle medesime. Milano,

1887. 4°.

»
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' Platuiiia G. — Contribuzione alla fauna malacologica estrauiariua della Si-

cilia e delle isole adiacenti. S. 1. e a. 8."

*Ua^imco P. — Cai-attere della tilosotìa patavina. Venezia, 1837. 8°.

*Iiagoita li. — Il barometro registratore KicharJ. Modena, s. a. 4".

^Regalia E. — Per la priorità di una sua deterniiuazione di resti umani

della caverna della Palmaria stati prima attribuiti ad un Macacus.
Firenze, 1885. 8\

* Sarto F. — Studi storici sul marchese Guglielmo di ilonferrato ed i suoi

figli. Torino, 1885. 8°.

^Sunti storici del r. Esercito italiano. Anno 1887. Roma, 8°.

* Zanotti Bìaaeo 0. — Alcuni teoremi sui coefficienti di Legendre. Torino,

1887. 8».

Pubblicasioiii estere.

'•Amoneit II. — De Plutarchi studiis Homericis. Regimonti, 1887. 8".

^Anecdota oxoniensia. Mediaeval and modem Series. Voi. I, 2 (Alphita ed.

by J. L. G. Mowat). Oxford, 1887. 4°.

'Aristole. — Traité de la generation des animaux trad. par Barthélemy-Saint

Hilaire. T. I, II. Paris, 1886. 8".

^Ariiold C. F. — Quaestionum de compositione et fontibus Barnabae epistolae

capita nonnulla. Regimonti, 1887. 8".

^Baumerl II. — Apionis quae ad Homerum pertinent fragmenta. Regimonti,

1886. 8".

'Bredichin Th. — Sur la grande comète de 1886 f (Barnard) (43). Moscou,

1887. 7».

'Bredtchiii Th. — Sur les grandes comètes de 1886 (41 ; 42). Moscou,

1886. 8".

*' Bruck J. — I. Nachtrag zum Katalog der Bibliothek und ali. Kartensamm-

lung der kgl. Ungar. Geol. Anst. Budapest, 1886. %°.

^BiVJis If. — Ueber die Periode der elliptischen Integrale erster und zwelter

Gattung. Dorpat, 1875. 4°.

* Campi L. — Tombe della prima età del feiro scoperte presso Romagnano

nel Trentino. Trento, 1886. 8».

^ Cohn C. — Ueber die Verknocherang der Arterien. Kònigsberg. 1886. 8°.

^ Costia M. — Opere complete dupa nianuscripte cu variante si note ..v. de V. A.

Urechia. Tom. I. Bucuresci, 1886. 8». •

^Bencks W. — Zm- operativen Behandlung angeborener Gaumenspalten. Kò-

nigsberg, 1887. 8".

'DòUeii W. — Stern-Ephemeriden auf das Jahr 1887 zm* Bestimmung voji

Zeit imd Azimut mittelst des tragbaren Durchgangsinstruments im Ver-

ticale des Polai-stems. St. Petersburg, 1886. 8°.

Bullettixo-Rendiconti. 1887, Voi.. Ili, l" Sem. 12
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^Frilsch C. — Ueber die Marklucke der Coniferen. Konigsberg, 1886. 4".

* Geymi'dler IL v. — Les derniers travaux sur Léonard de Vinci. S. 1. e a. 8'

.

^ Glueck M. — De Tj'ro ab Alexandi-o Magno oppugnata et capta. Quaestio-

nes de fontibiis ad Alexandii Magni historiam pertinentibus. Regimonti.

1886. 8°.

'^ Iluet G. — Catalogne des manuscrits néerlandais de la Bibliothèque natio-

tionale. Paris, 1886. 8".

'^HuthF.— Beitrag znr Kenntniss der sympatischen Nervenfasern. Konigsberg,

1886. 8°.

^Jordan IL— Analecta epigraphica latina. Regimontii, 1886.4°.

^/f/. — Quaestione criticae. Regimontii, 1886. 4".

^/c/. — Retractationes criticae. Regimonti, 1886. 4°.

'^Keil A. — Das Volksschulwesen im Kùnigreich Preussen imd Herzogtum

Litthanen unter Friediich Wilhelm 1. 1. Hauptteil. Konigsberg, 1886. 8".

^Klein F. — Znr geometrischen Deutung des Abel'schen Theorems der hype-

relliptischen Integrale. Leipzig, 1887. 8°

^/t/. — Zur Theorie der allgemeinen Gleichungen secbsten nnd siebenten

Grades. Leipzig, 1887. 8°.

'^Korn E. — Experimentelle Untersuchungen ueber Kohlenstaubinlialationen

bei Lungenkranken Tliieren. Leipzig, 1886. 8°.

*Laivjleij. — Sm- les spectres invisibles. Paris, 1887. 8".

*Loomis E. — Contributions to Meteorology. New Haven, 1887. 4°.

'' Lidlies F. — Ueber die Zeit des Eintritts der Menstniation nacli Angaben

vou BOOO Scbwangeren in der k. gyuaek. Klinik zu Konigsberg. Ko-

nigsberg, 1886. 8°.

^- Myska G. — De antiquiorum historicorum graecorum vocabuli^ ad rem mi-

litarem pertinentibus. Regimonti, 1886. 8".

^ Nanke W. — Yergleichend-anatomischen Untersuchungen ueber den Bau vou

Bliiten- und Vegetativen Axen dikotyler Holzpflanzen. Konigsberg.

1886. 8".

'^Natanson G. — Ueber das Verhalten des Blutdruckes in den Capillaren nach

Massemuuschnimmgen. Konigsberg, 1886. 8°.

*Nolhac P. de — Fac-similés de l'écriture de Pétrarque et appendice» au

K Canzoniere autographe^. Rome, 1887. 8°.

^Observations pnbliées par l'Institut météorologique centrai de la Société des

• Sciences de Finlande. VoL I, 1 ; II, 1. Helsingfors, 1886. 4".

' Piiiette J. — Ueber das Specifische Volumen von Phenolen und Phenolaethern

bei ihren Siedepunkteu. Kfmigsberg, 1886. 8°.

^ Rohrich ]'. — Adolf I, Erzbischof vou Koln. 1 Th. Adolf als Reichsfiirst.

Braunsberg, 1886. 8°.

'^ Schviidt C. — Der naturliche Arbeitslohn. Jena, 1886. 8".
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Schiieiei-soii S. — Uutersuehungen iilter eiiie ueue Methode der quantitati-

ven Kreatininbestinunung. Kónigsherg. 1886. 8°.

' Schiibert J.— Ueber die Integration der Differentialgleichung

p+:^ + K.n=o
d.v a;/-

fui- Fliìchenstiìcke, die von confocalen Ellipsen iind Hvperbeln begrenzt

werden. Danzig. 1886. 8".

Sludcmuiid G. — Menandri et Pliilistionis coniparatio. Breslau. 1887. 4".

Thitnert F. — Der (irosse Krieg zwisciien Polen imd dem Deutschen Orden

1410 bis 1 Febr. 1411. Danzig, 1886. 8°.

Wolff E. — Ueber die Umlaufsgeschwindigkeit des Bliites im Fieber. Ko-

nigsberg. 1886. 8".

Wolpe II. — Untersuchiuigen ueber die Oxybuttersaure des diabetischen

Hams. Leipzig, 1886. 8».

Zeller J. — Léopold Kanke et Georges AVaitz. S. 1. e a. S".

Id. — Notice zur Marco :\riughetti. Paris, 1887. 8°.

Pubblicazioni periodiche

perveiinte iiU"Accademia nel iiie:*c di marzo ISS".

Pubblicazioni ilaliuue.

^Annali di agricoltura. 1887, n. 118. Roma.

Consig-lio di afrricoltura. Scss. 1886.

"Annali di chimica e di farmacologia. 1887, n. 1, 2. Milano.

Marcacci. L'azione ile<;li alcaloidi nel regno vegetale e animale, ricerche compa-

rite. — Lussano. Della peptonuria. — Pisanello. Sull'azione dell'idrogeno nascente sul

propionitrile. — Piutli. Sintesi degli eteri trimesitici. •— Schafer. Sul contenuto in alca-

Ioidi che accompagnano la chinina nel solfato di chinina commerciale. — .\dulterazioni

dell'olio d'oliva. — Compari. Sui prodotti gasosi che si svolgono per l'azione dell'acido

azotico D» 1.33 sull'amido. — Piatti. Sulla p-ossifenilftalimide e sul diftalildiamidoclii-

none. — Capezzuoli. Sul galattocele, confutazione alla risposta del dott. G. B. Marta.

•Annuario della r. Università di Bologna. Anno 1886-87. Bologna, 1887.

Mulaijola. I Rettori nell'antica .Studio e nella mmltnia Università di Bologna. — Ricci.

I primordi dello Studio bolognese.

^Annuario meteorologico italiano. Anno 1887. Torino, 1887.

"Annuario militare del regno d'Italia. 1887. Roma, 1887.

•Archeografo triestino. N. S. Voi. XIII, 1. Trieste, 1887.

Tanzi. Studio sulla cronologia dei libri ,,Variarum •' di Cassiodoro senatore. — Moc-

tcani. Notizie storiche della città di Pirano.— loppi. Documenti goriziani del secolo XI\'. —
Pervanoglù. Della paletnologia della penisola italica nelle sue attinenze colla penisola bal-

canica. — Gregortitti. Iscrizioni inedite aquilejesi. triestine e istriane. — Gcallovitz. Sul-

l'orologio solare scolpito nel monumento scoperto il 20 novembre 1878 nel fondo Cassis

alle Marignane d'Aqnileja.
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'Ai-chivio storico siciliano. N. S. Anno XI, 2. Palermo, 1887.

Flandhm. Caiiitoli dì pace tra i due Martini e la regina Maria con Francesco Eu-

rico ed Antonio Ventimiglia. — Mondello. Padre Mariano Castro latinista del secolo XVIU.—
Pelaez. La vita e la storia di Ariadeno Barbarossa voltata in italiano dalla inedita ver-

sione spagnuola di un turco, conservata nella Biblioteca del Comune di Palermo. — ^? Gio-

vanni, n Pixotus , la Chazena , la Porta Nova , la Xurta del secolo XIV in Palermo. —
Rocca. Capitoli della pescheria della città d'Alcamo (1.5.54). — di Giovanni. Il viceré

Don Garzia De Toledo e le nuove fabbriche del r. Palazzo di Palermo nel secolo XVI. —
Id. Illustrazione della pianta delle fortiflcazioiii di Palermo esistenti nel 1571 secondo i

segni e le indicazioni di essa pianta.

^Ateneo (L') Veneto. Ser. XI, voi. II, 5-G. Venezia, 1886.

Cecchetti. Francesco Berlan. — jVani Mocenigo. Poeti vernacoli veneziani del se-

colo XIX. — Bernardi. Dal Campo Santo di Pinernlo. — Musatti. Mosè e il prof. Ron-

cati. —• Naccari. Effemeride del sole e della luna. Fenomeni astronomici nel 1887.

"Atti della r. Accademia della Crusca. 1886. Firenze, 1887.

Guasti. Rapporto dell'anno accad. 188.5-86.

•Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXII, 3-6. Torino, 1887.

3. Porro. Nuove osservazioni delle comete Finlay e Barnard-Hartwig all'equatoriale

di Merz dell'Osservatorio della r. Università di Torino. — Zanotti-Bianco. Alcuni teoremi

dei coefficienti di Legendre. — Guidi. Sul calcolo di certe travi composte. — Siacci. Com-

memorazione di Alessandro Doma. — Ferrerò. Iscrizione scoperta al passo de) Furio. —
4. Bizzozero. Relazione intorno alla Memoria del dott. Livio Vincenzi " Sui vizi congeniti

del cuore ". — 5. Pollonera. Specie nuove o mal conosciute di Arion europei. — Pagliani

e Oddone. Sull'attrito interno nei liquidi. — Cossa. Ricerche sopra le proprietà di alcuni

composti ammoniacali. — 6. Claretta. Omaggio alla Classe, a nome dell'autore eav. avv.

Felix De Salles della sua opera.- «Les Annales de l'ordre teutonique ou de Sainte-Marie de

Jérusalera depuis son origine jusqu'à nos jours etc. n

*^Atti della Società dei naturalisti di Modena. Memorie. Ser. 3*, voi. V. Mo-

dena, 1886.

Fiori. Saggio di un catalogo dei coleotteri del Modenese e del Reggiano. — Parenti

Picaglia. Rettili ed anfibi raccolti da P. Parenti nel viaggio di circumnavigazione della

r. Corvetta « V. Pisani >>. — Mori. Contribuzione alla flora del Modenese e del Reggiano. —
Fiori. Muschi del Modenese e del Reggiano.

^Atti della Società toscana di scienze natm-ali. Memorie. Voi. VILI, 1. Pro-

cessi verbali. Voi. V. Adun. 14 nov. 1886 e 9 gen. 1887. Pisa.

Meneghini. Goniodiscus Ferrazzii Mgh. Nuova stelleride terziaria del Vicen-

tino. — De Stefani. Lias inferiore ad Arieti dell'Apennino settentrionale. — Sestini. Dei

singolari meriti di Giusejipe Gazzeri nell'avanzamento della chimica etc. — Ficalbi. Sulla

conformazione dello scheletro cefalico dei pesci murenoidi italiani. — Bottini. Ricerche

briologiche nell'isola d'Elba, con una nota sul Fissidens serrulatus Bridel. — Ba-

raldi. Apparato femminile della generazione nei Nilgau etc. — De Gregorio. Intorno a un

deposito di roditori e di carnivori sulla vetta di Monte Pellegrino etc.

^Atti del r. Istituto d' incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e

tecnologiche. 3=" ser. voi. V. Napoli, 1886.

Tessitore. Distribuzione dell'acqua potabile. — Comes. La peronospora della vite ecc. —
Masdea. Insegnamento tecnico, professionale ed indush-iale. — Nobile. Sull'impiego di uno

stromento meridiano completo nel primo verticale. — Teri acciano. Nuova specie di Nar-
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(isso. — .ì/asoni. Sollecitazioni dinamiche nei sistemi elastici articolati. — Palmeri. Prove

industriali sull'estrazione dello spirito dal sorgo zuccherino. — Costa. Intorno al genere

Sali US di Fabrìcio.

•Atti del r. Istituto yeneto di scienze, lettere ed arti. Ser. ó'-, t. V, 2, 3.

Venezia, 1887.

2. Tamtusia. Alcuni studi sperimentali sulla diagnosi differenziale tra cchimosi ed

imbibizione cadaverica. — Canestrini. Prospetto dell'acarofauna italiana. — ZambelU. Con-

statazione della fucsina nei vini mediante il nitrito i)otassico. — Righi. Sui fenomeni, che

si producono colla sovrapposizione di due reticoli e sopra alcune loro applicazioni. — FaP.

Sulle variazioni della resistenza elettrica dcH'antimonio e del cobalto nel campo magne-

tico. — 3. Abetti. Continuazione delle osservazioni astronomiche fatte a Padova nel 1886. —
Berlese e De Toni. Intorno al genere Sphaerella di Cesati e De Notaris ed all'omo-

nimo di Somraerfelt. — Morsolin. H Sarca. Poemetto latino di Pietro Bembo. — Cavagnis.

Contro il virus tubercolare e contro la tubercolosi. Tentativi sperimentali. — Ragnisco.

Carattere della filosofia patavina.

Atti e Memorie delle rr. Deputazioni di storia patria per la provinole mode-

nesi e parmensi. Ser. 8*, voi. lY, 1. Modena, 1880.

Ognibene. Una missione del conte Fulvio Testi alla corte di Spagna (1635-1636). —
Vischi. Nuovi documenti intorno a Giacomo Cantelli. — Sola. Curiosità storico-artistieo-

letterarie tratte dal carteggio dell' inviato estense Giuseppe Riva con Lod. Ant. Muratori

(parte I^, con giunte e note illustrative.

'Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. V, 2. Na-

poli, 1887.

* Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno IT, 4, 5.

Roma, 1887.

Cerletti. Scassi per vigneti ed aratri-vapore. — Id. \m\ dolci ed agrodolci. — Cet-

lolini. Parassitismo e cure ai ceppi delle viti. — Cerletti. Enologia industriale e fabbri-

cati vinicoli. — Sala. Deposito governativo di vini italiani a Parigi. — Lunardoni. Ras-

segna filosserica.

"Bollettino deUa Società geografica italiana. Ser. 2*, voi. XII, 2. Roma, 1887.

Salimbeni. Lettere. — Re Menilek e Ragazzi. Lettere. — Coen. Sull'importanza so-

ciale del Canale di Panama. — Annoni. Da Aram a Scrajevo. — Macdonald. Le miniere

d'argento in Australia. — Colini. Cronaca del Museo preistorico ed etnografico di Roma.

^Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle biblioteche gover-

native del regno. 1886. N. 0. Roma, 1887.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per dii-itto di stampa dalla

Biblioteca nazionale di Firenze. 1887. N. 28, 29. Firenze.

^ Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. 2" ser. voL VII, 11. 12. Roma, 1886.

Sacco. Il Villafranchiano al i>icde delle Alpi. — Bucca. Appunti ))etrografici sul

gruppo del Gran Paradiso nell'Alpi occidentali. — Lotti. Sezioni geologiche nei dirtorni

dei bagni di Lucca. — Cortese. I terrazzi quaternari del litorale tirreno della Calabria.

^Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno IV.P sem.

febb. Roma, 1887.

^Bollettino di notizie agrarie. Anno IX, 1887, n. 3-8. Rivista meteorico-agraria,

n. 4-6. Roma, 1887.

•Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, 3. Roma, 1887.
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= Bollettino di paletnologia italiana. Ser. 2''^, t. IL Indice. Panna, 1886.

'"Bollettino mensuale pubblicato per cura dell'OsseiTatorio centrale del Colle-

gio C. Alberto in Moncalieri. Ser. 2\ voi. VI. 12. Torino, 1886.

Densa. Le stelle cadenti del novembre 1886. - Silvestri. Sull'eruzione dell'Etna del

inaggio e giugno 1886.

"Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno IX. 1887,

marzo. Roma.

"^Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane.. Anno XIV, 4-7. Roma, 1887.

'Bollettino ufficiale del Ministero deUa pubblica istruzione. Voi. XIII, 1.

Roma. 1887.

^BuUettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XV, 2.

Roma, 1887.

Gtilli. Trovamenti risguardanti la topografia urbana. — /(/. Il monumento sepolcrale

di un sutor a porta fontinale. — Visconti. Di una testa di una giovine Pan. — de Rossi

e Gatti. Miscellanea di notizie bibliografiche e critiche per la topogi'afia.e la storia dei

monumenti di Roma. — Visconti. Scoperte recentissime.

Circolo (II) giuridico. Anno XVIII, 1. Gen. 1887. Palermo.

Siragusa. Prolusione al corso libero di diritto amministrativo.

'Giornale di matematiche. Voi. XXV, gen.-febb. 1887. Napoli.

Cesavo. Medie ed assintotiche espressioni, in aritmetica. — Id. Intorno ad una classe

di funzioni aritmetiche. — Ser/re. Su alcune proprietà metriche delle coreelazioni. — Pi-

rondini. Sulle superficie rigate. — Cantone. Un teorema sopra la cubica gobba. — Pascal.

Sopra una formula numerica. — Verde. Quistioni 65 e QQ. — Chini. Una proprietà delle

lemniscate di Bernoulli. — Vivanti. Ricerche sulle funzioni uniformi d'un punto analiticn.

^Industria (L'). Rivista tecnica ed economica illustrata. Voi. I, 8-11. Mi-

lano, 1887.

Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XIII, 1. Torino, 1887.

S. Sul progètto di traversata del Monginevro col sistema di trazione funicolare Agu-

dio. — PagVhMi. Sulla misura della viscosità dei liquidi e degli olii lubrificanti in par-

ticolare. — Falco. I nuovi forni economici perla panificazione. — Legge 11 febbraio 1886,

n. 36.57, serie 3% che regola l'ammissione dei fanciulli negli opifici imlustriali, nelle cave

e nelle miniere. — Regolamento per l'esecuzione di detta Legge.

^Memorie della Società crittogamologica itjliana. Voi. II, 1. Milano, 1887.

Ardissone. Phycologia mediterranea. Parte II.

"f Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XV, 10-12; XVI, 1.

Roma, 1887.

Ttìcchini. Osservazioni spettroscopiche solari nel 2°, 3° e 4° trini. 1886. — Id. "Macchie

e facole solari nel .8" e 4" trim. 1886. — MiUosevich. Determinazione della latitudine del

r. Osservatorio del Collegio romano. — Picco. Sul recente minimo delle macchie solari. —
Tacchini. Eruzioni metalliche solari osservate nel 1886.

f Pubblicazioni del r. Osservatorio di Brera ih Milano. N. XXVII. Milano, 1885.

^Rassegna (Nuova) di viticoltm-a ed enologia. Annoi, 4,5. Conegliano, 1887.

Garpenf. Il difetto dell'acescenza. — Comboni. Estrazione del creniortartaro dalle

vinaccie. — Mancini. Nuovi ampelomiceti. — Meneghini. Della chiarificazione dei vini. —
Cuhoni. Rivista di fisiologia vegetale. — CettoUni. Una Fiera-Esposizione di vini a Ve-
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iiezia. — Coinlioìli. Relazione intorno alle liciTclie chiiuiclie eseguito sopra mosti, vini i-

l'oftlic provenienti da viti assoggettate a' trattamenti per combattere la peronospora. —
Del Xoi't'. I>eterniinazione ileircstratto secco nei vini. — Stradtiiolo. Marzo vignaiuolo.

"Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2*, voi. XX, 2, 3.

Milano, 1887.

Ti'evixnn. Sul micrococco della rabbia e sulla possibilità di riconoscere durante il jk-

riodo d'incubazione dall'esame del sangue della persona morsicata, se ha contratta l'infe-

zione rabbica. — Zurcìn. Il terzo e quarto progetto di Codice sanitario. — SchiapareìH.

Insultati delle osservazioni fatte nella r. Specola di Brera dal dott. M. Rajna sulla varia-

zione diurna della declinazione magnetica durante l'anno 1886. — Fahris. Osservazioni sul-

l'opera di Alessandro .Manzoni intitolata: Del romanzo storico e in genere, dei componi-

menti misti di .-itoria e d'invenzione. — Buccellati. Esposizione critica del Progetto di

Codice penale italiano. — Fiihvis. Osservazioni sull'opera di Alessandro Manzoni intitolata :

Del romanzo storico e, in genere, dei componimenti misti di storia e d'invenzione. — Pini.

Riassunto delle osserx'azioni meteorologiche eseguite presso il r. Osservatorio astronomico

di Brera nell'anno 1886.

f Rendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Ser. 2'', voi. I,

1. Napoli, 1887.

Pergola. Rapporto dei lavori compiuti dall'Accadeniia delle scienze fisiclie e nuiti-

matiche, nell'anno 1886. presentata nell'adunanza generale della Società reale di Napoli.

tenuta nel dì 2 gennaio 1887.

*Re\-ue internationale. 4' aunóe, T. XIII. 4, 5. Rome, 1887.

Bonijhi. La paix. — Veuglaire. Armée allemande et armóe fran^aùse. — Constant.

Journal intime. — Dosloìevxky. Le joueur. Xotes d'un jeune lioninic. — Barnuhei. Les der-

nières découvertes archéologiques dans l'Étrurie. Ombrie et le Latium. — ***. Les relations

cntre les Cours de Berlin et de Saint-Pétcrsbourg. — ìVichevt. Madie. Hécit lithuanien. —
Naville. A propos du " Referendum n. — Mayor. Les dernières publications du Bureau di'

statistique italien. — Boyi'r d'.b/cn. Pauvrc Pierrot!

•Rivista critica della letteratura italiana. Anno IV, 1, 2. Firenze, 1887.
• Rivista di filosofia scientifica. Voi. VI, febb. 1887.

Schiattarella. La formazione dell'universo (I). — Corleo. Le differenze tra la filo-

sofìa dell'identità e l'odierno positivismo. — Rom. Il Padre Eterno. — Bohha. La ietta-

tura secondo Democrito.

^Rivista marittima. Anno XX, 2. Febb. 1887. Roma.

Fincati. L'armata di \'enezia dal 1470 al 1 171. — Allcgra-Guarino. Cenni sul sir-

vizio delle su.ssistenze presso la marina francese. — Maldini. I bilanci della marina

d'Italia. — Il a Nautilus n nuovo battello subacqueo. — -Esperimenti di artiglieria eseguiti

nell'officina Krupp dal 1883 al 1886.

^Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. VI. 2. Torino, 1887.

Ferraci. Una caccia al camoscio in Val di Scalvo.

^Rivista scientifico-industriale. Anno XIX, 2-3. Fii-enze, 1887.

Guglielmo. Sulla causa dei fenomeni elettrici dei temporali. — Fai'. Sulle variazioni

della resistenza elettrica dell'antimonio e del cobalto nel campo magnetico. — Sulla varia-

zione di volume di alcuni metalli nell'atto della fusione e sulla dilatazione termica degli

stessi allo stato liquido. — La saldatura elettrica.

•Studi senesi. Voi. IIL 4. Siena, 1887.

Pampaloni. Ancora sopra la teoria dell'avulsione nel diritto romano. — Manentias.

Antiqua summaria codicis Theodosiani. — Loria. Il lavoro delle ilonne e dei fanciulli

in Italia.
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Pubblicazioni estere.

' Abstracts of the Proceedings of the Chemical Societj'. N. 33, 34. London, 1887.

"Académie des sciences, belles lettres et arts de Besanfon. Année 1885.

Besanfon.

Gauthier. Sur un carrelage émaillé du XIV siùele. — /(/. L'églisc pricurale de Courte-

fontaine. — Chatelet. Les monumen'ts de Tabbaye de Cherlieii.

'Anales del Museo naeional de Mexico. T. Ili, 10. Mexico, 1886.

Cope. Los mamiferos del Valle de Mexico ya extinguidos. — Aubin. Mapa Quinatzin.

Quadro historico de la eivilizacion de Tetzcuco. — de Olmos. Arte para aprender la lengua

mexicana.

Unnalen der Physik imd Chemie. N. F. Bd. XXX, 3, 4. Beiblatter, XI, 2.

Leipzig, 1887.

ron Ilelmholt:. Die Aenderungen des Gefrierpunktes berechnet aus der Dampfspannung

des Eises. — Neesen. Akustische Beobachtungen. — Wernicke. Ueber die elliptische Po-

larisation des von durchsichtigen Korpern refleotirten Lichtes. — Id. Zur den Eigenschaften

und der Herstellung diinner, durchsichtiger Metallschichten. — Loìn7nel. Beobachtungen

tìber Phosphorescenz. — Pulfrich. Das Totalreflectometer und seine Verwendbarkeit fiir

weisses Licht. — Fromme. Ueber die durch kleine electroniotorische Kriifte erzeugte gal-

vanische Polarisation. — Ebeling. Ueber die eleclromotorische Kraft einiger Thennoelemente

aus Metallen und den LSsungen ibrer Salze. — Gieseler. Ueber singende und dabei beli

leuchtende Flamnien. — Timhcrg. Uutersuchungen tìber den Einfluss der Temperatur auf

die Capillaritatsconstanten einiger Flussigkeiten. — Planck. Ueber das Princip der Ver-

mehrung der Entropie. — Frólich. Messungen der Sonnenwiimie. — Ehas. Ueber die No-

bili'schen Farbenringe und verwandte electrocheniische Erscheinungen. — Bock. Das

electrische Leitungsvermogen von Verbindungen aus Sehwefel und Kalium in Liisung von

Natriummonosultìd und Borsaure. — Weber. Zur Theorie der Wheatstone'schen Brucke. —
Edlund. Erwiderung auf die letzten Bemerkungen des Hm. Hoppe tìber die unipolar In-

duction. — Heritsch. Einige Versuche tìber- die electrischen Erscheinungen in Entladungs-

rohren. — Bildde. Zur Theorie des Zusammenhangs von Wiirnie und Electricitiit ; I. Ther-

moelectrieitat der Metalle. — v. Uljanin. Ueber ein auf die Contacttheorie bezugliches

Experiment Exner's. — v. Helmholtz. Nachtrag zu der Abhandlung tìber Gefrierpuntk und

Danipfspannung.

^Annalen des k. k. natiu-histor. Hofmuseums. Bd. II, 1. Wien, 1887.

Pergens. Pliociine BryozoBn von Khodos. — Beck. Flora von Sudbosnicn und der an-

greuzenden Hercegovina.

Unnaleu (Mathematische). Bd. XXVIII, 4; XXIX, 1. Leipzig, 1887.

XXVin, 4. Srhroeter. Das Clebsch'sche Sechseck. — Koenujsberrjer. Bemerkungen

zu Liouville's Classiflcirung der Transcendenten. ~ Cnsjmry. Ueber die Verwendung alge-

braischer Identitiiten zur Aufstelluug vón Eelationen fur Thetafunctionen einer Variabeln. —
Klein. Zur Theorie der allgemeinen Gleichungen sechsten und siebenten Grades. — Id.

Zur geometrischen Deutung des Abel'sehen Theorems der hyperelliptischen Integrale. —
Hurwitz. Ueber algebraische Correspondenzen und das verallgemeinerte Correspondenz-

prinzip. — Markoff. Sur l'équation diilerentielle de la serie hypergeométrique (Première

note). — Brioschi. Zur Transformation dritten Grades der hyperelliptischen Functionen

erster Ordnung. — Kraiise. Zur Transformation dritten Grades der hyperelliptischen Functio-

nen erster Ordnung! — XXIX, 1. Affoltcr. Ueber Gruppen gerader Linien auf Flachen
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liOherer Ordnun?. — Ilorhert. l'cbiT iIk- Transitivitats^renze der Substitutioiieiigruppen,

welche die altornirende ihres Grades niclit enthalton. — SchOnfiies. Debcr Gruppen von

Bewoj/aiisren (Zweite Abhandlun?). — Jìohn. Pie Flacbcn vicrter Ordnun«r hinsichtlicli

ihrer Kii'itonpunkte und ilin-r tìcstaltun<r. — Fricke. Die Cfiiif,Tuenz>rruppO'ii dcr seclisten

Stufe. — Kòpcke. Ueber Differentiirbarkeit und Aiischauliohkcit der stefiiren Functionen. —
Xetlo. L'ebcr einen Algoritlimus zur AuflOsung numerischer algebraisoher Gleicbungeii. —
/(l. Zur Theorie der iterirten Functionen. — i: Bnjfs y Prósper. Sur la gOorai<trie noii-

Euclidienne.

"^Annales des ponte et chaussées. 1886 Dee, 1887, janv. et Personnel.

Paris, 1887.

PÉc. Ritter. Méthode et procede du jaugeage rapide et approximatif des crues. —
.ìfayer. Note sur les derniers travaus de >r. Bauseliinger, relatifs à l'élasticité du fer et

de l'acier. — Ben/et. Notice sur la distribution il'eau de la ville d'Albi. — Bérard. Note

sur la marche des flotteurs dans les courants. — Eiffel. Note sur les piles et pylones de

grand hauteur à propos du mémoire de M. Leygne. — Jasv. Collignon. Une méthode gra-

phique de quadrature. — fon Gcrstner. Théorie des vairues, suivie d'un essai sur la théorie

des proflls des digues. — Léry. Rapport présente à la Commissiou centrale des machines

à vapcur, au noni de la sous-commission chargée d'étudier la question de la réglementation

des réeipients de gaz sous pression. — Leygne. Notice sur les grands murs de soutènement

de la ligne de Slazaniet à Bédarieux.

"Annales (Nouvelles) de Mathématiques. 3® sér. Févr 1887. Paiis.

Resal. Note sur la courbure des lignes géodésiques d'une surfaee de revolution. —

Biehler. Sur la limite de (l+-
)

quand m. augmente indéfiniment. — Fd. Sur l'élimi-

natìon par la méthode d'Eulcr. — Id. Sur le téurème de PJolle. — Id. Sur la forme adjointe. —
WeiU. Sur un théoréme de Chasles. — Id. Sur la dirision des jKilynómes. — jd. Sur

qnelques fonnes quadratiqucs. — Pirondini. Sur les hélicoides.

"fAnnales scientitìques de l'École normale supérieure. 3"= sér. T. IV, 2, 3.

Paris, 1887.

2. Duhem. Etnde sur les vapeurs émises par un mélange de substanees volatiles. —
Gìiichard. Généralisation de la serie de Taylor. — 3. Dìdiei: Eecherches sur qnelques

combinaisons du cérium.

"^Annuaire de l'Académie r. des sciences de Belgique. 1887. Bruxelles.

"^^Anzeiger (Zoologisclicr). N. 245. Leipzig, 1887.

Garbini. Intorno ad un nuovo organo deir.\nodonta. — Fritsch. Berichtigung. —
Grosglik. Schizocoel oder Enterocoel ? — Osborii. Osidiradinm inCrepidula. — Wn'r:-

cjtky. Bemerkungen ueber Sùsswasser-Schwàmme.

^Archives néerlandaises des sciences exactes et natiirelles. T. XXI, 2. 3. Harlem,

1886-87.

2. Lorentz. De l'influence du raouvement de la terre sur les jìhénomènes lumineux. —
Bosscha, Fili. Sur la meteorite de Karang-Modjo, ou Magetan. — 3. Korteiceg. Sur la

stabilite des trajectoircs ]>lanes périodiques. — Grimris. De l'influence des conducteurs

sur la distribution de l'energie électrique.

"f Bericht« der deut^chen Chemisehen Gesellschaft. Jhg. XX, 3. 4. Berlin, 1887.

3. Antrick. Das optische Verhalten des Cocalus und eine Méthode zur Prùfiing

seines salzauren Salzes auf Reinheit. -7 Nietzki und Kehmiann. Zur Kenntniss der si-

cundaren und tertiaren Chinone. — Id. und Ilagenbach. Ueber Tetramidybcnzol und seine

Derivate. — Kiliani. Ueber die Zusammensetzung und Constitution der Arabinosecarbon-

Billetti.no-Resdiconti. 1887. Voi.. HI, 1" Sem. 13
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saure bezw. der Arabinose. — Jannasch. Ueber das Vorkommen von Slroiitian im Heulau-

dit. — Klason. Ueber den Ersatz der Amidogruppe in aromatischen Verbindungen gegen

Hydrothion resp. Oxysulfuryl vermittelst Diazoverbindiingen. — Id. Ueber die sechs iso-

meren Toluoldisulfosauren. — Janovsky und Ero. Zur Kenntniss der Halogensubstitutions-

producte des Azobenzols und Hydrazobenzols. — Id. id. Ueber directe Substitutionspni-

ducte des p-Azotoluols und ilber Hydrazobrombenzole und Hydrazobromtoluole (vorlaufige

Mittheilung). — Bamhenjer u. Philip. Ueber das Pyren (Die Cuustitution des Kohlenwasser-

stoffs). — Heumann und Occonomides. Ueber die Einwirluing des Phenols auf Diazoami-

dobenzol. — Autenrieth. Ueber ein Derivai des Dimethylendisulfon. — Z)(eW und Ein'iorn.

Ueber einige Derivate der Orthoamidophenylvaleriansaure. — Buchka und Irish. Ueber

die Einwinknng von Kaliuniferricyanid auf Acetophenun. — li. Ueber die Bildung

von Phenylglyoxylsaure aus Benzoylcyanid. — Tafel. Darstellung von Furfurylamin. —
Wislicenus. Ueber die Einwirkung des Phenylhydrazins auf Lactone. — Griess. Zur

Kenntniss der Meta- und Para-Oxynitrobenzoi'saure. — Schuhe. Notizen. — Eegei. Ueber

die Oxydation der Hydropiperinsauren. — Ifol/f. Ueber ,«-Bromlavulinsaure. — Lellmann

u. Schleich. Ueber nitrobenzylirter Malonsaureester. — Ladenburg. Ueber das Pyrrolidin. —
Diirkopf. Eine modificirte Methode zur Darstellung von Pyridinbasen. — Colli. Ueber ei-

nige Condensationsproducte des Amidoacetessigathers mit Salzsàure (\''orlaufige Mitthei-

lung). — deve. Ueber die Einwirkung von Chlor auf Acet-«-naplitalid. — Ilanssen. Bei-

triige zur Kenntniss des Brucins. — Fasbender. Ueber die Verbindungen der Aldehyde und

Ketone mit zweiwerthegin Mereaptanen und iiber Polysulfìde. — 4. Engler und Schesto-

pnl. Einwirkung von Aceton auf ^-Ainidoazobenzol. — Goldschnidt. Ueber die AbkSmni-

linge des Camphoroxims. — /(/. und liisser. Untersuchungen iiber das Carvol. — Id. und

Polonoicska. Ueber das Diphenyloxathylaniin. — Ilimberg. Ueber eine Verbindung von

o-Toluylendiarain und Traubenzucker. — Jleyer. Zur Kenntniss einiger Metalle. — Id. und

Warrington. Zur Kenntniss der Acetoxime. — Munchmeyer. Zur Kenntniss der Eeactio-

nen einiger Dialdehyde und Ketone. — Levi. Ueber Thiophengriin. — Ernst. Ueber die

Wasserstoffaddition des Thiophenkerns. II. — Bronime. Ueber das verschiedcne Verhalten

isomerer cyanirter aromatischer Sàuren, und iiber die Verbindungen der Nitrile mit Phe-

nylhydrazìn. — Id. Ueber die Metacyanbenzoesiiure. — Bergreen. Zur Kenntniss der Iso-

niirosokiJrper. — Mcyer. Ueber die negative Natur der Phenylgruppe. — Piutti. Synthese

der Trimesinsaureàther. — Willgerodl und Diirr. Ueber tertiiires Chlurisobuttersaurelri-

chlorid und Acetoncliloroformather. — 5c/«'//".Furforolreaetionen. — Gòttig. Ueber ein neues

Hydrat des Aetznatrons. — Merz und iliiller. Monotolyl- und Dytolylamine aus den drei

isomeren Kresolen. — Michael und Broivne. Zur Isomerie in der Zimmtsaurereihe. —
Hagemann. Einige kritische Bemerkungen zur Aviditatsformel. — Brìihl. Ueber Hrn. Julius

Thomsen's sogenannte Theorie der Bildungswarme organischer KOrper. — Kalmann. Neue

Methode zur Titerstellung von Jodlosungen und maassanalytischen Bestimmung von schwef-

ligsaurem neben unterschwefligsaurem Salz. — Witt. Ueber eine iieue Bildungswcise der

Azine. — /(/. Zur Kenntniss der isomeren Tolmuiplitazine une des Wollschwarz. — Neu-

munn. Schwelsilure als Jodùbertrager. — Mensching und Meyer. Ueber ein Pyrometer.

—

Raschig. Ueber das Verhalten der salpetrigen zur sehwefligen Saure. — Wislicenus. Ueber

die Vereinigung verschiedener Ester durch Natrium. — Kraemer und BiJttcher. Ueber die

Beziehungen des ErdOls zu den Kohlenwasserstoflfen der Braun- und SteinkohlentheerOle. —
Quincke. Zur Kenntniss des Acenaphtens. — Nietski und Gòttig. Ueber das /3«-Azonaphta-

lin. — Id. und Kehrmann. Ueber Chinondioxim und Dinitrosobenzol. — Edeleano. Ueber

einige Derivate der Phenylmethacrylsiiure und der Phenylisobuttersiiure. — Koenigs und

Nef. Ueber das Py-3-Phenylchinolin und Py-3-B-Dichinolyle. — iMuthmann und Nef. Notiz

iiber die Cinchoninsaure. — Saiidmeyer. Ueber die Einwirkung von salpetriger Saure auf

Aceton.
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IJerichto ueber dio Verliaudluagen der k. Siichs. Gesellschat't der Wissen-

schaftou. Math.-phyj;. CI. 1886. Suppl. Li'ipzig, 1887.

Lia. Bemerkungeii zu v. Helmholtz' Arbcit iìber die Thatsachen, die der Geoiiie<rie

7,u fìrunde liofren. — Jfayer. Die beiden allfremeinen Satze der Variationsrcchnunf;, welche

den beideii Furmeii des Priiioips der kleinsten Action in der Dynamik entsprechen. —
Lettckart. Asconenia gibbosum, ein Sphaerularia-artij;er neuer Nematode.

+Bibliothèque de l'École des Chartes. 1886. Lùt. 6^ Paris.

d'Arbois de JubainviUc. Le suffixe -iacus -iaca. — Brutaiìs. Bible de Charles V et

autres manuscrits du cliapitre de Girone. — MoUnier. Invcntairo da trésor du~saint-siège

snus Bonifaoe VII! (12i>.j).

• Boletim de la Sociedade de <,'eographia de Lisboa. 6" Serie, n. 7, 8. Lisboa, 1886.

7. Trabalhos em Africa. Missao portugueza do Congo. — eliderà morbus.— de Abreu.

Xovas jornadas de Silva Porto. — 8. Relatorio do servÌ90 de saude na ilha da Boa Vista,

referido ao anno de 187.5. — Nobre. .\s esta(;oes zoologica.s. — porto de Lourcnyn Mar-

ques. — Novas jornadas de Silva Porto.

•Bulletin de l'Académie i. des sciences de St. Pétersboiirg. T. XXX, 4 ; XXXI, 2.

St. Pétersbourg. 1886.

2. Backlund. Eapport sur le niémoire de M. Il;irzcr: Recherches sur un cas special

du problème des trois corps. — Katanoff. Nouvelle transcription des niots do la languc

Koibale notes par Castrén. Avec une preface de 31. Uadioff. — Chicoison. Recherches pho-

tométriques sur la diffusion interieure de la lumière. — Cari Schmidt. Recherches Hydrc-

logiqnes XLV-XLVin. — Imchenetsky. Sur la transfurmation d'une équation differentielle

de l'i'rdre pair à la forme d'une t'quation isopériniétrique. — 4. Backlund. La comète

Kncke. Calculs de son apparition en 1885, considèrée dans ses rapports avec les quatre

apparitions préeédentes. — Famintzin. Formation des bourgeons dans les Phandrogames. —
Mailer. Durée de la rotation du soleil, dèduite des perturbations des forces raagnéti-

ques à Pawlowsk. — Struve. La photographie au .service de l'a-stronomie. — Schnidt. Sur

quelques nouveau.K Trilobites. — Warpachùii'sky. Sur une nouvelle forme d'Opalines. —
Bianchi. Sur une nouvelle Pie-Grièche du sous-genre (Otomela Bogdanowi), — Wild.

Sur un cas e.ttraordinaire de grèle, observé le 16 novembre 1885 à Bobrouisk. — Radlojf.

Matóriaux pour l'ètude de la langue kourde, recueillis pas M. le prof. Albert Socin. —
Mailer. Sur la diffcrence électroraotrice et la polarisation des électrodes des lignes

télégraphiques.

* Bulletin de l'Académie r. des sciences de Bruxelles. 3" sér. T. XII, 12; XIII, 1.

Bruxelles, 1886-87.

XII, 12. Van der Meiubrufjfì'ie.iyar Vinstahiìité de l'équilibre de la conche superficielle

d'un liquide. — Henry. Sur la valence de l'atome du carbone. — Méthode de dutermina-

tion de la valeur relative de ses quatre unités d'action chimique. — Fredericq. Sur la phy-

siologie du coeur chez le chien. — Van Aubel. Quelques raots sur la transparence du pla-

tine et des mirois de fer, nickel, cobalt obtenus par èlectrolyse. — Philippson. Marie Stuart

et la ligue catholique universelle. 1561-1567. — Fraipont et Lohest. La race humaine de

Neanderthal ou de Canstadt, en Belgique. — XIII, 1. Van der Mensbrufjijhe. Sur quelques

effets curieux des forces raolécnlaires au contact d'un solide et d'un liquide. — Mansion.

Sur le dernier thi5orème de Fermat. — Potvin. Communications et lectures. Sur les tra-

ductions d'auteurs belges.

t Bulletin de la Société académique de Brest. 2'-' sér. T. XI, 188.5-86. Brest.

Jouan. La fregate "La Médéen. — Broiminchc.\ji%r>\ de la Nouvelle-Caledonie. —
Keryrohen. Vox-age dans la Mellacorrée. — Dupuy. La Bretagne au X\'in siècle. — Estienne.



Un Jroit féoJal riui cxiste eucori;. — I{uUì(jOii. .Six iii'iis à ti'avers l'Oceanie. —• Payen.

Sur quelques points de l'histoire du dessin. — BaiU.ij. Le théàtre grec et le théàtre de

Shakespeare. — Lebaìle. Une féte musulmane à Gabès.

^BiiUetin de la Société des sciences de Nancy. Sér. 2", t. Vili, 19. Paris, 1886.

Pliche. Notes pour servir à l'étude de la nervation. — Id. Sur une substitution an-

cienne d'essences forestières aux environs de Nancy. — VuUlemin. Sur les homologies des

mousses. — Kòliler. Supplément au recherches sur la faune marine des iles auglo-norman-

des. — Jlillot. Trace d'une courbe dounant la tempe'rature moyenne de tous les points

situés sur un nième niéridien, équateur anallothermique. — Haller. Sur l'action de la po-

tasse alcoolique sur l'uree et quelques uri^es substituées, réaction inverse de celle de

Voehler. — Pliche. Sur la flore de l'étage rlietien aux environs de Nancy. — Kohler.

Recherches anatoniiqnes sur vuie nouvelle espèce de Balanoglossus, le B. saniiensis.

^Biilletiu de la Société entomologiqiie de France. F. 3, 4. Paris, 1887.

'i'Bulletiii de la Société mathématique de France. T. XV, 1. Paris, 1887.

Cfdlandreau. Sur le developpement des fonctions en series par la formule de Mac-

hiurin, dans le cas d'une variable réelle.

"RuUetin de la Société om-alienne d'amateurs des sciences naturelles. T. V, 3;

VII, 4; Vili, 1; IX, 1. Ekathérineboiu-g, 1884-86.

1886. Clerr. Observations sur les orages faites dans les contrées de l'Oural.

^Bulletin des sciences mathématiqiies. 2'' sér. T. XI. Mars 1887. Paris.

BJ'rAEB. — Oómifl ocHOBaiiifl ncinweniji 'S,[<fi{x)\ ci. ojnnMb HesaBiiciMbiMi, iiepeii-

f.HHHMn. — VOH Lilienthal. Untersuchungen zur allgemeinen Theorie der krummen Ober-

rtaehen und geradlinigcn Strahlensysteme. — Lampe. Oeometrisehe und mechanische Auf-

gaben zur numerischen .\uflosung von Gleichungen huherer Grade.

•^BiiUetins du Comité géologique. T. V, 7-8. St. Pétersbourg, 1886.

Mihahkìj. Aperyu géulogique de la partie de sud-ouest du gouvernement de Piet-

ri ikow. — Gedro'ii. C'ompte rendu préliminaire sur les recherches géologique en Poléssié. —
foanojf. C'ompte rendu préliminaire sur les recherches ge'ologiques dans le gouvernement

de Stavropol. — Ai'inacìicirsky. Compte-rendu préliminaire sur les recherches géologique.s

faites en 188-") dans les gouvernements de Koursk et de Charkoif.

i'Bulletin of the California Academy of sciences. Voi. II, 5. Sept. 1886.

S. Francisco.

Casey. Eevisiou of the California Speoies of Lithocharis and Allied Genera. — Leo

Greene. Studies in the Botany of California and Parts Adjacent. IV. — 1. [On Some Chico-

riaceous Composita;. — 2. Some species of Eujihorbia § Anisophyllum. — 3. New Polypetal».

—

Rivers. A New Species of Californian Coleoptera. — Id. Contributions to the Larvai Hi-

story of Pacific Coast Coleoptera. — David.fon. Notes on Saturn. — Glassford. Weather

Types on the Pacific Coast. — Davidson. Transits of the II and III Satellites of Jupiter. —
Id. The Aunular Eclipse of March 5, 1886.

^BuUetin of the United States Geological Surwey. N. 80-33. AVashington, 1886.

30. lì'alcott. 2'' Contribution to the studies on the Cambrian faunas of North Ame-

rica. — 31. Scudder. Systematic review of our present Knowledge of fossil insects inclu-

ding myriapods and arachnids. — 32. Peaìe. Lists and analyses of the minerai Springs

of the U. S. — 33. Diller. On the Geology of Northern California.

'Centralblatt (Botanisches). Bd. XXIX, 9-12. Cassel, 1887.

Buckeler. Ueber ein vermeintlich neues Cyperaceen-Genus. — Steininger. Beschrei-

bung der europaischen Arten des Genus Pedicularis. — Wakker. Ueber die Infection der



Niihrpflanzen ilurch parasitische Peziza-(ScIerotiiiia-) Arten. — Isti-àii/fy und Olsen. Ueber

ilie Milchsaftbehàlter und vcrwandte Bildungen bei don hObereii Pilzen.

^Circulars (Johns Hopkins University'). Voi. Yl.n. 55. Baltimore, 1887.

•Civilingeniem- (Der). Jhg. 1887, Heft 1. Leipzig, 1887.

Xdijrl. iLittlieilimcren aus dem (ìebiete der Goodfisie. — Mohi'. Ueber die Bestinununof

iind die graphisohe Darstellunjr von Tràgheitsmomenteii ebcner Flaehen. — KOpck.'. Ueber

die Hùhenaulage von Strassenlaterncn. — Buhmert. Die Freizugigkeit der deutsclien

Techniker und die Hebung ihrer socialen Stellung. — Fischer. Neuere Einrichtungen zur

.si'lbstthatigen Regelnng der Fadenaafwindung bei Selfactoren. — Ifiippnei: Seilzug durch

drei gegebene Punkte. — fleiineberi/. Ueber divs Princip der virtuellen Verruckungen und

das Princip von d'Alembert.

^Compte rendii de la Société de géographie. 1887, n. 3, 4. Paris.

"Compte renda des séances et travaiis de r.\.cadémic des sciences morales

et politiques. N. S. T. XXVII, 2, à. Paris, 1887.

Bnudrilìart. Les popalations agricoles du Poiton. Le département de la Vienne. —
fJvcqui'. La vie sooratiquo et la vie cynique. — Lronssew. Les pupulations urbaines en

Krance compare'es à celles de IVtranger. — Saint-I/ilaire. Mém jire sur le Traité de la

generation d'.\ristote. — Janet. De l'imagination créatrice et dn genie. — Zeller. Léopold

Kanke et tJeorgos Waitz.

Comptes rendus hebdomadaires de séances des l'Académie des sciences. T. CIV,

n. 8-10. Paris, 1887.

8. L'evy. Deteriuination de la constante de rab;.Tration. Premier procede d'observa-

tion. — J/ancart. Sur une précédente Oommunication de M. Faye relative aux trombes

inarines. — de Lacase-Dulhiers. Sur le développeraent des Pennatules (Pennatula gri-

sea) et les conditions biologiques que présente le lab^ratoire Arago pour les études zoo-

logiqnes. — Chatin. Les plantes mmtagnardes de la flore parisieniie. Résumé de la deu-

sième Partie. — Chancel et Parmentier. Sur l'orthobutyrate et sur l'isobutyi'ate de chaux. —
l.ecoq de Boisbaudran. Sur la fluorescence rouge de l'aluniine. — Donnadieu. Sur la ponte

du phylloiera pendant la saison d'biver. — Xeuveu, JuUien adressent des Communications

relatives au phylloxera. — Baiìluud. Observati^ns de la comète Brooks, faits à l'Obser-

vatoire de Toulouse. — Mansioii. Sur la formule de quadrature de Gauss et sur la formule

d'interpolation de M. Hermite. — Caspary. Sur les systèmes orthogonaux formés par les

fonctions thèta. — Weyher. Sur les mouvements de l'air. — Cabanellas. Détermination des

fluì de force des systèmes électromagnétiques quelconques. Méthode de la servovariatiou de

l'induction. — Afnoux. Sur une méthode de détermination du fluì d'induction qui traverse

un système électromagnétique. — Vinot. Sor un système d'oculaires, destine à auginenter

le grossisseracnt des petites lunettes. — Verneuil. Sur les causes déterminantes de la phosplir-

rescence du sulfure de calcium. — Senderens. Action de quelques métaux sur le nitrato

d'argent en dis.solution étendne. — Engel. Action de l'acide sulfurique sur la solubilité

des sulfates. — Hautefeuille et Péan de Saint-Gilles. Sur la rcprodution des micas. —
Jfaumené. Observati-ms relatives à une Note de M. Boutroui, concernant l'action de l'acide

azotique sur le sucre. — Klein et Fréchou. Sur le sucrage des moùts et la fabrication

des vins de sucre. — Oechsner de Coninck. Contribution à l'étude des alcaloldes. — J/airet

et Combemale. Recherclies sur le mode d'action de la colchicine prise à dose thérapcuti-

que et le raécanisme de cette action. — Ilallez. Nouvelles études sur l'embryogénie des

Nématodes. — Iloussay. Surla lacune sanguine périiierveuse, dite artère spinale, chez

les Scorpions, et sur l'organe glandulaire annexe. — Girard. Sur le développement des

nématodes de la betterave pendant les années 1885 et 1886, et sur Icurs modcs de prò-
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])agation. — Mer. De la formation du bois gras dans le Sapin et l'Epicea. — Oehlert.

•Sur les oscillations qui se sont produites pendant la période primaire dans le bassin de

Lavai. — Bergeron. Sur la constitution géologique de la Montagne-Noire. — 9. Charcot.

Note relative à un ouvrage intitulé: " Les démoniaques dans l'Art, par MM. Charcot et

Richerii.— Lwwy. Déterminatioii de la constante de l'aberration. Premier et second pro-

cède d'observation. — Faye. Sur les grands mouvenients de l'atmosphère et sur la dernière

Note de M. Mascart (21 févier). - Mascurt. Reponse à M. Faye. — Bouquet de la Grye.

Note sur la mesure des plaques photographiques du passage de Vénus sur le Soleil de

1882. — Becquerel. Sur la phosphorescence du sulfure de calcium. — Lecoq de Boisbau-

dran. Sur la fluorescence rouge de l'alumine. — Stephan. Le trerablement de terre du

23 février, à TObservatoire de Marseille. — Bigourdan. Ob.servations de la nouvelle comète

Barnard [d 1887), faites à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest). —
Obrecht. Sur une nouv(;lle méthode permettant de détermincr la parallaxe du soleil à

Faide de l'observation photographique du passage de Vénus. — Ilouzeau. Note additionelle

sur la mesure de l'aberration. — Amigues. Sur les surfaces applicables. — Antomari. Sur

le produit de deux sorames de huit carrés. — Jamet. Théorème sur les complexes linéai-

res. — Lucas. Sur l'entropie. — Chroustco/f et Marthinoff. Des coefficients d'affinité clii-

mique. — Renard. De l'action de la chaleur sur l'heptène. — Bourquelot. Sur les caractè-

res de l'affaiblissement éprouvé par la diastase sous l'action de la chaleur. — D.'marray.

Sur les terres de la cérite. — Gorgcu. Sur le ferrite de zinc. Production artifìcielle de la

franklinite. — Andouard. Incompatibilité des nitrates et des superphosphates. — Girard.

Sur la destruotion des nématodes de la betterave. — Becìiamp. De la cause des alte'rations

subies pas le sang, au conctat de l'air, de l'oxygène et de l'acide carbonique. — Hayem
et Barrìcr. Sur les transfusions du sang dans la tète des animaux décapités (à propos de

la Communication recente de M. Laborde). — Gasili. Glandes gastriques à mucus et à fer-

ment chez lez oiseaux. — Krrhler. Sur la structure des fìbres musculaires chez les cru-

stacés édriophthalmes. — Joannes Chetili. Sur l'anatomie de la bilharzie. — Bollnnd. Sur

la geologie de la régiun du lac Kelbia et du littoral de la Tunisie centrale. — Reilly.

Sur les gisements de l'dtain au point de vue géologique. — de KrouUchoff. Sur de nou-

veaux proce'dés de reproductinn artifìcielle de la silice cristallisée et de l'ortbose. — Petit.

Sur la dispositiou comparée des faisceaux dans le pétiole des plantes herbacées et ligneu-

ses. — Fines. Sur le tremblement de terre du 23 février, enregistré à l'Observatoire de

Perpignan. — Mascart. Remarques au sujet de cette Communication. — Forel. Sur les

effets du tremblement de terre du 23 février 1887 dans la Suisse orientale. — Aleunier.

Tremblement de terre du 23 février, à Nice. — Tissot. Le tremblement de terre du 23 fé-

vier, à Voreppe (Isère). — Descroix. Sur les relations qui peuvent exister entre les varia-

tions magnétiques et les trembleraents de terre. — Réveille. Le tremblement de terre du

23 février, à Saint-Tropez. — 10. Lcewy. Déterniination de la constante d'aberration.

Premier et second procede. Conclusions. — Poincaré. Sur un théorème de M. Liapounoff,

relatif à l'e'quilibre d'una masse fluide. — Berthelot. Sur la flxation directe de l'azote ga-

zeux de l'atmosphère par les terres végétales, avec le concours de la vége'tation. — Faye.

Sur les grands monvements de l'atmosphère et sur la seconde Note de M. Mascart (28 fé-

vrier). — J/ascart. Sur les eiTets magnétiques des trerablements de terre. — Id. Sur la

déterniination des pòles dans les aimants. — Trécul. Des propriétés nutritives du latex et

de l'appareil acquifere des Calophyllum de M. Vesque. — Mangon. Nombre et durée

des pluies. — Golladon. Sur les tourbillons aériens. — Densa. Tremblement de terre du

23 février en Italie. — Francois. Propagation du tremblement de terre dans l'une des

niines d'Anzin (Nord). — Issel. Sur le tremblement de terre de la Ligurie. — de Rossi.

Sur la tempéte sismique italienne-fran9aise du 23 févi-ier 1887. — AUunrd. Secousses de

trerablement de terre ressenties à Clermont-Fen-and, le 23 février. — Perrotin. Le trem-
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blement de terre du 2;5 février, à Xice. — Bulblaiti. Obsorvatinns au sujet d'une Noto

recónte de M. Donnadieu sur les pontes hiveniales du phylloxera. — Trépicd et Rambaud.

Observatiims de la comète Bamard (II) et de la iiotiville pliuiète Pali-sa. faitos à l'Obser-

vatoirc d'Alirer, au télescope de 0"',50. — Tacchini. Distributiou en latitude des pluSnumènes

solaircs pendant l'annee 1886. — Kwnigs. Sur une classe de fornies de difFérentiellcs et

sur la tliéi'rie des systèmcs dVléments. — de Longchumps. Sur la rcctification de la tri-

sectrice de Maclaurin, au moyen des intégralcs elliiitiques. — Demar((iy. Sur les spectres

des étincelles des bobines à gros fil. — Le Chatelier. Sur les lois de la dissolution. Bé-

ponse à MM. Chancel et Parmentier. — Duhem. Sur quelques funnulcs relatives aux dis-

solutions salines. — Parmentier. Sur un cas particulior de dissolution. — Engel. Sur un

acide obtenu par l'action de la potasse sur un melange d'acetone et de chloroforme. —
Adam. Kecherches synthétiques sur quelques dérivós du diphényle. — Bourliardat et

Lafont. Sur le camphène actif et l'éthyl-boméol. — de Forcrand. Action du bibromure

d'ethylène sur les alcoolates alcalins. Préparation de l'acétylène. — Guntz. Clialeur do IV.i-

mation de l'emétique. — Arloing. Les spores du Bacillus anthracis sont réellemciit

taées par la lumière solaire. — Pourquie-r. Nouvelle méthode d'atténuatÌMi du virus de

la variole ovine. Conséquences pratiques. — Prouho. Sur quelques points contmversés de

l'organisation des Oursins. — Garaault. Sur la glande à cciicrètions du Cyclostoma
elegans — lùehlor. Kecherches sur la structure et le dcveloppement- des kystes de

l'Echinorhynchus angustatus et de l'È. proteus. — Pouchet et de GuerncSm
la nourriture de la Sardine. — Dareste. Nouvelles reclierches sur le mode de fonnation

des monstres doubles. — Lacroix. Sur les variations de composition des porphyrites car-

bonifères du Kenfrewshire (Ecosse). — Gonnard. Sur les associations minerales du basalte

de Prudelles, près de Clermont-Ferrand. — de Lapparent. Beeherchcs sur la contraction du

rayon terrestre, depuis la fomiation de l'écorce solide.

TCosmos. N. S. N. Iu8-lll. Paris, 1887.

"Ergebnisse der lleteorologischen Beobachtiingeu im Jahre 1885. Berlin, 1887.

^Journal de Physique théorique et appliquée. 2® sér. T. VI. Paris, 1887.

Ledeboer. Sur la détermination du coefficient .de self-induction. — Hugoniot. Sur la

vitesse limite d'écoulement des gaz. — Colardeau. Sur les spectres magnétiques produits

au moyen de substances peu magnétiques. — Battelli. Influeiice de la pression sur la tem-

perature de fusion.

"Jahrbuch des k. deutschen Archaeologischeu Instituts. Bd. I, 4. Berlin, 1887.

Kdl/cmann. Aphrodite auf dem Scliwan. — Ilfydcmunn. Die Phlvakeiidarstelluugeii

auf bemalten Vasen. — Frànkel. Vase des Hischylos. — Afsmann. Zu den Sehiflfsbilderii

der Dipylonvasen.

"Joiirual of the Chemical Society. N. CCXCII. March 1887. London.

lìartlcy. Researches on the Relation between the Molecular Structure of Carbon Com-

pounds and their Absorption Spectra. Part Vili. A Study of Coloured Substances and Dyes. —
Emerson Reynolds. Some Silicon Compounds and their Derivativcs. I. The Action of Sili-

con Tetrabromide on Thiocarbamide. — Miller. Notes on the recent papcrs by A. von

Baeyer and Julius Thomsen:nOn the Cunstitution of Benzene». — Griffiths. Agricultii-

ral Experiments with Iron Sulphate as a Manure during 1886. — Henderson. The Action

of Triphenylmethyl Bromide on Ethylic Sodiomalonate. — Coiman and Perkin. The Syu-

thetical Fonnation of Closed Carbon-chains. Part II, continued. Some Derivatives of Te-

tramethylenc. — Perkin. The Synthetical Formation of Closed Carbon-chains. Part III.

Some Derivatives of Pentamethylene. — Baker. Absorption of Gases by Carbon. —
Armstrong. .\n E.\planation of the Laws which govern Substitution in the case of Beuze-
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iioid Coiii[)omids. — Jamca. The Action of Chloiine on Organie Thioeyanates. Part I.

Methyl Thiocyanate. — Frankland and Dingivall. The Decomposition of Potassium Chhi-

rate and Perchlovate hy Heat.

'Jom-nal(The american) of Science. -S'^Ser. voi. XXXIII, n. 195.NewHawen, 1887.

Bell. On the Absolute Wave-length of Light. — Rùivhiiul. On the Relative Wave-length

of the Lines of the Solar Spectrum. — Williams. The Norites of the " Cortlandt Series
"

on the Hudson River near Peelsskill, N. Y. — Becker. Naturai solutiou.s of Cinnabar, Gold

and associated sulphides. — Sholer. Fluviatile Swamps of New England. — Hidden. On

the Mazapil Meteoric-iron, which fell November 27th, 1885. — Todd. On Observations of

the Eclipse of 1887, Aug. 18, iu connection with the Electric Telegraph. — Kuns. On

the new Metheorites from Carroll County, Kentucky, and Caturze, Mexico.

+K6zlony (Foldtani). Kòt. XV, 7-12. Budapest, 1886.

7-9. Scìwfarzik. Levele a Kaukàzus videkérOl. — Budai. A persànyi hegj'ség mà-

sodkori eruptiv kozetei. — Cseh. A vihnyei 0-Antaltàrna bànyatelep foldtani viszonyai. —
Halavdts. Magyarorszàgi Valenciennesiàk. — 10-12. Schmidt. Levél a szerkesztokhOz. —
Primics. Vaskos kvarczfélék elofordulàsa Tekeriin. — Jablonssky. A jahlonkai tOzegekrol. —
Szokol. Vàlasz Dr. Schafarzik Ferencz urnak. — Schafarzik. A propylit kérdeserol.

'Mémoires de l'Académie imperiale des sciences de St. Pétersboiirg. T. XXXIV,

4-6. St. Pétersboiirg, 1886.

Cìiifolson. Syrische Grabinschriften aus Si.'niivjetschie. — Struvc. Ueber die allgenieine

Beugungsfigur in Ferurohren. — /(/. Ueber die Schichtenfolge in den Carbonablagerungen

ini nidlichon Theil des Moskauer Kohlenbeckens.

+ Mémoires de l'Académie uationale des sciences, artes et belles-lettes de Caeu.

Caen, 1886.

l\leyrencuf. Sur les tuyaux bifurqués. — de St. Gcrmain. Sur le problème de Déblais

et des Raniblais. — Trai^rrs. Les restes de Christophe Colomb.

•Mémoires du Comité géologique. Voi. Ili, 2. St. Pétersbom-g, 1886.

Carte geulogique generale de la Russie d'Europe. Feuille 139.

•Memoirs et compte rendus des travaux de la Société des ingéuiem's civils.

Nov.-déc. 1886. Paris.

Nov. Brilli. Méraoire sur les pumpes centrifuges Farcot de l'usine élévatoire de Kli.i-

tatbeh. — BouJenoot. Méraoire sur le projet de chemin de fer métropolitain de Paris. —
Simon. Le travail coopératif aux Etats-Unis. — DÉc. Nordling. Mémoire sur le prix de

revient des transports par chemins de fer et la question des voies navigables en Franco,

en Prusse et en Autriche.

•Memoirs of the Boston Society of Natiu-al History. Voi. Ili, 12, l;ì.

Boston, 1886.

12. Brooks. The Lifo-histury of llie Hydromedusae; a discussion of the Origin of

the Mcdusae and the Significance of Metagenisis. — Scudder. The eldest-known Lisect-

larva, Morniolucoides ariiculatus from the Connecticut River Rocks. — Note on tlie Sii-

proud Myriapodon genus T r i e h i u 1 u s A. review of mesozoic Cockroaches.

•Mittheilungen aus dem Jalirbiiche der kon. Ungarischen Geologischen Anstalt.

Bd. Vili, 4. Budapest, 1887.

Halavdts. Paliiontologische Daten zur Kenntniss der Fauna der Si'idungarischen Neogen-

Ablagerungen.

i^Mittheilungen aus der Stadtbibliotek zi^ Hamburg. IV. 1887. Hamburg.

Hamburg im vorigen Jahrlnindert. — Analccta italica. — Aiialecta liispanica.
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+ Mitthi;iliiiiij;en d.T Mathematischeu Gesellschaft in Hamburg. N. 7. Loip/.iij, 1887.

Back. Ueber cine ncne Ziihleiilhcoretische Fuiiktion IL — Jacrisch. Zur Thcorie der

Lamc'schen Funklionen.

^Nature. A weekly illiistrated joumal of scieuce. Voi. XXXV, 889-904.

London. 1886-87.

^ Xaturforscher (Der). Jhg. XX, 7-12. Tiibingen, 1887.

>Proceedings of the Academy of Naturai Sciences. 1886. Part III. Philadel-

phia, 1887.

Arthur. Histcìry and iìiulot;y of l'oar liliglit. — h'rkfeldt. Notes oii the Licliens in

the Herbariuin i.f the Academy. — Meehan. On the Interdependence of Plants. — Ilolman.

Obsen-ations on the Multiiilication in Aimebie. — Mcchm. On Pctiolar tìhinds in sunie

Onafrracca". — Koen'uj. Manganese Ziiic Serpentine- from Franklin, N.J. — Ilcilprin. On
Miocene Fossils from Southern New Jersey. — Dolici/. On the Helictites of Luray Cave. —
Abbott. On Hiematnxylin in the Bark of Saraca Indica. — Koenig. On Sch'irbjniite as

a varioty of Melanite. — Osborii. Observations iipnn the Upper Triassic Maninials, Dro-

matheriuni and Microconodon. — Ilrilprin. A New Species of Aplysia. — Gentìt. On an

L'ndescribed Meteoric Inm from Fast Tennessee.

*Proceedings of the Boston Society of Naturai history. XXIII, 2. Boston, 1886.

Ilijatt. Larvai Thoory of the orifrin i^f Tissues. — Knecland. Kemarks on liabits of

Water Snakes. — Orrm/m. On the n.«e of l'olynumials as names in Zoology. — H'achwMih.

Kelatioii iif the " Keweenawan Series " to the Eastern Sandstone in the vicinity of Torch

Lake, Mieh. — Id. Theorie of Ore Deposits. — fd. On a supposed Fossil from the coppcr-

bearing rocks of Lake Superior. — Putnnm. .\ccount of recent exploration of Ohio Mounds. —
Crosbij. Colors of Soils. — Davis. Remarks on " Geographic Evolution n. — Fa'nani. Re-

nurks on old lironzes fnni Perù. — Id. Remarks on Pone Fish-hooks. — K/irelnnd. Re-

marks on a family of Nnrwegian Lapps. — Cro^hii. Notes on Joint Structure. — Davis.

Remarks on the Chinook winds of the Northwest. — Hnfien. Monograph of the Hemero-

bidffi : Part I, Nemopterid». — Hayn -s. The B^w and Arrow unknown to Palipolithic Man.

•Proceedingsof the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. IX, 6. London, 1887.

Markìnder. On the scope and Mcthods of Geigraphy. — Mr. A. D. Oarey's Travels

in Turkistan and Tibet. — List. A Jnurncy from Blantyre to Augoni-Laml and back.

•' Proceedings of the rovai Society. Voi. XLII, 2.')I. London, 1887.

Mallrt. On the Occurrence of Silver in Volcanic Ash from the Eruption of Cotopaxi

of July 22nd and 28rd, 1885. — Ramsay and Young. Preliminary Note on the Continuity

of the Lii|uid and Gaseous States of Miitter. — Willifimson. Note on L e p i d o d e n d r o n

Ilare ourt ii and L. iuligi nosnm Will.. — /rf. On the Organisation of tlie Fossil Plants

of the Coal-measures : Heterangiuni Tiliacoides, Will., and K a I o x y 1 o n

Hook eri. — liourne. The Reputcd Suicide of Scorpions. — Cronkcx. On the Crinison

Line of Phosphorescent Alnmina. — Hill. Some Anonialies in the Winds of Northern India,

and their Relation to the Distribution of Barometric Pressure. — Rnmsoij. Evaporation

and Dissociation. Part V. A Study of the Thermal Properties of Methyl .\lcohol. — Xor-

man Lockyer. Further Discussion of the Sun-Spot Observations, made at South Kensing-

lon. — Burrh. On a Perspective Microscope. — Fitzcierald. On the Thermodynamic Pro-

perties of Substances whose Intrinsic Equation is a Linear Function of the Pressure and

Temperature. — Parker. On the Morphology of Birds. — Strachey. On the Computation

of the Harmonic Components of a Series representing a Phcnomcnon rcciirring in Daily

and Ycarly Periods.

Bii.i.ETTiNo Rendiconti. 1886, Voi,. II, 2° Sem. 14
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""Kecords of the geological Survey of India. Voi. XX. 1887.

Griesbach. Field-notes from Afghanistan: No. 4, from Tiirkistàn to India. — Slid-

dlemiss. Physical Geograpliy of West British Garhwal; witli Notes on a Eoute Traverse

through Jaunsar Bawar and Tiri-Garliwal. — La Touche. Notes on the Geology of the

Gare Hills. — Mcìlulìon. Note on some Indian image-stonos. — Carpenler. On Soundings

rocently taken off Barren Island and Narcondam. — Blmiford. Note on a character of the

Talchir b oulder beds. — ìFarth. Analysis of Phosphatic Nodules from the Salt- range, Punjah.

+Repertorium der Physik. Bd. XXIII, 2. Miinclieu-Leipzig, 1887.

Kurz. Genauere Bestimmung des specifìselien Gewiclites. — Exner und Czermak. Uebcr

unipolare Induction. — Ilann. Bemerkungen zur tiiglichen Oscillation des Barometcrs. —
V. Ettingsìiausenxmà. Nernst.TieheT das Hall'sche Phanomen.

Report (Annual) of tlie Board of the Regents of the Smithsonian Institution

'

for the year 1884. Part II. Washiugton. 1885.

•Résumé des séances de la Société des iugénieurs civils. Séances du 18 févr.,

14 mars 1887. Paris.

1 Revue historiqiie. T. XXXIII, 2. Paris, 1887.

Desclozeaux. Étude critiquo sur les « Economies royales". Gabrielle d'Estrees et

SuUy. — Gross. La Hanse anglaise. — Bourf/eols. Deux lettres inédites de Montcalni

(juillet 1757). — Monod. Une lettre inedite de K. Hillebrand.

^Reviie internationale de l'électricité et de ses applications. T. IV, 28, 29.

Paris, 1887.

Revue (Nouvelle) historique de droit franjais et étranger. IP année, n. 1. Jauv.-

févr. 1887. Paris.

Lahhé. Du mariage romain et de la manus. — Fournìer. Une corporation d'étudiants

cn droit en 1441. — Esmein. Courtes études. — d'Arbois de Jal/amvìUc. L'antiquité des

conipositions pour crime en Irlande. — Fournlcr. La qnestion des fausses décrétales.

Uievue politique. 3'' sér. T. XXXIX, n. 8-11. Paris, 1887.

fRevue scientitìque. 3<^ sér. T. XXXIX, n. 8-11. Paris, 1887.

"^Rundsehau (Naturwissenschaftliche). Jhg. II, n. 9-12. Braunschweig, 1887.

•Science. Voi. IX, n. 210 213. New York, 1887.

fTidskrift (Entomologisk). Arg. VII. Stockholm, 188(3.

Ilohnijren. Nagra antcckningar om parasitstekolfaniiljen C'ryptidae. — Nordin. An-

teckningar ofver Heniipterer. — Holmcjren. Lepidopterologiska iakttagelser i Stockholms

onigifningar. — hi. Oefversigt. och utredning af arterna till pisorii gruppen inom para-

sitstckel-slagtet Ichncumon Linné. — A'ert'». Ytterligare bidrag till kannedom om Griisflyet

och dess Parasiter. — Awivillius. Ett nyft sliigte bland Lamiiderna fran Kamarun. —
Lampa. Om hvitaxflyet, Hadena Secalis L. — Bi^n/roth. Fin.sk entomologisk litera-

tur 1885. — Wallengren. Skandinaviens arter af Trichopter familjen Apataniidse. — Moller.

Om Kalfjarillarv-ens parasiter. — Id. Parasitklackningar. — Aurivillius. Nya Coleoptera

L ingicornia. — Id. Ett nytt, egendomligt slagte bland Curculioniderna. — Meves. En

àktenskapshistoria fran fjiirilsverlden. — Id. Bidrag till kannedomen om svenska fjarilars

geografiska utbredning.— Aurivillius. En fàsting sasom endoparasit. — Spangìierfi Huggpipa

(or in.sektsamlare. — Lampa. D e i 1 e p h i 1 a N e r i i , fran Gotland. — Holmgren. Iakttagelser

riirande e n e i s Putta Hli, dess metamijrphos och forekomst i Stockholms skargard. —
Lampa. Nagra ialdtagelser angaende luktorganct hos Bombyx QuercusL. — Auri-

villius. Anmilrkningar rorande nagra svenska grilfsteklar. — Schùyen. Om fiTekomsten af
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D i p t e r -larver under Huden h')S Meimeskcr. — /</. Om de tidlit;(jiv Udvikliiigsstadiir af

Li (Itosi a C e r e o 1 a Hb. — Meinert. Lidi om T a e h i ii a-Larvers Snylti'n i aiidre

inscktlarvcr. — /(/. liJLiiiKiuburi'di' Kiiulb.vkktr bus Lampyris- o-^ Drilus-T-arveriie.

' Trausactions of the Manchester Geological Society. Voi. XTX, fS. 4. Man-

chester, 1887.

Woodiranl. Notes on Outbiirsts of Gas in tbe Jfiiies at Clifton, Kcrsloy. and Nt-w-

town CoUieries. — Burnett. Tbc Qiiosiion of tb>' T'v'-Vtbintic Land. — .ì/errin-, l)\i-t in

Mines. — f/all. X New Safely Lanip.

• Verhinilliin?on der Herliner Uesellseliaft tur Anthropologie, Etimologie unii

Uri^eschichte. Sitz. 26 .Juui, 17 .Tuli 1(>, Oct. 188(). Berlin.

^Verhandlungen des Vereins ziu' Befiirdernng des Gewerbtieisses. 1887, li

Heft. Berlin.

Schfar:. (.ìbisslndicn.

^ Wochenschrift des osterr. Ingeuieiu'- uud Arckitechten-Vcreins. Jhg. Xil,

7-10. Wien, 1887.

< Zeitschrift des osterr. Ingenienr- uud Architekten-Vereines. Jhg. XXXVIII, 4.

Wien, 1887.

Slrukel. Die neuen Hafenanlagen in Antwerpen. — Schnirch. Bestimmiing iler ^'tr-

schiebungs-llaxinia und Minima ini Fachwerk und starrcn Trager. — Zaleski. Bcrechnung

der Purchbiegung von Triigern mit wechselnden Querschnitten. — von Jlzlha. Bestimmung

der Maxinialenlfernung zweier Wasserstationcn. Eine Studie ini Bereiche des l'rojtctiivns

der Eisenbahnen. — Steiner. Theorie statisch unbestininiter Systeiiie unter Berucksicbti-

gung der Anfangsspannung.

'Zeit^chrift (Historiche). N. F. BJ. XXI, 3. :\Iunchen und Leipzig, 1887.

J/ommseii. Der Recliensehaftsbericht des Auguslus. — Philippi. Ueber einige Ziige

aus der Cicschiehte des Alkibiades. — Erhanlt. Btitriige zur Lebensbescbreibung vim Karl

Friedrich Eicbhorn.

•Zeitschrift fiir Mathematik und Physik. Jhg. XXII, 2. Leipzig, 1887.

Eberhard. Die Rauincurven vierter Ordnung orster und zweiter Species in ilirem Zu-

saminenhang mit den Steiner'schen Schliessungsproblemen bei den ebencn Cunren drilter

Ordnung. — Schendel. Zerlegung einer Form m ter Ordnung und « ten Grades in ibre

linearen Factoren. — Ilarnach. Zur Theorie der Warnieleitung in festen Kiirpern. —
Schendel. Der Kronccker'schc Subdeterniinantcnsatz — Doehlemann. Ueber einige Eigen-

scbaften des System; der Kegelscbnitte die drei feste Gerade beriibren. — Geiscnheimer.

Berichtigung. — SiUer. DieQuaestio n De proportione dyametri (juadratì ad eostam ejusdem "

d.'S Albertus de Saxonia.

•Zeitiing (Stettincr Entomologischer). 48 Jhg. n. 1-3. Stettin. 1887.

PHl)l)lieazioiii non periodiche

pervenute air.\cca(lenn'a nel mese di apiile 1887.

Pubblicasioiii nazionali.

Bellucci G.— Economia e risparmio; industria e agricoltura. Dialoghi. Lecce,

188.5. 8°.

*Brufjmla V. — De Plauti Aulularia. Asculi Piceni, 1887. 8°.

Del LuiKjo I.—Dino Compagni e la sua Cronica. Voi. III. Firenze, 1887. 8». {acq.).
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* Casti E. — Anton Ludovico Aniinori. Elogio Storico. Aquila, 1887. 8°.

* Fulaivjola F. — Esperimenti sulla resistenza delle pietre alla flessione. Roma,

1886. 8».

* CtÌUì a. M. — Difesa di una figura di prospettiva che si trova nel libro di

Serlio : L'architettura. Koma, 1887. 4'\

" Godi (}. — Sull'invenzione del barometro a sifone. Napoli, 1886. 4°.

*U(jffnaiia A. W. — In memoria di Quintino Sella. Versione di L. Gabba.

Milano, 1887. 8°.

'Indici e Cataloghi. IV. Giornali politici della Bibl. caz. di Firenze VII. Co-

dici panciatichiani id. id. VII. 1 codici palatini id. id. lioma, 1887. 8".

* Licala-Loiìez (}. — Compendio della storia poetale universale. Messina,

1887. 8".

* Lorea:otU G. — Sulla equazione differenziale del moto di un pendolo fisico

il cui asse di sospensione muovesi rimanendo parallelo a se stesso. Ve-

nezia, 1887. 8°.

* Macchiati L. — Notizie intorno alla coltivazicn3 della vite ed alla fabbrica-

zione del vino. Firenze, 1887. 8".

'Maggiora A. — Eicerche quantitative sui microrganismi del suolo con spe-

ciale riguardo all'inquinazione del medesimo. Torino, 1887. 8°.

*Martoiie 31. — Sopra un problema di analisi indeterminata. Catanzaro,

1887. 8".

^Movimento degli infermi negli ospedali civili del regno. Anno 1884.

Nicohicci G. — Antropologia dell'Italia nell'evo antico e nel moderno. Napoli,

1887. 4».

*0«i P. — L'anno mille. Saggio di storia critica. Torino, 1887. 8°.

*Padelletti D. — Ettore Caporali. Napoli. 1887. 8".

*Palermo A. — L'Ariodante. Firenze, 1887. 8".

* Parlatore F. — Flora italiana continuata da Teorodo Carnei. Voi. VII. Firenze,

1887. 8».

*Passerini N.— La cultm-a dell'olivo e la estrazione dell'olio. Firenze, 1887. 8°.

*Pezzo P. del — Intorno alla rappresentazione del complesso lineare di rette

sullo spazio di punti a tre dimensioni. Palermo, 1887. 8".

* Processo verbale delle sedute della Commissione geodetica italiana, tenute in

Milano nei giorni 27 e 28 sett. 1886. Firenze, 1887. 4".

'Progetto di legge organica per l'amministrazione della sanità pubblica pro-

posto dalla r. Società italiana d'igiene. Milano, 1887. 8".

' R agoIla D. — Il mese di febbraio in Modena. Modena, s. a. 4".

*Raiaa 31. — Istruzioni e tavole numeriche per la compilazione del calen-

dario con alcuni cenni intorno al calendario in generale. Milano, 1887. 4°.

*Paz::aboHÌ C. — Rapporto a S. E. il sig. Ministro delle Finanze sulle ope-

razioni catastali eseguite nel compartimento modanese dal loro principio

fino a tutto il 31 ottobre 1886. Roma, 1887. 4°.
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' lla::aboiiì C.— Sul modo di di.'durre le equazioni ffenerali del moto dei fluidi e le

particolari relative al moto lineare dei liquidi. IJolou^na, 1887. 4".

= Relazione e bilancio industriale dell'azienda dei tabacchi 1885-86. Roma.

1887. 4°.

'Ricco A. — Osse.-vazioni astroSbiche solari eseguite nel r. Osservatorio di

Palermo nel 1883 e 1» seni. 1884. Roma, 1884. 4'.

• Sclopis F. — Di alcuni diplomatici piemontesi. Lettera al bar. D. Carutti.

Torino. 1887. 8^

Statistica deiristruzione elementare per l'anno scolastico 1883-84. Roma,

1886. 4».

• Statistica dell'istruzione secondaria e superiore per l'anno scolastico 1884-85.

Roma, 1887. 4\
• Vanossi G. — Il valico dello Spinga e la variante bassa del Settimo. Chia-

venna, 1887. 8".

Pubblicazioni estere.

'Antike Denkmaeler herausgegeben vom k. Deutschen Aichàologischen Institut.

Bd. I. 1. Berlin, f."

"^ litidmani /'. — Rjecuik luvatskoga ili srpskoga jezika. Sr. 8. U Zagrebu.

1886. 8».

'Casati C. Cli. — La gens. Origine étrusque de la gens romaine. Paris,

1886-87. 8°.

'Chevalier ['. — Comptj de Raoul de Louppy gouverneur du Dauphiné do

1361 à 1369. Romans, 1886. 8".

*/</. — Inventaire das Archives des Dauphins de Viennois à Saint-Andi'é de

Grenoble en 1346. Nogent-le-Rotrou, lf<71. 8".

•/(/. — Itinéraire des Dauphins de la 3® race: Anne et Humbert P^ Jean

11, Guigues VII et Humbert II (1282-1355). Valence, 1887.

'/(/. — Nécrologe et Cartulaire des Dominicains de Grenoble publiés d'après

les originaux. Romans, 1870.

'Id. — Ordonnances des rois de Trance et autres princes souverains relati ves

au Dauphiné i^. Colmar, 1871. 8".

'Id. — "N'isites pastorales et ordinations des évéques de Grenoble de la mai-

son de Chissé (14-15 siècles). Montbéliard, 1874. 8*.

^ Chijs A. vaii de/' — De Vestigin^ van het nederlandsche Gezag over de

Banda-Eilanden. Batavia, 1886. 8^

^C/iijs J. A. van (/e/- — Nederlandsch-indisch Plakaatboek 1602-1811. D. III.

Batavia, 1886. 8».

'David L. — Etude théorique et pratique sur le delit d'escroquerie. Paris,

1883. 8°.

Festschiift der Badiscben Gimnasien. Gewidmet der Universitàt Heidelberg

ziu: Feie; ihres 500 jàhrigen .Tubilaums. Karlsruhe, 1886.
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* Kanìtz A. — Magyar novénytani lapok. X Ev. Kolozsvàrt, 1886. 8".

* Landherg C. — Critica Arabica. Leiden, 1887. 8°.

^ Lehenbiieher (Ueber die) der Kurfiirsten und Pfalzgrafen Friedrich I iind

Ludwig V. Karlsruhe, 1886. 4".

*MUldendoìy II. W. — Die Injection der Mamma. Leipzig, 1887. 8°.

'^ Mihalkorics (}. — A geriuczes aliatoli Kiviilasztó és ivarszerveinek fejlodése.

Budapest, 1885. 8°.

*M}'stère (Le) de^s trois Doms joué à Romaus en MDIX, publié par P. E. Giraud

et m. Chevalier. T. I, II. Lyon, 1887. 4°.

* i'(tris. — Souvenirs de marine. Collection de plans ou dessins de navires

et de bateaux anciens ou modernes existants ou disparus avec les éléments

numériques nécessaires à, lem- construction. Part I-III. Paris 18. 1886

in f." gr.

' Pell'iccicu-llcii^deu B. —• Etymologicum maguum Romaniae. Fase. IV. Bucu-

resci, 1887. 4°.

'Realia. Register op de generale resolutien van het Kasteel Batavia 1632-

1805. Ili Deel. 's-Hage, 1886. 4".

*Report on the scientitic results of the exploring voyage of H. M. S. Challen-

ger. Zoology voi. XVII. Botany voi. II. London, 1886. 4".

"^ Riq}erto- Carola. — Illustrirte Fest-Chronik der V sacuIar-Feier der Univer-

sitat Heidelberg. Heidelberg, 1886. 4°.

'' SaUer R. — Beitriige zu einer Biographie Ottheinrichs. Heidelberg, 1886. 4".

^Smith IL L. — Economie Aspects of State Socialism. Oxford, 1887. 8".

* Slernj-IIaat Th. — Minerai Physiology and Physiography. A second Series

of Chemical and geological essays with a general Introduction. Boston,

1886. 8°.

" Tàorhccke A. — Die iilteste Zeit der Uuiversitiit Heidelberg 1386-1449.

Heidelberg, 1886. 8\
* Valboiiiiais ilarquls de — Correspondance politique et littéraire publiée et

annotée par U. Chevalier. Grenoble, 1872. 8".

* Vedel E. — Bornholms Oldfcidsminder og Oldsager. Kiobenhavn, 1886. 4°.

^ Wiiikelinann E. — Urkundenbuch der Universitat Heidelberg. Bd. I, II. Hei-

delberg, 1886. 8°.

Pubblicazioni periodiclie

pervenute all'Accademia nei mese di aprile 18S7.

Pubblicanoni italiane.

^Annali della r. Scuola normale superiore in Pisa. Voi. Vili. Pisa, 1887.

Sadun. Sulla teoria delle funzioni implicite. — Boggio-Lei'a. Sulla cinematica dei

mezzi continui. — Somif/liana. Sopra requilibrio di un corjio elastico isotropo limitato da

una o due superficie sferiche.
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* Annali della Sooiotà degli ingegneri e degli architetti italiani. Anno II (1887)

fase. 1". Roma.

Marciuci. I lavori di bniifioazinnc della Val di Chiana. — Tori-icelli. L'irritraziMiic

della )iiaiiura i-iniliana. — Chistoni. Misurazioni ma<rnctiche in Italia. — Butt. Sulla cm-

struzi'Mii' di'i nuovi pjnti sul Tevore. — Cfrndini. Materiali da costruzione.

^\nnali di agricoltura. 1887, n. 123-125. Roma.

123._Atti della Comuissione e msultiva per la pesea.— 121. !?OHole superiori agrarie

all'estero. — 125. I libri genealogici del bestiame rurale.

"Annali di chimica e di farmacologia. 1887, n. 3. Milano.

Piutti. KeciiToca trasformazione delle due a-sparaginc rjtatorie. — Ciamkiaii. Sul

tetrajodopirrolo (jodolo) e sulle sue proprietà terapeutiche. — /('. e SUher. Sull'azione

della luce sopra il nitrobcnzolo in soluzione alcoolica. — Coppola. Sull'influenza della jio-

limeria nell'azione tìsiologica dei corpi. — Compari. Metodo di dosamento volumetrico

dell'urea.

'='Annuario dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche. 1887. Napoli.

^Annuario della r. Università degli studi di Sassari per l'anno 1886-87. Sassari.

•Annuario della r. Università di Pavia. Anno 1886-87. Pavia.

ì'nì'iri. La legislazione sociale in Italia.

^Annuario del Ministero delle finanze. Anni 1886-87. Statistica finanziaria.

Roma, 1887.

•Annuario del r. Istituto superiore di Firenze per l'anno 1886-87. Firenze.

.Ifmiteijnzcn. Le estasi del pensiero e della creazione.

•Archivio storico italiano. Ser. 4% XIX, 2. Firenze, 1887.

Mn::anti>ii. Lettere politiche dal 1612 al 1614 di Vincenzo .\rmanni. — Manc'uìi.

Nuovi documenti e notizie sulla vita e sugli scritti di Leon Battista Alberti. — Pasolini.

Gli storici delle Crociate. — Sforza. Episodi della storia di Roma nel secolo XVIII. -

Brani inediti dei dispacci degli agenti lucchesi presso la corte papale.

•Archivio storico lombardo. Ser. 2% voi, IV, 1. Milano, 1887.

Rnjna. Il teatro di Milano e i canti intorno ad Orlando Olivieri. — Molta. Musici

alla corte degli Sforza. — Inira. Il palazzo del Te presso Mantova e "le sue vicende sto-

riche. — Ghiiìzoni. La colonna di Porta Vittoria in Milano. — Norati. Alcuni documenti

artistici cremonesi del secolo XV. — Casanova. Il testamento di un letterato del secolo XVII.

•Archivio veneto. N. S. Anno XYII. fase. 6.5. Venezia, 1887.

Marchesi. Le relazioni tra la Repubblica veneta ed il Portogallo, dall'anno 1.522 al

1797. _ Cecchetti. Nomi di pittori e lapicidi antichi. — Boni. Santa Maria dei Miracoli

in Venezia. — Valenfini. La rotta del duca di Calabria. Episodio tratto dal Codice Que-

riniano di Pandolfo Nassino. - Giuriato. Memorie venete nei monumenti di Roma (cont.) —
Cipolla. Statuti veronesi rurali. — G. B. Organo fabbricato a Venezia nel 1503 per la

chiesa di Santa Caterina di Treviso. — Liaiatlo. Norme suntuarie risguardanti gli ebrei

in Venezia. 27 febbrajo 1697. — Nicoletti. Dei banchetti pubblici al tempo della Repub-

blica veneta. — Mudino, .\ngelo Dalmis(ro ed il tentato suicidio di Gaspare Gozzi.

"Atti dell'Accademia pontificia dei nuovi Lincei. Anno XXXIX , sess. V.

Roma, 1886.

Egidi. Descrizione di un tromometro economico. — De Rossi. Analisi dei princi])ali

terremoti avvenuti dal luglio 1880 al giugno 1881.'— Castracane. Le raccolte di diatomee

pelagiche del Challenger. — Lanzi. Le diatomee fossili di Gabi.
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^\tti della r. Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXII, 7-9. Torino, 1887.

7. Matti rolo. Illustrazione della Cyphella endophila Cesati. — Segre. Nuovi

risultati sulle rigate algebriche di genere qualunque. — Charrier. Lavori deirOsservatorio

astronomico di Torino. — Claretta. L'abbazia di S. Michele della Chiusa nel medio evo. —
8. Porro. Determinazione della latitudine della stazione astronomica di Termoli mediante

passaggi di stelle al primo verticale. — Spezia. Sulla fusibilità dei minerali. — D'Ovidio.

Sopra due punti della u Theorie der binaren algebraischen Fornien n del Clebsch. — Peano.

Integrazione per serie delle equazioni diiferenziali lineari. — Jadanza. Una questione di

ottica ed un nuovo apparecchio per raddrizzare le immagini nei cannocchiali terrestri. —
Cognetti de Marti is. Lettura sui Captivi di Plauto. — 9. Maltiroìo. Sul parassitismo

dei tartufi e sulla questione delle Mycorhize. — Guareschi e Bigaielli. Sulle clorubromo-

naftaline. — Dacromo e Ramati. Sugli acidi glicolici dell'ossisolfobenzide.

"•Atti della r. Accademia di archeologia e belle arti. 1884-86. Napoli, 1887.

Ranieri. Modo per render la Divina Comedia popolare. — Rossi. La musica in

Italia. — Pomari. LVpo.stolato. — Capecelatro. S. Paolino da Nola poeta ed artista. —
De Petra. Frammento di decreto jiuteolano. — Gahinte. Sull'origine della Catacomba di

S. Severo in Napoli. — Kerbaker. Vàruna e gli Aditya, esegesi vedica. — De Petra. Tc-

soretto di danari tornesi trovato in Napoli. — Mancini. Note ed emendazioni ai primi 4 c.i-

pitoli della storia di Elvidio Prisco.

'Atti della r. Accademia economico-agraria dei Georgofili. 4* serie, voi. IX, 4.

Firenze, 1886.

Fontanella. Eapporto degli studi accademici nell'anno 1886, letto dal Segretario degli

Atti. — Alpe. Eelazione della Commissione giudicante nomina,ta dalla r. Accademia eco-

nomica-agraria dei Georgofili pel conferimento dei premi di fondazione Alberti.

^Atti della Società ligure di storia patria. Voi. XVII, 2. Genova, 1886.

Ceruti. Lettere di Carlo VI re di Francia e della Repubblica di Genova, relative al

maresciallo Bucicaldo. — Desimoni. Descrizione di un aquilino d'argento, e cenni di altro

monete genovesi. — Cerrato. La battaglia di Gamenario (134.5). testo antico francese, cm
illustrazioni e schiarimenti. — Riant. L'eglise de Bethléera et Varazze en Ligurie. — Grassi.

Siro II ultimo vescovo e primo arcivescovo in Genova.

fAtti e Memorie, della Società istriana di archeologia e storia patria. Voi. II,

3-4. Parenzo, 1887.

Kandler. Introduzione al Codice delle epigrafi romane scojierte nell'Istria. — Dire-

zione. — Relazioni di Provveditori veneti in Istria .al tempo della guerra di Gradisca. —
Id. Memorie della città e diocesi di Parenzo, raccolte da mojis. Gasparo Negri, vescovo

della medesima, ad uso e comodo de' diletti suoi diocesani. — Caenazzo. Origine e pro-

gresso di alcuni istituti di beneficenza in Eovigno. — Gregorutti. Iscrizioni romane e cri-

stiane scoperte negli anni 1885 e 1886.

^ Bollettino consolare pubblicato per cimi del Ministeri per gli affari esteri.

VoL XXIII, 1. Gen. 1887. Roma.

Bove, l'elazioni intorno al Congo. — Froehlich. Manchester. I. Rassegna generale

delle sue industrie, del suo commercio e delle sue finanze. Considerazioni per l'Italia agri-

cola. IL Commercio fra l'Italia e il Regno Unito. Tavole statistiche per gli anni 1883-84-

1885. — Berti. Cenni sulla imposta progressiva in Isvizzcra. — Oldenhourg. Cenni indu-

striali sulla Baviera per l'anno 1885. — Traumann. Rapporto sull'industria e sul commer-

cio del granducato di Baden, e specialmente della città di Mannheim, per l'anno 1886. —
Smirne. L'industria dei tappeti turchi a Jordes (Asia minore). — Politi. Stato delle nascite,
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(lei matrìuoni e delle morti, a Tuuisi dal 1866 al 1885 inclusivaraentc. — Braceschi. Re-

lazione cummerciale con ano stato sul niovimentu della narigazione generale nel porto di

Corfù nel 1885. — de //aro. Tavole statistiche sul movimento del canale di Suez pei mesi

di novembre e dicembre, ed altre tavole che riassumono quello deiriiitero anno 1886. Mo-

vimento generale della navigazione dal 1° gennaio 1870 al 31 dicembre 1886.

•Biblioteca deirAccademia storico-giuridica. Tol. IV. Roma, 1887.

(Jamurrini. S. Hihirii tractatus de mysteriìs et liymni et S. Silviae Aquitanae pere-

grinatio ad loca sancta.

^Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. V, 3. Na-

poli, 1887.

Schmidt. Conferenza sul duomo di Milano. — Trincherà. Nuovo sistema per la co-

struzione delle opere a mare.

* Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno li, 6-8.

Roma, 1887.

Cettolini. Della chiarificazione. — CerUtti. Pioggia e pcronospora. — Vitali. Ara-

tura a vapore per vigneti. — /iosa. Passato ed avvenire dei Tini italiani. — Cedetti. Spacci

di vini all'estero.— /d. Conservazione delle botti vuote. — Lunardoni. Rassegna filosscrica.

^Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2*, voi. XII, 3, 4. Roma, 1887.

3. La spedizione Salimbeni. — Lettere dallo Seioa e dall'Harar. — Traversi. Profili

da Ancober a Let-Marefià. — Annoni. Da Agram a Serajevo. — di Brazzà Savorgnan.

Tre anni e mezzo nella regione dell'Ogóue e del Congo. — 4. Traversi. Viaggi negli

Arussi, Guraghi, ecc. — Spedizione Salimbeni. — Weitzecker. Comunicazione dall'Africa

Australe. — Tacchini. Il terremoto del 23 febbraio 1887. — Raineri. Sul taglio dell'Istmo

di S. Eufemia. — di Brazzà Savorgnan.. Tre anni e mezzo nella regione dell'Ogóue e

del Congo.

+ Bollettino della Società geologica italiana. Voi. V. 1886. Roma, 1887.

Del Prato. Rinoceronte fossile nel Parmense. — Fornasini. Il Nautilus legu-

men di Linneo e la Vaginulina elegans di d'Orbigny. — Neviani. Una sezione

geologica da Bassano a Tiola. — Terrensi. Sopra un lembo di lias rosso ammonitico rin-

venuto nella montagna di Santacroce presso Narni. — Seguenza. Del retico di Capo di Taor-

mina. — Verri. Sui tufi dei vulcani tirreni. — Id. Breccia granitica del monte Deruta. —
Ricciardi. Sulla composizione chimica delle rocce vulcaniche di Assab. — Neviani. Sui

giacimenti dei cetacei fossili del Monteleonese con indicazioni di altri rinvenuti nelle Cala-

brie. — Sacco, n piano messiniano nel Piemonte. — Ristori. I crostacei brachiuri e ano-

muri del pliocene italiano. — Fornasini. Foraminiferi illustrati dal Soldanì e citati dagli

autori. — Cavara. Le sabbie marnose plioceniche di Mongardino. — Mariani. Descrizione

dei terreni miocenici fra la Scrivia e la StafFora. — Cardinali. Sopra un masso di gpeiss

rinvenuto nelle argille plioceniche dei dintorni di .A.ppignano. — Terrenzi. Il pliocene dei

dintorni di Kami. — Fornasini. Sulla G 1 a n d u 1 i n a a e q n a 1 i s di Renss. — Castra-

cane. I tripoli marini nella valle metaurense. — Fornasini. Varietà di Lagena fossile

negli strati a Pccten hystrii del Bolognese.— r^ù-Z/i- Sopra un cranio di cocodrillo tro-

vato nel Modenese. — Trottarelli e Verri. Notìzie geologiche ed analisi chimiche di rocce

calcari e di jìozzolane nel territorio del bacino del Tevere. — Seguenza. GU strati a Po-

sidonomya alpina Gras. nella serie giurassica del Taorminese. — Pohlig. Sul pliocene

di Moragha (Persia) e sugli elefanti fossili della Germania e dell'Italia. — Verri. Azione

delle forze nell'assetto delle valli. — /ssel. Resti di un antropoide rinvenuti nel pliocene

a Pietra Ligure. — Lotti. Gabbro od eufotide ?

•Bollettino delle casse di risparmio. Anno III, l" sem. 1886. Roma, 1887.

BuLLETTiNo Rendiconti. 1886. Vol. II, 2" Sem. 15
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* Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 1887. N. 30, 31. Firenze.

* Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno IV. Marzo.

Roma, 1887.

^Bollettino di notizie agrarie. Anno IX, 1887, n. 9-12
;
14-16. Rivista meteorico-

agraria, n. 8-12. Roma, 1887.

^'Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, 4-7. Roma, 1887.
•Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 2*, voi. VII,

1-3. Torino, 1887.

Bertelli. Sopra una Memoria dei prof. Taramelli e Mercalli sui terremoti andalusi. —
BoUshauser. Determinazione teorica della temperatura in Italia. — Lais. Sopra due trombe

di terra osservate nella campagna romana V8 nov. 1886. — Densa. Sulla inversione della

temperatura nel gennaio 1887.

''Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Marzo 1887, Roma.

+ Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. Anno XIV, 1887, n. 8-12. Roma.

''Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Voi. XIII, febb.-

marzo. 1887. Roma.

*BuUettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XV, 3.

Roma, 1887.

Visconti. Di un bassorilievo attico esprimente un'adorazione dei Dioscuri. — Can-

tarelli. Emituliarius. — Borsari. Del gruppo di edifìci sacri al sole nell'area degli orti

di Cesare. — Gatti. Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana. — Vi-

sronlì e Gatti. Scoperte recentissime.

'Bullettino della Commissione speciale d'igiene del Municipio di Roma. Anno

VII, 12; VIII, 1-2. Roma, 1886-87.

Lanzi. H lazzaretto di S. Sabina.

tRullettino della r. Accademia medica di Roma. Anno XIII, 1, 2. Roma, 1887.

1. Businelli. Reazione sul preteso valore di una cineraria per guarire la cata-

ratta. — Colasanti. Le relazioni della creatinina. — .Marchese. Le anomalie dei reni rap-

porto alle anomalie della colonna vertebrale nell'uomo. — Bianchi. Eicercbe anatomiche

sul processo innominato dell'osso occipitale. — Mingazzini e Ferraresi. Encefalo e cranio

di una microcefala: cranio megacefalo e cranio scafocefalo. — 2. Sciamanna. Isteria guarita

colla suggestione ipnotica. — Legge. Sul significato morfologico dell'osso prebasioccipitale e

sulla presenza dell'Os jugale nel cranio umano. — Sergi. Antropologia della Terra del

fuoco. — Mingazzini. Nota sopra tre cervelli di feti trigemini umani. — Id. Osservazioni

anatomiche sopra crani di alienati. — Bocci. I nervi di senso specifico.

"Ballettino della Società entomologica italiana. Anno XVIII, 4; XIX, 1, 2.

Firenze, 1886-87.

XVin, t. Bargagli. Rassegna biologica di rincol'uri europei. — Emery. La luce negli

amori delle lucciole. — Id. Mimetismo e costumi parassitari del Camponotus late-

ralis 01. — Fiori. Note entomologiche. — Magretti. Diagnosi di alcune specie nuove

d'inienotteri pompilidoi. — Mattews. Corylop liidaruin speciesnovae e musaeo Soriano. —
Targioni Tozzetti. Notizie sommarie di due specie di Ceeidomidei, una consociata ad un

Phytoptus, ad altri acari e ad unaThrips in alcune galle del nocciMo ecc. ecc.

—

XIX, 1-2. Bargagli. Rassegna biologica di rincofori europei. — Bcrtolini. Contribuzione alla
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fauii:i irontinu ilei culeiittcri. — Draijo. Un parassiti cli-lla Trip li usa 11 u v i a t i 1 i s,

l'Epithelphusa catanensis, nnovo genere d'olifrochete. — Garbini. Contribuzione

all'anatomia ed alla istinlogia delle Cypridinae. — Orassi. I iiro^onitori dei miriapodi

e dejrli insetti. — /(/. Nuove riivrohe sulle termiti.

'Biillettiuo delle scienze mediche. Ser. 4*, voi. XIX, 1,2. Bologna, 1887.

Cantalamessii. Obbiettivo e subbiettivo nell'esame delle malattie nervose. — Coen, l'ii

caso di attoreigliamento dei cordimi ombellicali con formazione d'un grosso nodo, in feti

gemelli. — Mtirri. La digitale, la frequenza del polso e il bigeminisnio cardiaco nei cuori

malati. — D'Ajutolo. Due sacchi erniari con polipo sieroso nello stesso individuo. — Bel-

lini. Ospedale Maggiore di Bologna. Sezione chirurgica diretta dal dott. L. Medini.^ Reso-

conto statistico del biennio 1884-85.

^Bullettino dell'i. Istituto Archeologico germanico. Sez. Romana. Voi. II, 1.

Roma, 1887.

llelbig. Sopra un ritratto di Livia. — Ilenzea. Iscrizione trovata presso la galleria

del Furio. — di .Monale. Delle antichità falische venute alla luce in Civita Castellana e

in Corchiano e della ubicazione di Fescennia. — Ilelltii/. Sopra una fibula d'oro trovata

presso Palestrina. — Diimmler. Iscrizione della fìbula prenestina. — Heydemann. Le frecce

amorose di Eros.

•Ballettino del vulcanismo italiano. Anno XIll. 10-12. Roma, 1887.

De Rossi. Il terremoto del 27 agosto 1886.

BuUettino di paletnologia italiana. Ser. 2% t. Ili, 1-2. Parma, 1887.

Re(]a::oni. La stazione preistorica della Lagozza. — Strobel. Mandibule di cignale

perforate delle Maricre. — Meyer. Dell'ambra preistorica lavorata di Sicilia.

Cimento (Il nuovo). Ser. 3», t. XXI, gen.-febb. 1887. Pisa.

Sellati e Romanese. Sulla dilatazione e sui calori specifici e di trasformazione del-

l'azotato aramonico. — Beltrami. Sulle equazioni generali dell'elasticità. — Righi. Studi

sulla polarizzazione rotatoria magnetica. — Fa?. Sulle variazioni della resistenza elettrica

dell'antimonio e del cobalto nel campo magnetico. — Grimaldi. Infiuenza del magnetismo

snl comportamento termoelettrico del bismuto.

+ Circolo (TI) giuridico. Anno XVIII, 2-3. Palermo, 1887.

La Mantia. Diritto civile siciliano esposto sefoii'l" l'ardine del Codice civile italiano. —
Siracusa. Una questione di diritto elettorale.

"Gazzetta chimica italiana. Anno XVII, 1. Appendice, voi. V, n. tì, 7. Pa-

lermo, 1887.

Cosso. Ricerche sopra le proprietà di alcuni composti ammoniacali del platino. —
Ciamician. Sulla trasformazione del pirrolo in derivati della piridina. — Grimaldi. Sulla

dilatazione termica dei liquidi a diverse pressioni. — Cassa. Sulla composizione della co-

lombite di Graveggia in Val Vigezzo. — Ricciardi. Sullo sviluppo dell'acido cloridrico,

dell'anidride solforosa e del iodio dai vulcani. — Canzoneri e Oliveri. Sul ^-monobromo-

furfurano. — Arata. Metodo per la ricerca di alcuni derivati del catrame pei vini ec. ce. —
jXa.iini. Sulla rifrazione molecolare delle sostanze organiche dotate di forte potere disper-

sivo. Nota I. — Id. Xdta U.

> Giornale d'artiglieria e genio. Anno 1887. Disp. I-III. Roma.

^Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno IX, n. 1-4. Milano. 1887.

1-2. Celli. L'Amministrazione sanitaria in Italia e le schema di Codice per la pub-

blica igiene. — Gabba. Sull'utilità o meno di continuare nell'uso di comporre i cadaveri

nei colombari. — Tonelli. Le case oper.iie di Roma nel quartiere di Testaccio. — 3-4. Zucchi.
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Relazione intorno al progetto di Codice sanitario presentato al Senato del lìegno dal Pre-

sidente del Consiglio e Ministro dell'interno Agostino Depretis. — Codice della pubblica

igiene : Progetto di legge presentato dal Presidente del Consiglio Ministro dell'interno. —
Progetto di legge organica Jier rAmministrazione della Sanità ]inbbliea iiroposto dalla reale

Società italiana d'igiene.

^Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno X,

Psem. fase. 1-2. Genova, 1887.

Canale. Della spedizione in Oriente di Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde,

e suo trattato di pace, come arbitro, conchiuso tra Veneziani e Genovesi, addi 8 agosto

1381, in Torino, dopo la guerra di Chioggia. — Daueo. Lo Stato e la famiglia nella

scuola. — Id. Nuova linea ferrata " Rivarolo Ligure-Genova". — Pieri. Intorno alle super-

ficie elicoidali. — Ardy. Romani e Longobardi. Contributo ad una storia delle relazioni tra

i Longobardi e la Chiesa. — Zunini. Egitto.

^Giornale medico del r. Esercito e della r. Mariua. Anno XXXV, 3. Roma, 1887.

Barocchini. Igiene della calzatura nei militari delle varie armi e specialmente della

fanteria.

*Giornale (Nuovo) botanico italiano. Voi. XIX, 2. Firenze, 1887.

Savastano. Esperimenti sul parasitismo dell'Agaricus melleus Valli. — Id. Espe-

rimenti sui rapporti tra i fatti traumatici e la gommosi. — Tanfani. Nuova specie di

Te coma, descritta. — De Toni e Levi. Spigolature per la ficologia veneta. — Groves.

Flora della costa meridionale della Terra di Otranto.

Industria (L'). Rivista tecnica ed economica illustrata. Voi. I, 12-16. Mi-

lano, 1887.

^'Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XIII, 2-3. Torino, 1887.

2. Sacheri. La questione della grande galleria di Ronco per la linea succursale dei

Giovi. — Razsahoni. Sulle operazioni per il nuovo catasto eseguite nel Compartimento

modenese, dal loro principio a tutto il 31 ottobre 1886. — 3. Camerani. Ponte sul fiume

Lamone presso Brisighella. — Lanciarti. Intorno ai travertini delle cave del Barco nel ter-

ritorio dì Tivoli e sulla importanza e sulla antichità di quelle cave. — Carimini e Fa-

vero. Sulla vertenza tra il Municipio di Roma e l'Impresa dei lavori per il ponte Garibaldi

sul Tevere. — Marangoni. Analogie fra i due fenomeni della scarica elettrica e della pro-

pagazione della luce.

•Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XVI, 2. Roma, 1887.

Ricco. Osservazioni astrofisiche solari eseguite nel r. Osservatorio di Palermo. Sta-

tistica delle macchie e delle facole nell'anno 188G. — Bclopolskìj. Les taches solaires et

leur mouvement.

"Miscellanea di storia italiana. T. XXV. Torino, 1887.

Roiidolino. Jacopo Burandi. Ricerche sopra il diritto pubblico del Vercellese e della

Lombardia. — Curulti. Il conte G. Porro-Lambertenghi. -- Vesme. Sull'acquisto fatto da

Carlo Emanuele III re di Sardegna della quadreria del principe Eugenio di Savoia. —
Vignati. Commemorazione di Francesco Robolotti. — Cipolla. Quattro documenti astesi

conservati nella Biblioteca di S. M. in Torino. — Calvi. Commemorazione di G. Cessa. —
Saraceno. Nota sopra un manoscritto falsamente attribuito a Michele Pingon. — Carrara.

Un commune vaudoise au XIII* siècle. —• Carutti. I)i alcuni diplomatici piemontesi. Let-

tera inedita del conte Federigo Sclopis. — Cipolla. Taddeo del Branca e una tradizione

leggendaria sull'Allighieri.

• Rassegna (Nuova) di viticoltura ed enologia nella r. Scuola di Conegliano.

Anno 1, 6, 7. Conegliano, 1887.
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6. Carpenf. La lotta contro la peronospora. — Cul/oni. La traspirazione e l'assimi-

lazione nelle foglie trattate con latte di calce. — ]kl Xoce. Determinazione dell'estratto

secco nei vini. — lionuci. La revi.sione della tariffa d(if,Mnale. — Stradaioìi. Aprile viijna-

iuolo. — S. M. Calendario della filli)s,sera. — 7. Redazione. Guerra alla perono.spora. —
Cul/oni. La traspirazione e l'assimilazione nelle foglie trattate con latte di calce. — Trenlin.

Àleoolismo. — Cerletti. Pioggia e peronospora. — Arato. Metodo per la ricerea di alruni

ilerivati del catrame nei vini eoe.

^Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2'', voi. XX, 4-7.

Milano, 1887.

A. Vidari. .Sulla opportunità che anclie nei licei si insegnino i primi elementi del

diritto privato e pubblico. — Amali. L'analfabetismo nei 281 Circondari o Distretti del

regno d'Italia. Città e Campagna. — Zoja. Misure della forza muscolare dell'uomo. —
Scarenzio. A'ari casi importanti di dieresi elastica. — .")-6. Predella. Sulle formolo attri-

buite a Ganss e Stukes per le trasformazioni di integrali. — Borletti. Sopra il teorema

di Fermai relativo all'equazione ar"+y"^J". — Ccìoria. Osservazioni ed orbita della

cometa 1886, IIL — Denza. Sulla inversione della temperatura nel gennaio 1887. — Can-

toni. Sul diverso andamento della temperatura nell'atmosfera fra giorno e notte. — Id.

Osservazioni sulle radiazioni luminose del sole. — Buccellati. Esposizione critica del pro-

getto di Codice penale Tajani. — 7. Mangi. Intorno ad alcuni metodi di coltura delle

acque potabili. — Martinetti. Sopra i sistemi lineari di curve piane algebriche di genere

ano. — Jìaijgi. Fenomeni di contrasto psichico in un'alienata. — Jung. Sui sistemi lineari

di curve algebriche di genere qualunque.

*Revue Internationale. 4' année. T. XIV, 1, 2. Rome, 1887.

1. Royer. La psychologìe physiologique contemimraine. — Constant. Lettres à sa fa-

mille.— Maurice. Un cas de divorce historique. — Anlonij. Loin desyenx Près du coeur. —
Forsan. En conr d'assises. — De Laigue. Un petit-fils de Louis XIV', d'après des docu-

ments inédits. — 2. Simon. Désirmement. — De Saint-Ours. Santa Maria del Fiore. — Con-

stant. Lettres à sa famille. — Barantseoitcìt. Seuis !... Scénes de la vie des enfants aban-

donnés. — Maurice. Un cas de divorce historique. — Mayor. L'Institut International de

statistique. Sa première session à Eome. — D'Ottenfels. Première pluie.

^Rivista di artiglieria e genio. 1887 febb. e marzo e Supplemento. Roma.

Febb. Fucili a rinculo utilizzato. — Mirandoli. Locomotive stradali a grande velocità e

ruote elastiche. — Mariani. L'artiglieria da costa nella difesa della Spezia. — Pescetto.

Circa alcune applicazioni militari dell'elettricità. — Freddi'. Studio sopra un nuovo si-

stema di fucile a tiro celcie e sulla sua ap|)licazione al fucile M. 1870. — Marzo. Rubino.

L'artiglieria a cavallo e le bocche da fuoco a tiro celere. — Bravi. Riscaldamento e ven-

tilazione delle nuove officine del laboratorio pirotecnico d'artiglieria in Bologna. — Alla-

son. Questioni riflettenti l'artiglieria da montagna. — M. La difesa delle coste. — Sippl.

Adami. I combustibili fossili, i materiali reifrattari e l'industria Siderurgica all'Esposizione

nazionale di Torino nel 1884.

^Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2*, voi. VI, marzo e aprile 1887. Milano.

Dandolo. Il u concetto n nella logica positiva. — Schiattarella. La formazione del-

l'universo. — Tanzi. Sulla percezione degli accordi musicali. — Cantoni. Il sistema filo-

sofico di C. Cattaneo. — Cesca. Le cau.sc finali. — Mezzarelli. Di alcune fornii' di tran-

sizione nella serie animale.

Rivista italiana di scienze naturali e loro applicazioni. Anno II, 8-4. Napoli, 1887.

^Rivista marittima. Anno XX, 3. Marzo 1887. Roma.

Algranati. Navigazione sussidiata e risena nav.ile. — Tadini. I marinai italiani al

servizio di Francia.
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'Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. VI, 3. Marzo, 1887. Torino.

Vaccarone. Diboscamento e leggi fove.stali. — De Falkner. Ancora della catastrofe

al Cervino.

"Rivista scientifico-industriale. Anno XIX, 4-6. Firenze, 1887.

Fai'. Sui fonoineni elio si producono colla sovrapposizione di due reticoli e sopra al-

cune loro applicazioni. — Palmieri. Origine delle variazioni d'intensità nelle pile a secco

e modo di evitarle. — Terreazi. L'inventore del sismografo a pendolo. — Palmieri. A pro-

posito di alcune nuove esperienze del signor Firmin Larroque sulla elettricità che si svolge

nel condensamento del vapore. — Sandrucci. Nuovo metodo per la misura dei pesi spe-

cifici dei liquidi. — Luvini. Perturbazione elettrica foriera del terremoto. — Zinna.

Azione dell'ipermanganato di potassio sul cloruro araraonico con genesi dì idrossilamina. —
Produzione di idrocarburi leggieri mediante gli oli minerali pesanti ed i residui del pe-

trolio greggio.

^Sessioni dell'Accadeniia i)ontificia de' nuovi Lincei. Anno XL. Sess. P.

Roma, 1886.

Spallanzani (Lo). Ser. 2% anno XVI, 1-4. Roma, 1887.

P. X. L'ordinamento delle Facoltà mediche secondo il prof, senat. Francesco Magni. —
Carruccio. Per la storia dell'idrofobia. Rivendicazione in onore di un medico romano. —
Durante. Sui vantaggi dell'anestesia mista. — Carruccio. Sui lavori e sulle discussioni

della r. Accademia medica di Roma durante il 1886. — Poht. Sul taglio ipogastrico.

Nuove osservazioni. — Sciamanna. Isteria guarita colla suggestione ipnotica. — Roth.

Ano preternaturale. Resezione circolare dell'intestino tenue. Enterorafia. Guarigione. Osser-

vazioni e considerazioni cliniche. — Tassi. Estirpazione di un neoplasma della glandola

tiroide.

1 Telegrafista (II). Anno VII, 2. Roma. 1887.

Il telegrafo multiplo Delany.

Pubblicazioni estere.

' Abhandluugen aus dem Gebiete der Natiu-wissenschaften herausg. vom Natm--

wiss. Verein in Hambm-g. Bd. IX, 1, 2. Hambm-g, 1886.

Fischer. Ueber eine KoUektion Reptilien und Amphibien von der Insel Nias und iiber

eine zweite Art der Gattung Anniella Gray. — Kraepelin. Die Fauna der Hamburger

Wasserleitung. — Pfeffer. Uebersicht der im Jahre 1881 vom Grafen Waldburg-Zeil im

Karischen Meere gesamnielten Mollusken. — Id. Ueber die Schieflieit der Pleuronecti-

(len. — Fischer. Herpetologische Notizen. — Schiick. Beobachtungen der Missweisung,

Inklination und Schwingungszeit der Magnetnadel auf der Elbe und Nordsee.

• Abhandlungen der k. k. Geologischen Reichsanstalt. Bd. XII, 4. Wien, 1886.

Geyer. Ueber die Liasischen Cephalopoden des Hierlatz bei Hallstatt.

' Abstracts of tbe Proceedings of the Chemical Society. N. 35, 36. London, 1887.

Acta mathematica. IX, 3. Stockholm, 1887.

Gykìén. Untorsuchungen tìber die Convergenz der Reihen, welohe zur Darstellung der

Coordinaten Planeten angewendet werden. — Netto. Ueber orthogonale Sub.stitutionen. —
Beri/er. Déduction de quelques formules analytiques d'un théorème élementaire de la

théorie des nombres.

'Almanach der Universitàt Heidelberg fiir das .lubiliiumsjahr 1886. Heidel-

berg, 1886.
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^Annalen der Chemie (Justiis Liebig's). Bd. CCXXW II. Leipzig, 1886-87.

Sef. Ueber Benzocliinoncarbonsauren. — Bloclimann. UcbtT den Kulilcnsaurcgehalt

der atmospliarischen Luft. — Anschùtz und Leather. l'cbcr die Pipitzahoi'nsriure. — Seellg.

Chlorirunj^ des Toluols. — All'ir. Ueber die Oxydation sjmmetrisclier Trialkylpmdine. —
Pfordten von der. Untersuchung^cn uber das Titan ; zncite Abhaiullmig. — U'allarh und

Lehmnnn. Ueber das Verhalten des Phosph .rpentachlirids gegen substituirte Formaniide

und abcr einige Pyridinderivate. — Claisen. Ueber die Condensationen der Aldehyde mit

Pheiinlen und aroniatischen Aminen. — Kriiss. Untorsuchungen aber das Gold; crste

Mittheilnnjr. :— Lellmann und Alt. Zur Kenntniss des Chinolins. — ffinsberg. Ueber

Chinoialinbasen.

• Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXXI, 1. Leipzig, 1887.

Bumen. Ueber das Damplealorimeter. — Schumann. Ueber die Compressibilitaf wàsse-

riger ChluridlOsungen. — OUzewski. Ueber die Dichtc des flOssijren Methans , sowie des

werflùssigten Sauerstoffs und StickstofFs. — MàUer-Erzbach. Die Geschwindigkeit der Dissi>-

ciation und die Messung der begleitenden Dampfspannung. — Brockmann. Beobachtungen

an Orgelpfeifen. — Fricss. Einfaehe Regel zur Bestimmnng der isochromatischen Curven

in einaiigen Krystallplatten bei beliebiger Neigung der Aie gegen die Oberflàche. —
Kohlrausch. Ueber die Correctionen bei einer Winkelmessnng mit Spiegel und Scala. —
Kalischer. Ueber die Erregung einer electroraotoriscben Kraft durch das Licht und eine

Xachwirkung desselben im Selcn. — Elster und Geitel. Ueber die Elcctrisiruiig der Gase

durch gluhende KOrper. — Pfeiffer. Ueber eine Abanderung des K"hlrausch'schcn Sin-

usinductors. — Lorberg. Erwiderung auf die Bemcrkungen des Herrn Boltzmann zu raeiner

Kritik zweier Anfsàtze von Hertz und Anlinger. — Jfund. Zur Polbestimmung der Influenz-

maschinc. — Boltzmann. Einige r.leine Nachtràge und Berichtigungcn. — Voijt. Ueber

die Einwànde von Hrn. R. T. Glazebrook gegen nieine optischen Arbeiten.

^Annalen des physikalischen Central-Observatoriums. Jhg. 1885. S. Peters-

burg, 188(5.

•Annales de la Société géologique du Nord. 1886-87. P livr. Lille, 1887.

Gronnier. Note géologique sur le Vermandois. — Canu. Sur les ossements trouvés

par M. Grcgoire dans l'AachtJnien de Rocq-Recquignies. — Delecroix. Note sur l'altera-

tion des eaui d'un puits en .\ngleterre. — Barrois. Sur le Kersanton de la Rade de Brest.

^Annales des ponts et chaussées. 6* sér. année VII, 2. Févr. 1887. Paris.

Voisin-Bey. Paroles prononcées sur la tombe de M. Lebiez. — Fargaudie. Paroles pro-

noncécs sur la tombe de M. Gosselin. — de Saint-Venant. Des diverses manières de poser

les équations du monvement varie des eam courantcs. - Thurninger. Note sur le jaugeagc

des bateaui et des navires. — Fi'pou.r. Note sur la marche en eau courante des bateaux

non halés.

^Annales (NouveUes) de Mathématiques. 3* sér. Mars-avril 1887. Paris.

Rauche. Edm. Lagucrre, sa vie et ses travaux. — Nieirenglowski. Application d'un

théorème de Stewart. — Aubry. Solution d'une question d'algebre. — Biehler. Sur une aj)-

plication du théorème de RoUe. — Weill. Sur une équation difFérentielle. — Id. Sur Ics

conrbcs unicursales.

' Annales scientifiques de l'École normale supérieure.3*sér. t. IV, 4. Paris, 1887.

Didier. Rechcrches sor quelques combìnaisons du cérinm. — Teixeira. Deuxièmc Note

sur le de'veloppemcnt des fonctions satisfaisant à une équation différentielle. — Floquel.

Snr une classe d'équatious differentielles lineaires n'iii homogèncs.

*Annuaire de la Société des ingéniems civils. 1887. Paris.

Anzeiger (Zoologischcr). X. 246-249. Leipzig, 1887.
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246. MeincH. Die Uiiterlippe der Kafer-Gattung Stunus. — Schneider. Ueber duii

Darm der Arthropoden besonders der Inseeten. — Haase. Die Stigmen der Scolopendri-

den. — V. Lenclenfdd. Synocils, Sinnesorgane der Spongien. — 247. Croneherg. Ueber ein

Entwicklungsstadium von Galeodes. — Zacharias. Ucher àie feineren Vorgiinge bei der

Befruchtung des Eies von Ascaris megaloeephala. — Xawc/sier^. Ueber die Wim-
pergriibchen der Rabdocoeliden-Gattung Steno stoni a. — Schauinsland. Zur Anatomie der

Priapuliden. — Nussbaum. Ueber die Lebenszahigkeit eingekapselter Organismen. — 248.

Ueber die Beziehungen des Cheiropterygiuins zum Ichthyopterigium. — Zacharlas. Zur

Kenntniss der Entoraostrakenfauna holsteinischer und meeklenburgischer Seen. .— Korotneff.

Zur Entwicklung der Alcyonella fungosa. — 249. Brauer. Beitrag zur Kenntniss der

Verwandlung der Mantispiden-Gattung Symphrasis. — Bergendal. Zur Kentnis der

Landplanarien. — Goldi. Araneologisches aus Brasilien.

^Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Bd. XII, 1. Kristiania, 1887.

Vocjt. Norske Ertsforekomster. V. Titanjern-forekomsterne i noritfeltet ved Ekersund-

Soggendal. VI. Varaldsoens kisfelt. Tillseg til III. Den Theleraark-Saterdal'ske ertsforma-

tion. — Bonnevie. Epaktberegning efter arithmetiske formler.

+Archìyos do Miiseu Nacional do Eio de Janeiro. Voi. VI. Rio de Janeiro, 188.5.

Hartt. Contribui^'oes para a ethnologia do valle de Amazonas. — de Lacerda. Ho-

mem dos Sambaquis: Contribuijao para a anthropologia do Brazil. — Peixoto. Novos

estudos craneometrieos sòbre os Botocudos. — Netto. Investiga9oes sobre a Archeologia

Brazileira.

• Archiwum do dziejów literatury i o.swiatv w Polsce. T. IV, V. W Krakowie, 1886.

+ Beiblatter zu den Aunalen der Phvsik und Chemie. Bd. XI, 3. Leipzig, 1887.

' Beobachtungen (Meteorologische) des Titiiser Physikalischen Observatoriums

ira Jahre 1885. Titlis, 1886.

^Berichte der deutschen Chemischen Gesellscbaft. Jhg. XX, 5. Berlin,1887.

Claisen. Ueber die Einwirkung von Natriumalkylaten auf Benzaldehyd. — Id. und

Loirman. Ueber eine neue Bildungsweise des Benzoylessigàthers. — Claisen. Ueber die

Einfiihrung von Siiureradicalen in Ketone. — Graehe. Ueber Acenaphten. — Ferko. Ueber

einige pyrogene Reationen. — Trudlar. Zur Kenntniss des Thio-yMoluidins. — Lellmann.

Vorlaufiges Ueber Phenylpiperidin. — Meyer. Ueber die Einwirkung von Clilorkohlenstoii

auf Oxyde. — 3/ylius. Ueber die Cholsaure. — /(/. Ueber dio blaue Jodstarke. — IVeil.

Beriehtigung. — Saytzeff. Notiz iibor die Einwirkung von Jodàthyl und Jodallyl in Ge-

genwart von Zink auf Malonsiiureathylester. — Ciamician und Silber. Versuche zur Orts-

bestimraung in der Pyrrolreihe. — Behla. Ueber substituirte Anthracen-;'-carbonsauren und

uber das Verhalten des Phosgens gegen Anthracenbihydrur. — Crafts. Ueber die Correctio-

nen dar Siedepunktstemperaturen bei wechselndem Barometerstand. — Polis. Ueber aro-

matische Bleiverbindungen. — Fiòchi. Ueber eine Synthese von Pyridinba.sen. — Bender.

Ueber Rhodanwismuth.— Id. Ueber die Nicbtexistenz des Chroinheptasulfids.— Goldschmidt.

Ueber die Keduction der Aldoxime und Acetoxime. - Fischer. Ueber die Orthi> und Ana-

cbinolinsulfosilure. — J/oos. Ueber einige Condensationsproducte von Aetliylenanilin mit

Aldehyden. — Lachoicicz. Ueber die Absorption der strahlenden Warme durch die Flus-

sigkeiten. — Thoms. Zinkchloridammoniak. — IVisUccnus. Notiz uber die Vereinigung

verschiedener Ester durch Natrium. — Landolt. Ueber die Zeitdauer der Reaction zwischen

Jodsàure und schwefliger Saure. — Bòttinger. Ueber Eichenholzgerbsaure. — Horstmann.

Ueber den Einfluss der doppeltcn und ringfilrmigen Bindung auf das Molecularvolura. —
Hanssen. Ueber die Einwirkung von Pliosgen auf Aethylen- und Trimethylen- iliphenyldia-

inin. — Ilelmcrs. Ueber Additionsproducte der aromatischen SenfOle. — Seubcrt. Ueber
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Manganbeiuoat. — Id. Zur l'arsttìllung der Zinnchlonvasserstoffsilure. — Id. Uebcr Ziiiii-

bromvasserstoffsàurc. — Nietzki nnd Preusser. Ueber die Constitution des Dinitrohydro-

chinons und ùber die Bildung der Nitranilsaure. — lìuhcmann. Ueber die Uinwandlung

der Citr.inensiure in Pyridinderivate und ilber die Constitution des Pyridiiis. — W'ursler.

Quantitative Bestimmung des Holzschliffes im Papier. — Stoehr. Zur Kentnniss des

Strychnins. — Fischer and IVaijner. Uebcr Rosindoic. — Id. und Steche. ìlethylirung

der Indole. — Fischer. Verbindungcn des Phenylhydrazins mit den Zuckerarten. II. —
Ziegìer und Locher. Ueber die Tartrazine, cine ncuc Klasse von Farbstijfren. — /(/. id.

Ueber die Cundensationsproduetc der sccundiiren Hydrazine rait Dioxywcinsiiure. — Graebe

nnd Aubin. Ueber iunere Cnndensation der Diphensàure und der Orthodiiihenylcarbonsaure.—

Id. Ueber die Formel der Diphensàure. — Dennstedt und Zimmermann. Ueber die Einwir-

kung der Acetons auf Jas Pyrrol. — Gatlermann und Schmidt. Uebcr die Einwirkung

von Phosgen auf Salmiak. Eine Synthese arumatischer Sauren. — Liebermann und IVense.

Zur Eenntniss der tìirbenden Oxyanthrachinone. — ll'ende. Ueber Trimethylanthragallol.—
Birukoff. Ueber Dimethylanthragallol. — Liebermann und Seidlcr. Opiaurin. — Kleemann.

Zur Reductii^n der Nitroopiansaure.— ifeitrmann uuà. Kleemann. Ueber die Esteritìcirung

der Opiansaure. — Salomon. Ueber «/f-ilckonin. — Boicman. Ueber die Einwirkung von

Cyankaliura auf Mekonin. — Lellmann. Ueber die_ Darstellung des /9-Nitronaphtalins.

^Berichte (Mathematische und Naturvrissenschaftliche) aus Ungarn. Bd. Ili

(1884-85). Budapest, 1886.

Bibliothèque de l'École des Chartes. XLVIII, 1887, P livr. Paris.

Ilavet. Questions méroringiennes. IV. Les chartes de Saint-Calais. — Guiffrey. Inven-

taire des tapisseries du roi Charles VH venducs par Ics Ànglaìs en 1422. — Guilhier-

moz. Saint Louis, les gages de bataille et la procedure civile. — Delisle. Forme des abre'-

viations et des liaisons dans les lettres des papes au XIII° sièclc.

^Bibliothèque des Écoles fran9aises d'Athènes et de Rome. Fase. 51. Paris,1887.

Durrieu. Ler Archives anjevines de Naples. T. IT.

^Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Niderlandscli-Indié. 5 Yolgr.

D. II, 2. 'S Gravenhage, 1887.

Tiele. Die Eoropeérs in den llaleischen Archipel. — Dozy. Abel Janszoon Tasman.

^Boletin de la real Academia de la historia. T. X, 2, 3. Madrid, 1887.

3. Toda. Son Not(.'ra cn Tebas. Inventario y textos de un sepulcro egipciu de la XX di-

nastia. — Saavedra. Inscripción aràbiga de Pechina. — Fila. Concilio de Alcalà de He-

nares (15 Enero 1257). — 3. Fila Espana monumentai ^ histórica. — de la Fuente. El Se-

norio de Bizcaya histórico y forai, por D. Aristidcs de Artiiiann y Zuricalday. — de Lecea

y Garda. Nuovo dato acerca de la historia militar de Alejandro Farnesio, Duque de Parma,

y la de D. Fedro Enriquez de Acevedo, Conde de Fuentes. — de Barando. Antigiiedades

prehistóricas de Gayangos. — Saavedra. Inscripción aràbiga de Pechina. — Fita. Tecla

de Borja.

^Boletin de la Sociedad geogràphica de Madrid. Tomo XXI, 5-6. Madrid, 1886.

Ferreiro. Memoria sobre los progresos de las ciencias geogràficas, leida en Junta

general el 23 de Noviembre de 1886. — Bonelli. Viajes al interior del Sahara. — Las

seraejanzas eiistentes en la Geograffa fisica de los grandes Océanos. — La Càmara de Co-

mereio en Tànger. — Sdnchez y Massid. La Uegada de 51. Cambon. — Marpherson. Re-

laciòn entre la forma de las cnstas de la Peninsula Iberica, sus principales lineas de

fractura y el fondo de sus mares. — Duro. Viaje impensado a Norucga en el sifrlo XV. —
Toda. Un campamento en Memphis. — Saavedra. La cncstidn de Andorra.

Bullettino-Rendiconti. 1887, Voi.. IH, 1° Sem. 16
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+Bulletiii de l'Académie r. des sciences de Belgique. 3^ sér. T.XIII, 2, 3. Bru-

xelles, 1887.

2. Houzeau. Note sur une méthode pour déterminer la constante de l'aberration. —
Spring. Sur la vitesse de réaction des acides minéraux. — Henry. Sur l'acétonitrite et l'acide

acétique sjTithe'tiques. — Terby. Sur une observation de Saturne faite à Louvain à l'aide de

l'équatorial de huit pouces de Grubb. — De la Roytre. Sur les deux hydrocamphènes tétra-

bromés. — Hymans. Une visite chez Rubens, racontée par un conteraporain. — 3. Spring.

De l'influence de la temperature sur la vitesse de re'action des acides minéraux avec le car-

bonate de calcium. — Folle. Sur l'enregistrement par microphone des battements d'une

péndule. — Renard. Sur les roches de l'ile Inaccessible (groupe de Tristan da Cunha). —
Id. Sur les roches de l'ile de Nightingale (groupe de Tristan da Cunba). — Mansion. Sur

le dernier the'orème de Fermat (Rectification). — Deruyts. Sur quelques propriétés des

semi-iuvariants. — Delacre. Sur l'alcool éthirlique bichloré Cl^CH— CH^(OH). — Nelissen.

Le formiate de sodium comme réducteur dans l'analyse par voie sèche. — Id. Recherches

des sulfates alcalino-terreux par voie sèche. — Wu\sùnger. Sur quelques dérivés du pro-

pane. — Errerà. Premières recherches sur la localisation et la signification des alcaloldes

dans les plantes, par MM. Leo Errerà, Ch. Maistriau et G. Clautriau. — Julin. Les deux

premières fentes branchiales des poissons cyclostomes sont elles homologues respectiveraent

à l'évent et à la fente hyobranchiales des Sélaciens ? — Id. Quelle est la valeur morpho-

logique du corps thyroide des vertébrés ? — Id. De la valeur morphologique du nerf laté-

ral de Petromyzon. — Terby. Phénomènes observés sur Saturne. — Lancaster. Le trem-

blement de terre du 23 février 1887. — Stuyvaert. Sur la division de Struve dans l'anneau

de Saturne. — Gantrelle. Des règles et de la méthode de la critique à propos d'une re-

cente description historique. — Rooses. Etudes rubéniermes.

•Biilletin de la Société imp. des naturalistes de Moscou. Année 1886, n^ 3.

Moscou.

Bredichin. Sur les grandes comètes du 1886. — Lindeman. Ueber Agromyza late-

ralis Macq. und ihre Verwandlungen. — KHC.TAKOBCKArO. jHHeuKifi aie.iisHCTo-n.incTHvi

Top(t)i.. — Pavloio. Les ammonites du groupe Olcostephanus versicolor. — nA.T.TAJl,IIHA.

Snaieuie KHCJiopoAa jjih pacTPiiifi. — Palladin. Bedeutung des Sauerstofts fur die Pflanzen. —
Weihrauch. Ueber die dynamischen Centra des Rotations-Ellipsoids, mit Anwendung auf die

Erde. — Artari. Materiaux pour servir a l'étude des algues du gouvernement de Moscou. —

CTEIIAHOBA. Maiepia.iH kt. nsyieBi» (fiayHH C.iaBHHCKKx'B cojihhhxi oaepi.

^Bulletin de la Société mathématique de France. T. XV, 2. Paris, 1887.

Cnllandreau. Sur le developpement des fonctions en séries par la formule de Mac-

lauriu, dans le cas d'une variable réelle. — Demartres. Sur la courbure totale des surfa-

ces. — Jamet. Sur le rapport anharmonique d'une courbe du troisième ordre. — Laisanl.

Des rayons de courbure dans les transformations isogonales. — Id. Démonstration nou-

velle du théorème fondamental de la théorie des équations. — Neu. Système articulé pour

tracer la courbe symétrique par rapport à un axe d'une courbe donnée. — Perrin. Sur le

système de quatre formes binaires simultanées (deux line'aires et deux quadratiques). —
Pellet. Me'moirc sur la théorie algébrique des équations.

•Biilletin de la Société oiiralienne d'amateiirs des sciences naturelles. T. X, 1.

Ekatérinebom-g, 1884-86.

Materiaux concemant l'Exposition scientifique et industrielle de la Siberie et de l'Oural

on 1887.

iBulletiii des sciences mathéinatiques. 2'" sér. T. XI, avril 1887. Paris.

Zeuthen. Sur un jìroblème de Steiner. — Tunnery. Les continuateurs d'Euclide.
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•'Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archeologie religieuse des dioeèses

Valence ecc. Année VII, 1-3. Valence, 1886-87.

Paradis. Eglises Tomanes du Vivarais: Bourg-Saiiit-Andéol. — Roman. La congréga-

tion ile la Saiiite- Pi'nitcnce et les iiiaisons hospitalières dii Brian^onnais eu 1238. — Fillet.

Histoire religieuse de Punt-eu-Royans (Isère). — O'iratid et Chevaller. Mystère des Trois

Doms, jou<? h Romans et 1509. — Francus. Nutcs sur la coinuianderie des Antoiiins à

Aubenas, en Vivarais. — Perrossier. Recueil des insoriptions chrétiennes du dioi. <•> 'l.'

Valence.

^Bulletin ofthe Museum of Comparative Zoology ut Harward CoUeg. XIII, 2,3.

Cambridge, 1887.

Binney. Terrestrial air-breathing niollusks of the U. S. and adiacent territories. —
Mark. Simple eyes in Arthropods.

^BuUetins de l'Acadéraie nationale hongroise des sciencos. IV, V. Florence,

1885-86.

+ Bulletins du Comité géologique. VI, 1-3. St. Pétersbourg, 1887.

1. Simow. Compte-rendu préliminaire sur Ics recherches géologiques faites en 1886

dans les gouvernements de Saratow et de Penza. — 'J'schernyschew. Compte-rendu pré-

liminaire d'une excursion dans les gouvernemeuts d'Oufa et de Vjatka. — 2-3. A'ikitin.

Structure géologique de la ligue du chemin de fer entres le villes Gomel et Briansk. —
Mouchketow. Les recherches géologiques dans le districi Transcaspien. — Id. Programme

pour amasser les matériaux du caractère et de la distribution des sables mouvant dans le

districi Transcaspien. — Id. Programme donne au ingénieurs de mines Bogdanowitsch et

Obroutschew pour la collection des matériaux géologiques dans le districi Transcaspien. —
Bogdanowich. Compte rendu préliminaire sur les recherches oro-géologiques dans la partie

montagneuse de la région Transcaspienne et des provinces boréales de la Perse.

^Centralblatt (Botanisches). Bd. XIX, 13; XX.1-5. Cassel, 1887.

Isti'dnffy und Olsen. Ueber die Milchsaftbehalter und verwandte Bildungen bei den

hOheren Pilzen. — Srìiiffner. De Jungermannia Horn.schuchiana. — Steininijer. Beschrei-

bung der curopàischen Arten des Genus Pedicularis. — 3/einshausen. Carex li-

vida Whlbg. ein neuer Burgcr der Flora Ingriens. — Keller. Ueber Bildungsabweichun-

gen in den Blutenblattkreisen yon Linaria Spuria. — Brotherus. Musei Fenniae

eisiccati. — Friderichsen et Gelert. Rubi essiccati Daniae et Slesvigiae. — Gheorghieff.

Beitrag zur A'ergleichenden Anatomie der Chenopodiaceen. — Kronfeld. Ueber Eaphiden

bei Typha.

f Compte rendu des séances de la Commission centrale de la Société de géo-

graphie. 1887. n. 5. Paris.

•iCirculars (Johns Hopkins University). Voi. VI, .56. Baltimore, 1887.

+ Compte rendu de.s séances et travaux de l'Académie des sciences morales

et politiques. N. S. T. XLVII, 4. Paris, 1887.

Sant-IIilaire. Le gouvernement des Anglais dans l'Inde. — BaudriUart. Les popu-

lations agricoles du Poitou. Le département des Deux-Sèvrcs. — Picot. Troisième rapport

de la Commission chargée de la publication des Ordonnances des rois de Franco. —
Zeller. Notice sur Marco Minghetti. — Aucoc. L'inauguration des chemis de fer en France.

Sa véritable date.

^Comptesrendus hebdomadaires de séances des l'Académie des sciences. T. CIV,

11-16. Paris, 1887.
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11. Darloux. Sur un problème relatif à la tlitiorie des surfaces minima. — Fayo. Sur

les grands mouvements de l'atmospière et sur la Note de M. Colladon (7'mars). — Fremy.

Production artificielle du rubis. — Id. eiVerneuil. Action des fluorures sur l'alumine. — Gau-

dry. Le petit Ursus spelieus de Gargas. — Fouque. Renseignements divers recueillis sur

le tremblement de terre du 23 février 1887. — ffayem et Barrier. Expérienees sur les effets

des transfusions de sang dans la tète des animaux décapités. — Guyon. De la sensibilité de la

vessie à l'état normal et pathologique.— Denza. Sur le tremblement de terre du 23 février. —
Meunier. Premiers résultats d'une exploration de la zone ébranlée par les tremblements

de terre du 23 février. — de Parville. Sur une corrélation entro les tremblements de

terre et les déelinaisons de la lune. — Lallemand. Observations du niveau de la Méditer-

ranétìs, faite à Marseille le 23 février 1887, à l'instant du ti-emblement de terre. — Soret.

Le tremblement de terre du 23 février, en Suisse. — Galli. Le tremblement de terre du

23 février, à l'Observatoire de Velletri. — Autonne. Sur les substitutions crémoniennes qna-

dratiques. — Borlniker. Sur un genre partioulier de transformations horaographiques. —
Darboux. Kemarques sur la Communication préce'dente. — Becquerel. Sur les variations

des spectres d'absurption du didyme. — Duhem. Sur la chaleur spécifique d'une dissolu-

tion saline. — Gouy. Sur une pile-étalon. — Gemei. Eecherches sur l'application du pou-

voir rotatoire à l'étude de certains composés qui se produisent dans Ics solutions d'acide

tartrique. — Rousseau. Sur une méthode generale de formation des manganites à partir

des permanganates. — Blarez et Denif/ès. Sur le dosage de l'acide urique par le perman-

ganate de potasse. — Tanret. Dérivés azotés du térébenthène. — Laborde. Effets de la

transfusion de sang dans la téte des décapités. — Jourdan. Sur la strncture des fibres mu-

sculaires de quelques annélides polychètes. — Fabre-Domergue. Sur la structure réticulée

du protoplasma des infusoires. — Phisalix. Sur l'anatomie d'un embryon humain de trente-

deux jours. — Rey de Morande. Sur l'origine des mouvements cycloniques. — 12. Halphen.

Sur le raouvement d'un solide dans un liquide. — 'Faye. Sur les grands mouvements de

l'atmosphère et sur les théories cycloniques de M. Schwedoff, de M. Colladon et de

M. Lasne. — Marey. Figures en relief, rejìrosentant les attitudes successives d'un goéland

pendant une revolution de ses ailes. — Ranvier. De.s vacuoles des cellules caliciformes,

des mouvements de ces vacuoles et des phénoniènes intimes de la sécrétion du mucus.—
Naudiìi. Quelques observations et réflexions au sujet du tremblement de terre du 23 février,

à Antibes. — Lecoq de Boisbaudran. Sur la iluorescence rouge de l'alumine. — Germain

Sée et Gley. Expérienees sur les mouvements rythmique du cceur. — Niipce. Documents

sur les tremblements de terre de Nice. — Tamburini. Le tremblement de terre du 23 fé-

vrier à la Spezia. — de Vaux. Le tremblement de terre du 23 février, en Ligurie. —
Farei. Tremblement de terre et grisou. — Blavier. Sur la cause possible des tremblements

de terre de 1755, 1884 et 1887. — Donnadieu. Sur quelques points controversés de l'ii-

stoire du phylloxera. — Kmnigs. Sur une classe de formes de différentielles, et la théorie

des systèmes quelconques d'éléments. — Jamet. Sur une certaine équation diiférentielle. —
Desboves. Sur un théorème relatif à la résolution de l'équation aX*-\-bY*= cZ'^. —
Branly. Sur l'emploi du gaz d'éclairage comme source constante dans les expérienees de

rayonnement. — GunU. Sur le tartrate d'autimoine. — L'Hate. Sur la recherche et le do-

sage de l'alumine dans le vin et le raisin. — Combes. Nouvelles synthèses dans la sèrie

grasse au moyen du chlorure d'aluminium. — Freire, Gibler, Rebourgeon. Du microbo

de la fièvre jaune et de son atténuation. — Langlois. De la calorimetrie chez les enfants

malades. — Ball et Jennings. Sur certains caractt-res du pouls chez les morphinomanes. —
Rochas. De la signification morphologique du ganglion cervical supérieur et de la nature

de quelques- uns des filets qui y aboutissent ou en émanent chez divers vertébrés. — Vi-

guier. Sur les fonctions des canaux semi-circulaires. — Lacroix. Étude pétrographique

d'un gabbro à olivine de la Loire-inférieure. — Meunier. Examen minéralogique du fer
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météorique de FortrDuncan (Texas).— 13. Berthelot et Recoura. Sor la bf>mbc calorimétrique

et la mesure des chaleurs de combustion. — CoUadon. Sur les tonrbillons acriens. —
Chancel et Parmentier. Sur la variation de solubilitt- des corps avcc les quantités de cha-

leur dégagées. — Rolfy- Sur la recfification des courbes planes unicursales. — Goursat.

Sur des fonctions nniformes provenant des séries hypcrpéométriques de deni rariables. —
Picard. Sur les séries hyperge'ométriqucs de deux variables. — Chappuis. Sur les chaleurs

latentes de vaporisation de quelques substances tròs volatiles. — Ledeboer et Maneuorier.

Sur la déterniination du coefficiant de self-induction. — Ditte. Etude sur les vanadatcs

alcalins. — Jolij. Pliosphate et arséniate doubles de strontiane et de sonde. — André. Sur

quelques coinbinaisons ammoniacales du chlurure de cadmium. — Engel. Action de l'acide

azotique sur la solubilite des azotates alcalins. — Renard. Sur les propionatcs inétalli-

ques. — Tanret. Action de rhydrogène sur les derives azotes du térébeuthcue. — Combes.

Homologucs de l'acétylacétone ; nonvelle inétbode generale de préparation des acétones

grasses. — Trouessart. Sur la présence du genre de Sarcoptides psoriques Cborioptes

on Symbiotes chez les oiseaux. — Caraven-Cachin. Age du soulèvement de la montagne

Noire. — Rouire. Sur les dolmens de l'Enfida. — Poncet. Transplantation osseuse inter-

bumaine (greffe massive) dans un cas de pseudarthrose da tibia gauche chez un jenne

hoinme de dix-neuf ans. — 14. Fizeau. Recherches sur certains phénomènes relatifs à

l'aberration de la lumière. — Lippmann. Méthode stroboscopique pour cumparer les durees

de vibration de deux diapasons ou les durées d'oscillation de deui pendules. — Faye. Sur

le calme centrai dans les tempètes. — Retai. Sur un fait qui s'est produit près de Nice

lors de la dernière secousse de tremblciuent de terre. — Broirn-Séquard. Sur divers effets

d'irritation de la partie antérieure du con et, en particuUer, la perte de la sensibilité et

la mort subite. — de Saporta. Sur quelques types de fongères tertiaires nouvellement

obser\'ées. — Zenger. Parallélisme des phénomènes sismiques en férrier 1887, et des per-

turbations atmosphériques, électriques, magnétiques et des éruptions volcaniqnes. — d'Oca-

gne. Sur les péninvariants des forraes binaires. — de Longchamps. Rectification des cubi-

ques circulaires, unicursales, droites, au moyen des intégrales elliptiqucs. — Maneuvrier.

Sur une nouveau procède d'excitation de l'are voltaJqne sans contact préalable des deux

électrodes. — Ifercadier. Sur la théorie du téle'phone : monotélt'i)hone ou résonateur élec-

tromagnétiqne. — Deslandres. Loi de répartition des raies et des bandes, commune à plu-

sieurs spectres de bandes. Analogie avec la loi de snccession des sons d'un corps solide. —
Raoult. Influence du degré de eoncentration sur la tension de Tapeur des dissolutions faites

dans l'èther. — d'Arsonoal. La mort par l'électricité dans l'industrie: ses mecauisuies

physiologiques ; moyens préservateurs. — Brown-Séquard. Reraarques sur le traitement de

la perte de respiration, à propos de la Communication de M. d'Arsonval. — Ditte. Dosage

de l'acide Tanadique. — Osmond. ROle chimique du manganése et de quelques autres corps

dans les aciers. — André. Sur quelques combinaisons ammoniacales du sulfate et de l'azo-

tate de cadmium. — L'Flóte. Sur la recherche et le dosage du vanadium dans Ics roches

et les minerais. — MuUer. Sur un nouvelle classe de ferro- et de ferricyanures. — Frie-

del. Remarques relatives à la Communication pr<^cédente. — Bouchardat et Voiry. Sur

le terpinol — Malbot. Sur la préparation des propylamines et des isoamylaraines. —
Gehring. Sur les cthers octyliques des acides mono-, di- et trichloracétiques.— Tomj-Garcin.

Recherches, dans le vins, des sucres de canne, glucoses et dextrincs frauduleusement

ajoutés. — Chatin. De l'appareil excréteur et des organes génitaux chez la Bilharzie. —
Maupas. Sur la puissance de multiplication des infusoires ciliés. — Kunstler. La strueture

réticulée des protozoairos. — Lacroix. Note sur une roche à wemérite granuUtique des

environs de Saint-Nazaire. — Meunier. Eiamen de quelques galets du nageliluhe du

Kigi. — Hache. Sur la strueture de la choroide et sur l'analogie des espaces con-

jontifs et des carités lymphatiques. — Rouget. Les deruicres manifestations de la vie
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des muscles. — Freire, Gibicr et Rehourcieon. Resultats obtenus par l'inoculafion preven-

tive du virus atténué de la fièvre jaune, à Rio-de-Janeiro. — Mairet et Comhemale. Re-

cherches sur l'action thérapeutique du méthylal. — Beau, de Rochas. Sur l'établissement

d'une communication tubulaire sous-marine à travers le détroit du pas de Calais. — 15. Faye.

Sur les relations qui existent entra les cyclones, et les orages ou les tornados contempo-

rains. — Trécul. Nécessité de la réunion des canaux sécréteurs aux vaisseaux du latex. —
de Jonquières. Sur quelques essais. faits, à la mer, avec le gyroscope-collimateur de M. le ca-

pitaine de vaisseau Fleuriais. — Oppermann. Sur les tremblements de terre. — de Lafitte.

L'oeuf d'hiver du phylloxera. — Pinczon. Sur la generation de l'herpolbodie. — Humhert.

Sur les Courbes algébriques rectifiables. — 3/ouchot. Propriétés descriptives, segnientaires

et métriques de la ligne droite de mode quelconque. — Schoute. Étude géométrique d'un

complexe. — Weyher. Sur une expérience complémentaire et relative aux trombes mari-

nes. — Branly. Nouveau mode d'empiei du thermomultiplicateur. — Ditte. Étude sur les

vanadates alcalins. — Venukoff. Du soulèvement des cótes sud-ouest de la Finlande. —
16. Lippmann. Sur l'unite de temps absolue. Étalons électriques de temps et chronos<-o-

pes des variations. — de Jonquières: Note relative à une Communication faite le 12 avril

sur des observations faites à la mer avec le gyroscope coUimatcur. — Tacchini. Obser-

vations solaires faites à Rome pendant le premier trimestre de Tannile 1887. — Lucas.

Étude thermodynamique des propriétés générales de la matière. — Sée. De l'antipyrine

contre la douleur. — Soret. Sur le trembleraent de terre du 23 février 1887. — Rozé.

Sur des instruments à lunette flxe, équivalents au cercle méridien ou à l'équatorial. —
Amigiies. Théorèmes sur les surfaces gauches. — Caspary. Sur une méthode élémentaire

pour obtenir le the'oréme fondaraental de Jacobi, relatif aux fonctions thèta d'un seni ar-

gument. — Perrin. Sur les péninvariants des formes binaires. — Pellai. Mesure de la diffé-

rence de potentiel vraie de deux raétaux en contact. — de Mondésir. Sur une circonstance

particulière de la production du bicarbonate de sonde. — Vilhers. Recherches sur les phos-

phates de baryte. Application à l'analyse acidiraotrique. — Henry. Méthode de détermina-

tion de la valeur relative des quatre unités d'action chimiques de l'atome du carbone. —
Claudon et Morin. Produits de fermentation du sucre par la levure elliptique. — Meunier.

Reproduction artificielle du spinelle rose ou rubis balais. — Giard. Sur la castration pa-

rasitaire chez l'Eupagurus Bernhardus Linné et chez la Gebia stellata Mon-

tagu. — Steiner. Sur la fonetion des canaux semi-circulaires. — Rivière. Sur une station

humaine de l'àge de la pierre découverte à Chaville.

"Cosmos. Revue des sciences et de leiu's applications. N. S. N. 11 "2-1 17. Pa-

ris, 1887.

''Értetezések a mathematikai tudomànyok Kòrébol. Kcìt. XI, 10; XII, 1-11.

Budapest, 1885.

^Értekezések a természettudomànyok Korébol. Kot. XIV, 9; XV, 1, 3-18. Bu-

dapest, 188.5.

•Értesito (Archaeologiai ). Kot. V, 3-5: VI, 1-2. Budapest, 1885-86.

^Értesito (Mathematikai és természettudomànyi). Kot. Ili, 6-9; IV, 1-6. Bu-

dapest, 1885-86.

^ Flora oder allgemeine botanische Zeitung. N. R. Jhg. 44. Regensburg, 1886.

Bachmann. Untersuchungen ueber die systeraatische Bedeutung der Schildhaare. —

Bvchenau. Die Juncaceen aus Mittelamerika. — Forssell. Ueber den Polymorphismus

der Algen (Plechtengonidien) aus Anlass von H. Zukal'.s Flechtenstudien und seinem Epilog

dazu. — Geheeb. Viér Tage auf Smiilen und Aedii. — Góheler. Die Schutzvorrichtungen
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am Staminscheitel dcr Farne. — Gressner. Notiz zur Kenntniss des Involucruras der Com-

poàiten. — Hoberlarult. Das Assimilations system der Laubmoossporogonien. — Jordan. Die

Stellung der Honigbchàlter und der Befruchtungswerkzeuge in den Blumen. — Karstcn.

Ameisenpflanzen. — Linde. Beitràge zur Anatomie der Senegawurzel. — MùUer C. Brvo-

logia insulae 8. Thoiné Africae. occ. trapicie. — Id. Zwei neue Laubmoose Nnrd-Amcri-

kas. — .ì/ùliei- J. Lichcnologiscbe BeitrSire. — Sylander. Addenda ad Licbenographiam. —
fieichenbarh. Sievekingia Rahb. f. — J{ólL Zur Sistematik der Torfmoose. —
Strobl. Flora der Nebroden. — Zimmermann. Zur Kenntniss der Anatomie der H e 1 o s i s

guyanensis.

+Glainik hrvatskoga naravoslovnoga Druztva. Godina I. 6-4. Zagreb. 1886.

^Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche

Letterkunde te Leiden over het Jaar 1886. Leiden, 1886.

Dt U'iìl. NcderlanJers, studcnten te Heidelberg. — Frederiki. Nederlanders, studcn-

ten te Herb.im. — Suringar. Middelnederlandsche Bijmsprenken.

^Haetcxia HMnopaTopcKaro PyccKaro reorpa([)HMecKaro 06mecTBa. Tomt> XXII.

C.-IleTepóypn.. 1887.

4. MACA.TLCKlii. OnepRi BarpicKoft ofi.iocrn. — KOHIlIIIH'b. lIpejBapnTejbHbiii

oTierb pesyjfcraiaxi reo.iorniecKnxi. n itm.iHKoreorpailinqecKnxi mcitiOBaaiiì si TypKMen-

cKoft HnsMenHocTU. — 5. POBIIHCKliì. MipoB033ptHÌe ^epHoropcKaro Hapoja. — TII.LTO.

BapoMeipniecKia onppji.TeHia Bucon, HcnojHeHHHH Bt 1886 rojy H. II. KysneiioBmii no

nyTH on> Bojor.iu Ha A.xnHrejkCKi. — 6. IICTOMIIH'b. pyKoiracHHxi naxojKaxi. bt,

ApxaBrejbCKoB ii GjoiieiiKoiì rySepiiiaxy .itroMi ISSti r.

*Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jhg. 1886. Bd. XXXVI, 4. Wien.

Polifka. Beitrag zur Kenntniss der Fauna des Schlen-Dolomite^. — Sjógren. Bei-

trSge zur Kenntniss der Erzlagerstatten von Moravica und Dognacska im Banat und Ver-

gleichung derselben mit den schwedischen Eisenerzlagerstàtten. — Siemiradzki. Studien

in polnisohen Mittelgebirge. — Tietze. Beitràge znr Geologie von Galizien. — Toula.

Geologischen Xotizen aus dem Triestingthale. (Umgebnng von Weissenbach and der Trie-

sting iu NiederOsterreich). — Teller. Ueber porphyTitische Emptivgesteine aus den Tiroler

Central-Alpen. — von Foidlon. Ueber Poqihyrite aus Tirol.

• Jahrbucli ueber die Fortschritte der Mathematik. Bd. XVI, 2. Berlin, 1887.

^Jahresbericht des Vereins fttr Natiirkimde zu Zwickau 1886. Zwickau.

Berthold. Die kleinen Planeten. — SchUchtendal. Beitràge zur Kenntniss der Phy-

toptocecidien der Rheinprovinz. — Wùnsche. Beitràge zur Flora von Zwickau.

^Jahresbericht uber die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft.

Jhg. XIII, 12. BerUn, 1887.

Susemihl. Bericht ùber Aristoteles und die àltesten .\kademiker und Peripatetiker

(nr 1885. — Ehtrald. Jahresbericht flber Ovid Juli 1883-Jnli 1886. — .Uommsen. Jahres-

bericht Qber die griechischen SacralaltertQmer.

^ Jornal de sciencias mathematicas e astronomieat;. Voi. VII, 4. Coimbra, 1886.

Loria. Sulla moltiplicazione di due determinanti. — Guimaraes. Sobre uni theorema

relativo a corapara^ào de arcos de ellipse. — D'Ocagne. Sur certaines sommations

arithmetiques.

^Journal (American chemical). Voi. XI, 1. Baltimore, 1887.

3/abery. On ccrtain Substituted Acrylic and l'ropionic Acids. — Id. Un the t'om))0-

sition of Certain Products frora the Cowles Electrical Fumacc. — Richardson. American
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Barley. — Gooch. A Method for the Separation and Estimation of Borie Acid. With an
Account of a Convenient Form of Apparatus for Quantitative Distillations — Id. A Me-
thod for the Separation of Sodium and Potassium from Lithium by the Action of Amyl
Alcohol on the Chlorides. With some reference to a similar Separation of the sanie from
Magnesium and Calcium. — Kuliara. On Orthotolylphthalimide. — Babbitt. Manganese in

Steel and Iron. — ÌVoll. Methods of Butter Analysis. — Vati Nùys and Adams. Esti-

mations of Carbonic Acid in the Air. — Colby and McLoughlin. On the Action of Sul-

phurons Anhydride on Benzene.

t Joiu-nal de la Société physico-chimique russe. T. XIX, 1-3. S' Pétersbourg, 1887.
1. Menschutkin. A la mémoire de A. Boutlerow. — SayUe/f. Matériaux pour la bio-

graphie, ainsi que les reehercher expérimentales de M. Boutlerow. — Gustàvson. A. But-
lerow, comme representant de l'ecole. — Markovnikoff. Quelques traits de la vie de M. k.

Butlerow. — Rizza et Boutlerow. Recherches sur l'azarone. — Hémilian. Sur les diphé-

nylxylylmi'thanes. — Menschikoff. Sur l'action du zincethyle sur la butyrone. — Refor-

matsky. Action de l'iodure de raéthyle et du zine sur la diethylketone. — Kraewitch.

Note sur la formule de Van-der-Waals. — Rosenberg. ìiotes sur la physique élémentaire. —
Woulf. Sur la polarisation rotatoire. — 2. Bazaroff. Sur les poids atoniiques des éle'ments. —
Boulitsch. Sur l'oxydation de l'acide diallyloxalique par l'acide nitrique. — Id. Action de

l'acide sulfurique sur l'acide diallyloxalique. — Panpouchko. Sur les équations de l'ana-

lyse indirecte. — Kissel. Action du zincethyle sur le nitroéthane. — Pospekhojf. Sur

l'azopseudocumol. — Schumojf. Sur le nitro- et l'azocymol. ^ Kraiewitch. Sur la poro-

site longitudinale des parois des tubes de verre. ^ Piltchikojf. Sur la de'duction des lois

de Descartes du principe de Huyghens. — Stankiewitch. Note sur les articles de M. Pi-

rogoff. — 3. Stachovsky. Dosage du carbone dans les sols. — Barsilovsky. Matériaux

pour servir à la théofie de la formation des eouleurs d'aniline. — Rogojf. Quelques appli-

cations de la théorie de M. M. Guldberg et Waage. — Latchinojf. Sur les acides de la

bile. — Golenkin. Sur la hydrogénisation du triphénylméthane. — Spadi et Markomikoff.
Sur les caractères ehimiques des naphtènes. — Tchehovitch. Les ernpreintes éléctriques. —
Kraievitch. La réfutation du principe de Huyghens.

^Joiu'nal de Physique théorique et applique. 2® sér. t. VI, mars, avril 1887.

Paris.

Mars. Blondlot. Recherches expérimentales sur la transmission de l'électricité à

faible tension par l'interme'diaire de l'air chaud. — Duter. Electrolyse des solutions sa-

lines. — Golardeau. Influence du magnétisraes sur les réactions ehimiques. — Duhem.

Sur la hauteur osmotique. — Pointing. Décharge électrique dans un isolant imparfait. —
Avril. Godard. Sur la diifusion de la chaleur. — Pellai. Electrodynamomètre absolu. —
Leduc. Nonvelle methode pour la mesure des champs magnétiques. — J/acé de Lépinay.

Indices du quartz dans le spectre visible.

^ Joiurnal fùr die reine und angewandte Mathematik. Bd. C, 4 ; CI, 1. Berlin, 1887.

C, 4. Ilauck. Ueber die reciproken Figuren der graphischen Statik. — Hamburger.

Anwendung einer gewissen Determinantenrelation auf die Integration partieller Differen-

tialgleichungen. — Caspary. L^eber die Erzeugung algebraischer Raumcurven durch ver-

anderliche Figuren. — Gundelfìnger. Zur Theorie der binaren Formen. — Runge. Ueber

ganzzahlige Losungen von Gleichungen zwischen zwei Veranderlichen. — Netto. Ein Theo-

rem iiber die conjugirten Werthe einer rationalen Function von n Veranderlichen. —
Rudio. Ueber die Bewegung dreier Punkte in einer Geraden. — Schering. Zahlentheore-

tische Benierkung (Auszng aus einom Briefe an Herni Kroneckervom 14 Mai 1863). —
Minkowski. Ueber den arithmetischen Begriff der Aequivalenz und Uber die endlichen

Gruppen linearor ganzzahliger Substitutionen. — Busche. Ueber eine Formel des Herrn
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He mi ite. — Sylvesto: On the so-oalleJ Tschirnhauscu Transluriiiatii>ii. — Jìi'yc.

Lineare Construetion des achten Schnittpunktes von drei Flachen zweitcr Ordiiuug. —
Kronecker. Eiu Fundamentalsatz der allgemeine Aritliiiietik. — CI, 1. Kònigsbergcr. Bc-

weis von der UnmOglichkeit der Existenz eines andereu Functioiialtheorems als dcsAbcl-

schen. — Staiti. Die Rauiiicurve viertcr Ordnuiig zweiter Art und die desmische Flàche

zwOlfter Ordiiung vierter Klasse. — Ilensel. Untersucliung der ganzen algebraischen Zahleii

eines gegebenen Gattnngsbcreichcs fflr einen beliebingen algebraischen Primdivisor. —
Cardinaal. Ein specieller /''"'-Bandcl und der dazu gchOrige Bundcl Kaumcurven dritter

Ordnung. — Schoute. Ein Steinersches Problem. — Sturm. Ueber Strahlcucongrucnzcn

von gleichem Bùndel- und Feldgrade.

^Journal of the Chemical Societ}-. N. CCXCllI. Aprii 1887. London.

Frankland and Dingirall. The Decorapositiou of Potassiuui Chlorate and Perchlorate

by Heat. — Tecd. Potassiuin Chlorate and Perchlorate. — James. On the Formation of

Ethylic Cyanacetoacetate. — Pkkcmuj. The Influence of Temperature ou the Heat of

Dissolution of Salts. — Kimmias. Contributions from the Laboratory of Gonville and

Caius College, Cambridge. Ko. IX. Periodates. — Perkin. On Tartaric and Kacemic Acids,

and the Magnetic Eotation of their Ethereal Salts. — Rennie. The Colouring Matter of

Drosera Whittakeri. — MacGoican. Furthcr Notes on the Di-Haloid Derivatives of

Thioearbamide.

't'Journal of the College of science, Imperiai University Japan. Voi. I, 1.

Tokyo, 1886.

Sasaki. On the Life History of Ugimya Sericarìa, Ilondani. — Isao Ijima. Notes

on Distoma Endomicum, Baelz. — Seikei Sekiya. Coniparison of Earthquakc Diagranis

simultaneously obtained at the Same Station by two Instruments involving the Sanie Prin-

ciple, and thereby proving the Trustvvorthiness of these Instruments. — Muraoka. Ueber

die Deformation der Metallplatten durch Schleifen. — Koto. A Note on Glaucophane. —
Divers and Tetsukichi Shimid:u. Mercury Sulphitcs, and the Constitution of Oiygenou.s

Salts. — /</. and Tamemasa Ha<ja. On the Reduction of Nitrites to Hydru.tyamine by Hy-

drogen Sulphide.

^Journal of the r. Microscopical Society. 1887 part 2''. Aprii. London.

Dallinger. The Presidenfs Addrcss. — Johnston-Lavis and Vosmaer. On Cutting

Sections of Sponges and other similar structures with soft and hard tissues. — Mansec.

On the Differentiation of Tissues in Fungi.

* Journal (The american) of Archaeology and of the history of the fine arts.

Voi. II, 4. Baltimore, 1886.

ìVright. Unpublished Withe Lekythoi from Attika. — Emerson. The Portraiture of

Alexander the Great: A Terracotta head in Munich. — Frothingham. Notes on Christian

Mosaics. The Portico of the Lateran Basilica.

'Journal (The american) of Philology. VoL VII, 4. Baltimore, 1886.

IVeir Smyth. The Dialects of North Oreece. — Gardncr Fiale. The Sequence of

Tenses in Latin. — Bloomfield. Seven Hj-mns of the Atharva-Veda. — Peck. Onomato-

poeia in Some West African Languages. — Nettleship. Coniectanea.

Journal (The American) of science. Voi. XXXIII, n. 196. Aprii 1887.

New HaTen.

Loomis. Contributions to Meteorology. — Stevenson. The Faults of Southwest Vir-

ginia. — Dana. On Taconic Rocks and Stratigraphy , with a geological Map of the Ta-

conic Regions. — Kinahan. Irish Esker Drift. — Schermerhorn. Physical Characteristics

Bli-letti.no-Renuico.nti, 1S87, Vol. ili, 1° Sem. 17
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of the Northern and Northwestern Lakes. — Chester. Mineralogical Notes from the Labo-

ratory of Hamilton College. — Hill. The Topography and Geology of the Cross Timhers

and surrounding regions in Northern Texas. — Marsh. Appendix—American Jurassic

Mammals.

•Journal (The Quarterlj) of the geological Society. Voi. XLIIl, n. 169. Lon-

don, 1887.

Owen. On the SkuU and Dentition of a Triassic Saurian (Galesaurus plani-

ceps, Ow.). — Lydckker. On the Cetacea of the Suffolk Crag. — Id. On a Jaw of

Hyotherium from the Pliocene of India. — Duiican. On a new Genus of Madreporaria

(Glyphastraea), and on the Morphology of Glyphastraja Forhesi, Ed & H., sp.,

from the Tertiaries of Maryland. — Thomson. On the Occurrence of Species of theGenus

Diphy phyllum, Lonsd., in the Lower Carhoniferous Strata of Scotland. — Waters. On
Tertiary Chilostomatous Bryozoa from New Zealand. — Hughes. On the Drifts of the Vale

of Clwyd and their Relation to the Caves and Cave-deposits.

"Magazin (Neues Lansitzisches). Bd. LXII, 2. Gorlitz, 1886.

Patir. Die christlichen Epigramme der grieehischen Anthologie. Miron's Kuh. —
Pfotenhauer. Sochsstadter auf der Universitat Frankfurt — Korschelt. Das Bombardement

von Zittau. — Bchns. Die Miìhlen der Stadt Zittau.

^Memoirs et compte rendus des travaiii de la Société des ingénieurs civils.

4'' sér. 40 année, cah. 1, 2. Janv.-févr. 1887. Paris.

J.\Nv. Cabanellas. Memoire sur les principes the'oriques et conditions techniques de

l'application de l'éleetricité au transport et à la di.stribution de l'energie sous ses princi-

pales fonnes: chaleur, lumière, électricité, action chimique, action mécanique. — Fétr.

Gautier. Le silicium et la fonte de moulage. — Garnier. Mémoire sur les gisements de

cobalt, de chrome et de fer à la Nouvelle-Calédonie ; leur emploi industriel. — Piarron

de Mondesir. Me'raoire sur une nouvelle vérification expérimentale de la loi de Mariotte. —
Salomon. De la liniitati'm des heures de travail.

*Memoirs of the literatui-e College, Imp. University of Japan. N. 1. Tokyo, 1887.

Chamherla'm. The language , mythology and geograjihical nomenclature of Japan

viewed in the light of alno studies. — Batchrlor. Aino grammar.

•^Minutes of proceedings of the Institution of Civil engineers. Voi. LXXXVIII.

London, 1887.

Kennedy. The Use and equipment of engineering Laboratories. — Dibdin. Sewage-

Sludge and its disposai. — Crimp. Filter-presses for the treatment of Sewage-Sludge. —
ìVillcocks. Irrigation in Lower Egypt. — Shield. Harbour "Works in Algo Bay. — Baijshaw.

Friction-Clntehes. — Wanklyn. Iron and Brass Foundries, Point St Charles Works, Grand

Trunk Kawaily of Canada. — Iletherington. On Utilizing Waste Air in FiIter-Pressing.

—

Iledyes. Central-Station Electric Lighting. — Seyriij. The Iron Skeleton of the Statue of

Liberty on Bedoe's Island, New York.

^Mittheilungen der k. k. Miihrisch-Schlesiseheu Gesellschaft zur Beforderung

des Ackerbaues der Natiir- und Landeskunde iu Briinn. ,Thg. LXVI.

1886. Briinn.

''Mittheilungen des k. deutschen Archàologischen Institutes. Athenische Abthei-

liing. Bd. I, 4. Athen, 1887.

Doerpfeld. Der alte Athenatempel auf der Akropolis. — Studniczka. Zusammenset-

zungen im Akropolismnseum. — Boehlau. Perseus und die Graeen. — Peterscn. Archai-

sche Nikebilder. — Schuchhardt. Kolophon Notion und Klaros. — LolUng u. Wolters.

Das Kuppelgrab bei Dimini.
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^ Mittheilungeu derk. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 188<ì. Bd. XXIX.

Wieu, 188(3.

• Monatsblatter des Wissenschaftlichen Club. Jhg. Vili, 7. Wien, 1887.

•Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. IX. Ora-

coviae, 1886.

Codicis diplomatici Puloniae minoris pars 2" (1153-1333).

•Monumenta spectantia historiam Slavo.ura meridionalium. Voi. X\"I[. Za-

gabriae, 1886.

^Naturforscher (Der). Jhg. XX, n. 13-18. Tubiu,'en, 1887.

Notices (Monthly) of the rovai astronomica! Societ}'. Voi. XLVII, 4, .">. Lon-

don, 1887.

Gyldén. Ou the Determination of the Radius Vector in the Absolute Orbit of tlie

Planets. — Tennant. Notes on Rcflecting Telescopes. — Abney. On the Atraospheric

Transmission of Visual and Phutographically Active Light. — Roberts. Photographic

Search for the Minor Planet Sappho. — Gore. On the Orbit of 14 (i) Orionis (0.

Struve 98).— Id. Observations of the Variable Star !S(10) Sagitt». — Franks. A pro-

posed Nomenclature for Star Colours. — Todd. On the Best Device for Revolving a

Dome. — Crossley. A Centoring Tube for Reflecting Telescopes. — Royal OLservatory,

Gi-eenu-ich. Observations of Comets e 1886 (Finlay), i 1887 (Brooks), e 1887 (Barnard),

and d 1887 (Barnard). — Id id., Cape of Good Ilope. Observations of Comets, niade in

the Year 1886. — Tebbutt. Observations of Winnecke's Comet, 1886, made at Windsor,

New South Wales. — Finlay. Eleraents of Comet 1886 e (Finlay). — Id. Comet 1887 a. —
Todd. Obsen-ations of Comet 1887 a, made at the Observatory, Adelaide. — Stone. The

Moon and Aldebaran, 1887, March 2, as seen at the Radeliffe Observatory, Oxford.—

Elger. Note on the Near Approach of the Moon to « Tauri. — Johnson. Second Oc-

cultation of Aldebaran, 1887. — Prince. The Occultation of Aldebaran.

"Notuien ran de Algemeene en Bestum-svergaderingen van hot Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenscbappen. Deel XXIV, Afl. 2.

Batavia, 1886.

•Pamietnik Akademii Umijetno.-'ci w Krakowie. Wydz. Mat.-Przrr. T. Xll.

AV Krakowie, 188tJ.

Postgraduate Course of lectures St Louis University. 1886-87. St Louis.

^
• Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. IX, 4. Aprii 1887.

London.

Delmar Morgan. Prejevalsky's Journeys and discoveries in Central Asia. — Potanin's

Joarney in Northwestern China and Eastem Tibet. — A Journey in Northern and Eastern

Manchurìa.

" Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Voi. VI, 1. Cambridge, 1887.

Basset. On the Potentials of the snrfaces formed by the revolution of Limafons aud

Cardioids about their aies. — Fisker. .\n attempt to explain certain geological phenomena

by the application to a liquid substratum of Henry's law of the absorption of gases. —
Ifilber/brce. On a now method of deterrainig Speeific Indnctive Capacity. — M'Connel.

On Lagrangc's Equations of Motion. — Sedgwick. On the Ccelom and body-cavity of Pe-

ripatus and the Arthropoda. — Vines and RendU. Note on the 'Vesicular Vessels' of the

Onion. — Potter. On Epiclemmydia Itisitanica, a ncw genns of algoe. — Gardiner. On a

peculiar organ of Hodgsonia heteroclita. — Mannheim. Note de Geometrie cincmatique. —
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JlfConnel. On the Mechaiiical Force actinfj on an Element of a Magnet caiTjing a Cur-

rent. — IVehh. The problem of three moments.

" Proceedings ofthe royal Societ3^ Voi. XLII, n. 252. London, 1887.

Thomson. On the Waves produced hy a Single Impulse in Water of any Depth, or

in a Dispersive Medium. — Id. On the Formation of Coreless Vortices by the Mo-

tion of a Solid through an inviscid incomprcssible Fluid. — Seeley. On Proterosau-
rus Speneri (von Meyer). — Mattìiey. Contributions to the Metallurgy of Bismuth. —
Poullon. Ad Inquiry into the Cause and Extent of a special Culour-Relatiou hetween cer-

tain exposed Lepidopterus Pupa; and the Surfaces which immediately surround them. —
Ilorsley and Schàfer. A Record of Experiments upon the Functions of the Cerebral Cor-

tes. — Crookes. On Radiant Matter Spectroscopy : — Exaniination ofthe Residuai Glow. —
Hennessy. Problems in Mechanism regarding Trains of Pulleys and Druma of Least Weihgt

for a given Velocity Ratio. — Ahercromby. On the Relation between Tropical and Extra-

Tropical Cyclones. — Forhes. A Thermal Telephone Transniitter.

" Publications de l'École des langues orientale^ vivantes. 2® sér. voi. V, 1;

3'' sér. voi. I.

Barhier de Maynard. Dictionnaire turc-fran^ais. — Beveria. La frontière sino-

annamite.

^Revista de Ciencias históricas. T. V. Barcelona, 1887.

Roca. Los dos Fiveller, Fiveller en el acta y el Dietario. — Fanstenratk. Los Hi-

storiadores alemanes Leopoldo de Ranke y Jorge Waitz. — de Bofarull y Sans. Antiguos

y nuevos datos referentes al bibliofilo francés Juan de Francia, Duque de Berry. — San-

pere y Miquel. Geografia, Topografia y Etnografia de la costa atlàntica de Espaiia en el

siglo XII, antes de Jesucristo. — Hallazgos fénico-egipcios 6 pùnicos en Càdiz.

^RevistadoObservatorio 1. de Rio de Janeiro. Anno II, n. 2, 3. Rio de Janeiro,

1887.

" Report (Annual) of the Council of the Yorkshire Philosophical Society, for

1876. York, 1887.

"Report of the Snperiutendent of the U. S. Coast and Geodetic sm-vey showing

the progress of the work during the fiscal year ending with june 188ii.

Part I, II. Washington, 1886.

^Resumé des séances de la Société des ingéniem-s civils. Séance du l'^'" avril

et 18 mars 1887. Paris.

^Revue internationale de l'électricité et de ses applications. T. IV. 30-32.

Paris.

Revue (Nouvelle) historique de di-oit franjais et étranger. IP année. Mars-

avril 1887. Paris.

Pìaniol. L'assise au Comte Geffroi. — Tardiff. La date et le caractère de l'ordon-

nance de saint Louis sur le duel judiciaire. — Maulde. Les rachats de servage en Savoie

au XV" siècle. — Beauchet. La loi de Vestrogothie.

bevile politique. 3" sér. t. XXXIX, n. 12-17. Paris, 1887.

+ Revue scientiflqiie. 3^ sér. t. XXXIX, n. 12-17. Paris, 1887.

^Rocznik zarzadn Akaderaii Umiejetnosci w Krakowie. Rok 1885. W Kra-

kowie, 1886.
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^Rozprawy i sprawozdauia z posiodzeii. Wydz. tilol. T. XI. Wydz. Mat.-

pmr. T. XIII, XIV. W Krakowie, 1886.

* Rundschau (Natm-wissenschaftiche). Jhnf. II, 13-18. Braunschweig, 1887.

iScience. Yol. IX. n. 214-210. New York, 1887.

^Scriptores rerum polouicarum. T. IX, X. Cracoviae, 188(3.

IK.. Collet'taneorum ex Archivio Colleffii liist. Crac. T. III. — X. Historici diarii ili-

mus professae Socictatis Jesu Cracoviensis anni 1600-1608.

tSitzun<js1)erifhte der k. preuss. Akademie der AVissenschaften. 1886, n. XL-

LIII. Berlin.

Liebreich. Ueber den todten Raum bei chemischen Reactionen. — Ginsel. Ueber ei-

nige historiscLe, bcsoudors in altspanischeii Geschichtsquellen crwiihnte Sonnenfinstemisse.—
Vircìiow. Ueber sùdmarokkauische Scliiidel. — LandoU. Ueber die Zeitdauer dor Keaction

zwischen JOdsaurc uiid sdiwefliger Siiurc. — SchCUmuller. Bcridit Uber die anliivalischen

Forschungen zar Gcschichte und den Froccss des Tenipelherrn-Ordens. — Websky. Ueber

Caracolit und Percylit. — Hirschfeld. Die kaiserlicheii Cirabsiatten in Roin. — Pernice.

Zuni rOmischen Sacralrechte. II. — Vo(icl. Ueber neue Furtschritte in dem farbenempfind-

lichcn photograpbischen Verfabren. — Arzruni. Mineralogisches aus dem ISanàrka-liebiet,

im Sùd-Ural. — SchoU. Etwas ùber die Poesie der Turk-Tataren Russlands.

+Sitzungsberichte der phTsikalisch-ruedizinisehen Societiit zu Erlaugen. Heft

XVIII, 1885-86. Erlangen,1886.

''Starine na sviet izdaje jugaslavenska Akademija znatosti i umjetnosti. Kn. XVIII.

U Zagrebu, 1886.

^ Sprawozdania Komisyi do badania histoiTÌ sztiiki w Polsce. T. IH, 2, 3.

Krakow. 1885-86.

^Starodawne prawa polskiego pomniki. T. VIII, 2. Cracoviae, 1886.

Aiitiquissimi libri judiciales terrae Cracoviensis. Pars U. 1394-1400.

^Studies from the biological laboratoiy Johns Hopkins University. Voi. III, 0.

Baltimore, 1887.

Duggan. On the influence of .Vlcohcls on the Conversion of Starch by Diastase. —
Lee. On the Action of Ccrtain Salts upon the Arteiie.s.

'Studies (Johns Hopkins University) in historical and politicai Science. 4"' Ser.

N. VI. Baltimore, 1887

Show. The City govemment of Saint Louis.

"Tijdschrift voor indische Taal- Land en Volkenkunde. Deel XXXI, 2-§. Ba-

tavia, 1886.

Rinnooy. Maleisch-Kissersche woordenlijst. — ì'oung. Versterfrecht, adoptie en

pleegkinderen bij de Chineezen Bchandeling der betrekkelijkeartikclen van het wetboek Tai

Tshing Loet Le. — Brandes. Een Nàgari-opschrift gevondcn tussclien Kalasan en Prain-

banan. — Jserman. lets over den oorspronkelijken voet van Boro Boedoer. — ì'oung.

Bijdrage tot de kennis der Chineesche hazard- en kaart.'pelen.

^Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Voi. XIV, 2. Cam-

bridge, 1887.

Pearson. On a certain Atomie Hypothesis. — Larmor. Some applications of genera-

lized Space-Coordinates to DLfferential Analysis. Potentials and Isotropie Elasticity. —
Edgeworth. Observations on Statistics. — Wilberforce. On a new method of obtaining
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ìnterference-fringes, and on tlieir application to determine wether a dispIacement-C'uwent

of electricity involves a motion of translation of the electro-magnetic medium. — Leahj.

On the mutuai action of oscillatory twists in an elastic medium as applied to a vibratory

theory of electricity.

^ Transaction s of the Connecticut Academy of arts and sciences. Voi VII, 1.

New Haven, 1886.

De Foresi. On the Law of Error in Target-Shooting. — Moore, Jr. Extensions of eer-

tain Theorems of Cliiford and of Cayley in the Geometry of n Dimensions. — Little. On

Knot.s, "with a Census for Order Ten. — Chettinden and Cummins. The Amylolytic Action

of Diastase of Malt, as modified by various Conditions, studied quantitatively. — Chitten-

dca and Paiìiter. Influence of certain Therapeutic and Toxic Agents on the Amylolytic

Action of Saliva. — Id. and Alien. Influence of various Inorganic and Alkaloid Salts on

the Proteolytic Action of Pepsin-Hydrochloric Acid. — Id. and Cummins. Influence of va-

rious Therapeutic and Toxic Substances of the Proteolytic Action of the Pancreatic Fer-
|

ment. — Id. and Martin. Influence of Temperature • on the Relative Amylol}i:ic Action

of Saliva and the Diastase of Malt. — Id. and Cummins. Influence of Bile, Bile Salts and

Bile Acids on Amylolytic and Proteolytic Action — Id. and Smith. Absorption of Arsenio

by the Brains. — Id. and Culhert. Influence of Potassium and Ammonium Bromides on

Metabolism. — Id. and ìVkitehouse. Influence of Cinchonidine Sulphate on Metabolism. —
/(/. and Lambert. The Post-mortem Formatiou of Sugar in the Liver in the presence of

Peptones. — Kùline and C^!Jit'«(7<,'n. Globulin and Globulose Bodies. — /rf. ìrf. Peptones.

—

Ckittenden. On the Dehydration of Glucose in the Stomaeh and Intestines.

Transactions of the Edinburgh Geologica! Society. Voi. V, 2. Edinburgh, 1887.

Lindstrom. Notice of a Silurian Scorpion. — Ilunter. Notes on a new Fossil Scor-

jiion. — Ferguson. Notices of Iron Ore Deposits in Aberdeend and Banff. — Reid. On the

Origin of Granitic liocks. — Richardson. On Canadian and Scottish Glacial Geology. —
/(/. On the " Gled Stane " near Pitlochry. — Tait Kinnear. On Scorpion Eemains in

Fife. — Kinahan. On American Lake Terraoes and Roads of Glenroy. — Vallace. On the

Geology of Kirkhill. — Morrison. On the Pre-Cambrian Conglomerate of Levis. —
Mjlvin. On the Parallel Roads ofLochaber. — Morrison. On the Terraces at Achnasheen,

Ross-shire. — Anderson. On a new Crustacean from Fife. — Johnstone. On the Action of

C.irbonic Acid Water on Minerals and Rocks. — Rinh. On Recent Exploratious in Green-

land. — Simpson. On Reindeer Bones frora the Pentland Hills. — Ilendersoìi. On Rein-

dees Reraains from the Pentland Hills. ^ Macadam. On Red Deer Horns from the Nith. —
Romanis. Notes on Upper Burmah. — Somervail. On the Archaean Gneiss of Ross and

Sutherland. — Anderson. On Fish Remains from Abden. — Macadam. Notice of new Fos-

liferous Bed in Arran. — Grant Wilson and Macadam. On Diatomaccous Deposits in

Skye. —
^ Taylor. Obituary Notice of C. W. Peach. — Morrison. On a Minor Basin of the

Old Red in Mid-Ross (Abstract).

Transactions of the Manchester Geological Society. Voi. XIX, 5-7. Manche-

ster, 1887.

Kinahan. On Marsh (Naturai) Gas. — Kendall. The Carboniferous Volcanoes of Great

Bvitain. — Ward. Ou the Subsidences in the Salt Districts of Cheshire : Their History

and Cause.

^Transactions (The) of the Academy of sciences of St Louis. Voi. IV, 4.

St Louis, 1886.

Spencer. Niagara Fossils. — Broadhcad. Missouri Geological Surveys. — Luedeking.

On tlie Specific Heats, Specific Gravities, and the Heats of Hydration of the Acids of the
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Fatty Series, and their Mixtures witli Wnter. — Nipher. Isodynamic Surfaces of the Com-

pound Pendulum. — Reed. The (iraphicil Representation of the Relation hctwecn Valence

and Atomic Weight. — Wheeler and Luedekriig. lodine in Blowpiping.

"Yerhandlungen der k. k. geologischen Keichsanstalt. 1886, n. 13-18; 1887.

n. 1. Wien.

• Verhandlimgen des naturhistorichen Vereius des Preuss. Rheinlandes &. Jlig.

XLIII, 3. Boan, 1886.

Kónen. Coccosteus obtusas v. kOn. aus dem OberJevon bei Gerolstein. — Decken.

Notiz neber einige erratisehe BlOeke in Westfalen. — Rittinghaus. Einige Beobachtungen

neber das Eindringen der Polkiischlauche ins Lcitgewebe. — Id. Ueber die Wiederstand-

fiihigkcit des Pidlens gegenàussere EinflQsse. — Freiburg. Ueber den Luftwiderstand bei

kleinen Geschwindigkeitcn. — Fucks. Bewcgung einer Aehre in einem tonender Glasrolir.

t Verhandlungea des Vereius zur Befordening des Gewerbfleisses. 1887, Heft III.

Berlin.

Schtcars. Glasstndicn.

* Yierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jhg. XXII, 1. Leipzig, 1887.
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Matematica. — Intorno alla geometria su una rigata aUjehrica.

Nota di Corrado Seiìre, ])resentata dal Oorrispondeute D'Ovidio.

^1. Su una riunita d'ordine a e genere p abbiasi una curva y d'ordine

V e genere rr multipla secondo h e la quale incontri in /: punti ogni gene-

ratrice. Il numero // delle generatrici tangenti a / e quello r, dei pnuti di y

per ciascuno dei quali escono due generatrici coincidenti, saranno d;iti d;ille

forinole seguenti:

(1) y = '>vh{k—\) — k{L—\)a

(2) \-y= 2kÌp-\)-2h{^-\).
- La prima di queste formolo si ottiene applicando il principio di corri-

spondenza ad un fascio di piani nel quale si considerino come corrispondenti

due piani che vadano a due punti di y posti su ima stessa generatrice. La (2)

risulta da una nota forraola del sig. Zeuthen (') applicata alla rigata ed alla

curva, forme algebriche risp. dei generi ^J e rr tra le quali esiste una corri-

spondenza (/(. /,), considerando come corrispondenti due loro elementi i quali

si appartengano, corrispondenza tale che nelle due forme vi siano risp. y od i,

coincidenze.

» Se la curva y ha dei punti doppi ed in particolare delle cuspidi. In

dimostrazione data mostra immediatamente quali moditicazioni occorrann nelle

formole (1) e (2). Si vede pure che esse valgono, qualunque sia lo spazio a

(') Miitb. Annalii. ITI, p. 152.



cui appartiene la rigata. In particolare esse valgono anche se quello spazio

è a due dimensioni, e si riferiscono allora a due curve di un piano. 1' uni

di classe n e genere j),
1" altra d' ordine v e genere n.

^ 2. Se y è ima curva semplice della rigata, vale a dire se A^l, è

chiaro che dovrà essere », = 0. Quindi sostituendo nelle formole (1) e (2) ed

eliminandone y si avrà nna relazione, che si può scrivere nel seguente modo:

(•'.) ^ = (/.-!) '• + l-{ì'-\)-^^~^ a + 1.

^ Questa formola. che pare non sia ancora stata data altrove, è di gi'ande

importanza per la geometria delle cnrve (semplici) tracciate su mia rigata

data ; essa stabilisce per quelle curve, che incontrano ogni generatrice in un

dato numero di punti, una relazione fra 1' ordine ed il genere.

i La dimostrazione data della (3) prova che essa vale pure se la rigata

è un cono, purché per / s' intenda allora, il numero dei punti d' intersezione

rariabilì di y con le generatrici (sicché il vertice del cono sia per y mul-

tiplo secondo i— ak). La (8) dà allora una relazione dovuta al sig. Stumi (').

« 8. Ponendo nella (3) /^2 essa diventa:

(4) )• — .T = «— 2;j + 1 .

Data su una curva y d' ordine r e genere n una lavolialone di 2° grado

(o involutoria) del genere p. cioè una serie semplicemente infinita e del ge-

nere p di coppie di punti. 1' ordine a della rigata generata dalle rette con-

giungenti le varie coppie di pimti é legato a p da questa relazione (4) (-).

^ La stessa proporzione può anche enunciarsi nei seguenti termini: Sia

data mia forma algebrica (semplicemente infinita) di genere n con mi' invo-

luzione (di 2° gi-ado) del genere p ; se in una serie lineare semplicemente

infinita di gruppi di v elementi vi sono n gruppi contenenti coppie dell' in-

voluzione, sarà: i

—

n^n— 2/; -j- 1 . (Ambi i membri, raddoppiati, espri-

mono il nmnero dei pmiti doppi dell' involuzione).

^ 4. Abbiasi una rigata di genere f e d' ordine «> 2j!) -|- 1 in uno

spazio inferiore ad S,_2^+, . È facile determinare su essa ima curva semplice y

che ne incontri in due punti ogni generatrice ed a cui si possa applicare la

relazione (4): tale sarà ad es. l'intersezione della rigata con ima quadiica.

che non le sia tangente. Dicendo v X ordine e rr il genere di y avrà luogo

la (4). Ora la curva y si può considerare (') come la proiezione di un' altra

(') IJcher das Gescldecht. von Carven auf Kegcln, Math. Ann. XIX, p. 487. Fu dalla

1,'ttura (li questa Nota che mi venne l'idea di estendere la formola (.S) a rigate algebriche

qualunriuc.

(-) V. per le formo algebriche che ammettono trasformazioni univoche in se stesse

ed in particolare per quelle che ammettono delle involuzioni, l'importante lavoro del

sig. Hurwitz nelle (iiJtting. Nachrichten (Sitz. .5 Februar, 1887), nel quale si troveranno

anche altre citazioni.

(') V. Veronese, lìehmuHunj n. s. w., ila(h, Ann. XIX p. 21 1.



curva r dello stesso orJiiie e gc-nire apparU'Heiice ad S,_^ o ad uno spazio

superiore, e la involuzione di genere p determinata su y dalle generatrici

della data ridata sarà la proiezione di una involuzione del genere j) appar-

tenente a T: le rette contenenti le coppie di quest'ultima involuzione forme-

ranno (n. 3) una r>atii dell' ordine n. che avrà per proiezione la data rigata

e che apparterrà allo stesso spazio cui appartiene F. Concludiamo dunque:

Ogni rigata algebrica di geuere p ed ordine n > 2p -f- 1 appartiene ad

uno spazio di piìi che n— 2p dimensioni, oppure è proiezione di una

rigata dello stesso genere ed ordine appartenente ad un tale spazio.

< Questa proposizione, che fu già da me enunciata (con minor generalità)

in mi' altra Nota (') riesce di grande utilità nello studio delle rigate, e spe-

cialmente, come allora osservai, nello studio delle curve tracciate su una

rigata. Ma per tali* applicazioni rimanderò ad un lavoro più ditfuso che verrà

presto pubblicato.

' 5. Riguardo alla geometria su una rigata accennerò ancora due pro-

posizioni, assai facili a dimostrare, ma che quantunque molto importanti non

so che siano state sinora rilevate.

<• Il nimiero delle intersezioni di due cm"ve degli ordini r. )' tracciate

(semplici) su una rigata d' ordine n e incontranti ogni generatrice di questo

risp. in /.-. // punti è: /:>'-{- //y— /«/•//. ilediante la formola (8) questa

espressione, quando /. e /<•' siano > 1. diventa, chiamando p il genere della

rigata e .t. tt' quelli delle due curve:

'•+ '•' +^ - + i^h.
'- "' [kh + /Tiri)^'

.

Quest' ultima forma avrà particolare importanza nello studio di quelle pro-

prietà della rigata che si conservano pt-r ti-asformazioni univoche le quali

mutino le generatrici in generatiici.

- Due rigate algebriche tra le cui generatrici si possa stabilire una

corrispondenza univoca, si possono far corrispondere univocamente (punto a

punto) in infiniti moli s'i che tra le loro generatrici abbia luogo la corri-

spondenza supposta. In particolare una rigata qualunque d' ordine n e genere p
ammette infinite trasformazioni univoche in se stessa, tali che ogni generatrice

si trasformi in sé stessa. I punti doppi di una tale trasformazione costitui-

^cono un certo numero //^ o di generatrici ed ima curva y d' ordine r

incontrante due volte ogni generatrice (potendo però y ridm-si ad una curva

d'ordine -incontrante una volta sola ogni generatrice, ma contata in tal
li

caso doppiamente). Ad una sezione piana d' ordine n della rigata corrisponde

allora ima curva d' ordine «' =
fif -f-

'', e le infinite curve che così si otten-

gono hanno 2{ii' — n) punti d'intersezione fissi; questi punti foiulamentali

(>) V. Alti .Iella R. kcv. di Toriirn, XXn. fobhriio 1887.
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della trasformazione stanno su y, e quelU analoghi della trasformazione inversa

sono gli altri punti di / situati sulle generatrici clie passano per quelli. Date

sulla rigata la curva doppia y e la curva corrispondente ad una data sezione

piana, la trasformazione imivoca resta pienamente determinata, poiché della

proiettività binaria che essa determina su ima generatrice qualimque saranno

noti i punti doppi e due punti corrispondenti ».

Fisica. — Rotazione delle linee isotermiche nel bismuto, posto

in un campo magnetico. Nota del prof. A. Righi, presentata dal

Socio Blaserna.

" Nel corso delle mie esperienze, sulla variazione che subisce la condu-

cibilità calorifica del bismuto, quando questo' corpo viene posto in un campo

magnetico, ho avuto indizi d' un fenomeno di indole rotatoria, analogo al feno-

meno di Hall. Con una lastrina rettangolare di bismuto, posta fra i poli d' una

elettrocalamita, col suo piano nwmale alle linee di forza, e le cui estremità

sono mantenute a due diverse temperature costanti, ho potuto direttamente

constatare che le linee isotermiche sono girate in senso inverso della corrente

magnetizzante, nello stesso modo cioè, in cui vengono girate le linee equipo-

tenziali, allorquando è una corrente elettrica costante, che percorre la lastra,

in luogo di un flusso permaaente di calore.

» I dettagli dell'esperienze saranno dati a lavoro compiuto.

« Questo nuovo fenomeno parmi possa render conto delle correnti tenno-

magaetielle recentemente scoperte dall' Ettingshausen ".

Fisica. — Sulla termoelettricità del mercurio. Nota I. di An-

gelo Battelli, presentata dal Socio Blaserna.

« Le esperienze che finora esistono sulla termoelettricità del mercurio,

non danno un'idea ben chiara sul comportamento termoelettrico di questo

metallo al variare della temperatura. Senza parlare delle esperienze di Mat-

thiessen ('j, di Gaugain (-), e di Becquerel (3), anche quelle più recenti di

C. L. Weber (^) sono fatte dentro limiti di temperatm-a troppo ristretti.

» Tanto più riesce interessante lo studio di tale comportamento, in quanto

che non è ancora dimostrato sperimentalmente, se i metalli allo stato liquido

seguano, nelle loro proprietà termoelettriche, le leggi che Avenarius e Tait

hanno trovato pei metalli allo stato solido.

(') Pogg. Ann. 103, p. 413 (1858).

(2) Ann. de Chim. et de Phys. [.3J 6.5, p. 5, (18G2).

(^) Ann. de Chim. et de Phys. [4] 8. p. 11.5 (1864J.

(^) Wied. Ann. [XXin| p. 417 (1881).



. Una grave difficoltà, clie subito si p.eseuta iii qiitfsto studio, si ò di

poter decidere, se la forza elettromotrice che viene misurata, sia tutta quanta

da attribuirsi ad una causa termoelettrica, oppure se abbia in parte da at-

tribuirsi a una differenza fra le forze idroelettromotrici prodotte dall' amal-

ganiazione ai due contatti fra U mercurio e gli elettrodi, chiamando così i

due (ili metallici in esso immersi. Le ricerche di Haga, So'pra le correaii

(jciieratc dall' amaUjamasioiie ('), tenderebbero a dimostrare l' inesistenza di

tali correnti. Tuttavia in questo studio ho avuto cm-a speciale che i due elet-

trodi fossero perfettamente eguali, in guisa da non avere nessuna corrente

njl circuito quando le due superficie di contatto erano alla stessa terapera-

tiu~a. In questo modo ho creduto di essermi posto al riparo dalle perturba-

zioni che potesse cagionare 1' amalgamazione, poiché è molto probabile che

tali forze idfoelettromotrici, se esistono, subiscano, al variare della tempera-

tura, cambiamenti così piccoli da confondersi cogli errori d' osservazione. Per

chiarire maggiormente la questione, ho fatto le esperienze che riferirò in

seguito.

- Per la mism-a delle forze elettromotrici adoperai il metodo di com-

pensazione usando come compensante una coppia Danieli diligentemente pre-

parata ; e come resistenza variabile un piccolo reostato congiunto a un reo-

cordo graduato. Il galvanometi'o era a riflessione e molto sensibile. Due com-

mutatori permettevano inoltre ili invertire la corrente in ambedue le coppie.

- Il mercurio adoperato era pm-o ; e veniva vei-sato in un tubo di vetro

a pareti sottili, del diametro interno di circa 4 mm. e lungo circa 30 cm.

ripiegato due volte ad angolo retto in modo da formare alle estremità due

braccia verticali lunghe circa 6 cm. In ogni braccio il mercurio saliva al-

l' altezza di circa un centimetro.

« Uno di questi bracci con un tratto lungo 5 cm. del tubo orizzontale,

si faceva penetrare per mezzo di ima tubulatura laterale in un pallone con-

tenente petrolio; il quale si poteva portare e mantenere a differenti tempe-

rature, che venivano segnate da un termometro immerso nel petrolio stesso.

L" altro braccio con un altro tratto uguale del tubo orizzontale penetrava in

un secondo pallone, il cui fondo era di rete metallica, e nel quale si poneva

del ghiaccio. Le due tubulatm-e laterali erano chiuse mediante due soveri

forati e tagliati per metà nel senso della loro lunghezza. Le due braccia del

tubo di vetro arrivavano sino alle bocche superiori dei due palloni
; e si in-

troduceva in ciascuna di esse un filo di rame del diametro di circa 2 '""', .5

che andasse a pescare nel mercurio. I fili di rame furono mantenuti gli stessi

in tutte le determinazioni. Essi erano uguali ; e messi in comunicazione con

un sensibile galvanometro, mantenendo le due congiunzioni nel ghiaccio, non

si osservò alcuna deviazione nell' ago.

(') Wieil. Anu. [17J pag. 897 (1882).
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- Furono fatte parecchie serie di esperienze in tempi diversi da me e

da alcuni distinti allievi di questo istituto; e si ottemiero invero risultati

molto concordanti. La media dei, valori delle forze elettromotrici ricavati per

le varie temperature, li ho sostituiti nella formola di Tait:

E^A(T, — T,)(t„—
^'

- Tali valori si adattavano molto bene per essere rappresentati da questa

equazione: ed ho calcolate le costanti A e To.

- Nella seguente tabella, oltre i valori di A e To, riporto i valori delle

forze elettromotrici espressi in microvolt, calcolati alle varie temperature per

mezzo della formola, a fianco di quelli ottenuti coli' esperienza alle stesse

temperature. La temperatura Ti era sempre uguale a CfC. , le temperature

T,, espres&e in gradi C. si trovano nella prima colonna della tabella:

A = 4-0,0243 ; To =— 138,210.

T.
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- Anche in questo caso vi è molto accordo fra i' valori del calcolo e

quelli dell' esperienza. Inoltre i valori ora ottenuti per le costanti A e T»,

sono pressoché gli stessi di quelli ottenuti nel caso precedente.

- Avendo trovato cosi che queste forze elettromotrici fra rame e mer-

curio potevano essere rappresentate colla formola di Tait, pensai che un modo

di conoscere, se esse fossero dovute soltanto a una causa termoelettrica, si era

di studiare il mercurio anche con altri metalli e poi di misurare le forze

termoelettromotrici fra i singoli metalli che erano stati accoppiati al mer-

curio. Se anche nelle nuove coppie il mercurio avesse seguito la legge di

Tait. e se la forza termoelettromotrice misurata fra due degli altri metalli

a mia temperatura qualunque fosse stata uguale alla somma algebrica delle

fone elettromotrici fra ciascuno di essi e il mercurio, si poteva ammettere

che al cambiare della temperatura non si producessero variazioni nelle forze

idroelettromotrici originate ai contatti fra mercurio e elettrodi, in modo da

disturbare il comportamento termoelettrico. Se fosse avvenuto il contrario bi-

sognava concludere, o che il mercurio non si comportava come gli altri me-

talli, che veramente una causa idroelettrica alterava i valori delle forze

termoeletti'omotrici.

- Ho studiato quindi una coppia mercurio-zinco ; essendomi sin dal prin-

cipio assicurato che. mantenendo le due congiunzioni nel ghiaccio, la coppia

inserita nel circuito d'un sensibile galvanometro non produceva nell' ago alcuna

deviazione. Nelle determinazioni ho mantenuta una delle congiunzioni sempre

alla temperatm'a di 0": le temperature Tj della seconda congiunzione sono

riportate nella prima colonna della seguente tabella ; nella stessa tabella tro-

vansi pure i valori di E calcolati colla formola di Tait, a fronte di quelli

avuti direttamente coli' esperienza :

A = -f 0.0396 ; T» :
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" Ho studiato infine una coppia mercurio-ottone, assicurandomi pnre che

fra le due congiundoni mantenute a 0°, non vi fosse differenza di potenziale.

I risultati son riferiti nella tabella seguente:

A = -|- 0,01776 ; To = — 131»,12.

in gradi C
1



— 11 —

Chimica. — Studi sulla costilu:io/?'3 di alcuni denvnli del pir-

rolo. I. Notji di Giacomo Ciamician e Paolo Silbkr, presentata dal

Socio Cannizzaro (').

- La costituzione di quei compiiti che sono stati ottenuti dal pirrolo

per sostituzione e quella delle sostanze che da questi derivano, non era, per

quanto riguarda la posizione dei radicali relativamente all'atomo di azoto,

determinata con certezza, che in quei casi in cui avviene la sostituzione dell'idro-

geno iminico, e noi abbiamo ultimamente, in una Nota preliminare (-) , indi-

cata una \\a. che in alcuni casi serve a raggiungere lo scopo. Nella pre-

sente Nota diamo la descrizione dettagliata d>;lle nostre esperienze.

- L' anno scorso (') abbiamo dimostrato che l' acido C-acetilcarbopirrolico

V COCH

1

C4 Hj NH<<p^(-,u' ' per la sua sintesi e per il suo modo di scomposi-

zione contiene i due radicali, acetilico e carbossilico, disposti simmetricamente
[— ("0(JH ~l

in rispetto all' azoto; ciò posto anche il C-diacetilpirrolo C\ Hj NH<^ nnou
'

lieve avere una costituzione simmetrica, perchè tutte e due queste sostanze danno

per ossidazione lo stesso acido pirrolchetondicarbonico C4 Ho NH^qqqji

I

—
OOOH"!

e lo stesso acido pin-oldicarbonico C, Hj NH<!pQQTT r i quali sono per-

ciò anche essi composti simmetiici. Restava ancora a stabilh'e se tutte que-

ste sostanze appartenessero alla serie dei derivati «« a quella dei derivati /?/?.

NH

t Noi abbiamo risoluta sperimeiitalmenie la questione per il C-diacetil-

pirrolo. e per l'acido pirroldicarbonico i quali, come risulta da quanto espor-

remo, hanno la costituzione au e con ciò crediamo di avere stabilito la costituzione

di tutti questi quattro composti.

1. Deterniinnzionc ilella costi luzionc del C-Uianetilpirrolo.

- Il biltromo diacttilpirrolo t\ Kr. NH<< .j^p-rr^ si trasforma per ossi-

dazione con acido nitrico in bibromomaleiiiimiile e siccome questa metamorfosi

(') Lavoro eseguito nel R. Istituti! Chimico di Tviina.

(«) Rendiconti [\\ III, 218 (1877J e Gazz. chini, ital. XVII, 87.

P) Rendiconti 1886, Sopra alcuni derivati bisostituiti del pirrolo e Gazz. chini,

ital. XVI, .373.
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si effettua molto facilmente, completamente ed a bassa temperatura, ne

segue che i due atomi di bromo devono avere le posizioni ,5,? e perciò gli

acetili le posizioni uà.

Bibromodiacetilpirrolo d Brz (C0CH3)2 NH

B Per ottenere questo composto si fanno arrivare dei vapori di bromo

in una soluzione acquosa, fatta a caldo, di 2 gr. di pirrilendimetildichetone

in circa 700 ce. d'acqua, agitando continuamente il liquido per rendere più

agevole l'assorbimento. Si forma subito un precipitato di aghetti bianchi, e

quando il bromo non viene più ulteriormente assorbito, il precipitato è aumen-

tato in modo che la soluzione si è trasformata in una massa semisolida.

Si filtra, si lava con acqua e si fa cristallizzare il composto ottenuto dall'alcool

bollente. Si separano per raffreddamento degli aghi bianchi che fondono a

171°-172'' e che se ottenuti dal diacetilpirrolo puro, sono di già purissimi.

11 rendimento è teoretico.

" L'analisi diede numeri corrispondenti alla formola sopraindicata:

0,3430 gr. di sostanza dettero 0,4168 gr. di Ag Br.

" In 100 parti:

(rovaio calcolato per C, Br^ (COCHa)! NH

Br .51,71 5Ì,78

- 11 bibromodiacetilpirrolo è insolubile ùelVacqua, poco solubile nell'alcool

freddo, più solubile in quello bollente da cui si separa quasi coiupletaraente

col raffreddamento della soluzione; è solubile nell'etere, si scioglie inoltre

anche nei carbonati alcalini.

,i « «

Mononitnibibromoacetilpirnlo €4 Brj (NOj) (COCH3) NH

t Sciogliendo il bibromodiacetilpirrolo nell'acido nitrico fumante, a tem-

peratura ordinaria, uno degli acetili viene sostituito dal residuo dell'acido

nitrico. 8 gr. di bibromodiacetilpirrolo vennero introdotti a poco a poco in

80 gì-, di acido nitrico fumante della densità 1,-50, che trovavasi in un reci-

piente raffreddato esternamente con acqua. La materia solida si scioglie facil-

mente senza colorare l'acido nitrico, e la soluzione nitrica viene in fine versata

in circa in un litro d'acqua fredda. Si produce subito \m abbondante precipitato

bianco, che si filtra e si lava con poca acqua. Per purificare il nuovo com-

posto lo si fa cristallizzare alcune volte dall'alcool bollente. Esso forma degli

aghi bianchi, lunghi che fondono a 206". Da 8 gr. di bibromodiacetilpirrolo

se ne ottennero 7 di prodotto greggio.

« L'analisi dette numeri corrispondenti alla formola soprascritta.

I. 0,1498 gr. di materia dettero 10.9 ce. d'azoto misurato a 11° e 757 mm.

II. 0,3140 gr. di sostanza diedero 0,3786 gr. di AgBr.
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.i In 100 parti:

trovato calcolato per C, Br, (SO,) (COCH,) NH

I II

N 8,72 — 8,97

Br — 51,31 51,28

t La nitro-«-aeetil-,?-hibroraopirrolo è solubile nell' alcool, nell' etere,

nell'etere acetico e nell'acido acetico e benzolo bollenti; è insolubile nell'etere

petrolico e nel solfuro di carbonio. Nell'acqua bollente è molto difficilmente

solubile e dà una soluzione colorata in gnallo. da cui si separa in aghetti per

ralreddamento. Ess't si scioglie facilmente negli idrati e carbonati alcalini

con colorazione gialla intenda. La sua formazione dal bibromodiacetilpirrolo

può venire rappresentata dalla equazione seguente:

C, Br, (COCH3), NH + HNO, = C. Br, (cÓ'cHj) (NOo) XH -L (', H, 0,

.

- Sciogliendo il bibromodiacetilpiiTolo nell'acido nitrico fimiante e riscal-

dando la soluzione anche soltanto per poco tempo a b. m., la reazione avviene

in modo diverso da quello qui accennato, perchè versando la soluzione ni-

trica nell'acqua, si ottengono in luogo degli aghi fusibili a 206", dei cristal-

lini che fondono a 227° e che non sono altro che Yimide bibromoinaleica.

Diiutrodihroniopirrolo C, Br, (NO,), XH .

« Trattando a freddo il bibromonitroacetilpirrolo con un miscuglio d'acido

solforico e nitrico a bassa temperatura si riesce ad eliminare ancora una

volta l'acetile e si ottiene il dinitrodibromopiiTolo.

« Per preparare questo composto noi abbiamo creduto conveniente di non

adoperare più di im grammo di sostanza per volta, ed abbiamo introdotta

questa quantitil di bibromonitroacetilpirrolo in 20 gr. di acido nitrico fumante

((/=ri,óo) ra freddato a — 18" con un miscuglio di neve e sale. Alla solu-

zione nitrica venne poi aggiunto a poco a poco circa il doppio volume di acido

solforico concentrato ed anch'esso raffreddato a — 18°. La soluzione nitrica,

che si scolora notevolmente, viene in fine versata in eira 200-300 e. e. di acqua

raffreddata a 0°.

s 11 liquido acido che in principio è giallo e limpido, depone dopo qualche

tempo un precipitato di pagliette di splendore serico, mentre la soluzione va

man mano scolorandosi. Dopo qualche ora si filtra, si lava con poca acqua

e si fa cristallizzare il nuovo composto dall'acqua bollente. Il filtrato con-

tiene l'istessa materia che si può estrarre con etere. Dopo alcune cristalliz-

zazioni dall' acqua bollente, si ottiene il dinitrodibromopirrolo puro , che

fonde decomponendosi con forte sviluppo di gaz, intorno a 169". Esso forma

grandi lamine gialle, contenenti una molecola d'acqua di cristallizzazione,
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che non perdono nel vuoto sull' acido solforico. A 100" il composto si deacqui-

fica, ma la perdita di peso non corrisponde alla perdita di acqua, perchè la

sostanza è un po' volatile e sublima lentamente a questa temperatura.

« Le analisi dettero i seguenti risultati :

0.3220 gr. di sostanza seccata sul cloruro di calcio fino a peso costante, det-

tero 0,1704 gr. di CO, e 0,0366 gr. di HjO.

tini 00 parti :
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- Scaldando il bibromobinitropiriolo (0,5 gr.) in im tubetto, in un bagno

di acido solforico, si osserva intorno ai Itìó" una decomposizione abbastanza

viva ; il tubo si riempie di vapori nitrosi, mentre le sue pareti si ricoprono

d'una materia solida e cristallina. Per purificare quest'ultima si scioglie il

contenuto del tubicino in acqua bollente, in cui la sostanza così ottenuta è

poco solubile. Per raffreddamento si separano dei cristalli che fondono a 227"

e che hanno tutte le proprietà idì'imide bibromomaleica.

0,3026 gr. di sostanza dettero 0,4440 gr. di Ag Br.

8 In 100 parti :

trovato calcolato por C'4 Bra 0- NH
Br 62,43 62,74

» Per stabilire con sicurezza la natura dei prodotti gassosi, che si svol-

gono nella decomposizione or descritta, abbiamo ripetuto l'esperienza nel vuoto,

servendoci d'una pompa a mercmlo ed abbiamo ottenuto un gaz senza colore

che venne quasi completamente assorbito da una soluzione di solfato ferroso.

Con ciò è dimostrato che il bibromobiìiilropirrolo si scinde col riscaldamento

in bìbroìiioraaleiiiimide ed in biossido di azoto (NO) nel senso dell'equa-

zione sopra indicata. La quantità dei prodotti di scomposizione non corrisponde

esattamente a quella richiesta dalla teoria, perchè ima pai'te della sostanza

primitiva, si volatilizza prima di decomporsi, e sublimando sulle pareti fredde

del vaso, si sottrae ad un ulteriore azione del calore; ed in oltre perchè assieme

all'imide bibromomaleica si forma ima piccola quantità di materia resinosa.

• Il bibromobinitropirrolo non si scioglie nell'acido solforico concentrato

a temperatiu-a ordinaria, si scioglie invece riscaldando a b. ni. e la soluzione

contiene la sostanza inalterata. A temperatura più elevata avviene una decom-

posizione per cui si forma quantitativamente l'acido bibroniomaleico^ proba-

bilmente secondo l'equazione:

C. Br» (NOs)^ NH + 20H8 = C. Br, H, 0, + NH3 + 2X0 .

e Riscaldando il bibromobinitropirrolo (1 gr.) con acido solforico concen-

trato (20 e. e.) in un pallone direttamente sulla lampada, avviene improvvi-

samente una viva reazione. Il pallone si riempie di vapori rossi e sulle sue

pareti si deposita un sublimato cristallino, che si scioglie lentamente nell'acqua.

Estraendo con etere il contenuto del pallone, convenientemente diluito con

acqua, si ottiene per svaporamento del solvente un olio, che si solidifica dopo

qualche tempo, formando una massa bianca e cristallina, che fonde a 123-125".

Questa sostanza ha tutte le proprietà Agl'acido bibromomaleico, distillata

in una corrente di anidride carbonica secca, si converte nell'anidride fusibile

a 114-115».

^ Il bibromoacetilpirrolo si trasforma in seguito alle reazioni or descritte,

facilmente in imide in acido bibromomaleico, ed a seconda il modo con cui
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si fa agire l'acido nitrico fumante, si può ottenere immediatamente Timide

bibromomaleica, operando a 100°, oppure una serie di prodotti di successiva

trasformazione, se le reazioni avvengono a basse temperatm-e. Ora qualunque

sia la costituzione dell'acido maleico è certo, che nell'imide bibromomaleica

i due atomi di bromo stanno in rispetto all'azoto in quella posizione, che in

questa Nota si è chiamata posizione /? , e se nelle reazioni ora descritte, che

avvengono tanto facilmente ed a bassa temperatura, non si vogliono ammet-

tere delle trasposizioni intramolecolari, si deve ammettere che in tutti i com-

posti di cui abbiamo trattato il bromo occupi del pari le posizioni (ì ^ % che

per conseguenza il diacetilpirrolo contenga gli acetili nelle posizioni a a.

" Inoltre noi crediamo, che data la costituzione del pirrolo ora gene-

ralmente accettata, risulti dalle reazioni or descritte come assai più proba-

bile che Timide e l'acido bibromomaleico, e perciò anche Tacido maleico,

abbiano formolo simmetriche piuttosto che asimmetriche:

CBr— CO CBr., — CO,

Il
>NH

I

\nH,
CBr— CO/ =C CO^

ciò che sta anche in buona armonia con gli interessanti risultati delle recenti

ricerche di K. Anschùtz (').

II. Determinazione della costituzione

dell'acido pirroldicarbonico.

" Il comportamento dell'acido bibromopirroldicarbonico con Tacido nitrico,

corrisponde perfettamente a quello del bibromodiacetilpirrolo.

i- L'acido bibromopirroldicarbonico si ottiene facilmente dal suo etere

dimetilico fusibile a 222°, che descriveremo in una prossima Nota, bollen-

dolo per qualche tempo con ima soluzione diluita di potassa. Acidificando la

soluzione con acido solforico diluito si ottiene un precipitato, formato da aghetti

bianchi, quasi insolubili nell'acqua, che fondono con decomposizione a tem-

peratura assai elevata.

« L'acido bibromopirroldicarbonico si scioglie a temperatm-a ordinaria

nell'acido nitrico fumante con sviluppo di anidride carbonica. Versando la

soluzione nitrica, colorata in giallo, nell'acqua raffreddata a 0°, si forma quasi

immediatamente un precipitato di piccole pagliette cristalline di splendore se-

rico, che vennero filtrate e fatte cristallizzare dall'acqua bollente. Per raf-

freddamento si ottengono delle grandi lamine colorate in giallo, che fondono

con scomposizione intorno a 169° e che hanno la composizione e tutte le pro-

? "
prietà dell' uu-binitro-^^-hihromo'pirrolo [C4 Bra (NOz)^ NH] già descritto, pro-

veniente dal bibromodiacetilpirrolo.

(') Vedi Liubig's, Aunaleii dcr Cliemie 239, 161,



— 17 —
0,2812 gr. di sostanza seccata sul cloruro di calcio, dettero 0.1494 gr. di CO.

e 0,0373 gr. di H, 0.

- In 100 parti:

trovato calcolato per C. ììu (NO»). NH + H.O

C 14,49 • 14,41

H 1,37 0,91

« Il bibromobinitropirrolo così ottenuto si scompone col riscaldamento in

biossido d"azoto e imide bibromomaleica e dà riscaldato con acido solforico

l'acido bibromomaleico.

« Il liquido da cui si è separato il bibromobinitropirrolo, contiene disciolte

piccole quantità di imide bibromomaleica che si possono estrarre con etere.

» Se si bolle la soluzione dell'acido bibromopirroldicarbonico nell'acido

nitrico tino che cessa lo sviluppo di vapori rossi, e si versa la soluzione raf-

freddata nell'acqua, non si ottiene più il bibromobinitropirrolo ma bens'i Timide

dell'acido bibromomaleico, fusibile a 227".

« L'azione dell'acido nitrico sull'acido bibromopirroldicarbonico, a tem-

peratura ordinaria, avviene senza dubbio secondo l'equazione seguente:

G, Br, (COOH)o NH + 2HXO3 = C, Br, (NOs)j NH + 2CO2 + 20H,

,

e questa reazione dimostra che anche senza tener conto delle relazioni esi-

stenti fra 1' «-diacetilpirrolo e 1' acido pirroldicarbonico, quest' ultima sostanza

deve essere anch'essa un derivato del pirrolo appartenente alla serie «a ".

PRESENTAZIONE DI LIBRI

F. vox HoLTZENDORFF. PrtHcipes de la politique.

CORRISPONDENZ.\

Ringraziarono per le pubblicazioni ricevute:

La Società geologica di Edimburgo 1' Università di Cambridge ;
1' Osser-

vatorio di S. Fernando : l' Istituto meteorologico rmueno di Bucarest.

Annunciarono l'invio delle loro pubblicazioni:

La R. Accademia prussiana delle scienze e la Società fisica di Berlino :

le Università di Greifswald e di Bonn : il Museo nazionale di liio de Janeiro ;

il Museo pubblico di Mosca ; la Camera di Commercio ed Arti della provincia

di Mantova.

Ringraziò, annunciando l' invio delle proprie pubblicazioni :

La Società delle scienze di Chiistiania.

P. B.





10

EENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

pervenute all' Accadem'a sino al 17 luglio 1887.

Filologia — Frammenti Copti. Nota IP del Socio Guidi.

. Il mezzo foglio che ò compreso per ultimo uel N. CXXVII. e che se-

gue qui appresso, contiene un frammento degli Atti di s. Andrea, come appar

chiaro specialmente dal confronto col libro del Malan p. 104, Un. 28 seg.

11 nome del giudice, òov(j oc. per un errore dovuto certamente alla scrittura

araba dell'originale i^^^j, .^}}) nella traduzione etiopica è Raukas.

Ilexe c|>i?\HJU(jurt rf«vq xe rtTK ovnoprtoc rtrrtAcyei Art g«

oY<SenH AXHncjuc nrtfrt oreie grt rt^^nicreffoc «rnopneve

njuiJjiAc HvTJuì&ujK enA^uuft. IlexAq ntft nA&uuK X£ amok

^-ftiVftuJK ^Ji oYÓEnH. IlexAq JuinA&ujK xe go?\ujc puu

nix)opn ri^ujlì riTAVTrtftooYK epoc^ itneKKOTK rtKecon EGirte

juntyijiftoYqe itn^iKAioc ! rtoje]

(cui. Ili

e&o?\ (>iTÌiì nxoEJC. <\juh Ht€&ujk g^yXTva cy^^ nAcicux

à^ti'Kp&A.c Rtexooc rf<vq xe «\jlioy r«rit<\.Y eneKJH<5s.eHTHc.

cj>i?\HJLt(juft eqgjui ^g,6pAJlH^-<^ploft. Tote Texpoouine ne-

Kexdiconti. 1887, Vol. ILI, _" .Sem. ^

..1. Il
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5tAc Jùcl>i?\Hiua)ff X6 xpo HxjiOK xe 6IC neTo Hno^T e^rt-

xpeAC JL)ineiJui<^ ETe ntywpe UnrtoTTe ne eqxjcJUH erteTK-

x:cju jLtiLiooY. N<M Xe ecxcu «juiooy H67 te il
[^cpooJunEj

(p. x', col. I)

A. g,pOYclJOC niCTEYE AqJUOYTE ÉltEqErtEpVIA THpOY. HE-

it^q riAY. XE EJC g,HHTE <V gpOYcJ>OC HETHH EpOft AoJK

«tootH aaH neqAAHHcye THpq. JX^x^^x JLii<\pE oya ngHT-
(litura doijo — r.

—
..-' — —

AqjuioYP) '^'M'^''"" ^^"^ 8" oYtfenH EnHJ ng,poYcl>oc AqjuoYg juineq-

Hi FcqTpEC^iKE rt6T TeqcgiJUE ncTouoYn exrt rfEctyHpe Hc-

JUOYOYT n il [jUIOOY]

f.-u!. II)

<5.YJUlAg,[T-EJ 2^E JÙJUOC AYftOXC EgOYff EYAAA AYcyTAAA

junpo Epuuc. 6ic OYqAiujme ^^e «te g,poYc|>oc ^qEi AqTA-

JUOq EqXUJ JjSJLOC XE EKgJUlOOC EKp OY JUnElJUA AC!?\lfiiE

«6T TEKcg,iJne AYcju ^^YJUOY r(5t ff^nEKHi g,H oYujnrtcyujn.

^qKOTq Ecl^i^HAAcurt nEX^q rt<^q xe uj nAEiuuT KftAY

xe EpE nEiqAicyirte

- Con questo frammento degli Atti di s. Andrea si compie il N. CXXVH.
Prima di passare al N. CXXVIII pubblico la 2=^ parte del N. CXXVI (cf.

sopra pag. 53) che contiene il principio degli Atti di s. Filippo.

p. OA., col. II goujuAioc nTAujEOEity Ju[nj<s.noc ma noe to!^oc c|> i-

?\in!noc rtT"AqT^>.tyEoeicy jujuoq g,rt TEcJ>pHViA. g,« oyei-

pHrfH «TE nrfOYTE. gAJUHrt.

5\ceyujnE ^E «Tepe rfA.nocTO?\oc cuuoYg Eg,OY« gjxil

fsi() nTooY rtrfEX<!keiT. AYcyAXE xxix «eyephy ErfeAji«Tfto<r'ii[-
*

i,.
o& nnoYTE. Eie ncuuTHp ^qoYortgq EpooY. nEXAq rtay. xe

X*-»PE rtACrtHY rfAty&HpJUE?SOC. ETÉLE OY TETt1AAJlE?SÉI

ETAcyEOEity rtjrfEJUirtTfto6~' Jun «oyte \Ji]n TJurtTppo «jui-

nHYE. TertoY <Je «ex K?\Hpoc ju« «etmephy. «tet«p

nKOCJUOC ÌIjU«TC«OOYC «OYUJM. ^^YOJ «TEpEqXE «Al «AY.

(sic) Aq-i" «AY «Ì-pH«H AqRuJK EgpAI E«AAJinHYE. 5\YaJ AYg,J-
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K^Hpoc stxn rrcYepHY. a neK?sHpoc gì exjut c[>i?vmnoc en-peq-

TAujeoeiey grt TecppwviA. nToq Xe nneq<vjuie?sei àJKhA.

Aqncjux nTevrtoY. IlexAq ^e nnexpoc. xe nAXoeic

rtejojT 4\ nErfCuJXHp T^MJiorf. xe rtTOK neTrtA.xooY iinoYA

noY<v jujmort eneqjuiA. Tertov 6e n^eiuJT" xioouje rfnjmAi

ujArrTEKenoi Gn<MJi^ g,rt oveipHUH. tXvoj ^ytujoyh <vy-

AJioouje AiH rtevepHV ijì^ec^(<^Y. 6ti Xe evjuiootye grt

xegiH. <v nxoeic ovcjurtg, epooY juneciuox Rovpujjuie «-

oveiff. nexAq rtAV. Xe pAtye rtAJU^^OHTHc. <\>ujrfi^e

nTETnTAujeoEity rtTjmnTpujJue THpc. B^^AAHff 'f'xuj Ju- |. or

xioc rtHTR. X6 KAff cy^T6Tncyn^ic6 Jjirt rtepujjue cy^rt-

TOYOYXiVi. «^rtoK g,a) 'fxuj jujmoc rtHTrt. xe oyH ovJUTort

ftAtycjune rtHTit gn T<MjinTppo. Htooy 2s.e Avjuootye g,F

T^oju Jixnxoeic. ToTe nexpoc ^q^ftfojw jucl>j?\mnoc cy^rt-

Teqeipe riTeqXiAKortiA. NTepe n<s.nocTO?\oc Xe guju

egoYft eTno?\ic. Aqej e&o^ gAXuuq. RtfT ovpujjne epe

oYnrtA rtpeqLyirie rtilJuiAq. Aqujcy eJìoTs eqxuj JuLuoc. Xe ou

it<\nocTo^oc iine5cc. H'frti^KA.TiHYjTft A.rt eei ;I eTno?\ic.

Ilexpoc 2ve Aq eiJUie xe ovnnA^ rtpeqcyme neTrtgHTq.

NTevrtoY nTA-qtyAxe rtJUAAAq <s.qei e&oTs rtgHTq. Aq-

ujoune g,rt oykat«^ct"Acjc «(Jt npojxie. ^qjuioocye jun riA-

nocTO?soc AqnujT egoYrt eTno?\ic. NeYrt oYrtotf ncTY?s-

?\0C gK TnY^H riTno?\tc. NTEYffOY ^T<^Yg,a)^f epoq.
•

nexe ne-rpoc xe gju np^rr ruc ne^c. eKenrpe neicTY^^- p.oX

Tsoc ei enecHT. NxeYffOY Aqei enecHT ^q K^uuty xtrt

n[uj]^ nex e neTpoc Jun pcx)juie xe] a.?\6 enejcTY'?\?soc.

<\Y(ju Aq<\?\e epoq. NTep6q<^!^e Xe epoq. nexe neTpoc

xe g,jui npA.rt rtlc ne^cc nAxoeic. ayuj nAc<^g. eKETpE nEi-

CTY?^?\oc TouoYff EgpAl HTEqg,e. ri[qA.g,Ep<^xq g,l nEqJui.^

neqjui^. aycju ACcyuunE g,mAi. ITexE nexpoc JunpujJuiE. (su)

xe xuu rtneTEpe nEnrtA. rtAX^P*^^"^' aàjuooy ff^K. Ilpuujuie

Xe Aquuuj e&o^ grt oYftoó^ncjuH. xe Ul rtepcujuie Ht6-

cl>pHviA T-no?\ic. Ajuoumi enetJii^s. S^'^t" rfAnocTo?soc



jun^coeic. «Tovconc e^tuuTrt Hcekcxj rtHTrt e&o^ rtrteTn-

ifoiìe. N<M Xb eqxuj wjliooy «(TT npujjue. Avcuty eiio?\

r«6T grtgpoY&Ai. guucTE ftcetyropTp hte gAg, rtgHTOY

(Mc) nuuT ertEKATAriort. ^vou rtEpe r("T6plÌH(r' 'f-gonre rf«^Y

ejuATe. evei rfiIjuiooY egpAt grt rteKATAviort. ^-ojcte Hte

rfEglOJUE EXEET CET gHTOY EÌÌO?S ETRe 0OTE HrtEgpOY-

1.. 7.-,. a<M. NepE rfEpojJuiE HTno?\ic ojty e&o^. xe TErtconc

jujuuJTH ffEpujJuiE nnrfOYTE. r(A rf«\r( koj rtAit e&o?s ift-

(^i,i rfEftrfo&É. ^xic rf<\rt xe oy n£TErfrfAA<\q rtTitoTXAi. jmuj-

rtort qi iuìnEicyT-opTp Huiay g,i5<:ujrf. NAnocTO?\oc 2^e

A-Vconc junxoEic. ^x7\o jujui<s.y ri6T nEujTopTp jmrt rtE-

gpovR-M. % npcxJJUE K45.puuq Aq?\o Eqcy<5^XE. 5\ he-

CTY^S^OC KA XOjq EHECHT ^qovAgq e(ìo?\ «(TT npujJuiE.

NTEpOVrf^i.Y XE A. npuujuiE K^pujq. AY?\0 nSì JtETEp&H<r'

Jmn rtEgpOYÌÌA.J. ffEYJUlEEYE XE OYfTOYTE HE npcx)JUlE.

Neyujuj efì.o?\ Epoq xe «tok he nrtoYTE ETrt'TErfcooYrf

jmuioq <^rt. ITexe npujJUE rt^v xe n^rtoK ovrtovTE Arf.

à<7\7\A. AftOK OYpUJME rtTETffgE. ftTA nEIUtA^ JUnrfOYTE

UJAXE rtgHX. IlETEpE ftAnOCT"0?SOC ffAXOOq rtHTrt nuuT

AAq T4S.pE XETrtUJrfg. ^Y(JU <^YnuUT CXJA. rfAnOCTO?\OC.

]>. 7i; AYÌ"nEI ErtEVOVEpHTE. IIeXE c|>l?MnnOC rtAY XE ATETII-

cyiJtyE rtrtiJLJi. IIexav xe Arttyi<ujE rTovKHtfT IlEXAq

rcAY XE nuJT ^rrirtE iljLioq eheijua. ^vuj AvncjuT AYEirte

jujuioq. ^ nJuiHHuje cxjty eKo?\. xe ìuncup iinpTAKE it-

rtOYTE rtTrtno?\ic. njitorr Htoov nETrfovgli Hjuiorf. IIexe

nETpoc juirt cl>i?smnoc. xe rtEmovTE n^i griuiovrir rt57x

rtE. JLlEYrtAY eB.O?\. OVXE JUIEYCUJTJUI. OY2ìE JUlEYUJtXJ?sJlÌ.

0Y2lE JHEYiyAXE. OYXe JUEYJUOOUjE . HEYJUtOOCyE Xe FtC^i.

rtA.nOCTO^sOC nfft r{EOYHH&. EYXOJ JUAXOC. 2Ce ATETrtglCE

ETETrtCUUpjUÌ JLtngHT rtffEpujJUlE FtTEinO^^sIC. grt r(EXft-

(ins.Ul*.pi) g,&HYE ÌjìjìJl«^nA. cyAffTOVniCTEYE EOYItOYTE rtT^ XJL^<plA.

xnoq. «\Yaj AVgHTEJUiujrt juactivoy JUJUioq. Uh <\TETrt-

cuuTAJÌ ET&E rtoYTE XE tyAYJUACTiTOY jujuoq. 4*i!^innoc
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xe Aqjmovp^ eRo?\ p^ju nenHA! eTOYAAft nex«5.q re ^<^-

xoeic jc CK6T-pe ovjiJAg, nKuugT kcjutc ertc-oYHHR. re

nToov rteTCuupIi i«np,HT junJUHHujc. NTernov <\ nicujg,x

KUJT6

N" CXXVIII. (sette fofrli. pa;,'. .S-16)

N" CXXIX. (tre fogli, pag. 7-11, IS-l-l)

N" CXXX. (quattro fogli, pag. 101-108)

' Ho riunito insieme questi tre numeri perchè tutti si riferiscono , in

tutto in parte, alla leggenda di s. Pietro; anzi duo di es i, i N' CXXVIII

e CXXX contengono la medesima recensione, mentre diversa è quella del

N° CXXIX. Quest'ultimo pubblico a suo luogo parallelamente- coli' altra

recensione, come ho fatto sopra per gli Atti di s. Giacomo, che non è pos-

sibile costituire un te to unico dai due mss. I due numeri CXXVIII e CXXX
si completano per modo , che di questa recensione degli Ada di s. Pietro

non mancano se non le due pagine iniziali ('). L'ultima parte del X" CXXX
si riferisce a s. Paolo.

THYxrt. neTJujuAV 2^6 gujcxjq "i-ff^poKgeq eqortg,. Ntooy p. v (sio)

Xe AVTAAC Gn6Yg,HT. ETpeYqei gA R<s.c<5.«oc ftixt eTcq-

HAemroY extjuoY. Jnoffcurt xnrteYXuugJu nrteYC<xp^ xtn

«\"rpmn«\c Hxik eneiff^v giTrt tSosj. Jxnà^xx^^nre tue (sic)

n^xc. KeoYGi 2s.e ertece gp^c cjui^«.Te enecp^rf ne 5«^rf-

oinnH. eTecg,jJuie Te nA?sliirfoc nety&Hp Isnppo. nTOC

xxn gerfKEAji<xxpujrfA. <^y+ juìneYOYoi uja. neTpoc. Tet-

juJuiAY 2s.E gouujc ort ne A^cCé^gujouc eRo?\ junjuiAnertKOT-K

r(A?\&moc. <\?s&irfoc 2s.e ne Aqpee rtrtExTso&e. eììo?\ xe

fteqjLie juxtoc enEg,oYo <kYuj rtEqo rtiynHpe eJUl<^•Te. e&o?s

XE JuiecEffKOT-K uiiuioq enTHpq. i\ neqgHT 2s.e erttyoT (sic)

epoq nee MOYOHpioff. <5>.ycju «eqoYujcy ne eJnoYOYT aa-

jmoq. HE AqGtjme VAp nE xe eT&HHTq. Acnuupx Juneq-

jLiAttertKOTK. 8,nKeg,ioiJiE 2^e ort En^tyouoY. A nEYgHT

TouT exii nuji^xE UnTEfio. <^YuJ htei^e 4^YC<\g,ujoY |,/X

('j Sembra che il testo greco corrispondente a questa recensione (che è simile al Pscudn-

Lino) sia contenuto nel ms. di Palmo, citato dal 'l'ischendorf. Art. Ap. Apon: XX-XXI.
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^&o7\ «rtergAi. ^ycju MgoovT on goM^s^joc. avkuj hcujoy

jmAAAnewKOTK nrteYgiOAAe. Etei 2^e epe OYfto^TrtcyT-opTp

tyoon gtt gpcojuH. ^?s&moc TAAJie nppo eTRHHTq. xxi\

ff6g,&HY6 THpov nTAqAÀY Gqxuj jujuoc. 2^E oj «\rpm-

nAc nppo. H nrp hak&a jun neTpoc nercrAqnpx ta-

( in cgiME epoi. H isjuiorf. TAXI n«^KaA JUAOYAAT rtlijui^i.q.

^^rpinn^c 2s.e nenpecj^eKTOC nex^q rt^s.q. xe ngojty

eTeKcyoon rtgHT-q i-ujoon rtgHTq. juirt nertTAqnpx itA-

nA?\?\AKH epoi. 5\^&irfoc Xb nexAq rtAq xe Ag,poK 6e

EKgMOOC EKCXjRty JUJLtOK HTeige THpc uj Avpinn.ikc. XIA-

pertAMAgTe ovff isjuioq nTftJUOYOYT wjuoq gouc pojjue

o't'i^^^'''^^
"è'*"'^"- ''^'^^ 8"JC cyA^sepne. xekac rtertgioAjie evetyuune

rfAff AYou rtKoove eTe aìeyeujxju^ju EEp rtevKR^s. xtxxm

pi xtxiooY. ErteeipE JSnEYK&A. rtAi riTAqnpx rtEYgtojuie Epoov.

Hai Xb EYAAEEY6 EpooY. A gArfomnH Eijue enEcyoxrfe

itA^Amoc necgAi n<M nT^j^q^^kq jurt A.vpmnAc nppo

EgOYM enETpoc. ACTnrtooY 5=yApoq ECTAJUto jwjmoq Enev-

ujoxriE. AYoj Eccone Jujmoq ETpEqEJ eRo!^ g,rt gpujJUH npoc

gnKOYi nEgooY. HKECEEnE :^e ort nrfecnHV Juft ju^p-

KE?\?\oc gju nTpEYcajTM EffAi. ^^Ycnccunq gojov ETpeq-

ei 6Ro?\ g,ri gpuujuiH. IlET-poc ^^e nEX^q rtAV. xe ert-

siA.TìujT fiECJtHY HOE rtrfEiTpAneTHc. ìTtoot 2s.E neX4S.Y

xe jLtAAort. ò.7s7s^ gouc eoYrt 6ojji juajiok Apjg,Ug,4^?\ Un-

xoeic. ^qcouTÌi 2ve rtcA rrecrtHV AqTojovn «J^qei e&o!?\

AJi<\YAAq. Eqxuj jujuoc. xUnpTpe ?saay ei rtHiuiAi. a.^?sa.

(sic) 'fffiS.RaJK JUAOYAAT TA.cyfì;T n^S^CXHJUl<5.. NTEpEqei ^E

elio?\ nRo^ riTnv^sH. Aqn^J^Y EnxoEic Te. Eq&HK Egovit

,, e^ EgpuuJUiH. NTepeqrtAY Xe Epoq n6T nETpoc. nexAq rtAq

XE nxoEJc. AgpoK JunEiJUA. H EKitA ETojff. ITexe nxoEic

HrfAgpju nETpoc. xe emAKajK egovrr egpujjuiH eTpev-

CTAvpoY JLxjuoi. nenrpoc ^lE nex^q Junxoeic. xe nxoEic

EYrtACTAvpoY iJjuoK Off HKecon. Ilexe nxoEic rr^q. xe

Eg,e neTpe EYnACTAvpov jujiaoi ort riKEcon. IlET-poc Xt



gjui HTpe neq^HT ujtone IJjLtoq AqrtAV enroeic Te eq&HK

egpA.j eTne. ITeTpoc ?v6 <\qKToq egoYrr egpuuJUH eq-

Te?sH?\. AYUJ eq+eooY Junxoeic. 6<vqpnJuieeY£ 2^e xe

nercTA. nTroeic xooq cpoq. xe eYrt^cTA.YpoY Jujuoj oit.

n<M neTftAxcjuK €Ro?\ exuuq. rVqKToq 2«l6 egorrf jìia. we-

cffHOY. AqT<MJiooY erf6rtTAqrt<\v epoov. fNvp^HH&e Xe

rt<rr rfecriHY ^n rtewJ/vxH. a.ycju rtevpiiLiie ne evxco liì-

jmoc tià<c]. Xe TMConc Jìxxok nerreiaìT neTpoc. xe eKe-

cyArfgXHK gApOK JUiVOYAAK. A.YUJ AftOIt flKGKOYI. FEe- p. ^ (sic)

Tpoc 2s.E HEXAq ffAY XE Éujujne noYouty junxoeic ne

n<M ETrfAtyojne KArr Artort ErtcyArfrliioYcjutyq itAcyuune.

NxcjuxM 5e oYrt ly^ojui iJtnxoeic ETAxpeTHYTrt EgoYff

ETeqntCTIC. AYIX) ECAiertTHYTH r>pAI r(g,HTq. A-YCO E^f- <^sic)

tfoju rtHTrt. «Aj HTAqiiTrAqT"<^(^jY. a.yuj nTujTrt tet- i^"^^ l^/*'^ ^'

n'rE<r'g,FKooYE e&o?\ giTooTq. *\rfOK ^e EcI>ocor( EptyArt

nXOElC p grf4\q ET"p^^6uJ ^n TCAp^ n^-ftA^rfi-^MKE Aft. Eq- (sic; «Vr().f;-f(i?)

ty^rtOYouty 7^b off Eqtx g,iLÌ ncoujuA 't'Te?\H?\. ayuj 'fEY-

c[>pA.nE. Naj 2i-E Eqxto jSjhooy n<^i neTpoc. ayuj xtE-

cffHY rteYpijme ne. Eie qxooY jujuatoi e&oTs grt xEcnipA.

rirtET"«v^epATOY enppo. eAYTrtrtooYCOY exiTq uja». Arpin-

n*.c. IlETÌjtxii^Y Xe et&e ncyujrte eTrtJuiJuioq. AqKe?\EYe (sic)

eTpOYCTA-YpOY JUJLtOq 6Xrt OYAITIA itUirt'TA.TffOYXe. ^si<)

ITjUHHuje >.e nffecffHY ftpjuJui<\o. jurt rtgHKe. rtopcl>Arfoc.
,,. h

«il rrexHp^v rf6uu&. juin hete oyh 5oju «ajiooy- <^YnajT"

^lOYCon EYOYuJty ertAY enexpoc. aycju ETuopn «juioq.

Ftootoy Rrt?s.HJunoc. <\y(ju rteY^tyKAK e&o?\ eyxoj iì-

juoc n6T oYOff ftijui XE oy ne nxmtfortc r^T<^ neTpoc

N" CXXIX.

rfErtotrT ujA E^pAi Erfe(^& ete xxn Sdoxt. Ujuooy. ^y-
j.. ^

CtOOYp^ THpOY <\Yei EYJUA HoYUJT EYOYUJty ertAY EnE-

TpOC. <^YUJ ETUjpn JUJLtOq E&0?S ,P« ftEYtfTx. t\YUJ ffEpE

rf^LHJUoc AcyKAK e&o?s. xe Aty ne nxmtìortc hta neTpoc 'sii. <),;»(«,)
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4^«\q ix) ArpmnAC H oy ne nneeoov nT^q^Aq rtAK. AXic

eport Aftort rtegpujJuiAioc. g^riKOOYE Xe rfEVXuj Ujlaoc

xjtinpKA. HAI ejnov JLiHnoTe rtT6 neqrtovre TAKort th-

pert. rineTOYAAfì 2s.e neTpoc. «\qKiJìJi JunxiHHcye. ^q-

^i-gpoK n^Y. NTcpeqei 2lE enxji^ GT-OYrfACT"<5.YpoY jla-

juioq RgHTq. nex<5^q rtAgpert rtecrtHY THpov. xe. Ul

rfepcjuAJie JIìxa.toi eTge^nice 6ne5cc- ^pinjueeYe nrte-

Ai^em. jurt rtecynwpe rtT-^.TeTrtrfay epoov 6fi^o?\ gJTOOT.

ji. © ^pmjuieeY6 nrfeAJiFTcya»,rt<^g,THq junexc. xe 6tK6 neTti-

oYX«M Aqp g<^g, nT<k?\tfo ng,HTTHYT"rt. Bvnojume 66

epoq eqrfHY. «^yuj qrr^^ JxnoT^ uota. k^ta «Eqg&H-

ve. Temoy tfE JuinprfOYfic. ov!^e i)!np<5ajrtT E^rpinn^c.

(sic) eq2>.iAKajrfEi TAp ETErtEpriA ilneqeiaJT" n2s.i<^Ro?\oc.

(si) ^Xyoj hai ffAcyujne n^rrToc. ka-ta ee nT*. nxoEic xooc.

e<\qcypn T^kjuoi ErteTrtAtycjune. <\7\7\A. Agpoi 'i'o ««^xie-

?\Hc ETJU'f iun<\0Y0i egoYrf EnecT-AYpoc. N'repeq'f- 2ve

AAq uu «j^rpmnAC. Axiq Eporr Artort rtEgpuujuAioc. 8,rt-

KOOYE 2i.e rtEYXoo JuÌAJioc. xiinpguJTS jujmoq. JuinnoxE

«TE nEqftOYTE TAKOrf THprt. IlETpOC ^E «TEpeqEi ^nxxA.

ETOYrfACT-AYpOY AAJUOq ng,H'Tq. AqK^T.S.CXl^NE jSnJHHHcyE.

XE gpoK JuijuiaJTr? cu rt^tyHpE. S\qoYcjucyR nEXAq n^x.

xe cu npcjujuiE rtTAYEpjuAToi rtJc. <^You rtEpcjujuiE htay-

rt<s.g,TE EnE^CC. *\pinjuiEEYE rìrteJuiAem jmrt rteu^nHpE «-

'TATEr(rf4\Y epooY elio?\ giTOOT. ^pmjUEEYe ort rtrtextnT-

ujAftAgTHq JunrtOYTE. xe OYHp rfE rfeT«\?\6o nx^q^^^Y

n^HXTHYTfT. gYnoAJimE Epoq. nTETrtpgOTE gHxq. qrtHY

|.H VAp ETUUOJ&E JUnOYA.. HOY^^ KATA rteqg&HYE. ^YOJ

fsi.i wnptfujrcr e<\"rpmnAc nppo etììhht. Eq^viAKuuftEi rA^p

EnEqEiuuT ncATA^rfAc. ^rtoK VAp. nEigujli nAi ^onc he

ETpEqcyujnE jujuioi. 6ni2^H VAp a nxoEic oyou EqTAUio

isju.01. XE nETTHuj EujujnE xxxjLOK ne nAt. ayo) etEe oy

(sic) 'fcju it4\Jui6?\HC ei" JiinA.OYoi enECTAYpoc. Aq^gEp^Tq



jmneqoYOi egovrt enecrA-rpoc. <^qAg,6p<^Tq Aq^px^i n-

xooc nxeige. xe. Ul np^rt Junecx<VYpoc nxiecTHpiort e-

enn. lU Tex«^P'c ^<VTcy<^xe epoc. xai nTAvxAOYoc

6XA* np^rt jmnecx^Ypoc. Ul tec|>ycic itnpuujuie e-re jmit

tfoJLi Ajijutoc enuupx enrioYxe. '^xl ììjuiok ntfortc tgwot

uu ^ec^-<^Ypoc. eicyoon git rf^Aeev JuneiJUA. eTrtA(icxj?\

6lÌ0^ TAOYOrtgK 6Ìio!?\ XHXK OYJ(Jlirt6 HOY. lU HUieCTH- (sic)

piort junecTAYpoc neT^wn xm Rtyopn gert ta.-vJ/yxh. p*

n<M e-i-i-nAAKe iluioq. aycju R'fftAKApijui am CTiuxooq.

UnpTpe necrAYpoc tyujne «htR. kata neTOYong e&o?\

ÌJUJIA.T6. Ntoitìm rtETe oyRxay T-(Joj(ji exicjuH epoi.

Cujxil TertoY ejujoon gert TA.gAH rtoYftoY Hkgoya VAp

AH ne. nApA. n^t eTOYortg e&o?\ hai eTexno Rxcxjcjupe. (sio;i. oit?)

itxuJT-f< rfertTAYei eoAH rtoYnoY iinA.cajK efì.o?s gju nei-

&10C. AAApe rreTrcvj/YXH tyujne eYxoce. gaicohcic rtiju

ftT-exRnpxTHYTR efio?\ iinppo GTOYortg eRo?s. 5\pj-

rttfi' ncT-poc. AqApxEJ rtxooc xg uu npArt nnecTAYpoc

nAXYCTHpiort G0Hn. Ul tgx^P'c rtATty^xG cpoc. tai

G'fffATAYOC exju nGCTAYpoc. Aq'l" JuneqoYoi tiSt ne-

Tpoc GnGCTAYpoc. Aqojix) ^Blo7\ Gqxcju JujLioc. xe Ul nxiYC-

THpiorf G^Hn nxm nwjopn. FtT-AqoYojrtg g&o?\ t-ghoy

giTii ncujxxA. JunACuuxHp. TGXfOY 5e JuiApiGJuntyA n^
JunAOYOi epoi xg a nrtAY cyuune TGffOY. Ul necTAYpoc _
eTOYAA& HAI GTg, Hn ftxift rt<=y o pn git ta-vJ/yxh. ftTcjuTft |''^

2vG HeMTAYntcrGYe enGCTAYpoc JunG^c. jSnpxpe ne

CTAYpoc LytJunG rfHxrt kaxa nexoYortg g&o^ ìIuatg.

A.t\7\A. CUJTXX Gpoi neTTG . OYM <5oJLl JuLuOOY GCOUTÌÌ. <MT6l (sic)

ticyoon gft eAH rtoYftoY. tNqA^JOY !^g HrtGAJiAToi e-rpGY-

cxAYpoY Juìuioq rtCA xtxjq rtTGpoYAtyrq 21.6 ort kata
nGCuiOT nTAqAiTGi Jjijuioq ììjuiay. AqApxc nxooc ItAY.

xe o) rtepujxjiG Hxay-Ì" rtAY Juncuuxliì. xicjuh Gpoi GrtG'f-

rfAXcju JULUOOY nHTW. «Texftejjuie enxiYCTHpiorf iTtg c|>y-

Ke.ndico.nti. 1887, Vol. m, 2° Sem. 4
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THYTrt itxAie gAo^ grt gojR itiJtJi ETrt^nApAre gojc

(sic) ertceujoAn <\rf jSjuig. ^[taaji WTxmeiujpg MrteT6rtRA?s

GTOYorfg efì.o?\. U^pe rteTertA.^^ eTgiRo^^ tyuune rtR?\?se.

+-

p lA. xiAjicxjT-rt JunpA^ic rfiju rtT6 ncuujuA. NTeT-ftejAxe ewerr-

TA ne^c cyonoY. nTeTMcoYerf nJuecxHpiort juineTMOV-

xAi. IleoYoeity tfe ne n«M uj neTpe. eT-peK^f itneKccjujuA

iJìjLtm JixioK n-TOOTOY nrtET-rfA.xn-q. 2Ci 66 itHTft Te-

rtov JuntTG nuuTH ne. 'I^a^ioy ^e JÙjmcjuTit HtcutH uj

(sic; (f»//uoc) ert^HAJiioc. GxpeTeTrtcTA.vpov Hsnot ncA. 2taj|. a.yuj H-

TGTJUA.Ac itKecjuiOT. ^Ycju etRe Aty FtgujE. goTA^rr ey-

cyAMCTAYpOV jSajIOI ^tiA.T^<iXB rfETCOUTJa. NTEpOYAcyTq

2^E xinECJUiOT rcT^qA^iOY 6TjS.HHTq AqApxe» rtxooc Ft-

Teige. xe Ul rtepoujUE riAi ete nuuov nE nccxjTJÌi. xicjuh

rtgOYO EHE'frfiS.XOOY MHtH TEffOY ElAtyE «CA. XOUI COYErt

nxiECTHpiorf «xecl^Ycic THpC «TXirtTpUJJUie. AYOU TAp^H

(sic) eie. AVO) TApXH MTKATA.Ro^sH HT«S.qtyCJUn6. U^pE nETW-

ffovc xioYOEm. iinEpéuucy'r eneTOYortg efì.o?\ «JUATe.

UA-pe ffertRA.?^ eTgi&o^ tycjune r(K2\?\e. «Te «ejuiAA.xe

umeTrtgHT tujaa. tyoucjuT eRo?\ JUAjiuJTri JunAXEEYE THpq
juìnKAg. xirt rtEnp<s.^ic nTc^^p^. eijue ErfErfTAVcycjunE th-

p. I poY Atnexc. rtTEXMCovErt njuYcxHpioit xHpq JuinErtov-

XAi. Unepxooc xe wovjuie am nE. 0Y2^e rtqcyoon aw.

A.rioK FAp 'frfATAJUiuJxrt ETtfoim JuinE^cc. xjiii nEqeT^v-

poc etoy^^aR. eni2.H ncyopn ìipojxiiE rÌTA-ixiEmE eRo?s

gju nEqvErfOc. <vqg,E ne*, xcxjq. JuneqEiJuiE EnT«MO. A.q-

JUEEYE y^p erteeooY xe rf<s.rfOYOY. a-yo) rfETffAifOYOY xe

cegooY. NTepoYcouK 5e JuneTltuiAY enecHT. AqrtoYX

E&o?\ «T-EqApxH iìjutm jujuoq. % TEqc|>Ycie VAp noutortE

iteA. xujq. EAqTpE riETtyoon THpoY tyiKE. m^t «ta nxoEJC

XOOY grt OYMYCTHpiOrt EqXO) JUJUOC. xe CTETrCTJUlEmE

UffETgl OYftAJU. ErreTgl g&OYp. AYO) rfETgl g&OYp EMET-
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nTKA.TA&o?\H nnTHpq xHTA-ccyujne iiAiy nge. lltyopn

VAp iipujjue rtXA.JXiveftoc efioTs Jujuoq ka.t«\ neqeiftc

iiTepeqge itcA. xujq. AqovcjUH^ e(io?\ 2cm rttyopn rtT-

xiHTpeqxno. ta.i eTe JuecoYeiite oYpequioYOVT VA-p Te.

XiM 6Te uiRtac JujuAY juniciiu. NTeporccK t6Tmma.y

enecHT. e^qrtHX TeqA-pxH itjuijrf iJiJuioc| enecHT exxt

nKAg. <vqTpe hai THpoY eTnrt^Y epoov g,rt TeKTHCic (sic)

ncjuoune e(io!?\. ka.ta neqciAOT 6qA.jxj6 rtc«^ xcoq. 5\yuj

<vqTpe rteTg,! oYffA.Jui ^yujne Hca. g&ovp HgHTC. a.vuj

rteTgi gEoYp ^wyjcjune Hca. Korrt^^ju. eA.quj&T *jiAJi<s.em

THpOY ÌtT6t|>YClC. gUUCT6 eTpeqJUCeYE erfGTTfArtOYOY gtoc

EYgooY A.YUO ft6Tg,ooY rfA.Juie. gojc EgnAV^xeoff rte. Na.i

epe nxoeic xuj jujuoc 6t&hhtoy g« OYXtecTHpioft xe e-

cycjune exeTMT-neipe ftrf6Tg,i«) OYftAUi. gujc €Ygi^) gEoYp.

5\yuj rteTgi g&oYp gouc eYgi oYftAJui. JXyoj rteTgi

Tne. ') gcjuc 6Ygi necHT. ') 5\Yai rtexgi gH gujc eYgi

n^goY. rtrteTwftuuK ^^rt eg,oYrf eTJurtTrppo rtAJinHYe. p.ir

Ilei ffuuHJUA. 66 TertoY') rtTeiJuime. rtTéMOYongq/' rtHTrt

efio?\. 4^YUJ ^elcxHJUl<^ exeTnriAY epoi /) eiAtye rtgHTq.

nxYnoc ne '0 jSntyopn ìtpuujue. ha.» ÌRta nvextoc nx-

jiiitTpcjuxie oYtJurtg, e&o?s rtgHTq. NTuoTrt óe '^^J rtA^Juie-

pA.T6 «A.I eTcuuTJui epoi TenoY <^YCJU neTrta^cuotaa ^)

(m<. SOY-
rtAAA)

g,j oYrtA.xi. AYcju rteTgi Tne enecHT. a.yuj rtcTgi en

enAgoY. nneTtt&cxjK egoYff eTiuitTppo iinrtoYTe. Eie

g,HHTe 6e oYrt uu nA.ujHpe. AiTAAJiuoTrt xe ta.i T6 ee

ÌlTA.ICOTnC KAJ 6Tp6YCT4^YpOY JUUUOI ViCA. XtJUI UinTY-

noc Slntyopn fcpuuuie.

a) Comincia qui colla parola ft6Tgl, il ^ OXXX pag. pA.. Nelle seguenti iute

critiche, per raag^or brevità il N" CXXVIII è (IcsiL'iiato colli lettera A, e il N° CXXX

colla lettera B. - *) A gì. - <;) B neCHT. - ,/) 1; Tne. e) B om. - f) ^ ' O*^"

(jungq ;/) B epoq, - h) in b dopo Hpujjme - /) b TreneA. -

A) B 2^e. -OH agg. Off.
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jurtrtc^ ffAi. neTGcycye epujTit ne. ftTGTn^so '^J e&o^ g,rt

Tcyopne ') Jun?\<5.rfH taj nTA-CcyrujlnG rtcyopn.' ' eT-peTGTn-

KeTTHVTrt e-TMApxH '^^ na.t rAp neTnpenei rtHTrt. N-

TuuTrt rteTg,6?\nice en65^ sjm neqcTA.vpoc '') necTAvpoc

Te '^) nA.t eTO rtTvnoc /) i«n?\oroc eTcovroiri. neiovA.'/)

(sic) AJiA.ovAAq ^) eTJUovg AÌm-Hpq. HAI e-repe nenrt^ xuu

ìIjuioc eT-RHHTq. xe eepuierfiA. ) r^p JunecTAvpoc ne n^o-

roc negpooY junnovre. xgkac n'^oroc juert eqecycjune

p. 12^ eqTnTcjuff entye GTcovTcxjrt. ') GTffHY 2cm xne '> enecHT

nA-j eTGcycye eTpEYCTAYpoY AXAAort '«> giojujq. ITegpooY

2s.e ne ncye eTgrt TJUHTe exoqT «) encye. ") eTff*. eneicA.

jurt n^i. e-re Tecl^vcic te rtTJUftTpoujuie. /) niR-r 2^.6 goucuq

eTAAJiA.g,Te exA* niye eTcoYTourt. sjm ntye e-rgri TJUHTe.

ne neKTO. aycu TJmeTArfoiA. egovrt ennovre. Nai (Se

giJ m-p6K(?b?\noY rfAi e&o^^. «s^yo) rtroYorrgoY /) epoi.

to n^Noroc AJintxjriAg. uj ntye e-+cyA.xe epoq TenoY xe

ncye eTCOYTojrt. ) ^-eyengJUOT- Htootk git neicnoTOY ')

Alt ffAi eToqT ìTrreiqT- ) oY^e gii nei?\Ac Art. n«s.i ety^pe ')

T-Jue. «ri n6o^ ei efì.o?\ rtgHTq. OY2^e gii neity^xe Art.

(sic; vhxòy?) nA.1 etyAqei ') efìiO?\ grì OYTe^nH iicj>Ycic. «s^ycu rtgY^i-

KOM. f) ?\?\?\A Ì-eYX^pJCTOY ') ffAK nppo g,rt ') xecjuiH

exiiAAAY TAi rtujAYrfoi iijnoc giTrt oYKApujq. Te-re

JneYCoJT-ii epoc giTii neTOYortg eRo?s. TeTe juecei eRo?\'/)

p, je gii nopKAftorf AAncoiJUA eTe ujAqTAKO TeTe jmecRujK

egoYft 'iijuiAAxe FtT-cApg. Tai) ere JueYccjuTii epoc

0) B eATeTM^NO. - h) TeTftcyopne. - e) v. om. - d) lì eTeTÌt-
lyopn KA^p^H. - e) 15 enecTAYpoc iinexc. - /) a HnTYnoc. -
9) B nOYA.. - /i) B ag.s. n?\OVOC. — /) A epJUiertlA.. -^ /e) B ag!?. A.YCX}. —
/) A 6Tn6. - m) A eTpOYCTAYpOY iijUlOq. - n) A eToAT (ef. poco

appresso lfi.T per iqTj. — o) B eX»tye. — ^j) B agg. Te e oni. le tre lince se-

guenti fino a enrtoYTe. — ,y) b nroYcjurfg. _ ,) b rticnoTOY. —
v) A eTO&T rtiKT. - /) b rtjéjApe - «) b eti}A.qecyAqej. ~ r) b i^eY-

X^piGTei. - x) B iinTHpq giTerr, - y) a om.
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gjT-R «' •Tec|>vcic etyAcxAKO. *^ Te-re ìxccSId g,It neiKOC-

AAOC ') AY(ju T-e-re jmeTKAAc gli nKAg,''' TeTe AAevcgAic

excxjcxjxie. TeTjijoon jmn oya. CTGiueccyujne xiw KeovA.

?\?s'^^ -t-evx^P'CTOY ' rtAK ne^c Te. g« nK^pcoq etc

TA.J Te TeKCJLtH. eTe nenH*! eTn^HTT / ' ne. n^M eTAie

iUAJlOK. rVvuU eT-eyA.Xe tiJiXXA.K. ^YO) 6T«AY CpOK. ^YCAJ

eTcnuie epoK. ^^yu; evrfoi aìajiok 6&o?s giTOOTq. /' 5\Ya)

fiToq AJi^YA^^q ne itHa! ecy^Yffot jujuoq rtgHTK. Ntok

ne n^veicjux. Nxok ne t^ma^ay. Ntok ne n«>.coft. "

Ntok ne nAty&Hp. Ntok ne n^xoeic. amok ne neKgAi-

gA.^. Ntok ne nAoiKorfoxtoc. Ntok ne nTHpq. «5.ycw

epe nTHpq tyoon gp^i ngHTK. Ntok ne " neTcyoon ayco

AaH KeOYA n&?\?sAK JUIA0Y4\AK. NtcxìtH tfe rfAX16p«\T6.

AYO) ''^ rtAcrtHY CTeTrTnHT ' ep^Tq wnAi. ^yuj ATeTtt-

eixte. " ) 3ce TeTrttyoon gp*.« ngHTq JuA.Y<^Aq TeTrtAxi^g-

T6 HrteqA.rA©orf . ' ) n^M nT^^qppHT jujuiooy') eT^^Y rfHTit

'eqxcju JxxjLOC «Teige. xe rteTiine J" &^?\ hay epooY. line 7)

jiAAA^e coTJuoY. ' iJinoYA?\6 egpAi exH ngHT nrtepuj-

AA6. «) rtA.1 «TAqcSTcjuTOY nrteTJuiE Juìjuioq. < ertTojRg tfe

HTK. «^Y(JU efio^ giTOOTK. HTOK neTcyoon. ayuj HTen- x^cxxK.

cooYft Art rtKeoY-Js^ rTcAa2\^AK. NtootR 2s.e rtAAiepATe

6(ju gpAi HgHTq rtTeTrtApeg, erteqertTuu^H. xeKAC eTeTH- (sic)

rfA.5Ci e&o?\ g,iTooTq rtrtA.rA.0ort rtTAqepHT utxiooY «- (sic)

rteTrtAeipe iìnEqoYujci). 5\rtoK rti-rtA?\o A.rt einApAKA?\ei

lÌAioq 6T&eTHYTrt THpTrt. ei^-EGOY AYcxj eiCAioY eTeq-

jutrtTrto^r' xe rtToq ne nrtoYTe JUJme JuiAYAAq riTAqTA-

a) A gJTert. — !,) r. eTeujACTAKO - >) V. nKOCJUOC. — (O A om. —

«) B -T6I. - /) 1! ne CTertgHTT (A - gHT). -
fiì B A.YCW CTAie

iJUmOK A.YUJ eqCJUJLtE rtAK. — h) Qui comincia in B la \<a'/uv.\ pV. —

i) ij tyoon eie juhtei ììa?\a.k. - k) u "m. --od eA.TeTrtnuJT. ^
m) iJ 6A.T". - n) B FneiAT .

- o) B «TAqxooc. ;» R eqepHT rt-

rteTJune. ,i i; ayuu rteTÌune. — r) Bagg. 0Y2s.e - s)B rtptoxie.
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(sic) XAXiOK. ic n^^TOìTssix. «) ETRe iterfTAKepHT stxxxoot £TAa.y

ffAff. ^) TrtcjuoY EpoK e) TfityngJuoT- rtTooTK. TrtnApA-

rtAK. Afforf gnpcuiuiE rtAcoErtHc. Ntok he nrtovTE '^)juia.-

Y^AK /) iXti nEKEJUJT it^^VAeOC JUirt nEKnrtA! ET-OYA.A.fi.

nEOOY rtA.K. eyA ErtEg rtErteg. gAJUiHn. UjuiHHtyE 2.E th-

(sic) pov itTEpovi" jmngÀJUHrf rtJuÌAJioq g,rt ovrfO(r'ncjuH. ktey-

rfov A. nxtAKA.pioc nETpoc -i" HnEqnrtA! EWE^tx itnxoEic.

UApKE?\?\0C'2i.£ HnEqXI ?SAAY nCKEiJ/lC «TÌt ^AAV. 0Y2s.E
*

p. pX OYEgCA.grfE. /) KEHEp EOYK EgECTI HAq «TEpEqEIJUlE ÌlE 2CE

A. nMAK«xpioc "i" imnEqmtA!. Aq«T£q erecht gì nECTA.vpoc

xiio «ErfKA. rtijm nEoov rf^q. juH n^JUAgTE ty^ EftEgRErtEg.

gAxiHrt. ^vuj «TEpE nno(r"lRjuiHHcyE. juirt rtEcrtHV iini-

CTOC ETKCXJTE EHEqCT-AVpoC XUJ JUng,AJUlHft gft OVrfO(r'

(sicj rtcAAH A. nETpoc nA.nocTtju!?\oc + JSnEqnitA g« ovEjpHrtH

nTE nrtOYTE EpE HEqCJUlOY ETOV^Afii ujujnE njSjUlArf TH-
*

(sic) \>.17l pEff. tyA EftEg. gAJUHff. JUlApKE?\?\UJC 2^E JUHfEqXI ?\AAV

KE?sEVCIC. OY^E ^A.«^Y RoVEgCAgftE HTE ^AAY A.?\^A. K-

TEpEqrtAY 2CE A nAAA.KA.pioc + AAnEqrwA;. A^qi" JUnEqOYOI.

A.qErfT-q EnECHT gì nECTA.Ypoc grt rtEqtflx: AAJum isAJioq.

_ (
ic) A.qXOKAtEq MHpn g,J EpcJUTE EY(X) Rc"Ì-rfOYqE 5\V(JU A.q-

(ms. rtTA.- (,„^g MTA.IOV rtEJUUtA. ijÌJUlACTIXe- AA« KEXOYUJTE it^lTpA.

«) lì nXOElC. - Z.) B rfErfXA.KXOOY rfAM (sic). - f) B Olii. - f/) B Eff-

gOAJlO?\Él (sic) JUnEKp«5^rf ETCJUIA.JUIAA.T En^-EOOT rtA.K gOJC

ETI. — e) B XttTOK nffOVTE nE. - /•) Da qui sino alla linea 10 ove termina

A, la lezione di B. alquanto divei-sa, è del seguente tenoro: A.VCXJ JUM <5E fi.^?\A.K

nEOOY rfAK xm etemov cyA. rfA^icort THpov nrtA.iujrf gA.-

AlHrf. NTEpE nJUHHUJE 2^e ETAqA.gEpA.Tq XCJU JUngAAJlHrf

juit nETpoc grt ovfio6^ rtCAAH Aq'f- JunEqmtA ETOOTq Jun-

5C0EIC «covfoY rtEnEic|>. UApnE^^oc 2le jSnEqx:! ^aay
ItOYEgCAgrtE ecc. — fj) Qui termina A; quel che segue è secondo B. Alcuni luoghi

di questo ultimo codice hanno nel margine una traduzione araba.
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g,n r(6q<jrx «vqxoKJuieq rtepouTE g,j Hpn a.vcju «TepeqcJKe

Rta-iov itiirr<v ftcy«\>^ gj a.^?\(jui gì cj>T?\^oft A.qT-egc

neqcoujuiiV r<g,HTOY ayuj Aquieg ovrtofi" nTAilie neftiou

«ATTiKorf ertA.tye coYrtTq A.qrfex neqcuuJuiA. epoc A.qKA.Aq

gju n€qJug,A.A.Y iÀJnm iJiJUioq. llexpoc ^e AqA.g.epA.xq

exR jLiA.pKe?s^oc rtTevjiJH nex^q rtA.q xe JutA.pKe?\7\6

AJineKCujTJÙi enxoeic eqxcju jutuoc xe a.Tsujtìì ^a. rtcT-

jUiooYX nc^TujJJLC itrreYpeqjuiooYT". JUiA.pKe?s?\oc 2s.b «te-

peqxooc xe Age nexe neTpoc rfA.q xe rteitK*. ttTAKrtoxov

eXJuì nA^GUJAlA eTJLtOOYT AKCOpJUlOY HtOK ^e ETEI Korfg

gujc peqjuooYT EKqi iInpooYty noYpEqjnooYT. U^p-

icE?s?soc 2k.E MTEpEqTuJOYff Aqxuj Jungop^AJiA. ertecrtHY

rt<M rtTA.YTA.XpOOY glTii nEXpOC egOYM EXnJCTIC ìjì-

HE^cc ic EAqT"<s.xpoq gujojq rtiìiuiA.Y ty^-MTE nAY^oc

ei EgOYft egpajxtH. Nepourf ^e rtTepEqeiJUiE xe a. nE-

TpOC XUUK E&0?\ gii n&tOC «^q^^ffApjKE EnEnpEcj>EKTOC

A.rpjnnAc xe junEqxi TEqrrtcjuJHH M<=yopn Jun^TEquio-

oYTq ffEqoYcxjty vAp eKO?\A.^E JUimoq grt oyko?\a.cic p.pi

ECOcy /k.YUJ ETElUieupej HiJlOq gtt OYffOtf^ WTIXlUjpiA. KA.I

rA.p goiHE EYHn Epoq ftTEpE nETpoc -i-cfìcju riA.Y Aq-

XpEYCA-gUUOY eR0?\ g,CXJC2L.E ETpE ftEpCOrt tfOJriT A.YCX) ftqp

OYrto<r rtoYOEity ItnEqcyAXE jurt <\rpinnA.c rteqcymE <^

flcyA?\. gì A?\?SCJUH. gì c|>Y^(JUC gì JUA^AftAepOU . AqTAA.Y (sic)

EnccjujuA. ETTA.IHY JunArioc nETpoc. 5\yuj ^«.qJUlEg OYItOtf^

nTAi&E ReReiou itA.TAKT"a)rt ErtA^yE coYErcrq. Aqitoxq (sic)

exit ncoujnA iinuiAKApioc nETpoc. gpAi ttTTAi&E. aycju

A.qK<\A.q gii neqeuigAAY Uniti ijtjuoq. IlETpoc 2s.e Aq-

OYCX)rfA.g EAJlApKE?\?sUJC gft OYgOpcxiJUlA. AqAgEpATq gì- (sic)

xcjoq nex«\q ft<xq. 2Ce uiApKE?\?suJC ekxcxj iiuioc xe OY.

Uh iinEKCuJTii Enxoeic Eqxuu Jjlìxoc. xe A.?\uJTErt gA

riETJUiooY ETCJUJUC rtrtEYpeqJuiooYT. UApKe?\?\uuc Xe gii

nTpcqoYujiyfi 2Ce
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ne rtcA. rfecrtHV THpoY rtTAVxic&ou e&o?\ giTJùì neTpoc

xcKAc eqejuooYTOY. 5\yuu AqrtAV eovA rtxevtyH eq-

xiACTiroY jujmoq eqxcju juìjuioc xe nepajrt juirt cy(jojui ii-

xiOK TertoY eTpEKAAOYOYT «rfg,5jigA^ ìinexc eK2^icjuK6i

rtccuov c<5.gujK (Je caRo?\ ìsjuooy avuu «Teige rtTepeq-

u^Top-rp tiSt nepcjurt <\qcAgujq 6&o?\ nJUJUAeHTHC Juì-

nexc gAA nevoeity etjujui^v hai «ta neTpoc xek neqRioc

eKo?\ rtgHTq grt oveipHriH «Te nrtoYTe gAJUiHrf. (')

• Un altro frammento saidico relativo alla leggenda di s. Pietro, ma
affatto distinto dai i^recedenti, trovasi in im foglio del fondo della Clarendon

Press conservato nella Bodleiana. Lo pubblico qui appresso da una copia che

debbo alla cortesia del prof. Hyvernat.

p. K^ H'fcrfovqe rtce'f egpA-i gAxcjuK xinoov a» neTpoc xe

EYex'po^Lortei sjlxxok rtAp5(}H6nicKonoc xiApe neqTOOV

n^oj ort cxioY epoi iinooY Juit nAeiujT evxca SinTpi-

cAFioc xe evftAX'po^o"^' Unoov ilnAcujTn neTpoc rtAp-

XHenicKOJloc ncAcyq rtAiuurf itnoYoem ^voift rtc«^ rte-

TnepHY xe epe Te^ovciA juìn^eiuuT rfAei enecHT «gHTOY

ncoYcxjg g,rt TAnpo Hn^cujTn neTpoc rf<s.g,o iiTne jnft

jutjm^rfujcxjne rtTAiurtTepo p^eye rtHT« xe eYrfA+ hte-

^ovciA. «A.Tncju(jurte ty^ erfeg, en?sAc juineTpoc. Neepo-

rtoc jurt AAJuinTxoeic pA^ye rfHTrt junoov xe evrc^'f rt-

OYJurtTeicxjT AJinAccjuTn neTpoc HgerfTK*. n^^oc uja.

erteg. nK<s.g THpq p^jye JSnoov xe ai^- Te^ovciA «ov-

pcxiJixe ejuovp avuj eRcju?\ eKo^. nn^p^^Xicoc pAcye junoov

rt^TAA-Te «rteKcirtoYqe eirf«\5ee?\e neTpoc rtOYCTO?sH

«ATTcu^sJLJi tyA Efteg. ^xirtTe pg,HRe junoov Jmii rteK-

e^oYciA xe ^.lepHT rtoY2s.i<\dYKH ty^ cffcg JunAcuuTn

neTpoc eRo?\ xe ^-uakuut MTAeKK^Hci^N. juinv^^H itAJmrt-

Te rf.xecy(jjui<Sojui epoc A.rt. N«m 2s.e epe ic xcju juiiuioov

(') Per i testi che, come questo, ap])artengoiio alla recensione abbreviata del Pseudo-

Lino V. Lipsius, Ap. Apostdg. Il, 85, 9G (per il testo greco citato poco sopra, ibid. 98).
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e<\n«\ ne-rpoc gixil nTooY ner^q sìa.c\ xe CJAtcon ne-

Tpoc eic-xuj JULUioc epoi re «^rtv ffiJut ^xo) RxeYrtoY <\
i

nexpoc 5UUUJT- egp^i ethe ^qrt<^Y EXC^cyqE iìnE eyoyuju

itcA. itEvepHY. Aqrt«\Y enEOOY JuneiuuT uirt rtTA^ic th-

pOY RjUnHYE EYffHY EHECHT 6XJUI nTOOY ET&E TEX'"

po2^orti^. rVYuj .j^qn^^Y etoyhajui JuìnEiujT n<vrAeoc EcrtHY

enECHX exit TEq^-nE eco «oyei EftoYuux jun ncynpE ey<5oo?s£

juinEnnA: ETOY<^«^A HTEpEqoEujpEi jSxiooy «J^qge nTEY-

rtoY ^qojcy e&o?\ Eqxuu jujhoc xe riTOK ne he^c neynpE

juìnrtoYXE n£X6 ic rt^q xe rtAJA.TK ciAiujrt R^p icuriA xe

CAp5 <Mt gì crtoq n£rfXAq(SE?sn hai nak e&o?\ a?s?sa

nAElUUT EXgH XtnHYE HE. TEftOY (5E CAgUJK EgpAI TA-

'^-E^oYCI«^ JuinA?\^i^c EnEK?sAc EJuoYp <^YCJU e&uj?\ Efto?v

itTEYHOY «J^qKUJ fÌTEq<n'X EXH TEqAnE A. m-^glC THpOY

FjmnHYE xuj iim-picA.vioc gujcTE Hte rtourte EXgxi nTOOY

XIUJKAK E&0?S rf JUIJUIAY xe A^IOC A^JOC AglOC A.nA. nETpoc

ApXHEnJCKonoc «TEpEqXI 2s.E XinEI

Archeologia. — n Socio FiORELLi trasmette il fascicolo delle Nò-

tùie degli scavi per lo scorso mese di giuguo, accompagnandolo con la

Nota seguente.

i Un preziosissimo bronzo fii ritrovato presso la città di Cremona (Re-

gione X), e fu donato dall'inventore al Municipio Cremonese. Appartiene alla

legione IV macedonica, che combattè in Cremona l'anno 69 dell'e. v. nella

battaglia tra i Vitelliani ed i Flaviani, descritta da Tacito. L'oggetto ora

recuperato, pregevole pei ricordi epigrafici che reca, deve essere considerato,

come rivestimento di una cassa forte militare, e porge materia a trattar que-

stioni nuove ed importanti intomo all'amministrazione dell'esercito nel primo

secolo dell'impero.

"i Furono recentemente aggiunti alle raccolte del Museo archeologico in

Firenze tre bronzi, provenienti dagli scavi di Etniria (Regione VII), i quali

diedero origine ad alcune note illustrative del prof. Milani.

» Il primo, trovato nel territorio chiusino, e probabilmente in Chianciano.

pare abbia stretto rapporto coi bronzi ornai famosi, appartenuti ad ima statua

Ee.ndiconti. 1887, Vol. IH, 2" Sem. 5

KH
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di Diana e ad uua biga; bronzi descritti in ima dotta monografia del eh.

Gamurrini, edita negli Annali dell'Instiluto, dell'anno 1882 (p. 140, tav. T).

Il nuovo oggetto costituisce la capigliatura di un simulacro di Apollo, for-

mata per un vultus staccato da essa, e fatto di altro metallo; capigliatiu-a

che dietro l'occipite presenta un foro, destinato a farvi passare un lume per

rischiarare ed animare gli occhi della statua medesima, formati con ima ma-

teria trasparente, come sajjpiamo per altri esempi.

"i II secondo bronzo, scavato fra Cetona e Chiusi, rappresenta Ercole

fanciullo in mezzo ai draghi da lui strozzati; e fu ritenuto dal prof. Milani

per insegna religiosa degli Etruschi.

« Il terzo finalmente, dissotterrato nel territorio di Telamone, ritrae un

giovine nudo, in cui parve fosse raffigurato il tipo arcaico Apollineo.

« In Roma (Regione I) abbondarono, come al solito, le scoperte di la-

pidi iscritte. Degna di speciale ricordo è quella ritrovata in piazza dell'Esqui-

lino, che completa il frammento rinvenuto nello scorso anno {Notizie 1886,

p. 157), e che ci dà il titolo onorario di un console sufFetto sconosciuto, cioè

di C. Memmio Ceciliano Placido.

e Un frammento, rimesso in luce in piazza Cenci, si riferisce ad un iifli-

ziale della milizia palatina del secolo IV o V, probabilmente ad im prepo-

sito alla schola agentfijion in Rebiis^ il quale secondo la Notitia Dignitatiim

dipendeva dal Magister officiorum, ossia dal prefetto di palazzo.

« Inoltre una tessera gladiatoria, trovata fuori di Porta Portese, ci fii

conoscere con esattezza i consoli sufFetti dell'anno 88 deU'e. v.. intorno ai

quali, per lo innanzi, era stata fatta confusione tra i dotti.

" Finalmente dall'alveo del Tevere abbiamo avuto un bollo in piombo,

in cui è ricordato un menso{r) dd. nn. aug. et acta{rius).

" Proseguirono i rinvenimenti nel sepolcreto tra le vie Pinciana e la Sa-

laria, ove tra le ultime scoperte è la epigrafe di un milite della coorte sesta

dei vigili, che pel luogo d'origine è detto Cursesis, epiteto riferibile ad una

città, di cui nessuna notizia abbiamo.

« Tra i fatti che riguardano lo studio della topografia, merita essere an-

noverata la scoperta dell'antica costruzione dioclezianea nel recinto ora demo-

lito in piazza di Termini, sotto la quale costruzione si riconobbero avanzi

delle fabbriche private, espropriate da Diocleziano per il suo grande edificio

termale. Una di tali fabbriche apparteneva a Cornelia moglie di Yolusio Sa-

turnino, come lo provano le fistide acquarle iscritte, quivi trovate.

« In Anzio fu recuperato un frammento di iscrizione dedicatoria di pub-

blico edificio. In Baia si discoprirono i pezzi di una statua colossale, forse

rappresentante uno dei Dioscuri, eseguita di buona mano nei primi tempi

dell'impero; e con questi, alcuni pezzi di un'iscrizione relativa ad un portico,

in cui probabilmente quella statua sorgeva. In Pompei furono proseguite le

esplorazioni nella Regione VIII, isola 2% e nella Regione IX, isola 7*; e fu
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rimesso iu luce lui buon tratto di antico caseggiato, fuori delle miua urbane,

l.resso r anfiteatro, nel podere della contossa de Fusco, prossimo al fondo

Pacifico, di cui si disse nelle yolisie dello scorso gennaio. 11 nuovo scavo ha

tatto finora riconoscere il lato occidentale di un edificio, di cui probabibuente

jiiiì che una metà resta a scoprire.

« Altri avanzi di fabliriche si rimisero all'aperto iu contrada CarmiitìW,

nel comune di Gragnano, fabbriche le quali dovevano appartenere ad una villa

rustica del tenitorio di Stabia, con cui ebbero comune la sorte nella confla-

grazione vesuviana del 70 delle, v.

- Importantissime sono alcune scoperte di Ascoli-Piceno (Regione V), dove

nei resti di un uuu-o medioevale presso il recinto romano, accanto alla porta

(iemina, e gli avanzi di un più antico recinto che vi si scoprirono, furono

trovate due lapidi usate come materiale di fabbrica, delle quali tratta una

Nota del prof Barnabei. La prima si riferisce ad un M. Valerio Cul{odiaé) l{i-

herto) sex vu\o) A>tg{uslaU) et Tib{eri(ui<,), della quale formula è questo il

priino esempio che si conosca ; la seconda ricorda im (poiit)if{ex) dmv{ir ca-

pitaUs) duocir quiiiq(^ucntialis). dignità cha trovano riscontro nel titolo ascolano,

edito nel n. 5191 del voi. IX del Corpus.

« In Vasto (Regione V) si rimise in luce un cippo sepolcrale in piazza

dei Barbacani, dove si estendeva la necropoli deirantica Histoaium. E. cippo

era al suo posto, e sotto di esso fu esplorata la tomba, appartenente al III

secolo dell'impero, come risulta anche da alcune monete che vi stavano in-

sieme alla suppellettUe funebre.

» In Brindisi (Regione II) fmono recuperate altre lapidi latine, neUe

ilemolizioni di vecchi muri. Una di età repubblicana ripete le formule della

lapide brindisina, edita nel u. 46 del voi IX del Corpm.

^ In Reggio di Calabria (Regione III) fu esplorata buona parte dell'e-

dificio termale, riconosciuto in piazza delle Caserme, di cui fu dato lo annun-

zio nelle Notizie dello scoi-so anno (p. 459) ".

Fisica. — Sulla termoelettricità delle amahjame. Nota II (') di

.Vngelo B.v.ttf:lli, presentata dal Soci'i Bi.askrna.

« Le esperienze che C. L. Weber (-) fece sul comportamento termoelet-

trico delle amalgame, non permettono di giudicare se queste seguano la legge

di Tait e di Avenarius. Dagli esperimenti e dalle tabelle eh' egli riporta si

deduce che sulle amalgame perfettamente liquide alla temperatura ordinaria

ottenne risultati, che si accordano discretamente con la legge medesima ;
ma

(') Vedi pag. 6.

r-) Wic-a. .A.nii. B. X.XIU. p. 117 (1.S81).
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sulle amalgame un poco più concentrate ottenne risultati irregolarissimi, e

affatto discordanti da tal legge.

K Siccome però in queste amalgame più concentrate, era probabile che

si avessero sedi di forze elettromotrici nel contatto fra gli strati più pastosi,

situati verso la saldatura fredda, e quelli man mano più liquidi, situati verso

la saldatura calda ; lio pensato che non fosse senza interesse lo stabilire con

nuove esperienze, se veramente le amalgame seguano in generale nel loro com-

portamento termoeletti'ico la legge di Tait e di Avenarius.

K Per poter sperimentare anche su amalgame di una certa concentrazione

ed evitai-e nello stesso tempo lo stato pastoso, era necessario mantenerle ad

una temperatura sufficientemente elevata. Perciò in tutte le determinazioni

ho tenuta una congiunzione sempre alla temperatura dei vapori d'acqua bol-

lente, portando l'altra congiunzione a temperatiire man mano più elevate; e

facendo in modo che il resto dell'amalgama fosse mantenuto a temperatura

superiore ai 100°. Ottenevo questo ponendo l'amalgama in un tubo di veti-o

come quello che ho usato nello studio della termoelettricità del mercurio ('),

e collocato entro due palloni simili a quelli adoperati in tale studio. Però

i due palloni usati nelle ricerche per le amalgame, erano più grandi, afBnchè

il tratto orizzontale del tubo potesse penetrare in essi interamente, senza che

ne rimanesse alcuna porzione esposta all'aria. In uno di questi palloni era

a bollire dell'acqua, nell'altro si trovava paraffina fusa, a temperatm-a supe-

riore ai 100°. Dopo aver formata l'amalgama in una capsula, e mentre era

ancora ben liquida, la versavo tutta quanta nel tubo di vetro, assieme ai pic-

coli residui, se ne lasciava sulle pareti della capsula; e poi la rimescolavo

entro il tubo stesso, mediante un bastoncino di vetro ripiegato in guisa da

potersi introdurre anche nel tratto orizzontale del tubo. Le amalgame veni-

vano formate in tale quantità da riempire il tubo di vetro fino a circa un

centimetro d'altezza nei tratti verticali. In questi si immergevano come elet-

trodi, gli stessi due fili di rame che ho usato nello studio del mercurio.

« Per la misura delle forze elettromotrici, ho usato il metodo di compen-

sazione, servendomi degli stessi st.'umenti adoperati pure nelle ricerche sul

mercmio.

" I metalli, con cui ho formate le amalgame, erano quei medesimi che

nelle esperienze « Sulle proprietà termoelettriche delle Leghe » (-) , avevo

usati come componenti delle leghe stesse ; e quindi ne conoscevo il comporta-

mento termoelettrico rispetto al piombo. Accoppiando poi un' asta dello stesso

piombo ai due elettrodi di rame, ho dedotto il comportamento termoelettrico

di quei metalli rispetto al rame.

(') Rcnd. deff'Acc. dei Lincei (fascic. preced.).

(2) Mera. dell'Acc. delle Se. di Torino, T. XXXVI, p. 487 (1884) e Atti dell'Istit.

Veneto di Scienze Lettere ed Arti, fascic. del giugno (1887).
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^ 11 mercurio era pui'o e di quello medesimo adoperato nelle ricerche

sopra citate. Perciò ho potuto anche esaminare come cambino le proprietà

termoelettriche delle amalgama al variare della loro composizione, in rapporto

alle proprietà termoelettriche dei loro componenti.

Amalgame di stagno.

• In questa serie, come pm-e nelle serie seguenti, ho spinto lo studio

tino a quelle amalgame, che rimangono ancora perfettamente liquide a 100".

" Le congiunzioni più calde le portavo successivamente a sei tempera-

tile diverse a partire da 120" circa, sino a giungere a 240" circa: e per ogni

temperatimi facevo almeno quattro determinazioni. I valori delle forze elet-

tromotrici ottenuti per ciascuna coppia alle diverse temperature soddisfano

bene alla formola di Tait.

E^ :A(T.-T.)^T„-^*^^-Ì^)

dove E è la forza elettromotrice, Ti e Tj sono rispettivamente le tempera-

tiure delle due congiunzioni, A e Tq due costanti.

- Per dare un esempio di quanto si avvicini il comportamento termoelet-

trico di queste amalgame alla legge espressa da questa formola, porterò nella

tabella seguente i valori delle forze termoelettromotrici alle diverse tempe-

rature ottenuti coU' esperienza, di fronte a quelli ottenuti col calcolo della

formola stessa, per una qualimque di tali amalgame.

- Le forze elettromotrici sono espresse in microvolt.

Amalgama Sn, Hgs5

.

0,01814 ; To = — 40°,6 C.

T,

in gradi C
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» Raccolgo in im quadro tutti i valori di A e To appartenenti alle sin-

gole amalgame della serie, accoppiate col rame.

Amalgame



A=-
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Amalgama Cd, Hgs

.

— 0,0291 ; T„ = — 36»,0.

T,

in gradi C



42

Amalgame di Bismuto.

Amalgame
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Aiaalgame di Rame.

» Li' aiualgame di rame le ho formate nel modo che ho già indicato in

un' altra Memoria sopra * la resistenza, elettrica delle amalgame " (').

A)iialj;anie
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piccole variazioni di temperatura bastano a produrre un" alterazione nella so-

stanza delle amalgame solide; per cui gli strati intermedi fra le due con-

giunzioni, riscaldandosi diversamente pel riscaldamento della congiunzione

calda, costituiscono come altrettanti strati di sostanze differenti i cui contatti

divengono sedi di forze elettromotrici.

» I valori contenuti nell'ultima colonna sono così piccoli, da potersi attri-

buire agli errori d'osservazione e alle condizioni un po' diverse in cui proba-

bilmente si trovavano le due prime coppie e la terza. Si può pertanto ritenere

che le forze elettromotrici Ei ed Ej siano termoelettriche; e che l'amalgama-

zione degli elettrodi abbia su di esse un' influenza nulla o trascurabile.

CONCLUSIONI

" Dalle esperienze riferite si deduce:

« 1° Che le amalgame allo stato perfettamente liquido, seguono nel loro

comportamento termoelettrico, la legge di Tait e di Avenarius.

1^ 2° Che se si fa la rappresentazione grafica del comportamento termoelet-

trico delle amalgame di un dato metallo, portando sopra un asse le tempe-

rature e sull'altro le forze elettromotrici, si ottengono curve, le quali non si

distribuiscono fra le curve spettanti ai due metalli componenti, conformemente

alla composizione delle amalgame stesse ; ma si accostano di preferenza alla

curva di uno dei due metalli, oltrepassandola per certe proporzioni. Questa

regola è comune anche al comportamento termoelettrico delle altre leghe (').

n 3° Che i risultati ottenuti per le amalgame solide non presentano alcuna

regolarità.

i 4" Che il mercurio ha un comportamento termoelettrico simile a quello

dei metalli solidi. E per lo studio fatto, quando formava coppia con tre fiu

i metalli che più facilmente si amalgamano, è da ritenersi in generale che,

se i due elettrodi formati della sostanza che si accoppia al mercurio sono

uguali, le forze elettromotrici idroelettriche che potrebbero prodursi alle due

concfiunzioni, non alterano il comportamento termoelettrico stesso.

^ Grazie alla gentilezza del prof. Naccari, ho eseguito questo studio nel

Laboratorio di Fisica dell' Università di Torino "

.

Chimica. — Studi sulla costituzione di alcuni derivati del

pirroh. Nota II(-) di Glycomo Giamici.a.n e P.volo Silber, presen-

tata dal Soeio Cannizzaro (•*).

» Nella presente Nota, che è il seguito di quella pubblicata preceden-

temente con il medesimo titolo, pubblichiamo la descrizione di una serie

di esperienze fatte allo scopo di determinare la posizione dei radicali che

(') Atti ileiristit. Veneto di Se. Lettere ed Arti, (iiuguei (1887).

(i) Vedi pag. 11.

(') Lavoro eseguito nel 1!. Istituto Chiinico di Kmivi.
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sostituiscono l'idi-ogeno del pirrolo in alcuni derivati di questa sostanza. 11 con-

cetto a cui sono inforniate l'esperienze descritte in questa Nota è ancora

quello di studiare il ooinportamento dei composti compiutamente hromurati,

con l'acido nitrico.

I. Azione dell'acido nitrico suU'etcre dimelilico

dell'acido «-pirroldicnrbonico.

« Il comportamento dell'acido Inbromopirroldicarbonico con l'acido nitrico

faceva supporre che anclie il suo etere metilico avesse facilmente a trasfor-

marsi in bibromomaleinimide. come p. es. fa l'etere metilico dell'acido bi-

bromo «-carbopirrolico, di cui si parlerà più sotto. L'esperienza invece in

questo caso, ci ha dato un risultato inaspettato, che per ora. in seguito a

difetto di materia, non siamo in grado di spiegare completamente.

« L' etere metìlico dell' acido bibromopirroldicarbonico C4 Br, NH
(COOCHj),, si ottiene trattando la soluzione acquosa dell'etere pirroldicar-

bonico (') con vapori di bromo. 3 gr. di sostanza vennero disciolti a caldo

in circa un litro d'acqua ed alla soluzione raffreddata moderatamente, in modo

che non si separi la materia disciolta, si fecero arrivare, agitando continua-

mente il liquido, dei vapori di bromo fino a saturazione. Si forma un preci-

pitato bianco che si filtra, si lava e. si fa cristallizzare alcune volte dall'al-

cool bollente. Si ottengono così aghi lunghi, bianchi che fondono a 222°.

Da 3 gr. di etere pirroldicarbonico si ottengono 4,5 gr. del composto bro-

murato puro.

« L'analisi dette i numeri seguenti :

0.3092 gì-, di sostanza dettero 0,340U gr. di Ag Br.

« In 100 parti:

trovato calcolato per C^ Br^ (COOCHj). NH

Br 46,70 46,92

» L'etere metilico dell'acido bibromopirroldicarbonico è facilmente solu-

bile nell'etere e nell'alcool bollente e quasi insolubile nell'acqua.

« Due grammi di questa sostanza ridotta in fina polvere, vennero in-

trodotti in 40 gr. di acido nitrico fumante (d— 1,50) ratì'reddato con un

miscuglio di neve e sale. L'etere prende in contatto con l'acido nitrico una

colorazione rossa che scompare quando la materia si scioglie nell'acido. Que-

sto in fine dell'operazione è quasi senza colore e viene versato in 400 e. e.

(') NeU'et«rificazione dell'acido pirroldicarbonico mediante il sale argentico e jodur^

di metile si forma alle volte oltre all'etere dimetilico, anche l'etere acido monometilic.

(C.H,NH<^QQSg ) che fonde a 243" e che si separa dal primo trattando il prodotto

greggio della reazione con carbonato sodico.
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d'acqua ratt'reddata a 0". Si tratta il liquido acquoso quasi del tutto inco-

ìoro, cou circa 30 gr. di potassa, per togliervi l'eccesso di acidità e si agita

con etere. L'estratto etereo lascia indietro per lento svaporamento a b. m.

prima e poi, per evitare una parziale decomposizione, per spontanea volati-

lizzazione, un residuo di piccoli cristalli bianchi che vengono lavati con acqua

fredda, seccati sull'acido solforico ed indi sciolti nel benzolo bollente. Questa

soluzione viene precipitata con etere petrolico. Kipetendo per due volte l'ope-

razione, si ottiene una materia bianca e cristallina che fonde a IGS"-!!!"

con decomposizione.

« Le analisi condussero alla formola :

« C4 Hi Br NO, "

che non può essere considerata che come l'espressione più semplice della

composizione di questa sostanza, di cui non conosciamo ancora la costitu-

zione chimica.

1.-0,3262 gr. di sostanza dettero 0,2758 gr di COj e 0.0714 gr. di H., 0.

2. - 0,4052 •- " . 0,3408 " di CO2 e 0,0852 » di H, 0.

3. - 0,3580 - - r 0,3008 " di CO2 e 0,0730 " di Hj 0.

4.-0,2626 - - - 0,2326 " di AgBr.

5.-0,2060 - -
^ 0,1822 •^ di AgBr.

6. - 0,2014 - s svolsero 12 e. e. d'azoto mism'atoa 11°,5 e 760 mm.
7.-0,2600 - - 1 Ilice. ' - a 17° e 747 mm.

. Le analisi (1) e (6); (2), (4) e (7) e (3) e (5) sono state fatte

con materie provenienti da tre differenti preparazioni.

- In 100 parti:

tvnvato calcolato

1 2 3 4 ó 1; 7 ]u:Y aHjBrXO.

C 23,06 22,94 22,91 _ _ _ _ 22,86

H 2,46 2,33 2,27 _ — _ — 1,90

N —, -,,^ _ _ _ 7,07 6.78 6,67

Br _ _ — 37,69 37,6;'. — — 38,09

" La materia così ottenuta è solubile nell'etere, nell'alcool e nel ben-

zolo bollente, è assai poco solubile nell'acqua ed insolulnle nell'etere petro-

lico. Essa ha reazione acida alle carte, si scioglie negli idrati e nei carbo-

nati alcalini ed in questi ultimi con sviluppo di anidride carbonica. Dalle

soluzioni alcaline precipita inalterata per l'aggiunta di mi acido. La sua so-

luzione ammoniacale dà con nitrato d'argento un precipitato quasi bianco.

^ 11 nuovo coi'po subisce pronta decomposizione per ebollizione con acqua
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con alcali, ed i prodotti che così si ottoiigouo serviranno certo a delucidare

la costituzione di questa singolare sostanza (').

• 11 diverso couiportauieuto dell'acido ("//i^-bibromo-^ft-pinoldicaibonico

e del suo etere metilico con l'acido nitrico, è dovuto senza dubbio alla mag-

giore resistenza che i due carbossimetili oppongono all'azione di quest'acido

in confronto a quella dei due carbossili, che vengono facilmente sostituiti dal

residuo nitrico.

II. Azione dell'ucido nitrico ,-iuirctcre metilico

dell'acido /J/f-liil>ro;no-ff-ncolil-(if-carbopirrolic:o.

. L'etere metilico dell'acido bibroìmacetilcarbojnrrolico

[c.Br,NH<^Oj;y

si ottiene in modo del tutto analogo a quello con cui si prepara il composto

bromurato dell'etere pirroldicarbonico, facendo cioè arrivare dei vapori di

bromo nella soluzione acquosa dell'etere.

« L'analisi dette i seguenti numeri :

(>,208G gì-, di materia dettero 0,2404 gr. di Ag Br.

s In 100 parti:

trovato ralcolato per Cj H7 NO3 Br^

Br 40.03 40,23

• Anche questa sostanza ha un comportamento con l'acido nitrico ana-

logo a quello dell'etere bibromopirroldicarbouico, e non dà come quest'ultimo

né imide bibromomaleica, nò nitrocomposti analoghi a quelli ottenuti dai

derivati bromurati dell' ««-diacetilpirrolo i' dell'acido r< ^^-pirroldicarbonico.

(') Ammutteiulo come eerta la formula più sciiiiilico (_'ilIiBrX04 e tenendo cont.,

'Iella costituzione dell'etere pirroldicarbonico da cni questo corpo deriva, si potrebbe ii

\ ia d'ii)otcsi darle la seguente struttura:

Br Br

c e
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Per trattamento con acido nitrico fumante a-lS", si ottiene una sostanza od

im miscuglio di due sostanze cristalline, che probabilmente avrannno qual-

che relazione con quella ottenuta dall'etere bibromopirroldicarbonico.

III. Deterniiiinziono della costituzione del C-acelil-C-n"ietil-

pirrolo fii>^iliile a 85 86" fc, H^ NH<^^'^jj
~\

» Questa sostanza fu ottenuta da noi l'anno scorso, trattando il miscu-

glio degli omopirroli dell'olio animale con anidiùde acetica ed acetato so-

dico ('). Sulla posizione dei due radicali non era possibile naturalmente fare

a priori nessuna supposizione, e noi siamo ben lieti d'aver potuto determinare

la costituzione di questa sostanza e riconoscere essere essa

;S IC <C

y r a-acetil-u-meUlinrrolo [C, H^ (COCH3) (CH3) NH] -

trattando con acido nitrico fumante il suo l)ibromoderivato.

\ì K a

" // bibromo-u-acettt-u-metilpin'olo [C4 Br., (COCH;,) (CH3) NH] non dà

coU' acido nitrico dei nitrocomposti bene definiti come 1' « a-diacetilpirrolo

bibromm-ato, ma si può facilmente trasformarlo in bibromomaleinimide. Que-

sta reazione anche se più l)rusca di quella del diacetilpirrolo, rende egual-

mente assai probabile la costituzione sopraindicata dell' acetilomopirrolo che

fonde a 85-86°.

" Per preparare il bibromoacetibnetilpirrolo si tratta una soluzione di ace-

tilomopirrolo (2 gr.) nel solfuro di carbonio, con un eccesso di bromo. Si

forma subito sulle pareti del vaso una lieve cristallizzazione rossastra del

nuovo composto. Per ottenerlo si svapora il solfuro di carbonio a b. m., si

lava il residuo colorato in rosso mattone con acqua per eliminare l'acido

bromidrico, e lo si fa cristallizzare parecchie volte dall'alcool diluito, aggiun-

gendo nero animale. Si ottengono degli aghi lunghi, bianchi, di splendore

serico, che fondono a 101-162°.

» L'analisi dette il seguente risultato:

0,2382 gr. di materia diedero 0,3176 gr. di Ag Br.

« In 100 parli:

trovato calcolato per C'7 H7 Br-, NO

Br 56,74 56,94

y II bibromoacetilomopirrolo così ottenuto è facilmente solubile nell'e-

tere, nel solfm-o di carbonio, nel cloroformio, nell'alcool, è poco solubile nel-

l'acqua bollente e quasi insolubile in quella fredda. Si scioglie a caldo nella

potassa e si separa inalterato dalla soluzione alcalina per aggiunta di

un acido.

(1) Jfendiconti 1880 pa.y-. 3.33, e Gazz. cliim. ital. XVI, 352.
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- Per trasformarlo in bibroiiwmuleiiiiinidc lo si scioglie uoU'acido ni-

trico fumante (d— 1,50), introducendo la sostanza polverizzata, a poco a

poco nell'acido, raflreddato con un misciiglin di neve e sale; avviene una

reazione piuttosto viva ed il liquido si colora per qualche istante in bruno,

ma la colorazione sparisce agitando il liquido. Versando la soluzione nitrica

nell'acqua od agitando con etere si ottiene un residuo oleoso, solubile nel-

l'acqua, che con un alcali si colora intensamente in giallo. Per ottenere

Timide bibromomaleica è necessario riscaldare la soluzione nitrica per qual-

che tempo a b. ni.; agitando ora con etere si estiae in luogo della materia

oleosa, die è certamente un nitrocomposto, l'imide dell'acido bibronionuileico

fusibile a 227".

IV. Costituzione del piriiliuelilehetone

e dell'acido carbopirrnlicD di Schwanort.

« Per confermare la costituzione di queste due sostanze, determinata già

dalle loro relazioni col diacetilpirrolo e con l'acido acetilcarbopirrolico, abbiamo

tentato la trasformazione del tribromo-C-acclilpirrolo (') e àoiVetere meti-

lico dell'acido Irihromocarboprì-olico (-), da noi già descritti qualche

tempo fa, in bibromomaleinimide per mezzo dell'acido nitrico.

" Queste ti-asformazioni avvengono di fatti, con eguale facilità, sciogliendo

nell'acido nitrico fumante, raffreddato con un miscuglio di neve e sale, tanto

l'uno che l'altro dei due composti bromurati e versando nell'acqua le solu-

zioni nitriche. L'imide bibromomaleica cristallizza alle volte direttamente dal

liquido acido, o la si estrae con etere.

V. Costituzione del nilropirrilmetilchelone lusibilo a 107".

« Il pimlmetilchetone dà pur trattamento con acido nitrico fumante un

miscuglio di nitrocomposti (•'), fra cui oltre ad \m diuitropinolo e ad un

dinitropirrilmetilchetone ('), si trovano duo mononitroacetilpirroli isomeri. Ora

ad uno di questi e precisamente a quello fusibile a 197", venne, da uno

di noi, attribuita la costituzione

/3 «

C4 Hj NO, COCH , NH

,

perchè è quello fra i due composti che non ha proprietà acide, ammettendo

che l'acidità dell'altro sia proveniente dalla vicinanza (posiz. u) del residuo

nitrico a quello iminico.

(') Rendiconti 1885 pg. 681.

(') Memorie XVIII, 1884. / derivati dell'acido rarliopivrolico.

(3) Memoria [4] I, 1885. Sull'anione dell'acido nitrico sul pirrilmetilchetone.

(*) Con un acido nitrico di minor coneentrazifne si forma alle volte di preferenza il

dinitr.ipirrilmetilohctone fusiliile a 106-107" e deiicf|uifioat.j a 111", invece del mononi-

tropirrilmetilchetonc.
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- Per provare l'esattezza di questa supposizione abbiamo preparato

il composto bibromurato del nitropiiTÌlmetilchetone fus. a 197" (che è quello

che si può avere più facilmente in quantità un po' rilevanti), lo abbiamo

comparato al composto proveniente dal bibromo diacetilpirrolo, descritto

nella Nota precedente, ed abbiamo trovato, che come richiedeva la nosti'a

previsione, i due composti non sono identici.

- Ora il biliromonitroacetilpirrolo già menzionato ha la costituzione:

C,Ì3rjN0, COCH3NH.

e siccome nel nitroacetilpirrolo fusibile a 197°, l'acetile ha di certo la po-

sizione «, ne viene di conseguenza che l'unico motivo per cui i due nitrobi-

bromoacetilpirroli son diversi, risiede nella posizione del residuo nitrico, che

essendo nell'uno >; « " dove essere necessariamente t /!>' » nell'altro (').

• Il ji nitro- ce-acclilpirrolo non può avere dunque che una delle due

seguenti formole:

C, H, NO, (COCH3) NH C, H^ NO. (COCH3) NH .

- Il bibromo ^-aiIro-a-acetilpirrolo [C4 Br, NO. (COCH3) NHJ si pre-

para trattando una soluzione del /S-nitro-^-acetilpirrolo (gr. 17) nell'acido

acetico glaciale (150 e. e.) caldo, con la quantità richiesta di bromo (35 gr.)

e scaldando il miscuglio a b. m.. La soluzione si scolora ed emette vapori di

acido bromidrico. Versando nell'acqua (circa 1 litro) si forma un intorbida-

mento lattiginoso, che dopo poco tempo si rapprende in un precipitato cri-

stallino. Si filtra, si lava con acqua e si fa cristallizzare il nuovo composto

dall'alcool bollente. Dopo alcune cristallizzazioni si ottengono degli aghetti

larglii (8 gr.) che fondono a 175".

- Le analisi dettero il seguente risultato:

1. 0,2722 gr. di sostanza dettero 0,3277 gr. di Ag Br.

2. 0,3554 di sostanza svolsero 26,5 e. e. d'azoto misui-ato a 5'',5 e 758 mni.

- In 100 parti:

trovato calcolato por C„ H, Br» N» O3

1 2

Br 51,22 — 51,28

N — 9,08 8,97

» Il bibromo-/3-nitro-or-acetilpirrolo è solubile nell'etere, nell'etere ace-

tico, nell'alcool caldo e nell'acido acetico glaciale caldo, è poco solubile nel-

l'acqua e nel solfuro di carbonio bollente ed è insolubile nell'etere petrolico.

(') Che in ijuesto C(imposto il bromo non sia coiitenntu ncH'aeelile lo provano al-

cuni fatti che ci riserbiamo di esporre a suo toinp".



- Poniamo tìne alla pitìseote N'otit riiiiii'iido in uno specchietto tutti

i|uei derivati dei pirrolo. di cui. in seguito alle ricerche descritte in questa

I- nella precedente Nota, si conosce la costituzione con un sufìiciente grailu

di prol)abilitii: nel seguente elenco non tiguiano che i composti principali.!

derivati alogenati, gli eteri ecc. sono omessi per brevità, essendo la loro

costituzione già determinata da quella del composto da cui derivano.

l'irn.I.: «-'4

H H
KH

riniti

di fusione e di ebollizioni'

.\cido oarl)ii|)ir-.

rolii'odiScliwii- -

iiert

Acido pirrilsrli-

iissilicii

Pirrilinetilehe- '

Ione

Acido ^ - carbo-

pìrrolioo (')

DimetilpiiTolo(-)|

di Weidel e Cia-

mician

Metilpirrilnietil-

chetone

Pirrilendimetil-

dichetone

Acido pirrilme-

tilchetoncarbo-

Acido carbopir-

rilgliossilico

Acido pirroldi-

carbrtnico

Bibromonitropir^

rilmetilchetone

Bibromonilropir-

rilnietilchetone

Nitropirrilnietjl-

chetone

Bibromo-binitro-

pirrolo

_ — COOH

Br

Br
NO,

H
NO,

Br

Br

NO,
Br

NO,
H

Br

l'H,

CH,

COCH,

(.'OCH3

CO.COOH

COOH

NO.

Br
Br

H
H

Il" MI

C'o.rooH'

l'K.i'ii -

CH,

COCHs

COCH,

COOH

COOH

COOH

COCH,

COCH,
COCHj

I

COCH, i

COCII,

NO, I
—

(') Vedi: Deniistedt e Ziniraemiann, Beri. Ber. XX.

(!) Vedi: L. Kii.rr. Beri. Ber. XVIU. l-iCì.

«5.5.

l'acido libero fonde a IfJ".
|

l'etere metilico fonde 11
''•".

1,

si scompone verso Il:>-ll.V'.

l'etere metilico fonde a TO-V'i".

fonde a i'O" e b..Ile « 220".

l'acido libero fonde a ]tì6°.

Tetere metilien f.indi' a l'20".

è liquiilo e bolle a Itiò".

fonde a 8.3-86" e bolle a 240°.

fonde a 161-162".

fonde a 186".

l'etere njetilico fonde a 144-145",

l'acido libero si scompone so-

pra 260",

l'etere dimetilico fonde a 132".

fonde a 206".

fonde a 175".

foiid,- a IftT".

si scompone intorno a 16P"
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pcrri'imtc all' Accadeiii'a f'"'i "/ 7 agosto 1887.

Astronomia. — Risultati delle osseroamm delle protuberaiuc

solari esef/ìdte nel R. Osservatorio di Palermo nel 1886. Nota di

A. liiccH. presentata dal Gorrispoudeute Tacchini.

- Anche la discussione delle osservazioni delle protuberanze solari dui

1886 presenta risultati di qualche interesse, e ohe sono in relazione con quelli

ottenuti nel 1885 (').

K Le protuberanze osservate (di altezza nou miuore di W) fm-ono 98'.'

in 169 giorni, il che dà una media annua di ó,85, notevolmente inferiore a

quella di 8,24 dell'anno 1885: questo conferma che il massimo imdecennale

della frequenza delle protuberanze ebbe luogo nel 1885.

K Le massime medie mensili della frequenza, dell'altezza, dell'estensione

diurna complessiva delle protuberanze, ebbero luogo tutte nel febbraio; le mi-

nime tutte nell'aprile con singolare accordo, ancor maggioro di quel che fu

nel 1885.

« Le minime latitudini eliografiche medie mensili delle protuberauzj

per entrambi gli emisferi caddero in marzo: i massimi medi delle latitudini

caddero verso la fine dell'anno.

s Le latitudini medie annuali per i due emisferi distintamente e com-

plessivamente furono: -|- 28".8. — 25".9. 27'\5 tutte inferiori a quelle per

il 1885 e per gli anni precedenti del periodai undecennale.

(') Rendiconti della E. Accademia dei Lincei, Seduta del 9 gennaio 1887.

Rendiconti. 1887, Vol. IH, 2° Sera. 7
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« Inoltre la latitudine media delle protuberanze, in marzo 1886 è mi-

nore delle medie di tutti i mesi degli anni precedenti; ed anche dei mesi

seguenti del 1886 (ed aggiungo ora anche dei primi tre mesi del 1887). Talché

si può concludere che nel marzo 1886 ha avuto luogo il minimo delle lati-

tudini medie delle protuberanze: a quest'epoca cessa il grande movimento di

avvicinamento all'equatore, verificatosi nelle zone delle protuberanze dal 1880

in poi, e comincia il movimento opposto verso i poli: fenomeno questo im-

portantissimo dell'attività solare ".

Fisica terrestre. — Sulle termali del Porto d'Ischia. Nota di

Giulio Grablovitz, presentata dal Socio Blaserna.

- Ho trasmesso per la pubblicazione all'Ufficio centrale di Meteorologia

una discussione delle osservazioni idrotermiche eseguite nello stabilimento

balneo-militare nel 1° trimestre 1887, i cui risultati mi sembrano di qualche

importanza.

» La coincidenza della sospensione delle aeque termali coi terremoti degli

Abruzzi e con quelli più disastrosi della Ligmùa, attrasse in modo speciale

la mia attenzione, talché mi proposi di sottoporre ad una rigida critica ma-

tematica, le variazioni di temperatura e di portata.

- I risultati confermarono ancora una volta il nesso esistente tra l'al-

tezza barometrica e la temperatm'a o portata della termale; ma questa volta

s'accentuò un'influenza ben piìi marcata ed intimamente collegata alle varia-

zioni idrotenuiche, la quale prova, abueno per le sorgive di questo porto, che

l'azione barometrica é in grande parte indiretta, ossia influisce per un altro

mezzo, che è lo stato del livello del mare.

» Ponendo in confronto diretto le altezze barometriche coUe tempera-

ture idi'otermiche, si ottiene il risultato da me già esposto in addietro in l)ase

ad osservazioni antecedenti, cioè che a barometro alto il grado idrotermico é

generalmente basso, e viceversa. Ciò uon pertanto le eccezioni sono numerose,

perché p. e. in contemporaneità del 56" idrotermico si osservarono altezze ba-

rometriche comprese tra i limiti di 744 e 766, con 22 mm. d'escm-sioue, e

la termale si trovò fredda o mancante a barometro altissimo, come anche alla

moderata pressione di 76.3,2. Invece apparisce molto più stretto il nesso ti-a

le variazioni idrotermiche del livello del mare, assunto col suo valore medio

diurno, cioè con eliminazione dell'oscillazione della marea; poiché in contem-

poraneità del 56° idrotermico, il livello del mare non ispazia che fra 48 e

65 cm. della scala mareometrica, mentre la sospensione od il raffreddamento

n^n avvengono che ad altezze com;'>rese fra 14 e 25 cm., ed i casi intermedi

avvalorano questa legge.

« Dall'ulteriore discussione risulta che la sorgiva rimane sospesa quando

il livello medio diurno del mare si riduce al disotto di 23 cm. della scala,



e da una dettagliata analisi, fatta mediante la reciproca eliminazione delle

due influenze discusse, emerge l'inversione della legge barometrica, vale a

dire che ad aumenti barometrici corrispondono aumenti idrotermici, e vice-

versa. Ma rintinenza barometrica è molto più debole ed assai meno decisa

della influenza del mare; il che .spiega in qual modo, senza tener conto dei-

1 azione del mare, l'influenza barometrica, che agisce pure sul livello di questo,

possa apparire rovesciata.

- La mia discussione termina con alcune considerazioni sulle condizioni

altimetriche della sorgiva e sul rapporto dei pesi specitìci delle due acque,

termale e marina; e ne emerge la l)ella circustanza che la condizione d'equi-

librio corrisponde a quella di un sifone rovesciato, l'un braccio del quale,

contenente acqua termale, formi una colonna di m. 8,95 e l'altro, con acqua

marina, sia di m. H.7h.

. Se ne può indurre che le variazioni di queste sorgive d'Ischia, pros-

sime al mare, sono principalmente regolate da una semplice legge idrostatica,

mentre l'elevata temperatura si spiega col calore del sottosuolo.

- Ulteriori osservazioni fatte mediante strumenti registratori, riveleranno

l'influenza che può avere lo stato orario della marea ".

Fisiologia. — Ricerche sii> rjas contenuli nella vescica mtato-

ria dei pesci. Nota 1 di M\i{<;m:iUTA Tr-vi-be-Mengarini, presen-

tata dal Socio Bl.^skrnv.

. Sembra che nel XVll secolo sia stata enunciata per la prima volta

la teoria oggi comunemente accettata sull'origine dei gas che si trovano rac-

chiusi nella vescica natatoria dei pesci.

» Needham nel 16(58 (-) dopo avere descritti i corpi rossi nella vescica

dell'anguilla, conchiude : t Restat itaque ut potius illac excerni dicamus sive

' aerem, sive potius vaporosam exhalationem in sanguine genitara et in ven-

- triculum ftcessere ^- (egli intende per mezzo del dutto pneumatico). Ai

nostri giorni Paul Bert nel 1870 (^^) nelle sue lezioni sulla respiiazione co.si

riassume le idee dei moderni fisiologi su questo argomento : ^ 11 se fait donc

s dans la vessie natatoire une véritable sécrétion d'oxygène aux dépens du

s sang '•. Non tutti i natiu-alisti ed i fisici al)bracciarono quest'ipotesi, ma

varie altre ne furono esposte, le quali dovettero però cedere luogo alla prima

che Bolo sembra essere d'accordo con alcimi fatti recentemente dimostrati

dall'esperienza.

••Prima anche di Xeedham, Severinus nel 165!i (') ammette essere in-

nata r aria nella vescica natatoria, e Needham gli rimprovera di ignorare

che la vescica ha un canale il quale sbocca nel ventricolo.

« Borelli nel 1680 (') conosce tanto poco le vesciche chiuse quanto Se-

verinus conosceva quelle col canale. Suppone i-he i pesci inghiottiscano l'aria
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per racchiuderla nella vescica, ed avendo sottoposto dei pesci all'azione del

vuoto Torricelliano vide che il pesce ^ per os multiplices spumosas ampul-

las eructat »

.

« *Perrault nel 1721 (') trova che vi sono delle vesciche senza canale,

e che in esse trovansi i coi"pi rossi destinati a segregare l'aria.

- *Artedi nel 1738 (') ritorna all'opinione di Borelli.

t *Vicq d'Azyr nel 1773 {^') crede che l'aria della vescica venga ge-

nerata nello stomaco.

t *Broussonnet nel 1782 (") ed *Erxlelien nel 1797 (^) seguono la

stessa teoria.

• *Koehlreuter nel 1775 (') e *Leske ('") ripetono invece la teoria di

Needham, come Bloch nel 1781 (") ripete quella di Borelli.

- ''Monro nel 1780 ('-) ammette perle vesciclie chiuse la teoria di

Needham e per quelle aperte la teoria di Borelli.

" Priestley e dopo di lui Fourcroy nel 1787 ('^) appena scoperta la com-

posizione dell'aria atmosferica iniziano le ricerche chimiche sul contenuto

della vescica natatoria. Fourcroy trova nella vescica del cijpriam corpin

dell'azoto tanto puro, che esso propone la vescica come atta a fornire dell'a-

zoto puro ai chimici. In seguito vi trova tracce d'acido carbonico come

Priestley ve ne aveva già trovate di ossigeno.

Fischer nel 17!i5 ('^) considera la vescica come un complemento alle

luanchie. Queste lianno da scomporre l'acqua, quella ha da scompone l'aria

atmosferica sciolta uell'acqua. I pesci dimostrano il loro bisogno d'aria at-

mosferica venendo ogni tanto alla superficie per succhiarla. Egli ritiene il

contenuto della vescica, cioè l'azoto e l'acido carbonico, l'avanzo dell'arida at-

mosferica che poi il pesce può rigettare per mezzo del canale aereo.

« Brodbelt nel 1797 ('^) trova con sua gi'ande sorpresa invece dell'azoto

l'ossigeno nella vescica del xijihias yladiits (swordtìsh).

i. Lacépède nel 1798 ('') non soltanto ammette la scomposizione del-

l'acqua operata dalle branchie, ma ammette ancora che la vescica si carichi

di quella parte dell'acqua scomposta che non serve alla respirazione, fioè

dell'idrogeno. A pag. 10 dice brevemente: i; celle (la vescica natatoria) de

- quelques tanches [cupriims tinca) que j'ai examinée, renfermait du gaz

t hydi'Ogèue i
. Nulla dice del come abbia verificato tale fatto, ma sembra che

dal suo punto di vista esso non abbia nulla di sorprendente.

- Biot nel 1807 ('") riprende le ricerche di Fom'croy e Brodbelt con

metodo più preciso. Per mezzo di misure endiometriche arriva al noto risul-

tato che la proporzione dell'ossigeno aumenta colla profondità alla quale vi-

vono i pesci.

" Egli stesso enumera alcune eccezioni a questa, legge che venne poi

di nuovo enunciata e dimostrata sperimentalmente solo ai nostri giorni da

Moreau (^s).



- Biot crede tanto più probabile una secrezione di gas uellinterno della

vescica fatta per mezzo dei corpi rossi per il fatto che egli stesso ha trovato

nell'acqua di mare presa alla profondità di circa 700 metri 28 "/„ di ossi-

geno, mentre nelle vesciche dei pesci ne trovò fino a 70 ed 80 "/„.

t Cuvier ("*) considera i gas nella vescica natatoria come una secrezione

prodotta da organi glandolari molto caratteristici (i corpi rossi dei precedenti

autori). Dove questi non esistono, i vasi sanf^uigni sono disposti in modo da

essere non meno appropriati dei primi alla secrezione dei gas.

. Ermann nel 1808 (-') avendo ti-ovato 28 "/„ d'ossigeno nella vescica

natatoria d'un pesce d'acqua dolce, conchiude che il pesce evidentemente non

poteva avere inghiottito direttamente quest'aria, ma che doveva averla separata

dall'acqua per mezzo delle branchie, poiché l'acqua dei fiumi contiene disciolto.

secondo Humboldt e 6a)'-Lussac, 10 "/o d'ossigeno di più che l'aria atmosfe-

rica. Ermann quindi senza dichiararsi direttamente fautore della teoria della

secrezione crede che l'aria penetri nella vescica per le vie sanguigne.

- Havvi poi nello stesso volimie una sua interessantissima lettera, nella

quale descrive di avere aperto l'addome a certi pesci e di avere vuotato,

mediante un taglio nelle pareti, la loro vescica natatoria. Alcune volte operò

prima la ligatura del dutto pneumatico. Cucite poi le ferite, ritrovò i pesci

dopo alcime settimane colla vescica rimarginata e riempita. Chiude la sua

lettera colle parole : - ich habe bereits Analysen von der Gasart in derselben

- die wohl ein Unicum ist-.

- La traduzione di questo brano non può essere altra che la seguente:

- ho giìl fatto delle analisi del gas di essa (vescica), che dovrebbe essere

- unico nel suo genere «.

- In seguito egli non scrive altro su tale materia. In ogni caso Ermann

è stato il primo che abbia fatto l'analisi dei gas riprodottisi in una vescica

vuotata ad arte e poi rimarginata e riempita.

- Il gas contenutovi e che chiama unico nel suo genere è evidentemente

lo stesso che ^loreau ha ottenuto con esperienze analoghe, cioè ossigeno

quasi puro.

<. Configliachi nel 1809 (-2) colla scorta di esperienze fatte su vasta

scala conferma i risultati di Biot. Non ha mai scoperto - in quel miscuglio

. di gas una quantità sensibile di gas idrogeno ?.

. Trova che i gas dei pesci morti di morte naturale, oppure i gas di ve-

sciche estirpate ai pesci e conservate molto tempo, siano meno ricche di ossigeno

e più ricche d'acido carbonico. Questo fatto fu ritrovato poi da Moreau nei

pesci con corpi rossi nella vescica quando muoiono asfìttici. Configliaclii

trova pure meno ricchi d'ossigeno e più ricchi di acido carl)ouico i gas dei

pesci viventi bensì a grande profondità, ma nel fango. Gonchiude coU'ipotesi

che il sangue per mezzo delle branchie assorba l'aria sciolta nell'acqua, la
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porti tino alle glandole nella vescica, ove verrebbe segregato il sopravanzo del-

l'ossigeno e tutto l'azoto. Egli chiama questo processo espirazione.

« Nel 1809 Humboldt e Provenyal (-^) pubblicano il celebre loro lavoro

sulla respirazione dei pesci, del quale dovrò ancora occuparmi in seguito. Gli

autori non parlano della provenienza dei gas nella vescica na+atoria dei pesci.

Hanno fatto resiurare i pesci in un'acqua che stava in contatto con duecento

parti di idi-ogeno e cento di ossigeno, senza avere ritrovato una traccia

(l'idrogeno nella vescica. In un'altra esperienza gli autori sono rimasti in

dubbio se i pesci dopo essere stati racchiusi in un' atmosfera di ossigeno,

la proporzione di questo gas nella vescica sia cresciuta : t on y a trouvé

- 0,125 d'oxygène, tandis que plusienrs autres vessies de tanches {cijprinus

t linea) donnaient constamment 0,092 et 0,09(5. Gomme il est impossible de

• faire deus expériences sm' le méme individu avant et après son contact

- avec le gaz oiygène les resultata restent incertains r.

^ Nitzsch nel 1808 (-') considera la vescica natatoria semplicemente

come un polmone che non ha infiueuza sull'economia del pesce ! Il pesce

secondo quest'autore aspira l'aria alla superficie dell'acqua e la spinge per

il dutto pneumatico nella vescica, mettendo in giuoco alcuni sfinteri. Si vede

che l'autore ripete l'antica ipotesi di Borelli.

^ Nel 1808 Delaroche (-'), il compagno di viaggio di Biot, ripete le analisi

fatte da questo e conferma altresì la legge da lui stabilita trovandovi esso

pure rilevanti differenze tra individuo ed individuo, differenze che egli non

riesce a spiegare.

" Dopo aver fatto osservare che si tratta qm di ipotesi e non di con-

chiusioni positive egli ammette « une sorte de sécrétion
;
... et je veux sim-

- plement dire que ce gaz (il gas della vescica) est séparé de la masse du

» sang par l'effet de quelque élaboration particulière ». Attribuisce questa

funzione ai corpi rossi. Non sa spiegarsi come i pesci assorbano nella stessa

vescica che lo produce la quantità di gas sovrabbondante grado a grado che

si sviluppa.

K Havvi nello stesso volume un rapporto di Cuvier sul lavoro di Dela-

roche (-''), nel quale è inserita ima rivista della letteratura riguardante la

vescica natatoria. Cuvier ripete la sua teoria sulla secrezione.

" Milne-Edwards nel 1857 (3') cerca di rendersi ragione del fatto che due

autori, Lacépède e Hancock, abbiano trovato dell'idrogeno nella vescica na-

tatoria: « Quelques observateurs ont annoncé qu'ils avaient trouvé de l'hy-

i drogène dans la vessie natatoire de certains poissons, tei que le Gimnote

«et les Mugils; mais la présence d'un gas inflammable dans cet organo

« était probablement le résultat de quelque état pathologique ».

" Rathke nel 1838 (-'*) considera i corpi rossi come atti ad assorbire i

gas, e tutta la vescica come capace di segregarli. Rileva che in tutto il
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regno animale esistono degli organi clu segregano ed assorbono allo stesso

tempo, come per esempio le membrane sierose, le borse sinnoviali ecc. Pa-

ragona la mucosa della vescica alle membrane che tappezzano le cavit;\ re-

spiratorie, le quali pure contengono azoto ed acido carbonico. Suppone che il

pesce sia capace di liberarsi di una sovrabbondanza di gas nel sangue spri-

gionandolo nella vescica.

- Nel lb89 MuoUer (•") descrive per la prima volta estesamente i

coii)i rossi della vescica natatoria. Svela il mistero da cui questi corpi erano

lin'alloi-a circondati, dimostrando chiai-amentc come essi appartengano alla

categoria delle reti mirabili che pure esistono in tanti organi che davvero

non segregano dei gas. Contro l'opinione di quelli che ammettono l'esistenza

dei corpi rossi per le sole vesciche prive di dutto pneumatico, Mueller si

esprime molto recisamente iu questo modo : - La relazione tra le reti mira-

. bili ed il dutto pneumatico può essere espressa brevemente così che nessuna

* relazione tra loro esiste '

.

t Mueller trova che sebbene le reti mirabili nella vescica natatoria non

ablìiano diretta relazione colla secrezione dei gas, i vortici formati dei loro

vasi sanguigni sono circondati in alcuni generi di pesci da certe aureole

(Hoet'e) di ^truttura glandolare. Non gli cousta con certezza che esse abbiano

dei condotti secretori aprentisi nella vescica dalla quale sono separati da una

finissima membrana che si può distaccare per intero.

' Del resto ha trovato sparso su tutta la membrana interna della ve-

.scica del u'iphia>t ijladìaa ' una grande quantità di jiiccole aperture o Ibs-

- sette » che esso chiama stigmi.

• Dopo avere attribuito a quelle aureide glandolar! la secrezione del-

l'aria, ritiene possibile clie anche le altre parti d'una vescica provvista di

esse vi siano atte, e clie là, dove le aureole mancano del tutto, tutta la

membrana interna della vescica segreghi l'aria.

< Ma. possiamo domandarci, se è giusto ammettere che le aureole siano

gli organi secretori della vescica, una volta che l'autore ha ammesso clic

tutta la membrana interna della vescica sia capace di tale funzione?

- Il gran merito di Armand Morsau è di esser tornato dalle ipotesi al

metodo sperimentale che, dopo Humboldt ed Ermann, era stato abbandonato.

• Nelle sue bellissime esperienze del 18(53 (^") dimostra che si può far

variare la composizione dei gas nella vescica a volontà e che il sistema

nervoso ha un'influenza sulla comparsa dell'ossigeno in esso. Egli ha trovato

che vuotando la vescica del pesce col trocart questa si riempie in un tempo

più meno lungo (da 24 ore a 10 giorni) di ossigeno quasi puro; la

proporzione d'ossigeno aumenta pure se il pesce viene messo in condizioni

da essere più pesante dell|acqiui, oppm-e se gli si recide il simpatico che in-

nerva la vescica. Il pesce che vive a grande profondità, subisce una gi-ande
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pressioue, deve quindi couteuere più ossigeno che uno vivente alla siiperticie.

Così fu trovato piu-e da Biot.

- L'antica ipotesi della secrezione dell'aria viene ristretta da lui ad una

secrezione d'ossigeno. L'autore parla molto più nettamente di questa * secre-

zione » nelle sue Memorie successivamente pubblicate sui C'omptes reudus, e

poi nelle sue Mémoires phjsiologiques che riassumono le sue esperienze. In

nessun luogo per altro ascrive questa secrezione piti ad una parte che ad un'al-

tra della vescica. Si contenta di rilevare a pag. 83 che (^") : - Le ròle que l'on

- attril)ue aus corps rouges des vessies closes dans cette formation de l'air in-

- térieiu' appartient donc aussi bien, quoique avec une moins grande puis-

- sance, à la vessie natatoù-e privée de ces organes '

.

" Uopo i lavori di Moreau sono state fatte ancora interessanti ricerche

sull'idrostatica della vescica, ma nessuna più sulla provenienza dei suoi gas.

(Ili autori di queste ricerche, Gouriet (''-'), Monover (^^) e Harting ('"\) conside-

rano la secrezione dell'ossigeno come un fatto sperimentalmente dimostrato.

> Delle recenti analisi dei gas contemiti nella vescica non conosco altre

che quelle di Schultze ('"') su pesci d'acqua dolce. L'autore, ignorando le ri-

cerche di Moreau, ritiene che la composizione dei gas nelle vesciche del pesci

d'acqua dolce sia costante, e trova che le vesciche con dutto pneumatico

contengono i gas esistenti nell'aria di espirazione dei polmoni, delle branchie

e dell'intestino del cobitis fossilix. Ritornando sulla nota esperienza di Biot

che trovò in una vescica ossigeno quasi puro e che aggiuntovi idi-ogeno ebbe

pei-fino lo scoppio dell'eudiometro, fa delle esperienze sui gas di vesciche

quasi putride senza mai trovare dei gas l)niciabili.

" Le esperienze di Moreau riassunte nelle parole di Paul Bert che ho

citate al principio di questa Nota, sono la base della teoria oggi accettata.

Esperienze da me fatte mi portano a conchiusioni diverse che esporrò in una

seconda Nota ».

LETTERATURA

I luiiiii preceduti da asterisco denotano Memorie che non ho potuto leggere nell'ori-

ginale, ma che ho desunte da una rassegna fatta da Cuvier (2°).

Ncirclenco seguente non ho citato che quegli autori che si sono occupati della pro-

venienza dei gas nella vescica e di alcuni fatti anatomici che mi interessavano per questo

oggetto.

(') Antiperipatias hoc est ndversus Aristoteleos De respiratione piscium Marci Au-

reli! Severini. Neapoli 1659, p. 7.

(-) Nccdham, de formato foetu. Bibliol. aiiat. sec. ed. Genevae 1699, p. 713.

(3) Borelli, de molu anmalium. 1680, p. 338.

(•) *Pcrrault, Mécanique des animaux. 1721, voi. II, p. 383.

(5) *Artedi, Partes pisc. 1738, p. 36.

(^) *Vicq d'Azyr, Oeuvres physioloyiques. 1773, voi. II, p. 203.

C) * Broussonnct, Var. posit. circ. resp. 1782.
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(«) *Er\lebeii, Storia nat. 1707, )i. 27;».

e*) *Koehlrenter, Nov. Comm.

r">) 'Leskc, Storia nat.

('•) Bloch. Ilittoire nat. d. poissons. Kist. a l'arig;! 1800, pag. 23.

('- 'Monru, Anat. and vlii/s. o/' fislies. 1785, p. 27.

(•3) Fourcroy, Observations sur Ir gaz azoto rontenu dans l. v. n. d. l. carpe, ecc.

.Vii. il. Chiinie, 1789, p. 87.

(
' ') Fi.schcr, Versuch ùher die Schicimmblase d. Fische. Estratto in llueller's Arch. ecc..

voi. U, 1797, p. 139.

('^) Brodbelt, On the elustic fluid containcd in the air-vessels of fish. Con una let-

tera di Duncan nella quale cita Priestley, Nichulson's Journ. of nat. pini., voi. I,

1797, p. 264.

('*) Lacépède, Hist. nat. d. poissons. Kist. a Parigi 1819.

('") Biot, Unters. ùber d. Luft in d. Schwimmblase d. Fische, tradotto da Gilbert.

Ali. d. Physik, voi. XXVI, 1807, p. 455.

(•*) C'uviiT, Lecons d'Anat. comp. 1800-1805.

(''•') Id., Histoire nat. d. poissons, rist. nel 1828, v. I, p. 523.

{'") Id., Xotice sur un poisson célèbre.

(*') Ennann, Unters. ùber d. Gas in d. Schrimmblase der Fische, ecc. (ìilbertV

.\nn. d. Physik. voi. XXX. 1808.

(•') Contìgliachi, Sull'analisi deWaria contenuta nella vesc. nat. d. pesci. Pavia, 1800.

('*) Humboldt et Provenyal, Recherches sur la resp. des poissons. Journ. de Pliys.

1809, p. 278.

(•*) Nitzsch, Comm. d. rcsp. animalium. Estr. in Mueller's Arch. ecc., voi. \ìll, 1800.

('^) Delaroche, Observations sur la vessie aérienne des poissows. Ann. du Muse-uni.

voi. XIV, 1809, pag. 184.

('*) Cuvier, Rapport fait à la classe des sciences phys. et niath. sur lo .Mémoire d.

M. Delarocho, rclatif à la vessie aiirienne des poissons.

(') Burdach, Die Physiologie als Erfahruags-lì'issenschaft 1826-1840.

(-S) Rathke. Zur Anat. d. Fische. Mueller's Arch. ecc. 1838, p. 17.

(") Id., Bcitràqe d. Thieruelt. 4° voi.

P") *Ermann d. I., Verzeichniss d. Thierc u. P/lanzen, welche auf einer Jieise um d.

Erde (jesammcit uurdcn. Berlin 1835 (citato da Katlike).

(*') Muellor, Ucber ìVundemetze. Mueller's Arohiv 1840, pag. 119.

('*) Id., l'nters. ùber d. Eingeweide d. Fische. Pliys. Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin

1843, p. 109.

P) Id., l'ebcr d. Eingeiceide d. Fische ecc. Monatsber. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin

1842, p. 174.

P*) Wan dur Hoeveu, Ueber die zellige Schirimmblasc des Sepisosteus. Muelbr's

Archiv 1841, pag. 220.

('^) Id., /'hijsiologische Bemcrkiaigcn ecc. Mueller's .Archiv 1845, pag. 456.

(''') Mueller, l'eber Jungeii und Schwimmhlascn, ibid., pag. 223.

P") Milne-Edwards, Lecon sur la Phys. et VAnat. des hommes et des animaux.

{?*) Hancoek, Observations on the mullets of the eoast of Guinea ecc. Quarterly .Tourii.

of Se, Litt. and Arts, 1830.

(M) 'Moreau, «Sur Vair d. l. l'ewi'e naf. (/.pomoM. Comptes rendusd. T.-icademie, ecc.,

voi. LVII, p. 37 e 816.

(<") Id., Mémoires de physiologie. Paris 1877.

(") 'Revues scientifiques publiées par le journ.il la a Republiqiie franyaise u sous la

direction de M. Paul Bert. Paris 1879, p. 302.
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('-) *Gouriet. An. d. scieìicea nat. 1866, p. 369.

(*') *Monoyer, Contributìon à Vétuch etèquilibre et d. l. locomotion chez les poissons.

Ann. d. sciences nat., voi. VI, 1866, p. 5.

(11) P. Bert, Lcfons sur la Physiologie camp. d.l. Respiration. Paris 1870, p. 268.

(") *Fr. Schultze, Ueher die SclafimmlUise. Ardi. f. d. gez. Phys. voi. V, 1871, p. 48.

(15) *HartinCT, Ohaervatioìis à propos d'une note d. .]/. Moreau ecc. C. R., voi. LXXVI,

1873, p. 1111.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Index Catalogne of the library of the Surgeon general's Office U. S.

Army. Voi. I-VII. — The medicai and surgical history'of the War of the

lìebellion (1861-(>r>) freimred ineder the direction of General J. K. Barnes.

Voi. I. Opere inviate in dono dal Corrispondente Bodio.

A. HiRSGH. Comptes-Rcndus de» séances de la hiiitième Conférence ge-

nerale de l'Association Géodésique Internationale; et de sa Commission per-

manente, réunies ù Berlin, dii 27 octohre au 1"' novembre 1886.

Il Socio Respighi in\iò varie pubblicazioni di meteorologia del P. Fran-

cesco Denza, delle quali l'autore volle fare omaggio all'Accademia. Di questi

lavori sarà pubblicato 1' elenco nel Ijullettino liibliograflco.

PERSONALE ACCADEMICO

Colle norme prescritte dallo Statuto e dal Regolamento si procedette

dal Presidente alla elezione di Soci e di Corrispondenti nelle due Classi del-

l'Accademia, e si ebbe il risultato seguente :

Classe (li scienze fisiche, matematiche e naturali.

Furono eletti Soci stranieri:

Nella Categoria I. per \?i Matematica: Halphen Giorgio Enrico, Lip-

SCHITZ Rudolf; per la Meccaaica: Boussinesq Valentino Giuseppe, Resal

Enrico, Zeuner C. Gustavo; per la Geografia matematica e fisica: D'Ab-

KADiE Antonio Francesco, von Richthofen Ferdinando, Axdrae G. C.

Nella Categoriali, per la /''mra
.' Weber Guglielmo; per la Chimica:

Kekulé Augusto, De Marignac Carlo.

Nella Categoria III, per la Geologia e J'aleontologia : Bèbert Edmondo.

Nella Categoria IV, per la Botanica: De Bary Antonio; per la Zoolo-

gia e Morfologia: Doiirn Antonio. Kowalkwsky A., Gegenbaur Carlo;
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perla Fisiologia: Bruecke Ernesto. Ludwig Carlo: T^er la Patologia :

Klebs Edwin. Virchow Ri-doi.f, vox Recklinghausex F.

Queste uoniine sai-auno sottoposte all'approvazione di S. M. il Re.

Furono inoltre eletti a Corrispondenti:

Nella Catecroria I. per la Matematica: Veronese Giuseppe. Pinciieri.e

Sai.vatoke, Bianchi Luigi: per la Meccanica: Favero Giambattista.

Nella Categoria II, per la Fisica: Roiti Antonio, Righi Augusto.

Nella Categoria III. perla neologia e Paleontologia: Scxuahfa.ìa Gommi

Flamini G.

Nella Categoria IV, per la liùtanica: Girelli Giuseppe; per la Zoo-

logia e Morfologia: Gr.ìssi Giovanb.atti.sta, Della Valle Antonio: per

la Fisiologia: Luciani Luigi: per la Patologia: Golgi Camillo.

Queste nomine fiurono proclamate dal Presidente con circolare del 1"

agosto 1887.

Classe di .^icienze morali, storielle e fllologiche.

Furono eletti Soci nazionali:

Nella Categoria lì, per l'Archeologia: Pigorixi Luigi.

Nella Categoria III, per la Storia e Geografia storica : Capasso Bar-

T0L0.ME0.

Furono eletti Soci stranieri :

Nella Categoria I, per la Filologia: Pott Augusto Federico.

Nella Categoria III, per la Storia e (ieografìfi ,sVo/v>fl ; Giesebrecht

Federico Guglielmo.

Queste nomine saranno sottoposte all'approvazione di S. M. il Re.

Fm'ono inolti-e eletti Corrispondenti:

Nella Categoria I, per la Filologia: De Vit Vincenzo, Raina Pio, Ker-

BAKER Michele, Carducci Giosuè, D'Ovidio Francesco.

Nella Categoria II. per \Archeologia : Gamurrini Francesco.

Nella Categoria III. per la Storia e Geografia storica: De Simoni

Cornelio.

Nella Categoria IV, per le Sciense filosofiche: Tocco Felice, Barzel-

lotti Giacomo.

Nella Categoria VI, per le Scienze sociali: Cognetti De Martiis Sal-

vatore, Loria Achille.

Queste nomine furono proclamate dal Presidente con circohir.' 'l-'l 1°

agosto 1887.
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CORRISPONDENZA

Kingraziarono per le puVdjlicazioui ricevute :

La K. Accademia delle scienze di Lisbona; la R. Società zoologica di

Amsterdam; la Società di scienze naturali di S.' Ottawa; la Società tìlosofica

di Cambridge; l'Osservatorio astronomico di Parigi; la Biblioteca nazionale

islandica di Reykja\-jk,

Ringraziarono ed annxmciarono l'invio delle proprie pubblicazioni;

La Società di scienze naturali di Dorpat ; la Società storica di Breslau ;

la Scuola politecnica di Berna.

P. B.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

pervenute all' Accademia sim al 21 agosto 1887.

Filologia — Frammenti Copti. Nota IIP del Socio Guidi.

s L'ultima parte della Nota precedente (pag. 19-33) riproduce la prima

metà del N° CXXX della coUizione Borgiana. Eccone ora la seconda metà,

che contiene il principio degli atti di s. Paolo; anche questo testo come

quello di s. Pietro, appartiene alla classe delle recensioni abbreviate del

Pseudo-Lino.

TAJiApTYpi^v jLtng«Mrioc nAY^oc rt^nocToTsoc xine^c rP^ '"'• "•

E^qxoKC E&o?\ g,« g,pujAJiH g,i rtepcjuff nppo ncoYÌ-oY ne-

neic|> g,H oYctpHrtH «Te nrtoYxe gA.JuiHrt.

^0YK4\c ^€ iiTepeqei e&o?\ p^ft TV^TsTsà.^à^ ayuj ti-

Toc efì.0^ gtt ^A^vJuiAT lA rfeY'=yoon ne g,H gpcxjMH 6Y-

(juutyT gHTq Jim<x'hoc rtAi 2ve Hrepe n^Y^voc n^Y epooY

AqpAcye 6ui<5.Te g.ujc're eTpequiiceoY moyjuia. ff^q n&o?s rt- |.
p<v

gpuujLiH nA.1 erteqtyoon HgHTq AiFt necriHY eq^fcRaj iintyA-

3ce JunrtoYTE. S^q+coeiT 2^e eJUATe ayuu AYOYuug, epooY

rt6T gertJUHHtye Ju\}/Yy;H guJCTC expe neqcoEJX ei e&o?s

Kendico.nti. 1887. Vol. IU, 2° S(;m, •'
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grt gpcjuJUH AYcju nce-i" nevovo» epoq «(St gAg expcY-

nicTeve gcucre crpe oy«o6~' rtpAtye cyuunE. Ovpojjuie

^e eneqpA.rf ne nA.TpoK?\oc enpeqoYuJTg ne [iSjnppo

eA.qR(juK cyA. nA.Y^oc JÌJnrrA.Y rtpovge A-Yo) iIneqecy(Sxi-

66jjl e&cxjK egOYn eT&e nJUHHcye à<.7\7\A. <3k.qgjuiooc exit

OYtyoY<=yT eqxoce eccxjTii entyAxe A-qge enecHT gtoc-

Te eTpeqxnoY a.yuj rtce^cmoYo) rtitepourf grt oY^enH.

^ n^Y^oc 2i.6 eixie giù nenìtA! nexAq xe rfpojjue rte-

(sic) criHY A nnoHHpoc gè euiA xeKAC eqenipA^e xlsmon R{ju<

(sic) e&o?\ «J^Yuj TeTrt<^ge eYgpujipe e^qge enecHT eqTHuj

extoY n<M Aftiq rtAi eneiJUA a.ycju AYrtTq itAq. IIjuHHtye

Xe nT6poYr(<\Y epoq AYujTopTp aycju nexe n^Y^oc xe

juApecoYcurfg 6&o?s TeitoY nSt TeTrtntcTic ajlihitm THp-

TiT pijue egpAi enrtoYTe xeK^c epe n«M ourtg ayou A.ftort

(sic) MTrtTÌJiAjioY. 5\y(ju ACtyuune riTepeYAtyA.goxi THpoY A.

rp^ nKOYi cxjftg AYoj AYTOYftocq AYXooYq eneqJuiA Juit goi-

(sic) rte 6rf6&o?\ we gju nHi Hnppo. Ilppo 2^6 rtTepeqcouTliì

eT&e nJUOY JunATpoK^oc AqIiKA.g Aiert rtgHT AqoYeg-

CAgrte Xe eTpe KeoYA <\gepA.Tq ttpeqoYuuxg eneqJuiA.

A.YTA.AJioq Xe eYxuu aàjuioc rtAq xe nppo nATpoK?soc

orrg AYuj eie gHHTe qA.gep<s.Tq gixen TeTpA.ne^A ayuj

nppo AqKe?s6Ye eTpeq&uJK riAq egoYff. IlexAq rt^q xe

nATpoK?\e Kortg ayoj nexA.q xe ce "i'ong nexe nppo

rtAq xe rtiim nenxAqTpeKcjurtg ftToq Xb eqxHK e&o^ gii

nJuieeYe «TniCTic nexAq xe ne^c ìc ne nppo HrtA.icxjrf.

ITexe nppo rt^q xe neTJujui<VY tfe neTTHty epppo exrt

rt^iojft AYcju rtq&uu!^ efiio^ rtJuixtrtTepcxjoY nexe nA.Tpo-

K^oc xe ege «xoq neTnARcx)?\ 6&o?s nJuuutrtTepoioY th-

poY 6TgA. Tne A-Yo) ftqtyojne JU«\YA.A.q aycxj xin ?\AA.y

juixinTppo eqrtAncxJT HTOOTq H eqrfApiio7\ epoq. Ilppo

2s.e Aqi-AAC egoYff gli neqgo eqxcju ituioc rt^q xe nA-

(sic) TpoK^e Rtok gujuJK oft HrnitAToi juinppo exiliUAY «Toq

^e nexA.q xe ege nxoeic và^p AqxoYftocT eAumoY. &Ap-
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cAa&Ac 2s.e neTE ty^YJiiioYxe cpoq xe ioyctoc «rt guj- ,,. pH

piujrt nnA.x«oYepHTe ayuj c|>ht()c nv«s.^<VTHc rt«\i eT- (sic)

gA.peg encuuuiA. ftwepujrt nexAV re Aftort erto «axa^toi

enppo eT-JuuiA.Y ty^ erteg. Ilppo 2.e ^qo-rnov egovrf

eq&A.CArtJ^e ìujuooy K^mep eqjme jujhooy eAi^^xe. ?\q-

K6?\e6Y6 expeYcyifie RcA. juijuia.tui junrto6^ itppo ne^cc (sic)

eAqT-eó^oY^LjATA-ruiA efiio^s eTpeYg,eTS ovort rtixi etoy-

riAge epooY ero rtJui«\Tot juinexc 'c. ayuj riTEJg,e AYEirtE

Jiin<vv?\oc EqjuHp xxn g«vg n^i ErteYtfojtyT epoq nói oYort

rtjjui ET-JuiHp rtjufju^q g,uJCTE ETpE nppo eixiE xe nToq

HETglXn AAAJIAT-OJ T-HpOY JUinEXC A^YU) HEX^q XE CO

npujjUE Jxnno6^ «ppo rtT^YnAp^2i.i2vOY «juiok mai oy

nEXC2^0KEI rfAK ET-pEKEJ ETJUl«T-£pO rirtEg,puJAJl«MOC ttrg,EK

puuAiE JuiJu<^^-oI juinEKppo>ao'^ g,rt TAAJirtTEpo. IIay^noc

:^£ nEXA.q JunEYJuiTO é&o?v THpoY XE nppo OY Aiortoit

E&0?\ gn TEKEnApXCI*^ TftgEK puUJUlE Ì»AJIAT-0I A.7\7\^

Ea0?\ grt TOJKOYXlErfH THpC HAI TAp nEr(T-AYOYEg,CAgrtE

njuoq rt^rt et-jutpetct-e ?sA.ay ripcjuJUE e&o?s EqoYoicy

epjui ATOi E p«s.Tq Juinii;^ x^ «tok geo ujk " EtytonE

CEp g rt>K H-TEip^E UE Ap'^tJUA TOI ffAq TE» --

N* CXXXI. (quattro %li, paor. 185- [cosi nel ins. per errore invec- ili 1>*tì| t!i:l1.

OY^ i!
XAi Jli^lH'^ juriftc^j^ texaì-s^^ijucia ifiTA.Yg,E Epoc gH

,, xne

fiEftiAxiiff. Eic0Hp VAp TtyEEpE TE nAuimA2s.Aft. ncow

iinEJuuT- J(J^AJl<^pTu;x^'oc. xiApTox^s^'OC 2^.e ncyHpE nE

HlA^ÉipOC. ntyHpE HCEJUIEEI. nujHpE HKICAIOC. E&0?\ grt TE-

cl>Y^H H&ErtlAJLtlH. AYO) HUJOpn XlR A nlilTs OYXAI EftEq-

x^cxE E&o^s gì c^voY^ ne e&o?\ gtt tecj>y'^h rt&ertiAMm.

AYoj g,rt e^J^H JunrtCA t-ex^a^'^'^^cia. HTAqoYXAiTrt Eie- (sic)

©Hp TE e&0?\ grt TEc|>Y?\H rt&ErtlAXlIft. AYCJU A TEeEUJ-

piA tyujnE ntyoYpjJjnHpE jSajioc. Nt<v nrtoxioc VAp ke-

?\eYE ETpEY'f nOYUUrtE^ egp^l rttyOYgHHE ETE OYElA
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n£ iinrfA.Y ftT-AVTAJuiio nneg junTcxjgc. uirt nujOYg,Hrte.

OYKAty. OVCT<S.KTH. OY^^'^^^^E- 0Y6jR. g,rtK6COn 2^8

ore EKeTcjucy. IleiR 2s.6 orr ovcotfR ne FtyA.YT«5.JJiioq.

4\Yuj neqKAC «Toq neTg,o&c elio?N exju htRt etoy-

iuoYTe epoq xe ko^^oc. Bp^i g*i n«^« jìj^ytaajiio

Hgncotfrt. cYrtoYxe jujuooy exi» neiK tBio7\ g** n£iTB.T

(sic) noYUJT. ^7\7\A. XGKAC tirteicujK Juìncy^xG. eJTA.0Y0 rtTe-

4>ecic HgouB. rfijn. ayoj eixo eRo^ UneoYoeicy. ncy^xe

Rffcotfit «tyA.YTA.jmtooY gjuì niejfi.. 'frt.s.K^paJi T-<s.cA.<5.T-q.

p.Tn^ Ka?sujc tfe AYTouty ilnortYX'O" ^^^^ Kerfi^Ajiirf G-rfìie

(sic) TCOc|>pocYftH. Ilexpo r^p AqApeg epoq ilneqcort icocHcj>.

(sic) ^^qxj ni" iiinepic efioTs giTii neqcorf ia)CHcl>. nT-«5.Ytyujne

TAp e&o?N gii n^j «(Tf grtXo^oTHC. JuiH grtpeqxiiuje. n^i

!^e ^qxi iinTonoc rfei2\HJU. g,p^J gii neqK^sHpoc. haia

eTeq ertgHTq ri61 neeYCiACTHpion iinrtoYTe. etytye ^'S.p

eTpe n«M tyojne ixApxH Hjéjopn exxinTppo. a.7\7sJì^ ty^YK^

nxi^s. «JOY^^AC 6T&e n^giujJuiA FtTXiHT-ppo. xitt eeujpi^

ftiui eqprtoKpe iinTonoc. ^qxi r^p rttft ng^s.rioc «A-

nocT-o?\oc n<^Y7\oc. nexe e&.o7\ gn T-ecI>Y?NH rtKertJAXHft

«-f-OY RoYuurf iin<\pA rteqcrtHY. eYtyi5.ftujty r^p iinKe-

ceene FtrtAnocTo'^oc Rgncon giTrt OYoeicy. ^TAcyeoetcy

6e gii Jm^ tustx «6T n^nocTo^oc e-roYA^K n^Y?soc. gojc

eAqiin}=y«\ rtOYX^P'c ngoYO. aycxj nei&ujTs nAi rixe ei-

CTopiA eqxijmoen- egoYft 6YJuinT-TY?Moc Aieqge eRo?\

git ^AAY «Te TJue. Ka?scjuc 5e cy^^pe nppojoY aaH rferfo(r

TAiuio rt^Y noYXoo cKoTs gii neitune rtortex'orr. git

oYJuie TAp neineTOYAAft rtAnocTO?\oc ^.qeirte «Tuje-

^seeT e-roYA^fì^ itnexc iinxuu nT-^YTAAq rt^q giTXi

i.xm? nitoYTe. «Toq v^p Aeni^Juim neftTAqxi iin«\noT «iujch4>.

ItnnAY rtX4^Yfioxq egpAi eTeq(R)OYrte. Ilex^q r^p n<^

C«\X10YH^ MCAOY'^ X6 fteOOY AYOJ ftcyOYUJOY iiniH^N nTAY-

gApeg epooY nrtiju ìtCA&?\?s4^K jutit nni iineKeicxJT. Ety^^ye

(sic) VAp epoeic ncyoYcyoY iiniH?\ rtrtijui. eTe riAt rtMAXYCTH-
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pioxt eTOY<^A.&. TKoj^EA.. AJirt TAnApxH- *Ji" n^vnoT" «-

rtoYli Ei ng.AX rtcA ^em-<^qxooc xe grteicpAH'ÀiTHC rte

<Js.fiv guj. ejxA. nexAq xnge&pAioc 6Ro?s grt rtegeftpAioc

necnpAJiA. HA&pAgAxi. tecJ^y'^h nJiertJAUim juic|>Apjcc«Moc

KA.XA. nffoxioc. eio npeqKujg H^oyo i»nA.pA.2k.ocic nftA.ei-

0T6. un nKeceene nrttyAxe. GTfte n<M g,ui njmeguje-

jurÌTH Ju\|/A.X»jioc. nAi riTA cyjuaxoc cg,Ai Exuuq X6

nUlEg,cyE«,f1XA.CE HE. HEXAq XE ^MniCTEVE ETBlE HA.! A.1-

cy<^XE. qxuj vAp JunEJtyiVXE novcxjT Jmit ^<^2s. gn TEqe-

njCTo^vH. XE A.rfor( g,(ju(jurf TnniCTEVe et&e hai TncyA-XE.

rVpA 5e «EfiXAYcycjunE junju<\ etjujui^^y cojjuiatiicoc.

AYxajK E&o?\ Excjuq JunEiJuiA. nrt^TiKoc. IlEXA^q HTEige

xe A.miCTEYe etEe n^i ^icy^XE. HTA.qnicTEYE Tourt. ej-

juiHTEi nrt^Y FtTAq&ujK e2s.aìjiackoc. ayo) cErfA.T^JuioK xe

OY neTEcytyE EpoK ETA<xq. iiToq Xe AqTuuoYfr rtqffay ì^o"^ p. Tno
Art AYXIAAOEIT gHTq AYXlTq EgOYff ETHO^IC. ExKe HAI

qxuu jujmoc gH OY4^KOY?\OYei«\. xe ArtoK 2s.e «moKRio jul-

AJIA.TE. IIeTTA.^NHY "kAp EX« OYgA.pJUlA g,A. «H SinOOY.

JuiHrtcA. oYKOYi cecujK JuiAJioq gft t61x hkeoy^^ nqft«\Y Ait

E&o?\. XEKAc Eqff<vxajoYn iiqTujcjufiiE. giTiS nJui.\Em «t-

iArtTR?\?sE. XE Eq'fTujft ju« nnoYTE g,tt T^p^H. gp*.J grt

TAAflTAeHX «TUinT-ATCOOYft. fV^iJ TAp HE ngUuR ET-

eSfilHY JUnApiS. n^^I. xe nETTA-^NHY EXtt OYgApJUA gA.

eH ftOYKOYi g,JUÌ nEOOY AaR nA^IUJXlA ETtyOYElX. git

OYujcrtE. Ex^E HAI qxuu Uìjloc grt OYuurfg e&o?\ jurt (sic)

OYA'rOY'?sOY0IA. XE AftOK 2s.E AieK&IO JxXXA^TB. glOYCOn

noYoux Eqcyopujp rixJuiHTftAeyTg.HX. giTAÌ n6uj?\n eRo?\

junEffTAqojAXE filtjuioq aycxj ort kata nccjujuiA Eqo rt- (sic)

ujoYitA rtAq. giTrt XAirtxe&iHft. ixu ee etoyxijuoeit gHTq
JUiUlOC. EAqRuJK EgOYfi eXajuiackoc gii neiCJUOT. 6t&6

nAi qxcju juunoc xe AJtoK Aixooc gn TAeKCTACtc xe

puuxiE rtixt grtcAiliuinTriOYX rtE. gtt oYAie rAp AqcyounE

gn oYnouujc nSi caoy?\. nEioYOEicy jurt caoy^. TErtoY 2^e
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nAY^voc. neTovgepjuiErtGYE jSijioq kata. eepjuertiA ttgpou-

p.Tq JJiiKOft xe ne^AX'C'^oc- ^yo) qco&ìc iuirt gii neqcuuAAA.

AVO) nToq ne ng^e r<itA.nocTO?\oc. aycju rtToq hetoy-

jmoYTe epoq iiTeige iluim wjnoq eqxcju sHxxoc xe ne-

^sA-X'CTOc r(rtA.noc'TO?\oc. 6TRe nAi eyxioyte epoq xe

nAY?\oc gATrt rtegpujJuiAioc. 6Te neqoYuuglì ne^AX'c-

Toc. Hai Xe nercTA-qxooc. <s.YaJ nertTA.qcyujne grt ov-

ncjuujc xe pcjujjie miaa g,ftcA.Juijuiiixr(OYX ne. NertTAqcoT-

jmov VAp g,rt 0i?\HJÌi «^.q^iiTroY egrt<j6?\ rte. rt£rtTA.YÌ"

r-^p rf<5^q rtgHenjcxo^sH enrpeqxiK&A ertevxcju Iajuoc. xk-

TA-Yqi nxoeic «xjove A-You xe OYpuuxte ne Ftxejge gA-

n^cjuc. A.YUJ xe qn^A^rt*. njujnHHtxje. a.Y(ju xe qujHty

jurt rtpcxjjue THpoY Ht<s.yajioy. ayuj xrtTA rteqjmAOHTHC

KiTq rtxioYe. ayo) xHneqTujOYrt e&o?\ g,rf rteTJUooYX.

Urtrfcojc Xe rtTepeqTAge TXujpe<\ nxe nitOYxe. «\yuj

(sic) eAqcyAxe nijijuoq eRo?\ gn Tne eTRe nA.i Aqxooc xe

poujue rtiJUi grtCAJuiAJinTrfOYX rte. Ilerf'TA.YRi'Tq rA.p rt-

xiOYe AYTOAAcq eYAJtOYTe epoq xe pouxie. eRo?\ giTrt

THYTrt. «Aty itge AqcyAxe rfJUJjiAi eKo!^ grt Tne. 5\yuj

eujuune Jurt oYctxs.rtTACiA. ne. nTAqujTAAJi iìti^&A.7\ rtAcy

rtge. ?\yuj jSrtncujc rtTepeqrf<s.Y ^BloTs gii ngcjuK. nexAq

p. Tq*. xe AmJCxeYe ex&e m^t Aicy^s^xe. eneiXH r^p rtTepeq-

nicrcYe enxoeic ^qcyAxe. a.yuj iTTepeqcoYen TJme iinTA-

(sic) tyeoeicy. uiRficujc rtqeycun ertgrt^rA.0oit. A.Ya) enuiA ftJU-

neeooY rtxAqA^Y iRqxi itgrtArAeorf «Te nxoeic. nex^q

xe eirtATeeRe oy iinxoeic enAA«s. niiTAqAAY rfiÌAJiA.i

THpoY. Neio rtXiojKTHC «s^qTpApiinty^ rtTiunTAnocTO-

?soc. ejo rtpeqxjOYA. AiiinujA mt«\Y enrtoYTe eRo?\ grt

Tne. eicyoon g,rt oYJL«.nTA.TCooYrf. Aq<j{ju?sn n*.! e&o?s rtjn-

JuiecTHpioff. uirtrtCA rf<M ejuieqtfn ?\aay eTAAq ntySfìicju

rtTex^P'c iinrtoYTe. NTepeqxi 2>Le iin^noT. nAi eTO

iiui^em itnAJioY me. nA.?sm ort n^noT iiniuioY. neqpooYT

exiTq gA. npArr me. ^yuu nexA.q xe 'frtA.xi «oyxcju
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HovxAi TAenejKA.?sGi JuinpArf jutnroeic. eqxuu jliuioc xe

KAft eityAMgujrt egovrt enAxoY u'ff(<v<vprtA Art uinxoeic.

goTEi 2^6 X6 rfAi cyoon rtT6ig,E. covujng JSngcjuli e&o?\

n<jr XA.KOY?soYeiA. nex<vq VAp xc nxioY rtrfeTOY<v«v& Jmn-

X06IC xAeJHY JuineqiiTO e&.o7\. KàJhuJC (Je tyAYTAXuo

ngnxuu. H gHAnoT e&o?\ gH nei(jurre' rtortvx'o^^- avou

KA?\uJc A ftertiAxim eirte junAnoT eTTAeiHV kata

ee exeqxcx) juiuioc xe hai ne. Aqxi rAp rtTeqJnepic

ecKHJi ri'foY neon. AYgioYe rAp epoq ttg,r(tfepoo& ngAg ! Tqft^

neon. EtRe neiguuK 2^.e am juiate. a!^?\a etRe xe

Aqujng,Jce epooY TwpoY. kata ee Exeqrcxj Jujmoe. xe

rtAffOK Art A^?\A T-eX'S^P'c iinrtoYTE ET-ffiiuiAi. OYujrtty

2i.E Oft RpEqxtupn ne fiertJAJUiUf. nexAq 2s.e xe qriAOY-

ouJLi SInHAY rtcyujpn nq+^pe ItnrtAY ripoYge. etei

rAp Eqo neyHpetyHJn gn TeqgY^HKiA tai ETOYcjun jujuioe

Epoq XE nffAY ftcyojpn n<n^nAY7soc nE b&lo7\ g,rt KertiAuiirt

ETTE nAi nE nKOYi rt&EftiAJUim. Neq2s.i(jjKei nE Ree noY- (sic)

(jurtty. AYcju fteqxujpn nE ayuj nEqoYujJH. NxEpEq-

pg2\?\0 2s.E Aqi" riÌT"ETpOCJ>H JunrtAXIKH. ETE TAI XE

XAirt'rpEq'i-e&uj exoyaa&. IIetoyujjui ilnEJOYOEity rtriET-

g,E^ni^E enE^c. TErtoY qxo Sijuioq Efio?\ ^ApooY. aycxj

q^g,pe MAY KATA ©E ftTOq ETEqXUJ JuijUlOC XE 't'XO

eft0?\. AYUJ eEftAXOI eIìo?\ gApouTrt. A!^?sA gjS nAAA

etjSjuiay cxuj jujmoe ntft TErpAc|>H xEqiJiuiAY t\Sì &e-

rfiAuiuf nKOYi grt TEKeTAeie. ayuj iinEqxooe jujuiate

XE RErjJAJLim. A?\?\A EqJUJuiAY oy2^e RertiAJunrf g,An?sujc.

A?\?\A nKOYJ. ^BioTs Aff xriToq ne nKOYi itrtEqertHY. a?\7\A

gjuì nTpEqxooe xe nKOYi. rtEqiiiAXE Art EnjxjHpE hja-

K(ju& JuinEioYoeiey. A?s?\A EqcyAXE EnKOYi nE eRo?\ gH

KEftlAJUIff. nAI TEftOY JMTAYCOnTq Ìlg,AE EftAnOCTO- (sic)

?\oe. AYU) nuiA ETJUiJuiAY eqtyAXE Alt EYTonoc eqg,i- i-.Tqr

TOYuoe rtei^Hii. h JUJUiAEift rtTAYtyeonE ETfie taaut-

rtoYTE. jmrt nEeTAYpoc. uirt TArtACTACJc. aycju gixujc
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(sic) rt'foY2s.AiA giTOYujc rtJ^AUiACKOc. IlexAq r<^p X6 qjuì-

xtAv nSt AerttAxtm nKovi g« TeKCTAcic. iinrtAY itT^q-

cyounG gn oY6KCT<5.cic E^qxooc XMTO< rtum nxoeic. ^wco

AqoYoucyE X6 ArfOK ne Te neTCKnHT «tok rtcujq. ^?\?\«s.

neiKeguuR ort AqxojK ^BloTs egpAi excxjq. Ree eTecKH egpA.i

eitAv eTeKK^sHciA. evAJiAK<\pi^e Jujuoc. e&o?s giTJm nenrt^

eTOY^AR. Hee eTeqxcju «uioc. xe novuiAKg eqo nee

FtoYnvproc f<e?\ecj>A.rfxmoft. rtoYcnoTOY evuj nee ttov-

gujc «KOKKOC. rtoY^StaA. evo nee juìnnYp'roc juin?\iKArtoc

eq(5(JUtyT egoYff eg,pAC n2tAJuiACK0C. xeKAC eqrfAXOOC. xe

TA.ne ne ne^c. rtecnoTOY rte rt^nocTO^oc. r{&<s.?s «e tXia.-

eHK6 criTe. rf6'Kty,\ eTcy(ju?\jui ne H«\nocTo?\oc eTOVA^K

junrfOYTe. «ai eTtya)?\ii g,rt oYcromovRe rttynnpe. <s.Y(ju

eTcjuiy 6Ro?\ enKAg THpq xe ^rtort ovcTomoYRe iìnexc

gjuì JiXA. rriju. nrreTffAovxAi jmn rfeTrtA.xAKo. S-ome «en

e&o?s gn niuioY enJUOY. ^oute 2s.e eKo?\ gH ntorrg enujffg.

jmH neTitHY JuiitrtcA m<i. nf^ye rAp JurtrfCA. rfAt. rt^&cy*.

(sic) eTO rtcAie. Ree rtrteinproc eT-pev+p^^rr epoov eRo!^ gjm

n?M&.\rfoc. n^i&^rfoc TAp JuniI'TO 6&o?\ H2lajuiackoc.

ETeTMUieEve ^e enA.i xmtay xo

N» CXXXVI. (.(uattro fugli; vag. 25-32) (')•

1. Questo numero contiene un frammento della iurnarnaii di s. Giovanni

e propriamente non la parte del Pseudo-Procoro. Sembra che del testo copto

poco sia perito.

p.ice nrtoYTe jSjue jm^YA^q le. Ntok vAp cTCKenA^e rtoYort

rtijm eTg,e?\ni^e epoK g,n r(6K2iUjpe4S. jmn rfeKJUiftTty«\-

(sic) rtegTHq. eKcoovrf rtrtTexrtH imii rtenep«\ JunxAxe eT-

'f-ovKHrt gjui Jui<\ rtiAi. ^ycju rtTepeqxe n^i «\qxi «ovoeiK

AqcyngJUOT egp^J excjuq eqxuu jujhoc xe Aty ne Kecjuov.

(1) I N' CXXXII-CXXX'V saraiiii" |iiil.lilicati in sesiiit",



H A.^ ne nKcei €&o?v juintyi\re. h Acy te TKeeYX^picTiA

eTHrfAortoJUA^G iJìjuioc egp<M exil neioem eTÌRnujuj xx-

jLioq eiJLAHTei E?\^«\k nroeic ic ne^CC- tm-ì-eooy JuneK-

pA.rt exoYA«\&. HAI itTAvfpmq giTrt ncKciouT. oi ntynpe (sic)

juuie jLtnArtTOKpAxcup. Trt+eoor nTEKtfT'ftEei egovrt gipH (sic)

npo. TerffEOOY orr nTGKArfACTAcic etotaaR Efio?\ ^rt

rreTuiooYX. tai «TA.KTC^^&oft Epoc e&o?\ gjTOOXK. Tn-

"i-eooY rtAK TGgiH. Tn+eooT ffAK nE^Spofl" ExrtArfOYC|

ETOTn rtK«\pnoc. n?\ovoc jujuie. nAgo JuìnoYrAj. n^Y&e ng&fi.6:')

ETrtAMOYq eTtyouey nrtGT^^ojui iirfT-5MKA.iocYrfH ET'fKAp- i.k?^ (sic)

noe. TA&uj. TJuiriTrto<r nertTAYrooc Epoq et&hhtk xe

ntyHpe IJinpujJuie. X€ic<s.c eKTOYXo «nrerroc rtnpuujme. rt-

TAqTA.Ko f>n"iì nrto&e. Tn+eooY rf<\K. njme neJutTort.

ncooYn. T<^AJi TrtTO?vH. TnAppHCJA. TJunTpjuge. neju-

««j^JÙnuuT. rtTOK nxoEic nE xnoYffe THpc HTJuirtTAT-AiioY

AYoj TnYVH rtTjmHTATAKO. AYuj m"«\>'po rtrtiMujrf. eay-

TA.YGpmOY exit ffAI THpOY eT&HHTK. XEK^C ArtOff rtrtAE- (sic)

nEiK«s.?sei jLtuioK. nTHcoYit TeKJuinTrto<rrtATTrAgoc aylo

«A.TnA.Y epoc TAi eTOYong, epon TertOY g,«Tn rfe'Trtrf<\Y

epooY. goTAit 2i.e rttyArcrK&o EfiLO?s grt 'To?sn rfiju. tote (sic)

tRmay epoK. g,ju[ npujjue juiAYA-Aq. n<M «TAKA«\q rtfìppE

g,rt Tuiri'TA.c. ?\ycju itTepeqnecy noeiK. ^.q^" rf«\Y ayoj

^quj'^H7\ EXJui noYA noYA nrtEcrfHY reKA.c EYrfApJunty^

«Tex^P'c JunxoEic. xtrt teyx^P'ctia etoyaa&. g,oAJi«M- p. ic^

oc ftToq gcjuujq orf Aqxii-nE UnoEiK Eqxuu juìjuioc xe

juApE oYiuepoc tycjune rtAi rrJujuHTrt JuH oYeipHrtH gii

nxoEic rf<^JUlEp<^'rE. Tote nexAq HRipoc xe ^xic rtcorf

cff^Y rtCEEi tiJxsjLA.K. EYM gen&ip Httootoy Juit gertTuupE.

nTeTErTOYHgTrHYTrt itccoi. Ripoc S^e nnEqA.JU.e?\Ei EnTwpq

EEipE linHTAqoYEgcAgftE Huioq ff^q. NTEpe nuAKA-

pioc ^e Ei E&o?s gn Tno^Nic Hqep nBiO'h «TnH^^H. Aq-

XOOC HnEgOYO JUtnJUHHtyE ETOYHg, MCCJUq RCE&UJK riCE?so

gApoq. 5\yuj «TEpEqnuug enxx^^ rtJugAAY. En^^oYA ne

Kendiconti. 1887, Vol. DI, 2" Sem. 10



— 74 —
«nccrtHY. nexAq miecftHY eTOYHg ncujq. e-re rtgvpujipe

ne. xe ty'Ke iiniJLiA uAtyHpe. Ntooy ^e AY^yiKe ka.t«^

ee rtTAqxooc rt^v nST ng^rioc icjugArtrtHc ng,iigA.?s me

nexc. tyA.rfTOYtyiKTq enecHT enegovo. eAVTAAJiioq ka-ta.

e£ rtTAqoYAgq jujuoc. evéouxe nSt ft6TJujuiA.v ftEqty«xxe

ftJuiAJiA.v ne gjui ntyA^xe iunnovre eqnpoTpene juìjuiooy

p.KH egovrt ]ujunTr{06"iitnrt0YT-e. A.Yaj rtTeige Aqcy?\H!^ exAi

noYA. noYA juAJiooY. «Tepe necnHV 2^6 oyuu eYCJuune

nnTOonoc. ka-TA. ee eTeqovAtyq. Artort X^ iinErfeiJuie

e^A.A.Y. Toxe AqKAAq KAgHY nfteqgoiTe eTTO giujouq

A.qrtoxoY enecHT enxiAnriKOTK HTA.YtyJKTq noe novAiA.

fffteqnopcy. NToq 2l6 n6qAgep<\Tq epe OYujTHrf rtg-

B.OOC Tuj giuuujq JUjuATe ecxjTOTe encA. cnAV. A.qn<ju-

pcy rtffeqtnx eRo^ «nTYnoc Ijin6CTA.vpoc A.quj?\H?\ e-

(sic) 8pA-« enxoeic eqxoj juìjuioc. xe nrtovTe nertTAqcoTn

rtA.q eYAJinTA.nocTO?\oc. nexe iIneq(Suj erteg xm tk^-

taKo^h JuinKocxioc rtovety rtep neTftArtovq. ^JhTsA. eq-

TOYXO HoYoeity niJU. rtrteTe ovrt (SoAt Hxjloot etycon

epooY JuntyAxe iinujrfg xin TJuinTA.TTAKO. nertTA.qTpev

coYcjurtq giTrt T"e4>vcic rte rtpoujue. eq2s.ioiKei ^e orr nft;^uj-

p.ice ort. giTft TeqnponoiA.. nemrAqTpe Tfi-vl/YXH epgYJUiepoc.

AVO) AcgpoK eco nxA.ie. ayuj rtA^pron wArpion. nertTA.q-

(sic) TA.A.q rt^c AJuxm ejuijutoq eccjuKe RneqtyAxe. nercTA^q-

(Jo^nq"' rtA.C 6Ro?s ecJUiooYT. nertTAqprfOJUOC rfAc ecojuc

gjS ncyiK nTAnoxiiA.^ nerfTAqTpecxpo enecxAJXe gii

nTpecnujT" epA.Tq. nenTAq^t" rtAc nTeqtfix. AqTovxoc

eRo?\ grt ngice [«AimrtTe. ncTe JuneqKAAc enoTsiTeve grt

rtoYojty rtTCApg. nertTAqTCA&e eiA.TC eRo?\ enecxAxe.

nenx4^qTpe neqcooYff epoYoem gii xiA rtum. ntywpe

(sic) iinrtoYTe. nxoeic nne-rgH junHve. nrtojuioc rtneTgii nne-

eep. TTA-gic nrteTg,!* nAwp. npeqgApeg erteTgixii nKAg.

Te^A-pic ^Ycxj npAtye nfteTertovq rte. |Jajn epoK nA-

xoejc itTe-vl/Y^H rtKjogAftrtHC nenre ncxiK ne a.vou neK-
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g,iigA?\. HAI nxAKAA.q rtjuinuj<v eTpeqcoYojrtv nrtovre

juxie jLi^vvA^q. Ntok nerfXA.Kg,Apeg etovAA.& mak tyA-

gp<M eTGnoY nnetxo?\iÌJi erfeg, g,n nJui^vrtrtKOTK ncgiAAe.

eAKOYujftgK: riAi e&o?s nTepeiOYujty exicgiAie gn ta^aaRt- p.2\

appe CiVKrooc re j(jug,ArtftHC Teipxp'*- jSuiok. ayuj AKcp-

tyopn eKortojuiA Itn^cujJUA g,n ov}=yuurte iicujxjiA.TiKort. (sic)

itTOK Off neftTAKi-rpon ff^i fftyojurcT «con. «TcpEio-

Yuuty Gxicgijme. Uftftcuoc 2^e off AKty^re «Iìaiai. ffxn

cyoJUTe ItnegooY gATft ©a^acca ckxoj «xioc ffAJ xe

luug^^ffffHC Effe rfTK ne-TE ncui Aff ne. rtEiftA^^o g,A.poK

ne KTXicgiJue Frp&?v?sE enEK&A?s cff^v. ììtSuj EKepg,H&e

4\Yuj EKTUJ&g, Jujuoi. neftTAqoYuuft rfEffa^^s iiniVg.H'r

g,rt TAJuiEgcyojuiTe rtpojuinE ^.KX^pi^^ "A» oit «g,EffKe&«\7^

EXOYOffg, e&o:^ neftTAqTpE nfiuuLyx H nEiujpg nc«\ cg,iAiE

g,o*^ouc cyuunE ft&oTE ffffAgpAi. nerfTAqft*.gI»T e&o?\

ffE4)^^ffTAci^ HnpocoYoeicy. E^qgApeg, epoi ET-pAK?\Ypo-

ffOJUei JunoUffg UJA EffEg, ETJUlHff E&0?\. nEffTAqAAT nujA*-

AAO e-rXlAff lÀ ET-XAg,n ET-eyOOn g,rt TC^pg. AYUJ AKTpA- p. 3

OYE e&o?s nnxjioY excAtye ETtijoon gii nrfo&e. nErfTA.q-

gA-peg epoi e&o?\ ^Jx t\ìxot Jxxxe^cnà^T eTe nA^Tre-

gEftffA. nE. EAKT^>.goi EpA-T ftAK EJOYAA&. nErfT^qTcxj&e

epujq juntyujffe eenn grt ta-vI/y^h et^ nffo&e nE. ^yco

AKcyujT €ao?s JuÌAJioi ff-renpA^ic eTeooY. ayco ngojft.

ETOYortg, E&o?s ETEty^CA^q gii ncujxiA.. nEffT<\qrfOYxe

E&0?S nnEcyTOpTp ETgOOY AinXAXe gpAI HgHX. IlErf-

TAqco&xe f^•T4^5T'ffEI ujA.poq £coyaa&. nEm-<^qKA. n^AAe

egoYft Epoq Eqo tiArrrujTsxx. nErf-T^qx-^-P'^E ffA.» «TEqni-

CTJC rtcnEty A.ft. nEftTAqKA. n^JuiEEYE THpq. JUff nAtyoxffe

THpq ETtyoon EgoYff Epoq cycunE grt oytK&o ertAcycoq.

IIetì- Hn^EKe iinoYA noYA kax<^ nEiìncyA rtffEqg&HYE. p. 3;

nEftTAqKA<>.C gii n^gHT iuR TA\p'YXH. ET-ÌÌTp«5.KA

KE?\AAY ffOYOJty ftAI «CA&^\?^«^K JUIAYAAK n^XOElC Jc

ne^cc n^ppo 4^yuj n^xoeic gft oYJue jmn oxujk. Oy (sic)

31
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r^p neTeiriAge epoq eqcoTn ayuj eqTAiHV ngOYo epoK

7c n^rfOYTe xm ncKeicuT rtAr^eoc juit nenn^ eTov^x^^K.

TertoY <^ n.^xoGic ayoj n^ppo iijuie ic aixuuk £Ko?\

iiTOJKorfOJUiA. «TAKXArtgoYX epoc. lerrov 6è nAXoeic

AAT rtjmnujA nr'fjilxoff rt«M gtt T"eKArf«^cT^cic gtov^aK

AAMTe^^lOC ETMgHTK eTE nOYXAJ HE H^TcyA^E EpOq

^Ycju MATXAgoq. 6mHY ^e cy^poK nrtoYTE ìSjuie jui<^y-

A.Aq AJirt neKJUortoTEfiHc rttynpE le he^cc Juirt nEKnitA!

itg^non exoyaaK S^-P^S cpo' gi^ rtEgioovE E^-rfHV cy^-

pOK rtgHTOY. U^pEqgpOK «61 niEpO «KUJgTr. «TE nKAKE

itUJCXjpE eR0?\. «te nE^A.IOC Ep6(i)R. «TE TEg,pa) ftC«5y.TE

ujuune ECO e

N" CXXXVII. (quattro fogli; pag. ;!3-o6 e 41-44 secondo il catalogo del Zoega

;

ora si veilono appena alcuni numeri , e tutto il frammento è

in cattivo stato e di assai difficile lettura).

p.2\F rgHTK «eE UnE Ka)7\ 6é Ep[oi nA.jEicjuT exoy«s.«^.K rtErt-

TAiftAY EpooY ftTEioYtyH. 5\qoYajcyBL rttfT n^nocTO^oc

EqXCJU J(JIJU.0C XE T^UjEEpE ApUAY EgEffA.Trt«Js.Y EpOOY A.YCO

^pcaJTlt EgEftA.TCUJTJUl EpOOY «S.qg,CXJrf ETOOT ti6l nÒK-T-

rE?\OC JUnrfOYTE eRo?\ glTJUÌ n>CO£IC ETpA&0?\OY Epo.

Eie gHHTE 't"g,oAJio?\orEi HE «TJuiE [xjE n^vrE^NOc Jun-

xoEic nErtTAqtypnxuj [EJpoi nuà^i THpoY. [^cp]iJU.E Xe rt(Ji

Tn^PLeE]rfoc grt oYpiJuiE [Eq]cAujE ecxcxj jujhoc [xe] EptyA.rf

gcjufì. MTEiAAirtE ujcjuhe uiiuijOi 'frf^s.En nAJUoY rfAi juiayaa.t.

n«s.nocTo?\oc 2^e nEX^q rfAc xe iinuup T.s.iyEEpE lin^i

Art HE nTouty oY^E xirt (Jtx npajJUE rtAEty^Jwtfojn Epo.

(Ofr. z lesa, [e]ic nEOYOEity juin<s.&cju^ eRo^ Aqgujn EgoYrt. Eie A^piA-

rfoc nppo n^rfojuioc <^qcg,<M rtoYELnicjTo^sH EqcYJUiArtE rt^i

junAJLiGY. 5\ffOK 2^E JurtrfCA. TpEYqi «T^^i^nE nAXOEic

p. :;i ftAqmpooYty iInA.cuujuiA itqTA?\ot Exrt oy!c?noo?\e uift rf«s.-

KOYI aIjuI«S.0HT[HC] cy<S. TEX^P^J"- ftK[HiUlE] nqKO) ìinA! CCUJUl<^
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enecHT gixrt tahe jun tooy rtoY rfjuie xe [ncrt&?\?\e grt

rtTocy rtji) xnjrf
i

nXvpArtrfoc ^^e rtppo a.2l pi^rtoc, jurtrtcA (sic)

TpeYqi T<\^ne qrf^«.cyme «co) nqeniXE'iSe.;^ ^po «oYXujgui

G oYJ(JinTA.?\ovoc. 6ic gHHTC 'fgojuoTsorei fte rtTxte

giTit 0Y(J(ju?\n e&o?\ «Te le nAxoeic X£ ner(TAqnA.'T<\cce

tto?\oc|>eprtHc JuneoYOEJLy eAqtfujTn Hnem 06" Juixii HHtye

d^XUtSìT EYnHT rtCOUOY eTE TEC't'pA.'riA. tt JunH Y6. ItTOq

[oti TEft ov nexrtA nA.TA.cc e j(IneiKeA.rfOAJioc ttppo [wjtoot

5\covcjuty& n 67 Tn^p eerfoc ecxou juijuioc xe n<s.eicjuT rtA.ty

i
^1 eirt<^eipE linAi jla nieh toot Exrt 7\A.a.y erteg, cy^gp^.»

EYicA. xiq lI<vnocTO?^oc 2Le ciAJiuuft nEXA.q rtA.c xe «nepp-

gOTe OY^e JuinEpcyTopTp ji3A.pE T2s.YrtA.JUiic ETpoeic epo

Eipe «OYXiK&A. AÌnEj2i.YpA.r(rfoc ncccju^sn eRo!?s nTEqA.nE

g,R Ite'' UnEpcy?\«^g rtgHT EnTHpq gjui nEig oj&l. <!\coy-

oucyft n<yT T n^p OErtoc ecxoj juì jmoc 1 xe eKty^rtTftrf ooyt

ujA-poq EnnA.?\A. TijOfi 'frtA.fì.uuK ^j ejc n^i A.qoYix)'N 11.:.:.

G - J^ KO ' "ftTA. "e S*; CTH!'"" OY glTtt TAni'~^ EgOYrf

enrtoYTe. ?\qoYujtyK n6\ nAnocTO^soc ciAJiujrf xe ka.?sujc

TA^tycepe nexAq itA.c on xe qmpooYjéJ HTUCYitL-xre.j a.ycx)

HTEpECEipe JuincoftTe THpq nTenpoccI>opA. A^qTojOYit A.q-

CY«<vve juijuoc ixrt rteqKOYi jujua0Hthc JuinEqK[A] juaah-

HtyE r^p eejAJie xe qrt^RtjuK ETcxjrf. AJififfCA. TpEqoYujAi

2^e rt o YoeiK Hqcuu Hoykoyi Jx juiooy <>^cn<\g,TC [gA.] iteq-

oYepHTe ecixuu! juluoc xe n^xoEic Heiujt fi.L^]?s Epoi

fiffgopoJui«s. RgOTE ìtTA^m^Y epooY. [^q oYojcyR n6T ha.- (nìi)

nocTo?\oc ciiAujrt eq xuj jìIajio e xe TeiRii[rtej Ht A.pejrtA.Y

epoc Ht'ojc Te TJmnTrtoYTe nTA.coYourtg, epo niJinT-

crtooYC Hgujncy eta^i^e ET&rtrtE Te TJUiiTcrtooYCE r<A.-

peTH Jxn^nn^ etoya.4\B. nJurtTcrtooYc «k'^ojui nTAYp-

puLixie ne nJunTCftooYC nA.nocTu?\oc. njmegJuiMTtyoAATE

rtK?\ojui nE neon nA.Y?\oc nTA.qei egoYit etta-^ic mfA.-

nocTo^oe. nixnTcrfooYC rtc?siYKA. 1 gcjuncy me rt^^YriAAiic (sic;?)

— -
• - - „ , AnHOY:

junoY, E ne eykout e ex, . ^^n rirfETOYA.A.E EYpoeic ..,,
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epoov netecooY rtTAqnipe eRo?\ ^[n] Kovnq rtTRHrte ne

nujHpe UnrtoYTe rtT^qnipA eKo?\ ^xx niuoT ^s^vou ne-

cooY m-A.qA?\e 6TÌirtff6 «s^qjueg, TOOTq rtRnrte gii novA

novA. nitg[ou]nty Aqfrfojxov eRo?s exit ToiKoviueffH THpc.

ETe nAJ ne neg,!^o6^nT6qjuiH'Trfovre. Hta rtAnocxo?soc

6T0VA<s.R TAcyeoeity iijuioc gii nKOCJUOC THpq git cjuoy

ftiju gt eoov fiijui xxn gEffcy^H?\ jmH gertrfHCTiA juirt ov-

A.rAnH egovff ennovre. hai xxn neTeirte iijuoov rre

rtrertHJUA rtTRrtrte itTfA] neoov itntyHpe ^iinJnoYTe rtox-

;eRo^ex:rt:'] OY toikoy jmertH THjpc [ju^jK^piA. wto ou [eeoJrtoH

(oYgoop?) xe AprtAV ertgopoJUA. noT p 2!s.e iiTAprtAV epoq n^i

rtTAqjuoYOYT iinecooY neiAnocToTsOC ne eTOYJmovre

epoq x:e n2s.iARo!?\oc eAqAieg ngHT rtrtioY^LAi tyAmroY-

cxAvpov iincyHpe itnrrovTe e&o?\ ort xe a necoov p

tyojwrtTe rtoYrfov eqjnoovT xtnrtcuuc AqToioYrt ort eqortg,

eqxiK?\OAJi. 6Te nAi ne xe a ncynpe iinrtoYTe p cyojunT

rtegooY gìt ffeTAJiGGYT" Aq'fgAn enjnov g i*] ncoiJUA

AqTcjuoYff AqxiK?\OJUi gì (Sp[Hne] itppo xe Aqxpo ] xe

Aqpppo exrt "iteTO ng suiti rteTJUiooY'T

(?) ]). 41 M i*2?AY eepooY igojTsouc rtoe «rfeiujftj [«iqi'TOV ^e

ertevHi evpiJUie epoov giTft rteYpujJuie. iteity^xe 2ce THpov

iinoYgcxjfi enppo. AqKeTseve grt ovrtofl^ ntfuum" eTpev-

n^pgiCTA itiuoq ffAq. nexAq rtAq xe KYpie eniCKO-

noY. oYJmoitou xe AKCotyT AiArtixe ìjjijiok €T&e ov

orf AKJnoYOYT iinpcjuAJiertTioc juit neqtyRp. riAi «tay-

cYrt^HTei ftiijuiAK eeixie eTJuie. xe akcoujt xm urne

[?so inort XI «AK ffOYirJitcjujUH criAitoYc. [itrjTOYrfoc itArt

SSb^ [nAppH]ciA.^e BGvTe oyR 6oju ^ iijuoi eTAeioK

eKiyAneipe HrrertTAixooY ftAK. KoYcucy Xe ort eTpAAAK

«xoeic ertenjcKonoc THpoY «Te^cjupA. 'f-nA^Api^e mak

iineiKerto6" «a^iujjuia. ^qoYuutyR nfit nAnocTo?\oc ci-

AACJurf eqxou iijuoc xe axic epoi co nppo xe rtTAq&ujK
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eTcjurt ^(ST ncK^voricxiioc ^vqujujne itgHTK UST nei^HX

rt^nocT^THC tyArtT6KeipE iirfeufo(r^HA.rtojunA aa rtT
i>.

12

e&o?s git Sf? TAcl>oc cKtcjo T 6x1 2i.6 KCKovn ne-rrtHY (?)

qff<vn cx)g, AVO) qrtAuJCK a. rt eTpeKXi rtTeJKe .
tiaai^v

certA K TAp HTeKffOY' Twpc girl» nK<vg ^vto qortg «6T

nxoeic xe KrtAxtOY gii T<n'x noYcgJiuiE npoc ee «ta-I-

eypnrooc HcAq g,rt oYguun Tenov 2ie "i-xco iuixioc rtAK

g,H OYuunp^ 6&o?\ eijuie 2>.6 «ak enAi xe r(CAftH?\ eT&e

nAXcjUK 6fio:^ xe qrtAujujne e&o?\ gjTOOTK ka-ta nertTA.

ne^c gopi^e xtjmoq e X(ju i. iiìjuiort rteKftA g A.rt cYcort^

6 xjuì nKA.g uj n._ HoYAJucApg. uu CY riHropoc XXU'k JA.-

Ro '?\oc. i\qoYujty& n5T nppo git OYXtriT- e A^riKOTC xe

Kco HcuuK HTeiA^rtoutiA. «Trtujcjune HeipHrtiKoc xirt rtewE-

pHY TA.nuj?\(r jmn rtAg&HYE. ITeniCKonoc 2s.e a.ycx) ha.-

nocTo7\oc SineqpoYuJ juinppo 6JTA. nexe nppo rfA.q xe

'fTA.pKO xxtxoK junexc neKftoYTe neicyA^xe FtTAwKXOoq

oYortgq rtA.1 e&o^. !\qoYa)cy& «(Ti nAnocTO^oc xe neitx-

Aixooq HcAq riToq oit ne JunooY. ^ nppo Xe ccxjOYg

e go Yft rtc|>A.p"~ .^ jurt rtfiKA.^A.pH noe a. qujme rt- p. 43

TOOT OY 6T &6 neigouft A.Y(jopK ftA^q rtgert fio<r HA.rtA.uj xe

HrrtAJnoY A.rf g,H Ttftx HoYcgijme a.yuu xxn tftx rtpcoAie

rtA^ety 6JUÌ <SoJui epo< itcA. nftoYxe n-rne. Ilexe nppo rtrteq-

no6^ X e Trt rtAAjiooYTq rtAcy Hge xe nrte njuiHHcye H-rno-

^ic TujoYrf exourt. a.yoyuj<ìj& rt^q xe JuiA.poYqjTq egpAi

exrt TnY^H rtcertoxq enecHT xeka^c rtrre ^a.AcY npcoxie

ejjue ftce'f-oY&e neKKp^^Toc. Uajia.xoj Xe a.yxi uinA.no-

CToTsoc exrt TnYTNCXjrt rtTno?sJc iiìne ?sA.a.y etjme g,rt

rt ?\A. oc eTcooYg, CTe y?\'^akh eYrtA.p a. crfA.Y rtpuujute T^^'^)

^X^P'c JiJHpecyHJUi cg,ijuie. Nte pe nA.nocTO?soc & tOK

eg,pA.j exrt Tn Y?\uurt rtTno?\ic nertxoejc _"'Z'. sixix^^'^

ui rt rA&piH^x . Ilexe n cojth p rtA.q xe ^-pwrtH rtA.K

nACOTn cijmuurt. A.qoY(juty& rt6T nA^nocTO^oc xe nAXoeic

Ì-rfAxu)K i&.o7\ Junejcon n<M nexe ncuuTHp rtA.q xe Jx-
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AJtoff. xxxx^^oì 2^ e ftTA.YTrtrfoovcoY JuiR nAnocTO?\oc

expeYrfoxq enecHT g,ixrt TiìxTsujti avC'Cjutjuì enlccjUTHp

p. aa2l equjAFxe rrjujuii^^q a.xuo <5.Yno(r"rig,OTE xiTOV AYnA.g,TOY

gA rroYepHTe JutnAnocTo?\oc evpijue evxcju jujuoc xe

(neicoT) nerfxoeic iteic xxn Sbxx noT^fJL^^A.'h] nTerfJumE (^ ov-

neT-ftArtovLqj H ovnEeroJov iJil^nep qjfcjun] rtJSjuiArt cju nert-

eicuT xe iiTnSoxx Art te. aiìay enTujuj eT6KffAA.q il-

juort juirt uj<9oju uova, nqerf •req^JI'x excju< «qrroxK ehecht.

A.7\7\^ &COK rtAK AYuj JUApe neiATrfOYTE juoyoyt xx-

Axott THprt gApoK. AqovcjutyK Ti 6T n«3s. nocTo?\oc xe [iinj-

EppgoTE nexo ffA' TM A.YUJ i" rtAXE noYXAi eTRo^sl

glTOOTq. rt^l r^E] rtTEpEqXOOY A. ÌUIIXAH?\ A.JUia^g,TE

HTEq(nx «OYrfAJU. «\ TA&piH^ AJUAgTe rtTEq(n'x rtg&ovp.

iuinoY?vo evgH^ rtiUAJiAq cy^rfroYErcrq exii nTOOV ttrt-

XOEJT «CEKA<\q exiì niUAffcouovg jUncuuTHp juirt n^-

nocTO?\oc juinft«s.Y ETEqtyoon rfJùjui^Y gii ncoojuiA.

S-Toove ^e riTEpeqcyujnE <\VA.nA.TrEj^E Enppo rtrtEfiTAY-

(sic; r;; «1 f(>:rf r, )
tyCOHE AqAK^S.ftA.TEJ AYCXJ AqpuUgT nrfEq<rrX EXH ffEV-

EpHV Eq

N" CXXXII. (undici fof?li: pag. 115-12G, 131-136, 130-142)
t

« La prima parte del N° CXXXII (pag. 115-126, 131-133, col. I) con-

tiene due distinti frammenti relativi alla leggenda di s. Paolo e s. Andrea;

l'imo di cinque fogli (p. 11.5-126) già pubblicato dal Zoega {Catal. p. 229),

l'altro di im sol foglio e poche linee (p. 131-133 col. I). Ecco questo secondo

frammento inedito ; il cod. è disgraziatamente in assai cattivo stato, tanto che

non poche parole sono perite e molte altre sono di difficilissima lettm'a.

(?) JuiS Xe rt_' norff" Eqortg &.tx SS rroYTE pEqjuov a
rfioY[2iAi] CE EYcjuuj [eRo]!^ iinE npujJuiE cuòtJx Epoov

rtTGpE ovrtotf^^LE rtrfA.Y tycuns eykiju Epoq iinEqtyA.XE

A. ncywpE iinA.px»epEYC qo6ej eRo^s Eqxuj iiuioc xe EtyxE

rtqrfA.T(juoYrf Aff JuiApEqi" rtrfovq rr^rf ^1^-<^rt^-«^A.Y xtA.q

ngHrEXlUJrt :^E HEXAq XE OV nETE OrnTAKq Epoq TA.VE
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Tuie HnpuLOT. totc n<\Y?\oc jun Art2.peA.c nex^^v liin-

p^Hvextcjurf. xe JuinpArtArKA^e juinKOY» eT&e neig,uu& ke-

?\eYe AJtApovBiO^sq e&o?s eqKououc KrtA.eiAJie egcx)& rciJU. Aq- (?)

K6!?seve RjuunAToi nflT ng,Hrejuiujn /^ i'x:^ Lscov .«.

NTepoYftoYxe ?ve rt ftnoY5s.Ai ^ixXì ne<y?so<r' AYftcx)7\

e&o?\ nriKepeA <\Yqi aìjjiay rtrfegtìiajujc r(ioY2s.<M 2^.6 ay- f^'c"')

«ijirie fiCEnuuT nere Arfl^peAc ilngHreuiuurt xe JUi«s.-

pOY«MJlAg,TE nrtlOY2iAI ty<\nTEKeiJLXE XE rfIJUl nETCCJUpJut

UngHX ftXtiUlHHcyE. TOTE UlJU<\TOI AYAJUAg,TE «ItE-

ioyJvAI ujAftTOY&£?\ rtKXipe*. E&o?\ ]uìnrf<\Y iiTAY<Jo?\nq (sic? xffpiV)

e&O^ AYMA^Y ETEJmpuJ ETgOfìC E HEq^O XEKAC EqE($Tt

ee nrtiqE e&o?s. nexe à^n'kp^A.c iIn;»Hreju(urt xe ahay
4

ETTEXf^H JL»n^lAK0?\0C A7\'?\«\ Tltrt . HE JUnE VÌo2

(>,B. A. frAnOCTO?\OC rtOY EYnpOCEYXH AYTOYrtEC HET-

jmOOYT. EYXCJU JuìJLtOC XE TUUOYrt nEftTAqAJlOY iinATE

neqAge xcxjk Efio?\ ^t'rT<^YE rfertTA.Ycyuj THpoY enp^H- (sic; i. — jiitw-

VEJUtJurt. NToq Xe AqTUJOYft AqnAgTq gApATOY RrtA-

nOCTO?\OC EqXUU JUÌJUIOC xe KUJ rtAI E&0?S «TA.AJl«TA.eHT

iiToq Xe A^qTAYE gojft rtiJU nTAYtycjunE. ITexe An-

XpEA-c RrteioYX<M xe rrijn TertoY neTcojpii HnjuiHHtye

à<tiOti ne xe «touth ne. tot6 njoYXAi EYJUieg xoyt

CAtyq «uje Hpuujuie AYnAg,TOY gApATOY rtnAnocTO?\oc

^.S .
6f^ ^"^ - <'^'^' AflE JtTE J OYftEXa;

A.'^ gOTfìieq g,ri oYJUtiT y^Tg ht eyaaeeye xe qrtATCJU-

OYff Art. nA.» 5È AqTujoYff e&o?\ gH neTJUOOYT AqTOYrtEC

oYort rtiju HTAYniCTEYe epoq. TrÌTcxj&g 2ve iJjuiujTft

£TpETETrtÉiA.nTJ^E JujLiort EnpA-ff JunElOJT xiH ncyHpE ju.rt

nErirtA etoya.a& xekac rtrtErtuiOY grt t enJunTA-TCooYff.

TOTe r(AnocTo!^\oc AY&AnTi^e ìJjuiooy a.yuj AYCYffAre

git Tenpoccl>opA etoyaaB. ncuuJUA. xiirt necrtoq june^c

AYEl e&0?\ gITOOTOY EYCXtOY cn ffOYT E nEI (JU[t] JlAft ].. 133

nerfxoejc xxrt n enrtA. etoyaa& rtpEq curtg ayo) «go-

[aa oo Yciort T EffOY AYuj HoYOEiLy ftiju tyA er^eg gAJnwrt.

JÌEspicoNTi, 1887, VoL. in, 2° Sem. 11



— 82 —

Bibliografia storica. — Relazioni diplomatiche della Monar-

chia di Savoja dalla prima alla seconda Ristorasione (1550-1814),

pubblicate da A. Manno, E. Ferrerò e P. Vayra nella Biblioteca

STORICA della R. Deputazione di storia patria di Torino. Volume

primo. Nota del Socio Domenico Carutti.

" Questa grande raccolta che conten-à in atto la gloriosa opera della Di-

plomazia dei nostri Re, dalla seconda metà del secolo XVI al quindicesimo anno

del nostro, vale a dire dalla pace di Chàteau-Cambresis alla pace generale di

Vienna, raccolta per lungo tempo pensata dalla R. Deputazione storica subal-

pina e da ultimo decretata nell'anno 1884, ha cominciata la serie de" suoi vo-

lumi, che non saranno pochi. Giusta il divisamente degli editori, essa divi-

desi in due categorie, di cui una comprenderà i Congressi, l'altra le stabUi

e le straordinarie legazioni presso gli Stati europei. La seconda, in quanto

riguarderà i potentati maggiori, sai'à suddivisa ben anco in età o periodi. Ognun

vede l'ampiezza dell'impresa, e ne sentirà l'importanza chi pensi come i prin-

cipi di Savoja, or per un verso, ora per l'altro parteciparono alla maggior parte

dei negozi e ai più ponderosi, essendosi mescolati di continuo nelle guerre per

cui le nazioni ora si accostano ed ora si dilungano da quell'assetto proprio

che la natura sembra aver loro segnato. La ragion politica dei nostri re

fu non solamente conservatrice, ma ampliatrice dello Stato, perchè nudrivano

in sé un arcanmn Imperii, il quale appunto nei più gelosi lor carteggi or

balena ed ora si fa aperto. Se il giudizio non m'inganna, e se nella elezione

delle carte abbondantissime gli autori che a mano a mano cmeranno i volumi,

procederanno con quel sagace avvedimento che abborre dal troppo, e non rac-

coglie bramoso ogni spiga della messe copiosa, le relazioni degli ambasciatori

piemontesi verranno presso gl'intendenti in quel grado di onore in cui sono

le relazioni degli ambasciatori veneti. I tre chiari editori nominati nel titolo

della Collezione principiarono la raccolta dalle relazioni colla Francia, e queste

partii'ono in tre periodi
;
quindi, non volendo indugiar di soverchio la pubbli-

cazione, presero le mosse dal terzo, cioè dalla pace di Utrecht del 1713.

Nulladimeno altri volumi, concernenti gli altri periodi e altri Stati, saranno,

come ei promettono in questo mezzo allestiti e mandati fuori.

« Il volume finora uscito ci dà il carteggio del barone Perrone, ambascia-

tore del re Vittorio Amedeo II presso Luigi XIV dal mese di luglio 1713

al primo di settembre 1715, giorno in cui morì il monarca francese. Vittorio

Amedeo II. che per poco parve dover andare sommerso nella guerra deUa suc-

cessione di Spagna, fatto salvo sotto le mura di Torino dalla vittoria del 7 set-

sembre 1706 che in breve fé' sgombra la superiore Italia dalle armi francesi,

riportò colla pace del 1713 la regia corona di Sicilia, ceduta dalla Spagna,
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il Monferrato inferiore, Valenza, Alessandiia o Valle di Sesia, cedute dall'im-

peratore, le valli del piovente italiano dello Alpi Cozie. cedute dalla Francia,

e ricuperò Nizza e Savoja. Gravi, talimi dilticili compouimeuti doveano se-

guire a Varsaglia per effetto delle cessioni e li rese più malagevoli la nimici-

zia dell'imperatore Carlo VI verso la Corte di Torino. Né Luigi XIV, pei

recenti servigi della Casa di Savoja, avea dimenticate le anteriori e lunghe

contese, che considerava quasi altrettante ribellioni. L'ambasciatore nostro non

pretennise diligenza ; il molto che si pretendeva, non fu tutto conseguito, il so-

stanziale rimase in gran parte raffenno. Egli, per gli affaiù ecclesiastici, oltre mi-

sura inaspritisi nella Sicilia, ebbe l'aiuto del presidente marchese di l'Escha-

raine, che similmente condusse le pratiche rispetto all'omaggio del principe

di Monaco per ilentone a Roccabruna.

i Carlo Filippo Perrone-San Martino, barone di Quali:, fu il tritavo del

generale Ettore caduto sui campi di Novara nel 1849. Nacque il d'i 8 giu-

gno 1653, mori il 12 aprile 1719, soldato, diplomarico e uomo di Corte. Le

istruzioni dategli da Vittorio Amedeo II sono del 26 luglio 1713. In esse,

ma fra le cose minori, notasi in che lingua dovesse il Perrone fare a Luigi XIV

il primo discorso nella prima udienza : ^ Questo primo complimento pubblico

dovrà farsi da voi in idioma italiano, e quanto al privato... e i susseguenti...

potrete farli in idioma francese » . Le istruzioni e tutti i dispacci del re sono

scritti nella lingua nostra, queUi del Perrone in francese.

« Quanto agli umori di Francia verso Vittorio Amedeo II, l'ambasciatore

dice : • Le Eoi et les ministres ne peuvent pas de moins que de se souvenir

que V. M. est la cause des avantages que la ligue a rapporté sur la France ;

mais ils ne laissent pas pour cela de connaitre qu'il convient réciproquement

à la France et à V. M. d'estre unis pom estre en état de borner l'ambition

de l'Empereur... Présentement en France il u'y a pas de paiii. Chaque mi-

nistre est le maitre dans son départemeut ; tout le ministère cependant tàche

de suivre les volontés de Madame de Maiutenon qui a le secret de faire

Toiiloir au Roy ce quelle désire (14 marzo 1714)».

« Il barone Perrone camminava circospetto ne' suoi giudizi : pure le sue

previsioni erano talvolta smentite in poco d'ora dai fatti. A cagion d'esem-

pio, subito dopo la morte di Maria Luisa Gabriella di Savoja, regina di Spagna,

si parlò di nuove nozze che si andavano procurando per Filippo V ; il nostro

ambasciatore, passando in rassegna le principesse da marito, avverfi che

Luigi XIV potea consentire che il re di Spagna prendesse moglie in Italia

in Allemagna, « et en ce cas les princesses de Bavière et de Carignan pom-

raient estre raises sur les rangs, n'y ayant point d'apparence quii puisse

épouser une des Archiduchesses, ni la fille du Due de Panne ». La figlia

del duca di Parma fu presto regina.

• La morte raddoppiava i colpi nella retrgia francese. Nel maggio 1714

mori il duca di Beriy, nipote di Luigi XH'. Un agente nostro informava
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(7 maggio) : « S. M.... u'a pas quitte Marly, et le lendemain de la mort il a

pns le plaisir de la chasse; il donnera demain la revue aus mousquetaives
;

enfin ce dernier évenement sinistre n'a dérangé en rien le train ordinaire de

la vie du Roy. . . " . Ciò era creduto durezza di cuore, e non era che osten-

tazione di forza d'animo. Il 17 dello stesso mese lo stesso agente scriveva:

" Le Roy baisse à vue d'ceil. La mort du due de Beny, qu'il a aftecté de sou-

touir avec fermeté, l'a fort ébranlé, tout le monde s'en aperjoit, et personne

n'osa en parler». Nel giorno dell'Udienza reale di condoglianza Perrone nota:

t Tous les gentilliomraes piémontais et Savoyards... se sont fait un plaisir de

venir m'accompagner... Des Siciliens, pas un est venu, à la réserve de M. de

Vontimiglia {della casa di Geraci), le comte Sergio et l'abbé Marnile ; les

autres s'étant excusés sur la crainte qu'ils avoient que cela ne leur fit du tort

dans l'esprit des Ministres du Roy de France ; des pensions du quel ils tii'ent

leur subsistance »

.

» Dopo la morte del Gran Delfino nel 1711, del duca di Borgogna nel

1712, e del duca di Berry nel 1714 dubitandosi che il piccolo futuro

Luigi XV potesse vivere, il duca d'Orleans era da molti additato come il

vicino re di Francia. Un nostro agente scrive : " Le chevalier de Simiane a

('té relégué en Provence pour avoir dit à un souper où il cut l'honnem' de se

trouver avec S. A. R. Mons. le due d'Orleans : buvons tous à la sante de nostre

cher poullet Roy, parlant de ce prince ; au quel il a dù avoir dit, deux jours

auparavant: nous voici, mon prince. bieut(3t à la couronne. Le jour de la

Féte-Dieu Sa Majesté dit, à son lever, à M. le due d'Orleans : vous souffrez, à

vosti-e table, des gens qui manquent au respect qui vous est dfi ; il lui répon-

dit qu'il ne s'en étoit pas aperfu; le Roi lui répliqua: j'en ai esté si bien

informe que j'y mettray bon ordre ". Pei medesiiui discorsi l'abbate di Servient

andò al castello di Vincennes.

" E Vittorio Amedeo II notava, accennando al partito del duca di Orleans:

- Siccome la nazione francese è pronta e attiva, così dà luogo a ministri stra-

nieri non solo star attenti alle cose presenti, ma a penetrare nelle future;

."studiandovi da tutti i riscontri ed argomenti, che potete attualmente cavare,

di poter formare giuste conseguenze per l'avvenire »

.

» Di certi argomenti non diplomatici abbiam piu'e non ispregevoli esempi.

Vittorio Amedeo II scrive al Segretario dell' ambasciatore: « Daremo a negozio

finito alla Contessa di Quelus (nipote e favorita di Madama di Maintenon) li

cinquanta mila scudi da voi propostici, purché faccia in modo, per via di Ma-

dama di Maintenon, che al Congresso di Bade venga confermato il nostro trat-

tato di Utrecht con la Francia, e lasciamo che maneggiate voi la cosa in

questa conformità, dandoci avviso del vostro operato » . E questa cosa e altre

somiglianti conducevansi senza l'intromissione dell' ambasciatore, che dovea

saperle o non saperle, ma aver le mani nette, anche per non dar impaccio,

atteso il suo grado, a chi facea il traffico.



— 85 —
- I dispacci del barone Perrone toccano ancora di fatti celebri, e talvolta

intorno ad essi riferiscono particolari, dei quali la curiosità dei tempi nostri

è assai ghiotta. L'otto gennaio 1715 l'ambasciatore i-acconta la famosa scena

fra Elisabetta Farnese, nuova regina di Spagna e la duchessa Orsini autrice del

matrimonio che sì mal rispose ai reconditi e personali suoi fini. La giovane re-

gina giunse a Jadraque nella Nuova Castiglia. « Madame la princesse des

Ursins la re^ut au dessus de l'escalier. au lieu d'aller la recevoir au carrosse ;

ce qui commenda à cbagiiner la Reine, la quelle, témoignant une très grande

euvie de partir de ce lieu le plus tòt que faire se pourroit, pour aller trouver

le Roy son époux ; Madame des Ui-sins lui dit : qu'ayant mis un si longtemps

à traverser la France, elle pouvait, à présent qu'elle étoit arrivée en Espagne,

se donner quelque jours de paticnce et attentbre que l'on eùt dispose les choses

poiu- sa reception. Ce qui n'empécha pas la Reine de persister dans la réso-

lution de vouloir partir au plus tòt, et alors Madame des Ursins lui dit:

quii n'etoit pas bien séant à ime jeune princesse de témoigncr tant d'envie

de voir son époux; ce qu' irrita si fort la Heine que, ayant pris le ton de

maitresse, elle dit des choses fort dures à Madame des Ursins, la quelle ne

répondant pas avec le respect dft à sa souveraine, celle-ci ordonna à un officier

des gardes de prendre Madame des Ursins. de l'amener, et la mettre dans le

carrosse. dans le quel elle-méme étoit venne a Quadrach, et la conduire dans

les terres de France : ce qui a été ponctuellenient exécuté par le dit officier r.

.

. Più di una volta trovansi ricordate le controversie ecclesiastiche per la

Sicilia, essendosi la Santa Sede prefissa di rovesciare il Tribunale famoso della

Monarchia, e pretendendo di dare l'investitiu-a di quel regno. La bolla sul-

l'estinzione della Legazione e della Monarchia esce finalmente il 20 feb-

braio 1715, e il re così ne discorre: " Prendiamo ad informarvi del gran passo

(che a quest'ora forse avrete costì inteso), a cui si è finalmente lasciato tra-

sportare la più che eccessiva passione del papa, coll'esser devenuto alla pub-

blicazione della minacciata bolla di abrogazione del Tribunale della Monar-

chia di Sicilia, esorbitanza di ingiustizia e di violenza non mai più intesa,

trattandosi massime di voler abolire una prerogativa immemoriale d'un pos-

sesso sì radicato, di più secoli, remuneratoria e fondata su titoli di onerose

correspettività; così bene al mondo nota. Ognun vede quali siano le rilevan-

tissime conseguenze d'un tal sfrenato procedimento, il quale, se restasse senza

riparo, sarebbe anche d'im esempio perniciosissimo a tutte le Corone Catto-

liche, mentre nulla di sicmo più vi sarebbe per qualunque prerogativa e pri-

vilegio delle medesime, per antiche e fondate che fossero. Siccome però un

estremo di questa sorte ci costringe a praticare pur anche tutti que' estremi

rimedi che dipendono dalla sovrana potestà, e che permette ogni ragione e

legge divina ed umana, così sono inevitabili que' impegni che -il re Cristia-

nissimo desiderava che evitassimo »

.

i. Ma non intendo metter piede ne in questa né in altra materia stret-
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tamente politica o diplomatica, perchè richiederebbe discorso non breve, e

il levar di qua e di là alcuni passi poco giova. Parlerei volentieri degli ultimi

mesi di Luigi XIV, del suo declinare , del suo testamento, delle previsioni,

degli m-ti d'interessi fra i duchi del Maine e il conte di Tolosa, legitti-

mati dal gran re, e il duca di Orleans , che veglia
,
prepara gli eventi, e

giunge in porto, cioè diventa Reggente di Francia. Ma bastano le citazioni

già fatte. Laonde, terminando dirò che il volume annunziato, oltre i dispacci,

contiene due succose prefazioni , in cui si rende ragione della raccolta e in

particolare del volume presente. In Appendice sono date le relazioni sul-

l'ingresso solenne del Perrone in Parigi il 24 maggio 1714, e sulle

spese dell' ambasceria ; seguono informazioni sopra le norme che la Mo-

narchia seguì per la conseiTazione e il ritiro delle carte dei pubblici ufficiali

usciti di vita di carica ; e si discorre del trasporto a Parigi di una parte

del nostro carteggio diplomatico nel 1808, e sulla restituzione fattane nel 1815.

Un indice analitico ed alfabetico, minutamente condotto, agevola le ricerche.

I dispacci poi sono quasi a ogni passo illustrati da note brevi e piene intorno

ai fatti e intorno alle persone grandi, mezzane e piccole, il cui nome sia ca-

duto dalla penna dei re, dei ministri o dei segretari.

" Ragioni di convenienza mi vietano di encomiare, come vorrei, i tre edi-

tori, Antonio Manno, Ennanno Ferrerò e Pietro Vayra, i quali in piìi di uu

luogo sono stati verso di me si larghi di cortesia; ma queste ragioni non

mi tolgono facoltà di affermare (facendo mia una frase della loro prefazione) che

p3r la pubblicazione che hanno impresa, la storia « si attinge a fonti limpide,

come quelle che sgorgano dalla viva vena dei documenti "

.

K Se la strabocchevole quantità di stampe che oggi inonda i lettori, e

invilische i prezzi sul mercato, impedirà che sovr'essa si fermi l'attenzione

dei più, non le mancherà del sicuro la lode dei pochi, ed io penso che rimarrà

in pregio oltre il giorno presente »

.

Archeologia. — il Vice-Presidente Fiorelli trasmette il fasci-

colo delle Notule degli Scavi per lo scorso mese di luglio, e lo ac-

compagna con la Nota seguente.

a Un saggio di esplorazione in terreno prossimo al sepolcreto dei mi-

liti romani in Concordia (Regione X), condusse alla scoperta di una tomba,

la cui iscrizione ricorda dignità del IV secolo dell èra nostra.

« In Etnu-ia (Regione VII) proseguirono le indagini nel predio Ara,

in Monteluce presso Perugia; e vi si recuperarono non pochi oggetti di suppel-

lettile funebre. Si ebbe poscia ima nuova relazione intorno agli scavi della

necropoli falisca in contrada Penna, presso Civita Castellana, dove parecchie

nuove tombe fm'ono esplorate, e si trovarono due rarissime tazze fittili dipinte.
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a figure rosse su fondo nero, di arte locale, come viene dimostrato dalla leg-

genda dialettale, ohe ambedue ripetono con piccola variante.

- In Terni (Regione VI) fiurono scoperte dal parroco di s. Lorenzo due

pietre iscritte, una nell'orto deUa parrocchia, unaltra fra i materiali di co-

struzione nella chiesa. Ma, quel che più monta, fu recuperato dal parroco

stesso un sigillo di bronzo, in cui si legge il nome di L. Valerim Thrasea

Priscits. personaggio nobilissimo trucidato da Caracalla nell'anno 212, come

racconta Dione Cassio (LXXVII, 5), e console nell'anno 196, al tempio di

Settimio Severo.

« In Roma (Regione 1) tornarono in luce vari frammenti di scultm-e. tra

i quali meritano singolare riguardo un curioso rilievo marmoreo, rinvenuto

nella via del Colosseo, ritraente quattro figure muliebri, forse divinità, ed altro

rilievo scoperto in piazza Cenci, in cui vedesi una scena di sacrificio. Degni

pure di essere menzionati per lo stile con cui furono trattati, sono due sar-

cofagi disotterrati nella via Tiburtina; il primo rappresentante le tre Grazie, il

secondo iledea in atto di trucidare i figli. Un grande bacino lustrale fu re-

cuperato in una vigna sulla via Portuense. e vi si vede in bassorilievo la

lotta dei Centauri coi Lapiti.

a Tra le epigrafi più importanti ora scoperte, devesi citare il marmo

che ricorda Virius Lupus, prefetto di Roma negli anni 278-289, e console

nel 278, del quale tiessuna memoria epigrafica finora si conosceva.

« Iscrizioni votive a Silvano, e che attestano la esistenza di un aedes

marmorata a questo nume, posta nell'interno della città presso la porta Pin-

ciana, si ebbero d^li scavi per le nuove costiuzioni nella già Villa Ludovisi.

Proseguirono poi le indagini nel sepolcreto tra la Porta Pinciana e la Salaria;

e nuovi titoli vi si scoprirono, tra i quali molti cippi di travertino coi nomi

dei liberti- e serri della famiglia di Ottavia sorella di Augusto. Si fecero

nuovi scavi al IV miglio dell'Appia, dove altri avanzi di antiche fabbriche

si riconobbero, come è dimostrato da una relazione del proprietario del fondo

sig. G. B. Lugari.

» Nel comune di Curti, nella Campania, e propriamente nel fondo Pal-

tnrelli, conosciuto pel santuario, che restituì le numerose terrecotte votive,

esposte ora nel Museo Campano, e le molte statue in tufo rappresentanti la

divinità quivi adorata sotto forma di donna che sostiene bambini in fasce.

furono scoperti due cippi pure di tufo, con epigrafi osche, recanti il nome del

supremo magistrato del tempo (Meddix-iuticus), e quello della persona che

faceva offerte alla divinità stessa.

1 Alcune tombe furono esplorate nei lavori della strada ferrata presso

Casalnuovo, a sette chilometri da Napoli ; ed in Napoli, vicino al Sebeto.

neir ambito del Gazometro, fu rimesso in luce un sarcofago marmoreo con

ornamenti di sculture.

- Le terre dei Marsi (Regione IV) diedero alcuni nuovi titoli latini; e
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nell'agro dei Peligni varie scoperte avvennero, clie col noto zelo dall' ispet-

tore prof, de Nino furono descritte. Si riconobbe una cava antica di pietre

sul colle di Cììitla, nel comune di Pentima, donde si trassero i materiali di

fabbrica per gli edifìci della prossima Corftuio. Furono continuati gli scavi

della necropoli sulmonese nella via di Zappannotte, che rimisero all' aperto

trentanove altre tombe a cripta. Indizi di un antico pago si scoprirono a

Campo di Fé nel comune di Prezza. Finalmente avanzi di vetuste abita-

zioni fm'ono riconosciute in contrada le Canate nel comune di Pettorano.

K Altre lapidi iscritte si ebbero nel fondo del sig. de Kitis, presso la

chiesa di s. Maria Calvona nelle vicinanze di Chieti; e con queste molti

massi scolpiti si trassero fuori, nei quali veggonsi a bassorilievo flgiu-e di mi-

liti, e di gladiatori, e gruppi di persone togate. Si trassero anche grandi massi

di ornati architettonici, appartenenti, come sembra, a vari monumenti, i cui

avanzi in gran parte sono ancora sotterra.

« Finalmente un altro cippo con iscrizione latina, sopra una nuova tomba,

si scopri in Vasto, nella piazza dei Barbacani, ove altri sepolcri della ne-

cropoli istoniese di recente furono esplorati.

K Una nuova iscrizione latina fu recuperata fra i materiali di antiche fab-

briche in Brindisi (Regione II); e dalla Sicilia si ebbe im rappoi-to intorno ad

ima tomba di tipo antichissimo, e proprio alla Sicilia orientale, scoperta presso

Lentiui, nella valle tra l'antica acropoli e il moderno paese di Carlentini. In

questa tomba, scavata nella roccia, come i sepolcri dei luoghi prossimi, che

erroneamente si credettero abitazioni di gente quasi selvaggia, furono trovati

parecchi vasi fìttili, ornati a disegno geometrico, e di arte locale, che ven-

nero esposti nella raccolta pubblica di Siracusa ».

Paletnologia. — Nota II ad ima pagina di preistoria Sarda.

Nota di Domenico Lovisa.to, presentata dal Socio Pigorini.

» L'importanza che fra i monumenti dell'antichità sarda presentano le nu-

merosissime grotte sepolcrali della Sardegna, conosciute generalmente col nome

di domos de giaiias, vuole che un'altra volta io abbia ad invadere un campo,

che non istà nell'indole de' miei studi, ritornando colla descrizione deUe nuova-

mente vedute sopra un tema, che dovea certamente eccitare al sommo grado la

cmiosità del paletnologo, il quale tìnora per questa classica terra si scervel-

lava unicamente intorno al problema, non mai ancora risoluto, dei nm-aghi,

spendendo solo qualche parola per le tombe dei giganti.

" Mi gode l'animo nell'interesse della scienza di far rilevare che le mie

pubblicazioni in proposito (') fux'ono accolto con benevolente interesse tanto

(') Una pagina di preistoria sarda. Atti della R. Accad. dei Lincei. Roma 1886. Nota I

ai una pagina di preistoria sarda. Rendiconti della R, .\ccadeniia dei Lincei. Roma 1887,
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nella nostra Italia, quanto all'estero da intelligenti ed appassionati cultori

degli studi di paletnologia, i quali, facendo buon viso al problema da me

sollevato sulle domos de gianas, non sarebbero alieni dal coUegarlo all'altro

dei nuraghi, che sempre si trovano uniti od a poca distanza fra loro, e sul

quale giova sperai-e abbiano in un avvenire non lontano a gettare tanta luce,

da rischiarare il buio pesto che regna ancora sopra il periodo dei primi abi-

tatori della Sardegna.

• Qualcuno vorrebbe che questi monumenti fossero il risultato di due di-

verse civiltà, r ima delle quali avrebbe soppresso 1' altra, k È impossibile,

dice im mio illustre amico, cultore distiuto di paletnologia, immaginare lo

scavo sistematico geometrico di coteste tombe senza collegarlo con im insieme

di utensili perfezionati e con delle idee progredite » ; nettamente voiTebbe

poi le domos de gianas appartenenti alla colonia greco-egizia o fenicia, se-

condo lui scomparsa per cagione di guerra od altro, lasciando arrivare fino

a noi quesfimica traccia.

All'egregio amico ed agli altri fautori di tali idee posso rispondere con

novelle prove, che la maggior parie di tali grotte si trovano nelle contrade cen-

trali dell' isola non solo, ma talvolta anche a considerevole altezza sul livello

del mare, mentre sta il fatto che i naviganti fenici sia per la Sai-degna che per

la Sicilia non si allontanarono dalla costa marina ; in quanto ai Greci, che solo

eccezionalmente vi capitarono, dobbiamo escludere qualunque supposizione

per la Sardegna, che non fu da essi mai occupata al pari della Sicilia.

« A chi pensasse essere bastevole un solo gruppo di questi monumenti

dovuto a coloni greci rifugiati in Sardegna per apprendere alle popolazioni

indigene l'arte di fare queste erniose costi'uzioni per tutta l'isola, dovrei ri-

spondere che le più belle, le più originali di queste grotte si trovano proprio

nelle parti centrali dell'isola anziché alla spiaggia del mare o da quella

poco lontane. Per me quelle grotte rappresentano i sepolcri di una delle

prime genti, che abitarono l'isola, anteriormente all'arrivo delle prime colonie
;

gente molto numerosa, attestandolo la copia immensa delle doraos de gianas

che si trovano sparse per tutta la Sardegna: sul modo di costruzione poi

nulla m' impedisce di suppon-e che quelle opere d" architettm-a meravigliosa

possano essere state fatte con armi di pietra, e che il tipo imiforme religio-

samente osservato lo si debba alla immensa fatica richiesta per simili scavi,

non solamente per la durezza che presentavano le roccie, ma più ancora per

l'angustia dello spazio, nel quale il lavoratore dovea muoverei.

« Pm' troppo devo lamentare ancora la mancanza di anni di pietra

intere o rotte dentro quelle grotte o nell' immediata vicinanza, sebbene in

parte quella lacuna stavolta si possa colmare, giacché la maggior parte delle

accette da me nuovamente raccolte nell'isola — e son circa trenta — deriva

da luoghi, dove in maggior numero si trovano queste grotte sepolcrali ; si

Rendico.nti. 1887, Vol. m. 2» Sem. 12
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aggiunga che Tazzina di roccia amflboUca n. 7 (') fu trovata nella località

Isciadighe presso img, di queste grotte scavata nella grauulite della sponda

sinistra del Cogliinas, come vedi-emo in appresso.

« Questa volta poi devo ricordare la fortunata scoperta proprio all'atrio

di una di tali grotte, di un coltello di selce chiara della lunghezza di mm. 90,

della larghezza di 18,5 e d«lla grossezza di 3, mentre quello di Fontana

Meddoni già descritto (-) è lungo ram. 127, largo 20 e grosso 4,5. Fu trovato

all'ati-io della Comjiedda di la fadda della regione Limabaldu (Lombardo)

a due ore da Perfugas da Antonio Salvagnolo, nello scavai-e la terra per fa-

cilitare l'ingresso ad essa conchcdda; lo rinvenne assieme ad un altro, sul

quale informandomi il mio ex-scolaro Antonio Deiana, al quale vado riconoscente

di alcuni oggetti in terracotta, cosi mi scrive : « era a cinque faccio e spigoli

taglienti come l'inviato, dello stesso colore e qualità a quanto riferisce il

Salvagnolo, e di lunghezza da 20 a 25 centimetri
;
gli fu rubato il 1 4 aprile

dalla finestra di casa sua, dove lo tenea ». Mi si promettono ricerche per

ritrovarlo.

« Questa grotta cmiosissima in granulite, a minuti elementi, di color

giallognolo, a parecchie centinaia di metri sul livello del mare {^), sulla cima

di un monte, ha una trincea scavata nella stessa roccia, che mette all'apertura

un po' guasta, senza incassatura, delle ordinarie dimensioni, dalla quale si

passa a stanza profonda ma bassa così però che il cielo sceade a piano in-

clinato dal fondo alla porta. Mi si disse da quei pastori che nella Cussorgia

su Puléo, nella località denominata Baldiola v' è altra di queste grotte. Segnalo

specialmente quella della Cussorgia Lumbaldu, non solo per la ragione im-

portantissima che al suo vestibolo fu trovato il bel coltello accennato e di

cui abbiamo dato il disogno e per la sua stanza così profonda e larga da

poter contenere varie persone distese, ma ancora per essere collocata in po-

sizione altissima e cosi isolata, che bisogna fare parecchio cammino per trovarne

delle altre.

« Questo fatto curioso di trovare una sola di tali grotte anziché un gruppo

come per lo piìi avveniva nelle descritte, lo troviamo ripetuto in molti luoghi

(') Una pagina di preistorie, sarda, pag. 08.

(2) Ibidem, pag. 100.

(') Pur troppo non posso darne la quota altimetrica, essondomisi sgraziatamente gua-

stato l'aneroide nei primi giorni della mia escursione.
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dell' Anglona ed anche di Gallura. Infatti a foi-se 20 minuti dalla torre

dell'isola Kossa ed a tre quarti d'ora dalla <,aaziosa e cara incipitMito borgata

di Trillila d'Agullu, in granulito decomposta a grossi elomenti troviamo una

di queste grotte sepolcrali che tanto in Gallura, quanto neU'Anglona vengono

dette conchi di li (addi {conca di la [adda, se una solaj. Questa gi'otta

detta propriamente conca di [adda o grulla di Froale Chiara, cosi chia-

mandosi lo stazzo vicino, è mmiita di vestibolo e per porta fatta suUa destra

larga (i3 cent., alta 8(3, con soglia di 40, ma senza incassatura mette in

stanza larga m. 2,18, profonda 2,15, alta non piii di 0,90 ; da essa per porta

sulla parete di faccia all' entrata proprio sulla sinistra si passa in altro

ambiente, alto non più di 0,80. A poco più di un quarto d'ora di distanza

verso Ovest sta il nurraghe Bastianassu.

« In tutta la vasta contrada che va dalla sponda desti-a del Coghinas

alla spiaggia di Tignola e Capo della Testa, non si trovano altre di queste

grotte, neppure nella squallida regione, detta certamente per ironia la campii,

di In triggit (il campo del grano), dove sopm le roccie granitiche abbiamo

tufi vulcanici, fatta eccezione di quella descritta e dell' altra in tufo an-

desitico compattissimo, di color bianco-verdiccio, con cristalli di andesino,

che si trova proprio immediatamente sulla sponda del Coghinas al ciglione

occidentale del Monte S. Giovanni presso a Viddalba (Villa Alba) : ricordo

questa conca di la fadda con apertura ad E. N. E. ed altra ad E. S. E.,

molto rovinata, perchè nella piena dell'B aprilo 1883 fu completamente in-

vasa dalle acque del Coghinas, che salirono un buon metro akueuo sopra il

ciglio superiore dell'apertura. Non posso passare sotto silenzio una specie di

scala scavata nella stessa roccia ('), che sta li presso e che mette dal piano

alluvionale alla sommità di questo dosso vulcanico isolato, che porta il nome

di Monte S. Giovanni, llicorderò ancora come a Viddalba e Vidda cecia

(Villa vecchia), che son lì presso, raccolsi tre accettine di pietra, una delle

quali comperai a Viddalba da Francesco Oggiano e delle altre due, avute

a Vidda cecia, quella acquistata da Giammaria Dottori, pastore della patriarcale

famiglia Gomita Perù Mattana, che m'ospitò come si fa ancora in quella parte

della vergine Gallura, dove si trova vivere ancora la fera Sardegna, derive-

rebbe dalla regione Monte Ursoni ad un'ora da Castelsardo, ma sempre verso

il campo di Coghinas.

« Nella vasta regione sopra ricordata dal campo ubertosissimo di Coghinas

al Capo della Testa, se, come dissi, non vi sono conchi di li faddi, non si

trovano neppure, né. si conoscono da quei pastori le accette di pietra, come

(') Quella roccia è chiamata da quei terrazzani pcddra bianca (pietra bianca), mentre

una specie d'arcose della collina Carrucchesi a poca distanza, a monte del fiume e sempre

sulla stessa sponda vien detta peddra rota (pietra d.i arrotare), come informavami Pietro

Paolo Colombano, uomo intelligentissimo, che abitii fra i ruderi di quella forse una volta

fiorente birt-ijata.
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ebbi a rilevarlo a Badesi, alla Triniti! d'Agultu ed in tutti gli stazzi fino alla

torre di Vignola, mentre e specialmente in vicinanza alla spiaggia di Tignola

spesseggiano i mu'aglii, ed è in uno di questi costruita la graziosa Casina

della signorile famiglia VicenteUi, che accolse me ed i miei compagni per

qualche giorno facendoci ricordare i bei tempi biblici.

" Ad Isciaelighe in ima granulite decomposta a feldispato ortosio rosso

ed a grossi elementi sta la eonchedda di la fadda, già rammentata, a 20

minuti sopra il fiimie ed a forse cento metri sopra il pelo dell'acqua: ma-

gnificamente lavorata in massa arrotondata, dopo ampio vestibolo coU'apertura

rivolta ad 0. N. 0. per porta alta 0,73, larga 0,67 si entra in ima stanza

dell'altezza di 0,94, larga 1,50 e profonda 1,62 e si passa da questa per

altra porta dell' altezza di 0,66 e della larghezza di 0,60 in una seconda

stanza sulla sinistra alta 0,88, profonda 1,70 e larga 0,96; il vestibolo è

vasto, avendo la profondità di 1,46, la larghezza di 1,15 e l'altezza di 0,92,

dimensioni che vanno stremandosi passando dall' imboccatm-a alla porta. Al

nuraghe Middino, clie sta sulla sponda destra del fiiune, a forse due chilometri

non abbiamo bisogno di ricorrere per la vicinanza delle due specie di monu-

menti, quando sulla sinistra ed a poca distanza in postura pittoresca assieme

ad \m gruppo di stazzi nella regione sa Contra abbiamo il cocuzzolo andesitico,

chiamato Nuragassu, così detto in memoria del nm-aghe che ivi esisteva.

« A Bulvaris, pure in regione sa Contra, in andesite rossigna, troviamo

altra eonchedda di la fadda con apertura ad Ovest, munita di stupenda

incassatura esteriore: ha una sola stanza un po'iiTOgolare, incm'vata, ben piccola,

perchè all' altezza di m. 0,76 vi corrispondono la profondità di 1,05 e la lar-

ghezza di 0,96 ; Nuragazsii sta in immediata vicinanza, altri nuraghi non sono

discosti.

" Francesco Antonio Spezziga che abita in Sa Contra a Nuragazzu, mi

regalò una bella accettina con due fori.

« Un po' più abbasso di Bulvaris, ad un quarto d' ora di distanza, a

Sas Luzaìias potemmo visitare una tomba di giganti {ttimba di li paladini),

alta 2 m., larga 0,87 e superante gli 8 metri nella sua lunghezza ; in questa

tomba, solo per due terze parti scavata, fu trovata una bella pentola ed i

frammenti di due altre, tutte lavorate a mano e della fattura dei mu-acrhi.

« In sa Contra de su Attic in regione fontana Puddu, ad im quarto

d'ora dalla sua casa il cortese pastore Giammarco Deiana mi facea vedere

altra bellissima conca di li faddi, con apertura rivolta ad E. N. E. La

magnifica porta, lavorata nel modo più finamente architettonico e mimita di

incassatura, che compare doppia nella parte superiore, mette in vasta stanza,

ma bassa, dalla quale si passa per porta sulla parete di faccia in altra larga,

mentre sulla destra girando e quasi sulla stessa linea della porta d' ingresso si

aprono due vani, che mettono in altro bell'ambiente ; costituirebbero quei due

vani una larga porta sostenuta nel mezzo da un pilastro, artisticamente
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lavorato: duo massi della stessa roccia aiulositica sulla sinistra ed uno sulla

destra formano come trincea al vestibolo della grotta: il nuraghe Porcellii

è a pochissima di^auza.

« A tutto questo coachi o coneheddaa di li (addi, esistenti non in gruppi,

ma isolato nell' Anglona e nella Galliu-a. aj,^'iungerò qui quella pur isolata,

dimenticata nell'anno decorso, che si trova nella regione Ghilotta, venendo

da Porto Scuso a Gounesa, scavata sulla destra della strada ed a poca distanza

da essa in tufo vulcanico bianco, ricco iu cristalli di audesino : la sua porta

rivolta ad Ovest, con incassatura esterna bellissima, alta 0,75, larga 0,55,

mette ad una prima stanza dell'altezza di 1,25. Fuori di essa trovasi lastra

delle dimensioni di 0,80 per 0,(35 e che oriirinariamente deve aver servito

di chiusiu-a alla grotta sepolcrale, alla quale guidavaini l'eg. dottore Stanislao

Bruera, che assicuravami non esistere in quella regione alcun altro di quei

monumenti. I nuraghi non mancano vicini.

» Passando ora ai gruppi di sitfatti monumenti ricorderò quelli esistenti

in arenaria calcare del miocene medio a clijp<aster e scutella, che si trovano

non lungi da Ploagbe a Cantarissone ed a Monte Perhucu. cosi chiamato

appunto pei molti scavi fatti in esso e che da quei terrazzani vengono detti

coronas : sono però tutti rovinati, manomessi, ingranditi ; tutti hanno i nuraghi

in tale immediata vicinanza che mio, ma pur troppo quasi distratto, si trova

proprio sopra una delle grotte di Monte Pertuxu, il quale dovea essere ben

provvisto di quelle grotte, se badiamo ai numerosi scavi che si veggono tutto

all'intorno dei suoi ciglioni calcari, avanzi di quei monumenti, distrutti più che

dall'intemperie dalla mano dell'uomo. Ricorderò ancora quelli di Chiaramente

dove pare siano conosciuti col nome di furùjhesu, e forse son questi scavi

che han dato il nome alla regione nella quale si trovano quelle grotte e che

si chiama farighesu : ricorderò ancora le due nella formazione di calcare tra-

mezzano della stessa età, che stanno a Sedini alla estremità del tanto inte-

ressante Monte Rudu. Anche a Sedini ebbi la fortuna di avere due accette ;

per una di esse, di roccia esotica, ma che non posso dh-e ancora che cosa sia.

vado riconoscente al sig. dott. Giuseppe Ignazio Cravesu; per l'altra rendo

tante grazie a Sauna Giovanni, che mi disse di averla trovata nella località

detta Sassu di Sedini, vicino a S. Pancrazio in terreno detto Gulumbuzzu.

M'assicuravano l'eg. sig. Pancrazio Piana e suo padre che non esistono altre

di fluelle accette nella loro borgata.

" Ancora in teiritorio di Sedini a Zalaini, dentro un chiuso della signora

Antonietta Mureddu, vi sarebbero altre due corichi di li faddi.

» In tufo andesitico rosso fra Sedini, il campo di Coghinas e Perfugas,

che sta a Sud in contrada Villanova, sito detto S. Nicola, abbiamo un gruppo

di 6 di quelle grotte, alcune benissimo conservate, altre rotte ed una fra queste

proprio allo scopo di prendere la pietra da costrazione. Hanno orientazione

diversa ; sono per lo più munite di vestibolo, né mancano in tahme le incassature,
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che in altre sono erose dal tempo : nessuna ha gli ambienti più alti di im metro,

alcuni sono piccolissimi, ma altri hanno la larghezza di m. 1,75; le porte

sono piuttosto piccole, ima sola arrivando a 0,65. A due minuti da una di

esse proprio sopra il cocuzzolo vulcanico sta il nuraghe di S. Nicola.

" Ad Antonio Lorenzo Zucconi di Bulzi, trovata proprio mentre stava

esaminando questo gruppo di grotte sepolcrali, devo una levigatissima piccola

sgorbia, che mi pare di roccia esotica e che assieme alle ricordate illustrerò

in seguito in speciale Memoria.

» Le più belle però son quelle che in im tufo rosso compatto di audesite

formano il gruppo numeroso, che ammiriamo nella regione Niedda aUe falde

del Sasso di Perfugas, a 20 miauti dalla cara borgata andandovi in linea

retta, che le acque non pennettono sempre di fare, ed allora prendendo la

strada lunga da Perfugas s'impiega un'ora circa. Per la maggior parte ap-

partengono al sig. Salvatore Demontis, che assieme al suo intelligente tìgliuolo

ed agli egregi signori Marras ebbi la fortuna di tenere a compagno in queUa

bella esciu'sione. Oltre al nome li concìli di li faddi portano quelle grotte se-

polcrali anche l'altro di domos de faddas, e secondo qualcuno pur quello di

donnigheddas.

K Una di queste si trova in terreno di Andrea Guidacciolu ; una seconda

quasi al limite di questo terreno con quello del Demontis, è conosciuta sotto

il nome sa conca di lu frassaddaiu, perchè si dice che in essa fu trovato

morto uno di Gavoi, che vendeva frasmddi (coperte di lana). Più avanti, sempre

però a pochi minuti di distanza alle stesse basse pendici dei mammelloni

di tufo andesitico rosso pavonazzo, che serve come ottima pietra non solo da

costruzione, ma anche per vasche come quella che si vede alla fontana di

Perfugas, compariscono in terreno del sig. Demontis ben 8 di queste coiichi

di li faddi, munite per lo più di vestibolo, talvolta vasto e colla porta,

che raramente manca di incassatiu"a e qualche volta anche di scanalatura.

In una sola, fuori della quale vedesi come un dolmen coi grossi lastroni

ancora in posto, uno degli ambienti interni ha l'altezza di m. 1,55; in taluna

arriva solo a 0,82. La più bella di queste ha la sua apertura rivolta tra N. E.

e N. N. E. con esteso vestibolo dell'altezza di 1,24, della larghezza di 1,44, che

per porta munita di incassatura im po' rovinata, alta 0,83, larga 0,57 e colla

soglia al livello del vestibolo e della parte interna della grotta, mette al

primo ambiente bello, vasto, dal quale si passa in un secondo, che porta poi in

un terzo. L'altezza della prima stanza è di m. 1,47, la^sua larghezza 2,87,

la sua profondità 1,70 col cielo piano un po' inclinato verso la porta, come

in generale in tutte le altre di questa regione. Con soglia che si solleva dal

piano di questa stanza di m. 0,35 e larga 22, abbassandosi internamente

di 0,17 per porta di forma trapezia, molto vicina alla quadrata di 0,60 di

lato, munita di magnifica incassatura esteriore, che manca nella parte supe-

riore e con accenno ad una più estesa incassatura puro esteriore, si passa ad
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altra vasta stanza, alta m. 1,0(5. larga più di 3 m., profonda 1,50 : da questa

per porta alta 0.67. larga 0,62 con scanalatm-a conservata nella parte inferiore

e con soglia dell'altezza esteriore di 0,25 ed interiore di 0,34 si entra nel

terzo ambiente im po' irregolare.

» Vicino alle prime due accennate st;i il nuraghe Urlo, mentre non lungi

da quest'ultima descritta vi sono i due nuraghi Niedda, imo dei quali distrutto.

In vicinanza ve ne sono altri 6 e cioè Nuraghe Dalistra de ferru, N. PiMmanu

N. Ruiu Ansa (da cui prende il nome il fiume) N. Canu, N. Loriga abba-

stanza distante, e N. Lepori, il più distante di tutti.

« Interessantissime, perchè in masso isolato, che pittorescamente e bizzar-

ramente si solleva, son le grotte scavate sempre in roccia vulcanica nella

regione Mtdteddu o Peddra Pertunta sulla strada da Sedini a Castelsardo,

a circa due ore dalla prima borgata e ad un'ora dalla seconda. Sono a due

ordini, uno inferiore all'altro, ma di quelle dell'ordine superiore non rimangono

che le vestigia di tre ambienti, il piano, le divisioni di tramezzo e qualche

avanzo di porta : quasi intere si conservano quelle dell'ordine inferiore. Si enti-a

per port;a rivolta a Sud. alta, 0.58, larga 0,52, in ima prima stanza, che sulle

pareti tiene in rilievo questi fregi che vanno fino al fondo; non si son potute pren-

dere le dimensioni di questo ambiente, perchè pieno d'acqua.

Per porta scavata in faccia alla prima, alta 0,65, larga 0.60,

quindi più ampia della prima si passa in altra stanza,

alta 0,93 per 1,50 di larghezza e 1,38 di profomlità, e da

questa per apertura rimpetto alle altre due sopra soglia

di 0,30 di altezza, nuova porta mette in stanzettina che

• rassomiglia più a nicchia, ma di 0,60 di profondità: dal secondo ambiente

sulla terza parete una specie di finestra rivolta ad Est prospetta suUa sot-

tostante campagna, mentre nella quarta parete che sta rimpetto per porta

dell' altezza di 0,56 e della larghezza di 0,54, si entra in nuova stanza, che

supera in grandezza le alti-e osservate, ma piena di fango : per nuova apertura

mette anch'essa sulla strada, dove si trova masso staccato della stessa roccia

vulcanica, sul quale salendo à passa al secondo ordine, che si trova ad un

metro circa sopra il cielo dell'ultima delle menzionate. Di questo bellissimo

monumento, che mosti-a pure l'incassatura esteriore, in Memoria sulla pa-

letnologia sarda, quando potrò illustrare le azze delle nuove mie collezioni.

darò uno schizzo, bene valendone la pena.

« L'egregio mio amico e compagno di viaggio in quella indimenticabile

escursione, dott. Giuseppe Corso, mi dicea che non lungi da quella Cotica di

li (addi stan i due nuraghi, di Multeddu a forse 10 minuti di distanza, e

di Padaggiu, a forse 20 minuti : mi assicurava ancora come in altro masso

vulcanico presso a quella descritta di Peddra Pertunta sta altra conca di

li faddi, che però non si potè vedere nel passaggio.

"i Nella Gallura e nell'Anglona mi avvenne pur» di raccogliere 5 fusaiole.
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4 iu terracotta ed una in roccia ('): di queste una sola lia le dimensioni

ordinarie, 3 sono molto piccole, ed un^, quella in roccia, addirittura lillipuziana.

Anche questi arnesi vengono trovati sporadicamente ; sono tenuti come sacri

specialmenta dalle donne, le quali li riservano quali amuleti per il male alle

mammelle, dando loro il nome di peddra di tita (pietra da mammelle).

« Infilata una di quelle fusaiole iu un cordicino, viene sospesa al collo,

baciata, e dopo aver fatto con essa una croce sul petto, si preme forte il

capezzolo in modo clie pel foro della fusaiola abbiano a passare alcime goccio

di latte; la si abbandona quindi sospesa al petto fino alla cessazione del

male, chiamato pila In tita, che avviene per una ragione naturalissima, quasi

immediata (-).

« Ebbi la prima di queste fusaiole colla cordellina ancora attaccata dalla

giovane sposa Giovanna Deiana della regione 'sa Contra, già ricordata, e

deve aver costato molto il grande sacrificio a quella brava donna di regalare

quel suo talismano a me, se penso all' occhiata severa data a suo fratello

Gio. Marco, che per me intercedeva, alla pietosa data a me, che pregava,

ed al sospirone ch'essa emise quando pronunciò le parole: ebbene tenetela.

« Debbo quella di roccia all'ottimo Antonio Deiana e deriva quindi dalla

stessa regione sa Cantra. La terza mi fu gentilmente regalata da Maria

Eosa Bianco, abitante poco sotto degli ultimi speroni sui quali è fabbricato

Castel Doria, alla casa detta del Castello. Vado riconoscente della quarta

a Maria Grazia Mannoni, nata Montoni, ed abitante allo stazzo àolYAgniata

in regione Tignola; Gavino Mannoni clie ha il suo stazzo medesimamente

{}) È nera lucente, un po' tendente al grif^io d'acciaio con polverfi nera ed alla tem-"

peratura di 19, 5° diede colla bilancia idrostatica 11 peso specifico di 3,87. Staccatone un

frammento ho potuto provare la sua infusibilità, la solubilità a caldo nell'acido cloridrico,

il ctilore ametista intenso della perla col sai di borace ed il bel verde con carbonato so-

dico e nitrato di soda sulla laminetta di platino. È certamente un minerale di manganese,

contenente un po' di ferro, perchè una goccia di ferro cianuro di potassa fa diventare az-

zun'o intensa la soluzione cloridrica. Tutti questi caratteri congiunti all'altro dalla durezza,

che va da 5 a 6, avvicinandosi più a quest'ultimo grado, mi fan pensare più che alle altre

specie al psilomelano, che trovasi in arnioni, in vene nelle roccie vulcaniche antiche della Sar-

degna.

(2) Infatti la malattia alla mammella {pilu in tita) avviene per la quantità di latte,

che si aduna in quella ghiandola e che non put) uscire, perchè quasi ostruiti i condotti gala-

tofori: ora la donna per quella quantità di latte, che non può uscire e che va sempre

più aumentando, soffre dolori sempre maggiori, così che talvolta in poche ore essi si fanno

spasmodici, e deve ricorrere all' arte medica alle volte nello spazio di 24 ore : la po-

vera donna gallurese ed anglonese non ha medici e ricorre al suo santo che è la fusaiuola,

ha il coraggio di far ciò che farebbe in quelle circostanze il medico più volgare, cioè di

comprimere la ghiandola e quindi di spingere attraverso i condotti del capezzolo con mag-

gior forza il latte, che né spontaneamente, né colla semplice aspirazione del succhiamento

sarebbe venuto fuori e di portare in breve ora la guarigione.

La fede e la compressione della ghiandola fanno il miracolo!
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ali' 'ignìata mi regalò la più grande di que^^te fusaìuole, che serviva per guarire

la donne, ma specialmente le vacche; quest'uomo d'ingegno svegliato teneva

i'amwleto dentro un nuraghe chiamato Mamìa, dal quale lo levava soltanto

fc]aando qualcuna dollu vacche sue o do' suoi amici aveva il jìilu in (ita :

il bravo uomo mi dicea che questa fusaiuola, eh' egli ebbe dai suoi maggiori in

eredità, fece delle prodigiose guarigioni.

« Sebbene le tre prime derivino da stazzi posti sulla sponda sinistra

del Coghiuas, quindi ancora nell'Anglona. con tutto ciò noi possiamo conside-

rarle assieme alle altre, come derivanti dalla Grallura, perchè le persone che

me le donavano son tutte Galhiresi.

« Rammenterò che alle falde dell'Areuentu, massa di conglomerato vul-

canico, attraversato da numerosissimi dicchi di dolerite, all'altezza di forse

'600 m. sul livello del mare, ho trovato il 25 febbraio assieme a frammenti

'di rifiuto di ossidiana una punta di freccia a mandorla dello stesso minerale:

é lunga mm. 43,ó, larga 27, un po' rovinata da una parte.

' Di ossidiana è pure una bellissima punta di freccia, che in quest'ultimi

giorni ebbe a ricevere il sig. Ing. Leone Gouin come proveniente dalle vicinanze

del nuraghe Genna Corti fra Laconi ed Azuai e della lunghezza di mm. 41,

rassomigliante alla mia descritta ('), proveniente da quei dintorni, ma lunga

mm. ò6 ».

Matematica. — Sopra le fumlonl che dipendono da altre fun-

:ionù Nota I del prof. Vito Volterra, presentata dal Socio Betti.

» Mi permetto di accennare in questa Nota ad alcune considerazioni le

•quali servono a chiarire dei concetti che credo necessari introdurre per una

estensione della teoria di Riemann sulle funzioni di variabili complesse, e che

penso possano tornar giovevoli anche in varie altre ricerche.

§ 1. Fuìiìionl dipeiidenti da altre funzioni.

« 1. Seguendo il ben noto concetto del Dirichletsi definisce attualmente

una funzione nel seguente modo : Una variabile è funzione di un'altra se, per

ogni valore che questa prende entro certi limiti, la prima assuìne un dato valore.

- Un tal concetto, che non implica nessuna relazione analitica fra l'una

variabile e l'altra, discende molto naturalmente dalla considerazione di feno-

meni nei quali due grandezze variano simultaneamente in modo che i valori

dell' una dipendono da quelli dell" altra.

i 2. Cosi stabilito il concetto di funzione, si è portati molto natural-

mente ad estenderlo.

t Infatti in molte questioni di Fisica e di Meccanica, e nella integi'azione

(') Una pagina di preistoria Sarda, pag. 10(i.

HenPICONT!. 1887, ^'oi;. m. 2° Sem. lo
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di equazioni differenziali alle derivate parziali, capita di dover considerare

delle quantità che dipendono da tutti i valori che una o più funzioni di una

variabile prendono in dati inteiTalli, o una o più funzioni di più variabili

prendono in dati campi. Così per esempio la temperatura in un punto di una

lamina conduttrice dipende da tutti i valori che la temperatura ha al con-

torno ; lo spostamento infinitesimo di un punto di una superficie flessibile e

inestendibile, dipende da tutte le componenti degli spostamenti dei punti del

contorno parallelamente ad una certa direzione.

« In generale non si jwtrà dire che esista una legge, esprimibile anali-

ticamente, mediante la quale il valore della quantità che si considera si de-

duca da tutti i valori della funzione data; ma talvolta potrà sussistere una

tale dipendenza analitica, come per esempio nel caso in cui mediante delle

quadrature o delle integrazioni di equazioni differenziali, nelle quali compa-

risce la funzione data, si può passare dai valori di questa al valore della

quantità che si considera.

ii Come è facile comprendere la estensione del concetto di funzione di cui

ora parliamo differisce essenzialmente da quello ordinario di fuìuione di

funzione.

« 3. Quando una quantità y dipenderà da tutti i valori di una funzione

y (oi-) definita in un certo intervallo (A...B), diremo che ij di'pcdde da <i{.c)

entro (A...B) e scriveremo

B

y = V I r9> (3')]
I

A

più semplicemente

y = y I [<P (-'-)]
I

•

« Se y, oltre a dipendere dalla y^ (.'•). è una fimzione di ima variabile t,

scriveremo

B

A

« Se una quantità y dipenderà da più funzioni (i\{d), if«{.e).... , definite

entro gli intervalli AjBi , AjBj , ... respettivamente, e da più variabili t\ ,

^2, ....
,
porremo

B, B.

y =y I [^ 1 (-'•)' ^i (-'-)' •••• ^1 ' ^2
.
••••]

I

•

A, A,

e In tutto il corso di queste considerazioni ammetteremo sempre che le

funzioni ^\{l^). <}i.{x) da cui dipendono le quantità che si studiano, siano

funzioni continuo e che subiscano sempre delle variazioni continue.

« Analogamente può considerarsi il caso in cui y dipenda da una fun-

zione di più variabili (f.(^x\ , j;^....^',,) entro lui campo e, scriveremo allora

y = y\l(f{Xi,Xi,....a;n)]\ .
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§ 2. Variasioite di una f^oniniie che dificiide da un'altra funzione.

^ 4. Sia
B

y = y I
[y' (•'•]

I
-

A

diremo che y è continuo se, data a m(.r) una variazione ip{.c) tale che in

valore assoluto il.'(.r) sia sempre inferiore ad f, la variazione corrispondente

di 1/ può rendersi inferiore a ff piccolo ad arbitrio,

k Se si suppone in generale che sia

B, B, B„

y = .'/
I
[yi (-0' ft ('•) Vn (a-)' ^1 • fi • - 'm]

I

A, A, A,.

diremo che // è continuo se, date alle y,(.r) delle variazioni i/'i(,r) e alle /,

delle variazioni r,, tutte inferiori a f in valore assoluto, la variazione corrispon-

dente di y può rendersi inferiore a a piccolo ad arbitrio.

i. ó. Per la // dipendente dalla 7 (.'•). oltre alla condizione della conti-

iiuitii, ammetteremo altre condizioni.

. Preso un intervallo h = mn entro AB, diamo alla (f{jc) una variazione

continua i{x) entro A, tale che 6{x) sia in valore assoluto inferiore ad f.

e denotiamo con Sij la variazione corrispondente di //. Ammetteremo:

" T. Che il rapporto -j- sia sempre inferiore ad un numero finito M.

8 Suppongasi ora 6{,c) sempre dello stesso segno e si ponga 6 (,r) dx=a.
KJm

Se rappresentiamo la fimzione (f (,<) mediante una curva ~- = y (/•)• avremo

che ff sarà l'area compresa fra questa cm-va e la cm-va variata. Porremo le

condizioni :

" 11. Che facendo impiccolire indefinitamente « ed A . in modo che

questo intervallo contenga sempre nel suo interno un punto G di indice t,

òli
esista il limite determinato e finito del rapporto -^ •

- Ili. Cile il rapporto — tenda verso il suo limite uniformemente

rispetto a tutte le possibili funzioni </ {x) e agli indici /.

11 limite — dipenderà dalla <f {x) e dall' indice / del ])unto Ci ; lo

denoteremo con

e lo chiameremo derivata prima di y. Ammetteremo :

^ IV. Che / |[y(.r), 01 sia continua rispetto a (f{x) e a /.

• 6. Ciò premesso passeremo a studiare la questione seguente :

^ Diamo alla gì (,r) una variazione continua nell' intervallo AB ,
varia-

zione che denoteremo con * i/'C'")
'- ^^ variazione corrispondente di //

indichia-
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mola cou Jij. Se facciamo variare f potremo considerare Jìj come funzione

di f. Si tratta di studiare il

lim
ê

per f tendente indefinitamente a zero, ovvero

« A tal fine consideriamo i tratti di AB nei quali T/'(,r) non è costan-

temente eguale a zero. In questi, mediante un numero finito di intervalli la

cui somma può rendersi minore di un numero (^ arbitrariamente piccolo, si

possono togliere tutii i punti in cui V (.'<') è eguale a zero. Dividiamo i tratti

rimanenti in tanti intervalli A, , h-, , ... h„

.

t In ciascuno di essi evidentemente la ^'{.t) conserva sempre un mede-

simo seguo. Spezziamo ciascun intervallo Aì = EìF; in tre parti /,;,•, li, m,,

e formiamo una funzione 6», continua e sempre dello stesso seguo, la quale,

sia nulla negli intervalli AE, e FjB, sia eguale a xl.'{x) entro l'intervallo k,

e nei due intervalli adiacenti /; e mi sia sempre crescente o decrescente.

« Prendiamo

e SI ponga

V /.;_}_ y,„.<rf.

H'(^c)—y6;(.r) = tt(x) .

y- La somma degli intervalli in cui «(./-) è diversa da zero sarà inferiore

a 2S, quindi, a cagione della condizione I, avremo in valore assoluto

(1) !/\L<f (•*) + f^ i^'U I

— .'/
I L9 (-') + « Z ^' (•')]

I
< 2<5MP«

denotando con P il massimo valore assoluto di ip (.e).

" Ora si ha

(2) y I C^C^O + ^ i ».• (.'-)]
I

- ^ I
[y^^•)]

I

=
1

= ir
j y I [yC^O + ^ ti ^' (•'•^]

I

-
// 1 [y (.^) + ^ ?, Oi (^)] I \IV 1 1 7

Xi ^i (a:) =- .

ove

« Poniamo
-•B ^Tr

e, {,(') dso= 6r {x) dx = a,
,

t.yE,.
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avremo

yl[y(^) + *lie.(^)]l-y|[y(.r)+ *I.e.(^)]i

ta,

1

ove /r denota impunto compreso nelV intervallo h,- e. a cagione della con-

dizione III, sarìi possibile rendere )]r minore di un numero
», piccolo ad ar-

bitrio, purché « e /(,- siano inferiori ad un mimerò /» sufficientemente piccolo

indipendente da r.

- Per la continuità della derivata prima (condizione IV) avremo poi

y I [y (.^O + *1 e. (^) .
A-]

i
= //'

I
[»(•''•) ^ ^-D i + i^• >

e le ir potranno rendersi tutte inferiori ad un numero i piccolo ad arbitrio,

purché i si prenda sufficientemente piccolo.

s Ne segue che le relazioni (1) e (2) potranno scriversi

(-0 y I
[«/(^•) + *V' (.'•)]

I

- .'/
1
[9(.'^)]

1

=

- ' i. «^-- • y I
[-/(•'•). /.]

I + * i '^.{r.r+ t,) + -> (2cJMP.),
1 1

in cui 5- è im numero compreso fra -[- 1 . o — 1

.

K Ora

ffr = A. </' (/,-) + r (Ar D, + (/.-,+ m,) P)

essendo D,-
1" oscillazione di (,''(,r) entro A,, e t un numero compreso fra —lei.

« La (3) potrà quindi trasformarsi in

y I \jf(^) + «V' (^)] I

- .y I [»(^)] I

-

= f V^ /*, . V"(/--) y I

[</('•)> ^] 1 + ^ 1 '^-(V- + 'ir) + '^' è"^

1 1

ove

J = (2M-1- \)6V^\hrlir-
1

' Dividendo per t e passando al limito per f, è, li^ , Aj ... A,, tendenti

tutte a zero, avremo

(4) H^ y I

[y(--^-) + ^v-(-^)1
1

-
-y I [y(-^)] I ^ uni^ =

(=0 « £=0 *

»B

=
1 VW-/|[y(.'-).OU^<.X

Il limite cercato è quindi ottenuto.

" Il resultato trovato può anche esprimersi diversamente. La equazione

precedente può scriversi

Jy^-e \H>(t).y'\l<f{,r).l-]\dt-\-Q,
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ove (» è un infinitesimo d' ordine superiore ad f. La parte di primo ordine

di J// è quindi

* U(0-y'l[^(-''), /]k«

elle potremo denotare con

« Posto

f I/' (f) = óq.(.v} ,

avremo

che si chiamerà la variazione prima di //.

t 7. Consideriamo ora
B

// = //' \Lfi''-l G\ •

A

Manteniamo fisso / e facciamo variare g(.r), e sottoponiamo ?/'|[9;(^), 01

a delle condizioni analoghe a quelle stabilite precedentemente : avremo che esi-

sterà una derivata di // che potremo scrivere

y' = y" ![?(•'), ^^]|
A

e che chiameremo la derivala seconda di //. Essa conterrà due parametri t e ti.

Dimostreremo nel § seguente che ?/" è simmetrica rispetto ai due para-

metri. Ponendo delle nuove condizioni, sempre analoghe alle precedenti, si

troveranno le derivate terza, quarta ecc. n''-'""'".

« Questo dipenderà da n parametri

B

A

e, come dimostreremo, sarà simmetrica rispetto a /,/i /„_i.

^ Abbiamo trovato

[/) di

.

kJa.

« Analogamente avremo

(•^)

e avremo

/->B /->B

(£!)^_
= ^PiOcà xp{h)dh

j
V(/«)-y<"^ |[9(.'-), t - tn-.Jdtn-. ;

che potremo scrivere ancora

(0) i^y = r
P-

f//. Hit,) >r I
L'fi-r), t.

.
i^ .... i.:\

I
àU ... ^//„

.
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§ 3. Estemloìie della formola del Taylor.

t 8. Abbiasi

//l [?('•)] i

A

e diamo a y(.r) un accrescimento i/'(.r).

» Posto

!J
= 'j\M-^)-\-'4Ì'C)']\

e supponendo * variabile fra e 1, avremo

//(f)s„o = y|[9U-)]: .

.'/ (03=; =y| [«/(.<•) + '/'(^)]l-

« Quindi per un noto teorema

u I Csf (U-) + V'(.0]
I

- y i
[•/(^•)]

I

=
(1)^^,

^

essendo fl un numero compreso fra e 1.

" Poniamo é = fi -|- s'

,

avremo

» Supponiamo V'(''-') sempre dello stesso segno e diverso da zero solo

neir ÌBt€rvallo Ai B, entro AB, avremo

y Wi'ìU) +Hm - y \bf{x)-]\ - y\l<fU-) + dxpixl /Jl \W)di ,

essendo /, un pimto intermedio fra Ai e B,

.

'. Or»

U(Orf/ = s

è r area compresa fra le due curve

;^y{j-) e s= (f{.r) -\- xi.ix)

,

quindi

(7) y |[»(^-) + ^>{x)]\ - y |Cy(^)]| = y \[MÌx) + ei^xl /]i.S .

' 9. Consideriamo due intervalli A, B, e Aj B. entro AB e due funzioni

continue Vi(''') e V'»('') f^ie non mutano mai segno e sono diverse da zero

solo entro i due intervalli precedenti ciascuna rispettivamente.

- Formiamo la espressione

e per conseguenza

y|[9(^) + </tO]|-yl[y(u.-)]l= 1
y'\[3{^)^^^{xlf]\^it)dt.
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essa potrà scriversi iu due modi diversi

M =--: u \l<f{x) + ip, (^O]!— « \\3{-e)J ,

M.-^,|[y(.,) + t/':(.i-)]|-H[9('^0]h
ove si è posto

V i[9'(^)]i = >/ i[y(^') + </'-' (-Oli - u \i<f{^n\

« Denotando con Si e S> le aree rispettivamente comprese fra le cuiTe

^ = (f{x)

,

s = q'{x)-\- ipi (x) ,

.' = Sf (.'-)

.

s = f (.i-) + ^2 (x) ,

e applicando la formola (7) avremo

u\[_(fix) + ip,Ur)2\- (i\lif{x)-}\ = i^\lqi,v) + 6', xp,{x), l-.;]\ S,

,

v\l<f{x) + n',{x)-]\- v\[<}{x)J = v\[_<f{x) + e\ VM.r). /M|Si ,

ove 5'o 5'i denotano due numeri compresi ft"a e 1, e <'i e t'^ sono due

valori fra A, e Bj . A., e B.>

.

B Ora

][.<}{') + a'A'À^c), i\-]\ = y |[c/(.r) + U^,) + 6'.V'i(-), A]| -

onde applicando nuovamente la formula (7) avremo

ii\[ip{x) + e\xp,Xxi r,]| = //" lifix) + «". ^i(.r) + ti', 4u{x), t\ , //']|. s,

,

v'\[<f{^) + »'iV'i(^-)^ A]| = ll"\M^c) + 6".
V'.l-') + o\ xp^v), t\ , /."]|.s.

,

essendo al solito 0'\ e O''^ niuiieri compresi fra el, e /", e i"o dei valori

compresi negli intervalli Ai Bi e A, B^ . Ne segue che

M = y" Iqi.^) + 5": V>(^) + 5'. rp.ix), f, , /"i]| Si S,

,

M = y" \l<f{x) + e\ xp,{x) + 5", Ve(^), ^':
, ^"2]| Si S, ;

quindi

/'l&i^•)+5"l./'l(..•)+e^</'.(.^.•).^'^'^^]NlC^(^)+5'l'/'l(-^)+5"^'/^.Gl),^^>^"JI•

» Si supponga ora che

y"\lf'{x). /i, /.]|

sia continua rispetto a (f'{j^), ii , t,; facendo impiccolire indefinitamente le

fimzioni ^>).{x) e ìp'i{x) e i due intervalli Ai Bi e Ao Bj e facendoli tendere

verso due punti ti e t^ , per la formula precedente, avremo

y"\Zv'ix),ti,t.;]\=^l/"\l<fix),f,,tJ,

il che dimostra la simmetria della derivata seconda rispetto ai due parametri

/, e /s .

« Analogamente si dimostrerebbe la simmetria rispetto ai parametri che

compariscono nelle derivate successive.

« 10. Consideriamo ora
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come una funzione di < e supponiamo che y |['y(.c)]| ammetta le successire deri-

vate colle condizioni precedentemente stabilite.

- Applicando la formula del Taylor avremo

con 9 compreso tra e 1.

- Quindi, per le (3) del § 2, si avrà

(8) ìi\w{-c)+H'm=ìi\[.<f{-c)-]-\-

t-^ES-+ _. Z7^ • .'/"'|[»(-i-)' t^ h ... t[]\ n, Xi){tr).dl, ... dU +

t Se il limite dell' ultimo termine è zero per n = oo , avremo

+ Z ZTTx •••• !/"" Ifi^h ti , t^ ... /„]| kipitr) .
di, di, ... din ,

che è una estensione della serie del Taylor. Colle condizioni poste abbiamo

quindi una espressione mediante integrali definiti di una quantità che dipende

da una funzione \l'[a'). giacché nella formula precedente possiamo supporre

y(u,-) invariabile e ^'{v) variabile '.

Fisica. — // fenomeno Thomsoii nel Nickel. Nota di Angelo

Battelli, preseitata dal Socio Blaserna.

• Il prof. Tait in una lettera cortesissima dello scorso giugno, mi invi-

tava a estendere lo studio del fenomeno Thomson anche al nickel, nel quale,

con metodo indiretto, egli aveva trovato un'inversione dell'effetto medesimo

fra i 175° e 250", e poi un'altra inversione a circa 340°.

« Non avendo io potuto procurarmi del nickel sufficientemente puro in

forma di aste, lo stesso prof. Tait ha avuto la somma gentilezza di farmene

costruire due del diametro di 5"'", e lunghe 30'^'", cioè, delle stesse dimensioni

che avevano le aste degli altri metalli, di cui ho studiato l'effetto Thomson.

n nickel, di cui sono formate queste aste, come mi scrive il prof. Tait, contiene

meno del —— di impiuità.

« Ho disposto queste aste nello stesso apparecchio, col quale avevo

Kendiconti. 1S87. Voi., in. 2" Sciti. 1

1
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studiato il cadmio, il ferro, l'antimonio, il bismuto etc..., usando le medesime

cautele riferite nelle precedenti Memorie (')•

" Le correnti elettriche adoperate avevano pure le medesime intensità di

quelle usate per gli altri metalli , e le facevo passare egualmente per venti

minuti primi.

« Finalmente, per giungere a risultati paragonabili con quelli ottenuti

nei precedenti lavori, ho avuto ciu-a che in ciascuna serie di esperienze le

temperature delle aste alle estremità d'ogni vaschetta, dopo dieci minuti,

dacché passava la corrente, fossero le stesse che si avevano nella serie corri-

spondente per ciascuno degli altri metalli studiati.

i- L'equivalente in acqua delle vaschette di ferro, col mercurio, il tratto

di asta e gli altri accessori contenutivi, ammontava a gr. 14,8.

« Nelle tabelle che seguono dò i risultati medi delle esperienze eseguite.

Nella prima colonna i numeri I e II stanno a indicare che le aste si trova-

vano rispettivamente nella prima o nella seconda posizione; nelle seconda

colonna i uuuieri 1 e 2 indicano che la corrente andava nel primo o nel se-

condo senso ; nella colonna N vi è il numero delle esperienze fatte, nella co-

lonna i l'intensità media della corrente in unità del sistema assoluto (C. G. S.),

nella colonna L la media dei prodotti dell'equivalente in aequa di una va-

schetta per le ditt'erenze di temperatura ottenute fra le due vaschette nelle

varie esperienze. Dividendo per 10'' i numeri contenuti nell'ultima colonna si

ha il calore s espresso in piccole calorie, che sarebbe stato sviluppato in un

secondo, mentre l'unità di corrente fosse passata fi'a due sezioni (dalla più

calda alla più fredda) che avessero diiferito fra loro di un grado di temperatura.

« Nella T' serie di esperienze si aveva: La temperatura della T' e.stre-

mità della vaschetta in ciascun'asta = 63°,5

quella della 2«= 42'',5,

dopo dieci minuti dacché passava la corrente elettrica.

I
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» Ai valori di t ho dato il segno (— ). perchè si aveva sviluppo di ca-

lore quando la corrente elettrica andava noi senso contrario della corrente

termica, e si aveva invece assorbimento di calore nel caso che le due correnti

avevano lo stesso senso. Questi due valori di f sono abbastanza concordanti

fra loro, ed hanno per media: — 11,9595.10-".

• Nella 2" serie di esperienze si aveva la temperatura della 1* estre-

mità della va.schetta in ciascuu'asta =1:24^.1

quella della 2^ = ii2'.7

I
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« Finalmente iu una terza serie di esperienze era : La temperatura della

1" estremità della vaschetta in ciasciin'asta =2ii3''..j

quella della 2' =:=222°,0

I
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RENDICONTI
1>KI,LK SKDUIK

DELLA lì. ACCADEMLV DEI LINCEI

MEMORIE !•: NOTE

DI SOCI PRESENTATI-; DA SOCI

pervenute all'Accademia sino al 4 settembre lS8't

Fisica. — Sulla conferenza internazionale di Vienila per l'ado-

zione di un corista uniforme. Nota V del Socio Pietro Blaserxa.

« La conferenza internazionale di Vienna non si è limitata ad appro-

vare il tono normale francese, la cui altezza è fissata da 435 vibrazioni intere

uo^uali a 870 semplici al secondo, ed a stabilire che colle regole scientifiche

venga costruito il corista normale, in modo che esso dia il tono normale alla

temperatura di 15». Essa ha anche fissato una serie di norme atte a fai-e si,

che il tono normale, una volta introdotto nei singoli Stati, venga esteso a

tutte le istituzioni musicali e si mantenga rigorosamente costante.

- Essa ha quindi stabilito: che l'intonazione normale debba estendersi a

tutti gli istituti pubblici e possiljilmente anche ai privati, nei quali diretta-

mente od indirettamente si coltivi la musica, alle società musicali, ai teatri ed alle

bande militali. Ilaccomanda inoltre di agire sui patroni delle chiese, affinchè

gli organi ricevano l'accordatura normale alla prima occasione sia di nuovd

acquisto, sia di qualche riparazione sostanziale. Chiede che per preservare il

tono normale da qualsiasi alterazione si prendano le seguenti misure :

- '/) di rendere responsabili gli istituti e le coii^orazioni della buona

luanutenzioue del corista verificato, escludendo tutti gli altri coiin vibranti come

fischietti ecc., questi non essendo di natiua tale da garantire l'esatta riprodu-

zione del tono normale
;

l.'KNDii ii.NTi 1S8T, Voi,. 111. -" Si.-m. Io
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- l)) che i governi facciano controllare regolarmente lo stato invariato

del tono normale in tutti gli istituti da loro dipendenti;

" e) che lo Stato crei un ufficio centrale coU'incarico di conservare

il corista normale, di esaminare tutti i coristi soggetti a verifica, di correg-

gerli occorrendo e di segnarli con un marchio speciale
;

« d) che a tale esame siano ammessi soltanto i coristi di acciaio fuso

non indurito, le cui braccia siano parallele e distanti almeno mezzo centimetro,

che abbiano inoltre tra l'insenatura delle braccia ed il gambo uno spazio suffi-

ciente (distanza almeno un centimetro) per potervi imprimere il marchio

prescritto, e siano inoltre privi di ossido, ben puliti o stemperati in azzm-ro
;

t e) che il marchio di verifica internazionale debba consistere di un'elisse

che circonda il nimiero 870, accompagnato da segno speciale dinotante lo Stato

che ha eseguito tale verifica.

« Oltre a queste deliberazioni la conferenza ha accolto alcune proposte

addizionali raccomandandole ai singoli Stati, proposte atte a dare alle deli-

berazioni prese un rilievo anche maggiore, ed a risolvere nel modo più razio-

nale possilìile alcune questioni importanti d'indole fìsica e musicale.

^ La prima di queste riguarda la temperatura normale da fissarsi per

gli strumenti a vento. È uua questione importante che merita di essere esa-

minata con qualche cura.

» L'altezza dei suoni prodotti dagli istrumonti a vento, dipende dalla

temperatura che regna nell'interno dell' istrumento. Se questo istrumento è

una canna d'organo, la temperatura interna coincide sensibilmente colla tem-

peratm-a dell'aria esterna, salvo le leggiere variazioni in più e in meno che

provengono dalla compressione ed espansione dell'aria nei mantici, variazioni

che si possono considerare nella massima parte dei casi come trascm^abili. Il

solo caso in cui ri può esistere una differenza notevole di temperatura fi-a

l'aria della sala, in cui l'organo è collocato e l'interno delle canne, è quando

i mantici dell'organo sono posti fuori della sala in un locale speciale, ove

regni una temperatura diversa. Questo caso abbastanza frequente per i grandi

organi, per i quali si ha naturalmente il diritto di chiedere un'esecuzione

molto precisa, deve essere considerato a sé e deve ricevere una soluzione par-

ticolare a seconda delle condizioni sue speciali.

>. Ben diversa è la questione che riguarda gli istrumenti a fiato pro-

priamente detti. In essi il suonatore manda un miscuglio poco definibile di

aria atmosferica impoverita di ossigeno, di anidride carbonica e di vapore acqueo,

avente una temperatura poco dissimile da quella del sangue, e quindi presso

a poco di 37°. SofiRandovi questo miscuglio caldo di gas, l'istrumento si ri-

scalda e doi)0 uu certo tempo si forma nel suo interno una temperatura finale

la quale dipende dalle seguenti cause :

" 1° dalla diversa conducibilità della sostanza di cui è formato l'istru-

mento; tale conducibilità è minore porgli istrumenti di legno che per quelli

di ottone;
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^ 2° dalla maggiore o minore supei-ticie che presenta l'istrumento per

rapporto al volume di gas immesso, e dall'importanza maggiore o minore

delle sue aperture ;

- 3" dalla temperatura esterna dell'aria.

» È evidente che l' istrumento suonato arriverà alla sua temperatura finale,

quando per le tre cause sovraesposte la quantitil di calore che esso riceve nel-

l'unità di tempo sia eguale alla quantità di calore da lui emessa nel me-

desimo tempo. Per i diversi istmmenti. che dovranno suonare nel medesimo

luogo, è pure egualmente chiaro che le prime due cause essendo diverse per

essi la loro temperatura tinaie sarà diversa, e che essi avranno in comune la

sola temperatm-a esterna dell'aria.

' Fino a che ogni singolo istrumento non sia arrivato alla sua tempe-

ratura tinaie di equilibrio, l'altezza dei suoni da esso emessi varierà rego-

larmente. Quando la temperatura dell'aria sia inferiore ai 37" sovra accen-

nati, il suono da principio basso andrà crescendo fino a raggiungere un va-

lore costante. Quando per caso la temperatura esterna fosse uguale a 87", il

suono si manterrebbe inalterato. Nei paesi caldi, come nelle Indie od a Mas-

saua, ove la temperatura dell'aria può essere notevolmente superiore ai 37", il

suono dapprima alto audrebbe abbassandosi, perchè il .soffio umaito esercite-

rebbe suU'istrumento unintiueuza rinfrescante.

• Noi non possediamo esperienze esatte, che ci facciano conoscere le

variazioni nell'altezza dei suoni prodotte da queste cause diverse: ma cono-

sciamo abbastanza, per indicare colla scorta delle leggi fisiche i limiti, entro

i quali tali variazioni si aggirano. La conferenza di Vienna ha operato quindi

saggiamente coll'occuparsi in via addizionale di questa importante questione.

» Gli istrumenti a fiato non possono essere intonati che per una sola

temperatura. È vero che, qualunque sia la loro forma, essi possono quasi tutti

essere allungati od accorciati, con che si abbassa o s'innalza il suono. Ma
per produrre un grande numero di suoni, l'arte li ha muniti di un certo nu-

mero di aperture, onde provocare in un dato punto della loro lunghezza e

artificialmente la formazione di un nodo, e con ciò la produzione di un suono

determijiato. La distanza di queste aperture sta in un rapporto determinato

colla lunghezza totale dell'istrumento, sia poi esso diritto o ricurvo. Ne

segue da ciò che, quando si allunga o si accorcia l'istrumento. si può

facilmente ottenere che il suo suono fondamentale o un altro suono qualsiasi

sia portato all'altezza voluta ; ma con ciò si viene ad alterare più o meno

profondamente il rapporto esistente fra le distanze delle singole aperture e

la lunghezza totale della canna. In altri termini, modificando la lunghezza

dell'istrumento, si può a volontà intonare esattamente un suono qualunque, ma

tutti gli altri suoni della scala saranno più o meno stonati, e le stonature

diventeranno più forti, quanto più sia stata alterata la lunghezza primitiva

dell'istrmuento.
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« Ne segue che esiste per un istrumento a fiato una sola lunghezza per

la quale l'istrumeuto possa dirsi veramente accordato entro quei limiti almeno

che l'arte moderna ha saputo raggiungere. Tutte le volte che per i bisogni

pratici provenienti da variazioni di temperatura, si deve correggere la lun-

ghezza dell'istrumento, im suono solo, per esempio il tono normale, potrà

esser esatto, ma tutti gli altri suoni della scala saranno invece aUa loro volta

altarati nei loro rapporti col primo.

1 La correzione degli istrumenti è una necessità pratica inevitabile.

Tutte le volte che per esempio varia la temperatiu'a esterna, gli istrumenti

variano allontanandosi in misura diversa dal tono normale. I suoni dei diversi

istrumenti sono dunque rappresentati, per rapporto alla temperatm'a esterna,

da curve più o meno divergenti fra lo;o che noi possiamo far coincidere in

un punto scelto a volontà, ma in un punto solo, quando non si voglia ricor-

rere alle correzioni sovradette, le quali hanno il difetto di correggere un

suono solo a spese degli altri ^ella scala. Ne segue, che vi esiste una sola

temperatura aormale, del resto perfettamente arbitraria, per la quale tutti

gli strumenti a vento, l'organo compreso, possono accordarsi insieme e che

si avranno delle divergenze tanto più accentuate, quanto più in ogni singolo

caso la temperatura dell'aria si allontanerà dalla normale prescelta.

" La scienza non possiede ancora dati sufficienti per stabilire in modo

esatto l'altezza dei suoni per rapporto alla temperatura dell'aria, come pure

per rapporto agli allungamenti degli istrumenti medesimi ed alle altre cause

che influiscono sulle condizioni della colonna vibrante. Ciò che importerebbe

conoscere ia ogni singolo caso, sarebbe la temperatura interna dell'istrumento.

Ma questa varia dall'uno all'altro, ed i singoli istrumenti non hanno in co-

mune che la temperatura esterna dell'aria. L'altezza dei suoni prodotti dai

vari strumenti è quindi una funzione della temperatura esterna dell'aria, e

quatunque la forma di questa funzione non sia conosciuta per i singoli istru-

menti, è già importante, sapendo che una funzione esiste, di fissare i limiti

entro i quali valori di essa oscillano.

« L'istrumeuto più sensibile alle variazioni della temperatura esterna è

la canna d'organo. Per il caso più frequente, che la sua temperatura interna

sia eguale all'esterna, è focile fissare la forma della funzione.

f Partendo dalla formola fondamentale

V = n l

dove V rappresenta la velocità del suono nell'aria, ii il numero delle vibra-

zioni e /l la lunghezza dell'onda; considerando inoltre, che secondo le leggi

di Newton e di Laplace la velocità del suono è proporzionale alla radice qua-

drata del binomio di dilatazione e può quindi scriversi:

-="o|/i
T
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dove Vo rappresenta la velocitìi corrispondeutc alla temperatiu-a assoluta T„ e v

la velocità corrispanJeute alla t.'nipe.-atura as.<uluta T: considerando die la

lunghezza dell'onda /. è data dalla luughe/.i.a della canna la quale non varia

sensibilineuto colla temperatura; chiamando lutine ;/ e /^, il nuiuem di vibra-

zioni corrispondenti alle temperature assolute T e T„ ,
si ha:

"" ]/i '

(brmola da me già adoperata nella precedente Nota II (Kendiconti, voi. II,

1" Sem. 188(3, pag. 72). A titolo d'esempio si può dire, che il valore di la-i

per le temperature ordinarie di 20" e di 1.")" discende da 4:^.5 vibrazioni a

431,27; vale a dire vi dà una ditl'erenza di quasi 4 vibrazioni. Questa è la

variazione più forte che esista per gli strumenti a vento.

' Per tutti gli altri istrumenti abbiamo variazioni minori e diverse.

Per un istrumeuto ideale che fosse composto di una canna formata da sostanze

coibenti e senza aperture, l'influenza dell'aria esterna sarebbe sensibilmente

nulla. Gli istrumenti di legno si avvicimuo piìi o meno a questa forma ideale,

gli istrumenti di ottone ne sono più lontani; per cui si può dire che gli

istrumenti di ottone sentono più fortemente l'influenza della temperatura

esterna, quantunque meno dell'organo, e che gli istrumenti di legno subiscono

questa influenza iu modo meno pronunciato; i limiti estremi di questa iiillueuza

sono dati da U e dalla formola delle canne d'organo.

. Bene fece quindi la conferenza di Vienna col lasciare in disparte tutte

le questioni d'indole teorica noti ancora innltwe, e coU'avere cercato di

determinare la temperatura normale esterna, alla quale tutti gli istnmienti

a vento dovessero accordarsi. Essa stabilì, che questi istrumenti debbano co;-

rispoudere al tono normale quando portati in un ambiente dalla temperatura

normale siano suonati per un tempo sufficientemente lungo, fino a che ciascuno

di essi abbia raggiunta la propria temperatura di equilibrio finale. In queste

condizioni soltanto devono soddisfare al tono normale stabilito dalla confe-

renza, ed in queste condizioni, tanto in più che in meno, nei limiti richiesti

dai bisogni pratici; ossia in altri termini: in queste condizioni l'istrumento

deve poter essere allungato ed accorciato quanto la pratica esige.

» Questo concetto fondamentale, che sopra proposta di una sotto-com-

missione ha ispirato le deliberazioni della conferenza, è stato oltremodo fe-

lice. Sono convinto, che quando sia messo in pratica con cura e con accor-

gimaato, esso contribuirà notevolmente al perfezionamento degli istrumenti

a fiato, nonché all'esattezza delle esecuzioni musicali. La conferenza avrà

così avuto il doppio merito, non solo di aver dato al mondo musicale un

corista uniforme, ma benanco di aver data una soluzione pratica e pur per-

fettamente rigorosa alla questione complicata e incerta degli istrumenti a fiato
;

questione d' importanza capitale, quando si consideri che qualora gli istrumenti
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a dato in una orchesti-a fossero intonati in modo diverso, i tìoIìbì sarebbero

obbligati a seguirli sulla nuova via, e gli uni e gli altri imporrebbero la

loro volontà ai cantanti: il che significa, che la deliberazione del corista

uniforme sarebbe illusoria senza una conveniente soluzione del problema

concernente gli istrumenti a vento.

» Restava quindi a scegliere, fra tanti valori possibili, quello più adatto

per la temperatura normale degli istrumenti a fiato. Anche qui la conferenza

fu bene ispirata nel riconoscere, che le più importanti produzioni musicali si

fanno nei teatri e nelle sale di concerto. Vengono poi quelle delle chiese,

per le quali nei paesi cattolici la musica assume in certe circostanze un alto

valore musicale. Sono in ultimo da considerarsi le bande militari, che suo-

nano per lo più all'aria aperta ed entro limiti di temperatura molto estesi. Si

trattava quindi di sciegliere una temperatura in certo qual modo intermedia,

che soddisfacesse il meglio possibile a così svariate esigenze. Su questo punto

le opinioni, rimaste fin lì unanimi nel seno della conferenza, si divisero. Al-

cuni rappresentanti della Germania preoccupati specialmente del fatto, che

i teatri in quel paese sono fortemente riscaldati d'inverno e che rimangono

aperti anche durante gran parte dell'estate, come pure del fatto che nelle

chiese protestanti la musica a piena orchestra non esiste, proposero che la

temperatura normale fosse fissata a 24". Questa proposta ottenne la maggio-

ranza dei voti, e fu quindi inserita nelle deliberazioni addizionali della con-

ferenza.

^ La temperatura di 24°, fissata iu questo modo, parve a me ed a molti

esagerata. Di fatto nei teatri durante l'inverno, è poco probabile che la tem-

peratura, per quanto si voglia riscaldare, salga nelle orchestre sino a 24°.

Questa rappresenterebbe una temperatura insopportabile ed anche di estate

difficilmente si va al di là di questo valore. Aggiungasi a ciò che l'illumi-

nazione elettrica, la quale tosto o tardi sarà introdotta in tutti i teatri per

ragioni d'igiene e di sicurezza, ed in modo più speciale l' illuminazione colle

lampade ad incandescenza, alle quali sorride la simpatia ed il favore di

tutti i paesi, tende notoriamente per il suo piccolo sviluppo di calore ad ab-

bassare sensibilmente la temperatura dei teatri ; temperatura che adesso s'in-

nalza artificialmente ed involontariamente cogli altri mezzi d'illuminazione

finora in uso. Aggiungasi a ciò la necessità, di cui in tutte le costruzioni

teatrali moderne si tiene largamente conto, di una continua ed eihcace venti-

lazione, la quale tende anch'essa ad abbassare notevolmente la temperatura

dei teatri.

- In Italia la temperatura di 24" non potrebbe essere accolta per tutte

le ragioni fin qui esposte, alle quali conviene aggiungerne ancora un'altra molto

importante, ed è che durante i calori estivi i teatri principali rimangono chiusi.

Accettando quindi in questo punto le proposte della conferenza, si sarebbe

corso il pericolo, di non avere mai o quasi mai un'orchestra perfettamente



— lir

intonata. A dire il vero, quella temperatiu'a era stata dalla oniiferenza piut-

tosto raccomandata che imposta. L' Italia, pur accettando le deliberazioni

della conferenza di Vienna, alle quali essa aveva preso una parte importante,

avrebbe quindi potuto esimem dalle proposte addizionali, senza perciò man-

care ai suoi doveri. Essa avrebbe potuto di più fissare la sua propria tem-

peratiura normale per gli istrumeiiti a fiato in conformità delle sue condizioni

e consuetudini locali.

- Ma fin qui non si è parlato che dei teatri e tutt'al più anche delle

sale di concerto. Xon bisogna però dimenticare, che oltre alla musica ese-

guita in quei luoghi, vi sono altri fattori di cui devesi tener contx Senza

ricorrere al termometro, è cosa notoria che la temperatura delle chiese è

relativamente alta d'inverno e bassa d'estate. Questi grandi ambienti, dotati

di poche aperture, hanno in riguardo meteorologico il carattere di sotterranei

nei quali gli sbalzi di temperatura sono assai meno accentuati ed oscillano

leggiermente intorno alla media annua del luogo. Nei paesi cattolici la mu-

sica religiosa ha assunto un alto grado di potenzialità e deve esser presa in

scria considerazione. Ora nelle chiese la temperatm-a normale di 24° sarebbe

veramente eccessiva. Aggiungasi di più, che nelle chiese l'istrumeuto tipico

è l'organo, l'istrumento più sensibile alle variazioni di temperatura il quale

per di più non ammette correzione alcuna. Gli strumenti a fiato accordati

sulla temperatura normale di 24", portati che fossero in una chiesa fredda

per accordarsi coU'organo dovrebbero subire forti correzioni, e con ciò tutti

gli altri suoni della scala, all'infuori del tono normale, rimarrebbero sensibil-

mente stonati.

- Qualora dunque si volesse tener conto, per la musica orchestrale, dei

soli teatri e delle sale di concerto, il problema si ridurrebbe alla ricerca

della temperatura media di questi ambienti. Ma un giusto riguardo per la

musica religiosa ci deve indiu-re a rimanere al disotto di tale media.

» Un ultimo fattore, di cui si deve tener conto quantunque in misura

meno pronunciata, è quello delle bande militari, le quali suonano per lo più

all'aria libera. Stante le grandi oscillazioni, a cui la temperatura delle piazze

va soggetta, bisogna rinunciare per le bande militari a quel grado di perfe-

zione, che noi richiediamo dalle esecuzioni orchestrali. Ma sarebbe pure im

grave errore di voler rendere queste bande anche più stonate del necessario.

Ora se si considera, che talvolta la temperatura scende fino a pochi gradi

sopra lo zero, si deve riconoscere che la temperatura normale tìssata in 24°

sarebbe eccessiva, perchè non si darebbe mai il caso che queste bande do-

vessero anche suonare a temperature di 40 e di 45". Questo caso non si pre-

senterebbe neppure a Jlassaua; per cui anche per le bande militari tutto

c'induce ad abbassare il valore proposto dalla conferenza.

• Riassumendo queste considerazioni si può dire che, qualora le diverse

produzioni musicali nei teatri, nelle sale di concerto, nelle chiese e nelle piazze
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avessero tutti egual peso, la temperatiu'a di 15" sarebbe forse la più adatta

per soddisfare il meglio possibile a esigenze cotanto diverse. Ma volendo tener

conto in modo speciale delle piime, senza però perdere completamente di

vista le ultime, in mancanza di esperienze precise e di accurate determina-

zioni, la cifra tonda di 20° si presenta come il valore più opportuno da as-

segnarsi alla temperatura normale degli istrumenti a fiato.

» Abbiamo veduto, che per l'organo una variazione di 5" presenta per

il Ittz una variazione di circa 4 vibrazioni su 435. Per gli istrumenti a fiato

propriamente detti, la stessa variazione di 5° preseut.-rebbe minor variazione

nei suoni. Considerando questi complessivamente, si può dire che tale varia-

zione importerebbe circa metà di quella presentata dall'organo e che occor-

rerebbe quindi una variazione di temperatm-a di 10°. per innalzare od abbas-

sare il la^ di questi istrumenti di circa 4 vibrazioni.

t Si può dunque ammettere che per temperature, le quali differiscono

di meno di 5° dalla temperatura normale, l'organo e gli istrumenti a fiato

diano divergenze trascurabili o almeno tali da correggersi facilmente ; e che

le stesse divergenze si verificano, in assenza dell'organo, presso a poco per

gli istrumenti a fiato, quando la temperatura si allontana dalla normale

di =t 10°.

- Ciò posto, ecco le temperatm-e entro le quali si possono considerare

gli istrumenti bene intonati, con poca o nessuna correzione e quindi soddi-

sfacenti per tutti i suoni della scala, tanto nel caso che la temperatura nor-

male sia quella di 20°, quanto per quello di 24°.

Tcmp. norm. 20" Teuip. norm. 2 1°

Orchestre perfettamente intonate . . . 20° 24°

" bene intonate (compreso l'organo) 15° - 25° 19° - 29°

^ bene intonate (senza l'organo) e

bande militari .... 10° -30° 14° -84"

- Esaminando questa piccola tabella si vede facilmente, che tanto alla

musica dei teatri e dei concerti quanto a quella delle chiese, quanto infine

a quella delle bande militari si provvede meglio accettando la temperatura

normale di 20°, anziché di 24° proposta dalla conferenza.

ii Queste considerazioni valgono non solo per l'Italia, ma per tutti i

paesi d' Europa. L' Italia, come dissi, avrebbe potuto valersi della facoltà la-

sciatale dalla conferenza, di adottare per suo conto la temperatm'a di 20"

come normale per gli istrumenti a fiato ; ma l'opera della conferenza sarebbe

rimasta in tal modo incompleta. Gli istrumenti a fiato, costruiti nei diversi

paesi, non si accorderebbero fra di loro, qualora questi paesi adottassero per

questa temperatura valori diversi. Di più. l'adozione del corista uniforme ne

avrebbe potuto soffrire
;
perchè un direttore d'orchestra, posto nell'alternativa

di avere gli istrumenti imperfettamente intonati, mantenendo rigorosamente

il corista internazionale; ovvero di alterare il corista per ottenere la perfetta
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intonazione degli istriimenti. probabilmente sc-eirliorebbe il secondo come il

minore dei mali. Il corista uniforme, scosso in tal modo dalla sua base, si

sarebbe difficilmente ripristinato e l'opera tanto proficua della conferenza di

Vienna ne avrebbe sotìerto.

» Per tutte queste considerazioni non esitai un istante a proporre che

il governo italiano, nell'adottare le deliberazioni della conferenza di Vienna

fissasse a 20" la temperatura normale degli istnmienti a fiato, e nel comu-

nicare questa decisione al governo austro-ungarico esprùnesse il voto, che

questa temperatura fosse accettata da tutti i governi, i quali si sono uniti

si uniranno ai lavori della conferenza internazionale.

« Il governo austro-ungarico ha fatto ultimamente sapere in modo uflì-

ciale, che i governi francese e russo hanno accettata la proposta italiana, e

che, visto che non si tratta di modificare una delle risoluzioni principali della

conferenza, non ha difficoltà di aderire anch'es>o alla misura proposta dal go-

verno italiano. Gli altri Stati non hanno ancora risposto; ma io spero che

anche essi accoglieranno tale proposta, e che per conseguenza la temperatm-a

di 20° acquisterà una sanzione perfettamente intemazionale.

• Un ultimo punto rimaneva a esaminarsi nella conferenza, ed era quello

che riguardava la temperatura normale per gli organi. Questo istnunento

serve non solo nelle chiese, ma anche nelle sale da concerto e nei teatri.

Quanto all'organo da concerto o da teatro, è naturale ch'esso subisca la sorte

degli istrumenti a fiato : per conseguenza la sua temperatma normale deve

essere la medesima di 20". Ma per le chiese il problema era ben altrimenti

difficile. Trattandosi di un istrumento tanto sensibile alle variazioni di tempe-

ratura e che per di più non possiede correzione di sorta; ti-attandosi ancora

di un istrumento, il quale, .specialmente nelle chiese, ha assunto forme co-

lossali ed un alto grado di perfezione, la conferenza ha riconosciuto, che non

sarebbe né conveniente, né possibile di fissare una temperatura unica. Non

vi è confronto possibile fra il clima della Svezia e quello della Sicilia. Le

chiese sono inoltre ora riscaldate ed ora no, e presentano tali differenze di tem-

peratura da un luogo all'altro, che una temperatm-a media prescelta per tutte

sarebbe soddisfacente per poche e addirittura inanmiissibile per molte altre,

Epperò la conferenza ha stabilito, che ciascun organo debba essere portato

all'intonazione normale per questa temperatura media, che comsponde alle

condizioni speciali della chiesa a cui è destinato. Questa decisione rende al-

quanto più difficile e più complicato il compito del costruttore, ma è certa-

mente la sola razionale che si potesse prendere »

.
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Fisica. — Congetture su le adoni a distanza. Nota del Socio

Giovanni Cantoni.

a 1. Certo è che la dottiina delle ondulazioni luminose ha avvalorato il

concetto della sussistenza negli spazi cosmici di un fluido estremamente sot-

tile e perfettamente elastico, chiamato etere, il quale inteiTerrebbe in tutte

le azioni termo-luminose, che gli innumerevoli corpi celesti si trasmettono a

vicenda, attraverso spazi sconfinati e con grandissima celerità.

" Ma d'altra parte la dottrina termo-dinamica, che tende a dimostrare

la non materialità del supposto calorico, e più ancora la dottiina della mutua

convertibilità delle varie forme di energie fisiche, secondo la quale non po-

ti'ebbersi più ammettere come speciali entità i supposti fluidi elettrici ed i

fluidi magnetici, fecero sorgere il dubbio che pure i fenomeni elettrici e magne-

tici a distanza potessero essere compiuti mercè l' operosità di un unico mezzo.

«i Ma vuoisi avvertire che, se per tal via si giungerebbe a connettere fra

di loro le azioni termiche, luminose, elettriche e magnetiche a distanza, rimar-

rebbe nondimeno insoluto, od almanco scarsamente chiarito, il fatto fondamen-

tale e veramente tipico deUe azioni a distanza, quello cioè della imiversale

gravitazione delle masse cosmiche. Poiché questa sebbene sia, come le predette

azioni a distanza, regolata dalle leggi neutoniane. si effettuerebbe, secondo

Laplace, in tempi tanto brevi da eccedere di gran tratto la celerità delle tra-

smissioni termo-limiinose a distanza.

» 2. Ora, se vogliamo riconoscere che la dimostrazione della identità delle

leggi di ti-asmissione delle onde luminose e delle onde termiche abbia origi-

nato un notevole progresso per le scienze fisiche, dobbiamo pure giudicare quale

un felicissimo intuito recente quello di completare la teoria della polarizza-

zione della luce, connettendola con quella delle azioni bipolari elettriche e

magnetiche.

« Già il Thomson ed il Maxwell, colle loro ipotesi sulla costituzione

della materia prima, additarono con ipotesi molto felici come veramente si

potesse raggiimgere ima notevole semplificazione nelle leggi fondamentali dei

vari ordini di fenomeni fisici a distanza. Tuttavia, se non erro, mediante al-

cvme considerazioni sulla generalità dei fenomeni cosmici si poti'ebbe intra-

vedere la possibilità di una ipotesi, forse più generale, sebbene meno compiuta,

della connessione fra le varie azioni a distanza.

K 3. E qui convien premettere ima riflessione di indole storica, questa

cioè che l'intelletto umano alternamente si adopera, ora colle semplificazioni

ed ora colle difterenziazioni, a rendere ragione della connessione dei vari feno-

meni. Ad esempio, sul finii'e del secolo scorso i fisici non si peritavano di

creare altrettante entità quante erano le forme dei fenomeni da intei-petrare
;
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entità che ora si chiamarono astrattamente forze diverse (gravitazione xmiver-

sale, graviti! teiTestre. affiniti^, coesione, ecc.). ora le si vollero concretare in

altrettanti tluidi specifici od inconvertibili fra loro (il calorico, uno o due fluidi

elettrici, uno o due fluidi magnetici, fluido vitale o biotico, ecc.). Laddove in

oggi la scienza meno arrischiata si adopera per ridurre sotto l'unità di leggi

i fenomeni fisici coi fenomeni dinamici.

« Ed a far ciò ci conforta la considerazione dei grandi fatti cosmici, pei

quali le leggi della gravitazione e quelle della conservazione delle energie

vanno sempre più dimostrando che le reciproche azioni termo-luminose dei

vari astri si consociano colle loro reciproche azioni magnetiche ed elettro-ma-

gnetiche. Poiché, nel sistema del nostro sole, i maggiori pianeti esercitano su

di questo tali variazioni nel suo stato elettio-magnetico, le quali trovano il

loro riscontro nelle variazioni del magnetismo terrestre.

e Ora, lo ripetiamo, riesce difficile il dar ragione di cosi fatte colleganze

fenomenali, se non si ammette un'intima colleganza nelle condizioni o nelle

modalità dei fenomeni termo-lmninosi e di gravitazione con quelli delle influenze

elettro-magnetiche a distanza.

» 4. Abbiamo detto poco ' sopra che la mente umana va progredendo

nelle proprie cognizioni coli' alternare di due operazioni, in apparenza contrad-

dittorie, cioè la semplificazione e la differenziazione.

« Così ancora vediamo che, se la Chimica del Lavoisier e del Berthollet

venne a moltiplicare le entità materiali, chiamate corpi semplici, i principi

fisici adombrati da Dulong e Petit, e svolti dalla Fisica moderna, mirano

invece a rendere probabile il concetto di un'unica materia, in quanto che le

ditferenziazioui chimiche sono correlative soltanto alle differenze delle masse

molecolari d'ogni sostanza e degli agruppamenti di queste.

« Però, a meglio raggiungere codesto intento, parmi che non basti il rifiutare

il concetto dell'atomo chimico, ed il considerare le varie masse molecolari sic-

come gruppi speciali di altre minori masse, che diremo molecole prime, le quali,

serbandosi sistemate intorno ad un comune centro di gi'avitazione, costituissero

sia la molecola del fisico, sia l'atomo del chimico. Poiché converrebbe altresì

coinvolgere in quest ultimo concetto anche la bipolarità elettro-magnetica per

costituire i gruppi molecolari corrispondenti alle predette molecole prime. E

siccome poi col variare della massa delle molecole vien variando la velocità

di trasmissione dei loro moti vibratori od elastici, così potrebbesi inferire che

codesti elementi elettro-magnetici, supposti costitutivi delle parti minime dei

gruppi molecolari, avessero tale una tenuità di mole, o meglio di massa, da

coriispondere a quella del fiuido termo-luminoso ; nel qual caso la velocità di

trasmissione delle azioni elettro-magnetiche dovrebb'essere eguale, od almanco

assai approssimata, a quella delle azioni termo-luminose. La qual supposi-

zione però sarebbe oggimai messa in sodo dalle esperienze e dai calcoli sulla
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velocità di trasmissione delle onde elettro-magnetiche, parificata a quella delle

onde luminose (').

" 5. Ora questo concetto , sebbene per una parte presupponga una costi-

tuzione più complessa in tutti i corpi di natura, sostituendo alle molecole

fisiche, ovvero agli atomi materiali, i sistemi di elementi elettro-magnetici ed

insieme termo-luminosi : d' altra parte però esso mirerebbe ad una notevole

semplificazione logica, rendendo sempre più probabile così la unitaria sostanza

dei sistemi corporei, differenziati solo mercè il vario aggrupparsi dei sistemi

di elementi bipolari od eterei, come ancora la vmificazione delle leggi di molte

azioni corporee, tanto a distanze grandissime, quanto a distanze limitate.

" 6. Perciò, secondo queste congetture, ogni corpo, tuttoché omogeneo

e qualunque sia il di lui stato fisico, dovrebbesi considerare quale un si-

stema di molecole fisiche, ciascuna delle quali, alla sua volta, sarebbe costi-

tuita da un sistema subordinato di elementi bipolari, i quali colle loro vibra-

zioni di vario ordine servirebbero di mezzo per la trasmissione a distanza così

delle azioni termo-luminose, come delle azioni elettro-magnetiche (-).

B Quando però il corpo stesso non produce all'esterno nessima apprezza-

bile influenza elettrica o magnetica, cioè quando lo diciamo in (stato neutro,

i predetti elementi bipolari d'ogni molecola di esso sarebbero, nell'interno di

questa, disposti così, ossia così alternamente orientati, da soddisfare alle mu-

tue influenze inteme dei singoli elementi medesimi, e per modo da produrre

un sistema coerente e per sé conservativo, senza suscitare azioni polari esterne.

« Laddove, allorché un corpo vien detto trovarsi in istato elettrico o ma-

gnetico, ossia allorché esso esercita sui corpi circostanti qualche influenza elet-

trica magnetica , converrebbe ammettere che gli elementi bipolari d'ogni

molecola di un tal corpo, in parte almeno, riescano disposti per modo che le

reciproche loro influenze interne, non essendo interamente soddisfatte, facciano

luogo ad una risultante azione induttrice sui corpi esterni, la quale riuscii'à

tanto più efficacj, quanto maggiore sarà il numero degli elementi orientati in

(1) Così appunto dice il Mascart nelle sue Lefons sur Vélectricité et le magnétisme,

t. I. pag. 696 (Paris 1882): « Le esperienza su la velocità di propagazione delle azioni elettro-

magnetiche nell'aria e su la velocità di propagazione della luce, danno valori che tanto più

si approssimano fra loro (circa 300 mila l<m.) quanto maggiore fu l' esattezza posta nelle

rispettive misure. Siffatta coincidenza non può essere prodotta dal caso : opperò l' ingegnosa

teoria del Maxwell trova in queste esperienze una mirabile conferma».

(2) Molti fatti potrebbersi citare in appoggio di queste congetture. Basterà qui ricor-

darne alcuni: le correlazioni sussistenti fra la conduttività elettrica dei vari metalli e la

rispettiva loro conduttività termica interna ; la correlazione fra il potere induttore specifico

dei corpi dielettrici ed il rispettivo loro indice di rifrazione (Mascart, op. cit., pag. 696-98);

e le esperienze del Righi su l' influenza d' un campo magnetico sulla polarizzazione della luce,

e sulla conduttività tennica del bismuto.
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un medesimo verso. Ora iu questi casi, e corrulatiTamente alla grandezza della

azione esterna indiittrice, gli elementi bipolari costitutivi delle singole mole-

cole di un dato corpo si troveranno rispettivamente così diretti da tendere a

respingersi mutuamente, epperò anche da diminuire la coerenza sussistente fra

le molecole del corpo stesso. Nel qual caso perciò potremo considerare le molecole

medesime siccome fossero sollecitate da mulKC rt'pulsioai; di guisa che in quel

sistema molecolare verrà proporzionatamente diminuita la intema coerenza,

dovuta alle azioni che dianzi si esercitavano dagli stessi suoi elementi bipo-

lari, allorché que.ti si trovavano cosi alternamenti orientati da non produrre

alcuna sensibile azione induttrice esterna (').

• 7. Potremo quindi dedurre che le azioni induttrici elettriche e magneti-

che, esercitate all'esterno da un dato corpo, siano prodotte a scapito dalla in-

terna sua coerenza, cosicché, in tale atto e da per se considerato, esso più non

costituirebbe un sistema conservativo. Abbiamo detto da per xè. in quanto-

che, ad ogni azione esercitata da un dato corpo sui corpi circostanti sempre

rispondendo una reciproca azione, dello stesso ordine, sul corpo influenzante

e di egual grandezza, dovremo inferirne che alle azioni induttrici elettriche,

esercitate da quel coi-po sull'esterno risponderà una equipollente azione indut-

trice elettrica o magnetica, ma di opposto verso, esercitata dall' ambiente su

di esso. Epperò, anco in tal caso, potremo dire che il corpo influenzante,

preso insieme coi corpi da esso influenzati, costituirà tuttavia, in opera delle

stesse influenze bipolari degli elementi loro, un nuovo ed unico sistema, bensì

pili complesso, ma del pari nel suo insieme conservativo, ossia neutro.

' 8. Se poi supporremo, come pare che ragion suggerisca , che in base

alle differenze nelle masse molecolari di ogni sostanza riescano inversamente

proporzionali a queste le energie elettriche dell' unità di massa dei rispettivi

elementi bipolari, del pari che vediamo essere le energie termiche dell'unità

di massa delle molecole eterogenee inversamente proporzionali alle rispettive

loro masse, potremmo essere condotti a porgere una non improbabile spiega-

zione della variabile forza elettromotrice dei difl'erenti coi-pi.

« Perciocché ogni qual volta due corpi, la cui costituzione molecolare sia

disforme, verranno a trovarsi in qualche parte a mutuo contatto, attesa la diffe-

rente energia delle loro vibrazioni termiche , si susciterà nelle parti stesse

in contatto un tale disturbo, per cui esse tenderanno a polarizzarsi concorde-

mente: ed in allora sorgerà tra esse, appimto ancora per l'azione bipolai'e,

una mutua attrazione, che diremo coereiisa elettro-magnetica ; per modo che

si richiederà un sensibile sforzo per produrre il distacco delle parti affacciate,

il quale sarà correlativo alla grandezza degli spostamenti prodotti dal con-

tatto fi-a gli elementi bipolari, ossia alla differenza delle rispettive loro vi-

brazioni termiche.

(') Veggansi le mie Memorie su la polarizzazione dei magneti e dei coibenti elet-

trici, negli Atti di questa Accademia; ser. 3», se. tìs., voi. XIV e XV.
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« 9. Che se poi questi corpi eterogenei a contatto, in virtù di estiin-

seclie azioni, verranno ad essere commossi in qualsiasi modo, mercè la comu-

nicazione di una esterna energia, sia poi questa meccanica, termica, chimica,

elettrica, oppure magnetica, tali due corpi potranno essere considerati come la

sede di una forsa elettromotrice^ ossia potranno anche prodm're nei colepi con

essi comunicanti alcuni lavori motori, atti a vincere ima serie di esterne

resistenze.

" Ed invero, nelle diverse forme di elettromozione finora trovate, sempre

si verificano due condizioni, l'una per così dire 'jtredisponeiite, e l'altra effi-

ciente. La prima, in ogni caso, sta nella eterogeneità od almanco nella disforme

struttura di due superficie, le quali ora si stropicciano una coli' altra, ed ora

sono connesse da un arco conduttore, così da formare im circuito compiuto.

Tale è la condizione predisponente per la elettromozione di strofinio, per gli

elettromotori voltiani e per gli elettromotori termici. Laddove la condizione

eflìciente nel primo caso sta nell' impiego di ima forza meccanica per vincere

l'aderenza elettrica provocata, come si disse addietro, dal contatto delle due

superficie eterogenee; nel secondo caso sta nelle azioni chimiche promuovitrici

di calore nelle interne parti dell' elettromotore, e nel terzo sta in una trasmis-

sione di calore da un punto ad altro dell'arco comprendente la coppia ter-

mo-elettrica. Talché poi in ciascuno di questi tre casi l'eflìcacia della forza

elettromotrice è commisurata al dispendio di un lavoro meccanico, o di un lavoro

chimico positivo (producente calore), oppure di un lavoro termico.

» Ed anche negli elettromotori ad induzione, così elettrici come magne-

tici, la condizione efficiente sta in un lavoro meccanico prodotto da ima forza

motrice, la quale tende a discostare due corpi reciprocamente influenzantisi, sia

elettricamente, sia magneticamente, contro l'azione diretta, che quei due corpi

esercitano l'uno sull'altro per costituire un sistema coerente.

« 10. Anzi in queste ultime azioni di dirette influenze elettriche o magne-

tiche, disturbate da azioni esterne, si rende facilmente manifesta la efficienza

propria di quegli elementi primi, che, secondo le congetture sovra esposte, enti-e-

rebbero a costituire non solo le così dette molecole materiali, ma ancora la

materia cosmica, che forma il mezzo trasmettitore delle azioni termo-luminose e

delle azioni magnete-elettriche esercitantisi a distanza fra le così dette masse

ponderali ('j. Così, ad esempio, le intense azioni termiche, luminose, chimiche,

meccaniche, determinate da opportuni elettromotori voltaici, oppure da macchine

magnete-elettriche, animate da forze motrici meccaniche, ci confermano nel

concetto della connessione sussistente fra le predette forme di energie fisiche.

" Ed anche dalie mirabili azioni dei telefoni e dei microfoni facil-

mente si evince, non solo la rapida trasformazione de' vari modi di moti

(') Conviene però ricordare che in ogni caso le linee d'indu7Ìone elettrica rfescono

lierpendicolaii alle linne d'azione magnetica, secondo una ben nota legge.
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elastici, termici, elettrici e magnetici, ma ancora la celerità nelle trasmissioni,

a mezzo di fili metallici conduttivi di codesto forme di movimenti, appunto

paragonabile con quella della trasmisbioni' delle onde termo-luminose. Anzi vi

è da meravigliai'e in veggendo , ad esempio , nel telefono la moltiplicità dei

moti elastici, che devonsi ammettere nei fili trasmettitori, per rispondere alle

varie altezze, alle varie intensità ed al vario metallo dei suoni riprodotti a

notevoli distanze, ben possiam dire, colla celerità del lampo. Ora, secondo le

vedute su esposte, la intei-pretazioue di questi fenomeni verrebbe semplificata,

riflettendo che i reofori metallici sono anzitutto costituiti, come ogni altro coi-pn,

da elementi primi lìipolari, la cui mobilità risponde a quella delle onde luminose.

t 11. Anzi da quesù ratlronti si può altresì dedm-re: che se le onde termo-

luminose si provocano e si mantengono in opera degli elementi bipolari elettro-

magnetici, si avrebbe in ciò la condizione fisica dell'intima connessione che bi

manifesta tra i fenomeni chimici promovitori di calore nell'interno di alcuni

elettromotori e la rapida trasmissione nei reofori metallici delle cos'i dette

correnti elettromagnetiche, le quali possono in simil modo propagarsi nell'in-

terno di tutti i corpi solidi o liquidi, più o meno conduttivi. Pertanto tutte

le suaccemate azioni a distanza delle correnti e delle induzioni elettro-ma-

gnetiche si compirebbero, non già nelle molecole tìsiche dei corpi, ma bensì

nei gruppi eterei bipolari, costituenti le più piccole moli dei corpi stessi.

>^ 12. Questi medesimi riflessi renderebbero altresì manifesto che nelle

preaccennate azioni a distanza non occorre pensare ad im efl'ettivo flusso di

materia da uno ad altro punto dello spazio, ma sibbene ad una trasmissione

di moto per ondulazioni elastiche, analoghe a quelle del suono e della luce.

» 13. Ma, con tutto ciò, rimarrebbero ancora inesplicati, come osservammo

sopra, i fenomeni della gravitazione universale. Tuttavia pare a me che, in

conformità alle premesse congetture ,
potrebbesi desumere che questi feno-

meni, appunto perchè rispondono aUa forma più semplice e più generale di

azioni a distanza, debbansi ascrivere ai suoi veri elementi primi, cioè i più

sottOi della materia, che diremo punti barici o microcosmici ('), i quali coi

loro primordiali agruppamenti formerebbero gli elementi eterei o bipolari, più

sopra considerati.

« Ed invero, se le leggi della gravitazione neutoniana presuppongono azioni

a distanza oltremodo \A\\ rapide, siccome opinava il Laplace, di quelle rispon-

denti alle azioni luminose, e se vogliamo attenerci all' or accennato ordino di

idee, dovremmo ammettere che gli elementi bipolari (cioè gli elementi termo-

Imninosi ed elettro-magnetici) siano, alla lor volta, costituiti da sistemi di

(') L'energia di mesti punti barici o microcosmici potrebbe forse corrispondere a

quella dei vortici elementari ideati dal Thomson. Vcggansi a tal proposito anche le due

interessanti memorie del dott. G. Gerosa: La materia degli $pasi celesti, edite nella

Rivista di Filosofia scientifica, del 1884 e del 1885.
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punti tisici d'altrettauto più sottili dei precedenti, per modo da rispondere colle

loro vibrazioni (onde bariche) a velocità di trasmissione di tanto maggiori di

qiiant'è piìi rapida la propagazione delle azioni neutoniane dei corpi cosmici

rispetto alla rapidità delle onde luminose.

» Pertanto, secondo le or divisate congettm'e, la graduata subordina-

zione dei vari sistemi di aggruppamento : corpo ; molecola fisica ; atomo chi-

mico
; molecole eteree o bipolari

;
punti barici o gravifici, ci darebbe ragione

delle notevoli differenze di velocità fra le onde sonore, le onde luminose od

elettro-magneticlie, e le onde bariche. E d'altronde si comprenderebbe come

tanto il calore, che si trasmette con singolare lentezza da molecola a mole-

cola nei solidi e nei fluidi
,
quanto il calor radiante, che si trasmette con

velocità ragguardevole a distanze grandissime, corrisponderebbero, per riguardo

ai diversi gruppi in cui queste vibrazioni si compiono, ad un fenomeno pm-a-

mente meccanico. Ed in pari tempo si vedi-ebbe la ragione della possibilità

di trasformare 1' energia traslatoria d' una massa solida, arrestata, in moto ter-

mico delle sue molecole, e di poi questo in calore radiante all' esterno della

massa medesima, pur sempre rispettando il principio della conservazione delle

energie.

- Oltre di che i predetti elementi microcosmici, appunto coi loro moti vi-

bratori, incessanti e rapidissimi, compientisi in seno degli elementi eterei, e

quindi anche, piìi involutamente, in seno degli atomi fisici, costituii-ebbero

l'energia potenziale baiica di tutte le masse celesti; e per conseguenza varreb-

bero a mantenere la connessione fra tutti i corpi del macrocosmo, ed insieme la

connessione fra i vari ordini di fenomeni fisici, che in essi ci si presentano " (').

Patologia. — Deijeiierazioìie del corpuscoli rossi nelle rane,

nei tritoni e nelle tartarughe. Nota VII del Socio Angelo Mosso.

« Per lo studio delle alterazioni che subiscono i corpuscoli rossi negli

aninali a sangue freddo, basta conservare il sangue di rana, di tritone o

di tartaruga dentro una camera umida. I risultati però sono meno costanti

che non mettendo il sangue del cane, o dell' uomo nella cavità addominale

degli uccelli: e ciò perchè il processo della necrobiosi è meno intenso ne-

gli animali a sangue freddo, e perchè lo sviluppo dei batteri impedisce di

continuare l'esame del sangue. Ecco come ho fatto queste osservazioni, ed

i risultati che ne ottenni.

« Tagliavo la testa ad una rana, oppure scoprivo il cuore ancora pulsante

ad una rana o ad una tartaruga, e fatta una incisione nei grossi vasi raccoglievo

il sangue in un cilindretto del diametro di 1 centimetro circa. Generalmente

(') Ben riconoscendo la incompiutezza delle congetture sovra accennate, mi riservo

tornare su di esse fra non molto.
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a^le rane si produce un coagulo, e dopo qualche ora questo si disfa da; sé,

si separa uno strato di siero e i corpuscoli cadono sul fondo del cilindretto,

dove formano una massa senza coesione , che si sposta inclinando il vaso.

Dopo 2, 3 a 4 giorni, nella temperatura ambiente di circa 1(5'' a 20°, si

osserva che un numero considerevole di corpuscoli rossi ha subito una profonda

Icasformazione.

« Queste esperienze si possono pure fare in altro modo, tagliando cioè

la testa ad una rana e facendo diversi preparati del suo sangue. Tutti questi

prepara;ti vengono subito ricoperti col vetrino e messi in una camera umida,

alla temperatura ambiente di 14° a 18°. Uno si esamina subito per vedere

il aiumero dei corpuscoli bianchi e assicurarsi che il sangue è normale.

• Dopo 24 ore si trova che la sostanza corticale dei corpuscoli non ò

più uniformemente gialla, ma contiene delle macchie piccole rotonde. In ogni

corpuscolo si vedono 3, 4, .5 di queste macchie, e alcuni ne hanno anche

15 a 20. Generalmente stanno verso la periferia del corpuscolo, ma se ne

vedono pure nel mezzo, e sembrano piccoli corpiccioli o vacuoli che siausi

formati dentro alla sostanza corticale. Ve ne sono dei piccolissimi di questi

corpiccioli; i più grossi hanno 1 /(, fino a l,r> u di diametro. Benché siano

colorati in giallo, sono indipendenti dalla sostanza emoglobinica e il colore

lo prendono solo per riflesso dalla sostanza gialla che li circonda : infatti

«quando questa si ritira verso il centro, dove forma una massa globosa, si vede

iche questi corpiccioli stanno dentro alla sostanza bianca che forma la parto

periferica del corpuscolo rosso. Così pure quando capita che la sostanza gialla

si dispone come i raggi di una stella che abbia il centro nel nucleo, può

constatarsi che vi sono delle piccole sfere biancastre che stanno negli spazi

fra due raggi e non hanno alcuna relazione colla sostanza emoglobinica.

« Si osservano pure delle cellule rotonde, giallognole o biancastre di

circa 12 fi che hanno alla supei-tìcie delle punte spinose, trasparenti, qualche

volta ramificate. Anche negli uccelli ho riscontrato queste forme spinose, ossia

dei corpuscoli bianchi con la supei-ficie coperta da peli o spine lunghe e

trasparenti.

• La comparsa di (jueste macchie che vediamo prodursi nei corpuscoli

della rana fuori dell'organismo nel breve spazio di 24 ore, ci mostra come

ha principio una degenerazione grave dei corpuscoli rossi che ho riscontrato

svolgersi durante la vita nel sangue della rana e delle tartarughe per efletto

della inanizione. Mi sono procurato delle tartarughe e delle rane in istato

di profonda inanizione, conservandole tutto l'inverno nel laboratorio. Le rane

le mandavo a pescare o diseppellire nel principio della primavera, quando

non avevano ancora mangiato e le conservavo dopo nell'acqua. Questo rane

sulla fine del mese di aprile quando incominciavano a morire, presentavano

un'alterazione del sangue come quella che ho descritta precedentemente. Ne

conservai fino alla fine di maggio di queste rane, e in tutte, mentre erano

Ii'e.ndico.nti- l'i?/, Voi,, m, i" ."^uiii, 17
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vive, constatai l'esistenza di queste vescichette che hanno il diametro di 1,'(

iìno a 3(( : alcuni corpuscoli ne hanno solo 3, 4, altri 8 o 10 e anche un

numero maggiore. Ve ne sono delle grandi e delle piccole sparse irregolar-

mente, (The formano dei piccoli mucchi alla periferia del corpuscolo.

» Questi corpiccioli eseguiscono dei leggieri movimenti, perchè si avvici-

nano e si allontanano fra loro, ma lentamente. Credo che questo moto venga

loro trasmesso dalla sostanza stessa del corpuscolo sanguigno, perchè la so-

stanza ialina dei coi-puscoli rossi che si alterano eseguisce dei movimenti

simili a quelli del protoplasma.

« Ho aperto l'addome ad alcune di queste rane in stato di profonda

inanizione e mi assicurai, osservando la circolazione del sangue nel mesen-

terio, che questa alterazione esiste già durante la vita; e che i corpuscoli

che passano nei capillari sotto il microscopio presentano queste macchie alla

loro superficie.

« Osservando questo sangue della inanizione fuori dell' organismo colla

luce incidente, concentrando un raggio di luce sul vetrino del preparato si

vede che sono globetti rotondi che fanno sporgenza alla superficie del cor-

puscolo come un bitorzolo. Non si tratta dunque di vacuoli come quelli che

da lungo tempo sono conosciuti nelle cellule delle piante, o di vescichette

simili a quelle che si formano nel corpo degli animali inferiori. Ma è un

corpo sferico che si forma nella sostanza corticale del corpuscolo , e che in-

grossandosi produce delle granulazioni e altri globetti dentro alla sua ca-

vità, come dirò fra poco.

» Trattando questo sangue col verde metile 0.5 %, queste sfere si gon-

fiano e formano come una gemma che scoppia e spande una sostanza fina-

mente granulosa. Mentre il nucleo del corpuscolo si colorisce in verde sme-

raldo, queste gemme restano per lo più incolore, come la sostanza corticale

del corpuscolo. Vi sono dei corpuscoli sanguigni dove queste gemme hanno

la forma dei frutti di cactus o dei fichi d'India, attaccati alla foglia rap-

presentata dal disco ovale del corpuscolo rosso.

» È facile riscontrare in un medesimo preparato del sangue di una rana

normale che è rimasto due giorni in un tubetto alla temperatura di circa 16°,

tutte le forme di sviluppo di questi globetti ialini. Dopo 3 o 4 giorni que-

ste piccole sfere misurano da (j a 8 /(, e costituiscono ima vera deformità

dei corpuscoli rossi: perchè sono grosse protuberanze di color giallo-chiaro

che si sollevano alla loro supei-ficie. Le forme più interessanti sono le mag-

giori dove si vede l'attività formativa del processo di necrobiosi. Per esempio

in un corpuscolo rosso d'aspetto normale col suo nucleo nel mezzo, si vede ad

una delle estremità del corpuscolo una sfera biancastra del diametro di 7

ad 8 /( chiusa nella sostanza corticale giallognola ed uniforme. Questa sfera

ha dentro un nucleo, o più nuclei del diametro di 2 a 3 ,<( e delle granu-

lazioni molto rifrangenti di mezzo /(, in numero di 5 a (>.
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. È come un punto germiaativo. o come una gemma, che si sviluppa

nella sostanza corticale del corpuscolo rosso. Qui non vi è dubbio che si

tratta realmente di uua produzione endogena'; e come si è formata la prima

piccola sfera, così essa ne genera delle altre nel suo interno; e nella sostanza

di questi globetti si formano pure delle granulazioni dotate di un forte po-

tere rifrangente. Darò nella prossima Memoria i disegni di queste trasforma-

zioni che subiscono i corpuscoli rossi, e entrerò allora in maggiori particola-

rità sul loro modo di sviluppo ;
per comoditi di linguaggio dirò che si tratta

qui di un processo di gemmazione, senza voler dare un significato fisiologico

a questa parola, che vorrei indicasse semplicemente il modo di origine e la

proliferazione endogena di questi globetti ialini. Secondo il mio concetto questo

è un processo di necrobiosi, analogo a quello per il quale appajono dei cor-

piccioli, che hanno l'apparenza di nuclei nei corpuscoli bianchi del sangue

dei mammiferi.

- Ciò che preme è di stabilire fino da ora che qui non si tratta della

produzione di vacuoli, ma di sfere, o globetti ialini, con dei processi di

necrobiosi loro propri. Vi sono dei corpuscoli rossi che hanno dentro alla

sostanza corticale di queste gemme molto grosse, liscie e di color giallo più

intenso di quello del corpuscolo della rana, o di colore biancastro. Vedendo

che queste macchie hanno il diametro di 6 a 7 //, sembra di vedere un cor-

puscolo rosso di cane, o di uomo, dentro il corpuscolo di una rana ; ma sap-

piamo che questa è una illusione, perchè noi conosciamo lo sviluppo di questi

globetti dentro il corpuscolo sanguigno della rana. Il problema delle cellule

globulifere si presenta qui nella sua forma più semplice, per cui è facile

distinguere l'apparenza dalla realtà.

- Contemporaneamente alla degenerazione della sostanza corticale, o poco

dopo la medesima, incomincia la degenerazione della sostanza nucleare. Già

dopo le prime 24 ore alla tempei-atma di 20'^, tanto nel sangue della rana,

quanto in quello dei tritoni, o della tartaruga, si osserva che i corpuscoli

bianchi sono in stato più avanzato di alterazione di quanto non fossero prima

nel sangue normale; perchè i granuli splendenti che essi contengono nel loro

interno sono più grossi e più abbondanti. Ve ne sono di quelli fia i leucociti

che rassomigliano come ad una ghianda, cioè da una parte sono accumulate

delle granulazioni biancastre molto vicine le une alle altre e piuttosto grosse,

dall'altra vi è la sostanza ialina che forma ima sfera od una forma ovale.

« Generalmente al terzo giorno esaminando U sangue delle rane con-

servato nei tubetti alla temperatura ambiente, trovasi che i leucociti sono

molto più abbondanti che nel sangue normale ed osservansi molte cellule

ialine che hanno dei bellissimi nuclei in proliferazione. Che non si tratti

dei corpuscoli bianchi ordinari lo si giudica dalla loro grande abbondanza:

che sono molto più numerosi di quanto non fossero prima e lo si vede anche
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dal colore, perchè molti corpuscoli rossi, mentre conservano ancora la forma

e il loro aspetto caratteristico, contengono dei globetti piccoli pure gialli,

dei globetti biancastri e delle granulazioni. Vi sono dei corpuscoli gialli

d'aspetto normale che hanno intorno al nucleo una serie di globetti splen-

denti, e il nucleo forma una macchia biancastra ovale, alquanto piii grossa

del solito ; altri corpuscoli gialli sono rotondi e gonfi colla superficie lucente

e si vedono tutti i passaggi verso le forme ialine. Vi sono di questi coi-pu-

scoli che sembrano di vetro smerigliato, i quali hanno il diametro di circa

25 ;U e dentro contengono dei globetti giallognoli che hanno 6 a 7 ,u di dia-

metro : e accanto si vedono altri globetti minori più gialli, i più piccoli dei

quali misurano solo 1 o 2 ;« : e frammezzo a questi gialli ve ne sono dei

biancastri finamente granulosi isolati, con delle forme di rene, o di ferro di

eavallo, ma più spesso rotondi. Qui si potrebbe credere che si tratti di cel-

lule fagocito che mangiano i corpuscoli rossi ; ma non posso ammettere questa

voracità perchè si vedono tutti i periodi di sviluppo di queste cellule.

« Col verde metile si può riconoscere meglio l'intima natura di questa

degenerazione e i mutamenti che succedono nell'interno dei corpuscoli rossi,

mentre essi conservano ancora la loro tinta giallognola. Aggiungendo a que-

sto sangue, dopo 2 o 3 giorni che si conservò in un tubetto, ima goccia di

violetto metile 0,5 "/<> > appare una grande varietà di forme : oltre ai corpu-

scoli gialli intatti ed ovali, si distinguono molti corpuscoli rotondi od ovali

pieni di granulazioni minutissime e verdi, che contengono dentro parecchi glo-

betti d' un verde più intenso. Sono questi i corpuscoli rossi dove nella so-

stanza corticale si sono già formati dei globetti, mentre che nel nucleo non

è ancora cominciato il lavoro della frammentazione. Altri corpuscoli sono ro-

tondi come una sfera di color verde, finamente granulosa, che contiene dentro

dei globetti più scuri, e intorno vi è uno strato più o meno spesso di sostanza

ialina trasparente che la circonda. Alcimi dei globetti che stanno nell'interno di

questa massa sferica finamente granulosa sono verdi, altri bianchicci. Egual-

mente abbondanti sono i corpuscoli ialini che contengono dentro uno o più

globetti piccoli colorati in verde o biancastri : in questi la sostanza granu-

losa è meno abbondante, per cui formano come una sfera trasparente che

contiene uno o più nuclei e poche granulazioni.

« Molto importanti per lo studio delle trasformazioni che subiscono i

corpuscoli del sangue sono certe cellule giganti che hanno 30 ,« di diametro,

le quali si vedono nel sangue in degenerazione, tanto dei ranocchi quanto

del cane e dell' uomo. Queste grandi sfere ialine contengono dentro una o

più sfere pure ialine, o leggiermente giallastre, del diametro di 14 a 15 /(. In

questo caso è impossibile ammettere che si tratti di un leucocito che in-

goiò un corpuscolo rosso, perchè si tratta di forme incomparabilmente mag-

giori, che non gli elementi normali del sangue.

t Colla degenerazione ialina molti coi-piiscoli rossi del sangue sono ridotti
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ad una sfera di 18 a 25 .« di diametro, quasi trasparente, che txmtieue dentro

dei globetti opalescenti e delle granulazioni che rifrangono fortemente la

luce. Tra i globetti contenuti nella cellula se ne trova generalmente uno o

parecchi di colore giallognolo, e spesso questi globetti che hanno il diametro

di 5 a 10 u contengono dentro parecchi altri globetti più piccoli. Troviamo

in queste cellule un' altra ditticoltii egualmente insuperabile per accettare la

dottrina dei leticociti voraci, perchè noli' interno di queste cellule ialine si

vedono dei corpiccioli che hanno la forma di un rene e sono conglobati, od

avvolti, ripiegati come un embrione, tonando nell' interno di una cellula

ialina troviamo delle forme tubolose, allungate, o curvate a ferro di cavallo,

dobbiamo ammettere che siensi sviluppate in posto, perchè queste forme non

le vediamo libere nel liquido sanguigno.

« Qualche volta i globetti opalescenti sono molto numerosi e si dispon-

gono come i petali di un fiore. Si vedono ad esempio delle cellule ialine che

hanno 6 a 7 globetti biancastri disposti intorno ad un globetto centrale. Qual-

che volta questi globetti sono in numero maggiore, disugnali per grossezza

e disposti irregolarmente, qualche volta sono regolari e si trovano disposti a

rosetta. Queste forme hanno molta rassomiglianza con quelle che Golgi descrisse

come caratteristiche del sangue umano nella febbre di malaria. Sono cellule

che hanno 25 a 80 /< di diametro. La rosetta abbraccia solo uno spazio di

12 a 14 n nel mezzo, il resto verso la periferia è opalescente omogeneo senza

granulazioni. 1 granuli che esistono nelle parti centrali fra i globetti di-

sposti a rosetta sono moLo rifrangenti e piccoli. Altre volte queste cellule

hanno solo il diametro di 12 o 13 /«, sono perfettamente ialine e conten-

gono 10 12 sfeiicciuole rotonde che hanno 2 o 8 u di diametro, oppure

sono ovali.

B In queste ricerche nei processi di necrobiosi dei corpuscoli sanguigni,

vedendo che solo un piccolo numero si altera, ho dovuto studiare le cause

di questa differenza. Mi è riuscito con vari metodi di mostrare che i corpu-

scoli rossi del sangue, benché in apparenza siano uniformi ed eguali, hanno

invece una struttura ed una composizione assai differente gli uni dagli altri.

^ Infatti trattando il sangue di rana, di tartaruga, o di uccello coli' acido

picrico secondo il metodo di Kleinenberg, appare una grande varietà di strut-

tura nei corpuscoli del sangue, che prima sembravano tutti eguali. Questo

reattivo è fatto con una soluzione di acido picrico saturo a freddo : sopra cento

parti di questa soluzione si aggiungono due parti di acido solforico concen-

trato e si filtra ; dopo si aggiunge al liquido tre volte il suo volume di acqua.

• I corpuscoli delle rane, delle tartarugiie e degli uccelli messi in questo

liquido si dividono in due sorta ; in quelli cioè che prendono una tinta gialla

d'oro, e in quelli che sono di un colore giallo scuro. I nuclei diventano gra-

nulosi e il loro contorno fortemente spiccato. La differenza nelle dimensioni

dei vai'i corpuscoli si fa molto maggiore di quanto non sia nello stato normale.
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>• Nei corpuscoli gialli pallidi colore d'oro, la sostanza corticale si pre-

senta omogenea; in quelli più scuri è fortemente granulata, tanto che non

si vede neppm-e il nucleo. Ma non sono granulazioni, la sostanza corticale

è divenuta come spugnosa, sono divisioni e trabeccole scure fittissime, a tra-

verso le maglie delle quali si vede il fondo più chiaro. Per comodità di lin-

guaggio darò il nome di sostanza spugnosa alla parte corticale modificata

dall' azione dell'acido picrico quando prende questo aspetto. Le forme chiare

omogenee e le forme scure spugnose rappresentano gli estremi, ma frammezzo

vi sono tutti gli stadi intermedi di corpuscoli dove la sostanza corticale è

più meno omogenea, e più o meno spugnosa.

« Queste differenze nell'aspetto corrispondono a delle condizioni diverse

della vita dei corpuscoli. Infatti, per dare un esampio, rammenterò che i glo-

betti che si producono per effetto della inanizione, o della necrobiosi nella

sostanza corticale, non si vedono mai nei corpuscoli bruni fortemente spugnosi,

ma solo nei corpuscoli ' chiari, ed in quelli dove la sostanza corticale è meno

fortemente spugnosa.

« Conservando il sangue delle rane entro a dei tubetti ed esaminandolo

dopo 48 ore, osservai delle cellule che contengono cristalli di emoglobina.

Sono anche qui dei corpuscoli rossi che trasformandosi producono queste cel-

lule ialine piene di nuclei biancastri, o giallognoli, e di cristalli. Nel primo

periodo della trasformazione vedesi un coi"puscolo rosso pallido, col nucleo in

posizione eccentrica, anzi sporgente alla periferia in molti casi. Accanto al

nucleo vi è nel mezzo del corpuscolo un mucchio di granulazioni. Questo

mucchio è bene circoscritto, e tondeggiante. Poi alla periferia si forma un

bordo ialino, e la massa centrale diviene fortemente gi'auulosa. In altre cellule

maggiori, invece di un nucleo bianco e splendente aUa periferia, ve ne sono

due tre. Nella sostanza ialina della cellula vi sono delle granulazioni

fortemente rifrangenti, dotate di im vivace tremolio; e frammezzo a queste vi

sono dei piccoli cristalli che essi pure sono agitati da un movimento mole-

colare analogo.

» Questi cristalli piccoli e grandi appartengono al sistema romboidale

e sono leggiermente gialli. Per dare qualche mism-a dirò che in una cellula

di 12 II si trovano parecchi cristalli piccoli, lunghi 2,5 /t e larghi 1 od

1,5 fi; ed in mezzo a questi nell' asse della cellula un cristallo maggiore

lungo 10 a e largo 2,5 ,« cogli angoli smuzzati. Un' altra sfera ialina

contiene nel suo interno due cristalli, come due prismi regolari giallognoli,

disposti r uno perpendicolarmente all'altro; entrambi misurano da 8 a 9 /t

in lunghezza e sono larghi da c5 a 4 /i.

« Altre cellule più piccole di un corpuscolo ordinario di rana sono tutte

piene di questi cristalli di emoglobina : le più interessanti sono quelle forme

dove i cristalli sono piccoli, e stanno ammucchiati nella sostanza corticale,

e accanto vi è un nucleo rotondo generalmente biancastro. Talora in queste
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cellule si vedono ancora delle ponioni'di sostanza gialla del corpuscolo pri-

mitivo. Ho confermato a questo modo e studiato con maggiori particolarità

come si formino nel sangue della rana i cristalli di emoglobina, che avevo

già veduto apparire dentro i corpuscoli rossi degli uccelli ».

Patologia. — Derjenemyione dei cnrpnscoll rossi del samjne

dell'nonio. Nola VITI del Socio Angkh) Mosso.

• Bizzozero già fino dal 1872 aveva incettato del sangue nella camera

anteriore dell'occhio, per determinare se i globuli rossi vengono divorati dalle

cellule grandi e contrattili che egli aveva osservato nell'ipoema e nell'ipopion

deiruonio e del coniglio. Ho adoperato questo metodo del Bizzozero e ne ebbi

dei risultati tanto soddisfacenti, che credo sia questo il migliore dei metodi

per studiare i processi di necrobiosi dei corpuscoli rossi.

« Si prepara im pò" di sangue defibrinato d'uomo o di cane o di co-

niglio e lo si mette in uno schizzetto di Pravaz, che abbia la punta molto

sottile. Quindi si cloroformizza un cane, e tenendo fermo l'occhio con una

pinzetta si infigge la punta nel centro della cornea, e si fa penetrare nella

camera anteriore una piccola goccia di sangue.

« Questa operazione non produce infiammazione, e si possono osservare

le successive trasformazioni che subisce il sangue tenuto nell'umor acqueo

sotto la cornea, come se fosse in una camera di incubazione ricoperta da un

vetro da orologio. Guardando questo sangue con delle lenti forti, mentre

l'occhio è bene illuminato di fianco, si può facilmente seguire le trasforma-

zioni che subisce il sangue ed assicm-arsi che esso cambia successivamente

di colore, senza che contragga la goccia delle aderenze colle parti circostanti.

e senza che nulla accenni ad una suppurazione della cornea, o ad una infiam-

mazione dell'occhio, la goccia diviene in poche ore una massa coerente e si

trasforma in pus.

« Dopo 24 ore uccido il cane ed estirpo gli occhi. La goccia di sangue

è mobile, priva di aderenze, forma come un velo sottile di colore giallo-

gnolo che nella parte inferiore è più spesso e ha delle striature rosse.

- Se il sangue si ferma alcuni giorni nella camera anteriore dell'occhio

diventa un grumo di pus, giallo, ed inclinando l'occhio lo si vede muoversi

liberamente nell'umor acqueo.

» È inutile che io descriva le necrobiosi dei corpuscoli rossi nella ca-

mera anteriore dell'occhio, perchè sarebbe un ripetere quanto ho già detto

nella Nota VI, e quanto dovrò ripetere fra po<'o. descrivendo la degenerazione

del sangue umano nella cavità addominale degli uccelli. Chiunque ripeta questa

esperienza ed osservi le trasformazioni che subisce una goccia di sangue messa

nella camera anteriore dell'occhio, potrà convincersi come sia realmente un pro-

cesso di necrobiosi quello che trasforma i corpuscoli rossi in leucociti, e come
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la coagulazione, la suppurazione e la degenerazione del sangue rappresentino

delle fasi più o meno avanzate nel processo della distruzione dei corpu-

scoli rossi.

» Quando si inietta del sangue defibrinato nella camera anteriore dei-

rocchio, si trova clie questo poche ore dopo torna a coagulare; precisamente

come succede nella cavità addominale degli uccelli, appena incomincia il pro-

cesso della necrobiosi.

" Il numero delle piastrine aumenta in modo molto considerevole nel sangue

imiano defibrinato che viene introdotto nella cavità anteriore dell'occhio di

un cane, o nella cavità addominale degli uccelli.

t I corpuscoli del sangue di uomo che si mettono a degenerare nella

camera anteriore dell'occhio di un cane, quando diventano ialini presentano

nel maggior numero un movimento vivacissimo delle loro granulazioni. Tra

queste granulazioni, oltre a quelle che hanno un diametro di circa 0,5 ,«, se

ne vedono delle altre assai più minute col diametro di 0,2 /< ed anche più

fini. La massa ialina di corpuscoli è tutta formata di queste granulazioni

finissime. Queste granulazioni eseguiscono dei movimenti che possono parago-

narsi a quelli che fanno i granellini di sabbia sul fondo di una fontana,

quando l'acqua sgorgando lentamente di sotto solleva ed agita l'arena che vi

sta sopra. Qualche volta si vedono in questi corpuscoli ialini dei piccoli cri-

stalli di ematoidina e di bilirubina, e anche questi si muovono. Ciò rende

probabile che tali movimenti siano dovuti alla sostanza ialina stessa.

" Sono caratteristiche fra le forme dei corpuscoli rossi in degenerazione,

le cellule ialine che hanno dentro delle masse irregolari che rassomigliano

ad un rene o ad un cocomero, o ad un tubo ripiegato come un U, o varia-

mente contorto, e convoluto. E frammezzo vi sono dei globetti biancastri, e

più esternamente sono avvolti dalla sostanza ialina dentro alla quale osser-

vansi le granulazioni minute e le maggiori, che eseguiscono dei forti movi-

menti come ho descritto più sopra.

Che si tratti realmente di forme cadaveriche dei corpuscoli rossi, pos-

siamo convincersene adoperando le sostanze coloranti che tingono tutte queste

forme ialine. I corpuscoli del sangue finché sono vivi non si lasciano colorire

coU'eosina ad esempio ; ma appena incomincia il processo della morte, si lasciano

tingere facilmente colle soluzioni di cosina all' 1 per 1000. •

tt Questa colorazione è, secondo le mie ricerche, il metodo più semplice

per mettere in evidenza le alterazioni cadaveriche dei corpuscoli rossi del

sangue nelle ultime fasi della necrobiosi.

t Alle variazioni morfologiche dei corpuscoli nel processo di necrobiosi,

corrispondono delle variazioni chimiche. Trattando i leucociti, il pus o il

sangue in degenerazione con una soluzione acquosa di violetto di metile 2,

2,5 7o) si presentano dei corpuscoli verdi, degli azzuni, dei violetti e dei
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bianchi. Ed è singolare che queste forme presentino una struttura in apparenza

eguale.

• Le cellule bianche sono quelle elio si conservano impermeabili alla

sostanza colorante. Le verdi e le azzurre possnun considerarsi come gradazione

della medesima tinta : perchè quando è maijgiore la quantità di ve.de metile

che assorbe una cellula ialina, essa prende un colore azzurro; e quando è

minore appare verde perchè è meno carica la tinta. Si osservano le medesime

differenze facendo delle soluzioni di verde metile successivamente degradanti

dentro a tubi di vetro con acqua.

» Il fatto più importante è, che fra queste cellule ve ne siano di quelle

che hanno una colorazione noletta che tende al rosso in alcimi casi.

» Siccome Cruschmann dà questa reazione violetta col verde metile come

caratteristica dell' Amyloidsubstanz, così bisogna ammettere che nel processo

di necrobiosi dei corpuscoli rossi produca una sostanza simile alla sostanza

amUoide.

« Queste diiferenze nella colorazione che si osservano fra le varie cellule

ialine si vedono anche nella colorazione dei globetti, o citoframmenti che

stanno dentro ad una medesima cellula ialina. Vi sono cioè dei citoframmenti

di vario colore; e se no vedono dei biancastri, dei verdi, degli azzurri e dei

violetti, gli uni accanto agli altri.

« Col verde metile tanto col sangue dell'uomo, quanto con quello del

cane, osservai che nel processo di necrobiosi si separano due sostanze delle

quali una si colorisce in azzurro od in verde e l'altra in violetto. Nel maggior

numero dei casi la sostanza violetta sta nella parte centrale del corpuscolo.

e quella verde alla periferia dove forma una mezzaluna, oppure dei globetti

e dei citoframmenti che stanno all'esterno della sostanza violetta.

- Svolgerò meglio questa parte delle differenze chimiche nella prossima

Memoria, dove farò un raffronto fi'a le mie osservazioni e quelle di Ehrlich.

« n sangue defibrinato dell'uomo introdotto nella cavità addominale

degli uccelli subisce le precedenti alterazioni, e quelle che vennero descritte

per il sangue del cane nella Nota VI (').

- Dopo 5 ore si osserva che i leucociti sono divenuti più numerosi di

ciò che fossero prima. Il sangue benché sia stato prima detìbriuato coagula nuo-

vamente. Sono abbondanti i corpuscoli ros.si die hanno un bordo ialino. Questi

corpuscoli sono leggiermente maggiori degli altri e misurano da 8 a 10 .a. Qualche

volta il corpuscolo che sta dentro all'involucro ialino non è più rotondo, ma

è già alterato e presenta delle forme più o meno irregolari, gibbose, od al-

lungate reniformi. Si vedono delle bellissime cellule ialine di 7,ò n col-

r involucro omogeneo e trasparente, con poche granulazioni splendenti, oppure

(') Rundìcuiiti della 1!. .accademia dui Lincei, sodata d>d 17 a|irik' 188".

Kendiconti. 1887, Vol. IH, 2° Sem. 18
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con im mucchio di queste granulazioni messo in posizione eccentrica. In queste

cellule ialine vi è dentro, come un nucleo h-regolare, una imagine pallida,

spesso leggiermente giallognola del diametro di 4 o 5 ,« , che rappresenta il

corpuscolo primitivo.

« Vi sono dei coi-puscoli rossi di 8 a 10 a che hanno alla periferia

come una mezzaluna di sostanza ialina granulosa: in altri corpuscoli egual-

mente giaUi e rotondi, questa massa ialina piena di granulazioni splendenti

è tanto sviluppata che forma una massa più voluminosa del corpuscolo pri-

mitivo. Chi non abbia osservato bene i passaggi dalle forme di vm lembo

ialino e granuloso attorno al corpuscolo giallo, e veduto che questo ingrossan-

dosi forma come una mezzaluna o un disco, attorno al corpuscolo, potrebbe

credere che qui si tratti di un leucocito che abbocca un corpuscolo rosso, ma

questo non posso ammetterlo per molte ragioni che furono già dette nelle

Note precedenti, e che esporrò meglio fra poco.

» Vi sono dei corpuscoli rossi dì 8 a 10 /( che contengono da 6 a 10

corpuscoli giallognoli di 2 a 3 /». Anche questo fatto depone contro la dot-

trina delle cellule fagocito. Altre cellule eguali hanno due nuclei gialli

addossati che si toccano; altre sono per metà ialine, e per metà contengono

accumulate molte granulazioni fortemente rifrangenti.

^ Abbondano i macrociti da 8 fino a 11 e 12 /( e sono grandi corpu-

scoli gialli pallidi, alcuni così scoloriti che si confonderebbero colle cellule

ialine se non avessero dentro una sostanza giallognola. Altri appena visibili

hanno la grandezza di un corpuscolo rosso, e sembrano lo stroma o lo sche-

letro di un corpuscolo rosso scolorito. Altri più piccoli rassomigliano alle

piastrine.

" Nel corpuscolo rosso dell'uomo, come in quello del sangue degli

animali, appajono distinte tre sostanze nel processo di necrobiosi, cioè: 1° una

sostanza rifrangente che forma le granulazioni e i globetti biancastri che

appajono alla periferia del corpuscolo: 2" la sostanza gialla primitiva del

corpuscolo che forma pm-e dei globetti e delle granulazioni, ed in parte può

rimanere inerte e gonfiarsi ;
3° la sostanza ialina più o meno omogenea, che

contiene delle granulazioni e forma una sfera che talora diviene cento volte

maggiore del corpuscolo primitivo. Questa sostanza ialina eseguisce dei leg-

gieri movimenti, perchè in alcuni casi ho veduto modificarsi la forma delle

cellule ialine.

« Le forme più interessanti sono i corpuscoli dove è già cominciato il pro-

cesso di proliferazione. Per rimuovere il dubbio che qui si tratti di corpu-

scoli bianchi della gallina, i quali siano usciti dai vasi per impadronirsi dei

corpuscoli rossi e divorarli, avvertirò subito che in questo sangue, come in quello

delle altre esperienze che ho fatto, si vedono pochissimi coi-puscoli rossi della

gallina frammezzo ai corpuscoli dell'uomo: questo rende poco probabile che

siano usciti in grande abbondanza solo i leucociti, specialmente perchè l'esame
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del peritoneo e delle masse intestinali non mi lia mostrato mai la più piccola

traccia d' infiammazione.

s In alcune esperienze uccidendo la gallina dopo 24 ore, si estrassero

20 25 ce. di sangue, dove tutti i corpuscoli rossi dell'uomo erano trasfor-

mati in cellule ialine. Una quantità così enorme di cellule simili ai leuco-

citi ci fa già sospettare che non si tratti di corpuscoli bianchi usciti dai

vasi sanguigni: del resto esaminando ripi'tntamente il sangue della cresta

della gallina, non osservai che il numero dei kniociti presentasse qualche varia-

zione ; come pure non osservai che vengano assorbiti i corpuscoli rossi del cane.

« Nel corpuscolo rosso che degenera succede una proliferazione endogena

che dà origine a delle piccole sfere alle quali diedi il nome di frammenti

corpuscolari. Che non si tratti di cellule globulifere, ma di un processo di

proliferazione per necrobiosi, lo si vede bene per esempio nelle forme gialle,

rotonde che hanno 12 n di diametro, le quali sono piene di sfere, o globetti

gialli che hanno 5, 6. 7 /i di diametro. Spesso queste sfere o globetti con-

tengono nel loro interno altre sfere ed altri globetti più piccoli egualmente

gialli, schiacciati gli uni contro gli altri. Qualche volta si vede un cor-

puscolo rosso di 12 /( che contiene dentro un altro corpuscolo rosso di 7

ad 8 /(. Evidentemente qui non si può supporre che un corpuscolo rosso ne

abbia mangiato un altro. La dottrina delle cellule fagocito non può spiegarci

la natura delle sfere gialle del diametro di 8 a 10 /(, le quali contengono

•5, 8, 10 e più altre sfere, o globetti gialli di natura identica, che hanno il

diametro di 2 a .3 /(. Qualche volta queste piccole sfere si dispongono sim-

metricamente dentro alla sfera principale, e formano come una rosetta o i

petali di un fiore. Vi sono certe forme ialine col diametro di 18 /( che con-

tengono delle sfere che hanno un diametro di 10 fi e sono gialle come un

corpuscolo sanguigno ; anche volendo ammettere che qui si tratti di un uiacro-

cito ingoiato da un corpuscolo bianco, mancano i passaggi intermedi e le

forme di corpuscoli bianchi che siano capaci di eseguire 1 movimenti ame-

boidi che occorrono per compiere un fatto simile.

- Le osservazioni sul sangue che degenera ci mostrano invece tutte le

fonne per le quali passa successivamente im corpuscolo rosso per divenire 100

volte maggiore di prima : sino cioè a formare una massa ialina piena di fram-

menti, di piccole sfere gialle e bianche, le quali hanno dei diametri che

superano di molto quelli dei co.'puscoli rossi, e dei leucociti ordinari.

- E specialmente dallo studio delle dimensioni e della natura dei glo-

betti contenuti dentro a queste grandi cellule, che si ricava la convinzione

che si tratta realmente di una formazione intracellulare, e non di una intro-

duzione di cellule entro ad altre cellule. Per quanto sia grande la rasso-

miglianza dei corpuscoli ialini cogli osteoclasti, e le cellule giganti, non ho

trovato in questo mio studio alcun fatto che mi autorizzi a credere si tratti

qui semplicemente di leucociti che si impadroniscano dei corpuscoli rossi. La
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rassomiglianza dei leucociti coUe amebe è im' ipotesi che fino ad oggi non

venne dimostrata in modo da doverla accettare senza beneficio di inventario.

Intorno a questo argomento presenterò fra poco una Nota all' Accademia,

intanto nego recisamente clie le forme da me descritte siano delle cellule

fagocite. Ammetto come possibile che delle cellule ialine possano riimirsi

insieme e chiudere frammezzo dei corpuscoli rossi, ma questo lo considero

come un fatto accidentale, mentre la formazione endogena la ritengo come

un processo naturale di necrobiosi col quale si alterano e si disfanno i cor-

puscoli rossi nella degenerazione ialina.

t II sangue defibrinato dell'uomo, appena incomincia la degenerazione

ialina, riacquista la proprietà di coagulare. Infatti in questa esperienza avendo

ucciso le galline, dopo 5 o 6 ore, il sangue estratto coagulò nuovamente.

Il processo di coagulazione fu meno rapido, ma dopo mezz' ora non era più

liquido, e aveva preso la consistenza di una gelatina molle.

» La facilità a coagulare di questo sangue in degenerazione ialina di-

venta cosi grande, che se si fa cadere, dopo 24 o 30 ore, una gocciola del

liquido sanguigno preso dalla cavità addominale di una gallina da una

l)ipetta dentro un tubo di vetro lungo 30 centimetri pieno di acqua, questa

gocciola lascia dietro di sé cadendo una sostanza filamentosa solida e

coagulata come la fibrina, e quando la goccia tocca il fondo del tubo è già

divenuta soda come un pezzo di fibrina. Darò nella Memoria successiva i disegni

delle alterazioni che subiscono le cellule ialine, venendo in contatto coll'acqua.

« Dopo 24 ore il sangue defibrinato dell' uomo presenta tutte le altera-

zioni che ho già descritto per il sangue del cane introdotti) direttamente

dalla carotide nella cavità addominale della gallina e i corpuscoli divenuti

ialini rassomigliano a quelli del pus adulto, nell' ultimo periodo di trasfor-

mazione.

« Dopo 30 ore, il sangue nella cavità addominale presenta un numero

straordinario di granuli finissimi splendenti oscuri, dotati di movimento mo-

lecolare vivacissimo. Queste granulazioni che stanno nel siero del sangue pro-

vengono dal disfacimento dei corpuscoli ialini e corrispondono agli ammassi

granulali di Eiess.

« Alcune forme ialine mostrano ben distinte le tre sostanze che le costi-

tuiscono. Vi è cioè il corpuscolo primitivo giallo, d' aspetto normale, o fina-

mente granuloso che sta nel mezzo, o alla periferia di una sfera ialina omo-

genea, che non contiene granulazioni, e accanto al corpuscolo rosso primitivo

dentro a questa sfera si vede come una mezzaluna di sostanza granulosa che

avvolge il corpuscolo giallo. Altre cellule eguali rappresentano un periodo di

degenerazione più avanzata. Vi esiste 1' involucro ialino, ma la sostanza gialla

forma una sfera grossa che contiene dentro altre sfere gialle più piccole di-

sposte simmetricamente come una rosetta, e nella sostanza ialina vi sono 4
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5 sfere biancastre messe iu giro, e frammezzo a loro delle granulazioni mi-

nute di sostanza molto rifrangente. Sono scarse le forine che rassomigliano

ai leucociti normali, perchè la degenerazione del sangue si trova già in periodo

più avanzato di quello che dà origine alle forme che noi conosciamo col

nome di leucociti, o di corpuscoli del pus. Invece abbondano le cellule gi-

ganti che hanno il diametro di 2ó /(. le quali contengono delle sfere gialle

biancastre della grossezza di li) a 12 /(. 1 corpuscoli rossi e bianchi che

stanno dentro a queste cellule sono troppo grandi per ammettere che si tratti

di cellule globulifere. Abbondano i corpuscoli rossi che mostrano la grande

attività formativa endogena, e queste sono delle sfere gialle col diametro di

(j a 7 /( che contengono 5 o fi globetti dello stesso colore che hanno il dia-

metro di 2 a S II.

» Non ripeto la descrizione di forme simili a quelle che osservai nel

primo periodo dopo .5 o 6 ore: ciò che dà un aspetto caratteristico al sangue

umano in degenerazione dopo 30 ore che trovasi nella cavità addominale della

gallina, sono le cellule che rassomigliano ad una fragola, o ad un lampone

fatto di piccole sfere biancastre. Queste cellule ialine raggiungono anche 24 /«

di diametro, e qualche volta sono letteralmente piene di globetti biancastri

splendenti che hanno 2, b tino a 4 /( di diametro e sono identiche a certe forme

che si trovano nel pus vecchio.

» I corpuscoli ialini che provengono dalla degenerazione dei coi-puscoli

rossi, rassomigliano completamente a certe forme che si ti-ovano negli sputi,

intorno all'origine delle quali si è tanto discusso. Queste mie osservazioni

dimostrano che negli sputi queste forme non sono ima degenerazione delle

cellule epitelliali degli alveoli, o dei bronchi, o delle ghiandole muccose,

ma sono semplicemente corpuscoli rossi usciti dai vasi sanguigni, i quali

penetrati nelle vie dell'aria, muojono, si disfanno, e producono queste grandi

cellule granulose.

• Ho pure fatto delle ricerche sulla trasformazione che subiscono i corpu-

scoli rossi nei polmoni, quando si arresta le circolazione del sangue per mezzo

di im embolo. Ho ripetuta) cioè le celebri esperienze di Virchow, introducendo

dei pezzi di fibrina nella giugulare dei cani, e uccidevo gli animali dopo

due tre giorni. Nei punti dove si era fermato l'embolo, il polmone era privo

d'aria, duro, di colore rosso-nero; quivi trovai che abbondavano le stesse forme

di corpuscoli rossi degenerati che vennero già accennati da Yirchow, e che io

ho descritto piii minutamente in questo capitolo.

. Ho pure studiato i coaguli che si fonnano nella cavità addominale tanto

col sangue del cane, quanto con quello defibrinato dell'uomo. Quivi si vede che

realmente la degenerazione dei corpuscoli sanguigni succede anche nelle parti

profonde e centrali del coagulo, contemporaneamente alla degenerazione della

parte superficiale.
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« La natura della sostanza ialina si riconosce facilmente perchè si colora

col verde metile, coli' cosina, colla safranina, col picrocarmiuato di ammoniaca

e col violetto di metile, ecc.

« Durante queste ricerche ho esaminato collo spettroscopio le alterazioni

che subiva l'emoglobina del sangue per effetto della degenerazione ialina del

sangue nella cavità addominale delle galline. Dopo 24 a 30 ore il sangue

eambia profondamente di aspetto e forma un liquido denso opaco di colore

più meno verde, inodoro, di reazione per lo più neutra. Questo liquido non

presenta più le strie dell'emoglobina, né dell'emoglobina ridotta. L'estratto

alcoolico di questo sangue ha un colore verde intensissimo, e trattato con gli

opportuni reattivi dà le reazioni caratteristiche della biliverditia.

^ L'estratto etereo ha un color giallo, che qualche volta tende al verde.

« L'estratto cloroformico ha un colore giallo marcato forse per la presenza

della bilirubina.

<. Lo studio delle trasformazioni chimiche che subisce il sangue dell'uomo

e del cane per produrre le sostanze coloranti della bile, nel breve spazio di

tempo che si compie la degenerazione ialina dei corpuscoli rossi nella cavità

addominale, verrà pubblicato dal mio assistente il dott. Vittorio Aducco, al

quale sono grato per l'aiuto solerte ed intelligente che mi prestò in queste

indagini «.
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nale dal 19 dicembre 1881.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

de:lla r. accademia dei lincei

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

pcroenute all'Accademia sino al 18 settembre 188't

Archeologia. — Il Socio Fiorklli trasmette il fascicolo delle No-

tisie degli scavi per lo scorso mese di agosto, accompaguaudolo con la

Nota seguente.

« Fatte nuove esplorazioni nel sepolcreto dei militi romani in Concordia

(Regione X), si scoprì una tomba con epigrafe greca, nella quale la indica-

zione dell'anno oiM motivo a ripigliare la questione altre volte agitata fra

i dotti, se cioè il computo degli anni in questi titoli greci concordiesi fosse

fatto in rapporto all'èra dei Selucidi, oppiu'e in relazione ad una èra nuova,

che avesse avuto principio da grandi fatti, compiuti in Oriente sotto il do-

minio dei Romani. Pareva dall'esame dei titoli prima scoperti, che buoui argo-

menti stessero pel primo assunto ; ma tronca la questione in favore del secondo

la nuova lapide rimessa in luce, la quale se si dovesse spiegare con l'età dei

Seleucidi, dovrebbe essere attribuita al secondo secolo dell'età nostra, cioè al

tempo in cui non solo non sarebbe propria quella forma di scrittmM, ma né

anche converrebbero i segni del cristianesimo, pubblicamente professato, segni

che adornano l' iscrizione da ambo i lati. Il nuovo titolo ricorda un Aurelio

Marciano, di Fisoro, paese deUa Siria; e fu posta l'anno 482, che compu-

tando la nuova èra siriaca dal 706 di Roma, corrisponderebbe al 434 dell'era

volgare.

" Un nuovo rapporto intomo agli scavi della necropoli falisca presso

Civita Castellana (Regione VII) descrive le varie tombe esplorate in contrada

Rendiconti. 1887, Vol. m. 2" Sem. 19
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Valsiarosa, dove fu raccolta ricca suppellettile funebre. Una di queste tombe

di età antichissima, restituì buccheri ornati a graffito; bronzi pregevoli per

rarità di forme ; ed oggetti di oro che molto si rassomigliano a quelli di età

fenicia scoperti in Preneste, e conservati ora nel Museo Kircheriano di Roma.

Vi fu trovato pure un pungnale, che ha il manico di avorio incrostato con

pezzi di ambra. Altre tombe di età posteriore diedero copiosa serie di fittili

di arte locale, come si dimostra col confronto delle coppe falische iscritte,

delle quali si disse nelle Notizie dello scorso mese. Con questi vasi di mani-

fattiura del luogo, si trovò un bellissimo cratere attico, il quale va collocato

fra i più pregevoli monumenti della ceramica antica. Vi si vedono rappre-

sentate a linee finissime e condotte da mano maestra varie figm'e di numi,

cioè Giove, Giimone, Venere, Amore, Ercole, Mercurio. Un' altra tomba è

notevole per aver dato grandi vasi fittili con figure a rilievo, nello stile di

quelli recuperati per lo innanzi nel territorio volsiniese, e che ci mostrano

l'anello di congiunzione tra l'arte campana, ed i prodotti splendidissimi della

posteriore arte aretina.

« In Roma (Regione I) continuarono le scoperte epigrafiche e topogra-

fiche. Degna di speciale riguardo fra le prime è quella, che avvenne nell'orto

dei cappuccini in piazza Barberini, ove fu ricuperato un masso rettangolare

di marmo, con frammento di titolo, posto dal popolo di Licia per attestare

r alleanza coi Romani, dopo la vittoria di Siila su Mitridate ; scoperta che

conferma ancora una volta l'esistenza del Capitolium Veiiis sul Quirinale.

« Tra le seconde importantissima è quella avvenuta dietro s. Biagio della

Pagnotta presso via Giulia, ove tornò in luce im cippo di travertino, spet-

tante alla terminazione delle ripe del Tevere compiuta sotto Claudio. L'iscri-

zione è di singoiar pregio, per la menzione che vi è fatta del Triijarium e

di un jions Agrippae. Del primo avevamo ricordo nei cataloghi regionari ed

in alcune epigrafi; dell'altro ci mancava ogni notizia. Gli avanzi di questo

ponte, secondo una nota del sig. Borsari, si dovrebbero riconoscere nei resti

di costruzione scoperti a monte di ponte Sisto, costruzioni fatte a grossi bloc-

chi di travertino, nel modo che si addice ai lavori dei tempi augustci.

u Le draghe estrassero dall'alveo del Tevere presso Marmorata un pane

di piombo, del peso di 35 chilogrammi, recante impresso a rilievo un bollo,

che ci da il nome di una nuova miniera in località ignota finora.

K Negli Hlrpiiii (Regione II) fu riconosciuto presso Molano il sito di

un antichissimo sepolcreto.

« Copioso materiale per gli studi venne offerto dalla Lucania (Regione III).

A poca distanza da Metaponto, in contrada Buffolora, in luogo ove si nota-

vano i segni di antiche fornaci, furono scoperti vari rottami, e tra questi uno

di quei diselli fittili, che vennero collocati nella serie degli amuleti, e che

presentano in rilievo gli emblemi di molte divinità. Un altro disco simile

fu trovalo recentemente in Metaponto; moltissimi poi se ne ebbero dal suolo

di Taranto.
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» Nel territorio di Pisticci si esplorarono due tombe : e da queste tor-

iiaroQO a luce vari oggetti di oro per oniuiuento personale, cioò un anello

con bellissima pietra im-isa, ritraonte un turo cornupeta; trentasette piivoli

diselli a foglia sottilissima usati per monile; sei pendagliotti ; un piccolo

globo in t'orma di melograno; un grande ori'cchino ; oggetti tutti abbelliti con

disegni a pulviscolo in maniera assai elegante.

t Finalmente nel territorio di Accettura l'ispettore cav. Micliele Laeava

riconobbe nelle montagne vari luoghi di autiehissime dimore: cioè sul monte

Croccia Cognato, uoWa. Tempa del Monte; nell'altura di Piatola; sull'apice

del monte Pantaleno, nella Tempa s. Angelo ; e sul colle di Sa/da Domedica.

> Dalia Sardegna si ebbe notizia della scoperta di un nuovo cippo di

contine tra i Giddilitaai e gli Euthiciaiii, il quale ripete la leggenda stessa

del cippo di Sisiddu (C. /. L. X. 7930). Il nuovo monumento fu aggiunto

alla raccolta lapidaria del Museo di Cagliari ».

Matematica. — Sopra le fun::ioni che dipendono da altre fini-

sioni. Nota II del prof. Vito Volterra, presentata dal Socio Bktti.

§ 4. Ft'.nsionl dipendeiitl da uà altra funzione con punti eccezionali.

- 11. Nei § precedenti, studiando

A
abbiamo assoggettato la <f{x) aUa sola condizione di essere continua. È facile

il vedere che i risultati già trovati non subirebbero modificazioni supponendo

che (f{u:) e le sue variazioni dovessero avere le derivate prime, seconde.

terze ecc.

« 12. Abbiamo pure supposto nei § precedenti che y dipendesse dai valori

di (f{x) entro AB in modo tale (condizione 1, § 2) che, variando </(.r) entro

un intervallo h di meno di f e facendo impiccolire indefinitamente * e A,

la variazione corrispondente della y fosse un infinitesimo d' ordine non infe-

riore a bh.

« Peraltro può presentarsi il caso che per gli intorni di certi punti entro

AB questa condizione non si verificili. Supporremo che se si escludo dall' inter-

vallo AB il punto C, mediante un intomo arbitrariamente piccolo di questo

punto, nelle parti rimanenti vengano soddisfatte le condizioni stabilite nei

§ precedenti, e considereremo vari casi.

f 13. 1" Caso. Preso un intorno h del punto C e in esso va-

riando <f{:c) meno di e

(10) lim ^ =

essendo Jy l'accrescimento corrispondente di y.
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- Preso un valore di t dÌTerso dal valore dell' indice x, del punto C la

sarà finita e continua rispetto a t. Cominciamo dal dimostrare che se \p{ai) è

continua ed è sempre inferiore ad un valore finito M

esiste ed ha un valore determinato e finito.

u Infatti, mediante un intorno h=mn di a:^, separiamo questo pimto dai

rimanenti dell' intervallo AB. A cagione della condizione (10), basterà pren-

dere t e h minori di un valore S, perchè si abbia

^<»

essendo a piccolo ad arbitrio. Prendiamo pertanto un intervallo {nm) <^ó e

fissiamo due punti p, q compresi fra m e x^ , oppure fra Xi e n. Diamo a

(}{x) una variazione co allima tfi{x), tale che 6{x) sia nulla fra A e ;j e

fra (/ e B, eguale a \p{t) fra
J)

-\- k e q— k e sempre crescente o sempre

decrescente nei due intervalli (p,p-\-k), e {q
—k,q). Basterà che si abbia

in valore assoluto, perchè sia

n\{f{..c) + rft{xn-y\UUn ^ ^

ovvero

l)\l^ix)-^^fi{x)^\-y\[_^{.r)J ^^^^
'ì

" Facciamo tendere »/ a zero, avremo al limite

""/

>/'\i(f{x)j:\\o(i)d/^M.<i,

Jr
ovvero

ì/\l(f{x\ t]\ ìp{t) (U + 20kLM < Mo-

essendo L il limite superiore dei valori assoluti di ?/'|[v(^)iOI en^^i'O (P '/)

e ^ essendo compreso fra — 1 e
-f-

1. Poiché la relazione precedente vale

qualunque sia k, così dovremo avere

X!/'lqit),tl\nf)dt:^M<r.
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li Questa relazione ci dimostra che gli integrali definiti singolari soddi-

sfano alla condizione voluta atliuchè

\ !/' l'i {•''l Gino ^ti

esista e sia determinato e finito.

» Ciò premesso abbiasi

^ Si prenda un intorno nh ?«i di Xi entro mne 6{x) eguale a tp{x) fra A

e m e fra /« e B, eguale a zero fra nii e /;, e sempre crescente o sempre

decrescente negli intervalli mmi^^nrii^ /i. Avremo

e «(.r) potrà essere diversa da zero soltanto nell' intervallo mn, ove avrà un

valore non superiore a 2M.

« Ora

y|[y{*-)+ ';</'(-*0]|-^|[?(^-)]|=

y\lif{x) + r^ipim- ì/lfU) + '.«(^)]l + y ICy(*-) + '/"(•^)]l - // IC'/(-*')l|-

a Prendasi

'' ^ 2M ^ "'" ^ ^ '

avremo in valore assoluto

.yir<y(.4 + '/«W1l-y|[y(-^)]| ^ gM^

.

Si ha poi

<

«n

essendo u^ compreso fra — 1 e 1 ;
quindi

+ -y, (2M(r + 2/.LM)
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in cui L denota il limite superiore dei valori di y'|[9(.'^)+/(.r), 01 «egli inter-

valli ìTimi e ««1 . Facciamo ora impiccolire indefinitamente /; e contempora-

neamente anche k, si potrà fare in modo che il rapporto

venga a differire da
/->m ,-.n

meno di 2M(r
; ma possiamo prendere <J> ma così piccolo che la somma

precedente differisca tanto poco quanto si vuole da

e ff si riduca minore di qualunque quantità assegnabile. Dunque

\y'\bf{''-')^tj\xp{i)di;

e quindi anche in questo caso potremo porre

<fy|[9W]|= \y'\{}f{^'^tjs<f{t)dt.

« Se la singolarità considerata invece di presentarsi nel pimto C soltanto

si verificasse in più punti entro AB, purché fosse sempre per tutti soddisfatta

la condizione (10), si giungerebbe pure ai precedenti resultati.

« 14. 2" Caso. Diamo in un intorno h di C (indice Xx) un
accrescimento alla (f{x) minore di «, tale che in Xi il valore
dell' accrescimento sia q, coli' impiccolire indefinito di s

e di A

lim — = «1 lim— '

£=0

essendo ai un valore determinato e finito.

» Per trattare questo secondo caso consideriamo

^IC9'(^ni= y |[y(*')]|— aff{xx)

.

« Diamo a (f{x) nell' intorno h di Xi Y accrescimento tp(x) eguale a q

nel pimto Xi e inferiore a f, avremo

J^= .-|[y(*-) + ip{x)-}\- .-|[g(.r)]|=
z=Jy — aiQ,

quindi

— = -^— «1-^tèi
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e perciò

lim - =

il che riconduce per la v|[y (.<)]! «il caso p;uccdente. Ora è evidente che per

i^A-., s'\l<f{^),r\\=>/'\l9{x)J-]\^

quindi

'-=P'
e dalla relazione

segue

à: = ^// — aià<f{.ri)

-I'
^!/ = y'IC^Gi-), f]\óq{/U( + «. rf<^Or,)

K Quando ci ti'overemo in questo secondo caso, per mettere in evidenza

la proprietà che ha la y in Xi-, si porrà

y = y|C«^(^-)]|=ylCyG^)]|(y(^.))
A

e si dirà che y olire che da (f{a;) in lutto AB, dipende speeialmeale

dal valore di <f (x) in :Ci

.

« In generale «i dipenderà da f{x), la denoteremo con

13

yL,^., IC^(A-)]|

e quindi

% = (
y'\\jf{'C), 01 H{t)-dt + 4,,,, %G';.)

.

« Se ciò che vale pel punto Xi valesse anche per i punti Xt , X3 , — ^n

entro AB, porremmo

y = >J IC^('')]| (vCi'i), g(.'-.)....9(.f..) ) e

•• 15. 3° Caso. Supponiamo che <f{.r) e le sue variazioni deb-

bano possedere le prime ?ni derivate. Diamo a y(.f) una varia-

zione entro un intorno h di xi tale che la variazione stessa e

le sue primewi derivate siano inferiori a « e rispettivamente

eguali a e„ . Ci ... (),„, in •/, . Facciamo impiccolire indefinita-
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mente f ed h in modo che se ^^ tende verso /ti , denotando con
e

J// l'accrescimento di //,

hm -^ ^Y Op kp
6=0 * —

essendo Op valori determinati e finiti.

" Se poniamo

.' |[«/(*-)]| = y \{3{x)J -Tap <pn^;)

e diamo a g(,/;) un accrescimento \p{x) diverso da zero solo entro h, infe-

riore ad f e tale che «/''^"(«^i)= Qp i
avremo

]im ^- _ lira
- 1^'^^-^'^ + '^'(-^•''^i- - iry(.r)]| _ ^ _

/i=0 /i=0

« La ^IC^O*;)]! soddisfa quindi alle condizioni poste nel primo caso trat-

tato, per conseguenza

J.~= \d\\_^{,:).^J^^{t)dt

e 'a

e poiché per / 5 X\

^-'IWi-),/]| = //|[y(-r),/]|,

così

/
' '«1

^y = il' \lfiA 01 H(i) dt + y_ap
.
Ò^M>\x,)

.

JA

« Se ciò che vale pel punto .r, , valesse anche analogamente per i punti

j!-! , .v-j , ...x„, allora

I n mi

e si scriverebbe

B

y = y Mfi^yj if^C,), (f/(x,)...Cf^' (,T,) y(^v)....^"'» (Xn) ),

A

cioè ij oltre che da g)(,?') in tutto AB, dipenderebbe specialmente dai valori

di y(A') nei punti Xi , ,^2 ... x,, e dalle sue derivate, rispettivamente degli

ordini »«, , m-y . ... tìin
,
prese nei punti stessi.

« Le api dipendono da <f'{x). Porremo

';' (•'|i

u Le quantità //'
,j,,

godono di varie notevoli proprietà, ma per bre-

vità tralasceremo di esporle, accennando invece a qualche esempio per chia-

rire ciò che fu detto tin qui •'.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

pervenute all'Accademia sino al 2 ottobre 1887.

Matematica. — Sulle varietà uUjeImche composte di una serie

semplicemente infinita di spad. Nota di Corrado Segre, presentata

.

dal Corrispondente D'Ovidio.

- 1. Ili uno spazio a d dimensioni Sj abbiasi una varietà V ad

r-\-\ (<Cc^) dimensioni composta di una serie algebrica oo' del genere p di

spazi S,- , e sia a il suo ordine, cioè il numero dei suoi S,- incontranti un ^a-r-i

qualunque. Supponiamo poi che sulla varietà V sia segnata una curva sem-

plice Y d'ordine r e genere rr. la quale incontri ogni S^ generatore in kC^ r)

punti; jisr semplicità fai-emo inoltre l' ipotesi che y non abbia punti doppi (incl.

le cuspidi) i quali non siano nello stesso tempo doppi per V, e che non vi

siano spazi generatori di V in cui r -\-\ fra i k punti di y stiano in

spazi Sr-., ma solo un certo numero j (^ 0) in ciascuno dei quali certi /•-[-

1

punti di y appartengono ad un S,-_, . Ciò posto, fra i vari numeri così defi-

niti relativi a V e y ha luogo una relazione importante, che si ottiene para-

gonando tra loro due diverse espressioni del numero y degli spazi generatori

di V tangenti a y . Una di queste espressioni è fornita dalla formola del

sig. Zeuthen (Math. Ann., Ili, p. 152), la quale, applicata alla corrispon-

denza ( 1 , /•) fra gli Sr di V ed i punti di y situati su essi, dà :

(1) ^ = 2(7r-l)-2/.Oj-l).

Rendiconti. 1887, Vol. m, 2° Sem. 20
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L'altra, che debbo al sig. H. Schubert ('), <'

Eliminando // si ha la relazione cercata:

Un caso particolare di essa (/'= 1) si trova già in una Nota precedente, Intorno

alla geometria su una rigata algebrica (Rendiconti, fase. 1°, luglio 1887).

t 2. Ponendo nella (3) /,: ^ r -j- 1 ed inoltre supponendo per sempli-

cità ^ = si ha in particolare :

(4)
.

r — 7T= n — (r-\~l)p-{-r.

Dunque : data su una curva d'ordine v e genere n appartenente ad uno spazio

qualunque di dimensione > r un' involasione di grado r-\-l e del genere p
(vale a dire una serie semplicemente infinita e del genere p di gruppi di

r-\~l punti, tale che ogni punto appartenga ad un sol gruppo), l'ordine n

della varietà luogo degli S^ congiungcnti i vari gruppi di punti dell' involu-

zione è dato dalla formola (4).

« Od anclie : se in una forma algebrica semplicemente infinita di genere n
esiste un' involuzione di grado r-\-l e del genere p tale che in una serie

(') QiR'.stu cliiar.™" scieiiziatu tue in; flava per Icttrra la ilìniustrazioiK.' die imi rijim-

diieu culi legi^'ere murlificaziuni.

Abbiasi in S^ un sistema x' di furine, ili cui cjgnuiia si comiiuiifra ili /, jninti pusti

in uno stesso S,. (/£>;•); e s'imagini in ciascuna congiunti i k punti a 2 a 2 con rette,

a 3 a 3 con piani, ... in genere ad i+1 ad « + !(;<)') con S, . Indicbiaino con j;„

il numero di quei gruppi del sistema cbe hanno uno dei /, punti su un dato Srf-, ,

con X, il numero di quelli di cui una delle rett-e congiungenti incontra un dato Sa^,. , . ..

in genere con xi il numero di quelli nei quali vi è un S; congiungcute che incontra in

un punto un Srf,_,:_i arbitrario ; iiulichiaiuo infine cou x il numero di quei gruppi del sistema

il cui sostegno 8,. incontra in un punto un dato Sd_,._, . Per ottenere r equazioni fra

a^o , *'i , . . . .T,-_, , .e applicliiamo il principio di corrispondenza di Chasles ad un fascio

di Sd-i considerando come corrispondenti due di questi spazi quando contengono due punti

di uno stesso gruppo, e poi (successivamente per i^l , . .. , r — 1) alla forma fondamen-

tale costituita dagli oo' Srf-j_i che in uno stesso Sd-t passano per un Sd-i-i fisso, consi-

derando come corrispondenti due Sd-t-, che incontrino due degli S,- costrutti appartenenti

allo stesso grup.po ed uscenti da uno stesso Si_, . Si ha così :

2.1.(/c.-1).,-ì;„= 1.2.A-, + r,,

2 . 2 . (A - 2) . .r, = (/;-]) (/; - 2) . .r, + 2.3. .r, + a,

2 . 3 . (/e - 3) . x, = (k - 2) {k - 3) . .r, + 3 . 4 . :c, + a,

2 . 4 . (A: - 4) . a-3 = (/,- - 3) (A- - 4) . x, + 4.5. .r, + «4

2()'-l)(A'-,'+l ) . .r,._.= {k -r + -2) (/,• - -• + 1 ) . *,._, + (r - 1) . r.v,-, + <'.-,

>.r . (/,:-,) . ,r,,_,=(/c-,-+l)(/,--,-)..t-,-. + ,-(,-+l)(^,^,)..r+r,.
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lineare oc'' di gruppi di r clementi della forma vi siano u gruppi eoutcnenti

gruppi di i|ueir invidir/iono. avrìi luogo la (1).

^ Si moditicano facilnieute questi enunciati se j> ; bisogna in tal

caso aggiungere il termine s al 2" membro della (4).

' '.i. Abbiasi ora una varietà qualunque V ad r-\-\ dimensioni d' or-

dine « composta di una co' del genere p di Sr , e sia S,; lo spazio a cui

essa appartiene. Si determini su essa una curva y soddisfacente alle condi-

zioni dei n.' prec. Ciò è possibUe in infiniti modi : tale sarà ad es. la curva

d' intersezione di V con un Srf-,-» — cono (cono di specie d— /— 1 ) a

d— r dimensioni d'ordine r -\-\ appartenente ad S,( , quando 1' S,(_,._.. che

ne è sostegno non incontri V ; perocché questa cm'va sarà evidentemente

incontrata da ogni S,- di V in r -\-ì punti i quali sai-anno sempre indipen-

denti, cioè non situati in un S^-i . essendo essi le intersezioni dell' S^ con

la curva razionale normale d'ordine / -|- 1 secondo cui il cono considerato

è tagliato da un Sr-^i condotto ad arbitrio per l'S^. Chiamando v e rt

l'ordine ed il genere della curva y avrà dunque luogo la relazione (4). D'alti-onde

è noto che y si può considerare come proiezione di un' altra curva y d'or-

dine r e genere rr appartenente ad un certo spazio di dimensione ^ )— n

,

quando Sd non sia precisamente questo spazio, e che se d<^v.— n si può

sempre considerare y come proiezione di una cm'va y d'ordine ) e genere ti

appartenente ad S.,_:t . In arabi i casi l' involuzione di grado /' -j- 1 e

genere y/ che su y è determinata dagli S,- generatori di V sarà proiezione

di una simile involuzione di y. la quale sarà anch'essa tale che ognuno dei

(liive con «1 . «s , ... ffr s'indicano le somme di certi multipli dei numeri delle degenera-

zioni esistenti nel nastro sistema di orrupjii di inulti. VA eliminando da queste ; equazioni

.Pi , Xi r,^, si ha :

-htr-l).l!(/i--3)...(A--)-).«.-t-0--2).2!(A--4)...(i--r).«,-f + 1 .(^-1)! «,].

Questa relazione è affatto generale. Ma se supponiamo che nel sistema non vi siano altri

^ruiipi degenerati all' infuori di y gruppi nei quali due (soli) dei k punti coinciilono e

di ; gruppi nei quali r-\-\ (soli) dei k punti appartengono ad un S,—, . sarà, come si

scorge facilmente,

«, = y. u, = (k-2)y, «, = (''"
-)ì/, <,,={^'^^^y.

sicchì; .so.stituendo la relazione divorrà:

(4,)-=e7')-"-U';=?)-»--
ossia

Ponendo qui x.,^f. .r^n si ha appimto la formola sopra usata.



— 152 —
STioi gruppi di r -f 1 plinti apparterrà ad un detcrminato S,. : il luogo di

questi S,- sarà una varietà V di genere p e d'ordine ,i ad /'
-f- 1 dimen-

sioni appartenente allo spazio di y' ed avente V per proiezione. Dunque:

Ogni, varietà algebrica ad r-]-l dimensioni comjjosla di una <»' di S^

del genere p e d'ordine n>(r-|-l)p si pnò sempre ottenere come

2)roiesione di una varietà simile {cioè avente gli stessi caratteri) appar-

tenente ad uno spasio di dimensione n — (r -|- 1 ) p 4" i'
' fidando essa

stessa appartenga ad uno spasio inferiore a questo. Ma una tale varietà

può anche in certi casi appartenere ad uno spasio di dimensione

>n— (r-|- 1) p -f- r 7 od essere proiezione di una simile varietà

appartenente ad un tale spaJo (').

t Questo teorema si potrà riguardare come fondamentale in varie ricerche

relative alla geometria su di una varietà della specie considerata. Le appli-

cazioni già fatte del suo caso particolare r = 1 alle rigate algebriche si

possono estendere servendosi del teorema generale a varietà con /• qualunque.

" 4. È noto che una curva di genere p e d'ordine n > 2jj — 2 non

può appaiienere ad uno spazio di dimensione > «—p ; e da ciò segue

subito pili in generale che una S,- — V'V+i (cioè una varietà d'ordine n ,

luogo di co' S,-) del genere jj non può, se n^2p — 2. appartenere aduno

spazio di dimensione > « — p -\- r . Invece esistono tali varietà apparte-

nenti a qualunque spazio dato di dimensione ^n — p-\-r\ ma se quella

dimensione supera n — (/
-f- 1)^^ -|- •'' le varietà presentano, per u abba-

stanza grande rispetto a p , delle particolarità notevoli che saranno studiate

altrove. Qui mi limiterò al caso più semplice, cioè a quello delle varietà di

genere j? > appartenenti a spazi di dimensione >«

—

p- Dico cioè che

tali varietà, per n abbastanza grande, sono tutte coni. Più precisamente :

Una S,. — V'V+i di genere p > appartenente ad un S„_;,+; (0 < i < r) .

se n ^ 2p -|- r -— i , è sempre un cono di specie i (comprendendo fra i coni

di una specie quelli di specie superiore come casi particolari).

- Se i' >• 1 , la dimostrazione di questo teorema si riduce subito a

quella del caso i^\ segando la data varietà con un ^,,-p^i e considerando

la varietà sezione. Vi è dunque da dimostrare il solo caso di /= 1 , cioè

che una S,.— V",.+i di genere ^5 > ed ordine n^2p-\-r— 1 apparte-

nente ad un S„_p+i è sempre un cono (in generale di P specie). Ora sup-

posto che questo sia ^ ero per una S,_i — V,"~' appartenente ad un S,i_^

(vale a dire quando r ed n vengono diminuiti di un' unità), sarà pur vero

per la S,-—V'V+i appartenente ad S„_j,+i ,
giacché segando questa varietà

(') Dicendo che una varietà qualunque è normale per lo spazio cui essa appartiene,

quando essa non può ottenersi come proiezione di una varietà dello stesso ordine apparte-

nente ad uno spazio superiore (locuzione che pare conveniente introdurre), si può enunciare

più brevemente questa proposizione co.si: Le varietà compoHe di oo' S^ di genere p e

d'ordine n sono normali per spasi di dimensione .>.n — (r -|- 1) p -f- r .
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con im Sn-p (<li questo spazio) passante per un suo S^ generatore si otterrà

come intersezione residua una S^., — V,."-' , irriducibile in Efencrale, ed

appartenente all' S„_p (ciiè altrimenti sarcblie ^ = (J) , alla quale si potrà

applicare l' ipotesi fatta. Ma la proposizione è vera per r^=l, cioè per le

rigate, come già dimostrai altrove seguendo lo stesso concetto ora usato ; dunque

essa restia compiutamente stabilita -

.

Matematica. — Sopra le funzioni che dipendono da altre fun-

zioni. Nota in (') <lel prnf. Yrro Volterra, presentata dal Socio

Betti.

§ .5. Questioni particolari.

t 17. Cominciamo dal supporre

y |[9{*-). /]|

A

sempre eguale a zero per tutti i valori di / e di <f{x). In tal caso se y non

dipende specialine/ite da valori di </(./) e delle sue derivate in punti dell'in-

tervallo (AB), avremo che

sarà costante per ogni possibile ^^(.r).

« 18. Supponiamo ora che

A

sia nullo, ma che y dipenda dai valori di <f (x) e delle derivate tp' (.r),

<f"{x)....(f'"'(.c) nei punti ,r,- (? = 1, 2... «)• In questo caso avremo che y sarà

una funzione nel senso ordinario di ^(.r,), 9''(.r,)...g."''(.:r,) {i= l,2...n).

« 19. Se si considera la derivata prima di

A
pu^ avvenire che essa dipenda specialmente dai valori di (p (jp) e delle sue

derivate in certi punti dell' intervallo AB : in particolare può avvenire che

dipenda specialìneate dal valore di (f{x) e delle sue derivale nel punto /.

« Suppongasi

A

ove F è il simbolo di una funzione ordinaria.

//«/>

B Pongasi F (j) =— , e

'{<i{l))dl.

(1) Vedi pag. 141.

.•



"i Avremo

quindi

'/1['/U).01 = //I[9(.4/]|
e (vedi Art. 17)

essendo C costante. Ne segue che

,y
= C+ U>-(7(/))^//.

- In generale se si ha

i/= \
F (<j {/),,;' (/),.. .cj:<'"\/))d/

avremo, come è ben noto,

ni- 1

<!;/=

if,
-
;;^f

+ -,|;i|^)''''W'''+'|v»''-(B)-vk,v.«(A)

'A

e quindi

t 20. Abbiasi

Ul<fi^U=\d(\VÌ9{t).cf{f,))d/,.

- Per calcolare // I[f/(-'-),
/J| , osserviamo che, posto g(7)= ~, g(/i)=.;i

si ha

0]/=. r// (^Jg(/) + |^,%(7.)y/,.

t Poniamo

avremo

J-.IÌ

/^v, /-«lì /-»n

fTy(/) r/; <D(,r, .:.) d/, + <)>((7,>//. tf^^J, .-,) dt

.

>. Chiamando ii(j, Ji) la funzione che si ottiene da *i(^, .ti) scambiando

,

con Ji, avremo

J// =
j ó<f{/) di i yp (J, J,) + cT^i (.r. :^)

;
(//,
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e quindi

.'/ I[y(.4 /]|= ( \i> (--,.-.) + «*. (j, -,) ( (//,

.

"i Manteniamo ora fisso t e facciamo variare ^(a-), avremo

vie,W. 01= fe + f)%(0+(|^+f)%(«».«,

-'<"fe+t)""+rè-:+t)-'<"'- fi?/,

-Avremo dunque che !/' \lq(,-r), Q], oltre a dipendere da cf(.x')in gene-

rale, dipenderà specialmente dal valore di (f{:c) nel punto /.

« Si avrà

Ora

^*. . ,, . , Itti», VF ,. ^
e —— SI otterrà da = scambiando s con ,"i . dunque

e perciò

y" |[9(a-), t, MI= «'(-', --.) + <r'(.;, .-,)

il che dimostra la simmetria di >j" rispetto a / e a /i .

li 21. Abbiasi una equazione ditterenzialc in y

>'• /(^-I.S g . M. ,(,.). ....-W)=

in cui g(,i) è una funzione arbitraria. Se supponiamo dati i valori di y. ij\ ...
y<"-"

nel punto ./;— A, il valore Y di y in un dato punto B dipenderà dalla q{,r)

in tutto r intervallo AB. e potremo quindi porro

V = Y|[y(!f)]|.
.V

I!

- La questione elio vogliamo risolvere consiste nel determinare Y'|[y(.'/')? 01-
A

'Questa questione comprende come caso particolare 1' altra considerata nel § 10.
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" Variamo la equazione data. Posto

avremo

V a- ^^ + V /;.
'-^ =

'

|, tlrX' *7>~ ttt.L

« Moltiplichiamo per una funzione indeterminata A e integriamo fra A
e B, avremo

f^

" (V òli :^ d'òcf)

e mediante integrazioni per parti

p'^ d'óf,-] .

p^i d'<?q-\ .

+ l py y (- 1)' £; (^«0 + ^<f J (- 1)' £;: i^l^ò
\

d^

ove

jj, = V. (_ 1)"-'-'
"l'^i. (/«„_,,,)

Ora

e poiché A è in nostro arbitrio scegliamolo in modo che sia soddisfatta la

equazione

(12) L(-i)^£-.(^«')=*^'

avremo

ove r, è il valore di //,- per .c = B .
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» La funzione l soddisfa alla equazioni.' dillereuziale lineare e omo-

genea (12) di ordine h . Scegliamo un sistema di integrali fondamentali di

essa e denotiamoli con X^, P., , k., /„_, . Avremo

D -i.

d,r

di,

d.c

d,c

'/"-' A„

d.c"-^

>/•-'
;.,

d.i-"-'

d,c'-'

- La (13) sussisterà sostituendo successivamente A,, Xi X„ in luogo

di / . Denotiamo con P,s il valore di P, quando si pone in esso A, in

luogo di X . Otterremo in tal modo ii equazioni lineari i cui secondi membri

potremo ritenere come noti e nei quali

" ^"' d"

dB"-'
ÓY

figureranno come incognite.

Il determinante dei coefficienti sarà

•t 00

P.o

, P,H ) Po.;i-l

1 Pl.n-l

i^ii— 1,0 • "<i— 1. . P„.

A„" D,

quindi diverso da zero. Se chiamiamo Mj^ il determinante reciproco di P,,

,

avremo

- La Y dipende dunque specialmente dai valori di óif e delle sue deri-

vate fino alle (a — i )"'""' nei punti A e B , e si ha poi,

V b U) . .J= -^^ \ i, T.(- IV
i-,

(K l.) . M..
I

.

- La determinazione di Y' è quindi ridotta alla integrazione della equa-

zione differenziale (12).

u 22. Le formule trovate conducono molto semplicemente alla risoluzione

del problema del cambiamento della fuiizloae da cui dipende una data ijuan-

Rendico.nti. 1887, Vol. IH, 2» Sera. 21
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tità. Così se due funzioni y (x) e xp {>•) saranno legate da una relazione

differenziale

F (g<"' (.r)
,

9^'"-" {.e) , (f {.:c) , ip'"" {-e) , t/>""-" (,r) , .... , (p (x)} =

troveremo in generale, applicando le dette formule y' \\jl' {x) ^ t]\ quando si

A,
B

conosce y' \\jp {-e) , f\\ e reciprocamente ».

A

Matematica. — Di. alcune eqitanom alle derivate fardalì del

prilliordine. Nota di Davide Bksso. presentata dal Socio Casorati.

« 1. Sieno Ji,^,.... v„ Il soluzioni particolari dell'equazione

nella quale Pi,Po,... P,j ed li siguitìcano funzioni delle sole variabili X\,

,'>, ... Xn

• Ogni funzione che soddisfa a quest'equazione si può, com'è noto, porre

nella forma

in cui F significa una fimzione arbitraria.

« Si hanno relazioni analoghe a questa per le equazioni

yPr^=Q^- + K II

yP,^=L.^- + Q,: + R III

1 ùXf

nelle quali L, Q, K significano funzioni delle sole variabili .Ci . Xi , ... x„

a Per la prima, indicando con Zi , »2 , ... z„ j„+i « -|- 1 soluzioni parti-

colari, si trova

log - = P log ; 7- , log;^ ^ log— :- ;

-•2
'

e, per la seconda, indicando con »i , ^2 , ... ò„ , ^„+i , Sn+2 ii-\- - soluzioni par-

ticolari, e ponendo

S-—r-;: r = ^^ log: T": - = ^-3,

si trova

^=F(/,,/2,.../n-.).

« 2. Sieno ora j, ,.^2, ...^',„ m soluzioni particolari della I e pongasi

Zi ^2 ... .;,)i
=

<f .
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. Se questa si deriva prima rispetto a .e,

,
poi rispetto a .'-o . ecc.. e iu

ultimo rispetto a x„. e le risultanti equazioui si moltiplicano ordinatamente

per Pi.P.. .... P„ e si addizionano, si ottiene

^— ^'l^+-'5;+-+^"l^) (2)

ove Sm_i indica la somma dei prodotti ad ìiì—Ì ad ?n—1 delle .'i . j» , ... -„,

.

" In generale, indicando con Si, la somma dei prodotti ad h ad /( delle

,-, , jj . ... Jm , e con Sa (/.) la somma dei prodotti ad h ad li delle -i ,
^o , ... -k_i

,

.-»^, , ... --,„ . si ha

^= S._, (1)^ + S,.. (2)^ + + S„_. (m)^ (3)

e quindi

V p^:^ _ R
j
s„_, (1) + S„_, (2) H 1- S._. {m)

\
= („>- A+ 1) RS„_. .

. È chiaro perciò che, con successive derivazioni della (2), si potranno

calcolare tutte le S, e ponendo

si avrà

1.2.3... (/(/ — h)Su = (f„x-ìi-

« Dunque :

- Dato il prodotto di m soluzioni particolari della I. si possono espri-

mere razionalmente, in funzione sua, di sue derivate, dei coeflìcienti della I

e di loro derivate, i coefficienti dell'equazione del grado m" che ha per radici

(juelle Ili soluzioni.

^ Dalla

1.2.:5...(w—l)S, = y,„-,

si ricava

y„= 1.2.3.../»

equazione alle derivate pai-ziali, rispetto alla funzione y, lineare e dell'or-

dine m".

» 3. La stessa proprietà si riscontra nell'equazione II.

« Infatti dalla relazione (3) si ricava

\ p^ :^ == R (^_ /, _[_ 1) s,_, + Q
i
j, S„_,(l)+ z, S„_,(2)+ -+ .- „ S„_,(»«)

j

= R(,«— A+l)S;^,+ /tQS,.

epperò ponendo
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si troverà

1.2.3 ... A:S„,_, = <f,

.

« E la funzione ^o soddisfa all'equazione a derivate parziali

(f,n^^ 1-2.3 ... m

che è lineare e dell'ordine m".

« 4. Una proprietà analoga ha l'equazione 111 rispetto alla somma di

più soluzioni particolari.

t Dalla

SI ricava

liip

^ '
1

Cd r

B In generale, posto

-^1 -}- S-2 -{- ••
-f- -"m = <^k •

si troverà

khff,^, = y P,^— kqa, — /cUffu-i

e così si potranno calcolare successivamente le a Ano alla ff,», e quindi i

coefficienti dell'equazione del gi-ado m" che ha per radici le Si,^^, ...;,n

" E dalla relazione fra le (T, , e, ... e,,;, <r,„_n si ricaverà un'equazione

alle derivate parziali soddisfatta dalla funzione W ".

Filologia — Carm/'na Samaritana e cod. Gothano. Nota II (')

del prof. Ai».vLBERTO Merx, presentata dal Socio I. Guidi.

- Hisce duobus de circumcisiono carminibus accedit tertium quod cum

carminibus de matrimonio ab Abdallah ibn Salàma compositis coniunctum

in codice exstat, alio metro concinnatum, ad melodiam ^^ iY3 decantan-

dum. Carmen est hoc cum inscriptione :

(-) dJCJl f^X\ Jy ,jr' ^^} ^^ 2,V5 S^'^ ^^\ y^S3 ^.^SSS dJi >>^.2

IV.

xx^c

(1) Vedi voi. UT, 1° 8fm. 1887, pag. 550.

{-) Leg. iiiJI.

P) Pc'tc'i-m. Lexid. Grammaticae tfTtl-^ sliirro initiuin.
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^^IfAiTJ iTai7I*;i*^3 1 (TlA'i^Vi 'JiTlliTl l'4 2

^WV.VA ^^i^'VJA ^;!V
I
^:im?riA yii ^^lAiTiV

"i*i!A ^X^iTi ^'^^'^
I

5i-^"";l 'liti IV 0)'L\iu'J^

^'i"^ ^IIiTl^
I
V'i'3A jTl*i ^^^A Affivi

•Tl'i^ ^1 ^**^V
I
'ÌA3 ^^3^ (')^^'^fiz\ 3

^.^.^^f *;ìi71^^1
I

^(Tl'^i ^^'il^il Y3^t

m^-u;! MI ^y^ Al
I

^;i';i ^a^^^oi ai\

'ii^ÀH ^^^A3 ^pl^
I

'ì'ilA HX^m ^*il*4

^iJlW Am^'Jl
I
^*4"ì^^a fflA(71^3 (') ^A<7t^t

^1\?V m^(Tl
I

iTt;]m'il^^3 "ì-^1 AiTI Al ^^X 5

"RAt^ Al iTtlT ^^^
I

iTtA'ìlòV ;]^ ^AiTilt

'it.Vi!^ ;i)7iV'J iT13-iTi;it
I
t^^;iA Iml'Jp

^^^^^ piTi^ì: iVdi^^ piTi3^
I
m^ '^(n'òx ^^T?^ ;]((;3

6^Vì^ liTlIft^ li7iT3
I
A^3A^ *ilV x\fil^^ A^^ ^l^iil

xxi^2. Vfì^^p ^^A'i 1 t^^»33 t^mVAV

Mj5f2 V^"^;] "i^^A
I

(') 'iiiTÌAtSA AiTl^S Ax\ q^^iTJ Al^

^^ialiTl ^T p'ilA
I
^^'A^iT; (l)^l^Vfi

^^W5^ ti p^A '^iTl^
I

llTTiTlt (Tt^^Afilt

(1) Castellas sensu doclarandi cxhibct %A3 et 'ì.VfilSiV-, qnani formani mirtaii) et

anomalani Jixìt.

(-) De hac iniagine of. ii'.taiii ail 1. «ì.

P) Genesis 17, 13.

(') Ita codcx.

p) Sainaritanis l-HV est opus. Castellus affert locum : Ol'JÌVt 35:^ l^l-^ BPA Ufll-V

V^ iUSV i. e.: Quomodo raerecdem bonam acciptrem, malnm qaurn sit opns menm.
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^A^^m'iiA ^^'ii^^ii
I
trnsA sa iv ì:s'ii^^m

oin 01^3 ^'ii
I
li^TiAAT g?<nzffl 10

fflSAil i^ "^11?
I
I^ZA^^ (TlS'^Anil

ZA^^Ol ;]Y-^ = (^n Jt-^^ ot^ c-^' o^ iii^

lAS^/TJ ^V^ y^ I
TZiTlAAT ^'TOlKìì n

'^ Sequitur Carmen de patre tìlii (aJ^I ., >\ j,) et de patnielibus filii

(jjyi 1^ >V,1 j,), utrumque vero indiguum est, quod imprimatur.

t Praeter haec carmina ad circumcisionem pertinentia eistant in codice

etiam carmina miptialia (^), quorum primum incipit verbis 'U'^ Z?3, ita ut

ad eius metrum sive melopoeiam id compositum sit. quod de circumcisione

(') I. e. p;audio et porfoctìoiie.

(^) Non est sanctum viarum illius (^VH'iwV) sed saiictum diviiiit'itis. Ita per 'ì pr^ 2

scribitur \^\tHl\ Gesenius, Carni, m, 6, 12; VII, 22 et p. 09, 40. (ÌO. Portasse est scri-

ptio consimilis iuJaieae C^p'7N ])ro ^n'7^•
(') Samaritani lisra'el pronuntiant, nini lisrael, itaque ^ recte scriptum est.

(*) Videntur esse ea carmina, de quibus monuit Petermannus : " Nuptiae semper die

Veneris celebrantur, quo facto die Saturni post preces matiitinas in domo sponsi parascha

recitatur, prandium comeditur et in s3'nagoga congregatio liabetur. Unde reversi, iterum

in domo sponsi conyeniunt, ubi cantor poculum vino plenum elevans benedictionem novo-

rum sponsorum decantat. Sequitnr responsorium Inter sacerdotem et famulum, deinde can-

tica et benedictiones de tota congregatione, de sacerdote, Levitis et omnibus Samarita-

nis, ad quas omnes respondent Amen. Finem facit recitatio Paraschae nuptialis. Gen. 24 ".
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modo proposuiiuus. Ad contirmaDdam rem metricaiii igitiir ctiani hocco Car-

men eihibemus.

Fol. 43. (') .JJCJI f.*^ ai Jy>' -^ ^UjJl j.J^ j ^-^.7*^ '^^ ^^- '^' ^'^*^'

.:Viriti *;ì*^3

V.

^i7I^"n\ ^iTl'i^l : 'lI'TA A^'31 ^iìt;»^

'iilA AITI A^yj : ^At"»3 Il1f3':i 1

'Him^X AX^'T'J : ^iTlA^tlì iV Zlì^TSAl-

vMx^pc^ ^^vxt.y ^^^'2') \\^x : n.w^^A A"i^ ^tiTi^mat

^^(n\M Iti ^'\\^\ \T : ^^A VÀ IV iTiXAi T^^^^^ 3

^"iViTlA i'4 73Vl7lt : Tf3?^(7112. 17131^ A^
^"R^mv 2V^ ^^«* zv : H^\ \ìeì 'ìj^^sa t^s^^

'ii^ii^iTI 1^^ T^I'^'Ii^ IV H'^'^ili : 'i^;]^ (")^^^3 i\X*ÀX

mix] 1(71^*^ tìf5 ^2i7it : tfì7'^<n'i2 /i^ai'^ a^
ìa^as aìì ^^3^^ zv : ^"ìoi^^ Y^^<]l ir^3^^

,
(') Log. .UÀJI.

(-) I. e.: uf i:r Hs ficiieretur homo, ([ui noìocn Dei celebrarci die iwiiuiw.

(3) I. e. 3«rffl1A ambo.

{*) I. e. uéaoy prò W-ffl'aa.

p) 3 prò t scribitiir »^oj)/ matrimonio iinuji.

C) Voces t'"^}: t*-3 significant laetati et //arisi «««/ a radicibiis /otl et -«"t-*".

rctermannas in Icxidio grani. At?fi5 sO( sive sut, splendor, lactilia.

(") Lcgas Jni-<nt3, sa(U' et yud sibi suiit simillinia in alpbabeto .Samaritano.
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^A> iwt m'ì IV : lA'^^iU a^vm ita^^

(')A"i^3AA ^"^^AZ X'ò : ^f ?aiv ita^^ 6

OA'iiffl^Ti ^viTiA^ at^ i^at : *ra?'^(n?z (n^xf a^
A^^A ^^3<Tt^^3 A3 ZV : ?mT^Tt^ 3^t(Tl ^t^'^'i

l"k3V(7l 13 ffl^ ì^'il^^^iil : ^3f ^3A At^t
l"i^ (71^713171 g^ TaV<711 : 1f3?'^m?Z (li^Xf A^

;:3Am A33 ^'^13^11 ZV : ^'^'iiv ^3 ^^^^ t^a^^V£

" Ex carminibus sequentibus, quibus laiis sponsi et cognatoram praedi-

catur, ea exscribenda videntiu', quae ambitum stropliae homoeoteleuto distin-

ctae nos docent, e quibiis intellegitur strophas longissimas compositas esse,

quae vel decem distichis Constant. Carmen primimi omittiunis qiuun precatio

potius sit quam Carmen laudatorium; secimdum, sti'opba una ceto distichis

composita constans, hoc est:

VI.

^3VA ^p3^? ZAt : ^\^A ^^'Ì^T ^^
33T: |]*il -^3^ ^'ii : 'Ìli7l^A^^

xuwjxu. ^n^

33^A ^^ (I[f*ii.\X : ^Af^n (7iZ^AA

"iAm ^3 ì^^^A^ : *4AAA3 (')(7t^V5AA^

3^ì'Ai7l ^z^? ^1713 : 3I713V' 33 ^Z (')m^v^ì:

33T Z^3 ^ZiTlAA^ : ^At33 ^^^ *Ì!1YA1

3^(7ì^t VI7J'I^^ : nxnfli ^3^^^^
3:>^ Z^ ^^^ Ai7l3^^ : ilZ'ii^t (") H^^l^^ Z'ilV3

.'

(') I. e. U^» conveniens, honum.

(2) 'itti faar Qal et Itti), fjloriatus est, exsuUavit js?- Peterm.

(*) nO^ chaldaice est coniungi, itaque: et qui olimi bono et honori couiungitur.

At^-ill collectio, coniprii/ifio, Ai'i5-(1TT *A3-^ sabbatiiui congregatiouis. C'astellus.

(') Eadix A'}^ l'I-Ja.

(^) I. e. videbiuius filimii tiumi pruxiiii'i tciiiiiorc.

('') Abrabaui, Isaac et lacub. Dciiide rex luibi Messias (Ta'eb) videtur.
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- Carnioa tertium (^_>o>«J\ j, U^\) cain nb caiisam proponendum vide-

tur. quia stropliam septem distichis compotiitain cfficit, qiiae docet, stiophas

etiam impari membronim numero uti.

MI.

*À.\] ^AiTi'JVAiTì^ij Oi^ìi^mt : ^'ìviTiA my^(n ^x^iii

ti^X*i. 'il^Tf^ ^i7l>3 : ^'iJA *i^^ ^:itV(7l^

^AA/TlfflS ^AA tlt"i3t : ^A33 ^AA ^ÀX'ì^

• Soquitur carmen in la>idem nepotum sponsi, decem distichis constans,

in qi nonien eius qui extollebatur a cantore addi debcbat, ubi in textu vs. 7

exstat ^^. Vii enim est dubium. quin apud Samaritanos eadem inyaluerit

consuetudo, quam Burckhardus inter chiistianos vidisse sese testatm- qunm

dicat: « In the evening (of a Christian wedding) paras were coUected by one

of the bridegrooms friends. who sung verses in praise of ali his acquaintance.

eveiT one of whom. when namod, was exspected to make a present . Travels

in Syria p. 298. Idem et apud Nestorianos Urmienjes est moris, quonim sol-

lemnia nuptialia descripta suot in Chrestomathia mea Neasyrisches Lesebuck.

YIII.

(•) I. e. (iradus divinitatis, honor. Castellus: AdlStAffl^ latus taiemacaZi. Exod. 36,

27. 28, 3-2; aquilonare etc. Lev. 1, 11; Num. 3, 29, 35. — Bastile candelabri Exod. 25, 31 ;

37. 17. Xum. 8. 4. — Limes terminu.s terrae Gen. 10, 13. — Gradus: •^X* l'i VTm

2'ava ma ^Aaffl.va Hsmii lAt^ tv ^TS'ì ^l'^V Ha.HX ^AfflStAOl^. Af/nosrat

unusquisque gradum suum, et sit lai/or eius quantum peri potest maximus, est enim ne-

tnini haereditas (coelestis) sine labore. Lit. Dani. — Ordo, munus, ofticiuiii. Inter omnes

homines status, quare sacerdos (post eiectionem eiu-i ab officio) ^t^T ^AdlStAffl^ Trtli

l'aw 91 ad pristinum suum ordinem nequit restituì. Ib.

(2) Id est fflafflOtl.

(3) Id est ^ffl*).

(*) Active : delectationem cjjicicns, proprie olfaciens, odorem praebens. Castellus af-

fcrt tH(H% Aianll etiam amplitudo, copia. Deut. 16, 10. — Legas mare.

Eesdiconti. 1887, Vol. m, 2" Sem. 22
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(n^'H ^"ìT iiU^ : ^AA3>7 T^3V

« Omissis deniqiie carminibus tribiis ..r^.^l Jl>^l ò et ^j-o. r«-ll t^^lil (3

et p?^ j^(f IM ^_^^l i_j)U.I j3, exhibemus Carmen in laudem cognatorum

spon&i et sponsae, quod septem distichis compositum est uti Carmen primiim

in laudem sponsi.

IX.

^^Tv mmAAt : 'nm^ o^A^^i^t ^^A^ marnai?

^^t^m^ ^^A Jiina : ^tAin mAHA";! ozv
^^^^^3 <nA^^?AAt : ^AiTl ITIA^^? ^^^

^^^M^ ^ZAa OlTl^vma^A : ^A(7t iTlA^iii^ AZ ^^t
^^A ^Tav ?3v 01^ : I71ZV 3t^/n az |]a

(') I. e. sccundum ordinem temporis eius = quotiescunque poscitur, surgit preces re-

citat et lectionera paraschae institìiit. Samaritani cnim ut ludaei legende sese excipiunt,

quum recitationibus longissimis utantur, quemadmodum e. e. feste die, cui nomen est ^tCH

ffllldlt? 1* T-aVi! totum Pentateuchum legunt. Peterniann, Reisen I, 289.

(-) Videtur esse: deemosynas dislribuens in tota Samaritanonim congregatioìic.

Cf. nplV- Pi-u p"IV in Targurais punitur N^ì, "i^T- lob 9, 15; 10, 15; 11,2; 25,4. Ps.

143, 2. Hinc arabice »IS^ bona pauperibus distribuenda.

(3) I. e.: et in locis sanctitatis habitet, eoinnioretur.

(*) Radix Ìi;-)N, t^lA. Deuter. 22, 2?, hebr. nii7^^•|0 spoiisa.

p) BA)] extendit, ^«alAX *A(IlA)l extensus, Castellus; ideo vertondum: Propinqui

sponsi et sponsae multi sunt et tempus brevius quam ut in iis enumerandis longus sim

(extendam) in hoc conventu. llt^fflS enim est occtirsus, convocatio a, ".Q] et IQniN con-

vocavit, congreijatus est. Castellus. Nescio num dlAHA)! sit nonien an perfectura verbi.

C^) Legas ?r;iV(na-^JV coniuro eum, Deinde (TliV atfffl Ai (Tly videtur esse : ne mila

«•ascaf«r,___Castellus enim affert Ataffl^il AiT ad non siibrertendum.

() ^AtOlSI i, (|. ^AAfflSt cxceUentia. (Juins excellentiaui texit nubes est Moses.
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<i Sub finem dicitui- Carmen tristichon ad quod respondit congregatio.

X.

. Totiis honim carminum ordo liac subscriptione finitur : ^j^.f^^ j^^ *^

qua edocemur, cautoris esse prò iHbitu(-) uti carminibus praecedenlibus.

» Addimus bisce carminibus alia gravioris argumenti e codice Gotliano

1089, quatuor foliis constante, e quo Gesenius in Carminibus Samaritanis

poema unum p. 38 aliusque fragmentum p. 40 edidit. Haec carmina inter

sese cohaerent, carmen sequens enim a t incipit, et de dogmatica Samarita-

nonmi agunt, quam ob rem etiam fìnem carminis in codice primi, cuius ini-

tium est deperditum edendum censemus.

» Cod. Goth. 1089 fol. 1 enini haec habontur.

XI.

f) Vert.is: Ne cedant et sint semp.T in j,':uuliis. ')efìH est prò JVTR i/auJIu.

^AdlVif= Nfiy^D congregatio.

(-) Ita ^.j-^ intelligeiidum videtur secunJum plirasin ^"^1 i3 <*^^ quam I,anc

explicat: I emplo.ved him to act in whatsocver way lie jdcascd, accordiiijr to liis own

judgmcnt.

(S) Num ^ìri eiplorare an »«!. obstupuit?

(') S\TÌace Lj^bk-^ apcrtio oculi, suspensiu, elevatio ut velorum, palpcbruruin ;

1^^=^ rctectio, evolatio veli, dissipatio nubis. Cf. Payne-Smith, Thesaurus. Saniaritanis

usitatum est tlf magni fecit, aestimavit, magnificavit, gloriatus est. Cast, in Pa. re-

.spcxit. Neosyriacc dicitur v^^v^ss» to open widely ^.^^<s& opening iridely. I-exicnn manu-

scriptuni.
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(')'ìtf(n^ tiTiv^m i^ zv : v?^^^ ^m^A ^ìtia- aia

'ìtA t(lt)2^ /7ll1fA<7l : ^Z(7I AV ^^T^ ^^O^^A :)A

"i^^A ^^31- ^^^3 ^ma^ : ^^^^^^ ;]in3t "ì^a^ Jiìtj^ zititsiti^

» Constitit Carmen vigiliti septem versibus, quorum tantum septem ul-

timi servati sunt. Sequitur Carmen de quo Gesenius p. 99 haec monuit: kHoc

Carmen versatur in religionis quae praesidio ac tutelae sit homini pio, prae-

stantia celebranda, atque docet, pietate et amore in Deum liomines fidei my-

steriorum participes factum iri. Religio in eo a]ipellatur ^'^1^ v. 2, lo,

ut ÒÓÓg Act. 19, 9, 23: cf. j^.y> Cor. 4, 166 et ^1 J_-^ Ib. 4, 39, 136,

165. De mysteriis ('"il/Tlls^P) pluribus agitur Carmine XI (Geseniani scili-

cet libri), euius argunieutuui nostro tinitimum est-.

XII.

^xxx^ ^3?^ ^^3 : m^5T /TlAA^ ^"iilt

-i^v^ x^i ^^i\ : ^ix^"} z^z mz^AA

"ivaat a'ìva : ^^^^"- x^'^y^ {') ^^m^x

^?3i7i iiTizv H'nx : '^x^ XI (")(ni^Mn r^3

(') Graece ('t'jiioQ. Cf. locum pormirabilera tìencs. 2-5, 3, ubi DTIl^N redditur

'i'iTI'ìtfffl'i et CT^nD'? est 'HCan^^'HX, denique CON^ vertitur 'i!m;]»i5A-. quod in cod.

li. C. cditionis Peteriiuiuiiianao mutatum est, i. e. rhetores, ungueiitarii sive geoiiietrai'

,

artitìces ()u>.ajtóó. Uaooi'). Castellus ^(H^-^'ii/t' seenitas esse vult uh extendendo W^H
diotus. Tota Samaritani interpretatio cimi Targuiiiis iudaicis cognata est. Onqelos ita ex-

ldicat:Gm-;yN = '|n;'i:;C, C«::;ii:'7 = ]"'Jl3i:', CaN'7 = pJ: sive ]nJJ; Jonathan

ita: Dnrj:;^ = |njri. GcTJ^ = 'f''"n3CN lerus. i^join, cr'3N'7 = ';''aiN' 'i?"'"i-

(2) ^tlX est participiuni, verte: Et (|ui deambulat Lac via, quantum tempus ea in-

cedit, revelatur in ipsiiis facie lux.

('} Super ni scriptum est ^^.

{*} Legas S'A-'ìm* timor Dei.

(^) In corde eitis. Cf. Il, 7.

C^) In codice (Hift-VITl in (ItiTxVffl corroctuni.
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"ì*;ii7i XI c^'ì^Airix. : *i"ìi^ ;]'iw viiTii' io

l')^3t^^ '"^il'i 1*4^ : i;i^^'ì mp;iV3 ll^^il 1.-.

'i-u;] lA l'^uv piTiAA : *4^iiv ^(Tj^it; At^r^:

'ÙT^ ^hi'^X »'I5*"V ](Tl'J : '-:'J^3Vm MIX ti^'^ìR Al
'^ffiWV ^^^m liTin : A^.V Alt A'ìlTlA Al

'ì-fnrn ^iiii'i l'iiv : •^^vknv^ ^j/ti^'^ <
'^ sti'^? 20

^-^Vil At^ ^TiTJlt : ^IiTjT'^J tAn; A^fi

^ViTlAt 3t^ ri^ : X^ H^4 IV ^l/Ti^^^At

'ì^^ 3tA^ ^*il : tiTl^^T ili ^mVAt
^3T A^!^q Al : ^"iSV ^iiTl^lA ^t^iTl

>-.

t^
- Sequitiiv Carmen, de quo Gcsenius monuit: Eiusdem est argiinieati,

interspersa tanien laude Mosis. qui semel iah'rjìrex (Dei) voeatur (^iTlAi^J)

V. 1;^, et adnionitione ad piuni linniilemque Dei cultum.

\in.

'ìin^ì: ^mA l*il : i7;tA**^A ^^1^ ^^
^\i(ò^^ C^A^^l^ : A/71v;i '\XH^ X'M

(') Ita cod. prò "ì^.VAffl. De jTtV mihi non constat. Vrs. 11, 12 verte: Inoedens

via ctc. Euge illi, Deus est illi scutuni et auxilium.

(*j Cod. aliam lectionem ^(119(11 superscriptam liabet. Cf. Uhlcmann ad Genes. 49, 10.

ima est defecit, voccm K"^2t^ verteriiii in igne.

(3) Ita cod. prò 'U-Hit. Peteriiiannus duplioem i)ronunciationem zafar et safar tradit.

(*) Ita cod. Xum furte P-^V vel 'it^V « oppressi" v quod Gesenins p. lOC adnota-

vit, et quod cum «aV- |y>2oad*^ convenit?

e) Non est «s»a»j jui composail, sed de 'am-iJ-""- ^^i^ì Deut. 33, 26 (cf. Ps. 68, 34);

est desumptum, ubi haec ipsa verba «"ì^Va «fll'il^ 3^*6.

(•i) Non //'(e • ^t^f>S sed condor. End. 24, 10.



— 170 —

(') ^(nm\i*ii 55Z ^A : ^3tf A^ ^3t^ A^

^ni|]A ^^i^ ivt : ^3 ai^«^ ^ìa ^t-m^

^i7i|]n; AA^A ^*ij a^ A^^t : ti7i^3 "iw \ì^^t

'^ITJ^I^^ ^'ì?^ AA^3 : ^Z^'ii^ ITJA^^? ^ii 17

'ìiiTl^i^ ^in^lTÌ ^V^i : 01^^^? t3 ITIA^^I 10

(') 'ì^Ti^^^^ ii<n^? 1^ ^'ii : v^^^A ^A ^m^AA Jda^

"il7ì^?^:i tlTtiV ^(Tl^A Y'^ : iiin^^ q^^/TJ Ai 15

(') ^iTIffl^^ ti'^^ (TJ'i!? : "i?a3 ^^VA^ «I^^A AV
^iTl^A tAA?^i7ì5t mXAt : ^TCt^At T?A ?t3V***3t

20'ìiTlTA ^'iiZV mA^^S ii^ : "À^l \ì(nv^ A'ìAt

'^my^ì 'Mii^'^x <7iTt^ (
') ^ivi^^i z^ : A/TiA^A^ ^^<7;zva

(1) Ita codex. Num -^JV* 3*t: .s(' putredo?

(*) Ita cod. Num forte 1(7l|l'a quum iTl et -(TI sibi sint siiuillimao ? Vs. 18 Iffl-iTI)! ro-

ctum est.

P) Leg. )1^ ViUìtH Deut. 33, 2. Alternili hemistichium in codice oljliteratum et in

margine additum est.

{*) Ita codex: Num fflg'aal = nn0 liebr. exstinxit?

('') Cod. "ìilIyiS'il. Ceterum vs. 9-13 mihi non perspieaees sunt. Quum vs. G et 3

menda exstent, de recta scriptione dubito. At alius codex non est ad manus.

(») Leg. em*-^, vigiliis deditus «om»., ^<:r->- Cf. XIV, 0.

(-) Cod. xVP'iJ^t.

(^f Cf. O striduit, blanditus est, ut supra. Itaque 'ìHi-di'} videtur hlanditiae, Carmen.

(') Codex ut videtur '}i'ì'^-, l et 11 difficiles distinctu; |lS\v> fortasse ratione prae-

ditus. Cf. Uhlcmann. Grammat. Sam. ad Exod. 4, 11.
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'ìiTlt^q Alt 3i7t'IV Al : * 'AV3 Ali ^<71T4 p"^

'ìiìlAV 1^3 A2^ : >71'it^^ ^'ì^ Al t^^T 25

^(71*^1^ ^^ VTiTlt ITI^V : 'i^^il ;]^ii VTA ^^3t
'^ifflAtTl .V^NTl ^"J'^SiTl : AVi'ì'J '4m1V iTl'^^^A ^^^^^

- Carnime denique sequente Geseniiis p. 99 monuit docere poetam, qiio-

modo vitae aetemae participes fiant Mosis asseclae piotate precibus, lectione.

ieiunio. Certe in mentem revocat psalmuni prinium.

XIV.

w|2,^ *j^^ >^i^ ; ^«*Ai ^ixv (nmH

^;iiv Ai^: T':i'ii Ai^ : 'ì^ ai x^^'^'^x

^y^X'iVli Sjfvif ^^ ;
v^«^ A^^'il ^*i| A^A3

^^i'iiXiTil ^liTll 1^5 : A^^"-V ^i'ìT^ ^1^^3

^atX AV 1*43 ^^^ 'ì^^^ : ^A")i7i Al'iJ ai3 5

^'ii^ XI (')^\ì-m .\ix : n}"^! i^a ai

{") 'iiAiTiiTi^^ Hi^y^x A'ì^^a : "^iwv: *^xci i^ ^^^
«i>i{v^«^v q^AUj^tv iTj^vx^ . ^:) ^(T^qxu. 317^^^ ornimi ^^x\t

^iTiV^ lA *^fn^lAl : ')M'^"4X Tlt^t (') TVV io

^iw^ 1^ /Tiii^ : 31^ >7iva <7i*;iv

(') Estnc ì3Tiy? Cf. sopra XII, 10.

e*) I. e. nnS minui.

C) PlKH est clausit Exod. 14, 3. Castellus affcrt: mjJtS Pj-ffl yffl'ijtll »1'1A Ai

PWV ostiuni misericordiae tuac non clauditur in faciem fugientis. ^Pj^-fll'a AiT ^jTf

liortas non clausas.

(*) Infinitìvns Paci tannavo = fl recitando. Petemiann, Oram. p. 48 praobet for-

mam n a s s a o t.

(S) Est ^tX9 cum Snff.: simulque ea hic considerai.

(<^) leiunium.

(•) Pervigil "iffl*^.

(') npy procuhuit in genua.



— 172 —

^?? ^^?? AOiZT : ^«^^Tv^ xiit):^ 2A <n^3A*i{

^?^ ^t(7l ITI^I^A^ : A(7Ì***^3 (it))'^ 15

^Amv^ A'i^"^! : ^m^^?3 a^ì^ \in

'iltA^^ ^^^ VTA : ^m^tTlV^ '^^"iTl^ AfTl^Vt

'illTl^ (Tìliì: ^^ : ^Ì3i3 (TJ^^A i7l3fiA ^t^l

(TIAA iiZ ^^mmt : ^xVt^A^ xV'^^^? I-m AHA At3At 2(i

*iJZ^3] ^1V2 TV 3fZ (')'ì^tiTA : ^t^m ^'ìT ^U^

'ilYxVA ^Al^^xX'il^t : 5^A^^ At^ ^AA 25

'il^lxU (')|]^1A^ : 'ii^VAAt (^)^3'^AAt

^Tx\T ^^171^ z^ IVI : -m^A^ oi'iiv z^ zv

PERSONALE ACCADEMICO

Colle norme prescritte dallo Statuto e dal Regolamento si procedette

dal Presidente alla elezione di un Socio nazionale per la Storia e Geo-

grafia storica. Risultò eletto il senatore Marco Tabarrini.

Questa nomina venne sottoposta all'approvazione di S. M. il Re.

(') Id est aestimatio. 'ii\(H"^ AiTli incomparabilis. Gesenius Carm. il 41.

(2) AAtA'ì, lAI sani, misericordia.

(3) Participiiim esse videtur uti atif

.

(<) I. e. a'ì9'iAA.

(=) Lectio coiTupta videtur, qiuuii de jV)1]A fuinus cum derivatis non sit cogitan-

diiin. Litteris simillimis in codice i et !l comniutatis exoritur. iZtA quod prò '7Vnri

laudatus sis aptissime restituitur. Badiceni apud Castellum hoc sensu non commeniora-

tam Petennannus in lexidio ita aifert: 11^ Pa. allei laudavit.Im-pt 11^'} nalel. Ithpa.

Pass. Impf. ii^Affl jetalel laudetur, celehretur. 2 p. s. ll^AA tetalel sive tetalal

— Atii^fA telalot laudatioiies. — Loco nostro habereams Pual.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACGADEiNHA DFJ LINCEI

MEMORIE E NOTE
DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

percenute aWAccademia sino al 16 ottobre 1887.

Archeologia. — il Socio Fiorelli tnisiin-tte il fascicolo (l(!lle No-

thic deg:li scavi per lo scorso mese di settembre, accoiupagnandolo con

la Nota seirueute.

« Due nuovi titoli restituì il sepolcreto di Concordia (Kegione X). Il

primo è del coniiuciamento dell' Impero, e ricorda una Votticia ArgeiUllla.

Il secondo è di un soldato del numero dei Fortensi, milizia che aveva la

sua stazione in Africa, nell'età a cui le tombe degli altri soldati concordiesi

vanno riferite.

K In "\'erona si disseppellirono alcuni pavimenti in musaico nella via

Quattro Sjtade, in prossjiìiità del vicolo Balena, ove pavimenti simili pochi

anni or sono rividero -la hlce; e di un altro musaico si scoprirono i resti nel

cortile del collegio convitto della città stessa. A poca distanza da Verona nel

comune di Quiuzàno, e propriamente nel santuario di s. Rocco, si trovò una

iscrizione latina fìmebre frammentata.

tt In Bologna (Regione Vili), facendosi le fondazioni pel monumento al

Re Vittorio, Emanuele, nella piazza a Lui intitolata, si ricouoljbero da prima

tombe cristiane, forse della vicina chiesa di s. Apollinare ; al di sotto di esse,

oggetti di età romana; inferioniiente a questi, indizi di abitazioni vetustissime

ed oggetti di alta antichità. Nei lavori per la Galleria delle industrie, nel

pubblico giardino Margherita, .s'incontrò da principio una stele sepolcrale ; e

sotto questa un sepolcro intatto, con candelabro in ferro, vasi dipinti, fibule

di bronzo, pezzi di avorio, ed una fiasca di vetro bellissima.

» Un ampio rapporto del comm. Gamurrini, ed una Memoria dei signori

Cozza e Pasqui, descrivono gli scavi fatti eseguire dal Ministero nella parte

occidentale della necropoli volsiniese in Orvieto (Regione VII), e propriamente

Rendiconti. 1887, Vol. m, 2° Sera. 2.3
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nelle terre già Bracardi, confinanti con le note tombe del Crocitisso del Tufo,

e nelle terre prossime della prioria di s. Giovenale.

1 Questo scavo, che diede molte nuove iscrizioni etrusclie, e fornì argomenti

a nuovi studi sulla topografia e sulla storia della necropoli, restituì pui-e

copioso vasellame d'arte locale e d'importazione, il cui esame condusse a sta-

bilire, con sufficiente precisione, quale fosse stato il corredo di vasi, che

solevasi deporre nelle singole tombe di quel tempo e di quelle località.

« In Koma (Regione I) tre nuove tomlie furono riconosciute nel sepolcreto

vetustissimo dell" Esquilino, fra la via Merulana e la chiesa di s. Martino,

sotto il marciapiedi della nuova via dello Statuto. Erano scavate nel suolo

vergine, coperte con massi informi di tufo, e contenevano fibule ed anelli di

bronzo, e pochi vasi di tipo laziale.

tt Dietro il palazzo dell'Esposizione in via Nazionale, nei lavori per la nuova

strada, si trovarono vari oggetti di bronzo di uso domestico, tra i quali è una

lucerna ben conservata ed un candelabro a tronco di albero. Si ricuperarono

pure molti pezzi architettonici in varie parti della città, in occasione dei nuovi

lavori edilizi ; e molte nuove iscrizioni restituì il sepolcreto ù'a le porte Sa-

laria e Pinciaua, iscrizioni che aggiunte alle altre scoperte precedentemente,

ascendono finora al numero di settecento settantotto.

li Una nuova epigrafe osca fu recuperata nel fondo PatturelU in Cm-ti,

presso Santa Maria di Capua, donde numerose antichità rividero la luce, e donde

si trassero i cippi con iscrizioni osche, edite nelle Notìzie dello scorso luglio

(p. 290). E grafiita a caratteri piccolissimi in ima colonnetta di terracotta.

« In Pompei si ebbero molti oggetti di suppellettile domestica e di pre-

zioso metallo ; e con essi fm"ono raccolti vari istrumenti chirm-gici ; finalmente

furono salvati pezzi di tavolette cerate iscritte, delle quali si comimicherauno

gli apografi appena ne sarà finita la copia.

« In Brindisi (Regione II) fu trovato un tronco di statua muliebre

nelle adiacenze della stazione della strada ferrata, e non limgi dal sito ove fu

scoperta l'iscrizione di Mereellia Festa ; il che fece supporre al eh. Tarantini,

che la statua dissepolta fosse stata quella appunto di cui nell'iscrizione si

fa ricordo, e con cui fu onorata Mereellia dai decurioni di Brindisi.

t Finalmente il eh. Cavallari scoprì nei pressi di Siracusa, in una delle

collinette che sovrastano la famosa fonte Ciane, avanzi di costruzione, rife-

ribili ad un edificio rettangolare, ornato di colonne, nei quali riconobbe i

resti del santuario alla Ninfa Ciane, di cui Diodoro Siculo fa menzione (XIV, 72).

Una bella grondaia, rappresentante una testa leonina, di buona arte, ritrovata

nel l,uogo istesso ed appartenente al coronamento dell'edificio, fu aggiunta alla

raccolta del Museo sii-acusano.

« In Santa Croce di Camerina si trovarono due epigrafi greche, provenienti

da catacombe cristiane, epigrafi che vennero parimenti conservate nel Museo

di Siracusa '

.
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Filologia — Frammeiìtl Copti. Nota IV" flel Socio Guidi.

N" CXXXII. (V. s. pag. 80)

N" CXXXIII. (eli, ci fogli; pag. 69-72, lò-lù \'i), 99-100, 127-130, 1:J;3-13.|)

. La seconda parte del N" CXXXll (pa?. 133-13ti, 139-142) contiene

due frammenti della leggenda dei SS. Andrea e Bartolomeo, la quale leggenda

è del pari contenuta ael N" CXXXIII. Pubblico qui insieme i frammenti

dell'uno e dell'altro Numero, di^^posti secondo l'ordine della narrazione, ma

distinti gli uni dagli altri, per essere diversa la recensione dei due testi. Il

N" CXXXII ò in cattivo stato, e non poco né perito; il titolo in gran parte

non si leggo più, ma ci è conservato dal Zoega (p. 235), al cui tempo il co-

dice dovette essere in migliore stato di conservazione. Perite nel cod. ma con-

servate dal Zoega. sono anche le prime parole della pag. 134. eTG itff-

KA^A-pHnOC (').

ii&.\ rienp^^jc rifi<s.peo^oiu«Moc rÌT^^qei 6Ìio?\ grt p",^:P^™'

rtxoty noYog,E «^qRuJK ejuin<^peoc Jmrt Art2ipeAc Jmit

XP'c 'i-<^rtoc npouJUG «g, o «oYgoop juirt rteujnHpe Rtay-

ujuune etioTv gn-ooxov. gii ovejpHrtH H-re nrtoYTe g,A-

JUIHH.

i\cujujn6 2s.e rtTepe nertxoeic ic TuuoYft e&oTx grt

rtETAJiooYT ^Yuu Aqpppo exjuì Tne jmH nKAg, g,n"jui noY- («ic
;_

^ P"""»

uucy iì neqejcjuT n<WAeoc n<M ete ncjuq nE nEoov ^^
ErtEg, «EffEg gAJLtHff. ^YCJU AJinrtCA ft<M A nCOUTHp HA-

r<^eoc oYOffg,q eRo?\ nlÌApeo?\OJUAioc grt te^^P^ faa-

n<\peoc TAJ ETxinEJUgn- nxÉ5(;ujpA. iiJuiJUiA.KE5s.Arf eté p i '<

T«M TE TE5<;ujpA «nKA^A.pHHOC n
.
fOC E, 'hrc

.

W-il *.\^ ETffAXl RI ^XUJ q , .
CJUftg ftTE

'S!!?! r?3! itì*- tf^Eg IliJuq. TEffOY 6^E uj nAcuuTn TUJOYn

nrKojK E;»pAi ETno?sic rtJuinApeoc ttFTAcyEOEity juinEY<vv-

"TE^^IOrt ETOY<\aR «n"A.JUlOOV EXE^IH ETCOVTUJrf XEKA.C

(') Dopo queste panie fino a ,. tOq flin .'Ti '• rMuo 13 linee. (Anche appre.sso

qualche linea è perita; (Ine doppi sefrni eos : rappresentano lo spazio d'una

linea).
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£Yr(<^c<s.gouoY (^Blo7\ iTrtevrtoiie jun rteYJunTpeqcyUcye eiXcju-

7\oti rtCEK^^sHporfOXtej juncxjxig ayuu cerf<s.p(juKg, juineKcaj-

juA. n cyjo' JLtnT neon S CE[itA.lc'TAYpov «jho k gii '_

;
tyA ' certA'oveice ii neKcoj jua rtoYRAcyovp 'CerfAp ouKg

njui[oK C6rtA.rtoY2ce SincK icep xjiec ee^^AccA j^ì^ [Juìjuto k

m3 e-rpev TerroY 6e certA; ju ovp ftovuuue rtrfeKovepHxe

nceftovxe jujuok ee«s.?\<s.ccA. a.7\7\^ tojk rtg,Hx Jutnepp^oTe

^e "i'tyoon njujuAK. UI n^ccuTn fì.Ap0o?\ouiAJOc ^pm-

jneeve ftftefTTAYAAY rtAi THpoY ntfr n?\Aoc nrfeioY2s.At

6ITA?\HY enecxi^Ypoc. A.igpoey rtg,HT" egpAi excuov ii-

neiTOJojRe ft<s.Y rtxineeoov THpov mx^y^ay «ai eKo^

p. p2\e ice «s.rfv OYftovLTe] nrtAHT ey«MKuj eKo^ rtrirtoRe «oYon

tilXX ETftAKTOOY ty^pOl. 6jC gHHTC 'j'rfAXOOY WJA-POK

sÌA.ti'KpeA.c TATpeqicn-K eTno?\ic eTHAiAY. 5\yuj oYff

gertrtofl"' n(R)Jui rt^^u^ajne eKo?\ g,H tex'^P^ eTJutJUAY.

Hai :Xe nxepeqxooY rfA.q rtót ic Aqi" rr^q ft"i-pHrtH ^q-

RujK egpA.t ejmnHYe. n^nocTo^oc 2^6 Aq&uJK 6gpA.i ete-

^ujp<s. ETJUJUAY. ncuuTHp gouuuq AqRujK Egp«M Exe^cup*.

(sic) rtrfR^pii^kpoc <\qoYorfgq EArfrpE^c rtTn^cye rtTEYujH he-

x^q rtAq xe X'^^'P^ <Mt^pEAC nAcyRwpiUE^oc etoya«s.R.

TcjuoYrt RrRouK egpAi ete ^ ' ^^^ r
'

' n iuin"|

egpAi Exno?\ic RjunApeoc «TET-nTAtyeoEjcy junEYATVE-

?\iorf MT"<M(5A?\uuq EpoJTfi XEKAC EYrfiJ^Kaj «cuJOY nriEY-

rtoiiE nceojffg,. 6fìLO?\ xe OYff oy?\aoc rf<M Eff^tyujq grt

TEX^P'^ ETiUÌJUlAY AYO) TETTftAXI nOYrtO<r'f?eOOY. Ó.7\7\A.

ApigApojgHTrt iftAlAY tyAftTOYTAXpO grt TniCTIC K<S.-

?\ujc. 5\yuj ccutIì epoi ta.TiJs.jhok ErfETffi^ujajnE iìjuo<

THpOY. EHEIXH TETlTtyn gAg HgtCE gH TEX^P''^ ETJUÌ-

juiAnr. A?s?\A. ApigApwjgHT ìunpujuunE orr grt TEKXtnTpEq-

p. ine lyajujx eKo?s. ApjnJUEEYE xe ArtoK he hekxoeic aycju _ 3
-JS L^?| SS SIT- L*''g^*-P5i'SH''" JuneiTcjuajRE it<s.Y rtrtEffr-

A.YAA.Y rfAI THpOY. TEffOY tfE EIC gHHTE AffOK ^ftycon

ffJUJUlHTrt iinppgOTE gHTOY rtftEYC^yAXE AYUU ArfOK 'frtA.-
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xooY tyApLOTÌt ttoYpcujue e&o'^ gii nK«\g rtrt€Keno4>A^oc (sic)

ovgo FtoYgoop ne <\yuj certAniCTcve epoi 6&o?s giTooTq

qrtAcyuune eqovHg, rtccjuK RrtegooY THpov AincKcung, eqo

iiJUl<^eHTHC ffiVK. rVvuj eptyArt junApeoc nicreve epuJTrt

EKexiTq rtiijui<\K ert^AiUJTHc nemu(rrtg,Eertoc eTxoop. ete

•TEX^P<^ TE rie^sA-Xt AYUJ flEKOOYE Off r(A.niCTEYe epcxjTrt

ET&E rf<^jui JuR rretyn Hpe e tetHeipe jùì juooy . Nai

^e (tTepeqxooY rtAq «(TT nccwTHp Aq«\cnA^e JWJLtoq Aq-

RcuK e&o?\ g,iTooTq. tXctyuunE 2lE ort rfTGpeqToJOYrf

Eg.TOOYE H<n Arf?vpeAC nToq JUit rfEqKOVi ju(juia0HTHC

g,poYcl>oc ixiì àJhB^à<ti'hpoc. <s.Yei efio?\ grt xno?\ic rirt-

ftApti^poc ^vei Egp^i g,H BA.7\^<ccà^. AV&cxjK egpAi et-

no?\ic nrtvA^^^pHnoc ty^ &Apeo7\OJuiA.ioc. NTepovnuug

juiTHc. RcETAcyeoEiey ft4^Y juìnKEpirjuA. juineYArvE?Morf.

HTepoYlìujK 2^E Exrt e^^sAccA. iinoYxert xoi. 5\^t:^pEAc

^E <s.q5aj eqeyTpTcjup xe linoYXEri xoi ea^^e. AVcyujnE

EYgJmooc gixft eA.^Acc<^. rtE xn cyouiTE v^p JunEgoov

ne. ^«>s.pEAC 5s.e nexA^q ftrtEqKovi JujuAeHTHC. xe rtA-

cyHpe TuuoYn rtxnnuopuj nnerttfT'x elio?s cy*. nrtovTE. «\vuJ

f<qrfAKA.A.rt ncujq Art. ^rt^pEAc 2lE ^qToJOYrt AqAg,E-

pA-Tq A.q't' novnpocevxH ituirtxge&piMoc nxoq xxa rteq-

KOYI ÌJIJUI^!^0HTHC gpOYc|>OC. JLlR A'^e^An5^pOC. NTepOYtO (sic)

EYcy?\H'^. AYgAJiooc egpAl rioYAnpHXEi g,Ap«s.Tq HncyHrt.

AYpjKE nTEY^nE Ji^YUJ&cy. !\ nrfOYXE OYEgC«S.g,rfE rtOY-

H06~^riKHXOC. AqEl Egp<M git 0a^?\A.CCA.. ETB nAl nE nKHTOC [,. 70

riTi^qxi FtiojffAc Egp^i ET"no?sic «ufEYH. 5\yuu nTEYrtoY

<^qoY(jurt rtpouq «j^qcjuJHK rt^rt^LpeAC xxa riEqKOYi rtnEq- (sic)

Ai^eHTHc ntyojLtnT" itgooY. un jyoJuiTe rtoYujw. ey^m

TKA?SAgH ItnKHTOC. EYJUlOOtyE gR ftEJUlOYrtEIOOYE. ?\qXI-

TOY eg,P<^' ETEX^P^ rirtEK<\T"TApHrtOC. AqK<\AY g,jS nAiA.

ETJUJuiAY g,ixn nnETujoYcyoY g,ixrt Teiinpcju nxno^ic
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Xe 6XÌR OA.7\A.ccA. AJinovge exoi 6<^?\6 epoq. ^rtl^peAc

Aqtyujne eq^wnei eqjmoKg fìgHT àycju «^v^ycune evgjuiooc

(X" cxxxiii) ftcycopn nnuiegqTooY ngoov. <ì\yuj Tno?\ic 6tiI««\y

OYHY eRo?\ nT-no?\ic r?rt&ApR<^poc. Tn^-A. ^rt^^^pe^j^c et eRo?s

rtgHxc ngJuiG rtg,ooY iliuootye. ^Xn^^pe^^c 2^e juH rfeq-

juiAeHXHc ffergiuiooc ne gì neKpo fte^^^cc^ ncecoovrt

Art g,o?\a;c JutnertT-Aqtyuune aaaiooy. erte nnA^ToveiJuie "r^p

ne xe a nKHTOc enTov egpAj eTex^Jup^^ nt^K^<'K2^^<-

p. 71 pHrroc. Ilexe ^rr^LpeAc nrteqKOVi AJtJui.s.eHTHc ite rtA-

cyHpe ty^ TrfAY Terrov eT6TitgAjiooc JuneiJuiA. i»nerr<n'rfe

rtoYXOJ rtqxiTrt egpAi eTex^Jup^ rtr(K<^^2^ApHrtoc. ortToJC

Am?\tRe 6JU<s.T6. Uh erre iJneKOYujty 4S.rr ne nAxoeic.

eie m-oK ^rr nertTAKOYorrgK epoi €K2Cuj jwjuioc rrA.i ice

TcjuoYrr rrrRojK egpAi eTex^Jup^s. rtrtK<\:^XApHr(oc. Terrov

6b ccxjTJLi ncuui n^ujHpe rrTrrKTort egpAi 6Tno?\tc riKe-

con ujArtTe nxoeic cStc oyxoi rfiikrf. IlexAV <Je rr^q

rttfT rfKOYi xiixà^BtìTtìc. xe nerteiuuT <Mt2^.peAc ne-regrcAK

AAApeqcycjune. 6xei ^e epe ^rrXpeAC xuj «rr^i aam rreq-

KOYi JUMA0HTHC. erfe linATOYetAAe •r^s.p ne ice <5. nKHTOC

eme Uajiooy eTex^Jup^ rtrfKA2s.2.ApHrroc. rfeviueeYe r^p

ne xe eYgrt Tex^J'jpA. rtrfiì<s.piÌApoc. ^s.q^tjutyr enoYe

rt^T gpoY4>oc A.qrfAY evxoi eqrrHY eTJwpuj. nexAq xe

p. 72 n^eioux Art2s.p6Ac ecyoune rt^-cyoqx ^rr. eie oYXOi «\qei.

^pHV TA.p eqrrHY e^-ejuipcju. sn^peti ^sulooc cyArtTeqnujg

ty<^porr rtXiixrrovq xe qrr^iìuuK eTcxjrr. le "Ke rreqo Jx-

necjuoT" noYXot juirt gerrrreeii. rreqo rtee etyxe eqoYHY

AXA5.00Y rfiS. A JurrxcrrooYc ixiAiTMOti . Ilexe <\rfXpeAc rr^q

OYA^q JUirt rf6qjui<\0HTHe xe grt oYJue. oYXOi ne. a^?\a.

rrTrrcooYrr «5>.rr xe eqiÌHK e^cy n^cijpA. TerroY tfe juia.-

perrgjuooe {x)<5>-rrTeqT-<^g,orr. Etcì 6YujA.xe jurt rreYepHY.

rrepe nxoi jmoocye epooY koyi. koyi. epe ic t^s.^hy epoq

iineejuiOT rtOYrreeR. jmrt gerrAT^re^sOC. ayuj rtTeYrroY A.
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gixM e<\?\<vccA effe xn tyoJuriT r^vp ne jmne^oov eT-

JLijuAV. rVrt?s.pe<xc ^e nex^q

X6 JuiiVTAAjion xe EKrfA.pg,uuT gt cjurt, llexe npoune (N'CXxxu)

ri <^q 6Te ic ne xe [ei ovety Ecxjk ct no ?\ic RrtR^pliAp ocj

Ilexe <vr(2LpeA e xe nAeiujT [eK copii xxH t no ?\ic <^ft te

T Al rTTAKJUoon e nexe ic ha q 2^6 Junecjui ot Julnrteeq (epoc .'

xe jujuort Tno^sic m(ft<s.piÌApoc à<ti Te ta.i. V\ ?\^a.j tai

T6 gtepi 5(;(ju Tno!?\ic rtrtr^^pA^Hffoc. Hexe Ait2^peA.c xe (sic)

nAtyoxinT nooY eiujoon gn Teino?MC eieipe hovkoyi xx-

JurtTeujujT ftgHTC «s.rtoK jmft rteipouiuie eTftJuiuiAi. ovrt

Kegjme rtgooY Huiootye jljìway Jiirt Ke^AJie «ovtyH cy^rt-

TeKnuug, eTno?\ic rtrtTA^ApHrtoc

^i^ Tno?Mc «rtrA^ApHffoc. 5\Yaj ovrt Ke^jne rt^oov xx-

AJioocye JUJ(Jl<^Y LyArtT6Knu>g cTno^ic «rf&«\pR<Scpoc ?\iYjUJ

A.rtr ovpjuff^^Apee gju nTocy rt'i"0Y2s.AiA. ^rt^peAC 2.6

Aq^Toirt jmit Te noYrto6^rtrf<^Y eT&e Tno?\ic eqxou juuuoc

xe eie tyoAATe ne&oT 'fcyoon gtt "i-no?\ic eiTAcyeoeiuj

FgHTC AftoK SiXii ftAtynpe. ayou MTAffTcjuovrf imnrtAY

iinoYoem linoov ^Mtei exit Tejupuj eriKouTe rtc*. ovxoi

rtqxiTft eTex^P<s- rtftrAi^ApHrtoc. 5\ycju eie ^hhte Ai^Pj-

(>,àJ^ xsxaoti ff rt no?\i^c Te tai irfTepej Xe v- mo

evxmgp^Y Juift rtevepHY eie geitpujjuie Avei e&o?\ g,Jui

[juA.Ke2s.Art evoYujjy e&uu< €Tno?MC «ice EirtE eRo7\ «&Ap-

eo?\o AAAioe ETpeqrt OY XE eKo?\ itov^Aumourtiorf grt te-

c^i jme juinApxtAJn «Te Tno?Me JUAKe^Ait à^XM A.Yncjug

eArf2^peAe eqg,Juiooe ^ixrt Tejupuj r«0A?sACCA.. llexe io

nrfpujjue eTJuoocye pj Teg,iH xe rfpojjue Acy jiino?sic te

nxoi JuoorfE ETXtpuu njuA spE Arf?s.peAc rtgHTq JuR neq- (Kocxx-xni)

juiAeHTHe. ?\rf?s.peAe %e Aqqi nrfeqftA?\ egpAi AqrtAY

enxoi eqjmoorte eTJupoj. ^qTuuoYit Aq&ujK cy^poq ne-

XAq JuìnneeK. 6Te ic ne. xe x^^P^ nrto^T
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(N<=cxxxii) TAi nexe rtpcxjjue rt^q xe giepi^tw Te Tno^Mc fitirA.^à^-

pHnoc. ITexG ic rt<s.Y eqo JunecjuoT novrfeeq xe ov ne-rH-

gcoR grt T6ino?\ic. IIexg rrpuujuie rtAq xe epe ovAno-

CTo!^oc ift iTe nrtoYTe 'RgH tc mta nApx<JJrf xooy ncuuq

xeKA.c eqeei rtqrtovxe eKo?s «OY'XAiJuujrfiorf nxeqcgijue

[Aft]2^pEAC ^e AqpcynHpe eqxuu jSjuioc gjS neqgHT ejtriA.-

gAAooc xin^fiJLA. cyArfTOY RujKj ep^pAi 6Tno[^ic «]ceeme

H RApeo?\ ojUiMoc eRo?\ avcju T«rfA.eiJuie xe tai xe Tno^sic

(?) eTftovecy RojK ep^oo'v xirHJnoTe oYn[ip4^ciXiioc neftTA.q-

TojJuinT" epoit. 5\r(^peAC 2s.e Aqcyujne eqo «AniCToc eTKe

Tno?\ic eqxuj ììajioc xe Tnol^ic «xtRApiiApoc Te. le Xb

AqRuuK Aqgjuooc gì nxoi ^i^rt^iLpeAC ^^e g,ujajq Aq&cjUK

Aqgjuooc g,i neKpo juit rteqKOYi Jixx^<BH^tìc eqXiCT«\^e

p 141 gjm neqgHT. JuRffcuJc eie upujjuie itT^^vRajK egpAi ex-

(sic: ;7;.<(KwV) no^^ic AY6Trfe HRApeo?\ojuiAioc eqgjuooe gì TenXA'f-A

nTno?Mc eq'fcRuj «JuiijiHHcyG 6Ro?\ xe ite «s. Tno^ie oyoj

evnicTeYe epoq. ^yuj a fipajjuie -^-nevovoi Avn.s.gTOV

gA rteqovepHxe AVovuueyT- rt^q rtToq 2^e AqTovftoeoY.

nexA.Y rr^Kq xe Trtconc aìjuiok uj npoujite SJnrfOYTe eitov-

"Jty expcKei rtJWAJiArf xe nAp^ourt nerfT^^qTitrfOOV HeuJK

egovrf eneqHi 5\vou rtxeYrtOY «^qTUJOvrt nffi' iÌApeo?\0-

JLtAioc Aqjmoocye jurt rfpuujme. 5\rf^peAc 5^e gcjuuoq iteq-

gjuooc gixrt OA^AecA jurt rteqjuAeHTHC nexoeie gouujq

rreqgjutooe gì nxoi noe Hovrfeeq iì^poo!?\ojuiAioc 2^.6 Aqei

exii e<\^A.eeA rtxoq jum rtpujjuie JuM^^Ke^L^it. Aqtfajcyr

^^qiti^Y encujTHp gì nxoi neqjueeve xe ovpeqxioop ne.

ITexe R«\peo?\ojui<j>.ioe riAq xe n^eiujT Api TAr«s.nH

rtJUJUiArf Hrffoxn egovrt eTeino!?\ic. Ilexe npujjuie itA^q

N»cxxxni. 15j rij g;i gjl r;
;

^
eAit2.pe^^c. NT-epe &Ap-

eo?sojuieoc goun egOYit eeA?\<^ccA. jui« rtpcjujiAe xmxxì<-

ve^LAft. AqtfoueyT <\qrtAY enecjuTHp eqgAiooe giXM ©A-

?\Ace<\. rteqjmeeve r^p xe npujjue eTxioop euiAre^LAit
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eT6 xc ne xe ^rtoK Art ne npujjue eTxioop egovrt ex- (N cxxxiij

no7\ic A?s?s<v epeyAft g,Toove ujoune TftoYujLy e&coK

egpAi ejunApeoc. n?\Hrt Tuuovrf «THjuioocye ep^-roY

nrfeipcxjjuie 6Tg,Juiooc p^<\p«\TOY rtrteicyHit Htooy eTXJoop

egoYft exno'^jc. K^peo^soui^Moc 2.6 ^qxioocye Aiit «-

puujuie 4^YtiujK 4\Y5irt6 rtAri 2.peAc eqg, Juooc gA p^TOY i. ii.'

RftiyHrt iiH rreqKOYi lìJUiAeHXHC. ^Vycju Aqqiei^i.Tq egpAJ

iiSi RApeo^ojuiAioc AqrtA.Y 6Art2s.pe<vc AM^peAc gujixiq

AqrtAY epoq .\qT-(juoYft grt oYtfenH Aqei eRo^ gA. Teq-

giH AYAcnA^e nrfeYepHY nexe ^>.ri2ipeAC rtAq xe nA-

cou «TAKei e&o?s gH Aty JunoTsic. nexe &Ap0o^oxt«Moc

ff<\q xe n^xcort nx^iei eiio?\ g,it giepi^^^ T-no?\ic Hrt-

TA^ApHHOC T-6rtT-<\ nClC^HpOC XiS^gOl 6JUl<5.Y 6XpATA-

tyeoeity RgHTC. NTEYrtoY AqptynHpe «(ST <^rt:^pe<\c eqxcx)

iÌAJioc xe oYKOYfi rtxA nxoeic eipe «Temofi"" rtcynnpe

nJx)JL^<l uiii Temotf"' ^J^JlrtTA^«^ooc <\qrtxft eT^^jp*- e- (sic)

ne. Ilexe fìApeo7\ojui<Moc rt^q xe juiok TortoY npcxjjuie (n° cxxxiii)

eTCJHAJUi<j>.<^T. Api TAVAnH rtiiAJiAri «rxtoop xumorf

egOYn eTeino?\ic !\q oyuj ey& ti Si npuu jne e/re ic ne

ne XAq; n&Apeo^ojuAioc xe nAnoK Art nexxioop egpAi

eTno>>ic. A?s?\A epcyAM tyoupn tyuune TrtoYuJcy e&coK

egpAJ ejuinAp0Oc. Kuuk rtHTit uja rtetpoujuie eTgAAOOc

gApAxq rtrtiujHrt. ApHY rtpcxjjuie ite exxioop egpAi ex- (sic)

no?sjc eTiÙAJiAY. RApeo^ojuieoc 7^^ Aq&uuK cyA rtpcoAie

Aq5Trte ttAri2s.peAC. jurt rteqKOYi JuiiuiAeHTHc. eYgxtooc

gApATq nnujHrt. t\qqi rtrteq&A7\ egpAi rt (Tr Art2.peAC (p. 76?)

AqrtAY e&Apeo?\OJneoc. grt OYtycrtH ^^e Aq&uJK e&o^

gAxouq AqAcnA^e iixtoq. Ilexe Art!^peAc rtAq xe

H-TAKei e&o?\ grt Acy juno^xic. Ilexe KApeo2\ojuieoc rtAq

xe rtxAjei e&o^ g,rt Tejno?MC ctkh JuneTttiiT-o 6fio?\.

Ilexe ArtXpeAC rtAq xe Acy junoTsic Te tal Ilexe

&Apeo!^ojuieoc rtAq xe tai Te poy;ort Tno?vic hwkaX- (sa)

;.'KNbico.NTi. IbfT, VuL. Ili, i' ^^cm. -l
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OYHY l^'i'ge THpC nOYOYtyH iToYOUT GYft gAlE fTgOOV

JujuAY jurt g,jui6 noYujH xm Tno?MC FrfR«xp&Apoc ty^it-

TeK6i egpAi eTno?\ic rtitrA^ApHnoc. ^rtoK 2s.e a. nxoeic

OYcjuffg epoi g,rt Tno^ic HrtRApRApoc. AqeirtG iJjuiot enei-

xxA. ty^poK 2ceKA.c RrtAKujK UnecrfAV egpAi cJuinApeoc

jmrt rt!?\«MJin"Hc nTnT^s.ujeoejcy rtA,*. Bocon ^e epe am-

2.peA.c xxn R<\peo?\ojuiAioc tyA.x:e jurt rfEYepHV a. npcjuAie

e-re ic ne ty^xe aam Art^peAc xe nrtOiTnpajjue AKeiuie

eTAJie xe tai T6 giepi^tw T"no?\ic rtrtr^^ApHrfoc. Ilexe

ArfXpEAC rtA.q xe .^ge n^cort kcju rtAi eiio!^ xe Aityuune

ei-i-TCJurf egoYff egpAK

N'-cxxxiri.
^(j,j,^ ATgonoY grt JuiJuiAf?g,uuT-n iInEeeA.2^porr. 5\ctyuune

Xe gH niuegcAcyq ttgoov a nJUHHtye ccjuovg eneee^-

2!Lport. xm neYKOYi uja. neYr(o6TAqei n6t nAHoenATOc. xxtì

KecooY rtrto<r'«Te Tno?\ic. evovouty erf^s^Y xe oy nerfTA.q-

ujcune «rf<\nocTO?\oc. gn TeTpip ngojuiMT. VA?\?\ion

2S.E AqjLtoYxe ertovHHA r(rtei2LCju?\0ff nex^».q rfAV. xe Rcjuk

nxexrttfuj^n eRo?\ jSngoKc rtTeTpip. ^uay xe a Te©Y-

cj^ epAftAq nrtrtoYTe xe june. NTepoYRuuK ntfT rtov-

HHli ertAY enerfTAqcyujne. ayt^?\e rtevtfìx exrt rrevA-

HHVe. AYcxjcy eKo^ tyArtxoYTAg,e njuHHtye. A.YTCA.fì.ooY

(N»cxxxiii) 2s.ApHrfoc. Fta neK?\Hpoc TAgoi eTpA.TAcyeoei(x) [it-

gHTc]. H3 S!^ 2k.E e„i ,:^^™ «) ArfXpe«\c AqcyropTp

eJUATe. A.YCJU nexAq xe ovKovrr a nxoeic eipe nHxiAt

AinEmo6^«g,juoT Aq«T egpAi eTEixtJup^ eTOYHY. eovri

goYo eguie «goov juìjuioouje. jutt gjue ftoYtyn ìIjuiay rtxm

Tno?\ic Hrt&Ap&Apoc ty^ Treino?\ic. Nta nxoeic rAp

OYuJitg epoi git TnoTsic ftft&ApRApoc. AqnT egpAi eTei-

no^ic tyA.poK cT-penKajK egpAi eTno?MC nAJin«\peoc

«) Forse e da supplire: NTepeqCOJTJU Xe eMAI «tff.
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enertTAqujujne. NTepoTcuuTit enA.1 tiST juMHHtye xtit

«Apx^AJft. xxu n<vrfeYnA.Toc. AYT-a;oYrt a^yei eniA«\ GTcpe

xeTpip rt^HTq. <^Y6uJ?\n iinEcpuuq i&.o7\ ay ó^irte itqTO (sic)

it&uJÌie^oo?\e evonT rtKApnoc ecjnHg git TUiHTe «Te-
i.. p

Tpip. NTepoYftAV enenTAqcyujnc AYouty eRoTs grt ov-

rto<r iiCAJiH cyArtTovncjug enjuiHHiije avtca&ooy EneriT-

A.qcyuune. NxepoYcouTn ertAi «6t uumHHtye ixn n^px^^-

neXiJ^Y x€ A^(<^v ertejft&Hve lìjuinTrpeqpg,*^'^. aycxj aa-

noYnicTeve ort gii neiKeovA.. 6t6I 2^e epe AJiAJiHHcye

tyxpTcxjp «s^Yei g&o?\ grt juuuArtguuTn nnEee<5.^port «61

ftA.nocTO>sOC. ATEI ETJUiHT-e HjUAAHHtye Juìne !^A.AY eiAJie

epooY. ^YOYujuj& ««n" JuixtHHujE AiR rtA.px<Jurf. nexAY

X6 OY neTnftAA<\q «neipcjuiuie. xe iuinGr(ety6JU<Soj(Ji e&to?s

^^o'h Hrt€Y^p<^^lc. ApHY pcju rtgnpuuime Art ne guj?soc. eie

nAxegcyojurtT neon ne nAi ertrtoYX jUjuooy enKujgT jm-

neftty(rii6oiui epooY epneoooY kay. a.you eie gHHTe ay-

gonoY xeKAe niterttfiiTOY ftKecon Trtp 7^A.t JuineeooY
f.'pà<

rtA.Y. ?\qoYujtyR Htft Aft2vpe<^e nexAq. xe eie gHHTe

T^Ag,ep<^^-^ gn TeTrtxiHTe. eie iiTn&uj^ e&o?^ nxtfoAJi

ititeTnrfOYxe. eie nTrttycjune g*. nevri^gq. 5\Y0Yujty& ti6t

ifApxuurt eYXCJU IxAioe. xe itrteccyuune rtTeige eTpertKUJ

«euuif HrtertitoYTe. Jurt nrfojmoe rtrterteiOTe. SXyoj «^ rtenpA^K-

TCAjp eTJUAAAY tfTfte nnAnoeTO?\oe ^YertTOY eTiUHTe epe

JUlJLtHHUjE TtJUtfR rteuuOY €YÌ"JUKAg MAY. ^«J^peA^e Xe

^qtyoxrte gii neqgHT g,Jui nenrtA. nTJmftTpeqcyujojT efio!^

eTpe Tno?Me uujutK enecHT enrtoYu. A.7\7\à>. rteqo rtgopty-

gHT egpAi exouoY eTRe t«to?\h Hta. nxoeic taac ta.a.c (sic)

6T00Tq eqxuu jujnoe. xe jSnppguuR k^ta TeKAAMTpeq-

tycjuuJT e&o?v. !^YKG:^eY6 n<n rt^^px^JM eTpeYT^^gooY ep^v-

TOYgii TJUHTe juneeeAJ^Lpoff. T<^^?MO^( S^e nA.rfeHnA.Toc ^'JK

<^qT"pe XAAAHHtye gjnooe. NTepeqoYcju 2i.e ntfi' n^rteH-

nA.Toe equjAxe sjlH nJuiHHcye. nexA^q nrfA.noeTo7\OC. xe

OY rie fteig^HYe eTeTiteipe jljajiooy. Ufe «eitoYTe eT-
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TAeiHY "i-rtAgJTe nrteTfiujAAp taeiitoy 6&o?\ g,H rteTrt-

ccxjJUA. ttTA't' «rfETrtcApg HrfeeHpion rtceovojuov. rtT6

rfgA.?\A.Te riTne ccxj UnGTrtcrfoq. ^qovujcyK H(n ^rr-

erfefiTAKXooY. Ilexe r«s.?\?s«or( rf^q xe etRe oy atetmei

EgOYIt EnEIJUA. A. rtEffrtOVTE tfuurfT ^^YnuJT AYKA TM-

no?\ic E&o?s. IIexe ftA.nocTo!^oc xe FgnrtovTE ^>.ri rtE

ffAi. A-^^A. g,rtJLioYrfr rt6Tx rtE. Uft rroYTE 6e Hca. nrtoYTe

JUJUE nEffXA JLiApiA TnApoErtoc xnoq. Nai Xe «te-

poYxooY rttfT rfA.nocTo?\oc. epE JuiJuiHHcyE guutH EpooY.
+

,. pr nEXE JujuiHHtye rtrA^^^iorr xe EtyuunE JunEKpcjuKg rtrtEi-

pcjUJUiE "TitrfAgcjuTK JUJuioK. ITexe "rA.?s?stort xe etetìioy-

ujcy Ep OY rf^Y. ITexa-y xe JUApoYEjcE «r(EYcajJui«s. grt

g,rtii.5>.tyoYp iìnErfinE. HcEpcjuKg rtrtEYcoiuiA. juk ueykeec.

«CEftEX TEYKpjUlEC EeA.?\<VCCA. ^qKE?sEYE ntfT "TA^^^IOff

ETpEYEirtE «grt&AcyoYp. ^s.qTpEYrfOYX nrtAnocTo^oc gA
0Y6^?M^ rtCEgUJKE 8PA.I EXCJUOY. J^YEJftE rtOYHAgpE

ItOYAAXCApg. <\Y?\A?SCJUCJUC ETEY<^nE. A nujAAp «TEYAnE

tfuj?\. ^YEirtE rtrtER^cyoYp rt6T rtEpEqEiCE. aykaa.y gjxjuì

ncuujuA «n<s.nocTO?\oc. NTEYrtoY AY^uiAgTE rtrtER^».tyoYp

jiInoYEty<Jj(ji<SoJui eoyejce EnTHpq. AYciucy eRo?\ git OYfro<r'

rtCJHH EYpiUlE EYXOU JUJUOC. XE OYOI ffArf glt TEmOfi^

rt©?\i\)/ic rtTACTAgoft. TA?\?Morf ^e nEXA.q xe oy hetR-

pW rfAAAq ftrfEtpuJJUE. ?\qKE!?\EYE XEKAC EYETUUOYrr «JtA-

nocTo?\oc. juit rfRAtyoYp rtCEftoxoY EeA.?\A.ccA.. ^you

ftTEpOYXOUg ErtEYCUUJUlA. «67 rfOpVO^lOKTHC. A ffEYóTx

coj^n eRo?s uja. rfEYKE?\EfTKEg. ?\qoYcjucyR r(6T YàJKhtoti

nEXAq. XE OY nETrtffAAAq rtrtEiJU^roc. Eie gHHTE liinErf-

Ecy6JU(S0JUl EpOOY. IIeXE JUJUHHtyE XE JUApEflftAY XE TM-

rtAty^XKSOiU ETET nEYgHT. rtTriKcjupcy EpOOY ApHY rtCE-

&cx)K HcEKA. Tnno^ic eRo?\. Tote rA^^siorr AqTcjuoYrr

AqEi tyA. KAnocTo^soc. JUft rtApxwJft THpoY. nEXAq rtwA-

nOCTO^OC. XE ItECrfHY. An<\Y XE ETETÌtOYEty OY tiXP»^^
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e-TpenTAAV rtHTrt ETpeTeTrt&cxjK RtetRka Trino^sic efto?\.

ApHY puu «Te ftertrfOYTE ktooy epon «Kccon. xxxxon a.

'rno'?\ic xHpc Rujk rtg,«\cJH. lEexe rtAnocTo^oc. xe «.rtmc

ftA-rt EnEiJui<^ FtgrtliAcyoYp n^ye. JunecjuoT Hgrt&AujoYp p. pe

juinertine. «T6TnoYACT« rtgHTOY. ayuj ^veriTOY ka^ta.

Teige. NTcpoveiCG Xe gxcooy «oYcon a.yuj cmay.

AYOYAcroY «TeYffOY. UMffccjuc AqoY6gcAgne rttft va^-

?Mort nAftoHn^T-oc. eTpeYeme rt^q itgr(?sA.KrtT xtnertine.

rtcertoYX lincujJUA. «neTOYAAfiL epooY. «cecAgTe gApooY

tyA.rfT6 neYCcxjJUA puuKg. 5\ycju AYcipe rtTeige A.Yqi

nT6YKepjuec ^.Yftoxc e0<\?\A.ccA. ?\qoY(Jurf Hpcxjq n6T oy-

rto<rrtKHToc. AqujJUiK neeXpiA. epe ncuujuA. rtri<s.nocT"o?\oc (.;%«)

ngHTC. Aqtyuune eqpoejc epoc HcyojmrtT ngooY. xirt eyojmTe

iioYujH gH TeqKA.?\Ag,H. ITArteHnAToc ^e. jurt riApx^"-

^.YCuuoYg nex<^Y «rteoYHHfi. xe &cjuk TerroY nxeTWTAJuie

rteftoYTE ertercTAYtyojne. ^Xyììujk 2^6 rt<n' rtOYHHfii 6T<s.Jue

rti^cxj^oft xe A.YgouTfi nrfepojJuiG rtTA.TeTri&cjUK eEoTs p.p^

gH Tno^ic nT"eY<\c|>opAJiH. NTeYrtoY a neej^ou^ort &o-

6oY exju nxiOKg, RrtoYHH&. AYertTOY egoYff e'rno'^ic ay- (sic)

TA^sooY exFt rteY&Acic. NT"epoYrtA.Y efteeiXuu?\orf rt(5i

jujLXHHfije. <^YUJcx) eRo^N eYCXtoY epooY. ayuj rteYpAjije M<n'

rfA.px"JrT JLirc nA.iteHnA.Toc eYxo» juiuioc xe A.qcxjcjune rtA.rt

n<rr nrfOYgìi nT"rtno?\ic JuìnooY. vNycju «epe nccjujuiA. «rtA.-

nocTo^oc g,rt 'nc«^?^A.g,H iiìnKHToc ncyojmrtT HgooY iutt

eyonTe itOYtyH. UnrtcA. rfA.i A. nxoetc epnjixeeYe nrteY-

juie?\oc eTOYA^^R. ^qei eRo^ grt Tne xxìi r(eqA.vre?\OC

A.qej egp^i exH eA.?\A.ccA.. A.qAgepA.Tq excjuc. AqjuioYTe

exjui nicHToc eqxoj juuioc. xe A^ixepoK rtTOK uj nKHTOC. (sic)

neTepe rteqnY^sH tyoTJUi. a.Y(ju rteqAJioYX^oc grfA.T"OYuurf

juixtooY rte auioy riAi egpAi grt eA^sAccA. Hri" mai Hrte-

COJXIA eTtfA?SHY epOK.

*\Ya) HT 6y;ioy AYncjuT ntft rtp^YnepHTHC AYei eRo7\ ). pK^
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gjùi neoYAXporr. evcyT-pTujp. eveiHY exa rtGvepHV. ?\vuo

^i^veifte mieYg<5^pjui^ jjirt fteYgTcjuoup etqyta^xhv epoov.

6Y0Ycjucy eKcjuk 6KA THO^ic etRe eoTE rtTJUiop4>H JuinpuoxtE

rigo «OYg,op. HTEpoYCuuTjS Xe «(TT rtAnocT"o?\oc 2^6 Epe

JLAJLtHHtyE rfARoUK «CEKA THO^IC ETRe ©OTE n'TJUlOpcl>H

juinpcjuJuiE rtgo HoYgop. ^rt^pEAC 2i.£ AqTuuovrt A.qcy^H?s

EnffOYTE EqxcjL) njmoc. xe nAXOEic ic hexc gK tek<Jojui

ETOYAAR. EKETpE OYCOKt nKUJgT KUJTE ETEinO^IC. XE

rtrtE ?\AAV npujxnE u}6Jx66ìj. eKojk eRo?\ fig,HTC En-

THpq. AYcju nTEvrfOY Eie OTKuugT «5^qEi eRo^s g,rt THE

AqKUUTE ETnO?\lC THpC itOE HoYCO&T JLinE OV<S. rtOYUJT

Ety&UJK. nOYA. 2s.E nOYA ftEYX|tyKA.K EfìoTs EVpiJUE EY2CUJ

iìjuoc. XE oYoi rt^rf rtTrtcooYn a.« xe Erfrf«s.p oy. eic

p.picH gHHTE AffOYXAI gft pcJUq JUinpuUiUE nOYAJUlCApg. AYCJU

TEffOY ArfEI EXOOTq ÌInKCX)g,'T Off. JLtApEffXOOY 2le Mg,rt-

pCJUAAE flCEXJ JUnEnOYCJU ty^ nEipuUJLlE CMA.Y. nCETCA&Oft

XE OY nET«rf«S.AAq ApHY po) «TE nEYffA TAgort «Tft-

OYXAI g,« pcxjq iinEioYAJUicApg. jurt nEiKcugT etkcjute

EpOU. EtyXE A HAI OYCJUAJl «ffEmHpiOrf rteE rtOYKCJUgT

AYuj rtOE «oYTEffH. EIE OY nETEqffA^kAq rfA^ft Erfty-5.rfgE

EgpAi £ffEq<JTx, 5\r(^pEAC Xe rtTEpEqEiAJiE xe CEitA^ni-

CTEYE AqXOOY «R^peUjTvOJUl^» OC UJApOOY XEKAC GqE-

EiJLtE Ertert'TAYgoJUio^sorEi jujlìooy. ^qTuuoYff AqRojK

ujA ^OPWCTiArfoc npujjuiE Hgo noYgop. rtT<^qoYajj(ji TAp

ìunEcrfA^Y aìjuoyi gli nEOE^J^port. Xoinort a. RAp©o?\o-

ju«M0C Kcxj jiInEq?\ErtTiort gixcuq Eqxou juaaoc. xe «ai «et

EqXO) JUAJIOOY «(H nEn«A JUÌn«0YTE. XE JlJlApECOYE E&0?\

p.pice JixJLOK «6T TEcl>Ycic «eHpio«. «ck[tojc EpOK tiSi [tEjCJ>YCIC

«[gHJJUlEpOC. ^UJ EpOK nAtynpE XPHCTIA«0C. AKTET HgHT

jwnEKXOEic AKxouK eRo?\ «T£KX|AK0«IA. ««eyjuoyte ehek-

pA« Xl« TE«OY XE KE«0KEC}>A?\0C ETE HAI HE nA[l] TEHl>V-

cic eeooY. a^?\a eyejuoyte EpoK XE nntcToc. ete nEq-

OYCJUgJÙl «E nEK?\OJll «TJUE. EKEtyuunE «OYCYJUinO^ITHC
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gift oi?sHn ftTne. eKe&ujK WcA ofti^tx ixu^Hp^ iinrfOYT-e.

enei^H akcujtjS uca. neKpeqi-c&u) <^k3cujk eRo?\ ia-

neqoYujcy. AvnicTeYe THpoY ft6T rfeixiHHuje et&hhtk.

AKXi «oYJuiepic Hxe neq;!>to6iuj. evecy^vxe encKT^eio xm

rertGA ty«\ reite-x g,rt ToiKovJuenH THpc. Nrte ncKpn-

jueeve uuxrt xm oyxuoa.'- iìj<^ oyxojjui. GKecyujne rtoY-

2.a;port ^j\ rtetfTx juineK:oeic. EKeujujne rtovtyHft «peq-

"i-KApnoc HniiT-o g&o?\ Ineeportoc juinnoYTe. Nrte ncK-

cuujixA nojpx ertertccojui^.. i^rte t6k\J/vx" ""^P^ eTrt\I/vxH p P^

grt ei^sHJuì nxne. Wco) HTevffOY 6TJuiJut<5.Y <xcoYe e&o7\

juLUoq ft(n TEcl>Ycic neneYpiort. ackxoc epoq «(ff tecjjycjc

jÙJUiftT^YJuiepoc. ^Ycju JSjurtTpijp^ty. 5\qtyconG nee itOY-

KOYi rt«v?sOY «ATKA.Ki<\. ^^qguu'A^r' Gff^nocTo^oc. 4\q"tni

ertEYtfix jurt xcYAne. R^peo^ojui^^ioc ^e rteqKH ne rtcA

n&o^. eqoYujey ecuotH eTAno^son-^ JuLnxiHHtije. a.yuj

ert^Y XE OY neTftiXtyuune. h eyua. oyuu tyfi. xe oy. R^p-

eo^ojuiAioc :Xe rtTEpeq«\n^rtT-A ehjuihhiìje nEX^q rt^Y.

xe etyuune Enty^rtTUJ&ft jutnxoEtc. rtqqEi I«nEiKa)g,'r €&o?\

jLtjuajTrt <^Y(ju HqrfEgJutTHYTn gtt pouq JunEioY^vAACAp^.

TeTrtA-Kuj «couTii HrtEixioYrtr rt(nx HTETrinicreYe eie

ne^c. XE nToq ne nrtoYTe EJUit keoy^ rt&?\'^Aq. »xn

neqEiujT HArA.eoc. jui« nErut^ etoya^^. eYO «oya^mt-

rtoYTE noYuJT. NTExriKaj rtcuuxrt nrfig

KOYI iiJ«^ nEYno6" AYTA^E KEpXlEC EXH TEYAnE. AYEI !
.
P^V

Enjui«5. EpE rt^px^J" ng,Hxq. AYojcjunE eycStcot. ey-

(JuUeyT nCA rfA.nOCT-0?\OC ET0Y4^^&. &ApeO^OAAAIOC 2^6

Aq&cjuK eneoEA^i^port. AqTAAJiE Ar(2LpE4\c erfErtT^ nxiHH-

cye g,OJUio:^ov6i jlajuooy. 5\rf2^peAC 2s.e AqKco nnKOYi ax-

JUAOHXHC gli nE0E«^2.port g^gTft xP«CTiA.rfoc npojxie

Hg,o f?OYg,op. rVqTcxjoYft rt^t &Apeo?sojuiAioc jmrt Art2LpeAC

«\Y6i tyA. nxiHHtye. ^Yo) rtEpE ngo ttoYgop BaJh.net riErt- (si.)

KOYJ iiJUAeHTHC. uj.\m"E rf<^^ocTO?^oc ktooy EnEYXiA.
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^voj HTepe njuHHcye cujtJx juR rtA^px^Jurt. xe epe «a-

nocTO?\oc rfHV cy^poov. ayxi ngrtfi^g «rt&Hrte. gH-

K?\ATOC ftxoeJT grt rteY<JTx. Avrajovn ^vei eKo?\ g*.-

xujov grt ovnotf"' HeERio. ^XqovojtyE n6T Arf2^peA.c

nAnocToTsoc ctovaaR. nex^q rf^v. xe ÌJÌnppg,OTe. eie

p.p?\X gHHTe A. nnoYTe ccjutxi eneTftconc. ^vuu rtTeYitoY

^vncxjpty nnevótx 6fì.o?\. ayiìj?\h?\ gH TJuiHTe JuinJuiHH-

uje. NTepoYuj Xe 6Ycy!^H?\. 45^ TfiHne nKou^x eTKuuTe

CTno^ic xcjuojpe 6Ììo?\ egp^i eeA?\^cc^. ^Xqtyoone iiSt

OYrfo6" noYoem. Jmtt ovthy rtiouTe gtt Tno?\jc THpc.

Ilexe A.ft2^p6Ac Hft<5v.p^a)rt. xe xoov Tenov ftTeTrteme

eneiJuiA. rtneTrtrtovre. xeK^c eTETrtAeiJue. xe «grtrtovre

Art rre. J^YTuuovrf nTevrfov rt<n rteovHHR. ayBlujk AYert

rtt^cu^orf. evcxjcy eKo?\ evxuj iijuioc. xe A T6ftn<!s>.ppHciA.

OYcucq iìnooY gii neiKOcjuoc. nxA. rtAnocToTsoc eTOVAAR

ei egovrt eTeino?\Jc. gAJUioi expe nKAg ovourf itpcxjq

n6rtTA.qfì.cxjK enecHT enrtovrt. rtgoYo eTpevxjTrt ep^Tq

«ft<\nocxo^oc. epe neiJUHHtye THpq ©euupej jSnerttyme.

SNyou a. noYHHR

Filologia. — 6'/^(!Ì/ calalanì. Nota bil)liografica del dott. E. G.

Parodi, presentata dal Socio Monaci.

« ] dialetti catalani moderni, nonostante la loro importanza, non avevano

fin qui trovato chi li studiasse con qualche estensione e completezza ; cosicché

l'unico lavoro sistematico intorno ad essi restava sempre il breve opuscoletto

del compianto Mila y Fontanals, suUa varietà di Barcellona. I recenti lavori del

Vogel, del Morosi e del Guarnerio, dai quali prendiamo occasione a questa

Nota ('), dovevano essere adunque, come furono senza dubbio, benissimo accolti

da chi s'occupa di studi glottologici, e in ispecie dai romanisti, che videro così

benissimo illustrata ima regione linguistica, da loro conosciuta prima molto

(1) Eberhard Vogel, Neucatalanische studien. Padcrborn u. Miìnster, 1886: pagg. 194

(fiirma il 5° fascicolo dei " Neophilologische studien n, pubblicati da 6. Korting). — G. Morosi,

L'odierno dialetto catalano di Alghero in Sardegna (estratto àalla " Miscellanea Caix-

Canello n, da pag. 313 a pag. 332). — P. E. Guarnerio, Il dialetto catalano d'Alghero (estratto

tlall'" Archivio Glottologico italiano n IX 262-364).
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imperfettamente. E a questo si aggiunge che gli studi del Morosi e del (Juaruerio,

oltre ad avere impoi-tanza per ciò ciie riguarda le vaiietà catalane, ima no

prosentano piìi generale : essi, descrivendoci il dialetto d'Alghero, un dialetto

catalano chiuso tutto intorno da linguaggi sardi, ci mettono in grado di esa-

minare sopra un nuovo esemplare i modi in cui si determinano le intiuenze

di due lingue che si trovino a contatto, e dello quali l'una prevalga sull'altra.

È il campo nel quale lo Schuchai'dt, infaticabile e profondo ricercatore d'ogni

ibridismo linguistico, ha già tanto esercitato il suo mirabile acume.

i. Il lavoro del Vogel si divide in tre jiarti, la prima e la terza biblio-

grafiche e letterai-ie, la seconda linguistica. La parte letteraria, come facil-

mente si capisce, non può avere una straordinaiia importanza
;
giacché l'A.,

non avendo modo di portare in essa studi e ricerche sue proprie, dovette con-

tentarsi di riassumere quello ch'era già stato scritto da altri. Tuttavia, in tanta

difBeoltà di procurarsi libri catalani o spagnuoli in genere, sarà anch'essa la

ben venuta, e tratta com'è da fonti assai buone, potrà contribuire non poco

a diffondere una più esatta cognizione di ciò che sia e che valga l'odierno

movimento letterario deUa Catalogna.

« Consta la prima paile d'una brevissima introduzione, sopratutto biblio-

gratìca, nella quale, dopo aver mostrato quanto poco tale movimento fosse cono-

sciuto, anche io Germania, fino a questi ultimissimi tempi, l'A. dà i titoli

dei lavori con cui si cercò d'illustrarlo nella Spagna e più nella Catalogna

stessa, accennando pm"e a quel pochissimo che se ne scrisse anche all'estero.

Segue un rapido saggio, lo scopo del quale è porgere una notizia sommaria

degli studi che ebbero per oggetto la lingua e la letteratxu-a catalana, dai

primi tentativi del carmelitano José Elias Estii^òs, che nel 1(344 stampò a

Perpignano un elenco degli scrittori catalani, fino agli utili lavori del Pers,

del Cambouliou, del Bofarull ed alle opere severamente scientifiche del Diez,

del Mussafia, del Mila. Una buona ed estesa bibliografia è l'utilissimo com-

plemento di questo saggio.

« Due capitoli d'argomento letterario, che chiudono il volume, formano

la terza divisione. Il primo di essi riassume largamente la prima parte

dell' importante opera del Tubino sul moderno rinascimento letterario della

Catalogna {'), facendo così in qualche modo le veci dell'opera originaria, per

chi non potesse averla alle mani; il secondo invece studia con moltissima

minutezza la ritmica ieìl'Atldutida di lascinto Verdaguer, che i catalani con-

siderano adesso quasi come U loro poema nazionale. Io confesso però che di

quest'ultimo capitolo non intendo troppo né la necessità ne lo scopo.

^ La seconda parte, che contiene lo studio linguistico, è naturalmente

la migliore e la più importante del volume. Il Vogel ha cercato di dare

(') Fr. M. Tubino, I/istoria del renacimiento literario contemporaneo en Cataluna,

Baìeares y Valencia. Madrid, 1880.

Resdico.nti. 1887. Vol. m, 2» Sera. 25
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un' idea, il più che fosse possibile completa, della lingua letteraria che s'usa

adesso nella Catalogna, e quindi, dopo aver brevemente determinato i confini

dentro i quali s'adopera e con maggiori o minori differenze si parla, ne studia

i fenomeni dell'accento, la formazione delle parole, la Fonetica, la Morfologia.

A complemento del tutto, riporta pure, traendoli dal libro del Bofarull,

SstadioSj sistema gramatical y crestomatia de la lengua catalana^ un saggio

di moderno valenziano ed uno di magliorchino, con sua traduzione e note.

" Le qualità che più si ammirano nel bel lavoro del Vogel sono im acume

notevole ed ima rettitudine di giudizio non comvme, specialmente fra i gio-

vani laureati delle Università di Germania. La sua preparazione inoltre essendo

ottima, non è frequente il caso che si trovi a ridire sulle conclusioni alle

quali perviene, o che si possa avvertire un' inesattezza nelle sue affermazioni.

« Accanto a questi pregi del lavoro del Vogel converrà che io segnali

anche non lievi difetti; e questi riguardano sopratutfo la Fonetica e consi-

stono, lasciando stare qualche piccola inconseguenza, nella scarsità, alle volte

veramente eccessiva, degli esempì che illustrano le norme da lui poste per

la corrispondenza dei suoni catalani ai latini, nonché nella dimenticanza di

parecchi fenomeni fonetici, non in tutto trascurabili. Accennerò ancora che

il metodo seguito dal Vogel, di risalire dal suono catalano al latino, invece

di scendere dal latino al catalano che ne deriva, non mi pare, in un lavoro

sistematico e che studia im intero dialetto, come il suo, da approvare, giacché,

se può presentar dei vantaggi dal lato pratico (vantaggi che in ogni caso si

ottengono subito con una tabella finale), non ne cifre nessimo dal lato scien-

tifico, rende meno agevole lo studio degli svolgimenti successivi di ciascun

suono ed impossibile il concepimento dell'unità e stabilità delle norme fonetiche.

" Passiamo ai due lavori sul dialetto algherese. Per lo studio del Morosi

non è mestieri di dire che esso è quale potevamo aspettarcelo dall'A. , uno

dei più dotti e più illustri glottologi italiani. Nonostante la relativa scar-

sità delle fonti alle quali esso attinse, non uno dei fenomeni alquanto note-

voli del dialetto da lui descritto sfuggì al suo sguardo penetrante, cot^icchè,

senza il lavoro del Guarnerio, il suo avrebbe potuto considerarsi come imo

studio soddisfacente per ogni rispetto e si può dire definitivo.

" Pier Enea Guarnerio non é, come Giuseppe Morosi, un glottologo pro-

vetto, di cui ognuno conosca da lunga data la perfetta competenza e sia disposto

ad ammettere a iwiori che quanto fa dev'esser ben fatto. Egli, sebbene sco-

laro dell'Ascoli, si diede dapprima con ardore alla letteratm-a, come la chia-

mano, militante, ed in mezzo al vocìo, un po' confusionario, delle lotte tra

i cosidetti realisti e i cosidetti idealisti, lanciò pure i suoi versi, che possono

attestare a chiunque com'egli possedesse attitudini poetiche non comuni. Ma
iu una prolungata residenza, fatta per obblighi professionali in Sardegna, i

buoni semi gettati dall'Ascoli ebbero modo di germogliare: il Guarnerio

s'accorse che anche la scienza ha delle attrattive ben potenti e che non è
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punto vero che Tarte ed essa sieuo iuconcilialtili nemiche. Attratto dallo studio

dei dialetti dell' isola, scelse per darne un primo saggio il dialetto d'Alghero,

e la notizia che il suo lavoro era stato premiato dall'Accademia dei Lincei

dovè eccitare lo stupore di molti, i quali pen^ ignoravano forse che il grande

Francesco Diez continuò a credere tino ai suoi ultimi anni d'essere nato poeta,

e che il nostro venerando Giovanni Picchia cominciò traducendo in bei versi

montiani Tommaso Moore.

K Per un caso notevole, derivante in gran parte dalla curiosità che im

dialetto come l'algherese doveva eccitai"e, il Guarnerio ed il Morosi si trova-

rono a lavorare, l'uno ad insaputa dell'altro, nel medesimo campo, ed anche

la pubblicazione delle loro due memorie si susseguì a poca distanza di tempo.

Naturalmente però il Guarnerio si trovava in condizioni assai più favorevoli
;

egli aveva potuto, nella sua limga dimora in Sardegna, oltre a far ricerche

nell'Archivio comunale di Alghero, raccogliere un eccellente materiale di studio

daUa viva voce dei nativi del luogo, accertare i fatti, confrontare, vagliare

scrupolosamente le notizie somministrategli. Anche i suoi studi speciali sui

dialetti indigeni dell'isola lo mettevano in grado di determinare con maggior

sicm-ezza ed estensione le influenze del sardo sul catalano algherese, e di sce-

verare accm-atamente ciò che si deve allo sviluppo organico di questo, da ciò che

proveniva dalla necessaria importazione sti-aniera. Era adunque da attendersi

che il suo studio riuscisse per alcuni lati più completo che quello del Morosi

non avesse potuto essere, ed anche lo rese più pregevole il perpetuo raffronto

del catalano comune e, dov'era possibile, della varietà di Barcellona, patria

originaria, secondo il risultato comune ai due lavori, della colonia alghe-

rese. Infine, i testi che precedono l'esame linguistico danno modo ad ognuno

di controllarne i risultati, ed offrono non solo al glottologo ma anche al

folklorista un buon materiale di studio.

li Conchiudendo, i tre lavori del Vogel, del Morosi e del Guarnerio sono

tutti, per un aspetto o per un altro, veramente notevoli
;
quantunque io sia

lieto di dii-e che per ciò che riguarda la bontà del metodo scientifico e la

relativa completezza delle osservazioni, i due lavori italiani stanno disopra

al tedesco, dimostrando una volta di più il progresso dei nostri studi. Né voglio

infine lasciar di notare che nonostante che le due memorie italiane trattino

lo stesso soggetto e con metodo identico, l'una non rende inutile l'altra, ed

il lavoro del Morosi sarà sempre un ottimo mezzo di confronto per l'accerta-

zione dei risultati ottenuti e potrà inoltre servire qua e là ad una maggior

completezza di informazioni, per chi ne abbisognasse, o per qualche esempio

notevole trascurato dal Guarnerio, o per qualche fatto secondario non messo

in luce ben chiara.

« Dopo queste osservazioni generali, mi si permetta di scendere a qual-

checosa di più particolare, indicando qua e là ciò che mi pare più notevole,

e rilevando, specialmente nel lavoro del Vogel, qualche inesattezza o qualche

lacuna. Cito con V. lo studio del Vogel, con M. quello del Morosi, con G.
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quello del Guarnerio; il numero, anche senz'altra indicazione, rimanda pel

primo alla pagina, per gli altri due ai numeri de' paragrafi. E comincio

dal Vogel.

« Pag. 40 L'accento. — Gli aggettivi p,or[t, podri't. Immala sono stati

realmente attratti, come il V. nota, nell'analogia dei participii in -it, -ida,

ma con essi non credo possa andare aixarit vivace, svegliato. Infatti esso non

può venire da « aridus •>
, perchè è invece il participio del verbo aixarir, che

esiste benissimo, contro ciò che l'A. afferma, e che si trova nel Dizionario

catalano del Saura sotto la forma aixerir, partic. aixerit. Questo poi, se si

ammettesse lo svolgimento ideologico proposto dal V., potrebbe forse derivarsi

da « arère », ma io confesso che ne sono assai poco persuaso. — Agli esempi

che l'A. dà, di accento trasposto per motivi analogici, si possono aggiungere

(se l'accentuazione del Sam-a è esatta) gli aggettivi jsér?;! perito, padich pudico,

ed inoltre il sostantico vagii vagito. È il caso inverso del precedente. Anche
sopii stordito, attonito, sul conto del quale il V. a pag. 46 si mostra perplesso,

si potrebbe mettere qui, se esso corrisponde, com' io sono propenso a credere,

al latino « sopitus »

.

« Pag. 46 Suff. -ìculus : budell, anziché aU' ital. busecchio, corrisponderà

a budello, cioè « botello- » , e quindi andrà collocato diversamente. Quanto

a parpella non c'è bisogno di pensare ad un riaccostamento popolare del

lat. li palpebrae » a a papilio "
; cfr. G. 58.

« Pag. 48 fanim, odore delle carni stantie, « donde ? » . Non sarà da

connettere con » fragrare » , dove il primo r sarebbe caduto per dissimilazione ?

Si avrebbe in tal caso un allotropo di /la//rar, flayre, e per la mancanza

dell'y starebbe ad essi come cayre quadro a pare padre, senza contare che

qui 1'// si sarebbe trovato in sillaba atona. Una conferma si ha nel proven-

zale moderno, partic. afarat afarado infiammato, brillante, [arasse torcia, nel

Forez (cfr. Rev. d. lang. rom., S. Ili, IV 18); nonché nel pgh. faro « sottile

odorato degli animali »
,
pel quale vedi Rom., XI 89.

" Pagg. 53-54 Mi par poco probabile il riaccostamento di i^ossegar allo

sp. rezago. A pag. 54 poi non capisco il tono di stnpore col quale il V. nota

che mdiiech manico, così accentato dal Saura, non può esser dunque un sostan-

tivo verbale.

« Pag. 60 Entriamo nella Fonetica, coll'a tonico catalano. Franja.

lai « fimbria » , è esempio di poco valore per a da i, giacché proviene dal fran-

cese; né molto se ne può attribuire a irascar, al quale si potrebbe unire

atdnijer, se invece di « attingere » non si trattasse di *ad-tangere. Probabilmente

si ha qui il solito caso di oscillamento, piil che altro ortografico, tra a ed e,

nei verbi che hanno nella penultima sillaba una di queste vocali. — L'unico

ma notevole esempio di o in a è qui l'avverbio temporale ara ora, proprio anche

del provenzale antico e moderno, la cui spiegazione va cercata, non già nel caso,

come il Diez vuole, al quale il V. rimanda, ma nella condizione di assai debole

tonicità, nella quale per lo più si trova, come quasi tutte le particelle. E qui mi si
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permetta una piccola digressione: l'antico tiorentino satua non va oliiarito allo

tesso modo? Sciua italiano è secondo me proprio da ^ absentia " (per es.

- hoc fecimus absentia tui » , senza di te), quindi Va di sartia sarebbe atfatto

irregolare, se si considerasse come tonico, mentre invece riesce in tutto normale

jier il fiorentino il passaggio d'un e atono ad «, davanti a n. I/icoiUanente,

l'antico mantaiieiite (fr. mainteiumt) gioranc, còfano, garofano, anche Cri-

stófano, sono tutte forme essenzialmente iìorentine. Sansa del resto è attestato

da documenti ben antichi ; Sanzanome chiamossi il primo dei cronisti super-

stiti della repubblica di Fii'onze, Saneanome trovasi pure in carte latine, pro-

venienti dal podestà di S. Gemigniano, che si conservano nell'Archivio di Stato

tiorentino e risalgono agli anni 1223, 1224 e seguenti. — Un altro esempio

di a proveniente da o parrebbe Ungasta, che mi è dato dal Saura, accanto

a Uagosta e l/angosfa, lat. ^^ locusta » ; ma non saprei come spiegarlo. Vi è

uno scambio di tinali?. E grandola gondola?

" Pagg. 61-62 II / di sovint , it. sovente etc. ò ben spiegato col-

l'influenza dei participii in -int, it. -ente; invece un po' longe petitim mi

pare il riavvicinamento di si sinus a pi pTnus etc, per dar ragione dell' i,

tanto più che v'è accanto sina petto, pettorale, per il quale tale riaccostamento

non può valere. — Ai notevoli esempi Ciri cérium, cementivi xoifujTrjQiov etc,

va aggiunto cristiri xlvaiì]owv e l'ant. saltiri ; curioso è captiri (da captar).

ciotola da mendicante, ma andi'à fra gli esempi di e breve. S/pia seppia può

essere uno spagnolismo, e cosi forse, per e breve, tibi tiepido, tanto più che hanno

accanto sepia, tebi; tuttavia nel catalano le forme coli' i sarebbero regolarissime.

Da asgiunsjere. senza che sollevi dubbi, è (liini ingenio-. — In tladrer, v/iidrer,

che il V. tralascia, si ha influenza delle forme di presente, tinch, vinck?

Queste poi sono ben spiegate per mezzo della inetafonesi, fenomeno il quale nel

catalano ha una gi-ande importanza, come del resto il V. (preceduto dal Mus-

safia) ha messo in bella evidenza, qui e dove tratta delle fonti dell'w, pag. 63.

Anzi da queste pagine del V. si riflette luce anche su alcuni numeri di M.

e di G., sopratutto, per G., sull'ultima parte del uuiu. 7 e sul num. 19 e 20'';

per M., sui num. 6, 9 e 20*"'^ — È notevole, in una nota finale di questa

pagina, a proposito di u catal., l'obbiezione che il V. muove contro l'etimo-

logia *furcare proposta dal Diez per l' it. frugare, sp. hurgar, cat. fiirgar,

giacche Yu di ^ fuirca - è breve, mentre tutti i riflessi neolatini di frugare

accennano ad u. Il V. propone *fùricare.

« Pag. 63 Agli esempì di ?< da 3 -[- cons. + i si potrebbero aggiungere

suny derivato di ^ sonus " , e niivi, sp. novio. Ma esbullar è proprio da

« spellare »? Il Saura non dà altri significati che «sparpagliare" (') e

(') È il significato nel quale usa sempre questo verbo il Verdaguer, Atldntida;

per es. pag. 132:

esbulla'ls pobles; trenca la terra que's corromp,

(love la traduzione spagnuola ha "dispersa".
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" scanuigliare ' , che non mi pare s'accordino troppo con questa derivazione.

Il Verdaguer ha anche il sostantivo esball, nel significato di « scompiglio, disor-

dine »('), e tanto questo come il verbo mi conducono a pensai" piuttosto allo

sp. e cat. bulla " rumore d'una folla, concorso di gente » , all' ital. subbuglio ete.,

tutti connessi con » buUire '' . — Il notevole esempio di uni- da in- , umpiir,

è spiegato dal V. come un rifoggiamento su cumplir, ma egli ha dimenticato

uìiflar, pel quale non si può addurre una ragione simile. Io osservo che in

questi due casi si ha sempre in -(- labiale. Infine |j?<e/i è realmente » potui "

non piuttosto opossum»? cfr. pag. 119 e CI. 19.

" Pag. 64 cua è piuttosto « coda i che « cauda » . Infine si potrebbe

addm-re anche un esempio di u da /', in bellugar e vallugar *bullicare.

» Pag. 6.5 E tonico catalano. — Degna di considerazione mi pare l'eti-

mologia •• brachium » proposta dal V. per bres catal., frane, berceau, quan-

tunque la propagginazione dell' i presenti in questo caso delle difficoltà. —
Agli esempi di e da a -(- c's si potrebbe aggiungere viaileixa, che può essere

tuttavia uno spagnolismo ; ma tra quelli di a -|- si manca feix fascis, feixa-,

sp. hina * fascia « zona di terreno seminata " (cfr. ligm-e fascia in significato

identico). Infine souo omessi del tutto gli esempì di e da « -|- ss (o -|- ssj ?),

greix crassus, e da a-\-ps, queix mascella, *capso- cioè «capsa», dove è

da confrontare caxul molare (anche nella versione spagnuola dei Sette Savi

pubblicata dal Mussafia, v. 808, dove pare significhi » zanna di porco « ), e

sp. ([uijal, collo stesso senso, quijuda mascella. — Seguono i casi di e da

i breve classico, dei quali però quelli sicmi sono comuni alle lingue neolatine.

Manca ad ogni modo pesai da " plso- " , intorno al quale i dubbi sono molti,

ma deve tuttavia aver ragione il Canello, Vocalismo toiiico italiano, § 6,

« e e (nella Riv. di fd. rom., I, fase. 3°), dove stabilisce per il senese jìéso,

lucch. pesello, fr. |jo/s im lat. rust. " pesum " . A questo si può anche ridurre,

con qualche fatica però, il genov. puisciu (attraverso *peisciu, *pueisciu)
;

ma che pensare dell'onegliese ptosci e del pusi che si ha all' Isola della Mad-

dalena? Curioso è anche che all'è del catalano comune risponda l'algherese

con /, bisul 6. e M. 10. — Diflicile mi pare invece accettare fra gli esempì

di / lungo originario esbeda scheggia, che il V. trarrebbe da " spirala •> , mentre

ad una base con s- originario si oppone berla, che trovasi pure. Forse si potrebbe

pensare a *venula e Yex- si ripeterebbe dal verbo esberlar.

- Pag. 66 L'etimologia di doli zampillo, pantano, « dSliiun •^ , è resa anche

più problematica dallo spagn. tollo-, atolladero pantano, atollarse impanta-

narsi. — A fos fusus è da aggiungere coafos confuso, ma saranno forme ana-

logiche: cfr. iiiclós ed exclùs *iu-, ex-clauso-, famós etc.

« Pag. 68 II num. .5 («« da a-\- 1-\- cous.) è poco soddisfacente ; accanto

(1) Pasr. G2:

los primers pobles deixan llur niu ab gran esbull.

Traduzione spagnuola: «à la desbandada".



— 107 —
ad aii da rt -j- g'm si può mettere uu esempio ài a -\- s'm, espaume spasimo

(cfr. asbeit asbesto: anche per dissimilazione?). Il sostantivo fausto fastus.

che probabilmente viene dallo spagnuolo, ripeterà il suo u dall'aggett. fasfifoso.

anche fausioso, i quali però sono dati dai dizionari spagnuoli, ma non dal Saura.

- Pagg. 71-74 Si tratta qui delle vocali atone, e credo che il capitolo

parrà molto smilzo ed incompleto ad ognuno. Per esempio, 1' / catalano pro-

tonico deriva, secondo il V., o da / lungo (dove cita iiifant, Tnfantem?) o

da / breve, o infine da e -|- cons. -|- / . E perchè non da a, come in hisenda

facienda, in trihanar trapanar, in lùxell (attraverso raixcH)? o da o, come

in (/sora *tonsoria? o da u, come in W/w//'.V'S luminarie, c/is/'horiiar sxibov-

nare ? Qualche cosa di più si sarebbe potuto accennare riguardo all' influenza

delle consonanti labiali sulle vocali attigue : catal. fogof sp. fagate ; fornii

accanto a feiioll, forroll badile, forse da - fornmi -^
, romangó sp. remango

(dal verbo remangar *re-manicare), sobelir ant. ital. siqnllire; deixuplina

disciplina, remugar lat. fumigare ; e nella postonica, frérol flebile-
,
pdmpol

pampino- (attrav. *pamporo), escorpora scorpena, pólvora polvere. Notevole

è il fenomeno della vocal labiale di qu- che assimila a sé la vocale a seguente,

coralità accanto a quaraata e qmranta^ cortana e qnartaiia, escodró ed

esquadró, escorterar sp. esquarterar ; anche colcom accanto a qualcom e

quolcom qualcimo, e nell'antico catalano cor quare. Il fenomeno succede pm*e

per gna- . giacché goraìr dev'essere appunto l' it. giiartiirc (Mussafia. loc. cit.,

n.l9, gorit guarit). Qui va messo anche l'algherese curesma, dato dal Morosi, 33

(il Saura ha solo quaresma), pel quale egli sospetta, senza precisar quale.

una particolare ragione. — Meno chiari mi riescono alcimi esempì di o da

a e ia e , come sono estornudar starnutare, che è anche spagnuolo, romjó

arnione, accanto a riivió sp. riilon. rostoll ristoppio, toi.ró accanto a teixó

tasso. Probabilmente vanno tutti spiegati come fenomeni d'assimilazione della

vocale atona alla tonica.

ii Pagg. 76-77 Consonantismo. — Alle fonti di II iniziale, si può

aggiungere (oltre /f, llamarada, ci, lloca sp. llmca, pi, llaga, llanto, i quali

paiono spagnolismi, quantunque pi trovi una conferma in esllanegarse o

eslleiigarse rovinare, che io trarrei da *e5-planicare), llodrigó e llurigó coniglio

giovane, che io derivo da *nHtricone (cfr. fi-anc. nourrisson); g, nel curioso

llessaniK accanto a gessami. L'articolo conglutinato è in llombrigol *umbi-

liculo-. — Interno, ad illa, esempio di -si-, aggiungi trallat translatus. Cm-iosa

inserzione di / é in plaateixar accanto a panteixar ansare, singhiozzare, dove

si ha forse influenza di jilànyer.

t Pag. 78 A veri e mranta, esempi di /• da n , aggiungi il notevole

veremar accanto a venemar *vindemiare, e il suff. -Tnus in oro, pel quale

vedi le nostre osservazioni alle pagg. 71-74, agcriungendo agli esempi ivi recati

gùmcra gomena, némora anemone. — Manca /" proveniente da -gr-, peresa

pigritia ; da -tr-, pare padre, mare madre, frare fratello, e il già citato llurig'i
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(cfr. M. 88, G. 105); da -pr-, siirai' *suprare; da -br-, fco'da fabrica; -/'

da -ci , sur sud , anche spagnuolo (portogh. sul) ; da s , ciprét' o xiprér^ sp.

ciprés.

s Pagg. 79-80 Curioso esempio da aggiungere di -m- da -h- è marimoa

moribondo ; in vagamundo vagabondo si ha un bel saggio di etimologia popo-

lare (anche port. volg. mormiindo, vagamundo). — Per romani rosmarino

(che è anche dei dialetti dell'Alta Italia) non si può ammettere il sim-

bolico riaccostamento a roman, come il V. sospetta, ma una semplice dis-

similazione; e non so se questa intervenga anche in panello accanto a

parelio perelló pera salvatica {n-ll da r-ll). Dissimilazione si ha pure in

trasponti, sp. trasportin ; assimilazione in anganell accanto ad arganell.—
Dei numerosissimi esempì di -nd- in n^ il V. non ne dà che due o tre dei

più insignificanti, ed anche per n inserto non si può dire che abbia scelto

del tutto bene. Notevoli mi paiono sopratiitto nel catalano vari esempì di n

davanti a s {ss) schietto, i quali porterebbero qualche sostegno alla tesi del

Forster, che affermava la possibilità d'una tale inserzione nelle lingue romanze

(v. Zeitschr., I 559 sgg., V 550, VI 114; Rom., XI 445; ma anche Ardi.

Gì.., Ili 448-49). Questi sono onso -a (accanto ad os , ossa) orso -a, pansa

sp. pasa uva passa, insieme col verbo pansir sp. pasar it. appassire, prin-

senyar accanto a persinyar « battezzare in extremis »
,
quinsevulla accanto a

quisvidla qualsivoglia. Un -s- originario doveva essere anche in cincell accanto

a cisell (anche spagn. cincel), ed in tronxo, pel quale si confronti l' it. stroa-

2olo, che è im allotropo di torso tyrso-. — Accanto a deixondar svegliarsi

è da mettere il toscano scionnare *ex-somniare.

K Pag. 81 Un esempio di b- da m- è barena merenda; e non sarebbe

stato inutile accennare anche al fenomeno di b inserto dopo m, che si ha

in (jombolar, certo « cumulare » , in tiimbol tumulo, dove però si può veder

r influenza di timiba, e in dombo cupola, cioè ^ domo- ' , che è anche spagnuolo

(per lo spagnuolo cfr. balicmbo accanto a baliime volume, e Michaelis, Stud.

sur roman. Wortsch., 246-47). — Per g catalano, non trovo nel Saura che

garbell abbia un significato il quale possa permettere l'etimologia « carperò ",

mentre, come il V. stesso osserva a pag. 71, nel senso di « crivello » non

è che un derivato del lat. « cribrum » . Mancano att'atto esempì di g svilup-

patosi ti-a vocali (cfr. bagid baule, parigliela sp. parihuela)
;
pregon mi

par difficile sia rifatto sopra segon, giacché non si vede tra i due vocaboli

nessun nesso ideologico.

» Pag. 83 e catalano. — Benché non in formola finale, merita d'esser

notato, accanto a quello di cranch cancro, il e gutturale di torcrer, estorcrer

" (ex)torquére » liberare, estorch libero, di siclar accanto a sellar sigillare, di

sagre, sp. suegro, suocero. — Curioso è fastidi fastidium ; si ha da conside-

rarlo come un sostantivo tratto da mi antico verbo, sia derivativo (*fastidi-

care ?), sia che ripetesse il suo e guttm'ale dalla prima persona del presente ?
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Cosi si spiegherebbe anche l'accento ritratto. Quanto a faach fango è esempio

comune e che significa poco, ma lliscar, confrontato cou llissar, che gli esiste

accanto, non indurrà a sospettare che invece di un caso di allotropia, s'abbia

nel primo verbo a riconoscere un derivativo, un *lis-ic-are?

>. Pag. 84 i. reatar *renitidare " . G. 93, M. 7(3 propongono *recentare
;

e quest'etimo trovavasi già nel Diez, Et. W. IP s. rincer, e fu si può dir messo

fuori di dubbio dal Flechia, Arch. GL. II 28-34, per mezzo dei riflessi dei

dialetti italiani, sebbene basterebbe il riscontro del prov. resentar. — Note-

vole l'etimologia di petit piccolo, che qui si inette innanzi, t poditimi : non

credo però die molti sian per dividere, riguardo ad essa, la sicurezza dell'A.

. Pag. 90 Sull'uso di -ss- ci dev'essere da dire assai piìi che dal V.

non appaia ; egli certo non spiega forme come pobressalla accanto a j^obresa,

jmvesmda accanto a pavés pi. pnroms palvese-i, o come pesseb/r presepio-.

prosmpia, prosscl/'t. In questi ultimi però (che del resto sono parole dotte

ed hanno accanto le forme con s semplice), può darsi che il prò sia consi-

derato, per falsa analogia, come un prefisso, giacché è da notare appunto che

in tale posizione si scrive -ss-, perchè deve suonar forte, come in principio

di parola: prossecuc/ó, ressalt, ressanament, ressarcir, ressecat, resser/uir,

ressemblar, ressemja etc. Tuttavia anche qui bisognerebbe fare delle distin-

zioni più minute.

i. Pag. 94 Tra le fonti di tj io metterei anche la finale -cj , la cui

risposta più solita è bens'i ss, ma che tuttavia offre un numero sufficiente

d'esempi anche per l'esito da noi indicato. !\rolti di questi hanno veramente

nello spagnuolo un corrispondente con eh , ma molti sono propri del catalano,

sicché, anche se si volesse ammettere che l'origine di tale esito sia spagnuola,

bisognerebbe pur sempre tenerne conto, per l'importanza da esso conseguita

ora nel catalano. Io citerò amigatxo, beatutxo, caperutxa, carrutxa, culatxo,

floratxo, llitotxa (*lectucea ?), mangotxo *manicuceo etc.

ii Pag. 95 Non si può dire che sia molto ricco neppur il capitolo sulla

caduta delle consonanti. Mancano affatto gli esempi di t caduto tra vocali,

paella padella, pahir digerire (cfr. Mussafia. lìeitr., 85, e le mie Osservas.

al less. fjenov.-ant. di G. Flechia, 20), qnci'ii, querna, traspurir filtrare; o

di b , ruhent rubente, sa>ich e sahii.ch sambuco ; e con consonante attigua, di *

,

genim gengiva, per dissimilazione (cfr. encla spagn., e G. 125, M. 82), o di /,

empastre, per causa identica, e davanti a consonante, oltre i tre davanti a labiale

citati dal V., atre ed altre, pussa pulce, puf/ó *pulicone etc. — Notevole mi

pare, tra gli esempì di r caduto, proa prora, il quale conferma benissimo ciò

eh' io ebbi altre volte ad asserire, contro l'opinione comune, che il /• del genov.

prua cadde per dissimilazione e non già per la tendenza propria al genovese

di fognare tal consonante, tendenza la quale non si sviluppò nel dialetto che

assai tardi (cfr. il mio Sag/jio d'Elimol. gedov., 7 in n., e le Osservazioni

citate, 9-10). — Di s caduto tra vocali l'A. non dà altro esempio che almoyna

Rendiconti. 1887, Vol. m, 2» Sem. 26
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limosina, ma si può aggiungere resialla sp. recizalla *recisacula - limatura

residuo di metalli», rehina e rewia, ruella e rotella papavero selvatico,

senza citare alena lesina (accanto a lesaa), aquet questo, e se si vuole anche

rdijma risma, il cui s trovavasi davanti a consonante. — Finalmente non avrebbe

guastato per nulla, in fine dello studio dei suoni, un accenno ai cosidetti « acci-

denti generali » , visto che pochissimo se ne disse, trattando delle singole vocali e

consonanti. Noi ci limiteremo ad indicare qualche caso di metatesi: o di semplici

consonanti, come, per /, jloronco fmimcolo, plantofa pantofola, per r, pregami

pergamena, preguntar percontari, préssech persico, prinseayar *persignare,

trempa tempra, ed insturment, pessebre, segresio sequestro ; o di intere sillabe,

come in aliga aquila, pelfa felpa, aggett. apelfat, taragot e tagarot sp. taga-

rote, specie d'uccello, etc. Sopratutto però non vanno dimenticati alcuni casi,

non molto facili, di epitesi, reale od apparente che sia. Accanto a tabd tafano

il Sam-a dà la forma tdbach, accanto a cdUer calice, cdlsech. Non è impos-

sibile che qui si tratti di attrazione esercitata dai suff. -acus, -^cus etc, fra

i quali sopratutto quest'ultimo occorre frequentissimo, specie nei sostantivi

verbali. Si confronti daech anate- e si ricordino anche i casi, facili ma signi-

ficativi, feréstech da « forestus » , traudorech, ed in im sostantivo, tomdtech

pomidoro, sp. loniate. — Fenomeno analogo è quello d'un apparente t epite-

tico : dpit apio-, sdlit salice (deriv. salitar salceto), senet sena, tamarit (accanto

a tamariu) tamerice, vimet vimine (deriv. vimetera) ; inoltre arsenit accanta

ad arseiiich. Qui noi crediamo abbiano influito analogie simili a quelle di

cui toccammo nelle osservazioni alla pag. 40, per le trasposizioni d'accento,

benché per qualcuna di queste forme si potrebbe pensare ad un rifoggiamento

posteriore sui derivati, per es. di vimet su vimetera etc. Infine un vero r epi-

tetico parrebbe di dover riconoscere in cdUer calice, sdlser salice (cfr. G. 118*),

pei quali si possono sospettai' delle analogie, se si vuole, ma senza riuscir

a fermarsi su qualchecosa di concreto.

a Lasciando ora da parte la Morfologia del Vogel, sulla quale forse qual-

cosa si potrebbe trovar a ridire, ma certo assai meno che sulla Fonetica, passo

ai due lavori riguardanti il dialetto algherese, i quali però non mi otfrirauno

motivo che di ben poche osservazioni, specialmente quello del Morosi, del quale

le correzioni principali trovansi naturalmente nel lavoro del Guarnerio. la

aggiungerò qualche noterella spicciola. — Num. 33. Ijtigel leggero non può

considerarsi come un caso di e in u^ poiché il suo ti non è che uno scempia-

mento dell'ew del catal. coni. Henger. Questo poi è rifatto su leti (cfr. alleujar),

come greiije aggi*avio su greu.— Per curekma vedi le mie osservazioni alle

pagg. 71-74 del V.; per cuitat G. 130-131 (che scrive però cuitdt). Anche curila

*chirurgiano- può chiarirsi con una metatesi di vocali, per la quale io citerei pure

i vocaboli del catal. com. tiburosa tuberosa, urinelja 'hirundella. — 56. Gloc

croco- non proverrà dal sardo, poiché anche nel catalano comune si ha groc. —
69. Accanto a ratapiàada pipistrello , metti il genov. ratupemgu. —
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97. ascramantar non è ben collocato; esso non proviene da ^ experiuientare »

,

ma si collega collo spagn. escannentar cscarmicnto, pel quale il Baist,

Zeitschr., V 246, propose con molta verosimiglianza *es-carpimentum. Non

è tuttavia iuamissibile l'etimologia - carminare « scartata dal Diez, quando,

invece che ad uno strano derivato *cannenantar, si pensi al possibilis-

simo *-carmin(i)tare. — 100. È più esatto G. 117-118. — IH. valmuca

è senza dubbio da » malva » , come prova il genov. vanna, citato pure da

O. 157. — Infine a pag. 32(5, II d non è esatto che il catalano comune non

possegga il verbo - tenere " come di 3* coniug. ; noi abbiamo già citato tiiulrer,

che ha pure accanto viudrcr.

« Ben poco potremo dire anche sul lavoro del Guamerio.

» 3. Ijuèér Ijugél, con r dissimilato? Sarà da dire assimilato. — 6. j^ais è

anch'esso esempio molto comune. — 7. Gli esempi di / da e breve, come abbiamo

accennato, ricevon luce dalle pagine del Vogcl, riguardanti / catalano, e difatti

ahir e carira, cat. com. cadira, si troveranno bene spiegati a pag. 62, sotto

i casi di i da i'-f<''i^- ~l" '• ^ ^^ '^-\-d'r. Per Ijic leggo (anche cat. ani lìgir)

potrà valere una osseiTazione di M. 9 che mette *legio
;
per sic seguo, di cui biso-

gnerebbe sapere un po' di più, si può pensare che le forme atone abbiano prevalso

suUe toniche. Simili osservaàoni son da fare pei num. 9, 19 e 20^ Il àuc giuoco

del n. 19 è senza dubbio da spiegare come ho proposto per sic (il catal. comune

ha jugar, P pers. fies.Jf/.go); ma difficile riesce pKc posso, considerando la

2* e 3=* pers. pots jìo/, tanto nell'algherese come nel catalano letterario, G. 151

e V. 119. Si può pensare ad analogia di vidi vols? Gli altri esempì sono

chiari. — 8 e 12, 13. Sarebbe bene accennare più chiaramente alla distin-

zione tra posizione breve e posizione lunga; nel num. 8 e 12 paion tutte vocali

brevi, tranne in varema vindémia, nel 13 tutte lunghe, tranne alcuni voca-

boli dotti. — 11. Il riflesso di » iTgare » mantiene il suo i anche nel geno-

vese, mi ligii. quasi accennando ad un i lungo. — lo e 17. Questi due numeri

contengono un curioso problema. La continuazione di -ore è o schietto, pastór,

ma al plurale o chiuso, pastors, e cosi pure al femminile, pastora. Se si trat-

tasse del solo plurale, la spiegazione parrebbe di averla trovata, ed anche molto

attraente : in una lingua così sensibile alla metafonesi com'è il catalano, non

sembrerebbe inverosimile che 1'-/ di plurale avesse esercitato il suo influsso

sulla tonica precedente, e si avrebbe un nuovo esempio di quel notissimo feno-

meno che pai dialetti italiani fu cosi bene studiato dall'Ascoli, dal Mus-

safia e dal Salvioni. Ma come darci ragione dello chiuso del femmi-

nile? Un'altra difficoltà, questa però più apparente che reale, si incontra

nel n. 17: l'ó di -oRio, quando l' / rimane, si continua per o largo, aspusorì,

drumitori; ma se cade anche l'i, si continua per o chiuso: mucaró (fr.

mouchoir). raw rasoio. Siccome solo il secondo esito è veramente popolare,

mentre il primo dev'esser relativamente moderno, si capirebbe benissimo che

soltanto quando l' / è caduto, abbia potuto lasciar traccia di sé sulla tonica.
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Io nou so se altri troverà una spiegazione migliore o se, accettando la mia,

riuscirà a dar ragione dell' o chiuso del femminile ; certo la cosa deve rimaner per

ora un po' dubbia, che per esempio il supporre, com'io vorrei, un'attrazione eserci-

tata dal femmin. di -òrio sul femminile di -ore (cfr. astiiora *es-tonsoria, man-

jargra) può darsi non paia a tutti abbastanza soddisfacente. Ad ogni modo ciò fa

sentii-e più vivamente il desiderio di saper qualchecosa di più e di meglio sulle

vocali chiuse ed aperte del catalano comune. — 16. L'o aperto di fror fiore,

pror ploro è dovuto ai due r attigui? — 72. bas gres sono esempì di -ss-

di -ssj ? Nel secondo caso sarebbero rifatti sul verbo ; io noto nei testi vivi

pubblicati dal Guarnerio dabasd scendere 298, dabasava 299. — 98. Invece

che a dileguo di -g- tra vocali, si può pensare col V. 70 a *frag'la, *teg'la.—
107. Notevole la caduta del d nel gruppo dr in ret reta per dret dreta e

in romita addormentati per drómita (anche rumi dormire 321, rumira ib.,

nmit 322). — 118^ È qui studiato il difficile riflesso di cubito-, colse nel

catalano comune, cozar nell'algherese, e ben si oppone a M. 110 che il

fenomeno di t/ in i è inammissibile per questa base e tanto più per questo

dialetto. Il problema, che resta quindi aperto, a me pare possa avere una

soluzione abbastanza semplice. Il catalano possiede il verbo cohar o calzar,

col suo composto recohar recolsarse , i quali si spiegano facilmente da

*-cubitiare: su di questi si sarebbe rifatto il sostantivo, dove il s riesce

quindi perfettamente normale "

.

Matematica. — Sui sistemi di Weingarten negli spasi di cur-

vatura costante. Memoria del Corrispondente Luigi Bianchi.

Questo lavoro sarà pubblicato nei volumi delle Memorie.

Chimica. — Sul hromohiclorofenolo e sulla bihromohicloroben-

2Ìna. Nota del dott. L. Garzino, presentata dal Socio A. Cossa (').

» Di tutti i fenoli alogenati conosciuti finora, non ve ne ha alcuno che

contenga nel nucleo benzinico ad un tempo cloro e bromo, eccezione fatta pel

triclorobromofenolo ottenuto da Benedikt (-) per trasformazione del bromxu-o

di triclorofenol, ma pochissimo studiato. Similmente delle benzine clorobromu-

rate, sono note solo due monocloromonobromobenzine di Griess (^) e di

Korner (^), una clorotribromobenzina, ima biclorotribromobenzina ed una tri-

clorobibromobenzina di Langer (•'').

(') Lavoro eseguito nel Laboratorio del prof. Guaresclii della K. Università di Torino.

(2) Monatshefte f. Chem., voi. IV, p. 235.

P) Zeits. f. Chemie, 1866, p. 201.

(*) lahresber. d. Chemie, 1875, p. 319 e p. .326.

(5) Ann. der Chemie 215, p. 122.
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« Mi propongo perciò di preparare una serie di fenoli sostituiti con alo-

geni di varia natura, per istudiarne il comportamento chimico ed i caratteri

tisici in confronto dei cloro e bromofenoli giìi conosciuti ;
quindi per passare

da essi alle clorobromobenzine corrispondenti. Fino ad ora preparai im bro-

raobiclorofenolo ed una bibromobiclorobenziua, la descrizione dei quali corpi

forma appunto oggetto della presente Nota.

' In lavori successivi, già in buona parte iniziati, spero di poter riescire

ad avere un numero abbastanza completo di questi derivati clorobromm-ati.

Il loro studio potrà rivelare quale sia l' influenza dell' esser presenti contem-

poraneamente nel nucleo benzinico il cloro ed il bromo ; e potrà far vedere

come se ne modificano le proprietà fisico-chimiche, quando si sostituisca il

cloro al bromo e viceversa. Ad esempio, noto ora questo solo fatto che la paia-

clorobroraobenzina Co H4 Bri, Ch^ di Korner fonde a 67"',4: la parabicloroben-

zina di Miiller fonde a 53°; la mia bibromobiclorobenzina, probabilmente

Co Ho Br,, Br^, CU) CU, fonde a 67''-68''. Non posso fare il confronto colle teti-a-

cloro e tetrabromobenzine di costituzione corrispondente alla mia bibromobi-

clorobenzina, perchè non si conoscono con sicm-ezza.

« Inoltre non sarà privo d' interesse il ricercare se dal derivato acetilico

propionilico del bromobiclorofenolo, si ottenga un bromocloronitrochinone.

Bromobiclorofenolo.

' Prepai-ai il metabiclorofenolo occorrentemi per la bromurazione, col

metodo di Lam-ent (') e di Fischer (-), impiegando fenolo pmificato per distil-

lazione sul sodio ; facendo quindi arrivare una corrente di cloro secco fino ad

avere nel fenolo l'aumento di peso richiesto pel bicloroderivato. Il prodotto

grezzo ottenuto, leggermente colorato in roseo, venne sottoposto a distillazione

frazionata, e la porzione bollente fra 210°-215° venne cristallizzata dalla ben-

zina e poi pressata, per espoiiare una sostanza liquida impregnante la massa

cristalUzzata, e che non si poteva espellere che assai difficilmente per mezzo

della distillazione.

« Il metabiclorofenolo così ottenuto era bianchissimo in sottili e lunghi

cristalli fondente a 43° e bollente inalterato a 210,ó-211,.=S (non con-etto),

dall'odore intenso assai ed oltremodo appiccicaticcio. Ne feci una determina-

zione di cloro ed ottenni il seguente resultato:

gì-. 0,2718 di sostanza fornirono 0,4792 di AgCl; da cui la composizione

centesimale

trovato calcolato per Co Hj CI. . OH

CI 43,59 43,55

« Il biclorofenolo avuto così purissimo venne sottoposto all'azione del

bromo.

(') Ann. der Chcm. und Pharm. 2.3. 60.

(«) Ann. der Chem. rnid Pharm. Suppl. 7. 180.
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"Porzioni di gr. 15 caduna fiu'ono addizionate di circa gr. 10 d'acido

acetico glaciale, che scioglie molto facilmente il biclorofenolo. Alla soluzione

acetica, raffreddata, si aggiunse in una volta la quantità di bromo calcolata

per avere im monobromobiclorofenolo.

« La reazione piuttosto viva svolge molto calore, per il che è conveniente,

appena versato il bromo, continuare il raffreddamento. Così operando lo svi-

luppo di acido bromidi'ico non è più tanto abbondante, ma la reazione procede

meglio. Dopo pochi minuti il liquido rosso si rapprende in una massa cristal-

lizzata che costituisce appunto il bromoderivato.

« Cessato lo svolgersi di acido bromidrico, si espone la massa all'aria,

triturandola in grande capsula, per allontanare la piccola parte di bromo rimasto

inattivo e poi la sostanza cristallizzata e bianca si sottopone a purificazione.

« Il processo migliore e più spiccio per sceverare il bromobiclorofenolo

formatosi dal biclorofenolo inalterato, è di sottoporre il prodotto greggio ad

abbondante lavaggio con acqua, la quale assieme all'acido acetico ed all'acido

bromidi'ico esporta pm-e la massima parte di biclorofenolo, essendo questo più

solubile del bromobicloro. Si asciuga quindi la sostanza e si sottopone a distil-

lazione nel vuoto. Dopo ima distillazione, il prodotto si sublima. Così si ottiene

il bromobiclorofenolo pimssimo ed il rendimento è circa dell' 85 per cento.

« All' analisi diede i seguenti risultati :

I. gr. 0,3846 di sostanza diedero 0,4255 di CO, e 0,0564 di Hj ,

II. gr. 0,2543 di sostanza fornirono 0,4992 di Ag CI e Ag Br e 0,8657

di questi sotto l' azione di una corrente di cloro secco, subirono una

perdita di 0,0340.

III. gr. 0,2876 di sostanza fornirono 0,5668 di Ag CI e Ag Br

.

t Da cui la seguente composizione centesimale :
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« n bromobiclorofenolo si ottiene in cristalli aghiformi, bianchi, aggrap-

pati, quando vien cristallizzato dalla benzina, dall'etere o dal cloroformio, nei

quali solventi è solubilissimo. Si presenta in lunghi aghi prismatici ben defi-

niti dall'acido acetico concentrato, cristalli però che perdono la loro traspa-

renza facendosi bianco-splendenti per la completa evaporazione del solvente.

1 Dall' alcool si deposita quasi sempre allo stato oleoso.

• È quasi insolubile nell'acqua fredda; è volatale col vapor d'acqua. Fonde

a 68°; si noti che il tricloro fenolo corrispondente fonde a Oy-GS".

s Distilla verso i 268 " decomponendosi in gran parte ; a pressione di 200"""

distilla inalterata verso i 220°. Sublima assai bene a 130''-140^ in aghi bianchi

setacei.

« In soluzione acquosa non si colora col percloruro di ferro, lievemente

in azzurro in soluzione alcoolica.

* Ciò che è notevole in questo bromobiclorofenolo è l'odore quasi nullo

e la lieve azione caustica in confronto del biclorofenolo originario, che è di

odore intenso e molestissimo e di azione veramente bruciante ; causa proba-

bilmente la quasi insolubilità di quello.

« Come risulta dal netto punto di fusione, che si mantiene costante anche

dopo ripetute cristallizzazioni ed in porzioni ricavate da diversi solventi ; come

lo dimostrano i suoi sali ed i suoi eteri più sotto descritti, per la bromura-

zione del biclorofenolo in soluzione acetica, si forma uno solo dei tre bromo-

biclorofenoli isomeri ammissili derivanti dal metabiclorofenolo.

« È assai probabile che la sua costituzione sia analoga a quella del tri-

clorofenolo proveniente dall'ulteriore clorurazione del bicloro, che cioè abbia

la costituzione indicata dal seguente schema :

OH

Br/ \CI

CI

« Le ricerche per la conferma o la confutazione di questa formola, for-

mano oggetto di altro lavoro già intrapreso.

n Per vieppiù caratterizzare questo nuovo derivato, ho preparato il sale

di NH4 , di Na , di K , di Ba e d'Ag , più due eteri, cioè il benioUbromo-

bidorofeiiolo ed il ftalilbromobiclorofenolo.

Sale d'ammonio. Co H, Br CI, . ONH,

.

« Si ha da soluzione concentrata d'ammoniaca e bromobiclorofenolo ; a

seconda della diluizione della soluzione si deposita in aghi prismatici sottili

e lunghi, oppm-e in più corti ma meglio definiti. Preparato fuori dell' azione
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(Iella luce è bianco, ma non mantenuto all'oscurità si colora prontamente in

violetto. All'aria perde 1' NH3 restando bromobiclorofenolo. Quantunque poco

stabile, è però meno alterabile del corrispondente sale del biclorofenolo. Non

contiene acqua di cristallizzazione. — Non fu analizzato.

Sale di po/assio. C, H, Br CI, . K + 2E, .

« L'ottenni da bromobiclorofenolo e idrato potassico. È solubilissimo

iieir acqua ; cristallizzando nel vuoto si può ottenere in grossi prismi romboe-

drici ben definiti, incolori, trasparenti.

" Gr. 1,5977 dì sale scaldati a 160° perdettero 0,1842 di acqtia, corri-

spondente a 11,5 per cento.

« Il sale potassico cristallizzato con due molecole d'acqua richiedeva 11,3

per cento.

t Una determinazione di cloro e bromo fatta sul sale privato dell'acqua

di cristallizzazione diede il seguente risultato:

gr. 0,2543 di sostanza fornirono 0,4254 di Ag CI -{- kg Br . La composizione

centesimale è :

trovato calcolato per Ca Ha Br CI. . K

CI = 25,0 25,3

Br= 28,1 28,5

Sale di sodio. C, H, Br CI, . Na + Hj .

« Si prepara dal bromobiclorofenol e idi-ato sodico. È ben cristallizzato

in aghi lunghi sottili di color paglierino. È anch'esso solubilissimo in acqua.

Cristallizza pure bene in aghetti dall' alcool.

« Gr. 1,0784 di sale scaldati a 160"-170'' perdettero 0,0706 di acqua,

corrispondente a 6,54 "/o-

" Il sale sodico cristallizzato con una molecola d'acqua richiede 6,38

d'acqua per cento.

« Una determinazione del sodio sul sale seccato, trasformando in solfato,

diede il resultato seguente :

gr. 0,4927 di sostanza fornirono 0,1641 di Na, SO4

.

« Composizione centesimale :

trovato calcolato per Co H-. Br CI. . Na

Na 9,57 8,71

Sale di bario. (Co Hj Br CI, O), Ba + 2H2 .

«Trattando bromobiclorofenolo con acqua di barite si ottengono dei cri-

stalli bianchi sottili prismatici, riuniti a ciuffo. Questi cristalli non sono però

così belli come quelli dei sali di potassio e di sodio.

"Gr. 1,0268 di sostanza riscaldati verso 150°-160<' perdettero 0,0579

di H, e per cento : 5,6.'
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I. Il sale di bario con due molecole di acqua contiene 5,49 di acqua

per ceuto.

« Determinato il bario sul sale seccato si ebbe :

gr. 0,2772 di sostanza fornirono 0,1046 di BaSO, ; la quantità, per cento è:

Trovato Calcolato per (Ca Hj Br Clj 0)3 Ba

Ba 22,33 22,13

Sale d'argenlo.

« È costituito da im precipitato giallo arancio e si ha per doppia decom-

posizione del sale d'ammonio col nitrato d'argento. E più stabile del corri-

spondente sale del biclorofenolo ; infatti non si decompone per ebollizione con

acqua. Non venne analizzato.

Beiuoilbromobiclorofenolo. Co H3 . CO . Cs Hj Br CU .

« Mescolai in un palloncino quantità equimolecolari di clorm-o di benzoile

L di bromobiclorofenolo. La reazione è più debole che la corrispondente del

biclorofenolo, ed occorre raggiungere i 70°-80" prima d'aver sviluppo d'acido

cloridi-ico. Poi aimientai man mano la temperatm'a fino a che ne cessava lo

svolgersi. La reazione dura circa sei ore.

K Per raifreddamento il benzoilderivato si rapprende in una massa cristal-

lina, che si purifica lavandola bene con acqua, poi con liscivia di soda, quindi

nuovamente con acqua e cristallizzandola infine dall'alcool a 95", bollente.

• Una determinazione di cloro diede :

gr. 0,2816 di sostanza fornirono 0,3866 di 2Ag CI + Ag Br .

K Da cui la composizione centesimale :

CI == 20,49

Br= 23,11;

difatti per la foraiola C^ Hj Br CI, . CO C^ H5 teoricamente si calcola la

seguente composizione percentuale:

CI =20,51

Br= 23,12

- Dall'alcool concentrato si deposita in bei cristallini fondenti a 67",5

(non con-.). È affatto scevro d'odore, mentre il l)énzoilbiclorofenolo, specialmente

in soluzione alcoolica, ha gradevolissimo odore aromatico.

Ftalilbromobiclorofenolo. (Co Hj Br CU 0)2 Cs H4 (CO),

.

« Preparai quest'etere col semplice processo seguito pel derivato benzoilico.

» Quantità molecolari di cloruro di ftalile e bromobiclorofenolo si scal-

darono fino a che cessò lo sviluppo di acido cloridrico. Il liquido sciropposo

si rapprese in una massa che si cristallizzò dall'alcool addizionato d'alquanta

benzina.

Rendiconti — Vol. HE, 2° Sem. 27
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« Analizzato, diede il seguente resultato :

gr. 0,3140 di sostanza fornii-ono 0,4818 di Ag CI e Ag Br

.

« La composizione centesimale, sapendosi che 4AgCl-{-2AgBr=940, è:

CI = 23,15

Br = 26,20

K Teoricamente la formola (Cg H. Br CU O), Co H4 (CO), richiede per cento:

CI = 23,12

Br= 26,05

B II ftalilbromobiclorofenol si presenta in cristallini mimiti romboedrici

bianchi se si deposita dall'alcool e benzina; è assai poco solubile in alcool

pm'o, anche concentrato.

u Non ha odore. Fonde a 216''-217<'.

t Su questo derivato tenterò in seguito l'azione della fenilidrazina.

Bibromobiclorobensina.

u Ottengo questo composto per l' azione del pentabromuro di fosforo sul

bromobiclorofenolo, operando nel modo seguente : si mescolano 20 gr. di bro-

mobiclorofenolo con 45 gr. di perbromuro di fosforo in una stortina scaldata

a bagno d'olio; verso i 50° comincia la reazione con isviluppo di bromo e

di acido bromidi-ico. S'inalza lentamente la temperatura fino verso i 200°;

allora, essendo quasi cessato l'acido bromidrico, si distilla il prodotto nella

stortina stessa raccogliendo da 200° a 350° circa.

« Il prodotto distillato, leggermente colorato in rosso, fu scaldato con

potassa al 25 "/o , disseccato e sciolto in benzina.

" Per piu'ificarlo l' ho ricristallizzato varie volte dall'etere di petrolio

(30°-80°) affine di separarlo da un prodotto insolubile in questo, fusibile a

190°,5-192°.

« Il composto proveniente dall'azione del perbromm-o di fosforo sul bro-

mobiclorofenol diede all'analisi i seguenti resultati:

I. gr. 0,2349 di sostanza fornirono 0,5083 di Ag CI -|- Ag Br .

II. gr. 0,3810 di sostanza fornirono 0,0391 di H. e 0,3371 di CO2

.

III. gr. 0,3165 di sostanza fornii-ono 0,0271 di H, e 0,3165 di COo

.

« Da cui la composizione centesimale seguente :

I
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- Per una bibromobiclorobenzina, C^ H. Bi-j Clj , si calcola teoricamente

la seguente composizione centesimale:

C =23,60
H = 0,0

Br= 52.4Ó

CI = 23.2

1. Questa bibromobiclorobenzina si ottiene in cristalli fini setacei dal-

l'etere, dagli eteri di petrolio o dalla benzina in cui è solubilissima. Dall'alcool

concentrato si deposita in sottili e brevi aghi aggruppati a ciuffo. Sublima

assai bene in aghi lunghi, sottili, splendenti. Ha lieve odore aromatico. Fonde

a 07''-68''.

> Del prodotto fusibile a 190''.5-192'^. di cui lio sempre osservato la for-

mazione nelle diverse preparazioni della bibromobiclorobenzina, che ho fatto,

se ne ottiene una piccola quantità. È poco solubile nell'etere etilico e negli

eteri di petrolio cristallizza dalla benzina in piccoli aghi. Contiene cloro e

bromo, ma non l' ho ancora ottenuto in quantità sufficiente per un completo

esame, che però mi riserbo di fare in seguito,

t Dei prodotti finora preparati e di quelli che otterrò, sarà fatto anche

lo studio cristallografico '

.
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Balistica. — Sugli angoli di massinm gittata. Nota del Corri-

spoiuleute F. Siacci.

" Fino agli ultimi tempi si riteneva che gli angoli di proiezione che

somministrano le gittate massime nell'aila, fossero sempre inferiori a quello

del vuoto. Alcune sperienze misero in dubbio la verità del fatto, e nel 1877

il colonnello Astier dell'artiglieria francese riuscì a dimostrare la possi-

bilità di angoli di massima gittata superiori a 45°, quando la resistenza fosse

proporzionale alla quinta potenza della velocità del proietto. Da quell'epoca

non ci consta siano state fatte altre ricerche su quest'argomento. In questa

Nota si dimostrerà che sono possibili gittate massime con angoli superiori

a 45", quando la resistenza sia monomia e cresca con ima potenza della ve-

locità superiore a 2 -{- ] 2 , ed anche quando essa sia polinomia con imo o

più termini proporzionali a potenze superiori a quel limite. Che se i ter-

mini della resistenza polinomia hanno esponenti parte superiori parte infe-

riori a quel limite, gli angoli di massima gittata possono essere superiori,

eguali od inferiori a quello del vuoto, secondo i valori della velocità di

proiezione.

- 1. L'equazioni del moto di un punto in un mezzo resistente possono

ridursi a queste due, che si deducono, la prima dall'espressione della forza

viva orizzontale, la seconda da quella della forza centrifuga.

(1) d{vcoi6)=—a\i){v)da:, (2) gdx=—v^de;

Rendiconti. 1887, Voi., m, 2° Sem. 28
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X è l'ascissa orizzontale, v la velocità, B la sua inclinazione, av^> {r) il rap-

porto della resistenza alla massa del punto. Eliminata dx tra le due equa-

zioni, e integrata l'equazione risultante, la (2) darebbe Q o v in funzione

di X. L'integrazione però non riesce, com'è noto, che in soli due casi, segna-

lati dal d'Alembert: quando

av^i {lì) = « + hV^ ovvero =a-\-h log v .

" Volendo trattare il caso generale, ricaviamo dalla (2)

(3) tang (9 = tg y — ^
ih

{v cos tiy

ove <f è l'inclinazione iniziale. Dicendo ij l'ordinata, verrà

dx
(4)

(5)

y = x\%if— g \ dx
(y cos #)-

« Ora dalla (1) si ha

1 1
1

V cos ^. I \v costì J
^ ^ '(y cos ti)- (V cos tfY

essendo Y la velocità iniziale. Ponendo dunque

avremo

(7) y =xi'g^ — - g 2a

2 V cos (fi

dx\ dx'P{x)

« La gittata X è il valore di x, diverso da zero, che corrisponde ad y = 0.

Ne risulta tra X e g^ la relazione seguente:

(8)
V' sen 2y 4a f , f! t. / x

« 2. L'angolo che produce la gittata massima si ottiene differenziando

quest'equazione rispetto a y e ad X, e ponendo dX = 0. Così si ottiene

(9)
2Y- cos 2(f 4a

0^ V^: I .
' L ^cos9>^7)ycos9j

Noi ci limiteremo ad indagare se l'angolo di massima gittata, quando la

resistenza sia piccolissima, sia maggiore o minore di 45".
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» Siccome quando « ^ , y = -r ponendo y = -r+ f, « ed a con-

vengono insieme verso zero, e si avrà

(10) limf=-lim^^^p.-£l.[F(.)tg<. +^] •

Onde si vede che per una resistenza piccolissima, l'angolo di massima git-

tata sarà maggiore o minore di 45°, secondochè il secondo membro di questa

equazione risulterà positivo o negativo.

- Quando « = 0, si ha qualunque sia <f :

X^ :

—

—, ycosfl^Vcosy, tgfl^tg^: —
V'cos*^)

,e^V^(l_2^tgy+^)

/ . . ( . . ,
"3F [xp'iiAvdv , -^rA ^'(f')/ 9^ '7'.<^''tg«\

,

I

V / I T\ / -j^ 1 y -jy \ \V^cos-y V^cos'y/

c/o c/o c/o

« Ponendo ora tp ^— nel binomio sotto l'integrale dell'equazione (10),

e Vcosg;= Vi, risulta

^ Conviene ora mettere al posto della variabile x V inclinazione 0. Dalle

equazioni (11) si ricava:

V. 9^ _. .„. (JX g^r' 1-tg-^g C0S29

"cose V,' ^ ' V,2 2V,^ 2 2cos^e

.i Onde

_i^rv.(^\-^'(^\-li-cos2.
cos^ e \j Vcos » / ^ \cos tì / cos e

(12) limi=^

\on resterebbe adunque che da eseguii-e l'integrazione, la quale dipende dal-

l'espressione di V^ e non presenta difficoltà ; si otterrà in generale colle qua-

dratm-e, ma se i/^ è funzione algebrica e intera di y, l' integi'azione è assai facile.
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« Sia avxf) (v) = av". Verrà

cos-fl \ cos-« \ \cos"-^'fl e OS"-' e /

Ora ponendo

>5

(13) \
-J^= 's.(e)

'0

si trova facilmente

(14)
f/tì I de

„,.-i ^ ^»
y 4 ^

— *« •

cos-f!* I cos'-O 1 eos

4 T 7
Quindi :

(15) iim-^=-4lLl^(2«-2)J„-«i-„.,]

Ma

(16)

perciò sostituendo e riducendo, si ha finalmente

l..,As)= -^[Jér^ + i. + i)l.(e)J,

(17)
^^^_4V^(«-+ .-4)g„-.M'2'-

"Se si fa « = 1, 2, 3, 4, 5, si trova

(18) B„=(«»+M—4)f„—«|/2^^=— 4,—3,3612,—1,3333,2,4592,8,5333.
Dunque le resistenze proporzionali alla 4=^ e alla 5'' potenza della velocità

ammettono angoli di massima gittata superiori a 45°.

e' "—

'

() Siccome ?„.== I (l -\- ,e'-) = dx , quando n i- impari f,, è un numero razionale;

f|nando poi n è pari per mezzo della formula (16) Sn si deduce a S-, che è 1,1478....
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^ Per « = 3.4142 si trova

B„ < 0,0001 e > — 0,0003 .

K siccome 2 -\-]'2 = 3,4142 il valore di n che verifica B„ = se non

è 2 -{- /2 , sarà da esso ben poco differente. Noi lo rappresenteremo con r.

« Ora dimostreremo che se B„ è positiva per un certo numero n, è po-

sitiva per tutti i numeri superiori. Basterà provare che il binomio B„ + s— B„

è una quantità positiva a cominciare da quel numero, poiché se così è, sic-

come Bi e Bj sono positive, lo saranno B„ . B, e tutte le B con indici

superiori.

". Dalla (18) ponendo mente alla (1(3) si ricava

„ T,
l, (3,1' + 9«+ 10)- Q, -f- 6) '^2^

Ì>n-i-2 Ì>M , I .1
Il -\- à

Ma se B„ è positiva (e lo è per « = 4 ed «= 5) sarà

«t/2^ .

^^M- + «— 4
'

e quindi sostituendo, verrà

_ ^ n )^2^ (3«' + 9/;+ 10)— (h' + « — 4) (n + 6) ]^¥^'
^"*-

"
^

{n + 2) {,r + d— 4)

e finalmente

(1^) B.- - B..>
(, + ,/(,.+ ,_ 4)

(2«' + 2«^ + 8« + 24) >
« Così resta dimostrato, che B„ è positiva per tutti i numeri interi > 3.

Per estendere il teorema e tutti i valori superioni a v notiamo che la pre-

cedente disuguaglianza si verifica qualunque sia n anche non intero. Per

dimostrare adunque che B„ è positiva per tutti i valori di n superiori a r.

basterà provare che B„ è positiva per tutti i valori di )i compresi tra »

e r + 2.

B Derivando B„ rispetto ad k si ha

B'„= {2,1 + 1) ?„ + in'+ «- 4) r,.— (1 + « log t/2) ^2^
ma

— r ^^. =— f—^ log cose =— j(o) log costì— C^(e)tge(ìe
"ShJcos"*'» Jcos"-'« ° V/ o J^'°

e passando ai limiti e indicando con « un numero compreso tra 1 e j

,

r. = ?„ log j/2 - «
j

f(tì)tge^==?n log 1 2- 2^[(«+3)f,.-1^-

« Se ora noi sostituiamo ponendo « = 1, avremo

B'.>[(2« + 1)+ (,(' + » - 4) (ls)/2-i^)] f. -

))1+1
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Sottragghiamo da questa disuguaglianza la (18) moltiplicata per

i-(i+„i.g»^-^i±^)

ed otterremo

« Per mezzo di questa relazione è facile dimostrare che B„ da n = v

ad n^ »' -}- 2 è positiva. Infatti dentro questi limiti il 2° membro è cer-

tamente positivo. Quanto a B„ , essa è nulla per n= v , dunque per tale

valore B'„ è positiva, e quindi B„ per valori di a poco superiori a v sarà

positiva. Ora crescendo n , se anche B„ diminuisse, non potrebbe diminuire

lino a 0, poiché quando fosse prossima a zero, B'„ diverrebbe certamente

8— n
superiore ad ?„, cioè positiva, e quindi B,; da quel punto comince-

rebbe a ricrescere. Dunque B,j da n = r ad )i= v -\-2 sarà positiva.

« Possiamo adunque concludere che le resistenze proporzionali a po-

tenze della velocità superiori a 3,4142 ammettono angoli di gittata massima

superiori a 45°.

« 3. Sia

(21) av(p (^') = a CPvP + Qv'i -\- Ky"+ -) :

ne discende

(22) lim^=^(^V,^'+ ^V/^+ ^V.'+ •••)

a (/ \p-f-^ 7 + 2 'r-j-2 '/

ed in questa espressione i termini, secondochè portano esponenti superiori od

inferiori al limite r , avranno segno eguale o contrario al segno dei termini

corrispondenti della resistenza avìp(o). Gli estremi di (21) saranno certa-

mente positivi, poiché tanto per una velocità piccolissima come per ima

grandissima, la resistenza deve esser sempre positiva. Se adunque l'ultimo

termine della resistenza ha l'esponente superiore a r, vi saranno certamente

valori della velocità V che ammettono angoli di massima gittata superiori

a 45° : se vi saranno inoltre termini con esponenti inferiori a ) , saranno

possibili angoli di gittata massima superiori eguali od inferiori a 45".

il Sia finalmente a v xp (v) una funzione qualunque, ma tale che possa

svilupparsi in serie convergente secondo le potenze di n con tutti i termini

positivi, e che la serie (22) riesca pure convergente, questa resistenza am-

metterà angoli di massima gittata superiori, eguali ed inferiori a quello del

vuoto, secondo i valori della velocità di proiezione '

.
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Astronomia. — Osserm^wnl di macchie e facole solari fatte

nel 3" e tV" trimestre del 1887. Nota del Corrispondente P. Tacchini.

t Ho l'onore di presentare all'Accademia il riassunto delle osservazioni

delle macchie e facole eseguite nel R. Osservatorio del Collegio Eomano du-

rante il 2" e 3" trimestre dell'anno corrente, mentre del primo trimestre si

rese conto nella seduta del 3 aprile. 11 numero dei giorni di osservazione

fu nei sei mesi di 162, cioè: 25 in aprile. 28 in maggio. 27 in giugno,

28 in luglio, 28 in agosto e 26 in settembre. Ecco i risultati del semestre :

1887
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Astronomia. — Sui, fenomeni della cromosfera solare mi 2"

e 3° trimestre del 1887. Nota del Corrispondente P. Tacchini,

« Presento all'Accademia una seconda Nota sulle osservazioni della cro-

mosfera solare fatte al R. Osservatorio del Collegio Romano. Del primo tri-

mestre fu reso conto nella seduta del 3 aprile. Nel 2° e 3° trimestre si fecero

osservazioni in 130 giornate, così distribuite, 17 in aprile, 16 in maggio,

27 in giugno, 27 in luglio, 24 in agosto e 17 in settembre. Ecco i risultati

della nuova serie di osservazioni.

2° trimestre 1887.

1887
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Fisica terrestre. — Osservazioni magnetiche fatte sul monte

Bagola. Nota del Corrispondente P. Tacchini.

li L'Accademia ricorderà come il Socio Taramelli nella seduta del 7 gen-

naio 1887, a proposito di una nota da me presentata su osservazioni magnetiche,

esponesse l'idea, che le anomalie trovate nella Liguria e nelle vicinanze di

Torino, potessero essere in rapporto o colla forte discordanza delle forma-

zioni presso le dette localitil, oppure alla vicinanza delle serpentine svilup-

patissime a ponente di Arenzano, e consigliava allora di fare nuove osserva-

zioni in altra località, in cui vi fosse una forte massa serpentinosa, e come

tale proponeva i dintorni di Ferriere nella valle del Nure al passo di Monte-

regio a Bardi al lato nord-est della grande massa serpentinosa del Bagola. In

seguito alle raccomandazioni del Taramelli, l'assistente sig. Chistoni essendosi

recato nel nord d'Italia per continuare le osservazioni magnetiche nel passato

estate, al ritorno si recò sul Bagola. Salendo il monte, prima di raggiim-

gere la massa serpentinosa si incontrano nell'arenaria sottostante dei massi

di natura sei-pentinosa, ma più oscuri della serpentina del Bagola, i quali

massi sono perfettamente polarizzati. Questo fenomeno però è specialmente

indicato dalla roccia del colle di Cassimoreno, la quale mostra molti poli

magnetici; di questa roccia il Chistoni portò a Boma diversi pezzi, di cui

uno presento all'Accademia. Il colle di Cassimoreno si trova al nord del

Bagola e separato da quest'ultimo, e nella carta geologica viene indicato come

arenario.

« Dalle misure fatte a Cassimoreno risulterebbe che la declinazione è

di 10 minuti inferiore a quella che teoricamente dovrebbe essere; la incli-

nazione invece non mostrerebbe anomalie di sorta. Per quest'anno però non

fu possibile fare altre osservazioni all' infuori di quelle eseguite a Cassimo-

reno, e perciò in quanto alle anomalie, che giustamente il Taramelli sospettava

dovessero incontrarsi in dette località, non si può colla sola osservazione fatta

arrivare ad una conclusione definitiva; ma l'esame ven'à ripreso dopo pre-

parati istrumenti adatti a quelle località di difficilissimo accesso. Il colle di

Cassimoreno è elevato sul mare di 900 metri circa. In quanto poi alla ser-

pentina che costituisce la grande massa del Bagola, dallo esame fatto dal

dott. Chistoni, risultò che nessuno dei massi adoperati era polarizzato, ma
tutti agivano sull'ago magnetico come ferro dolce».

Rendiconti — Vor,. ITI. 2° Sem. 29
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Astronomia. — Sugli ultimi pianeti scoperti fra Marte e Giove:

osseroazioni e statistica. Nota di E. Millosevich presentata dal

Corrispondente P. Tacchini.

" I pianetini scoperti dopo il (264) Libussa furono:

(265) Anna, scoperto il 25 II. 87 dal dott. G. Palisa a Vienna.

(266) Aline, ^ 17 V. 87 dal dott. G. Palisa a Vienna.

(267) Tirza, ^ 27 V. 87 dal signor Charloix a Nizza.

(268) ... " 9 VI. 87 dal signor Borelly a Marsiglia.

(269) ... ^ 21 IX. 87 dal dott. G. PaUsa a Vienna.

(270) Anahita ^ 1' 8 X. 87 dal prof. C. H. F. Peters a Clinton.

(271) ... » il 13 X. 87 dal dott. V. Knorre a Berlino.

» Nella seduta del 12. VI. 87 comunicai le mie osservazioni sul (266)

Aline. Aggiungo qui altre due sul medesimo astro, noncliè quelle fatte sul (268).

Queste quattro osservazioni si debbono al dott. V. Cernili. Quelle che seguono

sui pianetini (269), (270) e (271) sono mie.

ASTRO EPOCA
Tempo medio

del

Collegio Romano

AR apparente

^ ce rt
'.- fi-

Distanza polare

apparente

(2G6) Aline

(268) :>

» :)

(269) •.

(270)Anahita

(271)

vn
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e coli' aggiunta di:
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» Vennero ossei-vati in due opposizioni:

(177) li-ma (249) Use

(197) Arete (250) Bettina

(217) Eudora (252) Clementina

(225) Henrietta (253) Mathilde

(242) Hriemhild (258) Tyche

(247) Eukrate (259) Aletheia

(248) Lameia

« Finalmente i pianetini osservati in una sola opposizione debbono essere

divisi in due grappi: il primo gruppo contiene 13 pianeti perduti o quasi perduti.

« Essi sono :

(99) Dike (175) Andi'omache

(132) Aethra (183) Istria

(149) Medusa (188) Menippe

(155) Scylla (193) Ambrosia

(156) Xantippe (220) Stephania

(157) Dejanira (228) Agathe

(163) Erigono

» Il secondo gruppo contiene quelli di recente scoperti; alcuni intorno

a questi mesi potevano già essere riosservati in seconda opposizione e non lo

furono: questi sono:

(251) Sophia (256) Walpm-ga

(254) Augusta (257) Silesia.

(255) Oppavia

" Poi vengono quelli recentissimi, i quali successivamente verranno iu

seconda opposizione; essi sono:

(260) Huberta (266) Aline

(261) Prymno (267) Tirza

(262) Valda (268) ....

(263) Dresda (269) ....

(264) Libussa (270) Analiita

(265) Anna (271) ....
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• Dunque riassumendo il quadi'o statistico abbiamo :

Pianetini osservati in più di cinque o almeno in cinque opposizioni 192

fl » in quattro opposizioni 16

» - in tre opposizioni 20

" « in due opposizioni Vò

' « in ima opposizione; gruppo A 13

> » " ; gruppo B, 5

» 1 1) ; gruppo B„ 12

271

Astronomia. — Effemeride del planetit (264) Libnusa per la

seconda opposizione. Nota di E. Millosevich, presentata dal Corri-

spondeute P. Tacchini.

« Nella seduta del 12 giugno ho presentato all'Accademia gli elementi

ellittici del pianetino (264) Libussa, quali mi risultai'ono dall'insieme delle

osservazioni fatte fra il 20 dicembre 1886 e il 24 febbraio 1887.

« Fatta eccezione della posizione del piano dell'orbita, il quale veniva

fissato bene, gli altri elementi si debbono ritenere soltanto approssimati, poiché

e il pianeta veniva scoperto assai tardi rispetto all'opposizione del 1886 e la

opposizione non era favorevole all'orbita, giaccliè fortissime variazioni negli ele-

menti si traducevano in piccolissime variazioni nei luoghi geocentrici, e però

gli errori di osservazione avevano peso forte sugli elementi.

« Per la ricerca nella seconda opposizione ho costruito l'effemeride, che qui

pubblico, la quale è calcolata con rigore, perchè possa servire di confronto

quando il pianeta sarà ritrovato in seconda opposizione, dopo di che sarà pos-

sibile migliorare gli elementi ellittici. L'oi3posizione in A. R accadrà il 14 feb-

braio 1888 ed il pianeta sarà di 12,5, cioè più debole in luco di quando fu

scoperto dal prof C. H. F. Peters a Clinton nel dicembre del 1886.

« Supposta che la posizione del piano sia affetta da piccolo errore, ho

calcolato l'influenza in declinazione per uno spostamento di iz 1"' in A. R.

e ciò per quattro epoche equidistanti, allo scopo di facilitare la ricerca del

pianeta.

» Per ora, non avendo altro ad aggiungere, e colla lusinga di poter in

gennaio ritrovare l'astro, do qui una parte dell'effemeride:
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di una variabile. Otterremo ciò che si chiamerà una funzione di una linea

entro il campo S. Potremmo porre la condizione che queste linee dovessero

essere rientranti, in tal caso si avrebbe una funzione delle linee chiuse del

campo.

« Analogamente prendiamo un campo a tre dimensioni e consideriamo

tutte le linee chiuse possil)ili che possono tracciarsi entro di esso, e ad ognuna

di tali linee percorsa in una certa du-ezione facciamo comspondere il valore

di una variabile ; avremo ciò che potrà chiamarsi una funzione delle linee

chiuse del campo a ire dimensioni.

« Una tale idea è famigliare ai fisici ; essa si presenta spontaneamente

quando si pensa a certi fenomeni elettrici.

« Si consideri una corrente elettrica che percorra \m circuito lineare chiuso

con intensità eguale ad 1 e che si trovi in un campo magnetico. La energia

potenziale della corrente dipenderà soltanto dalla forma, dalla posizione del

circuito e dal senso in cui la corrente lo percorre
;
quindi ad ogni linea chiusa

che si traccerà nel campo magnetico percorsa in una certa direzione, com-

spouderà un valore della energia potenziale. Siamo per conseguenza nel caso

di ima funzione delle linee chiuse di vm campo a tre dimensioni.

« 3. Per alcimi studi che spero di poter comunicare quanto prima, giova

considerare le funzioni delle linee di un campo a tre dimensioni. È perciò che

mi permetto di darne qui qualche cenno.

« Le linee che considereremo .le supporremo sempre chiuse o, nel caso

in cui si tratti di campi limitati da superficie, le supporremo chiuse o che

finiscano al contorno. Inoltre ammetteremo che queste linee non abbiano nodi,

e che, escluso un numero finito di punti singolari, in tutti i rimanenti pos-

siedano ima tangente. Ad ognuna di tali linee, che denoteremo con L, corri-

sponderà il valore di una variabile reale (p. Scriveremo, per denotare questa

dipendenza,

y= 5P
I

[L]
I

.

" Prendiamo una linea L e una linea ad essa concatenata ; se spostiamo

questa linea conservandola sempre concatenata alla L, essa descriverà ima

superficie tubulare tr nel cui intemo giacerà la L. Lo spazio S racchiuso

entro la superficie a si dii'à un intorno della linea L. Ogni altra linea la quale,

come L, traversa longitudinalmente lo spazio tubulare S si dirà una linea

longitudinale di S.

« La funzione
(f, funzione delle linee L, sarà continua se, preso un numero d

piccolo ad arbitrio, potrà trovarsi un intorno S di L tale che i valori di (f

corrispondenti a tutte le linee longitudinali di S differiscano dal valore di tp

in L meno di ò.

» 4. Riferiamoci ora ad una terna di assi ortogonali x, y, z. Prendiamo

un arco / = AB della cm'va L e conduciamo per tutti i punti di / un segmento

eguale ad s parallelo all'asse delle a?. Il luogo degli estremi di questi segmenti
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sia CD. Alla ciuTa che si ottiene da L sostituendo all'arco di cui-va / la linea

spezzata ACDB, corrisponderà per la funzione y il valore (fi -f- ^a,y, suppo-

nendo che alla L corrisponda il valore <fi . Facciamo impiccolire indefinita-

mente < ed ^ in modo die l'arco l contenga sempre nel suo interno un punto

(t; supporremo che esista

(1) lim^ = X.

i. Il valore di X dipenderà in generale dalla curva L e dal punto G

della cmTa ; . la posizione di G sulla curva potrà essere determinata dalla

lunghezza dell'arco ,<! della cm'va L compreso fra un punto fisso e il punto G,

contato nel senso in cui deve percorrersi la cmva. Quindi avremo

X=X|[L,s]l.

>. Ammetteremo che il rapporto —^ tenda verso 'il suo limite unifor-

memente rispetto a tutti i punti G e a tutte le ciu-ve L, inoltre suppoiTcmo

che X sia continuo rispetto alla L e alla s.

<i Analogamente supponendo di condurre i segmenti f parallelamente

all'asse u e considerando il limite analogo a quello precedente otten-emo

Y = Y|[L..]|

e così pm'e potremo ottenere rispetto all'asse »

Z = Zl[L,.s]l

per i quali porremo le stesse condizioni precedentemente stabilite. Finalmente

supporremo che v^|[L]|— y|[Li]| possa ridursi minore di un numero arbitra-

riamente piccolo, quando le aree comprese fra le proiezioni delle cm-ve L e L,

sui piani coordinati si siano rese inferiori a dati valori. Ciò premesso è facile

risolvere la seguente questione.

"i 5. Si prenda una curva L, e si facciano conispondere univocamente e

con continuità i punti delle due curve L e L, . Al pimto di coordinate x, y, s

di L sia coniugato sulla Li un punto di coordinate Xi , f/i . ^i e la comspon-

denza sia tale che, mentre {x, y, s) percorre L nella direzione fissata per questa

curva, (.ri, ?/i. ò,) si muova nel senso stabilito per la L,. An-emo

X = X (s)
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« Il risultato a cui si giunge è il seguente:

(2) lim^-J(Xf-|-Y»; + ZO(^s

in cui con si intende l' integrale esteso a tutta la curva L nel senso in cui

essa deve percorrersi.

« Tralasceremo la dimosti-azìone di questo teorema, essendo essa perfet-

tamente analoga a quella esposta nel 2° Art. della Nota I, citata prece-

dentemente.

" La proprietà ora enunciata può esprimersi anche osservando che la

parte del primo ordine dell' infinitesimo ^(f è

(3) S(f= ^{XSx-{-Yóy-\-Z6s)ds

che potrà chiamarsi la variazione frima di f/. Analogamente X, Y, Z, po-

tranno chiamarsi le derivate di tp rispetto ad x, ij, z e indicarsi con

« 6. Le tre quantità X, Y, Z non sono fra loro indipendenti, esse sod-

disfano ad ima condizione che può trovarsi nel seguente modo.

« Prendiamo la cm-va Li coincidente colla cmTa L in posizione e dire-

zione, ma i pimti {xii/i^i) e {x, y, :) non coincidenti fra loro. Ciò equivale a

far con-ispondere univocamente i punti di L con altri pimti di L stessi. In

questo caso sarà J(f'=^0, quindi

X(Xf+ Y/, + Zi) ds= 0.

fi

t Ora si ha in questo caso

COS/ii" COS/»?/ COS/3-

essendo /; le tangenti alla cm-va L, in punti compresi entro l'arco che da

{x,y,z) va a (,/"iyi«i). Quindi

K (X cos tiX -f- T cos tiii -{- Z cos t-ìS) ds = .

t Poiché questa relazione deve valere qualunque sia la corrispondenza

fra i punti (x, y, s) e (xiyiSi), così dovremo avere

X cos tx -\- Y cos ty -\- Ti cos iz^O

in cui t rappresenta la tangente ad L nel punto s in cui sono presi i valori

di X, Y, Z.

« Prendendo nella direzione degli assi x, y, z tre segmenti eguali a X, Y, Z

e poi tre segmenti eguali a óx, Sy, òz, otterremo due resultanti R e Sr.

Avi'emo evidentemente

ó(f = j
Uór . cos (RJr) ds

.
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i Da questa formula si deduce facilmente che cambiando gli assi coor-

dinati e da ,<, y, z passando a ^i (/, z^ le quantità X, Yi Z, corrispondenti alle

X, Y, Z saranno legate a queste dalle relazioni

X, = X cos (xi x) -\- Y cos (.^1 y) + Z cos {xi s) ecc.

li Riferendoci per ogni punto della curva L alla terna di rette fonnata

dalla tangente ( dalla normale principale ,i e dalla binormale è, avremo che

le quantità analoghe alle X. Y, Z. relative a questa terna saranno

T==0
N == X cos )ix -\- Y cos Ili/ -j- Z cos ns

B = X cos kc -\-Y cosbì/ -{-Z cos bs

.

« Si conduca ora per ogni pimto di L un piano perpendicolai-e ad R.

Ognuno di questi piani conterrà la tangente alla curva ed essi inviluppe-

ranno una superficie che passerà per L. A tutti gli spostamenti infinitesimi

di L sopra questa superficie corrisponderanno delle variazioni nulle di
(f.

« 7. Se si considerano le tre quantità

X|[L,s]|, Y|[L,s]|. Z|[L,s3|

e mantenendo fisso s si fa variare L, a\Temo che a ciascima di esse potremo

applicare le considerazioni fatte per la
(f,

supponendo verificate per ognima

le condizioni precedentemente poste per la y. Quindi sussisteranno le nove

quantità

X',. |[L, s, s,]| , X', |[L, s, s,]| , X', |[L. s, s,]|

Y',, 1[L. s, sj\ , r,j |[L, s, sr\\ , Y'. |[L, s, sj
Z', |[L. s, sCì\ , ZV P' «. «']l '

Z'^ l[I" «• «01

cioè le derivate di X. Y, Z, rispetto ad x, y. z. Supponendole continue rispetto

a tutti gli elementi da cui dipendono, esse godranno delle seguenti proprietà:

1») X',|[L,s, sJI, YV|[L, s,...]N Z',|[L, s, s,]|

saranno fimzioni simmetiiche di s e Si .

2°) Si avrà

, X'y
I

[L, s, s,]
I

= YV|[L, s, ,s]|

(4)
I

X'.
I

[L. s. s.]
I

= Z',.
I

[L, s, , s]
I

( Y'.
1

[L, s. s{]
I

- Z',
1

[L, s, , s]
I

3°) Denotando con t Q ti respettivamente le tangenti in s e s, , avremo

/ X'a cos tiX-\- X'y cos hy -\- X'^ cos ^ 5=
(ó) , Y'a; cos <, ;j;+ Y'y cos ^1 y -{- Y'- cos ^1 ^-=

'
Z'x cos /, u; -}- Z'y <Mstiy-\- Z'^ cos ^ ^ =

n 8. Resta tìnalmente da considerare U caso in cui esistano dei punti

eccezionali per i quali la condizione (1) non sia verificata, come pm-e non

siano soddisfatte le condizioni analoghe relative all'asse y e all'asse s.
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« Se si ha

1=0
in tal caso le formule (2) e (3) seguitano a sussistere. Ma se per gli intorni

di certi punti Sj si ha invece

linif^ = L., lina^ = M,. lim^= N,.
£=0 /' >' '

ì=0

allora sussisterà la formula

d(p = C{Xó.r+ Yày + Zó:) ds + V, (L; Su'i + M,- Jy; + N; <^„-,)

.

« In modo analogo si otterrebbero le formule nel caso in cui (p dipen-

desse in modo speciale dalle coordinate e dalle derivate delle coordinate di

un pvmto della curva. Per queste considerazioni rimando alla Nota II, citata

precedentemente, ove sono trattate delle questioni analoghe »

.

Matematica. — Sulla compemculom delle osservasioni secondo

il metodo dei minimi quadrati. Nota I. di P. Pizzetti, presentata

dal Corrispondente Cerruti.

« Le fonnole contenute nella presente Nota, possono in talimi casi (come

Terrà particolarmente indicato nel § 4) tornare utili pei calcoli occorrenti alla

compensazione delle osservazioni condizionate. Di queste stesse fonnole ci

gioveremo poi per alcune discussioni teoriche in un'altra Nota sopra questo

stesso argomento.

K 1. Indicheremo per semplicità colla notazione

~a b e

X y z

_A B C

il sistema delle ff equazioni iiormali aventi per incognite le ff quantità x,y^.-

per termini noti le A, B, C... , e per coefficienti le sommatorie

[aa\ [«è] [fltf] , . . . .

lab'} [bb-] Ibc}

fonnate, secondo le notazioni di Gauss, per mezzo del sistema, a a colonne

ed n orizzontali :

«1 bi Ci . . .

tój bì Ci . .

Un "?i Cn • ' •
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<• Daremo ancora ai tiimboli

«1 ^i Yi

cu /?j y, . . .

«)i fili Yn

gli stessi significati attribuiti loro da Gauss nella sua: Theoria combiaa-

f/Oìiis oòservatioiium etc. Tra le «, fi, y... e le a, b, e... passano, com'è noto,

le relazioni

< rcr= ar [aa] + Ar l^fi^ + C^ [«/] - . .

) Yr = Or [ay~\ -\- by [,:?)] + Cr [yy] . . .

[a«]=l lafi-}=0 lay-]= 0,.

f ecc. ecc.

i. 2. Siano ora

di Vi -^Oì Vi -{- -\- a„ Vn -|- A =
biVx-\-biVt-\ [- 6„ y„ -f B =
CiVx-{-CiVt-\ \-CnV„-\-C=0

QI\ \
f^> "l + ^2 ''2 H 1- «'n V„ + D=

I f i i'i + <'s ^'2 + —h e„ r„ 4" E = "

le equazioni di condizione (in numero di <r -}- 2) alle quali sono legate le

correzioni incognite i\ V} . . . v„ da applicarsi ad un certo sistema di osser-

vazioni dirette. I valori più probabili di queste correzioni sono dati da rela-

zioni deUa forma

dove le K debbono calcolarsi risolvendo il sistema delle «r -f- 2 equazioni

normali :

I

a b e (l e
I

I
h'a ICb n e ''d '«-V 1

-

La b C D E _|

(3) ka h kc /.rf Av = .

La b C D E _|

B Separiamo le equazioni di condizione proposte in due gruppi, al primo

dei quali ascriveremo le equazioni (I), al secondo le (II) ('). e formiamo le

(') A titolo di semplicità abbiamo supposto il sistema (II) composto di due sole equa-

zioni, ma ciò non limita in alcun modo le deduzioni che segruono.
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equazioni normali relative alle sole condizioni del sistema (I), ossia le equazioni

(4)

I

a b e . . .

I

ha h he. . . =0
La b c . . . J

e, in base a questo sistema di equazioni normali, riteniamo per le lettere

et, fS, Y . . i significati stabiliti nel paragrafo precedente, in modo che si

abbia per esempio :

/«„=— A [««]— B [«/?]— C r«y]

(5)

A, =_ A [a/9] -B [^/i]- C \Jy2

ecc.

" Poniamo poi

{ e,. = «, [ffe] + ^y [èe]
-f- Yr Lee] -\ \-fj,. .

" Moltiplicando la prima di queste per Or e sommandola colle analoghe

che si ottengono variando / da 1 ad n, otteniamo, tenendo conto delle (2),

[fli)]= 0.

(7)

« Similmente

[_bp']= , [e/)] = , ecc.

[_aq'] = , [bq'] = , \_cq'\ = v ecc.

» E così pure

[a^j]= [fl^j] [«„] + [è;j] [«^] -J- {cp\ [«/] H =0
(8) [i?/^] = 0, [y|j] = 0,...

C«?] = 0, D?!?]= 0, [y,y] = 0,...

« Moltiplicando ora le (6) per pr ed eseguendo la sommatoria [c/js], si

ha, osservando le (8)

t Tn modo analogo

(9) [r^J = fe>], M = [/.y], M =M.
" Moltiplicando finalmente la prima delle (tì) per (/,. ed eseguendo la

sommatoria {dd~\, quindi analogamente calcolando le [c/e] {ce], tenendo conto

delle (9), abbiamo :

{_dd-\ = [f«/J {_ad-\ + [,i(/] {bd^ -1 [- [p;j]

(10) '
^'''^ ^ ^"'^ ^"'^ + ^'^'^ f^^'^^ + ^ [^^'«^

[,,>] = [f,e] [«,] + ye-] [be'] -\ + Iqq-] .
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« Osserviamo ancora clie, tenendo conto delle relazioni (1). le quantità

[(«(f) [/?(/] ecc., che compajono nelle precedenti forinole possono scriversi così :

[wr] = [«f/] [««]+ [if/] i«:q + [«/] [«/]+ •

(11)

« Prendiamo ora a considerare le primo a equazioni normali del sistema

(3) e moltiplicliiamo la prima di esse per [««], la seconda per [«/?], la 3»

per [ay] ecc. Sommando e ricordando la (5), si avrà

/.'a = Ih— [«'0 /'i— C'*^] ''''« '

e similmente

(12) l
A'b= h— LMÌ l'd— [j?e] /.-.

.

/t-c^hc— [/((] /id— [ye] A'e ,

t Se poi queste espressioni di ka, h ecc., si sostituiscono nelle ultime

due equazioni normali del sistema (3), si vede tosto che i coefficienti di

/•,, , ke: in queste equazioni così trasformate diventano esattamente uguali, iu

virtù delle (10), a [pp], \j>q], Ipq}, [<?(?] rispettivamente.

K Poniamo finalmente

lad-] ha + Ibd] h + Icd-] h,-\ \-V) = Y)'

(13)

{ae} ha + [be'] h + [ce] h,-\ h E = E'

,

e le ultime due equazioni normali, del sistema (3), trasformate nel modo ora

detto, diverranno pertanto :

,,,.
i

to]A^.+ [H]/'e+ D' =
^

'
( [pq]ki+ [qq]ke+ ^' = 0.

e Le formolo qui sviluppate dimostrano come la risoluzione del sistema

normale (3) possa dedursi da quella del sistema normale (4). Infatti, una

volta risoluto il sistema (4), le formole (lo), le equazioni normali (14) e le

relazioni (12) ci danno senza difficoltà i valori delle incognite k del sistema

di equazioni normali (3).

t I valori dei coefficienti [pp], [pq], [qq] delle (14) debbono dedm-si

direttamente dalle (10). Quanto alle quantità [ad], [^d], . . . che figm-ano

nelle (10) i valori di esse si ricaveranno senz'altro dalle (11) quando siano

note le sommatorie

[««] ,
[cc,ì] . [ay] [,3>3] , ecc.
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usufruita, e il lavoro di calcolo da aggiimfjcrc per completare la compensa-

zione è abbastanza lieve, se, ben inteso, le nuove condizioni aggiunte sono

in numero assai piccolo.

« 5. Osserveremo finalmente che le equazioni normali (14) non sono

nuove nella teoria che ci occupa. Esse altro non sono che uno dei sistemi

di equasioni ridotte di Gauss ; e precisamente il sistema ridotto che si ottiene

eliminando dal sisiema (4) le prime a incognite.

> Crediamo tuttavia che non sia senza interesse l'aver posto in evidenza

le principali relazioni che legano i coefficienti di queste equazioni ridotte;

relazioni notevoli sia per la loro utilità pratica nel caso accennato al § pre-

cedente, sia per l'uso che ne faremo in ima Nota seguente ».

Chimica. — Sulla dilata::ionc termica delle leghe di piombo

e stagno allo stato liquido. Nota I di Giuseppe Vicentini e Dome-

nico Omodei, presentata dal Socio Blaserna.

" Sono molte le ricerche fatte allo sco'po di studiare la costituzione delle

leghe e di stabilire se due o più metalli si combinano secondo rapporti sem-

plici dei loro pesi atomici, quando si mescolano allo stato liquido. A tal' uopo

si è misurata la vai-iazione di voliune subita dai metalli che formano le leghe,

si è determinato il coefRcente di dilatazione, il calore specifico e la conduci-

bilità elettrica di esse, ed i risultati si sono confrontati coi corrispondenti

valori dei metalli che le compongono; ma ad eccezione delle amalgamo di

vari metalli non si è tentato di ricercare fino a qual punto i metalli, che

costituiscono le leghe, conservino le loro proprietà fisiche quando quelle si tro-

vano allo stato liquido.

^ Sono numerosi gli esempì di leghe, le proprietà delle quali cambiano

notevolmente per l'aggiunta anche di piccole quantità di uno dei metalli che

le costituiscono; e questo fatto si può spiegare ammettendo che la porzione

di metallo eccedente nel seno di una lega di costituzione ben definita, si separi

da essa all'atto della sua solidificazione, e rimanga allo stato di esti-ema divi-

sione fra le singole particelle di quella dopo la completa solidificazione del

miscuglio in maniera di variarne di molto la struttm-a e quindi le proprietà.

In un caso di questo genere lo studio pure accmato delle proprietà

della lega solida non può servii-e ad estendere di molto le no-stafe cognizioni,

sui fenomeni che accompagnano la mescolanza dei metalli. Assoggettando invece

all'esperienza le leghe allo stato liquido dovrebbe essere pivi facile determi-

nare qualche relazione generale che potesse presiedere alla loro formazione.

» In uno studio antecedente (') abbiamo misiu'ata la densità a diverse

(') G. Vicentini, Atti I!. Acc. delle Scienze di Torino. — G. Vicentini e D. Omodei,

id. id., voi. XXn, 1886; voi. XXII, 1887.

Rendiconti. 1887, Voi.. IH, 2° Sera. 31
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temperature di pai-ecchi metalli allo stato liquido. Coi dati che ci siamo pro-

curati e con nuove determinazioni sulle leghe allo stato liquido, ci proponiamo

ora di fare im raffronto fra le proprietà dei metalli e delle loro mescolanze,

per vedere se esso potrà guidare alla conoscenza di qualche fatto generale

in appoggio alle ipotesi che finora si sono emesse sulla natiua delle leghe.

" In questa Nota comimichiamo i risultati di una lunga serie di espe-

rienze su cinque leghe di piombo e stagno, alle quali spetta in peso la seguente

composizione centesimale ed atomica.

PbSn
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lina lega fra 0" e 100" è eguale al medio coefficiente di dilatazione che si

può dedurre dai rispettivi volumi dei metalli che la compongono. Alla colonna

della densità calcolata, facciamo seguii'e quella della differenza ó che esiste

fra le densità trovata e calcolata. Per poter fare im paragone aggiungiamo

in altre colonne i valori dati dal Matthiesseu (') per alcune delle leghe da

noi studiate, ed infine poniamo pure i valori trovati dal Pillichod)' (-) per

la densità di quattro delle nostre leghe.

Pb

Sn

PbSn

Pb Sn,-

PbSn,

PbSn,

Pb Sn,i
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Pb e Sn sia già stato fatto dal Rudberg, dal Pillichod}^ e da altri, pure con-

siderando che molte circostanze possono influire sul valore di questa tempe-

ratura, abbiamo voluto studiai-e accuratamente sotto questo riguardo le leghe

da noi preparate, in maniera di avere dei dati da poter impiegare con sicu-

rezza nei calcoli che dovremo applicai-e ad esse.

« Prima di descrivere il metodo impiegato, facciamo l'avvertenza, che

tanto in questo studio come in quello successivo della dilatazione delle leghe

liquide, abbiamo adoperato un termometro a mercmùo a pressione interna di

azoto (del Mtiller di Bonn) confrontato con un termometro ad aria di JoUy

usato col catetometro e contenente aria secca per la quale fra 0° e 100° si

ebbe (come media di tre determinazioni) il coeflìciente di dilatazione

a= 0,003667 . •

» Il termometro a merciurio ha mostrato le seguenti differenze sulle indi-

cazioni di quello ad aria:

termometro ad
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le esperienze (e ciascuna di esse durò più di quaranta minuti) le variazioni

si sono tenute nel limite di un grado e furono lentissime.

« Quando si procede col metodo del rattreddamento il tubo contenente

la lega \iene riscaldato al di fuori o direttamente mediante una lampada od

in altro modo qualsiasi sino alla temperatura di 30U" cii'ca, e poi rapidamente

immerso nella provetta ripiena d'aiia mantenuta a temperatura in prece-

denza regolala.

» Quando invoce procedesi per riscaldamento il tubo viene immerso a

temperatura ordinaria e si lascia che vada gradatamente riscaldandosi sino

a temperatura molto superiori a quella di fusione della lega, la paraffina del

vaso essendo portata a temperatura elevatissima.

K In ambi i casi si legge di mezzo in mezzo minuto la temperatura indi-

cata dal teraiometro immerso nella lega, e per procurarsi i dati necessari alla

correzione delle sue indicazioni per la colonna sporgente, si notano pure la

temperatura del bagno e quella dell'aria esterna in prossimità del termometro.

• Usando i due metodi si hanno risultati concordanti fra loro, le diffe-

renze essendo solo di qualche decimo di grado.

» Enunciamo ora quanto si è osservato per le singole leghe ; ed i risul-

tati che comunichiamo non avranno solo interesse per lo studio che seguii-à.

sulla dilatazione delle leghe, essendo che tutte le temperatm-e che riferiamo

corrispondono alle indicazioni del termometro ad aria.

« Reputiamo inutile riportare le tabelle di valori che si riferiscono alle

niunerose determinazioni fatte, che occuperebbero imo spazio non indifferente,

senza portare gi-ande vantaggio.

- Pb Suij. — Nelle singole determinazioni fatte col metodo del raffred-

damento, portando questa lega riscaldata sino ai 300° nell'apparecchio or ora

descritto tenuto a 15(J» circa si osseiTa che il termometro in essa immerso

si abbassa con grande rapidità tino presso ai 209". Raggiunta questa tempe-

ratiu-a risale rapidamente ai 210°,2 per subito riprendere il suo movimento

di abbassamento, ma però con maggiore lentezza. Il termometro mostra che

il raffreddamento continua con questa minore velocità fino a 181", ed a tale

temperatura si ha una sosta molto lunga corrispondente alla solidificazione

della lega. La temperatm-a e di fiisione della lega Pb Suis è dimque

z:=181°.

« 1 numeri che qui abbiamo registrati, come anche quelli che diamo in

seguito, risultano quali medie di tre determinazioni almeno, che hanno dato

valori differenti tutt'al più di due o tre decimi di grado e molto spesso affatto

coincidenti.

« Pb Suj . — La legge del raffreddamento di questa lega è più compli-

cata. La temperatura della lega si abbassa regolarmente sino a 187°,3 per

salire ad un tratto a 1880,3 e quindi diminuire ancora, ma con minore rapi-

dità, sino a ISS'.S. A quest'ultima temperatura si ha una lunga sosta, seguita
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da un'altra breve a 182'',3; si ossena un accenno di fermata a 181°,2 e

a 180",2 dopo di che la temperatura si abbassa rapidamente.

« Usando il metodo del riscaldamento si è ripetuto in senso inverso l'anda-

mento ora descritto. Assumiamo
r=183»,3

per temperatura di fusione della lega Pb Sn4 , come quella che corrisponde

alla sosta di grande dm^ata.

«PbSus. — Il raffreddamento di questa lega avviene in un modo piii

semplice che per le antecedenti. Si ha un abbassamento rapido e regolare nella

sua temperatura sino a 182" circa; si manifesta un improvviso aumento sino

a 182°,9 seguito da lunga sosta del termometro. Dopo vm abbassamento di

qualche decimo di grado, la temperatura mostra ancora un po' di costanza,

seguita da rapido abbassamento. Si tiene quindi per la lega Pb Sus

T=182»,9.

uPbSnj. — La lega Pb Sn2 si raffredda regolarmente sino a 18P,3

raggiunta la quale temperatura si ha un aumento sino a 182'',3 seguito da

costanza per lungo tempo.

« Si mostra un secondo periodo di costanza pure lungo a 181 ",3 e quindi

la temperatiu-a s'abbassa. Si conserva quindi :

T=182'',3.

« Pb Sn . — La lega liquida si raffredda dapprincipio con rapidità ma
ai 245° circa, la velocità del ratt'reddamento cambia tutto ad un tratto, facen-

dosi più piccola. La temperatura continua ad abbassarsi sino al disotto di 181°

per salire quindi a 181'',8 e conservarsi costante a lungo.

» Le determinazioni fatte con saggi diversi di questa lega hanno dato

concordemente gli stessi risultati. La temperatura alla quale cambia la velo-

cità di raft'reddamento della lega liquida, è di 245°,5. La sosta che corrisponde

alla solidificazione si ha a

T = 181»,8.

« Raccogliamo in un prospetto i fatti osservati, notando con / la tempe-

ratura alla quale si solidificano le singole leghe, e con r' la temperatura a

partire, dalla quale diminuisce in modo notevole la velocità di raffreddamento

delle leghe stesse allo stato liquido.

« Vicino ai nostri risultati poniamo quelli ottenuti dal Eiidberg (') e

dal Pillichody (-) nello studio delle stesse leghe.

« Le temperature date dal Rudberg sono quelle lette sopra un termometro

a mercurio, al momento delle esperienze, senza che ad esse siano state por-

tate correzioni di sorta. Non servono quindi che a dare un'idea dell'andamento

(1) F. Kndberg, Pogg. Ann., 18, 1830.

(2) Pillichody, I. e.
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del fenomeno studiato. Secondo il Riulberi,' le leghe di Pb e Sn si soliditi-

cano ad una stessa temperatm~a (187"); nel ratìVeddarsi però, quando sono ancor

fuse, mostrano una sosta in corrispondenza agli intervalli di temperatura segnati

sulla tabella sotto x'

.

- Il Pillichody (sulle esperienze del quale non abbiamo potuto procurarci

che un breve sunto) ha trovato, che le leghe iu quistionc si soliditicano a Ibll"

e che rartreddandosi mostrano delle soste a temperature superiori, come è segnato

nella tabella, pm-e sotto r'.

^ Il Mazzetto nel suo studio delle calorie di fusione delle leghe binarie

di vari metalli ha trovato, che per le leghe di Fb e Sn il punto fisso di fusione

è a 182'', quello di solidificazione a 180" (indicazioni di termometro a mercurio).

Pb Sn,»
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di fusione che si mette in libertà in questo periodo di tempo rallenta il raf-

freddamento della lega. Così per la lega Pb Sn il Wiedemann ha trovato, che

essa incomincia a raffreddarsi più lentamente ai 250° e che una sosta reale

si ha per essa fra 180" e 182° (termometro a mercurio).

« Le nostre esperienze, come dietro si è veduto, comprovano esattamente

le vedute del Wiedemann; e lo studio della dilatazione delle leghe liquide

appoggia ancor più la cosa.

« Se esaminiamo i valori della temperatm-a di fusione r da noi trovati

per le cinque leghe studiate, vediamo che sono molto vicini, ma non coinci-

dono. Il loro valore medio è 182°.

« Eipetendo le determinazioni della temperatura di fusione in condizioni

variate, con quantità diverse di lega e con temperature differenti dell'appa-

recchio raffreddante, abbiamo avuto sempre gli stessi risultati. Le nostre espe-

rienze condurrebbero perciò ad ammettere che le leghe PbSni2, PbSn4,

Pb Sus , Pb Sn., , Pb Sn hanno solo approssimativamente la stessa tempera-

tura di fusione. E ciò non deve meravigliare, perchè ognima di esse mostra

un comportamento speciale all'atto della solidificazione ; e l'eccesso dell'imo

dell'altro metallo nella lega PbSn,, deve avere ceiiio ima notevole influenza ».

Chimica. — Sul tetrabromurl dì plrroUlene. Nota di Giacomo

CiAMiciAN, ijresentata dal Socio Cannizzaro (').

a Ciamician e Magnaghi ottennero circa due anni fa distillando il joduro

di trimetilquai'tenilammonio con la potassa un' idrocarburo della formola C4 Ho

che essi chiamarono jìirrolilene (-)

C, H, N (CH3)3 1 + KOH= KI + H2O -f N (CH3)3 + C^^

,

e dimostrarono poi più tardi che questo butino {^) è identico all' idi'ocarbm'O

che Henninger ottenne distillando l'eritrite con l'acido formico. Il pirrolilene

non può avere perciò che la costituzione :

CH2 = CH— CH = CH2

.

« Facendo assorbire i vapori (-) {^) di questo idrocarburo dal bromo,

Ciamician e Magnaghi osservarono la formazione di due tetrabromuri dei quali

uno fonde a IIS'-IIO" e l'altro a 39-40°. La prima di queste sostanze era

stata già ottenuta e descritta da Henninger. All'analisi, questi due tetrabro-

muri danno gli stessi numeri :

composto fusibile a 118°-119° composto fusibile a 39-40°

C . . . 13,00 e) 13,03(2) .... 13,12(3) 13,00(3) 12,90 (3)V„

H . . . 1.81 1,85 1.72 1,75 1,68

Br. . . 85,54 85,45 85,67 — —
(') Lavoro eseguito nel R. Istituto Cbiiiiico di lìoma.

(2) Gazz. cbim. ital. XV, 250, 481.

(ì) Ibi.l. XVI, 212.



— 243 —
che coikIucoiio alla formola C^ H^ Br, la ijiiale richiede :

C . . . 12.90

^

H . . . 1.(30

Hr. . . 85,56

- Questa interessante isomeria richiedeva uno studio ulteriore e perdio pli

autori sopracitati non osarono pronunciarsi detìnitivamente in proposito. Qui

va notato ancora che, secondo le esperienze di Hofmann e quelle fatte in

questo Istituto da G. Maguanini ('). anche il piperilene Cj H» dà col bromo

due teb-abromuri diversi Cr, Hs Br,

.

^ Nel fascicolo dei Bulletins de la Société cliimique de Paris del 5 luglio

1887 comparve una Nota di E. Grimaiix e C. Cloez ('), intitolata: Sur les

dérivés de l'érythrène, nella quale questi chimici provano che il butino pro-

veniente dal gaz illuminante compresso è identico a quello dell'eritrite, perchè

dà lo stesso tetrabromuro, ed in cui dimostrano che questo tetrabromuro si

trasfoi-ma per distillazione alla temperatm-a di 260-270° in im tetrabromuro

fusibile a 37*,5, che è identico a quello scoperto da Magnaghi e me.

^ Da questo fatto interessante, che prova Tisomeria delle due sostanze

in questione, i due chimici francesi traggono però delle conclusioni che mi

riguardano e che sono inesatte, perchè provengono in parte dal non aver letto

con sufficiente attenzione la Memoria di Ciamician e Magnaghi sopracitata (-).

Essi scrivono : « M.M. Ciamician et Magnaghi ont déjà isole ce compose (il

- tetrabromuro fusibile a 30-40" a cui essi attribuiscono il punto di fìl-

li sione 37°5) dans des conditions qui ne leur ont permis d'établir sa formule;

- ayant obtenu, au moyen du pyrrol, im hydz-ocarbure, le pyrrolène C4 Ho

,

- qui leur paraissait identique avec l'éi-ythrène d'Henninger, ils ont préparé

t celui-ci pom le comparer au pyrrolène, et ont trouvé que les deux hydro-

- carbures fournissent le méme tétrabromiu*e ; mais en voulant pmifier le té-

- trabromure d'hér^-thrène par distillation, ils ont rencontré un corps fusible

- à 39-40", qui lem- a paru ótre, soit un isomère C4 He Br4 . soit un corps

- C, H4 Br4
;

(si trova stampato Ci H4 Br^ probabilmente per un errore di

- stampa) ces chimistes n'ont pas vu que ce compose ne provieni pas de la

« réduction de l'éiTthrite, mais quii prend naissance par transformatioa iso-

- mérique du téti'abromm-e d'érj'thrène '.

"i Ora per decidere definitivamente la questione se il pirrolilene eri-

ti-ene C4 He dia col bromo contemporaneamente due tetrobromuri isomeri,

come a me sembra più probabile, se non formando in principio che sola-

mente quello fusibile a 118"-119'', questo si trasformi già per lieve calore

nell'altro isomero, sono necessarie ulteriori esperienze ch'io mi propongo di

fare, quando mi troverò nella possibilità di continuare le mie ricerche.

(!) Gazz. chim. ital. XVI, 390.

(2) Vedi anche Coin. Ren. lOt, 1446.
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- Non potendo quindi per ora rispondere ai sigg. Grimaiix e Cloez con

nuovi fatti mi limiterò a richiiamare la loro attenzione sopra alcune inesat-

tezze in cui sono incorsi nel citare il lavoro di Magnaghi e me.

» Senza volere troppo insistere sul significato un po' oscuro della frase

sopracitata : ^ C. e M. ont déjà isole ce compose dans des conditions qui ne

leur ont permis d'établir sa formule», devo fare osservare ai sigg. Grimaui

e Cloez che Magnaghi ed io abbiamo analizzato completamente il composto

in questione (vedi le analisi sopraccennate), mentre loro non vi hanno deter-

minato che il bromo soltanto, e che le loro analisi come le nostre non pos-

sono servii'e ad escludere del tutto la formula Ci H4 Br4 , che io del resto

ritengo improbabile. Più importanti sono poi le seguenti osservazioni sopra

le quali vorrei più specialmente richiamare l'attenzione dei due distinti chi-

mici francesi. Facendo passare il butino dell'eritrite quello della piiToli-

dina attraverso al bromo, Ciamician e Magnaghi ottennero, scacciando l'ec-

cesso di bromo a b. m., in entrambi i casi, im prodotto semisolido che venne

trattato con etere petrolico. In questo solvente rimase quasi insolubile il te-

trabromuro già descritto dal Henninger e le soluzioni petroliche lasciarono

indietro per spontaneo svaporamento, un liquido oleoso di odore. canforico ^/^e

evidentemente rappresentava qualche cosa di diverso del tetrabromuro fu-

sibile a 118''-119°. La parte liquida del prodotto bromurato proveniente dal-

l'eritrite venne da noi realmente purificata per distillazione a pressione li-

dotta alla temperatura di \^h-\%%'', ma quella proveniente dalla pirrolidina

invece si solidificò spontaneamente restando abbandonata a se stessa, du-

rante i mesi di vacanza, in un, tubetto chiuso alla lampada. I prodotti

ottenuti per queste due vie diverse sono identici e costituiscono il tetrabro-

muro fusibile a 39-40". Io credo perciò, per ora, che il pirrolilene formi col

bromo dii'ettamente due tetrabromml isomeri diversi, perchè altrimenti biso-

gnerebbe supporre che la trasformazione del composto meno fusibile in quello

più fusibile avvenga già per riscaldamento a b. m., ciò che è possibile, ma
che non è ancora provato.

« Per ultimo voiTci ancora aggiungere che a me non sembra probabile la

spiegazione che Grimaus e Cloez danno dell'isomeria di questi due tetrabro-

muri. Essi ammettono che il composto che foudea37°,5 abbia la costituzione :

CH3 . CBr, . CBr» CH3

.

io credo invece che si tratti di un caso d'isomeria analogo a quelli dei due

acidi bil)romosuccinici e degli acidi tartrico inattivo e racemico (').

CH,B2 COOH COOH
CHBr CHBr CHOH
ÒHBr CHBr CHOH
CHoBr COOH COOH

(') Vedi anche I. H. van't Hoif: Dix aimées tìuiis l'histoire d'une théorie. Rotter-

dam, 1887, p. 57.
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" Io mi riserbo d'istituire, fra non molto, delle esperienze in proposito

e credo che se i sigg. Grimaux e Cloez. continuando le loro interessanti

ricerche, riusciranno ad eftettuai-e la sintesi dell'eritrite, essi otterranno pro-

babilmente dai due tetrabromuri isomeri due sostanze della costituzione dell'eri-

ti'ite corrispondenti agli acidi tartarico inattivo e racemico »

.

Cristallografia. — Sopra alcuni nuovi cristalli interessanti di

Natrolite del monte Baldo. Nota di Ettore Artixi, presentata dal

Socio Stri'ever C).

t Nello studio della Natrolite del monto Baldo, fatto sopra gli esemplari

del Museo dell'Universitìl di Padova, non potei osservare che cristalli pove-

rissimi di forme, benciiè splendidi e numerosi; ora, avendo potuto avere,

gi-azie alla squisita cortesia del dott. Paolo Orsi, chiar. Paletnologo trentino,

una serie numerosa di esemplari di Natrolite di questa località, ebbi occa-

sione di fai'e alcime nuove osservazioni, che mi affretto a pubblicare.

- Trovai confermato quanto scrissi nel primo lavoro riguardo alla ma-

niera di trovarsi, all'aspetto generale, e alle proprietà fisiche dei cristalli di

questo minerale ; ma se nella maggior parte notai la stessa povertà di forme

osservata in quelli del Museo di Padova, in un esemplare ti'ovai che alcimi

cristalli, pur presentando lo stesso aspetto generale di quelli semplici, erano

alquanto più complessi. Trovai le seguenti forme:

(100), (010), (110), (210), (31.0), (101), (111).(331),(551)* ,(311), (511)*, (131).

" Le due forme contrassegnate dall'asterisco sono nuove per la Natrolite
;

la (311) era stata data solo dubitativamente dal Seligmann. Inoltre osservai

ima faccia rispondente al simbolo (20.20. 1)*, ma ima sola volta, splendente

abbastanza, ma separata dalla (110) per mezzo di imo spigolo non ben de-

finito, così che non voglio darla per certa.

t Facce di (100), (010) osservai sempre, strette e splendenti; ampie e co-

stantemente presenti quelle di (110), (111); raramente, e molto strette,

compan-ero facce di (210), (310); abbastanza frequenti, ma generalmente

sottilissime e arrotondate trovai quelle di (101), (331); finalmente un solo cri-

stallo, gi-osso e limpidissimo, insieme alle (100) , (010) , (1 10) , (101 ,(1 1 1) ,(331)

,

mi presentò le (551), (311), (511), (131). Tutte le forme senza eccezione, in

questo splendido cristallo si presentarono con facce visibili ad occhio nudo,

distinte, brillantissime, che al goniometro mi diedero immagini notevolmente

(') Lavoro esesruito nel Gabinetto di Mineralofria il.'l I!. Isfitiifi. ili .'-^tmli superinri

«li Firenze.
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belle, uniche e uette. Ne do qui il disegno (fig. 1), insieme alla proiezione

stereografica della Natrolite del monte Baldo ; espongo inoltre gli angoli misu-

Vig. 1.

rati su questo cristallo, e sopra un altro più semplice, posti a riscontro coi

valori calcolati dalle costanti già da me trovate per questo minerale

a : b : e = 0,97962 : 1 : 0,34991 .

« Perchè il lettore si possa formare un'idea piìi esatta del valore dei

dati qui sopra esposti, ad ogni angolo trovato faccio seguire il suo peso.

S]iigoli I
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MEMORIE
DA SOTTOPOKSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

G. CiAMiciAX. // pirrolo ed i suoi derivati. Presentata dal Socio

Cannizzako.

A. Sella. Ricerche sulla Sellaite e sui minerali che raccompagaam.
Presentata dal Socio A. Cossa.

E. Akti.nm. Epidoto dell'Elba. Presentata dal Socio Struver.
F. Mauro. Nuove ricerche sui fluossimolibdati ammollici- Dimolibdato

ammonico. Presentata id.

E. ScAccHL Studio cristallografico dei fluossimolibdati e del dimo-

libdato di ammoiiio. Presentata id.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio Cantoni, a nome anche del Socio Blasekna relatore, legge

iiiui Relazione sulla Memoria del prof. M. AscoLr, intitolata: Ricerche spe-

rimentali sopra alcune relazioni tra l'elasticità e la resistenza elettrica

dei metalli.

Lo stesso Socio Cantoni, relatore, a nome anche del Socio Bla.serna,

legge una Relazione sulla Memoria del dott. A. Battelli intitolata: Resi-

stenza elettrica delle amalgame.

Il Socio Cannizzaro, relatore, a nome anche del Socio Struver. legge

una Relazione sulla Memoria del dott. G. Ciamician intitolata: Il pirrolo

ed i suoi derivati.

Il Socio Struver, a nome anche del Socio Cossa, relatore, legge una

Relazione sulla Memoria del dott. A. Sella intitolata: Ricerche sulla Sel-

laite e sui minerali che l'accompagnano.

Lo stesso Socio Strìjvek. relatore, a nome anche del Socio Cannizzaro.

legge ima Relazione sulla Memoria del dott. E. Artini intitolata: Epidoto

dell'Elba ; e sulle Memorie del prof. F. Mauro : jYuove ricerche sui fiuos-

simolibdati ammonici- Dimolibdato ammonico, e dell'ing. E. Scacchi: Studio

cristallografico dei fiuossimolibdati e del dimolibdato di ammonio.

Le precedenti Commissioni concludono tutte col proporre la stampa delle

Memorie esaminate, negli Atti accademici.

Le Relazioni, messe partitamonte ai voti dal Presidente, ^ono approvate

dalla Classe, salvo le consuete riserve.
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PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente annuncia che le nomine dei nuovi Soci nazionali e stra-

nieri vennero approvate con Decreto Reale in data 20 settembre 1887, e dà

comunicazione delle lettere inviate all'Accademia, per ringraziare della loro

nomina a Corrispondenti nella Classe di scienze fisiche, dai signori: Bianchi,

PlNCHERLE, PaVERO, VERONESE, RlGHI, RoiTI, SCARABELLI, DeLLA VaLLE,

GiBELLi, Luciani.

Lo stesso Presidente annuncia con rammarico la perdita fatta dall'Ac-

cademia nella persona del suo Socio straniero Gustavo Kirchhoff, morto

in Berlino il 17 dello scorso ottobre. Il Kirchhoff faceva parte dell'Accademia

come Corrispondente straniero dal 9 giugno 1872, e come Socio staniero

dal 2(3 luglio 1883.

CONCORSI A PREMI

Il Socio Cerruti dà comunicazione del programma di concorso ad un

premio di L. 20 mila istituito da Don Francisco Martorell y Pena. Il pre-

mio sarà aggiudicato alla migliore opera che tratti di archeologia spagnuola ;

i lavori dovranno indirizzarsi alla segreteria della Giunta costituzionale di

Barcellona prima del mezzodì del 23 ottobre 1891.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Socio Cerruti presenta le pubblicazioni giunte in dono all'Accademia,

segnalando fi-a esse alcuni volumi Adì'Ilandbueh der Paleontologie del Socio

Zittel, ed il tomo VII delle Oeuvres coìiiplètes de Laplace, edite per cura

dell'Accademia delle scienze di Parigi ed inviate in dono dalla marchesa

Colbert-Chabanais.

Il Segretario Tommasi-Crudeli fa omaggio della pubblicazione del

dott. L. Savastano: Tubercolosi, i-pcrplaùc e tuviori dell'olivo, e ne

discorre.

Il Socio Govi offre all'Accademia un suo lavoro a stampa intitolato : Da

cercle chromatique de Newton. I fisici conoscon tutti la costruzione mec-

canica proposta dal Newton per calcolare il colore risultante dalla mescolanza

di più altri, presi in determinate proporzioni ; ma non si era potuto scoprire
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sin qiii dietro quali principi teorici, o secondo quali esperienze, il celelire

tisico avesse diviso quel suo ('crchio ci'omalico in sette parti proporzionali

ai rapporti tt' 77:' 77:' tt' 77:' q-j-
"TT' che non parevano risultare dii-etta-

y lo lu y iu lo y

mente da alcuna delle misui-e, delle considerazioni esposte dal Newton

nella sua Ottica e nelle sue Lectiones Oiìlicae professate a Cambridge. Il

Socio Govi dimostra nel suo scritto che quei rapporti derivano molto sempli-

cemente dalla relazione fra i colori e i suoni iraaginata dal Newton, e secondo

la quale si dividerebbe lo spettro in sette parti, proporzionali alle differenze

di lunghezza di una corda sonora atta a dare successivamente le note di una

certa Scala Gamma usata ai tempi di Newton e alquanto diversa dalla

scala ordinaria. Secondo il Newton le otto lunghezze successive della corda

sonora atte a produrre la Scala Spettrale (cominciando dall'estremo violetto

e terminando all'estremo rosso, per dir meglio, a un violetto ideale, che

veiTebbe in seguito al rosso e corrisponderebbe all'ottava acuta del primo

violetto), sarebbero le seguenti:

A, A, A, A, A A A
'9'6'4'3'5'l6'2'

Ora, se si considerano separatamente come altrettante corde diverse cia-

scuna di queste varie lunghezze della corda sonora, e se si tien conto della velo-

cità da cui ogni corda sarebbe animata vibrando, si vede facilmente che il

prodotto della massa di ciascuna corda speciale (proporzionale alla sua lun-

ghezza) per la sua velocità (proporzionale al numero delle vibrazioni, il

qual numero è reciproco della lunghezza) sarebbe costante ed eguale alla

unità. Newton potè quindi considerare ogni corda Spettrale corno Yunità di

forza, d'azione del colore ad essa corrispondente; e siccome nello spettro

non si riscontra se non una certa frazione di tale Unità, così egli rappresentò

la quantità di ciascun colore spettrale nel Cerchio cromatico colla frazione

della unità speciale che ad esso corrisponde, e che apparisce nello spetti"o

come necessaria alla produzione del bianco.

La divisiono del Cerchio cromatico deriva quindi dalla relazione am-

messa dal Newton fra lo spettro, dato dal suo prisma, e la scala musicale,

e siccome questa relazione è sperimentalmente affatto accidentale, e non ha

fondamento alcuno in teoria, così la costruzione meccanica del Cerchio cro-

matico, non può condurre, e non conduce infatti, se non a risultati incerti, e

talvolta interamente sbagliati.

I colori sono sensazioni, e la scienza non possiede finora alcun metodo che

le permetta di prevedere e di calcolare il risultato della combinazione di due

di più sensazioni simultanee, quindi nò il Cerchio cromatico del Newton,

né alcun altro artifizio, può valere a risolvere esattamente il problema della

combinazione dei colori.
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Il Socio Betocchi presenta, a nome dell'autore, ima Memoria del pro-

fessore BusiN, intitolata: Quelques consldérations générales sur les cartes

da temps et s-pécMemeal sur les typcs isobariques en Italie ; Memoria che

costituisce una continuazione agli studi isobarici già presentati dall'autore

nel 1882.

CORRISPONDENZA

Il Socio Cerkuti legge una una lettera nella quale il Socio straniero

voN KoKSCHAROw esprime all'Accademia i sensi della sua gratitudine pel

telegramma di felicitazione che venivagli inviato in occasione del cinquante-

simo anniversai'io della di lui attività scientifica.

Lo stesso Socio Cerruti dà poscia comunicazione della corrispondenza

relativa al cambio degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute."

La R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli; le

Società geologiche di Edimburgo e di Manchester ; la Società di scienze na-

turali di OttaAva.

Anmmciauo l'invio delle loro pubblicazioni:

Il Museo britannico di Londra; la Scuola politecnica di Delft.

P. B.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DEI.LA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Seduta del 20 novembre 1887.

G. FioRELLi Vice-Presidente

MEMORIE E NOTE

DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Filologia — Frammenti Copti. Nota V" del Socio Guidi.

N" CXXXIV. (quattro fogli; pag. 173-174, 173-174, 177-178, 187-188)

N» CXXXV. (tredici fogli; pag. 11-12, 37-42, 79-92, 9?, 9?, ed un fogUu iiiuii-

oaiitc della numerazione : ciò secondo Zocga ; ora questi numeri

per la maggior parte, non si vedono più)

« Questi due numeri, che ancora restano a pubblicare delle leggende degli

Apostoli contenute nei mss. Borgiani, ci hanno conservato lunghi frammenti

della vita di s. Giovanni attribuita a s. Procoro, i quali io pubblico comin-

ciando dal N" CXXXV, e ciò per seguire l'ordine della narrazione. Senonchè

cinque fogli di questo numero, contengono , se io non m' inganno , dei fram-

menti di una o più omelie, e delibono esser distinti dagli altri fogli che

contengono il Pseudo-Procoro, quantunque paleograficamente siano loro somi-

gliantissimi : pertanto questi cinque fogli saranno pubblicati dopo i frammenti

della vita di s. Giovanni. Questo N" CXXXV, è pieno di errori d' ortografia
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sia nelle parole greche e sia nelle copte ; vi occorrono anco forme non rego-

lari, e (come in altri mss. saldici) più proprie del dialetto dell' Egitto medio.

Questi errori, come di consueto, sono conservati nella stampa; e mi basti

r avere avvertito ciò in generale, riservando di apporre il « sic » o altra po-

stilla solo dove r errore è men solito e manifesto.

Nocxxxv. ccjuTJuì Acqemtyme tT^iocKoupiTHC. rtTepe neTAAJUAY £i

gert oY(JenH A.qKAA.rt eRo?\ ayou grtcyixxe evriAcyr ^q-

"TAOYA.Y ercTA^iojTHc eTJutJuiAY eqxcju Jitxoc xe cto

rtHTrt Art ecuTn egovrt egnpujjuiG JuinoYTtf^^eiooY. avcju

iteqtyoon Art rttfe neTrtAKATOircjupei jujhooy JÙngoTC

eKo^ nneYgo. rtgovo 2^e ore ^Jx necyreKO ETOvortg eKo?\.

A^?sA gert oYHi eqgHn gojcTe eTpeTETrtenei&oY^seve

epooY. Eie rrrteipujjue ovrt gii hahi etyuune ovrt Hte

OYA. TAOVe OYKATOiruupeiA KATApOOY. JUlApOYEI HCE-

KpirtE JujmooY KATA nrtojuoc. Natta^ic 2i.g hexay EgoYrt

grt itEYEpHY gioYcon XE iuiAp£r(fì.(juK rtTErtqEi HnEftKA-

Toirojpoc rt«JuiA.rt aycxj T-ftrfAEcy<?iuì(^Jui etaye nXiKAiort.

2i.jcjucKajpnrHC Xe iRTEpEqTOtyq JUAYAAq gii nErtgouR.

AqcycjunE Eqo rtATcyEngpAq. ^qEi EnAAA ETEpE n2s.«M-

xxuJti gjmooc itgHTq nETOYJmoYTE Epoq xe oyeRo?\ grt

TA^ICXiTHC nE AYO) SinOYÓErCTq. AYgE EgpAI EOYrtOfi"

HgHRE. AYgJUtOOC gii nAAA ExiijUlAY EYXOJ itJUlOC. XE

oYoi rcArt ErtrtAEp oy npcjojuiE etìijuiay ilnErt^Ercrq rtqii-

nEiJUA. Art. AYuj iinErtfiErtTq gATErt 2>.iocKajpn-Hc, TErtxcju

MKEJUimE rtguuii. oYpcxjJUE EOYrtTAq jSjuay ErroYAtyH

rtxpHiUA. cyAqxP'JU ^f^rt kakujc rtqTAKort. Ngocort ey-
T

p.?\H TAYo rtrtAi jmn rtEYepHY AqEi tiSt n2s.AiJuiujrt gjm nE-

C^HiLlA ilOYUJT AqAgEpATq gAgTHY HEXAq ttAY XE

ATETErtcyuunE «AutE^sHC ftrfECftHY. 5^Yuu AYXou Epoq

Hguj& rtijui rtTAYAAY. ayuj xe ^LiocKopiTHc nEfCTA-q-

qHTOY EnEqm. EKtyArtEi rtiijuiArt TErrrtARajK. nEXA.q

ftAY XE JUApErf&ujK ftEcrtHY AYuj n2*LAiJuiajrtJort Aquiootye

gioH itJUOoY EqpiJUE grt oYgnEE. ^you AqcouoYg EpooY

(sic)
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noYXiHHtye ertAcyujq AqTAVo epoov rtwefiTAqxoov ert-

erfXA^JouTHc. rtTA^iujTHc S^e rtrtevpJuirtTpe rtrtejuiHHtye (sic)

AYCXJ AYAAOYg HtfuJrtT THpOY. enCgOYO 2^e grtOYX^s.1 Ite (sic)

«wnuuT enHi nXiocKujpiTHc. nTGpoYpuJgT ertenpo et-

6m&ujK eg,OYfi «VYApxH 8" ov^SuurfT exicxjkak efi.o?s xe

2^IOCKUjpjXHC XjOCKUUpiXHC OYno'htC TeTE OVrtTArtC SI- (sic)

JUAY H rtvnA.pA2>LiXoY rfAfi nrtetJUAroc h rtTitpuuKg iJìne-

KHi <\Yuj tiTnpujK^ rtffOYort titxx ETtyoon rtJUAiAK a^yo»

riTOK Axrt fteKujHpe jurt rtKepcjujue ette JuiJuiA.'roc ETcyoon sici. nEKty.

rfxtJUA.K. 'l* rtArf Hrte ijua^voc ETgHn exootk. ayuj Tno-

?\IC THpC «5>.CUUCy eK0?\ XE 'f ftAff rtffElKAKOYpVOC ETE

ftripEqp nEOooY riE. EKgiXEft oYno'?\ic. etRe oy K-i-xt-

xooTK g,rt g,rtguj& ItnoffHpcxjft ^ycju «pEqpgA?\. Icxj- p. 39

gAnrfHC Xe riTGpEqcuJTiìI EHEujxpTp nnJUHHtye nEX^q

rt2^iocKujpiTHc 2CE ^^tiott nTrtqipooYuj ^rf gA XP"***-

OY^E C(jUJUI«\ rtXOK XE KJUOgK ftgHT ETKe nJUOY AIK (sic)

juinTAKo ftrfExpHAii^. ^rtorf 2s.e <\YTCARort giTEU nEft-

c<^g ETpErtqGi JunrtCTA.Ypoc rtT-noYA^Ert «ccjuq. 2^tocKO-

piTHc "Kb nEX«\q rtJujg^fffiHC xe eic ^«^Hl iuiA.poYpoKgq

gEft OYKujgT. <\r(OK Jurt juin^Hi Jurt jmn^cynpE xjiApitcyuunE

gjuì npcxjKg jmn guu^ niJU Encurt he. oYJmonon JuiApEn-

ju^TE june^cc. lougAnrtHC 2ìe n£X<\q nXiocKuupiTHc xe

0Y2^E «TOK OYXE nEKOJHpE. 0Y2s.£ nETJiJOOn rtAK XHEft

oY&uu rtoYcjux rfAgE eRo?n grt TETEHAnE n^pA^i^OY Jx-

sjioti rt<s.Y. 2^iocKopn-Hc 2lE nEXAq niajg,Ar(«Hc xe ecxe

TETEffOYEty nApA^LJ^^OY JUJmaJTH EftErtpuUJUlE. n<^pA2ll2vOY

jujuoi JuH Jutn^tyHpE rtuj^s^pEn. JujgArtHHC 2^e nsxAq «-

^^.lOJCKUjpiTHC XE TEKStrtTOUOYft Eg,pA.I EXCUff MTE HEI-

>\^oc n^i EqEiitE EHEgoYO RoYnETMAffOYq. rtoxitt nn&o^
JUnEKHJ ujApOOY. nTOK ^E Xxji AJinEKtyHpE CtfpEgT JUCJUTErt

gju nETEriHi AYuj TETEnrt^^rtAY ehegoy JuinrtoYTE. 5\q-

TEitrtooYff 2lE e&o^ gii HEqHi Aqn^pA2s.iXoY iixioft rt^Y

<^YUJ Htooy 4\YxiTErt EnpnE nT«5.p^YAJUC. IlEXAq nóT p.ju
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lojgArtftHc errrtepujjuie eT^juAgTe Jujmort. xe uj rtpuujme

rtTe ecj>ecoc. ov ne neipne. Npoujuie Xe nG2c«^Y xe n^i

(sic) ne npne riTffo6"A.p2s.YAJiic. «T^q 2.e nex^^q rt^v xe aia-

pertA^gp^Trt eneijui*. oykoyi. «tooy 2iLe AV^gepA-Tov

KA.TA. Oe MTA. JCJUgArtItHC XOOC ffAY. %XUJ A.C\6a)^'T

egpAi eTne nex«s.q xe < nA.xoeic jhc ne^c eKeTpe neipne »

« gè rtqxcjucjupe eRo^ aycxj rtrfe oYpcjujue Royojt juioy »

rtgHTq. » ^Yoj HTepeqoYtJU eqxou itrtai rttft nneTOYA^R
icxjgArtrtHc. nexAq Iin2vA.iAJiajrtioit n^J eTOVHg git nepne.

xe eixoi iujiiioc rtAK nXAumajrt eTXAgiI xe eie oy wpoju-

ne 6K0YHg gli neiTonoc. Ilex^q rt<n' n2s.AiJuicxjft xe eie

ujHT xirt gjne'vI/JTe npouine. ITex^q i\SÌ luj^^nnHc xe

«TOK nerfXAKTovrtoYc rtTA^JcjuTHe egpAi exuji. nex^q

rttft n2L€JUi(juft xe ege. ICex^q «(Jt lougArtriHc. xe ^i-gcjurt

6TOOTK gjm npArt i?7c nr(<s.^cjupeoe. xgkac nrteKOYuug

eTooTK eoYujg gitt Teino?\ie rtKeeon. ayuj gert oYtfenH

A.qei eRo?\ grt Tno?Mc ecI>6C0C. à< rtpoujuie THpoY ptynH-

pe Ajuuoq. AYeuuoYg eoYJHA rtoYouT AYtyoxrte juìt neY-

epHY xe OY nerfTAqtyojne giTrt neipuujue rtTerteooYrf

P ^1 Ari A?\?\A. jmApertnApA^jXoY «Moq itTOOXOY «rtAp^cjurt

«Tno^^ie rtee2^ijuujpei Juijuoq kata nrfojutoe. Oya ^^e eneq-

pArt ne JuiApea)rf eoYioY^LAi ne. nexA.q rtAY xe AitOK

'fjuieeYe xe nAi juiert iteTftejuiLiAq gertJUiAroe ne a.yuj

cetfHn egeng&HYe eYgooY. aaapoytakooy KAKcjue. 8ome
^6 «nexAgepATOY nexAY jSIjui Apeuurf eajoune grtpeqp

neeooY ne eY^y^ne^eTA^e aìjuooy giTen nnojmoe eenAxi

MTeiXijmcxjpiA KAKOC. U^peoun ^Le eqoYojcy eTOYnee

njuHHtye exoun gA oh go?\oc e-rpeYnApA^i^LOY jujnon

nAY. JunoYAni^e n^q it^AAY RcyAxe KATApon AYTAAft

OYn CTOOTOY nnAp^oun rtTno^ic nexAY xe gJTft Acy

{,UTÌ,<) nnenTiA e're'TnnApA2s^i!^0Y ttnAi nà<ti. IlexA-Y xe eTRe

OYeione ecgooY e-re TJurtTiuiAroe Te. nexAY xe oy nern"-

AYAAq eqxi egoYn eTAArtxJUAroc. U^peain ^e nexAq
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rfAV xe ovA. eB^o7\ grt ta^ic eAqgei grt TevnAT-pic

eqtyme rtcuuov «tootH «Toq nerfTAqovorigov 6&o?\ jurt

nxeYKAT^?s HC. IIex«s.q xixxà^p^ujK xe n<M ovhtok

neTEKXuu ìuAJioc eT&HHTq Jui^^peqT"A.AJiorf eTJuie CTfÌHHTq

ftAi ?s.e AiApoYrtoxoY eneujTeKO tyA.«Te neTAJUU^Y ei

nqTAJUiJuiooY HTJne THpc eT&HHTOV. ?\yuj AvqiTrt ene-

tyreKO A.Yrtoxert Egovrt evxi^k eqopx g,rt grtnEftinE a. p. a*S

nJUHHtye xHpq koutg egpAi grt Tno^sic eYcyme ncA n2s.Ai-

juturtioff. neTOYJUOYTE epoq xe OYe&o!^ ne grt tta^ic

A.VCJU rfrtevcyme ncuuq giTii rtKYp^ linoYge epoq. Urtffc<s. (x'}?"!)

cyojmnT Xe RgooY A.Y6I ty*. rteTAp^ei exen Tno?\ic nexAY

f(A.Y xe juinerfóert npujjne eqcoovrt xxn^ujBt. ftA.i. nexe

rteTApxH exert tho^ic tiAX xe jmiirt 5ojui Hjuiorf ea.-

Jui<^gTe «rfAipouJUiE gju netyreKO rtnEYKA.TOiropoc Ujuav

Aff rtceKA.TOJVujpei juaaooy erfrpA.4>uJC. ^YTertffoov 2lE

it6t rtrtET^JUAgTE exrt Tno?\ic AYK<s.Arf eiio?\ AvgioYe

eport AYAnv^H epon eTCJU'fctiuj gH Tno'^vic. aycxj ^^y-

rtoxrt eRo^ g,n Tno?\tc evnHT ncuurt ey^ nfì,o?\ «rfevTocy.

fXvcju <\qei «(TT JUApeourt enui^ riT^^Yffovxe egpAi rtiou-

g,<\rinHC. nexAq xe Eie gHHxe. <vftoK Arifioj jujli<\v nujo- (sic)

uirtT ngooY. ^voj nexe nxoeic rticxjgArtnHC gH ovgcju-

pujjui<\ xe lujg^rtrtHC JojgArtnHC Rcjuk egovn ecjjecoc xe (sic)

xxtiticà^ cyAJunT" rtgoov KrfA.&a)K eTeK^txjpHCTi<\ exe oy-

riHcoc Te njuiA evpxp'^ rt^K. <^YCJU Krt^^cyoune g,n nuiA.

ETEAJUUAY effOY<^tyH ngooY. <\yuj git oYtfenH Arti egoYM

ETnO?\lC ECJJECOC. itCOn AXCYHXE (sic)

Xe iujgA.rfrt HC nA.nocTO?soc Hnexc le neTOY^gcAg rtHTn p. 79

uu rtenrtA. xtncjurtHport 6xp6TeTErtA.gp^^TTHYTrt jutnEiJui^

ujAfCTE KEnuU\J/ &UUK egpA.1 EnTA.KO. A.YCJU A.YAgepA.TOY

Htfe rtenrtA! JutncjurfHpon. IcjugArtrtHe Xe Aqnuupecy «neq-

(^fx e&o?\ ItnTYnoc IiìnecxA.Ypoe. «^qAty^goxt git ottioS~^

rtcxtH eqxuu ijumoe. « xe nerfrA-q-i" JuouYeHC gii netejuioT »
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" HAI ujArfTeqTAOYO enecHT xxnà^xxA.7\»K n4^xoeic Jhc »

« nexc eKertoTxe nKertcurl/^ egP'^» enjuiA eTcyHK gn oa- »

« ?\ACCA. 4S.Yaj eTJun"peqrf<^Y eneipH n<M. avo) iine^- »

« Tpevonq juift rtpuuuie eTArtg. » ^ycju rt-TGvrfOY giTiI

ncy^xe rtiojgArtrfHc AYrfo(rrtgpooYAlne cyoune gtt e4S.?\ACCA.

A necAiooY gTOJUTjm gii njuA ftTA. Kerfa)\I/ rt02cq enecHT

epoq. AYuj nneqoYcxjg eTOOTq «(Se Kenujxp' ei egpAi git

0<^?^ACCA. nexAq n6T luugAffrtHC 6UE2tAiJuiujrf lort rt.M eTov-

AJIOYTE EpOOY glTEn ftpujJUlE ETCOpii XE gFtpuJJUlE ItE XG

"i-oYEgcAgftE ffHTrt g,jui npAfi jLÌnE^cc ETETrtrfEEi eRo?\ gli

TEmHcoc TA-i. AYcju nTEvrtoY 4^vp ATOYcjurfg eRo?s rt6T

r(enrt<\ juneun-o eRo?\ nrtpuuJuiE. rtTEpoYffAY 2lE «(TfnjuiHH-

cyE XE giTiJt ncxj,5.xE «lougAffrfHc A rrrf2i.AiJuiujftiorf xcjucjupE

E&0?S ffAl ETOYAAOYTE EpOOY XE pUJJUlE. «S.YAKAr(ArTEI EICJU-

(p. SO?) g,AftrfHC. g,oYo Xe ntywpEcyHJui EqujovcyoY jujmoq. xe EpE

neqjojT tyoon rtiutJUAq. ^(jujuaioc ort nKEpajjnE crf4S.Y

ixn JLtnKEOYiS. ttT"«s.qxiiEEYE EneqcyHpE ftxAqJUOY kakcjuc.

rt«M rtxA.YTojoYrf giTEU KErtcurp" AYAJUiAgTE rtJ(jug,A.JtrtHC

(sic) Eqxoj juxtoc XE njuiA.roc aia. rfA.1 iiìnAcyHpE. gojuAioc

Off ncynpE XE JuiA riAt JuinAioux cu njuiAroc Hxaye^uj-

pi^E jUjmoq AY<JU «TEige A OYort tmx Ra6oy EXEit luu-

gArtrtHc EYXcju ìjìjuoc. xe ehe Htk OYpojJuie w.s.rAecjuc.

rfeKrf<s.cujoYg EgoYrt Eg,ftpcxjJuiE rt«SLr<s.eujc EYXoopE eRo?\.

(sic) rtTOK ^e «TK oYJU^roc rtrtErfTA.Kca)OYg EgoYrr giTtrt]

KEffCU^I/ neTTYR&HY «S.KXOOpOY eKo!^. TAgOff ffAK EpATOY

nnpoujLiE criAY AYcju nriEYtyme ncA. aj(rT rtrtiujgArfrfHc

nexAY 6e «(TT gomE itgHTOY xe jSnpTpErtp 7\Aay ju-

(sic) nEeooY ftA.q cyArtTE rtoj-^/ ei jxjAport. aycju rtToq qnAT«s.Aq

eYg,4S.n AYcxj AYniee rt(Se oYorr nixx exeju ncy^XE. rtrtE

AqoYEg,CA.grfE «(Te KErfoui}/ ìuniUHHtyE JunrtAY EqrtA-^ Jx-

nEqoYoi EeA?\<;kcc«s. xekac EYrf<^ArfA5<;tJupEi rr^Y. ayuj ^Yp
tyOJUlHx «gOOY. AJlft cyOJUlTE RoYcyH EY+gpOOY Efì.O?s XE

KErfuj\p" neTTYR&HY Rcjuhoei rfftE a.yxek
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?\YApxH iirooc rtAq xe rtAJuie n-roK ne nevepreTHc H rr ert- p.ss

•vJ/YX"- rtTOK p nG nno^TmioY xe nei extyoon Hovoem
egpAi excorf giù novoem eTJuiHft e&o^v. NTepeqcajTjS
ertAi F<se icxjgAftrrHc Aqncxjg rtrteqgoiTe Aqxi rtovKAg.

Aqrtorq exrt TeqiVne AvptynHpe THpov JunertT«^qAAq.

AqKjxt epooY rtxeqfitx xe eYeK^s^paioY. ?\qA^e egpAi

exert Txr(enuj?\ Avcojovg Epoq it5e nJUHHcye. nexE tuj-

gArtffHC rtHOY XE CUJOYg RTETftXJCJUH EpOI «ftECrtHOV TA- (sic)

Ano^sovj^e rcHT-R. rtToov 2.e ayxi rtoY5peg,T-. Ia)g,ArtrfHc (sic)

2s.e Aqxi B&o'h g,rt rfxcjuujjUE xtujvcHc xxn rtAnEnpoc{>H-

THc i Aq&uj>\ Eff cyAXE THpoY HTE nrtoYTE. XE rtToq ne

nevepKEXHc rtrfETnicxEYE Epoq ayuj xe ctRe TEn?\ArtH

«ftEpcoxiE A nrtoYTE TertnooY JunEqeywpE AqtyuunE gA
nrtoAAoc. xe Eqecyoun rtriETe gA nrtojmoc aycju rtrtertTAV-

nAp<\&A xxunoxxoc. rVruj rtAj rtTAqxoov r?<Je lojgAnrtHc

«rt ffexo nrto6~'erfAi Aqei enecHT exH xxrtenujp. Aq-
&c«K egovrt enwi JuiJUYpuurt. <\ gome eRo^s gli njuiHHcye

RoiK egoYff rtiiuiAq. aya^iov iJuuoq xekac EqE^- rtAV

rtTECcl>p^ric ETglì nexc. ayuj AqKAoeiKH Jujuoov ^q&A-
HTi^E HuooY gli npArr JunicjuT juit JuncyHpe xxii AJinenrtS

ETovA^a. rffterfTAYxi&iVn'f^e ceeipE jLfjuiA<\& rtpcxjuiE. grt

T EYH ne. UneqpACTE ^e Aiti e&o?\ gii nnt xxxxxpuan AqEi

gAxF MnAAjinuJT- rfEgTcjuujp aycu rteiovHg Rcujq ne ArroK —'
"'-

xin xxixrpujti un j(JinKeAJiAA& rtpujjuie nTAVxi&An'i-cuiA.

«ScYco eie ^HH-VB rtrteqgijì njut^!^ eTrjuiJui«\Y «57" ov]2lAI eneq-

pAft ne c|>Y?\HJUiourt. eqrtoEi rtjunrtojuoc kata nECgAi. Nxe-
pEqrtA.v Xe epoq rttfe iujg«s.rfrfHC. Aq^p^ei nTcxjoYft egpAi
exujq e£SLO?\ g,rt nxujoujue rtT-evpAc|>H Jurt rf6npocl>HT-Hc.

ItogAffftHc 2^E «J.qgepjuHrf6ve rT<^Y rtT-erpAcJ>H k^-ta.

nEnn<5. AAcj>i?\ijuiajrt :^e nq^-rouff K<^^-A neTCHg. luugArt-

rtHC HEXAq iicl>H?MJUiajrf xe c|>Y?\iJUujrf cl>Y?siJjicjuft TerpAc|>H

ET0YAA& epx piiS-, Art RgAg, Hojaxe A?s?\A gy^ht Eq x &-

Si;

JLtA-
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&HY JJirt ovnicl^Tic] eccovTtxjrt. ^yam^x^P^' o*^^ S'Tf^

(V) «evepnHYG ^^(SercTOY «C6c|>ujpe« Arr juH rtevepHY. «xepeq-

CA.Kq 2^e rtcA. ovcA nrtAgpit c}>Y?\iJuicxjrf A.qrtA.Y eovpuuxte

eqrtHX eRo?s gixit nK*.g epe ovrtotf" ngjuoju tyoon nliì-

ju^s.q A.YCXJ epe ovjiJHpejiJHiUi gAgTHq Jurt ovrfotf^JuiJUiHHuje.

eqAgepATq epoq. n6XA.q rt^q xe npoujue iInrfOYTe

JuneTeKTAcye^eicy juìjuioq eKeit*. junei eqrtHX eRo?s giXjS

p. 87 nKAg rtrqei e&.o'h jujuoq junegjuojui eeoov A.qgcjurt 2^e

egovrf eneTcyojrfe «(Jt i(jugA.rfrfHC nex^q rt^q xe gii

npArt juinnovre e'ftyjuìcye riAq eKejuoocye enai aycju it-

TevrtoY AqTujoYM n(SG npuujuie eqovAX gouc AJineqtyuurte

A.qoY(jucx)T- rtiujg«s.rtrfHc gnrit xtfoM juinrfOYTe Aq&ujK

eneqHi. NTepeqrt^Y rt(Sè cj>j?\jAjiujrf enertTA. lujgArtrtHc

A.AAq AqKcjuK Aq^AiAgTe niujgArtrfHC nexAq ftA-q xe

ncA.g ovrt ne nrtoiuiKoit nexe cjJV^siAxujrt xe ovrt ne ta-

"TAnH A.YCJU xe n6T6 ovrtTAq TAr^nH jujuia.y OYrtTAq

nrfOYTe njuiA.v. Ilexe cl>i^Hxicxjrf rrA^q xe orerfeg ta.-

[rA]nH eRo?\ «rei egoYW enAHi nroYcxjui rtoYoeiK. aycu

«rcuj «OYKOYi JSjLtooY. xeK.s.c epe nnovre tycjune rtiijuiArt.

AYO) HTeYrtOY Aqovegq rtcouq «5é lougArfrcHc. Ntb-

(sic) prtRuuK ^^e egovn enwi cj>i7\ijuiuurt Teqcgijuie 2s.6 rteccARg

«ee KOYX'<^'^- CffOYcxjJUi ^e a.yuj erfccju A.qApxH rt<yè

icjugAMffHc H+cKcu rtrtoYort rtum eTgJuì nHi <\YtJU ort ^q-

cycjune rtpeq'f'TCJurf rtAgprt majgArfrfHC. TecgiJUie 2^.6 lE-

cl>i?MJuiijurf «Tepecxi «T"ecc|>pA"ric juinexc giTrt loigArtitHc

a.ctyKBiO g&o7\ gii neccoRg. NTepeqrtAV 2s.€ itfle cI>y-

p. n;i (88) ?MJUi(Jurt npeqi-xuurr enem-Aqiy[ajneT AqoYouujT rrrficjogArf-

(sic) «Hc. nexA.q mougAitrtHc xe ncAg nrtovTe eTeKcyiitye rfAq

A.YCJU eKTAcyeoity JUJUioq i»npr(0Y5c epoj eT^e ncyA.xe

«TAixooq ei'foYRHK A?\?sA. JuiA rtAi gou HTeccj>p,s.nc

(sic) iinexc. AYOJ ^qKAOHrei UAAoq Aq^nTi^e Jujuioq gjm

np4^rf juineiuDT" stxn xincynpe jmrt JunemtX gtovaaA. JuirtrtcA.

(sic) rt-M Aqtfu) ftitJUiAq Rgoov cmay. UneqpAc ^e Aitei ^&.o7\
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g,n nHi n4>i!?\ijuujrt gAxert eA?\«^ccA. ^vcuuoYg nSi ov-

JuiHHj=y6 exiciiou eiio?v gixert iujg,<Mtr(HC ercouTeiu epoq

gn oYOYp<^T. NrteviUJUiAY off rt<Je ftoYH& jun<\nuj'?\-

7\(XJii. iiTA.Ylì(JUK ffcyopn cyA KEffuuxJ/ eTtì-E ntyojq «XAq-

ujuune nnpne g,n"K lujgArtrfHc. IlexAq rt^q n(Je oya.

rtgHTOY xe nc«\g, oyhtai aSju^y rtoYyjHpe rt<Jo'?\e erteq- (sic)

ovepHTe. JUA-pe nA.t tycxjne eqoYA.2C nTrtnicreve ene<-

rtoYT6 RT"A.YCT"AYpoY SIjLiioq. Ilexe lujgArtrtHC rt^s^q xe

eKtyA.ftniCT"eYe ene^cc- neKtyHpe rtAovxAi. Ilexe novHHft

riAq. xe JUApeqcyuune eqoYox ffujopn A.xa) ^TtikniCTeve

eneKfiOYTe. Ilexe lougAnrtHC rfA.q xe JunpnipA^e junex-
i». 89

xiJUieYnipA^E iijuoq CKxeove K.\Kajc. g-H npA^rr JunenTAV-

CT^YpoY JÙJUioq eKetyuune gujox ekcju n(SA.?\e effeKOvepHTe

cfiTre. rVvcju rtTrevftov giTexi nty«xxE niuo^à^nnHC <s.yRcju?s

efì.o?\ rt<rr rtrteqoYHpHTE IinEqEtyjuiootyE e?\aa.v «ca A.'h.'^A.

Equjoon ^Jx njjiA. rtcyopn EnqgHTq eqrtHX e&o?\ gixjuì

nKAg. IIéxe jcjug,A.rfnHc HnEqcyfÌHp ET^gEp^Tq xe Rcuk

TA^H TA.JUIE nAJUlA0HTHC EHEqujHpE ^YUU A.qJUlOYTE OV-

Rhi EqxLO Uuioc XE &UUK rtrxooc JuìntyHpE iinoYHHft.

i«nÀno^?\orf xe A.qxooc iiSi iajg«s.rtrfHC. xe gli npAft

rtiHc ne^Qc nEftT<s.YCTA.YpoY iijuioq g,t ncjurtTJoc ni!?\^-

TOC. TOJOYff A.XIOV tyA.pOI. A.IUlOOeyE 2lE A.IXOOC tiA.C\

K^^A. ee «TAqgOUIt ETOOT" «6e lUUgArtffHC. AYCXJ «TElgE

^qEi ey^. lujgAitrfHC A.qoYcxjtyT ftAq. ttTEpEqrfA.Y Xe

ii(57 niuuT JuncyHpEKOVi xe ^s. nEqcywpE cyujnE Eqovox

^qujty e&o?\ g,ft oYffO(S" itcjuH xe n^xoEic icjug^^nrfHC

njLiAeHTHc June^cc nnovre etcjljiajuia.a.'t ma. ftA.i. Nte-

peqgojff EgOYri Epoq AqccjjpAi'l^E Sixtoq gii nEqTHH&E

«tyoxinT Hcon gii np<5>.rt iinjcxjT Juirt xtnjxjHpE jmrt xtnEnrtA!

ETOVA-Afi.. ftTEVrfOY A.qTUJOYrf AqAgep^Tq A.qoY(JUcyx

rti(jugA.ffrfHc. 4JS.YUJ A.q^s.n't'^e [iijnoq gii np^n iine^c.
p. q

AYUJ AqXITft EgOYff EHEqHt AftótJU gAgT-Hq iinEgooY

etììuiav. UneqpAcxE 2^b Awei e&o'^\ etectoa. tetoy-
Eendiconti. 1887, Vol. m, 2° Sem. 34
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JUOYTe epoc xe 2^ujjuih'tia.. ^.YccxJOYg epoq rt(Je ovJLtHHtye

(sic) erf<s.cyajq evxic&cju e&o?s gixooTq avo» qcyoon r(Ju[jiJi4\Y

rt67 ovpoouie rtgY^pujniKoc eneqccojuiA. eie JuriTAce n-

pojune. ejuiFt <5ojui ItAJioq ecrt nxxà^ ertqitgHTq 6Ko?\. oY2t6

ort ETpe nty<^xe pRo'?\ ETeqTiS.npo rtToq ^e AqeiTei

noYJUH^A jurt OYX^PTHC <s.qceg, ovcrix^juc cy^ juugArt-

rfHC MTeige. 2ce «s^rtoK ne nHT^k?N<Mnopoc eqcg<M iinAno-

CTo^^oc juìnexc i(JUg,«5.rtrtHC 2ce rt^ «At gujoux eRoTs gii

nA.cy«Jrte. nTepeqxt 2Le iinxujuujuie rt67 iujg<\rtrfHC. A.q-

ocyq Aq?\YnH egpAi exouq <^qcg,Ai g,ujuuq rmoYXcuuuJUie

iineiTvnoc. xe loug^rfriHC nA.nocTO?soc iinexc ic ncynpe

iinrtoYTe. eqcg^i JxnpixtxxB eTepe nem<\eoc rttycxìrte n-

g,HTq xe gli np^rf iineiouT un iincywpe iitt iinenrtA.

eTOYA^^R Rcx)?\ e&o?\ gii neKcyojrfe. NTepeqxi ;^6 iinxuj-

ujiie fttfe neTO rtgY5^poniKOC. Aqocyq. rtTevrfov AqTojovrf

.

AqAgep^j^Tq eiierr ?sa<s.y rtcyuurfe «gHTq. niiHHtye iTxepeq-

V- i'i rfAY eneitTAqcyujne efi.o?s gixH i(jug^;.rfr(HC. Avovcoty H-

gOYO ecuJTii erteqcy^ite. npcxjiie ^e rtTAqoY2C<M Aqei Aq-

OYcotyT rtiujgA.rfrfHC eqconc iiiioq eqxuj iiiioc xe ha. rtA.i

guuouT rtTect^pArJC iine^c. a.yuu ^qKAoeiKH iiiioq Aqfi.*.-

n'j'^e iiiioq gii npAu iineicx)T lift iintywpe iiit iinerìftA^

eTOYA.^&. ^Yuj HTepertei eRo?\ gii n[ii^ etììiiav eie

OYpujiie <Jk.qTajiirtT eport eAVTerfnooYq e&o!^^ giTrt ov-

gvreiiajrf. HxepeqgcjurtT 2s.6 egovrr eicugAuitHC nexAq

rtiJ^q 2ce npuuiie iinnovre eKTuuT-K xe tÌTA. ngvreiicjurf

xertrtiJ^ovT iTcuuk x "v?\?m «hok ahoy ty^port «rfì.ouH-

(sic) 0EJA eport. rtepe Tccgiiie v^^p iingYreiiourr eeT eA.c-

gujitT egOYXt eiiiee. NTepeqei 2s.e egOYir enHi iingv-

reiicurT rt5T lajgArtrtHC ^s^eiiict RTevrtOY fttfe Teqegiiie.

Ilexe iuug«s.rtrfHC itngHreiiuurt xe ovrf Te T^sojtfl htak-

(sk) TertrtooY rteoji eT&HHTe. Ilexe ngHveiiujrf rfHq xeKAc

(sic) epe nAHi rtAxi e&o?\ gii neKeiiov. nexe icugArtrtec ngv-

"reiicjurt xe AKcy<s.ffnicTeYe ene^c Thc ntyHpe isnrfovre
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eTOffg,. neKHi THpq rf<\cyuune eqcxt^JUiAAT. nexe ng,Y-

T.BXJLixìti xe Ainicreve a.yuj oit itA-nicxere enriovre n<M

nTAqTerfrtiVOYTK eneixtA. eovxAi rtovort irtijui] 6Tg«
i,.

cj 2 (92)

TemHcoc. <\Yuj <5.q't"c&cxj rtAq nde Jcxjg^ftrtHC. 6&o^ g,rt

rf6vp<^cl>H Aq<\n't-^e juijuoq g,ju npA^rr JuineiouT Jun jmn-

ujHpe xtn jmnemtA! eTOVAAli aycju Acn^pAK^^si juuioq

«<ST TeqcgtJLie xe EqnA&An'f^G iujuioc. nexe lougArtffHC

xe jurt <^ju jmo Tertov exj&^n'f-cui^^ cx)A.m-6xajK eRo?s

AinegjLJie «goov. «TevrtoY <^ ngYvejuujrf eme rtoYJUHHuje

«XP^J'^'*^ «\qK<\<\Y g,Apujq RiujgAXtrfHC eqxuj juijuoc xe

nAxoeic XI rtAi riAK. xe epe n<^Hi JuoYg e&o?\ gjut neK-

cjmoY. Ilexe ioug«\rtrtHC iingHvexiourt xe jmn (Rìjui eTpe

neKHi xicuioY eRo^v grt rfAi òJ^7\^ Rcajk «vtaay enert-

g,HKe jueri fieopc|>^rioc. xxn neRjHit ayuj neKHi rtA^ujoìne

eqcjLiAJuiAA.T. ^Xrrtfuj 2s.e g<\g,THq rtcyojmnT rtgooY jurt-

rtcojc A.ftei 6Ro?\ enni JUJuiYpuurf ayou <^YCuuoYg «(H' juxhh-

6Hcy enHi AxutYpoun erteffgHTq ^>.q+cfiuj rtAY iitfl jujg<\rt-

riHC Afiort 2^e <\.ft6uj grt cj>poYpA Tno!^ic ntyojuTE itpojune

Aftei eKo^ gii njiAA e'riiJui<\Y ^^rtRcjuK egoYft enHi iJxtepi-

rtOYC<\. TAI eTOYHY 6&0?\ iicjjpOYpA. T-nO?N|C ff^ TAJOY

JUJLiY?\iort. TA.I OYKOYi JxnoTstc Te.

N" CXXXIV.i\qnAgTq 2^e ort exr? woYepHTe nicjug,AftrfHC <^qoYuJtyT ^

rt^q. A.YCJU Aqcenccunq eqxcu iijuoc. xe nxoeic ^- rtAi

AJirt n^cywpe r<TeccI>pA.nc eTgii ne^cc. AJirt n<^Hi THpq.

^Ycju uTEpe i(jugA.ftftHC ^cfi.uj riA.q <vqfi«5«.nTi^e iijuoq

enp^ff iJinei(jUT xxn nujHpe xjlu nenrt*. eTOYA.<^&. Arifioi

2s.e g,AgTHq ncyojunT ngooY enp^^tye ayuj 6rfTG?\H?\

exrt ti EujnHpe THpoY erfTA nrtoYTe aa.y eRo^ gJTooTq

rticjugArtrtHc. ^xx njnegqTOOY 2s.e «gooY Anej eniu^

eTOYiuoYTe epoq xe cj>poviorf. ?\Ya) <^ Tno?\ic THpc

c^e^LCxjff cuutìì ejuug^ftrfHC eq'fcRa». ?\yuj eie OYCgiJue

^cei egoYxt gii njuiHHtye ecnHT. AcnAgTC g<\ KOYepHTe



— 262 —
HiajgA.rrrfHc ecxcxj Jxxjloc xg 'f-TApKo jSjlaok JuìnrtovTG

nA.1 eTeKTA.cyeoEity Ujmoq rt^ rfAi. luugArtrtHC 2^6 nexA.q

rfA.c 2ce epoveiy ot mg. IIgxg TECgjJuiG rt^q xg Rta.
»-

p. P02l nAgAI JUOY A.qKA. OYUJHpE rf<M Gqgrt tyOJUlTG rtpOAJinG.

AlgICE TOftOY tyA.rfTGqGI GntyG HoE ?\YK|IA ^ycju [a. oyI-

SRa! jSnoriHport Rcuk Ggovrf cpToq] "^ giTGJm ;j ^ixo

(?) nGTn, J THpq gRo?\ GrfpujjuiG itpGrqg4S.>o gHT. aycu JuìnG

ovorf rtgHXOY Gti)(Slii<5ojui epnAgpG cpoq. 'I*TujKg ovft

JÙjuioK tju n^nocTo^voc JunG^cc ujErtGg,THK Gxcjui Hkta.TsSb

(sicj nAujHpG. Iuug,<^rfr(HC 2s.g nGX^q mai xg Arfjq ty^poi aycju

'Ì-rfA.TA?\(Soq. ^Y(ju MTGYnov AcnicTGYG rt<n' TGCgtuie

«\c&cjuK AJirt KGCoov rtgiìgA^. G^CAJUAgTG [juìjuiojq n<n TEq-

jui[aav] nGXAc [rtA.qJ xg [A.]juiroYÌ ujW iajg,A.rfrfHc [n^^no-

c]'t[o?\oc ninGX.c itq rfOYXG e&o?\ rtgHTK [JunG^nTtl*! lil-

no[ffHlpoft %xuj [gijTAJì nei ty<s.x E hai a nEnrt^ linorfHporf

gì gRo^ MgHTq nn^kTOYXiTq g,o?s(juc tyA. itxjg<s.rfrfHC.

5\cAJDiAgTE Xg «TGq(n'x rtcT TGqjutA«s.Y AciiTq ty<s. lou-

gArrrfHc GpG nEqgHT cjmortT Gpoq. Acn«^g,TC g,A rtGqov
II

[GpHTG] (')

i.po^ AAV. AiFt rTGrtT-A.Yu^pn lycxjnG jujuoc THpov. 5\yuj «xg-

pGccouTJuì Htft npoK!?\iArtH xe a. juugArtrtHc Rujk Egovrf

GnGCHI ACTCJUOVrf g« OVtfGnH. ACEI gKo^s GCOYCXJty gxcju-

xiM-T Gpoq. SXycxj ftTEpGcrtA.Y Gpoq. A.cn^s.gTC gA rtEq-

oVGpHTG Avcju nEXAc itAq XE ncAg AipffoRE EnrfO(r rt-

(') Secondo l'ordine della narrazione, qui dovrebbe inserirsi il quarto foglio segnato

coi numeri pOV. pOA. che il Zoega, credo a torto, sospetta doversi cambiare in P^V,
pq^. Questo foglio è stato già pubblicato dal Giorgi (De miraculis s. Coluthi ecc.

119 seg.); ecco le correzioni che debbono farsi al testo pubblicato dal Giorgi:

P. 119 1. ff}=yAA.pJUAC (il preteso mago Armas, Elymas! Cf. Zoega, p.235). 120,n

1. nEm-AYCTA.YpOY. 14 dopo HiUlOC evvi un punto. 20 1. [TA-jgOI t\-

TEIOYÌIa.1 rtKT<^'^^tfO cte. 23 1. AgEp^T-q. 25 1, THpOV. 121,5 dopo

rttyopn ovvi un puntn. n-is i. — TpE oY^ort] niix etc. 23-24 1. nJuiUArf.

25-20 1. n^rteHnATOC. 2? i. ^-JuinujA
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rtorTG nAJ exovT^ujeoeity itjuioq e&o^ g,n-ooTK. a7\7\a.

'fconcn HuoK xineprtoYtfc eneK^Iig,A?\. Eie gwHxe r^p
ftertXAvyjcjune jujuoj THpov eg,0Yrf enAcyHpe ^-rtArtTov

nrfAgpAK. (ju ncAEm e'rrt.^rtoYq. rttyoYntcxeYe rf<\q g«
gcjuR rriju Gxeqrf<\xooY. «vycju neTE ovii Soxx JUAxoq eTA?\-

($t) HrtcAcy exAiioicg. Etc ov^ ujh TAp rtgooY qxujuuKe

uinArtoYC rt6T ovnrtA. SlnorfHporf exiì nTAKO Fcujcm<^-

Tpoc nAtyHpe. fXvuj A lerrcxJX^E' f^^q rtg,Ag rtcon. ri-

*
Toq ^e AJineqniee rtAi ertKOTK rtAiuiAi. ^vcu Aicycjune

,, poH

grt ovrfo^T' rt(Sujrtx rt2^AiJuiuun egorrt epoq. xe iìneq-

OYojty 6XCJUK efi.o?\ RT^enievuiiA junortHporr. ExRe nei-

gcjuR rAp HAI nTA.icjuijue jSnArteHnAxoc g^ neigojft

X6 eqeTAKoq. xekac EieÀCA.1 e&o?s gjS n?\i&e Ju[n2s.Ai-

Axcurt eTftAtyT ayoj exRHT. ayco eT-T-<s.KHY. ^^?sa ha
riAt rtKconcn JuneKrtOYTe xekac rtneq^ijuujpei Iixioi

etKe rte;»&HYe Ht^iaa^y. jur? nertT-AYtyujne JUAioi ka-

Kcoc. etRg rrcfeipe ìIjuiooy. leogArtrtHc 2s.e Aqxi rTrte- (sic)

rpAcJ>H eg,p«M eTOOTq. ayuj Aqeirre rtoYC&uj 6C<rjiJÌ6ojn

ì?rTA.g,pjui npoKTsiAffH eTKe TJueTArtojA. a.ycxj eTfiie Tni-

CTic egOYft eneiuJT jurt nujHpe smti ^e^rt<^ eTOYAAft.

^q&AnTj^e juuuioc sxn neccywpE ccjucm<^Tpoc. Jurt oYort

rtiAA exgAJi necHi. ?\Yaj npoK?\iArfH Aceme HgerfxpHAiA.

[icxj 'gAffrtHC. AftEi egoYu enHi itccuctnATpoc Jurt npo-
i

pn^
K?MArfH TeqJUAAY. AqKcu g^pourt ttoYT"pAne^<;k ayoj

npujcyG n^TrtOYujJui ffeYjiJoon gixujc. ^«.noYujJU. Aficuu.

Art6uj gA-gT-Hq. UneqpAcxe 2lE hexé Kjug^rtrtHC «ccx)-

cin<5.Tpoc. 5CE eymE rtc<^ g,ErfJuiEfipArtort Grr^rtoYOY. ETpEft-

K<5.0ApilJUrp<\c|>I JxntTà^TTBTMOti. rXYCXJ A. CUJCEin^TpOC

EirtE rirtJuiE&p<s.rtori. nEx^q riAi «(St lougArtffHc xg n«5^tyHpE

gjmooc jmnEiJuiA «kcEte rtEX^pTHC rfAj. rtKK<s.0ApEiorpA.-

c}>Ei ìinEYATrE^siort EpooY. ?\f(OK Xe rtEigjmooc he giti

nHi ncujcmA.xpoc. a.yuu gSI JuiriTqA.ipooYty rfjjui <Mcg,A.i
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ijin6VA.v"re?NJort. I(jug,«s.rfffHC Xe ^q-f-c&uj ft«^Y. «5.Ya) AqK*.-

©Hrei JUJLioov. 6«s.qKAeiCT-A «gErtenicKonoc. JuH gertnpe-

novegcAgrte «icjugArtrtHc. Umtc^ Tp^cg*.! 2^6 StneY^^r-

p. pnH Te?Mort riK«veAport Aneme JUAXoq egovrt 6T-eKK?\HCJA.

^qKG^seve nSi icugArtriHC eTpevcevg nxiHHtye THpq
rtrfecriHV. ncecucy epoov UneY^^rre^Mort. ^yoj njueRpA.-

rtort jLien Rce^JUiAgxe ItJuioq gju n^TJUioc TnHcoc. ncT-

CHg 2>.6 erfe^^pTHC experfXiTq nììjui^u eect>ecoc Tno^sic.

%tix} HTepe ftecftHY THpov cojoYg giOYCon. nexA.q

itA.I tiSt i(jugA.rtrtHC. xe nA.tyHpe npo^opoc. TuuoYn rtKojii)

juinevArre^^iort erfecrtHv. AiTuuoYft ^^locyq evcouTiI nóf

ffecriHY THpoY «^Yuj ^vp^tye THpoY gfi ovrfo^THpAtye.

^YOJ rfeYT6?sH?\ exiA-TE n6t ovort rfiju. eY"i"eoov juìn-

rtovT6. riexA^q r?(5T icjugiJ^rtrfHC riftecrtHV THpoY. xe xi

jun6V<^r"r6?\iorf rtTeTMC^^gq nTeT^KA^q g« rteKK^sHciA.

THpoY. ^Yuj nexA.q rtAi rt(n' luugArtrtHC xe n^tyHpe

npo^ope. A.JU10Y rtTertRuuK 6Ro?\ ert^xie ETgjRo^

N° CXXX'V. -, - -,
j^ rfovTAKO rtT6q'vI/v^H jmrt OYJLtovrf ty*. erteg. Nee rA-p

AAnKAg uu rt<s.jUiepA.Te. (JpoiP rfiAA ete cyAKffOxq Epoq

cyA^qtyonq Epoq. junrtcojc ort ty^pE novoEiE cymE rtcA

nKApnuuc rfEgKHYE. jurt rreRpHYE eKo?\ giTOOTq H-

nEiujgE noe nTAqrtoxq EnKAg jujlioc. nov^ik novA. npoc

ItEffpCJUUjtf^ JUEU TJmirfE JUÌnK<\pnOC. ETEcycyE. XA.I gcxjujq

Off TE OE gonc nE A-YO) TA-ftA-rKH TE. ETpE nXOEIC UJirtE

iiCA nrtujjutoc rtTOOTq JuingEerfoc ngEerfoc. ItnKEpajc

AJinK^Mpoc rtT^qxi Ituioq «TOOTq xtnxoEJc. IlETEpE noYA.

noY^ ^somoff r(A.xoq gii nEJKOCjmoc «Toq ort nETeqrtA.-

cooYgq E;?,OYrf EffEqAncjuevKH. a.yuj nqgE epoq i)inrfA.Y

«TeqoYnoY rt<s.rf«s.rKH. ^xi nTpe noYOEiE rA.p xo nrtov-

tfpotT'eitA.xtoYK ETeqccjucyE. «te nKAg gcxjujq "i-ovtx). eg-
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pAi ffOYertxHtì^rtArpjujrf. h gnoYOTOYET evgooY. Tsoi-

ncurt «jApe novoeie rtoY<Jc eniujge «qcAgOY juxioq f>,Jx

ntfuurtT juiert xtnrtoYtfc rtTeq\j/vxM- Ua^icta nKAg,

oYA.nxI/YX'Jurf ne A.Ya) imert xtnrtA! ! ujoon ftgHTq. eie

noucujju jtjia^?\?\orT Te\}/YXH gtjuuuc eTeipe HoYnorfHport.

jmerf grtg&HYe cyxi egOYrt eYncjurtHpiA. rtAi epe nrtoYTE ,,.ifi

AJIACT6 JuooY.- epe OY guucjuq ftAcycjune itnpojjue eTJuì- (sic)

jUAY. JuiH qrtAftoYtft Art 6e nrtOYTe nOYoeie ixtxe. hai it-

TAqxo RgHTft rtoYfiojuoc rtOYXAi. juerr OYS^iKAiocYrfH

«xjn TercAJirtTKOYJ. eqTCA&o Jujmorf encjurtg, xin jmnAAOY.

^-cooYrf <^rt xe oy neTrt<s.ujujne iijtjioq rtCA. n<M JUJUA-Te

excHg. 2ce nólbrcr Jurt xajpvH iitnnoYTe exH rteTeipe

rtriJuineeooY. 5\ycju ore xe nxcjurcr junrroYTe g,rt rfHJ mma-

ce&HC. AYuj xe ntfujrtT rtAuiJutootye egoYn epooY «q-

OTOY e&o!^ gtxjut nKAg,. K<M r^p juert neTo mcujcj>oc (sic)

oY^^e xirt XYftATOc itxojojpe rt^e JunnoYTe ^^Yuu oy-

KpiTHC jLiJLte ne rtxooujpe HgApeygHX nqrfAeme Alt RTeq-

(juprH iJiJHHrfe. GxeTerfTJUKeTTHYTrt nexAq qrtAXoup

ixTeqcHqe. rtKE'?\AAY Art ne guuTAn eqcyArrxcop iiTeq-

CHqe ncA Kujrtc ayuu rtcetfox^Tx rtoYort ujjlì eTnApArto- (sic)

jLtei. Uertrfcojc ort nTcxjg juirt JuinecoYo eTTHg, jmerr iteY-

epHY nxm etyopn rtAt HujAYnAp

epoj ArtoK Xe rtTATAÌC(ju'rjLÌi epujTft 'f'rfApAcye ^^e Jx-
i..
OA

juiujtH. eptyArt nTAKo ei exujTrt. aycju epcyArt oy0?sY'v|/ic

» 61 exujTft jmrt oykto epuuTrt. NeeooY rtAtyme rtccuui

» iRceTÌ)(tferfT. AYXtecTe Tcajcl>tA VAp ayuj JuinoYCuuTn

» riAY rtTuift'TJUiAirtoYTE. AYoj jLÌnoY'i'g.'rHOY enAffOJUoc.

EtRe nAi 'frtAqet nrtEYAVAeujrt rtoYgooY rtoYcux.

AYuu ^-rtAqEi rtrtAftA^s eRo?\ Jxxxujtìx e TJurtA rtHTerf.

6 pty 'Arr nxoeic (SuurtT epoit nqKTO nnEqg,o rtCA sjl8l o7\

JxsjLOtt ETÌuinA nAff. ert itA (SujtyT Hg, q ntxx rtqxuuoYit

rtqRoHoeiA eport. Oyoi rtAW xe Trtprto&e enxoeic JunApA

(prima ItH-

YXIt?
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cujftT rtiju Uta. nxoeic taxijooy. aycju uja. xerfov iuìnert-

KTorf epoq nTeftJui6TA.f(oi eKo?s g,rt nertg^HYH THpoY
«TArtAAV. IQ^Arfxe oy <Je cyujnE Junertcovajrtert Jxxtitx

xjtsjion uj rfAJLiepA.Te. Efcf- novgoov Hca. ovgooY. ert-

cyoon grt oyjumxaajie'^nHc. Tertov 6e iuiApErfKTort ty^.

nnoYTe iRTeneipe SneTepArt^q. ete hai ne nTenjuiE-

T"A.rfoi. JLj[nA.TOYcymE rtccjurt. nTErtJutov grt rtErtrtoKe. Nte
*

(sic) p. oR ovrtoó"' JunTpEqpgTHq ujcjuhe fiArc. «TEftxooc 2te ttTArt-

Ep OY ngouR rtT*. rtAi THpov tyujnE Hxxon. ^gHftT

Egovrt Epon RtfE ntyA.xe ETCHg. >:e ovrfOY uiJUirt ovERiHft

rt<s.T4S.g,ooY. 2tE <s.VEptyAqxE Epoi. 5\Yaj ort xe epty«s.rt

nACERHC p tyE npojmnE. qrfAcyounE eqcgovopEX. ?\ff-

COUtH Off EltECJUlOY rtffErfSLlK^JOC rf<M. ETOYJUlAKA.pi^E JUt-

iuort rtgHTOY. Eqxco nxtoc sce nxoEic xxxjlb rtrt^iKAioc.

» ^vou XE nXiKAioc rfA.tyujnE ftEpnjUEEYE rtujA. ertEg. rcq-

» rtA.pgOTe Art rtg,HTq Roycoeit Eqg,ooY. nEqg,HT cKtojt

» EgE^snic EnxoEic nEqgHX TAicpHY iTqrtAepgOTE ^n. oyXe

(sic) « «qrtAKiJui Aff «cy^EffEg. ty«s.r(T-EqAJiEg giAA.Tq rtrtEqxm-

XEEYE. ty^qxooc Off H^E nn^pgHiuiiACTHc cou^oiuajrf xe

» tyAYElA.TOOTOY nc«^ nTAKO JUnACEKHC. AYUU iyA.YpA.ty6

« «juioq gii nTpEqe?\iRE rfECKYffH Xe Hm^ikajoc rtAJuioYrr

(sic) » eRo?\ Rty^erteg. rtecKYrfH rtTooY «aceRhc rf<s.najpK. ayoj

» iUlJUlEYtfaJ. rj^^YKUJT rtgEffHl gft rtECJUOY RrtXlKAIOC. tyA.Y-

cypcyujpOY ^E gjS nTA^KO «rtACERHC. CEftAOYUJg glSTErr

ffEpjuìnooYE rtrfXiK<Moc. rfrtA.CEKHc ^e itAJUOY eyo itiyA.p-
_ *_

p. 83 « A.ge- IIecajioy jmnrtoYTE rfA.oYcjug grt rtHi rtrtXjKA.ioc

» ncAgoY 2lE ìunrtoYTE gfì rtHi HriAceRHc. IjAqxooc ort

» rttfe 2^A.YEiX xe mio mkoyi. <s.Yaj AiEpg2\?N0 iinm^^Y e2^i-

» KA.10C. 6A. nxoEic KA.<;kq ncuuq. Oycoeit Erf^rroYq ne

HEpnAAEEYE lìn^lKAIOC. npAK ^6 rtnA.CERHC rtA^XErfA.. A-

TETMCUJXiJÌ (JE TEffOY CJU rf«XJUlEpA.TE. EnTiMO «ft^lKAlOC

Jmrt nETOYA-A.^ THpOY. ftAI rtTA.YEp nOYCJUUj JUnrtOYTE ^Jx

nEiKocjmoc. nrtoYTe gcjucxjq kcju ìinEYEpnAJiEEYE xxn junEY-
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CAJIOT ETTAIHV gft rtI6KK?\HCIA GTOYAA&. epe OYOft niJUt

eecupei JuxiooY. «« umeveooY. jurt jmnevrfo^T'nxAio. JuH

juncoetT exffAffOYq riT<^qcy(x)nc kav. e&o?\ giTA* nrtovre.

^Yuu Off ATeTrtcouTJuì 6n6T<5Aio rTr(/i.ce&Hc. jmH njmeeve

eeooY. nT^qcyujne rt«\Y. JuR Jun&tuTe e&o?\ rtTA.qTA.-

gooY e<5.YCYJm<\rte rtAit ngcufii rriju iiT<\Yj=yujnE. %xuj ore

AVTCA&ort epoov g,H rtxcucjujue nTKA0o!?MKH nr(eKK?\HciA.

€TOYA<s.&. evTCA&o JuxioM eoe expenjuiJuieT«s.rfoi exit rterf-

^^Ap<^^T(JUJ(Jl^ nxArfAAV. fXvaj AVTAJUUUorf enge eKo^

jun T(n'rfTujoYrf «Kecon JuHncA. nge e&o?\. Tertov tfe eie ne-

cuioY juft ncA^goY ArtTAJUJuujTft epoq. njuov xiit juinuuMAg
AT CYXiA. fte AAJUOOY rt<5.rt AYcx) Off Aftei jn e enneTrt«\rTOYq

i
-^ (84)

jurt xinneeooY. xeKA.c rtrfeT"noYA.cyoY. kata nejuiTort

juncojju^k rtrfeTerfrrAA.Y. a^?\a npoc nejuTort rtTertiI/YXH

riToq eTpertepgcxjfi enertoYXAi Jujuim jSjuiorf HoYoeicy rtjju.

Oyoi ftA.rt. xe njuiOY uirt jmncurfAg kh egpAi JuinerteJUTO

6&o?\. AYoj rtTftcujTn nAu HnjLtoY j(jin«^pA ncxjrrAg ayuu

Terfjuie xinK^Ke JunApA. noYoein ftcynnpe. 6ic TJLinTppo

rtuinHYe cRtojt riArt jurt rfec<^r«\eajrf. aycju ort eie ^juRte

AAft rtrteqiiA^Artoe c&xcot mfeTrtAK^sHporfOAXH ììajiooy

rttyA. erteg,. ?\pA rtiju rtgHxen TenoY neTMAp JuinejunojA.

nTJurtTppo rtJunHYe jurt rteeArAouurf giTert rreqgRHYe

eTrtAftoYOY. <^Yuu juaìe ayuj rrJ^iKAiocYrtY. Njju ^^e ort

rtgHTert neTrtAKATArtTo eAJUinxe nneenT imrt xinKA<E

tt66xt.6Jx ÉTKe fteqg&HYe rt&ATe aycu Hiìà^p^^tioxxoc.

^A.uc Tà^p ne eTpEYnoortert eRo^v g,ju nejjui«s. rt(Joj!?\e ei-re

KOYi eixe tio6~ jmxieYKA^rt r^p xxueixxA. uj<^fto7\. ayiju

ort T^rt^^rKei Te eT pe Ynocyrt e'^iS.oc ert^Y h [bìlia.

cri<\Y. Oy<\ xterf e TpeqjEuuK GTJLinxppo rtxtnHYe ex&E

rtrteqgRHYE

« rtTAqpg,<5.:^ sxtJLon. ayuj Aqeuu&e rtccjurr cyArtTErtn3>.pA.- ],. n J
» &.A. nneKrtojuoc itxertEprtoKE Jxn^xiTo e&o?s jtlnftOYTe.

Rendiconti. 1887, Vol. m, 2° Sem. 35
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ITnovre ^e gcuujq qn^s.'fcA eport Arr. ETiJìftAxft e&o?s gjui

nnApA2^icajc. <\.yuj orr Hca jui&o?s juneqgo. Eujujne 2s.e

Off u) ffAxtepA.X€. epcyAff nxAxe tì7sA.ua. jSjuiok HqpgA.^
iJxiort «qT-peneprtoRe JunepTpeKA nertgHT eRo?s ftxerftfTb

rtoYEcy AixieTArfoi. eMxou Ujuoc. xe xenrtArfAxor rtc*.

nxAxe. itceKcxj?\A^e nneTiùJUAY rtceKAAK gRo?s gujujft.

Hnujp o) rf4\juiep^.T-e.
: T~ :Z i^^.I ! J aw. Gic gHH-re

Suie xe A rtE[ip](jujuie etovaaR «ex TEvnApARAcic rtcA

ngoq. AYuj ay^lIKmeve jììjuoc. xe ngoq nEitTAqpg.^^

jSjhoov ayou jtinE nxoEic ic ^fcA Epoov ETJuft^^xoY eRo?\

gn TÌTÌà^p^iXtCOC. KAinEp ETCJLIOY EpOq JUK tià<YT^7\0C JjL-

nEYOEIty ET-JÌÌJUA.Y. ^rtOK :^£ gOJCJUT -i-Ep^OTE 2CE OY HET-

rtAcyojnG JùiAiort. EntyArfovcurtg eRo^ JuneqjSTO eRo?s.

(bic) EiftA. eoe ete JunEq-i-cA. erfKEAvre^oc. eRo^ xe «TEpovEp

EnEieHJUiA grt EnEievJuiiA g,H «EVgHX. ^^qovegcAgrtE «(Je

(p. ov) nrfOYTE i[J2 irZ rZ.Z r~/' -"T^
Ì"

\ ^ [«jaxov

E&o?\ gn nnApA^Licujc. a.v6uj EvpiiuiE EYAtyAgoju junE-

gOOY JUIK TEYtyH. E2CEJLI nXA.XE ÌRTAqpgATx JUAAOOY. «5^Ya>

rtrtEVKH KAgHY nE iìnÉgOOY Jmft TEVtyH EVeEJUlKO jSnEV-

coujuiA. EAiEK g&ccju fiEcoov T4S.AI gicjuoY etRe TnnA-

pAR<^clc MTAccycjunE Uaiooy. ?\vcju rfEpE Tecrp^^Ti^

THpc t\m>.Trt7\oc EpcynwpE «jhooy etRe nrfoe" nrfEOOv

«TA nrtoYTE qHTq nTOOTOV juH iunrtofi" Hg,JCE «TAq-

cycjunE itJuooY. etRe tkoyi [i[ì]nApA.RAcic HT^ctyojnE Jx-

JmOOY. AftOK XE gCJUOJT Off (JU rtAJHEpATE «TEpEICJUUJ gJUl

ncyopn nxcjuoJAAE juiujychc nApxHnpocl>HTHc etoyaaR.

AitycjunE Eio ngR*. eixuj Jujmoc. xe eic rfMEipcxjJHE etoyaaK

AVtfèrf rtEYAno^soriiS. ayxooy JunEJuiTO eRo?\ ìUnxoEic.

AYcju IinEq'f-CA. EpooY. ETEUiitAXOY £Ko?\ gì* nnAp<\2s.i-

couc. Tote !?soinort àieijue gcjuuuT orr xe eujcxjhe Effcy^rt-

AJ(jiE?\Ei «TE nrto&£ EpxoEJc Epoft «TEftEx: rfrfErfrtofi.E rtcA

ni^iARo^oc. Effxoj jujiioc. xg nxA.XE
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itxKvrtH nT2s.j<s.eHKH AJiHrtcA xttyAxe THpov rtTnA.?\4MA.. q,. x)

Oyoi riAit X6 OYftoxtoc ftrtOYuJT nertxAqgcjuff JUJuioq

6TOOTOY rtrfertejOTe ftAp5(;A.ioc. ^^YgA.peg epoq. aycuj-

Tcju ncuuq xxn rf6qrtTO?\H rtujrtg. ?\ nrtoYTe gcjuuuq +
ffiS^Y rtoYrtofl" n^ge juiit gertpoAine HeipHrtiKcjurt. Ntooy

gojOY ort AYtyojne eYccxjTeJUi Hca nnoYTe «OYoeicy rtiAi

iirtegooY THpoY r(TAYAA.Y gju nKocjuioc. 6YCX10Y cn-

ftOYTe ftOY:06lcy ftlJU [AJCjff K^^ TOOTOY eEo?\ 6Yp06IC

epooY egoufì. rtiju eeooY eTiÌAAY £n[ejui;To e&o?\ liin-

xoEic. goucTE Hte oyow ftgHTOY cp \|/ic «cyc C6 "vJ/iTe

rtpoJLtne «Age eqorrg gii nrtojuoc iinrtOYTe. ayuu ii-

noY5Tt oYrtoKe rtJtoYujT egoYrt epoq epoq e^q^^q gii (sic, canccU.)

nemotf" rioYoeicy gii nKocxtoc TertoY 61 oy" ^rton Artort

«[e xP"CTiArtoc jun^pA oYort ftjju. €&o?\ xe. nertTAY-

6A!^e gAg epoq cerfAujATq rtgA-g. OYftouioc rtoYouT

Ari nerfT<^YTA<^q etootìi. Artort rfrie^pHCTi^rtoc. ^?s^A

oYAujH rtrtojuoc. juH grtAtyH rtr(ertTo?\H. rtertTAYgujrt «-

jmooY eTooTM. Oyoi rfAff grt oYJne xe oYrtojmoc rtoYcjuT

neTu^oon nrtgeert oc: THpoY. Affort 2i.e rtexpHC'i-Artcxjc eie

jxjoJurtT rtrtojnoc aytaa.y eTOOTrt eTperrjnoocye rtgHTOY. (p. «)

AYoj xeKAc erfcyAMTextp oya. nTertrfA.ep oya.. ?\q"i" TA^p

iineqrtojuioc. gixeju juioychc nrtojmcjueexHc a.you nenpo-

4> HTHC 6T0YAAK. Urtrtcujc rtrfenpocl>HTHc THpoY noYA

noYA grt TeqrcrfeA. rtT^qei rtgHTC txn rfeqnpoc]>HTiA aycxj

rteqc&ooYe rtcxjrrg. UrtrtcojoY rreY^^rre^jorr eT0YA.A.R.

AYuj rtercTO^sH titii<T\ocTo7\OC. mai rterteioTe Junn^T-piAp-

5(;hc. ayo) riApxHenjCKonoc ctoy^aR. Oyoi rtArt orr. xe

Te rt ccjutìì Arr «ca ?\^^ay Hcfiuj oyXg nrrojuioc. oy2s.6

rtr(enpocl>HTHc oy2s.6 nrtAnocxo^oc eTOYAA.&. oY2!Le rrcAg

rtTeKK^xHCi.^ eTOY<^«^.fi.. OY^e rrrrecRooYe Jxnnoó" "c^g

epooY THpoY ne^c Te nxoeic rtoYort rtijui. neT"CAJi«\JuiAAX

rtujA. erteg. Oy gououq neT-rrATuujmHT eporr JurrrtCA. rrrret-

rtojmoc THpoY jmrt merrno^sH THpoY eiJuiH^- riTerteajTÌi
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6TicxtH eTCAtye. AYou 6TxtA.g ngoTE rriju. xe 6n6i2s.H

Aumovre epaixert JuneTMcuuTn epoi ['; A.icyA.xe r([cj(ju['Trr|

Archeologia. — Il Vice-Presideute Fiorelli presenta il fasci-

colo delle Notule degli Scavi per lo scorso mese di ottobre, e lo ac-

compagna coUa Nota seguente.

« Nelle Notule del corrente anno (p. 50), accennai alla speranza che

si aveva di scoprire tombe della necropoli antichissima di Milano (Regione XI),

dopoché la fortuna aveva restituiti alla luce presso l'ospedale di S. Antonino,

bronzi di tipo vetustissimo, ed appartenenti a suppellettile funebre. Questa

speranza non fu tradita; perocché le indagini dirette dal prof. Castelfranco

portarono a riconoscere in quel sito, sotto lo strato delle tombe romane, vari

sepolcri non violati, dai quali si estrassero numerosi oggetti.

« Dalla Kegioue Vili si ebbero rapporti intorno a centri abitati da ter-

ramaricoli, scoperti sul Poggio delta Gagglóla ed a Santa Maria Viltiana

nel comune di Porretta; ed intorno ad oggetti di età barbarica rinvenuti nel

luogo denominato Rovine di Masonte nel comune di Gaggio Montano.

« Nell'Etrm-ia (Regione VII) pregevoli scoperte avvennero presso Perugia,

dove, come in molti altri luoghi, si rinvennero tombe dell'antica necropoli,

nell'area destinata all'attuale cimitero. Facendosi quivi alcuni movimenti di

terra, si raccolsero oggetti di suppellettile funebre, appartenenti, come sembra,

a tombe violate ab antico ; e quindi si scoprì un ipogèo, in cui si trovarono

più di trenta urne, e parecchi cinerari fittili con iscrizioni che ricordano la

famiglia Rafia o Rufia, aUa quale il sepolcro apparteneva. Le m-ne dal tipo

che ricorda quelle del territorio chiusino, e le volterrane, hanno spesso sul

coperchio, una figura recumbente; e nelle loro sculture sono rappresentati

fatti del ciclo troiano e tebano. Da altra tomba, di pm-a età romana, sco-

perta nei lavori medesimi, provengono sedici tessere d'osso, simili per forma

alle tessere gladiatorie; ma diverse da queste per la natm-a delle leggende

che vi sono incise, leggende formate con un nome ed im numero ; il che ri-

conduce le nuove tessere alla categoria delle lusorie, quantunque non sia facile

determinare il gioco a cui potevano servire. Con le tessere si rinvennero sassolini,

forse pm-e lusorì, due dei quali con segni graffiti; e moltissime pallottoline

di pasta vitrea, probabilmente usate esse pure per gioco.

« In Orvieto proseguirono le indagini in contrada Cannicelta, ossia nella

necropoli meridionale dell'antica Votsinium.

« In Roma (Regione I), molte altre iscrizioni tornarono all'aperto dalle

tombe del noto cimitero fra le porte Pinciana e Salaria, dove si riconobbe

ima camera sepolcrale in gran parte conservata.
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" Nel comune di Castelforte, nella Campania, furono esplorati gli avanzi

di un editicio termale, in contrada .<t. Aatoaio, alle ftilde del colle ove è il

villaggio di Saio. L'edificio antico sorgeva sulla destra del Garigliano, ed aveva

contiguo un liospitiitm o valetudinarium. Vi si trovarono i pezzi di ima statua

di Esculapio, e di tre altre statue ; e vi si raccolsero pure monete ed oggetti

di bronzo, che, come le costruzioni, spettano al ])rimo secolo dell'impero.

« Dal territorio cumano si ebbero duo iscrizioni funebri ed un'epigrafe

cemeteriale cristiana, che furono aggiimte alle raccolte del Museo Nazionale

di Napoli.

« Un sepolcro di età romana fu scoperto in Napoli nella strada Santa

Maria Antesaecula, dove il solo pezzo che vi si ti'ovò integro, fu una lucerna

con bollo.

« Accennai, presentando le Notizie dello scorso mese, ai ricchi trova-

menti fatti da poco in Pompei. Ora sono in grado di dare intorno a ciò più

ampie informazioni. Il giorno 2 dello scorso settembre, nella casa n. 4 del-

l'isola T'', Regione IX, iu un angolo dell'atrio, si trovarono tutti riunii i,

molti istrumenti chirurgici, vale a dire : imo specultcm uteri, quattro coppie

di pinzette ; otto ferretti a gancio ; im astuccio cilindrico con coperchio, conte-

nente un tasto chirurgico ed uno specillo ; nove astucci simili ; tre coltellini e

vari altri arnesi. Erano stati chiusi in una cassetta di legno, di cui rimane-

vano solo le tracce.

K II giorno 20 settembre nella casa u. 23 dell'isola 2-' Regione Vili,

iu im locale rustico, adiacente alle fornaci di un bagno privato, si trovarono

avviluppati in forte tessuto, di cui si riconobbero le tracce, molti vasi d'ar-

gento, uniti a tre libelli in tavolette cerate.

« La maggior parte di questi vasi d'argento forma im servizio per quattro

persone, e componesi di 4 coppe, 4 sottocoppe, 4 tazze grandi, 4 tazzine,

4 ovaiuoli, un filtro ed im'ampoUa. Tutto ciò in buonissimo stato. Vi erano

pure tazze e frammenti di argento, destinati ad essere fusi.

« Unitamente si trovò una statuetta di argento rappresentante Giove
;

un piatto in bronzo con lamina di argento, lavorato a cesello, e tre paia di

orecchini di oro.

« Dei tre libelli rimane ora molto meno di quello che si credè nel

momento della scoperta. Contengono tre contratti, nei quali figurano Bicidia,

Margaris e Pojipea Note liberta di Prisco. Secondo la relazione del prof, de

Petra, che si occupò subito della cosa, nulla di preciso può dirsi intorno al genere

di contratto stipulato col primo istrumento, quantunque il ricorrere della pa-

rola mancipio faccia supporre trattarsi di ima vendita di schiavi. 11 secondo

contiene la vendita di due schiavi giovanetti, che Decidia Margaris compra

da Poppea. Il terzo riguarda una vendita fatta pel prezzo di 1450 sesterzi.

« Alla Regione IV si riferiscono alcune note del prof. De Nino, intorno

a nuovi studi di antica topografia nell'agro dei Peligui.
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« Alla Regione II poi appartengono yarie relazioni del cav. Giovanni

Jatta, che ci fece conoscere due epigrafi di eqxiiti singolari, scoperte in Riivo;

e descrisse i vasi dipinti trovati in una tomba deU'agi-o ruvestìno, a poca

distanza dall'abitato.

« Finalmente dalla Sicilia giunsero rapporti intorno ad un sepolcreto di

età romana riconosciuto in contrada Franco, del territorio imerese ; ed intorno

ad una camera sepolcrale scoperta in Palermo, fuori di Porta Nuova, camera

che fa parte della necropoli dell'età cartaginese, e che diede al Museo Na-

zionale di Palermo il primo vaso dipinto, di sicm-a provenienza palermitana ».

Bibliografia. — / primi Conti di Savoja. Nota del Socio Do-

menico Carutti.

K Con questo titolo (') il prof, sacerdote Fedele Savio ha pubblicato in

Torino uno scritto piccolo di mole, e copioso di notizie, parte nuove, altre

pellegrine, le quali o assodano o illustrano fatti disputati e non ben chiariti,

e dileguano errori che gran tempo tennero il campo. Le ricerche dell'autore

non muovono da preconcetti, né da ambiziose e inani voglie di rifare a ta-

lento l'ordine degli avvenimenti, ma sono guidate dal desiderio di conoscere

i particolari, e di affermare il vero a ragion veduta. Darò conto in brevi detti

di quanto fece.

" L'anno della morte del conte Umberto 1, il capo stipite di Casa Savoja,

non è ben accertato. Il Cibrario, autorità grande, opinò che avvenisse nel 1056,

perchè credeva di quell'anno im atto senza data, che altri eruditi stimano

del 1046. Questi, vedendo che col 1046 cessano le notizie intorno al Conesta-

bile del regno di Borgogna, e che nel 1051 il marchese Oddone suo figlio

fa donazioni in Tarantasia per l'anima di suo padre, inclinano a porre la morte

del Biancamano nel 1048, data fornitaci dalle Cronache dì Savoja, tuttoché

sia vero che le donazioni pel bene dell'anima si facevano ben anco in prò' di

chi era tuttora vivo. Qui il prof. Savio fa un'osservazione prima di lui non

fatta, e che corrobora siffatta opinione. La famosa carta per la moneta di

Aiguebelle, non ha data ; ma essa fa menzione di papa Leone IX, come ancora

fra i vivi. Ora questa pontefice essendo trapassato il 17 di aprile 1054, e la

carta nominando Oddone come principe regnante, conseguita che Umberto I,

suo padre, era uscito di questa vita prima del 1054, e cadono a terra le argo-

mentazioni in favore dell'anno 1056. Inoltre l'autore osserva che fu di recente

pubblicato il necrologio del Monastero di Talloires, fondato dalla regina

Ermengarda coU'assistenza di Umberto I ; necrologio che oggi sta nel Museo

britannico di Londra. In esso si legge sotto il 1° luglio (1048): Obiit Upertus

(') I primi Conti di Smoja. Ricerche storiche del Sac. Fedele Savio. Torino, Fra-

telli Bocca, 1887.
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amicus noster. Non è lecito affermare, ma sembra probabile che 1' Upertus

qui mentovato sia il Conte, che Vippone chiama appunto con tal nome. Per

siffatta maniera si rafferma la data del 1048, registrata dalle Cronache.

» Ignoto paiimente era il giorno della morte del marchese Pietro I, pri-

mogenito di Oddone e di Adelaide, constando solamente che arvenne tra il

16 luglio e il 26 ottobre 1078. Il prof. Sano trovò in un necrologio con-

seiTato nell'Archivio Capitolare di Torino la seguente indicazione fatta il 9

agosto: « B. Petrus Malchio (sic) qui dedit caiionice maiisos III et Capellam

S. Johannis in Covacis et vineam ".

« Definita per simile è la questione ventilata dai dotti se Agnese di

Savoja contessa di Ginevra fosse figliuola di Amedeo III ovvero di Umberto III.

Una lapide deltìnate contemporanea, donata già al re Vittorio Emanuele II e

oggi collocata nella Sacra di S. Michele in Val di Susa, dice Agnese sorella

di Umberto III.

• Mi sembrano pm-e accertati i quattro matrimoni o sponsali che dir- si

vogliano, di Umberto III e il loro ordine cronologico; non è per altro cer-

ficato il nome della terza moglie che le Cronache dicono uscita dalla casa

dei duchi di Zahiingen (Sallinguen, come esse scrivono). Né dai documenti si

raccoglie che ella fosse veramente di quella casa. Faidiva poi, la prima moglie,

secondo le Cronache nacque dai conti di Tolosa; ma niuna carta finora lo

conferma, o reca il nome del padre suo. Così, per altro matrimonio più antico,

quello di Amedeo II con Giovanna di Ginevra, dobbiamo attenerci alle Cro-

nache, perchè neppur esso trovasi indicato da alcuna testimonianza contem-

poranea.

« L'unico matrimonio del conte Tommaso, figlio e successore di Um-
berto III, con Margherita di Ginevra, viene lucidamente dimostrato, ma forse

l'autore avrebbe dovuto indugiarsi maggiormente sopra le carte o mal lette o

guaste del Pingone, le quali trassero in fallo gli eruditi, e parvero confermai-e

\m vecchio errore di Alberico delle Tre Fontane.

« L'autore altiù punti di minor momento ha toccato, e sempre con pesate

dimosti-azioni, di cui avi-anno a tener conto coloro stessi che da lui discor-

dassero per avventura. Io, per dii-ne una, dubito che l'anno natale di Um-
berto III e il tempo del suo primo matrimonio siano di troppo anticipati

nei computi fatti sovra tal proposito ; ma desidero che il prof Savio, il quale

adopera da valente in questi studi, si abbatta in qualche testo autentico, onde

sia chiaro che anche per questo capo si appose bene '.

Giurisprudenza. — II Socio Schcpfer presenta una sua Memoria,

Iiitoi'iio alla legge roma/ia udinese, prendendo in considerazione uno studio

di K. De Salis di Basilea, sul medesimo argomento. Il Socio Schupfer si

ferma particolarmente sulla questione della patria della legge, e combatte

l'opinione del De Salis che l'attribuisce alla Regia Curiense. L'opinione del
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Socio Schiipfer è che ai^paiienga all' Italia, e aggiunge nuovi argomenti a

quelli che aveva già esposto in altri suoi studi.

Il lavoro sarà inserito nei volumi delle Memorie.

Archeologia. — II Socio Helbig discorre di im gruppo di lìgurine vo-

tive in bronzo, scoperto fuori di Porta Portese. Tali figurine riproducono im

tipo arcaico greco, quello cioè noto p. e. per il cosidetto Apolline di Tenea.

Alcune hanno in testa un berretto emisferico che non può essere altro che

il pileo, in tempi antichi distintivo del libero cittadino romano (Cf. Sitzungs-

berichte der Mimchener Akademie, phil.-hist. CI. 6. Nov. 1880, p. 487 ss.).

Matematica. — Sopra le funzioni dipendenti da linee. Nota II (•)

del prof. Tito Voltkrr.a., presentata dal Socio Enrico Betti.

Art. II.

"1. Se X, T, Z sono le derivate di una fimzione ^> delle linee L di

un campo, abbiamo dimostrato che si ha

«X+ /^Y+ j'Z = ,

ove «, /S, y sono i coseni degli angoli che la tangente alla curva L fa con

gli assi coordinati. Potremo quindi porre:

X = yB — ,^C

T = «C — yA

Z= /*A — «B ,

Le A, B, C non saranno determinate dalle precedenti equazioni. Se A, , B, , Ci

soddisfano ad esse, tutti gli altri sistemi di soluzioni saranno dati da

Al -t- ka , Bi + kiì , Ci -I- /cy .

con k arbitrario.

t Diamo ora a ciascun punto di L uno spostamento (fe , ài/ , Ss). Avremo

che la variazione corrispondente di <f risulterà

dcf = ij^{Xóx -h Yó// -+- Zòs) ds
,

essendo s l'arco di L. Quindi:

(Jcp = f j
A (,ió: — yjy)+ B (yfc — «Jj) + C (aói/— /S^^o! ^s •

" Si consideri ora il parallelogi'ammo infinitesimo descritto dall'arco ds

per lo spostamento subito e si supponga di percorrerne il perimetro muovendosi

lungo l'arco ds nel senso positivo. Si conduca la normale ìt al parallelogrammo

(>) Vedi pag. 22:3.



in modo che un osservatore disposto nella direzione positiva veda percoiTere

il perimetro nel senso in ciii si muovono gli indici di un orologio. Avremo :

(^ós— yài/) ds=^d(S. cos nx

(yóx— arfò) ds = da . cos nij

{ciSy— §dx) ds = dff . cos ns

ove da denota l'area del pai-allelogrammo descritto da ds.

t Se ora si considera la striscia infinitamente sottile di superficie formata

daUe congiungenti i punti di L con le posizioni da essi occupate dopo lo sposta-

mento, n rappresenterà la normale a questa striscia e do ne sarà l'elemento

d'area, e avremo:

Jy = /(A cos >ix -i- B cos tiì/ -+- C cos ns) da .

M Abbiansi ora due ciurve Lj e L». Si deformi con continuità la L, finché

venga a coincidere con la Lj in posizione ed in direzione. Si sarà in tal

modo descritta ima superficie anulare .2 di cui Li e Lj fomieranno gli orli

e si dirà che si è condotta una superfìcie per Li e Lj. Se tracciamo le

traiettorie descritte dai punti di Li per andare nei corrispondenti di Lj, avremo

sopra - due sistemi di cm-ve fonuate rispettivamente dalle vaiùe posizioni

della L e dalle traiettorie ora considerate.

<i Preso un punto qualunque di .J, ad esso conùsponderà un sistema di

valori per A, B. C ed una normale ii a I presa nella direzione indicata.

Denotando con </i e ^j i valori di (f
corrispondenti alle linee Li e L,, avremo:

^j — y 1 ^ (A cos iw -\- B cos Ili/ -+- C cos n;) d2 .

K 2. Quando si studiano delle funzioni <f di linee L è importante fare

la seguente distinzione:

e Si considerino due linee Li e L2 che hanno un tratto l a comune, e

si supponga che le direzioni di Li e Lj siano tali che il tratto / debba venii'

percorso in senso opposto secondo che si ritiene essere appartenente all'una

all'altra linea. Tolto l le porzioni di Li e Lj formeranno un'imica linea L-s

e ambedue le porzioni verranno percorse in uno stesso senso che si fisserà

come direzione della L3. Scriveremo:

L3 ^^= Li —f- Ls

.

Ora può darsi che si abbia :

gl[L,+ L,]| = ^|[Li]|-F9l[L.]N
ovve

«^i[L. + L,]|>9>|[L,]H-<^|CL,]|.

» Se la prima condizione si verifica sempre, allora si dirà che (f è una

funzione semplice delle linee.

1. 3. Prendiamo a studiare più specialmente il caso di funsioni semplici

di linee.

Rendiconti. 1887, Vol. Ili, 2° Sem. 36
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B Consideriamo un punto M pel quale passano due linee Li e Lz, deno-

tiamo con dsi e ds-, gli elementi degli archi delle due curve che partono

da M e con («i , /?i . y^), («2 , /Sa , Y2) i loro coseni di direzione. Supponiamo

di dare a ciascun punto di ds-z uno spostamento eguale e parallelo a ds^ : la

variazione subita àa (f , a meno di infinitesimi di ordine superiore, sarà :

ói(f = (Xi «2+ Yi /?2 + Zi /a) dsi . ds,

ove Xi , Yi , Zi , denotano i valori di 9-',^, g',,, (p'z comspondenti alla linea L,

nel punto M.

• Analogamente supponendo di dare a ciascun punto di ds2 imo sposta-

mento eguale e parallelo a dsi , avremo per variazione di g; , a meno d'intì-

nitesimi di ordine superiore

(fj y = (X, «1 -+- Y2 fii +I.Y1) dSi . dSì ,

essendo X, . Y, , Z, i valori di y',,-
,

9',, , (f'- , corrispondenti ad L^ nel

punto M.

t Ora se y è una funzione semplice deve aversi a meno d"infinitesimi

d'ordine superiore:

Quindi :

Xi «2 H- Yi /?, -^ Zi y, = X., «1 -f- Y2 /Ji ~h Z, /i ;

ovvero indicando con (Ai . Bi , Ci), (A, , B2 . Cj) i valori di A , B , C , cor-

rispondenti alle due linee Li e L., nel punto M
(Al—A2) i^,Y2—^2Yi)+ (B,—BO (na,—ratti)+ (Ci—C2) («i;?.—/?i«2)= .

K Se w è la normale comune alle due linee Li e L» in M , avremo :

(1) (Al — A2) cos nx -+- (Bi — B2) cos ny -h (C, — Co) cos «j= .

« Prendiamo ora tre curve L^ , L,, , L, . che passino per M , ed i cui

elementi in M siano rispettivamente paralleli agli assi ^ , ìj , s . Denotiamo

con (Aa:, B., , C«), (A„, B,, , C^), (A,-, B, , C,) rispettivamente i valori

di A , B , C , corrispondenti aUe tre cm-ve L.,. , L,, , L^ in M .

u Applicando la (1) alle coppie di linee (L„ , L^)
,
(L; , L,,)

,
(L^,. , L,,)

si otterrà:

1 A„ = A;,

B, = B.,.,

'
C,. = C,.

s Poniamo

A„ = A, = P , B, = B,- = Q , C^= C^ = K .

« Si conduca una linea qualunque L per M e supponiamo che l'elemento

che passa per M abbia la direzione « . /? ,
}' . Siano A , B , C i valori cor-

rispondenti alla linea L nel punto M. Per applicare la (1) alle due linee L

e L; . bisognerà prendere :

cos nx — ,
cos n>/ — ——=^=^ . cos n:: =

|/i—

r

• 11— r

5'



e an-emo:

(A-P)^-(B-Q)y = 0.

Analogamente applicando la (1) alle coppie di linee L, L^c e L, L,,, avremo:

(B_Q)y_(A-P)«=0
(C— R)a_(B— Q)/?=0

onde

P = A -^ /.«
, Q = B -+- A-;* , R = C -h ky .

' Per tutte le linee che passano per ^I potremo dunque prendere i valori

di A, B, C in M eguali a P, Q, R. Quindi si ha:

li Se (f è una funzione semplice delle linee di un campo a tre dimen-

sioni, esistono per ogni punto del campo tre valori M , N , P che possono

rispettivamente prendersi come valori f// A , B , C in quel punto per tutte

le linee die vi j)assano.

t 4. Conduciamo una superficie 2 per le due linee Li e L.» (se ciò è

possibile) e tracciamo le normali n ad essa nei suoi vari punti nel modo indi-

cato (ai-t. II, § 1). Avremo:

f
I C^-'] I

— f\ [Li]
I

= ^{P cos /U'+(ì cos /«y+R cos n:) d2.

« Se la linea L, può ridursi ad un punto, avremo al limite

<^|[L.]1 =
i|umdi

<f I

[Lj]
I

^
j
(P cos «^ -!- Q cos ny ~t- Rcos n:) d2 .

1 In questo caso ^ è una supeiiìcie semplicemente connessa il cui con-

torno è formato dalla linea L^ . La direzione della nonnaie n in un pimto M
è quella in cui disponendosi un osservatore vede girare nel senso degli indici

di un orologio una linea che da M va ad un punto mobile sul contomo nel

senso in cui esso deve esser percorso.

K Sé la superficie 2 va impiccolendosi indefinitamente riducendosi ad uu

punto il, avremo:

lim ;^^— = P cos nx -+- Q cos mj -\- R cos nz

,

in cui i valori di P, Q, R corrispondono al punto M. Scriveremo:

d(p
lim

f I r^^l I —^
Il segno di -j^ sarà noto soltanto quando si sia stabilita la direzione della

normale n a -.

» Se JS fosse piana e normale ad x si avrebbe:

lim vJlMi = p
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mentre se fosse normale a, i/ o a, s

È perciò die si possono rappresentare P, Q, R rispettivamente coi simboli :

d(p d(f dtf'

djJT)
'

d(:,.c) d{x.i/)'

« 5. Conduciamo ora una supei-ficie chiusa qualunque a; si dovrà avere:

(P cos n,f+ Q cos inj -+- R cos m) da= ()

.

X'

Quindi P, Q, R dovranno soddisfare alla condizione :

(2)
^ +^+^ = 0,

ovvero :

^ f/(y.-;
"^

Dìj d(sx} ' 7)J d{xy)"

Reciprocamente se P, Q, R soddisfaranno alla condizione (2) esisterà sempre

una funzione delle linee del campo 9; tale che

^y _p df _Q 'ly _ j^

La y sarà determinata dalle P, Q, R a meno di una costante arbitraria.

« 6. Supponiamo di stabilire una corrispondenza univoca fra due campi

a tre dimensioni mediante le relazioni:

A- = X (i', V ;) , y = y {?, '„ s ) , »' = - (?, '/, fc)

Ad ima funzione di linee nel primo campo corrisponderà una funzione di linee

nel secondo. Si tratta di trovare le relazioni fra

d(p d(p d(f dif dtf d(f

d{y:) di:x) d(xy) d (r^) d (Ci) d{i,j)

A tal fine prendiamo una superficie S nel primo campo il cui contorno sia L,

ad essa corrisponderà nel secondo una superficie 2 il cui contorno sarà ^.

1 punti della superficie definiamoli mediante due parametri u v. Avremo:

ovvero :

(f I

[L]
I

=; (P cos iix -\- Q cos iiy + R cos u:) dff

( d{iw) ^ d{uv} d{uv)
)

' "- -" Js / d(uv) (

in cui -7-7^ ecc., denotano i determinanti funzionali di y: rispetto ad u,v ecc.
d (nv)



Quindi posto

avremo
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d{>t^) d{>,^) f/(»;0

rf_(y^ rfo^ rf(^
^' dm ^rf(;?)^"rf(Ci)

rf(lv) ^^(J-,)^ d(i,,)

'- -" Js\ rf(M?')
'• d{uv) d{iw)l

=
j
(/7 COS r|+ X COS vì^ -f- P COS l'c) d2

,

essendo r la normale a 2.

t Ma y I

[L]
I

= 9i
I n^] I

, quindi

onde

(^)
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« A tal fine, come è ben noto dalla teoria del moltiplicatore di Jacobi,

basterà cominciare dal determinare una funzione a la quale soddisfi alla

condizione

o.y 7>y ^^

e quindi prendere

(2) x=[-^(?d>/-qdx) + f(,,).

essendo /' una funzione arbitraria (Vedi Jacobi, Vorl. iìb. Dijnamik. pag. 78).

« 2. Supponiamo ora di eseguire un cambiamento di variabili e di pas-

sare dalle x,y,z alle ^, »^, fasciando inalterate le due funzioni / e ,«. Avremo

d()..n) _ d(k,,u) d(y,s) d(X,ft) d{:,x) d(A.n) d(:.x)

d{i,X)
~

d(ìj,s) d{,,.S} '^ d{;,,c) d{>^,C)^ d{s.x) dir,C)~

^ p <i(y.2) Q cHs,w) ^ dU-.ì/) _ d(f _
d{>,X) ^d{ri,ì;)

' ''d{,,X)~d{,,X)~
e analogamente

d{X,n) d(f'

d{U) ~ d(i:i)
^''^

d(K4i) _ (/y _

quindi le due funzioni / e ,« sono collegate alle derivate di y dalle stesse

relazioni, qualunque sia il sistema di coordinate che si sceglie.

« 3. Prendiamo una superficie qualunque e e su di essa im sistema di

coordinate curvilinee u, v, tali che il quadrato dell'elemento lineare sia

ds'^ — Edu'' -+- 2¥dH do+ Gdv-

1 • d(p .

e cousuleriamo -r- Avremo
da

—— = P cos n-jj -h Q cos Hi/ -^ K cos ii: ==-- -r r cos da- -h -r. f cos mi -+-

d(À,ii)
cos /;«-

.

(/(.;.y)

(3)
d(p 1 (/(/,/( )

d<y
~

J
EG—F- d{u,v)

" 4. Dalla formula precedente resulta che se sopra una superficie a si

ha /. = cost, oppure /( — cost, ne viene che -p = e quindi (/ è costante

per tutte le linee della superficie. Dimostriamo ora reciprocamente che se (f



— 281 —
è costante per tutte le linee della superficie a, potremo fare in modo chi-

una almeno delle due funzioni A o ,« sopra a abbia un valore costante ar-

dw
bitrario. Infatti se -^ = 0, avremo:

da

id 7|/< ]>^ ^ — (\

Supponendo che /i non sia costante sopra ff
,
poti-emo scrivere :

\D«J y-r'v)

e quindi lungo ff sarà

A = /•(/.).

Ne segue che se invece di À. prendiamo

r = A— /•(,«) -f-C

(con C costante arbitraria) il che è permesso (vedi Art, III. § 1). avremo

che /' avrà sopra a il valore costante C.

' 5. Poniamo:

. Tt.'i . "M* . "?,"

1^~^^
' ':^!/

~ '' ""?.-"'

avremo :

2c ]^_p ^ —— — —— R
di/ d; ' "^^ 7),r " l)x >y

quindi presa una superficie a limitata dalla linea L, si otterrà:

y|[m= I
(Pcos«a^-!-Qcos/2y-(-Rcos'/2;)f/(r =

M/^e VA
,
na '^c\

, / V> l)a\ ),
][-, ) cosH^-J- ( I cos«y -i- 1- )cos«^[ rtff

Ja(\d>/ -?.-/ \7)J 7x1 •' \ÒX l'Ili )

e applicando il teorema di Stokes

yimi = j
{adx-\-bdy -^ cds— i Xdu .

Matematica. — Sopra una estensione della teoria di Riemann

sulle funzioni di variabili coìnplesse. Nota I del prof. Vito Volterra.

presentata dal Socio Dini.

t 1. Il fondamento del metodo di Riemann per lo studio delle funzioni

di variabUi complesse consiste, come è ben noto, in questo:

e Si prende una superficie chiusa ima o più volte connessa (oppure un

pezzo di superficie) e si considerano due variabili complesse f ^ (f
funzioni

continue dei punti di essa, escluso un certo numero di luoghi singolari.
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» Ad un punto M (non singolare) preso sulla superficie corrisponderanno

due valori complessi /' e g. Ad un punto N corrisponderanno i valori f-\-Jf,

ij. + J(j> . Se coU'avvicinarsi indefinito di N ad M si ha che

esiste ed è indipendente dal modo con cui N si approssima ad M, si dice,

secondo Riemann, che ^ è una funzione della variabile complessa /.

« Da questa definizione Riemann dedusse prima di ogni altra cosa la

relazione che passa fra la teoria delle funzioni di variabili complesse e quelle

della equazione //- = il che gli servì di base alla teoria delle caratteri-

stiche (').

u 2. Le considerazioni di Riemann, che si riferiscono ad uno spazio a

due dimensioni, possono estendersi agli spazi a tre dimensioni, purché invece

di partire da funzioni dei punti dello spazio, si parta da funzioni che di-

pendono dalle linee dello spazio a tre dimensioni (-). Mi propongo in questa

Nota di esporre appunto i fondamenti di tale estensione.

u 3. Si abbiano due variabili complesse funzioni continue dipendenti dalle

linee di un campo a tre dimensioni, tali cioè che ad ogni linea chiusa in-

terna al campo, oppm-e ad ogni linea che finisce al contorno del campo,

corrisponda uu valore di ciascuna delle due variabili complesse.

« Supporremo che le due funzioni di linee siano semplici (^) e stabili-

remo fra di esse un legame analogo a quello posto da Riemann per le fun-

zioni dei pimti di una superficie.

k A tal fijie si consideri ima cm-va L alla quale corrispondono i valori F

e <P per le due funzioni, e si deformi un tratto della curva nel cui intemo

trovasi un punto M. Le variazioni di F e «P corrispondenti a questa defor-

mazione siano -^F e J(l>. Se coli' impiccolire indefinitamente della deforma-

zione e del tratto deformato, il limite del rapporto

esiste e dipende soltanto dalla posizione del punto M, si dii-à che le due

funzioni F e «I» sono collegato fra loro nel senso riemanniano.

t Resulta immediatamente da questa definizione che se «P e «?^ sono col-

legate ad F, 0* è collegata a «/'.

t 4. Vediamo di stabilire le proprietà fondamentali che si deducono da

questa definizione.

(1) Gnmdlancjcn fur eme allgetneine Theorie der Fimctionen einer verànderlichcn

compleacen Grosse. — Riemann's Werke, p. 4.

(2) Vedi la mia Nota: Sopra le funzioni dipendenti da linee, pubblicata in questi

Rendiconti.

(3) Vedi Nota cit., Art. II, § 3.
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«i Separiamo in F e in (I> la parte reale da quella immaginaria. Avremo:

(D = (D^-h^(l>i, F = Fi -f- ìF.
,

e poniamo ('):

(IFi dh\ dF,

dF, dF^ dF,

d{;/:)
-^"-

di.r.r)-'^'^ d{xy)-'''

d<Pi d(P, rf(P,

rfCy-')-"^" rf(.-a-)l-^" d{x!,)~^'
d(t>, d<P, d(t>.

=^ Ctf2

d{yz) -'' d{:,v)
-^^'

d{x>/)-^'-

" Affinchè sia soddisfatta la condizione posta doni essere per uno stesso

punto dello spazio

(tgi -4- ioJi) cos jLT -h (xi -+- ixt) cos ny -4- (pi -!- /g;) cos ns

(Pi -+- ipì) cos nx~\-{qi-r- iqt) cos ny+ (r,+ /a>) cos as

indipendente dalla dii-ezione « (-).

- Perciò sussisteranno le relazioni:

CTi ias. _ yi -t- iXi Qi + ÌQì

(1)
'

Pi. + «7^2 (?! + Ìq2 n -+- 2>2

Da questa si deducono le altre:

I Qi cTi — q^nSi— jji xi — ;). Xi , 'y-i cJ^i + qi ^ì — Pt Xi +iJi 7.2

^
^i Zi — /-a Xì =qiQi— qi Qi , r. Xi H- ?^i Za = «Z» Ci + !?i C2

I

^Ji ?i — ^2 P2 =^ ri C01— rj or,
,

;jo 0, +;)i p, = r, off,+ /^ w-,

e risolvendole rispetto a zù-,. xi, Q2 otterremo:

a, — (P^^~^P^'')Xx—(Pi qx-^Piqi) ro, _^ {ìh-^P2-)Qi—(r>Ó\-^Piì\)mi

Piqi—Piq-i npi—ihri

n'\ ,' .. __ (gi'-'-gg')?!—(yi ^+^2^2) Xi _ (qi--^q2-)cai—(qiPi-hq.^p.,)xi

qì>\— qiri Pìq\.— qiPi

(rr~^i\^)mi—(ripi-^r.2'/h) g. ^_ (rr+r;^) y,—(r.gi-l-ro (?,)pi

'''ìPì
— ''ip2 q^ri— r^qi

1 Porremo

(2)
I

(?ir,4-(?2?%=E23=E32, r,;j,+r2;jj=E3,=Ei3, ;)i(7i-l-j9.(78=E,2=E2,

I

!72r,—yi/-,-=D, . r.pi—rip.^Bi, J^qi—piq-ì^^lh

e avremo le relazioni

IE„D,-f-E,2D2+E,3D3=0 lDi^=E22E33—E%3 IDjDj^EisEn—E„E23
(3);E2iD. + E22D,+E23D3=0(4)JD2^=E33En—E^.(4')Jd3D,=E23E,.—E^^Es,

lE3,D,+E32D2+E33D3=0 iDs^'^EhE,,—ESo |D,D.=-E3,E32—E33E,,

(') Vedi Nota citata, Art. II. § 4.

(«) Vedi Nota citata. .\it. II, S I.
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e le equazioni (1') diverranno

Eli Zi— Eizc»!] EiiPi^— E13CT1

E.33P1 — EaaXi _ E.32Cgi— EgiXi
^'~

Di
"

D3

E335J1— EsiPi E33X1—-E32P1
Q., =

D. Di

cr2=

» Tenendo conto delle (8) esse possono scriversi ancora

Ei 2 e, — Ei3 Zi _ E13CT1— EuPi _ EiiXi— EiaCTi

D; D.>

~
D3

Ej2Pi — E03 yi E;3gri — ^nQi Eai X\— EzzCTi

Di
~

Do
~

D3

E3jPi — E33X1 E33roi— E3iei E3iyi— E32g7i

Di
~

Do
~

D3

» Se si risolvessero le (1) rispetto a ro, , xi, ?i si otterrebbe invece

E13/2— E12 «2 Eh P2— E13ST2 EioCTz— Eli 72

(A.)
, Xz =

7Z^-

(A2) Zi

?1

Di D2 D3

E23 Xo E22 Ql E21P2 E,3 572 EoaCT; E; 1X2

Di
~

IK
~

D3

E33 X2 E32 g2 E31 Pa E33CT2 E32CT2 £31X2"
D,

~
Di D, D3

B 5. Dalle (A.,) si ha

roiDi = Ei3X2 — E12P2

Xi D2 = E2ipo — Eoa^j

Pi D3 = E32«r2— E31X2 ,

quindi sommando

(B,) Dinri + D2Xi + D3p, = 0.

« Analogamente si avrebbe

(B..) Diro2+ D2X2+ D3e2 = 0.

« Abbiamo poi dalle (Ai) e (A2), tenendo conto delle (3),

©= E... Oi'— 2E23 Pi /l -t- E:,3 y{- E02 p2-— 2E03 P2 ti+ E33 X2'

Di»

1

D1D2D3

1

D1D2D3

Dr

[ Di Eri Xi Pi + D2 Eoo Pi oJi+ Da E33 ^1 xi ]

[ Di Ei, X2 q. + Dj Eoo p, 072+ Da E33§2ro,] •
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« Quindi, ponendo

si avrà per la simmetria delle ultime formule

' Q _ f^ __ -^_ ^3_ Eia Pi' 2 E;3 Pi Xl H- E33 xi'

D, Dj D3 D,^

_ ^^33^1^— 2 E31 CTi Pi
-J- EiiPi^ _ Eli xi'— 2 EiaXi CTi-j-Eoocgi-

D.^
"^

D3-
~

Eoa pò-— 2 Ei3 Qi Xì -<- E33 Xì- E33 cgg'— 2 E31 {Po p; H- Ei 1
g»-

D,*
~

Do-

Eu Xt' — 2 Eis yo tgo-4- E.>.; csa' ^ (</ i?i
— r, y,)'+ (</o 0,— r-z y,)- _

D3=
^

D,^
~

[

(/-im,—;jiPi)^-4-(?'ag?i—;Jipi)^ (/)iyi— yiroi)--l-(;);Xi— gaOTi)-

W D3=

s 6. Il parametro funziona nella presente teoria da parametro diffc-

reasiale del primo ordine. Esso potrà scriversi, usando le notazioni adottate

nella Nota già citata,

(€) /'=

^'^\rf (,r//) ;
~ ^^^"

rf (^.y )
• d(^ -^ ^'^ \dU?i)

/j^V 0T7
^^<P^ rfa>3

, „ / d<t>. V
^'\d ixy)) - ^^"

d (..//)
• d(^+ ^^- IrTu^j

t Dalle formule (C) resulta immediatamente che il parametro è una

quantità positiva.

K Dimostriamo che esso è invariante per un cambiamento delle variabili

./•
, y , j . A tal fine dalle x, y , z passiamo alle x\ y, z'. Poniamo un

apice a tutte le quantità analoghe a quelle considerate relative a a-, y . :.

quando ci si riferisce invece alle x, y\ /. Come è stato trovato nella Nota

citata (Art. II, § 6) avremo :

P^ P'd(y'.'')^'^^d(y'z')^'^d{y'-)

^' '^'-P' d{-.r')-^'i^ 7(77) ^"1(77)

\

^ d{xy) d{xy) d{xy)

onde, con un calcolo che non presenta difficoltà
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ove . V , ,- rappresenta il determinante funzionale delle x, y, z rispetto

alle x\ y\ s'. Analogamente si ottiene :

, _ d {xys) ( dx dy
, . d^\

i
d{xys)\ dy dy dy'

J

xyi) (
,'y',') \

, _ d {xyz)
i . dx_

,

. du_
,

. dz\

d {f^y^) Y' dd + ^-^
di ~^'^\U)

onde a cagione delle (C)

^'l
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quanto la parte immagiuaiia debbono soddisfare alle seguenti condizioni (vedi

formule (B,) (Bj)):

_, d9f
,
^ d9' ^ d*l>

d{ys) d(s.c) d{xy)

d>P „ (/«/i \ /„ di'

(E)
. r'^ (/(^v/)

~^''
(/(-:.•) ) :>

(

^"^
rf (//.-)

~^"'
</(^y) )

x \ D, /^ Ti// \ Dj /

•i Reciprocamente se *P è una ftmzione reale semplice delle linee di un

campo a ti-e dimensioni, la quale soddisfa alle precedenti condizioni, essa

potrà considerarsi come la parto reale come la parte immagina ria di una

funzione coUeyata ad F nel senso riemanniauo. Infatti per la seconda delle (E)

avremo (vedi Nota cit.. Art. II, § 5) che dovrà esistere una funzione reale P
delle linee, tale che

_ f/«P „ d^
dP

E12
dU-y)

Eia
d (zx)

(17)

d{yz)
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Matematica.— Sulla compensazione delle osservadoni secondo

il metodo del minimi quadrati. Nota II (') di P. Pizzetti, presen-

tata dal Corrispondente Cerruti.

t § 2.° La compensazione delle osservazioni geodetiche, secondo il metodo

dei minimi quadrati, è d'ordinario imbarazzata dalla eccessiva complicazione dei

calcoli, la quale si verifica ogni qualvolta il numero delle equazioni di con-

dizione sia considerevole. La prolissità dei calcoli si riferisce specialmente

alla risoluzione delle equa:;ioni normali, per le quali il lavoro di formazione

e di risoluzione numerica cresce all' incirca in ragione del quadi-ato del nu-

mero delle condizioni.

K Allo scopo di semplificare i calcoli, si presenta naturale l'artifizio di

dividere le equazioni di condizione in più categorie applicando a ciascima

separatamente e successivamente il calcolo di compensazione. In questo modo

alla risoluzione di un certo gruppo di equazioni normali (in numero di a)

si viene a sostituire la risoluzione di tanti gruppi di equazioni (in numero

di or, (i, Y • rispettivamente, dove « -|- /? H- y -|- . . = e) ed il lavoro com-

plessivo resta notevolmente diminuito. Il procedimento da tenersi è il seguente.

i. Compensate le osservazioni tenendo conto del solo primo sistema («)

di condizioni, si considerino i valori così compensati come dati direttamente

dall'osservazione, e sopra di essi si operi una novella compensazione in base

alle condizioni del sistema (,:?). Poi per mezzo delle condizioni del sistema (/)

si operi una terza compensazione sui valori già corretti mediante le due ope-

razioni antecedenti. E così si proceda in modo da impiegare, im dopo l'altro,

lutti i sistemi parziali di condizioni. Dopo ciò diremo di aver compiuto un

(jiro completo di compensazioni. Esaurito il jj/'oto giro, i valori ottenuti non

soddisferanno in generale alle condizioni del sistema («). In questo caso si

ripeterà la compensazione successiva per mezzo dei vari sistemi di condizioni

compiendo un secondo giro, e così si continuerà fino a che si sia ottenuto

un sistema di valori compensati, i quali soddisfacciano a tutte quante le con-

dizioni proposte.

" Nel 2°, .3°, 4° ecc. giro di compensazioni, i sistemi di equazioni normali

da risolvere non diiferiscono dai corrispondenti sistemi del primo giro se non

pei termini noti, per modo che, per un calcolatore pratico, il calcolo dei

successivi giri, dopo il primo, riesce oltremodo semplice e spedito.

" § 2." Affinchè questo procedimento possa essere razionalmente impie-

gato, è necessario dimostrare in generale :

a) che l'operazione ha un limite, ossia che essa tende veramente a

fornire un sistema di correzioni che soddisfanno contemporaneamente a tutte

le equazioni di coudizione date;

(') Vedi pag. 230.
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b) che queste conezioni detinitive coincidono con quelle che verreb-

bero fornite dal calcolo diretto di compensazione applicato, nel modo solito,

a tutto l'insieme delle equazioni proposte.

- La dimostrazione di questo secondo teorema è stata accennata da Gauss (' )

e poi chiai-amente sviluppata dal sig. Helmert (-) ; essa non presenta del resto

alcuna difficoltà. Nella presente Nota noi ci proponiamo principahnente di

dimostrare la prima asserzione, la quale non è altrettanto ovvia quanto la

seconda.

li Comincieremo, a tale scopo, dal dedurre il sistema, abbastanza semplice,

di fonnole, per le quali il calcolo di successiva approssimazione siiindicat*»

può praticamente effettuarsi.

- § 3. Considereremo due soli gruppi di equazioni di condizione, e, per

rispamiio di spazio, senza per altro limitare in alcun modo la dimostrazione,

supporremo che il secondo gruppo contenga due sole equazioni.

8 Siano dunque :

11) [é.]+ B = ^11) ) p^^T^^'J

i due gruppi di condizioni che legano le correzioni incognite r. La prima

compensazione parziale in base al sistema (I) sarà data dalle formole:

^
[aa] ha -+- [aè] A^ -r- • —}- A =

( [ai] ha -f- [èè] h^ h B =(1)

(2) AV = «,-/ia+ *r/i6^ (/•= 1 , 2 , 3 ,
• • k) .

t Le correzioni /.' così trovate sostituite al posto delle lettere v nel

gi-uppo (II) non lo soddisferanno in generale, ma si avranno dei residui D', E',

dati da:

^
'

I le).'] ^ E = E'

ovvero, per le (2). da:

^
'

1 [_ae} ha -+ 106] hb-\ h E = E'

.

• La seconda compensazione parziale, in base al gruppo (II) si otterrà poi

colle formole:

,.. s \_dd'\hi-^[de\K— T)'=-0
^'''

{ [_de~\hd^[_ee]he-^^'=0

(6) /"r = drhi-+- Cr he .

('-) Sufiplementum theoriae comòinationis observationum e<c. §§ 18-20.

(') Die Ausglekhuiigsrechnung naeh der Methode der kleinsten Quadrate. VH. Abscli.
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i Le osservazioni nuovamente corrette non soddisferanno ora in generale

al sistema (I), e si avranno i residui :

i
[«^']-+-[a/"J+A = A'

ovvero, tenendo conto delle (1) e (2)

i
[«/"]= A' A'= [«f/] hi -h lai] he ,

(8)
\

[/;/"] = B' ossia B'= [M]/i,H-[*e]/i.,

« Una nuova compensazione, in base al sistema (I) dovrà dimque ese-

guirsi colle formole:

( [«a]A'„ + [«^']/i',-J hA'=-:0
(^)

( [«*] A',, -^ [W] /4 H hB'=

(10) {l'r=-^frh'a-h/>,-h'u-i

dove le /i indicano le nuove correzioni. E passando di nuovo al sistema (II)

si avranno, com'è facile vedere, 1 residui:

.,,. i D"=[«cri/4+ CW]/u-^---

e si eseguirà la nuova compensazione, per mezzo delle correzioni /i" fornite

dalle formole:

^,„, (
[(W]A', + MA',. + D"=0

^'^'
i [(/e]/i'rf+ M/i',+'E"=0

(13) H"r^-(l,.h'i-herk'e

e così si procederà. Il calcolo avrà termine quando si arrivi ad un sistemii

di quantità /«,;'*' /*,/" oppure /«„<*", A;/-*'. ... di grandezza trascurabile. Allora

le correzioni definitive più probabili saranno date dalle relazioni:

(14) L,. 3= a,- /„ -hbr/ib-\ f- dr kd -+- Sr ke

dove :

^
A'„= Ila + Il a ~^ H~ Ila i

(15)
( A't = h -I- A'b H h k (s)

« Nella esecuzione pratica del calcolo resta naturalmente inutile la de-

terminazione effettiva delle correzioni parziali A', A", /*', /«" ecc., essendo suf-

ficiente la valutazione delle h per mezzo del sistema di formole (1) (4)

{h) (8) (9) (11) (12) ecc.

« Le formole ora esposte rendono manifesto che il procedimento di suc-

cessiva approssimazione qui studiato è tanto più rapidamente convergente

quanto più piccole sono le sommatorie

[«rfj
, lbd-\ ,

• • •
,
[«e] . Ibc-] .•••,.
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" Ne segue che quando si tratterà di distribuire per gi'uppi un certo

numero di equazioni di condizione, sarà tanto più conveniente collocare in

due gruppi diversi due date equazioni

[^y] -f- M = , Ipv']+ P =
quanto più piccola sarà la sommatoria [_inp']. Questa considerazione può essere

di utile scorta al calcolatore nella formazione (del resto affatto arbitraria)

dei gruppi di equazioni di condizione.

s § 4. Conserveremo qui esattamente tutte le notazioni impiegate nella

Nota I, relativamente ai due gruppi di equazioni là considerati. Di più in-

trodun-emo anche i sistemi di quantità

ó,.à,,...d,.

f„

legati alle d, e dalle relazioni

n Colle notazioni citate, le equazioni (9) del precedente paragi-afo riso-

lute rispetto ad h'a, h'b • danno :

h\= — A'[«a]— B' r«^?]

A'6 = — A' [«/?]- B'C,^,-?]

ovvero, sostituendo al A'. B' . . . i loro valori dati dalle (8)

i
h'a = — [«rf] hi— [cce] h,

,

^^^^
( A'e,= -[>f/J/id-[/?e]/ie,

<i In modo analogo le (11) (12) danno eliminando le D", E":

^ ' I /i'. =— [«]/4— M^'f.

dove, tenendo conto delle (17), abbiamo posto

( P) [arfj [JrfJ -h [ae] Pf] = [rt(f]

e simili.

s Eliminando finalmente le h'„. h\ . . . dalle (18) (19) abbiamo:

, .,,
,^ <

à',=
; [«-^] [«rf]-[M] lUd]— • ; ha - ]

[aJ] [«.]^WJ \:^e2^- \ h
^-"^

(h'e = \ laf\ \_cuiy-[bf\ \Jcr\^ -
J
Ad^

I
\_ae-] [ae]+[if] [j?e]-^••• j A',

.

« Consideriamo ora le equazioni (10) della Nota I e moltiplichiamo la

piima di esse per [W]. la te.za per [cJ*], indi sommiamo, tenendo conto

delle (P). A^Temo:

Rendiconti. 1887, Vol. UI, 2<> Sem. 38

e 1
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" Da questa, e da altre ottenute analogamente, si hanno nuove espres-

sioni assai semplici dei coefficienti delle relazioni (20), le quali possono per-

tanto scriversi :

A', =
J
1 - Ipp] PJJ - U,<ì\ [J.]

\ h„ -
] Ipq-] IÓÓ-]+ [qq^ [(J.]

\ //.

h'e = -
1 Lpp-] Ió;J + Lprn [«] (

h., + ! 1 - Ipqì [«^0- [?'/] ["] \
/'.' •

" Moltiplicando la prima di queste per [_dd'] e sommando, poi la prima

per [e/?] . la seconda per [e^] e sommando di nuovo, abbiamo :

^ '
i h',[_de:\-^h'elee-]=hi]lde-} — [pq-}\ + Ih]lee-}-[_qq-]{.

» Poniamo ora:

m,-~dr— pr , n,- = er — q,-

« Avremo, tenendo conto delle formolo (9) della Nota I:

(22) [»»m] = Idd']— Ipp'] ; [ot/ì] =r [,/(-] — Ipq-} ;
[«,i] =r [^e] — Iqq-] .

» Le (21) possono dunque scriversi così:

(2Q\ i
^^''i Ù'P^ + '^''- LP'ì']= (/«rf — /'''') [""«]+ (/'• — /*'.') D»'0

^ 'M /*',/ [i^!/] + h'„ Iqq^l = (ha— W a )
{_mii\ H- ( //,. — //.) [««] .

« Moltiplicando la prima di queste per (ìi,i— /«'(/), la seconda per (/«,.— A',.)

e sommando si ha:

^ iphi-^qhe) (ph',i+qh',.)— I (ph'u+qh',.y = ^ ] m[ho—h'a)^n{he—lie) [

'

ii Si ha quindi senza difficoltà :

.2.'» i
- {Ph,i+ qKY - 2 (ph'a+ qh'.Y =

^ '
ì, ..2]p{h,,— h\i)^q{h,— h\)'('^22)m{h,,— h',)+ >i(h,— h%)[K

" Quindi si ha in ogni caso :

-^ (pha -+- qheY > :^ iph',1+ qh',)'

.

« È bene notare che la differenza fra queste due sommatorie è costan-

temente diversa da zero finché hd ed h,. non sono entrambi nulli e che quindi,

per la legge di continuità, una tale differenza non può rendersi arbitraria-

mente piccola se non sono anche arbitrariamente piccole le hd , A,,. Infatti per

la (25) tale differenza non può annullarsi a meno che non sia (veggasi la

nota a pag.-'' seg/)

h,, — Ito = II, — II, — .

' Ora le equazioni (21) possono scriversi:

ih, — h'.,) [(/./]+ (A, — //.'„) [r/c] = h,, [pp-]+ he [h]
{hd — h',,) [jlc^ + (h,— h',) lee] = h, Ipq'] -\~ h, {_qq'] ,

le quali dimostrano che ha— h',i, h,— h', non possono annullarsi finché h^, h,.

sono diverse da zero. Farebbe eccezione il caso nel quale il determinante

LppI Ù"j1

[?"/] Lqql
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fosse nullo. Ma pel signitìcato pai-ticolare dulie lettere ^j, q, ciò uou può pni-

ticameute avvenire come abbiamo dimostrato uel t? 3 della Nota I.

1^ Le quantità lì'a, h"e che compaiono in un terzo gii'o di compensa-

zione, sono legate alle h'a, h'^ dalle stesse relazioni che legano queste ultime

alle Ad, he. Si avrà dunque sempre:

2 (ph'a -h qh\y > ^
( p/ì'.i

-+- qh\Y
e così:

2 iplì'a -+- <jh"ey > 2 (ph'-'a + qh"',y

ecc. ecc.

« § 5. Si vede dunque che, nei successivi giri di compensazione, ossia

al crescere di ,y, la funzione

F{s) = 2 {ph,r -^qh.^^'Y

va continuamente dimimiendo, e, poiché essa non può divenir negativa, essa

deve avere un limite, ^la è facile persuadersi che questo limite è lo zero.

Infatti, poiché il limite esiste, la dittereuza

F(,)_F(s+ l)

può rendersi, per * convenientemente grande, ai-bitrariamente piccola. Ma per

l'osservazione fatta al 5? precedente ciò richiede che anche r(.s) sia arbitraria-

mente piccola. Il limite di F (x) è dunque lo zero. Ne risulta che col pro-

cedere del calcolo di successiva approssimazione, ossia col crescere di s, i binomii

pi h/'' -h qi he'''

Ih /irf'^' -f- q-i h/''

pJi/''-i-qnk^''

tendono tutti a zero, ciò che non può avvenire a meno che A,;'", A^'"' non

tendano essi pm-e a zero ('). È chiaro pertanto che dopo un corto numero

di compensazioni parziali le quantità /*,("'> h/'^ si ridm-ranno ad essere di

grandezza ti-ascm-abile, e la compensazione generale potrà ritenersi completa »

.

(') Questi binomii non possono annullarsi per valori ili /irf<'> /icO entrambi diversi

ila zero: infatti, se così fosse, si avrebbe:

-2l = -22. = . . . = ^2!L

'ji 7»
"

<?»

e per quel che si è osservato nel parajirafo § S della Nota I le equazioni di cuiidiziuiie

pro])oste non sarebbero l'una dall'altra indipendenti. I detti binomii non possono iiep|)urc

annullarsi quando una delle due quantità /(,('", /(,<" è zero e l'altra diversa da zero. Infatti

le /i^(«>^0 e he' ^ 0, anìiichè que' binomii si annullassero dovrebbe aversi (^,^(^2=...=/^,j^0.

In questo caso per la seconda delle (IS""'») della Nota I si avrebbe ancora una relazione

lineare fra i coefficienti delle varie equazioni di condizione, e queste non sarebbero, come
dobbiamo supporre, indipendenti fra loro. Per una rairione analoga il 2" membro della for-

inola (25) nel § precedente non può annullarsi a meno die non sia ìid— /(',i=0, ed lic— /(',.= 0.
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Fisica. — Sulla dìlatculone termica delle leghe di pioìnbo e

stagno allo stato liquido. Nota II (') di Giuseppe Vicentini e Dome-

nico Omodei, presentata dal Socio Blaserna-.

" lu questa seconda parte del nostro studio ci occupiamo esclusivamente

della dilatazione delle leghe PbSni,, PbSn^, PbSnj, PbSn, , PbSn, fra tem-

perature vicine a quelle della loro frisione e 350° circa. Il metodo usato nel

loro studio è quello stesso che ci ha servito per i metalli, e quale fri allora

descritto minutamente (-). Abbiamo però alquanto modificato l'apparecchio

riscaldante, che crediamo utile descri-

vere, come molto opportuno per deter-

minazioni del genere di quelle di cui

si tratta.

« Esso consiste essenzialmente in

un ))agno di paraffina, riscaldata per

immersione in una massa di lega di Pb

e Su di oltre 15 chilogrammi. Per

meglio far intendere la disposizione delle

varie parti di esso, ne diamo il di-

segno (flg. 1).

» A è un grosso tubo di vetro ri-

pieno di paraffina, portato dal sostegno «.

Esso è chiuso col tappo di sovero li

.

tenuto fermo da im semplice congegno

indicato nella figm'a, e che porta:

« 1» Il dilatometro e.

tt 2° Il termometro d che misura

la temperatura del bagno di paraffina,

t 3° Il termometro e destinato

a misurare la temperatura della parte superiore della provetta A non con-

tenente paraffina.

^ 4° La guaina (non segnata nella figura) dentro la quale scorre un agi-

tatore del quale /" è il filo motore.

u B B è una custodia in latta con finestrine di vetro ;
serve assieme al

disco metallico e che la chiude nella parte superiore, a diminuire il raffred-

damento della parte sporgente della provetta per il contatto coli' aria libera.

« D è il bagno di lega, nel quale oltre alla provetta A viene ad immer-

gersi la parte inferiore della custodia B. Al di sotto vi è la lampada a gas E

a doppia corrente, con regolatore.

Fiff. 1.

(1) Vedi pag. 235.

(2) Atti K. Acc. Torino, Voi. XXH 1886, Voi, XXII 1887.
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« F è un involucro di metallo lucente che avvolge la pentola con la

lega e la lampada, ed è coperto col disco tì ,
per impedire il rattreddamento

della lega.

6 In fine i termometri H ed I servono a misurare. l"uno la temperatura

dell'aria in prossimità della colonna sporgente del termometro (/; l'altro quella

della lega.

i. Rimandiamo alle Memorie anzi citate, per quanto si riferisce al metodo

seguito nel riempimento dei dilatometri ed al modo di condurre le esperienze

per la determinazione del volume, che assumono in essi le leghe liquide alle

varie temperature. I dilatometri sono fatti con vetro, il cui coefficiente di dila-

tazione determinato fino ai .'504" è dato alle varie temperature dalla seguente

tabella :

Fra 0"
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Lega Pb Su

« Di questa lega si sono fatte due preparazioni studiate con due dilato-

metri diversi A e B che hanno dato i risultati raccolti nella seguente tabella :
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u Coi valori delle densità dei due samjii di lega misurate coi dilatometri

A e B abbiamo costruite le curve corrispondenti; e dall'esame di esse ab-

biamo stabilito di raggnippare i singoli dati nel modo che è indicato nella

seguente tabella per il calcolo dei valori iiiedii :

^-Bas^ai

-s.=gi.-g; 8iSi-^ nin. ~-a-n

i^^Sffi

»ii,ii, i

- Diamo in pic-

cola scala (figura 2)

la curva delle densità

della Pb Sn alle varie

I ' mperature, assumen-

flu queste ultime come

;ì.scisse, e le densità

come ordinate. Per po-

ter avere vicine le cur-

ve relative alle varie

leghe, spostiamo per

ognuna l'origine delle

ordinate, e per cono-

scere lagrandezzadelle

densità, indichiamo su

ogni ciu-va i valori cor-

rispondenti a qualcuno

dei suoi punti.

li La curva della lega Pb Su ci mostra che fra 356" e 2(52" la densità

della lega cresce si può dire proporzionalmente alle diminuzioni di tempe-

ratura ed anche abbastanza rapidamente; la linea al disotto dei 260° cambia

tutto ad un tratto di inclinazione tino a 201" (minima temperatura raggiunta),

mostrando un tratto che si può ritenere rettilineo ma che per rispetto alle

ascisse forma un angolo di inclinazione doppio di quello del primo tratto.

k
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« La cui'va delle densità della lega PbSn ortVe un andamento, che si

spiega facilmente, se si ricorre all'ipotesi del Wiedemann ; ammettendo cioè

che questa lega sia costituita da una lega ben definita, nella quale è disciolto

un eccesso di uno dei due metalli che la compongono. In questo caso, come

risulterà in seguito, il metallo eccedente è il Pb. Per temperature superiori

ai 250° la lega si dilata quasi uniformemente; per temperature inferiori

fra le r ed i 250° mostra una dilatazione pure uniforme ma doppia della prima.

« Questo fatto rimane spiegato, una volta che si ammetta, che la lega

di costituzione fìssa, liquida fino a t°, contenga ancora una parte di Pb solido

in sospensione. Allora per successivi aumenti di temperatura il Pb va grada-

tamente sciogliendosi ueUa lega chimica; e poiché il cambiamento di stato

di questo metallo è accompagnato da un aumento notevole (3, 39 "lo) di voliune,

così alla lega spetta apparentemente una dilatazione molto gi'ande, doppia cioè

di quella, che si osserva al disopra dei 250". quando il Pb in eccesso è già

tutto disciolto nella lega chimica, colla quale forma una massa omogenea per-

fettamente liquida.

« Il punto d'incontro dei due tratti rettilinei deUa ciu-va considerata, sta-

,
bilisce per noi la temperatura, alla quale la lega rimarrebbe satvu-ata dall'ec-

cesso di Pb che contiene. Questo punto d'inconti'o corrisponde ai 252° cii'ca.

alla quale temperatura la lega avrebbe la densità

8.976.

» Nello studio del raft'reddamento della lega PbSn abbiamo veduto che

alla temperatm'a di 245°,5 ha luogo un'improvvisa diminuzione della velocità

di raft'reddamento, diminuzione che si mantiene fino alla temperatiu-a t di

fusione, e quindi in corrispondenza al tratto della ciuTa delle densità che in-

dica la separazione del Pb solido in seno alla lega chimica, separazione che

uatm'almente è accompagnata da sviluppo di calore.

y. La temperatm-a (245°,5) alla quale diminuisce la velocità di raffi'edda-

meuto della lega liquida, è più bassa di quella (251°) alla quale cambia la

legge della sua dilatazione. Ciò è giustificato dal fenomeno di soprasatura-

zione, che si manifesta al raffreddamento della lega, fenomeno che è evitato

nello studio della dilatazione per il modo, col quale è condotto.

^ Coi valori delle densità D e D' della lega Pb Su a ^= 201°,6 e /'=248"

noi possiamo calcolare il suo coefficiente medio di dilatazione fra r e 248"

licon-endo all'espressione

D — D'

(t'—T)D'—(t—r)\)

e ciò naturalmente supponendo, che fra / e ; la dilatazione avvenga coUa stessa

legge che fra < e t'.

" Il valore che si ricava col calcolo è

«'= 0,000250



— 299 —
- CoU'ipotesi ora fatta, possiamo servirci di a per calcolare la densità

della lega liquida alla sua temperatura di fusione col mezzo della formola

D% = D- [1 4- (/— t) «]

ed allora si ottiene

D'-= J9,180.

E poiché si è già determinata la densità 1)^ della lega solida alla tempera-

tura di fusione, si trova subito che, nel passaggio dello stato liquido allo stato

solido, la lega Pb Sn subisce un aumento percentuale di densità dato da

^= 1,10.

t È inutile il dire, che a non si deve considerare come \m coefficiente

di dilatazione, risultando dalla forma della dilatazione della lega coll'aumento

di volume del Pb in eccesso, che si scioglie in essa.

Se si calcola il coefficiente medio di dilatazione della lega completa-

mente liquida, fra le due temperature 1= 2,62.'' ,
;'= 3o6. usando l'espressione

_ D— D'

si ottiene «= 0,0001269.

" I metalli impiegati nella preparazione della lega Pb Sn sono quelli

stessi da noi studiati allo stato liquido. Por essi si è trovato

Pb
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quindi, che la mescolanza dei metalli liquidi die formano la lega Pb Sn, è ac-

compagnata da dilatazione. Per la lega solida abbiamo pure trovata una dila-

tazione, però maggiore, 0,026. Il Matthiessen aveva analogamente trovato per

la lega solida ima dilatazione eguale 0,014.

" Ci possiamo ora rivolgere un'altra domanda. I metalli liquidi clie com-

pongono la lega conservano in essa i rispettivi coefficienti di dilatazione?

» Se si suppone, che la dilatazione della lega liquida risulti dalla somma

delle dilatazioni dei due metalli liquidi, proporzionatamente ai volumi che in

essa possiedono a temperatura superiore a quella di fusione del Pb, il calcolo

darebbe per « il valore

0,000122.

numero che si avvicina molto al valore misurato 0,0001269, ma di questo più

piccolo ».

Chimica. — Sintesi dell'acido aspartico. Nota di A. Piutti .

presentata dal Socio Blaserna.

• Nella seduta del 14 novembre dello scorso anno comunicai all' Acca-

demia un tentativo di preparazione del formilacetato etilico:

CHO

mediante la riunione degli eteri formico ed acetico con il sodio, onde valer-

mene per prodm-re una asparagina di costituzione conosciuta.

« Ho allora riferito che tale etere formilacetico condensandosi nella rea-

zione, fonna il trimesitato trietilico e mi riserbavo di estendere ulteriormente

tale studio.

« Dopo la pubblicazione del mio lavoro negli Atti dell'Accademia (Ren-

diconti, voi. II, 2" sem. pag. 241) comparve una comunicazione del signor

W. Wislicenus (Ber. XIX, 3225) sullo stesso argomento della concatenazione

di eteri mediante il sodio e poiché tale lavoro venne dopo del mio (V. Ber. XX,

1253) e perchè io ho già da vari anni ed in altre pubblicazioni chiarito il

proposito di stabilire la costituzione dell'asparagina, per quanto riguarda la

posizione rispettiva degli atomi di azoto, così non ho creduto di lasciare questo

argomento e riferisco perciò brevemente i resultati a cui giunsi riducendo

l'ossima dell'etere ossalacetico col metodo con cui Goldschmidt trasformò le

ossime in amine (Ber. XIX, 3232) e Tafel alcuni derivati fenilidrazinici di
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acidi chetonici negli acidi amidati corrispomleuti (Ber. XIX, 2414; XX, 244).

Il derivato sodico dell'etere ossalacetico :

COOC' H^

I

CO
1

CH . Na

I

COOC- H^

veune preparato facendo agire 4 gr. di sodio tagliato in sottili fettoline sopra

25 gr. di ossalato etilico e 15 gr. di acetato etilico sciolti in quattro volte il loro

peso di etere anidro. Non occorre aggiungere l'etere acetico in piìx volte, come l';i

W. Wislicenus, poiché la reazione procede lo stesso regolarmente (specie raf-

freddando) e dopo qualche ora il liquido si colora in bnmo e si rapprende

in una massa di minuti cristalli gialli del composto sodico, che si raccolgono,

si lavano con etere anidro, si comprimono fra carta e si fanno seccare sul-

l'acido solforico.

« Da 11 operazioni, in cui impiegai complessivamente 275 gr. di etere

ossalico e 165 gr. di etere acetico, ottenni gr. 240 di derivato sodico cioè

87 Vo dell'etere ossalico adoperato (60.7 7o della quantità teorica).

« Se si mescolano soluzioni acquose di quantità equimoleeolari di etere so-

dioossalacetico e di cloridrato di idi-ossilamiua, scaldando leggermente, si forma,

dopo qualche tempo, un prodotto oleoso che è l'ossima dell'etere ossalacetico:

COOC^ H'^

I

C=N.OH
I

CH'

I

COOC^H^

Questa ossima si estrae completamente con etere dalla soluzione acquosa in

cui rimane il clorm-o sodico e, svaporato il solvente, si presenta sotto fonna

di un olio quasi scolorito che diventa però in breve verde od azziuTO, veduto

per riflessione, e violetto, per trasparenza. E assai solubile nell'alcool, poco

nell'acqua, e si produce nella reazione in quantità quasi teorica. Se questa

ossima si riduce con amalgama di sodio in soluzione acquosa e si scalda a

b. m. si svolgono alcool ed ammoniaca e nel liquido si ritrova una notevole

quantità di aspartalo sodico formatosi secondo l'equazione:.

OOOC- H^ CNONa
I I

C= N . OH CH . NH-

I
+4H=2NaOH= | + 2^= H=. OH+ H^

CH^ CH^

I I

COOC'H^ COONa
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n A seconda delle condizioui in cui si opera si formano però nella rea-

zione altri prodotti secondari, sovente assai colorati, e dei quali non mi sono

ancora occupato. Il metodo che fornisce più facilmente ed in maggior copia

l'aspartato è il seguente.

" L'ossima con 15 volte il suo peso di acqua viene addizionata a

poco a poco sino a soluzione completa, con pezzetti di amalgama di sodio

al 5 "/». Si scalda allora a b. m., continuando ad aggiungere l'amalgama

sino a che un piccolo saggio del liquido acidulato con acido acetico, e fatto

bollire per qualche tempo dà una colorazione azzurra con acetato di rame.

Si lascia in riposo, si filtra, ed il filtrato portato all'ebollizione si satura,

mentre è ancora caldo, con acido cloridiico. In questo trattamento si osserva

un abbondante sviluppo di anidride carbonica, che non ha però luogo se l'acido

si aggiunge al liquido freddo. Cessato lo sviluppo gassoso, si tira a secco

a b. m. e si riprende il residuo con poca acqua in modo da sciogliere il

cloridrato dell'acido aspartico e lasciar indietro la maggior parte del cloruro

sodico. Aggiungendo alla soluzione acetato ramico, essa si colora fortemente

in azzmTO e dopo qualche tempo si depone un abbondante precipitato di aspar-

tato di rame.

« Se il liquido proveniente dalla idrogenazione dell'ossima si satm-a in-

vece a caldo con acido acetico, allora, dopo averlo tirato a secco a b. m.,

si toglie mediante l'alcool l'eccesso di acetato sodico, che impedisce la preci-

pitazione dell'aspartato, ed il residuo insolubile, disciolto nell'acqua, fornisce

coiracetato di rame subito l'aspartato.

" Una porzione di questo sale cristallizzato in mammelloni azzurri com-

posti di finissimi aghetti e seccato per diversi giorni all'aria, dette nell'ana-

lisi i seguenti risultati:

gr. 0,6202 di sale perdettero sino a 135° gr. 0,183 diH''0 e fornirono neUa

calcinazione gr. 0,1787 di CuO corrispondenti a gr. 0,1426 di Cu.

« Ossia in 100 parti:

trovato calcolato per C* H^ CuNO^-|-4V2 H^O

mO 29.50 29.43

Cu 22,99 22.95 (')

li Dall' aspartato di rame proveniente da diverse preparazioni ottenni

l'acido libero mediante l'acido solfidrico. Cessato il passaggio della corrente,

è utile di riscaldare il liquido onde agglomerare il solfuro e così impedire

che attraversi il filtro come ordinariamente succede.

(') Se si riferisce il rame al peso del sale secco a 13ò", cioè a gr. 0,4372 di sale, si

ottiene in 100 parti :

trovato calcolato per 04 H5 Cu NO*

Cu 32.61 32.53

ciò che parlerebbe in favore della formola dell'aspartato con 4 | mol. di acqiia, ammessa
da Rittliausen, Hoppe-Seyler e Hofmeister.
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« L'acido, iu tal modo ricavato, presenta i cai-atteri e l'abito cristallo-

grafico dell'acido aspaiiico di Dessaignes e degli acidi asparacemico e inattivo

ottenuti da me recentemente dalle due asparagine. Una porzione di esso,

seccato nel vuoto, dette nell'analisi i seguenti risultati:

gì-. U,2yi5 di sostanza forniiouo gì-. 0,1435 di H-0 e gr. 0,388 di CO-.

li Ossia in 100 parti:

trovato calcolato per C* H' NO'

C 36.30 36.09

H 5.46 5.26

Come era prevedibile le soluzioni acquosa e cloridrica di questo acido sono

otticamente inattive,

' Per completare la sua analogia cogli altri acidi inattivi mi propongo

oltre che lo studio cristallografico, anche il suo sdoppiamento mediante le

muffe, sdoppiamento che mi è già riuscito per l'acido inattivo ricavato dal-

l'asparagina ordinaria.

• Se l'idrogenazione dell'ossima dell'etere ossalacetico si eftettua in soluzione

acquosa od alcoolica, mantenuta sempre acida con acido acetico, si ottengono pro-

dotti molto colorati, fra cui, soltanto in piccola quantità, una mescolanza di aspar-

tato mono e bietilico. Questi eteri dettero colla saponificazione acido aspar-

tico inattivo.

« Un buon rendimento in questo stesso acido si ottiene, riducendo con

amalgama di sodio la soluzione acquosa del composto che l'ossima dà con

ammoniaca.

- Valendomi del metodo di riunii-e eteri grassi col sodio, tenterò ora la

preparazione di im aspartato monoetilico col residuo alcoolico in posizione

determinata, per poter giungere colla sua amidazione ad un'asparagina di costi-

tuzione nota.

li Aggiimgo che nella riduzione dell'ossima dell'etere ossalilpropionico si

ottiene pure un acido amidato sul quale riferirò in seguito.

. Intanto ringrazio il prof. Cannizzaro di avermi fornito i mezzi per ese-

guire que?to lavoro •'.

PERSONALE ACCADEMICO

n Vice-Presidente Fiorelli annuncia che le nuove nomine dei Soci

nazionali e stranieri vennero approvate con Decreto Reale in data 20 set-

tembre 1887.

Il Segretario Carutti dà comunicazione delle lettere inviate all'Acca-

demia, per ringiaziare della loro nomina, dal Socio nazionale Pigorini e

dai Corrispondenti: Rajn.\, De Simoni, Tocco, B.4Rzellotti, Cognetti
DE Martiis e Loria.
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Il Vice Presidente Fiorelli, levatosi in piedi, legge la seguente Comme-

morazione del Socio GozzADiNi.

" Signori,

« Nuora sventura ha colpito i cultori dell'archeologia, e tolto a noi uu

valoroso nostro collega. Il 25 dello scorso agosto, improvvisamente moriva

nella sua villa di Ronzano, presso Bologna, il Socio conte Giovanni Gozzadini,

Senatore del Regno, R. Commissario per le antichità dell'Emilia e delle Marche,

Presidente della R. Società Storica nelle Romagne, ricercatore infaticabile delle

memorie patrie, alla cui tutela ed illustrazione consacrò la maggior parte della

sua vita.

« Era nato nel 1810, da famiglia nobilissima.

« Gli scavi che intraprese nella Necropoli di Villanova fino dal 1844,

e le Memorie da lui edite, segnano il principio di un indirizzo nuovo dato

alle indagini archeologiche mezzo secolo fa, quando il Gozzadini dimostrò il

sommo profitto che si ottiene scavando con buon metodo, e la inaspettata luce

che deriva dallo esame di oggetti, che prima si sarebbero reputati non me-

ritevoli di esercitare le cure degli studiosi.

•i Da quel tempo grande cammino si fece nel campo oscuro e intricatis-

simo della nostra storia primitiva, e molte furono le controversie per risolvere i

gravi problemi intorno ai periodi più remoti o meno conosciuti delle civiltà

che precedettero il dominio romano in Italia. Nelle quali lotte della scienza,

il Gozzadini fu sempre dei più prodi; né i dolori domestici, nò il peso degli

anni lo vinsero. L'ultima sua Memoria, intorno ad antichità scoperte in Bologna,

porta la data del 21 agosto, tre giorni prima della sua morte, e fu inserita

nelle Notizie dello scorso settembre.

t Altri lavori stava preparando per illustrare le nuove scoperte fuori porta

S. Isaia, dove il Gozzadini faceva eseguire scavi per conto del Governo, ad in-

cremento del Museo Bolognese; per la cui fondazione molto a lui si deve,

essendo egli stato fautore degli accordi fra il Comune e lo Stato per dotare

Bologni di un Istituto che rispondesse in tutto alle cresciute esigenze dello

.-tudio.

" Nel tempo stesso dava pm-e l'ultima mano a una Memoria intorno a

temi di storia medioevale, sempre riferibili alla sua Bologna, le cui vicende

nel lungo corso de' secoli nessuno più di lui indagò tanto accuratamente e

con tanta perseveranza.

» Non mi fermo a dare l'elenco delle numerose pubblicazioni da lui fatte.

Lascio che di ciò dicano gli uomini egregi della Società storica delle Romagne,

i quali si propongono commemorare solennemente il defunto loro capo. A me

basti rendermi interprete del lutto della nostra Accademia, augurandomi che

l'esempio dato dal Gozzadini trovi nella sua patria, non pochi imitatori, a

maggior ornamento della Città, ed a vantaggio della cultura nazionale »

.
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PRESENTAZIONE DI LIBRI

II Segretario Carutti presenta le pultblicazioui giunte in dono, segna-

lando fra esse una raccolta di lavori del Socio Corrispontente De Simoni, dei

quali sarà dato l'elenco nel Bollettino bilìliografico, e le Vite iuedife di ma-

lemalici italiam scritte da Deniardiao Baldi, pubblicate dal Con-ispondente

Narducci.

Il Socio GciDi presenta la pubblicazione .1 Cataloguc of the Arabie

Maauscripts lii the Library of the India Offiee del sig. 0. Loth, e l'opera

Alberuni's edited by Sachau accompagnando quest' ultima presentazione

colle parole seguenti:

>^ L'opera di al-Bérùnì il cui dono prezioso come quello del catalogo, l'Ac-

cademia deve al Socio Rawlinson, contiene (come l'editore l'ha intitolata), un

" Ragguaglio suUa religione, la filosofia, la letteratura, la cronologia, l'astro-

nomia, i costumi, le leggi e l'astrologia dell'India, verso il 1030 dell' e. v. -.

Il libro di al-Bérùnì è forse il più importanti di quelli scritti dagli arabi

sopra paesi non musulmani e tanto piìi in quanto che l'India, al tempo che

al-Bérunì la percorse, non avea ancora risentiti tutti i danni della conquista

musulmana.

• L'edizione, che segue innanzi tutti il codice posseduto dal sig. Schefer.

e colla solita cortesia messo a disposizione dell'editore, è dovuta al celebre

prof. Sachau della R. Universitìi di Berlino, e senza dubbio pochi altri orien-

talisti avrebbero potuto superarne le grandissime difBcoltà -

.

Il Segretario Blaserxa fa omaggio, a nome dell'autore prof. G. Sergi.

delle pubblicazioni seguenti : La Psycholo<jle physiologiqiie— Crani di Oma-
ijuaca — Craiii peruciaiii antichi del Museo antropologico della Univer-

sità di Roma (in coUab. con L. Moschex).

CORRISPONDENZA

Il Vice-Presidente Fiorelli presenta una medaglia in argento offerta

all'Accademia dal Mimicipio di Asti, e che ricorda il dono del Codice Ma-
labaila, fatto da Qcixti.no Sella a quella città. Il Vice-Presidente aggiimge

che la Presidenza si è fatta premura di ringraziare il Municipio di Asti pel

cortese invio.
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Il Segretario Carutti rende conto della corrispondenza relativa al cambio

degli Atti.

Eingrazia per le pubblicazioni ricevute:

La Biblioteca Reale di Berlino.

Annunciano l'invio delle proprie pubblicazioni:

L'imp. Accademia delle scienze di Vienna; le Università di Upsala, di

Rostock e di Halle: la Società di scienze natm-ali di Bamberg.

D. C.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze flsiclie, matematiche e naturali.

Seduta del 4 dicembre 1887

Presieduta dal Socio anziano L. Respighi.

MEMORIE E NOTE
DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Astronomia. — Recherches sur les Métèorites. Conclusions gé-

nérales. Nota del Socio straniero Norman Lockyer, presentata dal

Corrispondente Tacchini.

n I. Tous les coi-ps célestes qui briUent d'eux mémes sont eomposés, cu

de métèorites individueUes, ou de vapeiirs provenant de la condensation des

métèorites.

t II. Les spectres de tous les corps dépendent de la chaleur des métèo-

rites, produite par des collisions, et de l'intervaUe moyen entre ees métèo-

rites; ou, quand les métèorites sont condensées, de la periodo qui s'est ècoulèe

depuis la vaporisation complète.

« III. La températm-e des vapeurs provenant des collisions dans les

nébuleuses, qui n'ont pas C et F, mais d'autres raies brillantes dans leui-s

spectres et dans les comètes loin du pèrihèlie, est à peu près celle de la

fiamme de Bimsen.

« IV. La températiu-e des vapem-s provenant des collisions dans les

étoiles, telles que « Orionis, est à peu près celle de la fiamme de Bessemer.

« V. La courbe de la temperature croissante des métèorites individueUes

et du refroidisseraent de la masse de vapem- qui succède et les phéiiomènes

qui l'accompagnent s'énonce ainsi :

Rendiconti. 1887, Vol. IH, 2° Sem. 40
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SUCCESSION D'ESPACE ET DE TEMPERATURE

De froid à chaud. — Des agrégatioiis mlnces aux épalsses.

Spectre

de rintervalle

H C

Speclre de la vapeur du meteorite

Ravonnemeiit Absorption

Spectre '% ^
e8 météorites'

Rayonnement

Nébuleuses (sans F)

Les comètes de 1866-

1867

Nova C'ygni après la

collision

Les étoiles avec de

raies brillantes (sans F)

Kébuleuses (avec F)

fjtoiles avec des raies

brillantes (avec F) . . .

Comètes sous les con-

ditions moj'ennes de Cui

lision

Comètes à périliélie.

Des étoiles classein a

Les agrégations mélóes:

R Geniinorum . .

Nova Orionis au ma-
ximum

Rien Rien

Rien Rien

Rien Rien

Rien Rien

H Rien

H Rien

Rien C

Rien C

Rien C

H C

li C

Mg(500±405)

Mg (500)

Mg (500)

Fé Mn

Mg(500±496)

Fé Mu

Mg/;

Des lignes de

métèorites

Des lignes de

métèorites

Rien

Coutiim. faìble.

Bande large 475

Rien

D et i et d'autres lignes

de bandes

Rien

9
; Contiiiu.

Contimi avec

éclat.

CONDENSATION.

Les étoiles CI. I-II Continu.

Refroidissement.

Des étoiles, CI. II, le

Soleil inclus Continu.

Des étoiles de CLmi —

Des cannehires (flutings)

et des lignes de métèorites

Des lignes de métèorites

De.s canuelures et des li-

gnes de métèorites

Des lignes de haute tem-\ Le rayonuement

pérature des éléments 'J''^';"*',™"'''^'!''
, , 1 1 . Idividuelles cede

présents dans les me-i„aintenant au
téorites \ rayonnement de la

Ì

masse intérìeure

vapor ense et
puisconsolidéede
l'agrégation con-

densée.

» VI. La lumière donnée par ces agrégations à chaque temperature crois-

sante dépend du uombre de métèorites présentes, c'est-à-dire que la difterence

dépend de la quantité, et non de l'intensité de la lumière.

« VII. La distinction entre étoiles, comètes et nébuleuses n'a aucmi fon-

dement physique.

« Vili. Le rapport entre l'intervallo moyen des métèorites et leur surface

incandescente, constitue une différeuce de la plus haute importance et les

spectres en dépendent.
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' IX. Quand liiitervalle entie les météorites individuelles est très grand.

la ténuité des gaz provenants des coUisions sera telle qu'un specti'e lumineiix

ne sera pas produit (nébuleuses et étoiles sans F). Quand l'intervalle n'est

pas anssi grand, la ténuité des gaz sera réduite, et les vapeurs daus l'iu-

tervalle nous donneront des ligues brillantes (nébuleuses et étoiles ayec F

brillant). Quand l'intervalle est relativeineut petit et la températiu-e des mé-

téorites individuelles plus haute, en conséquence, la prépondérance du specti-e

des intervalles diminuera et la vapeur incandescente autour de cliaque me-

teorite se fera voi],- par l'absorption du spoctre continu que donnent ces météo-

rites ménies.

« X. Les détails les plus brillants dans les nébuleuses spirales et dans

celles où une rotation a commencé, sont probablement dues aux eourants do

météorites qui ont des mouvements irréguliers venant des grands courants où

les collisions ne seraient presque rien. M. le prof. G. Darwin a déjà suggéré, em-

ployant l'hvpothèse gazeuse, que dans de telles nébuleuses la gi'ande masse

du gaz n'est pas lumineuse. la luminosité étant un signe de condensation

sm- les lignes de moindre vólocité d'après une loi connue d'Hydrodynamique.

De ce point de vue, on peut regarder les nébuleuses visibles comme un dia-

gramme lumineux de ces propres lignes de courant {slream-Uaes).

li XI. Les nouvelles étoiles. vues sans ou avec des nébuleuses, provien-

nent de la collision des météorites, les lignes brillantes étant des lignes d'élé-

ments dont le spectre est le plus brillant à une températm-e basse.

- XII. La plupai-t des étoiles variables qu'on a observées appartenant à

cette classe de corps que je suggère maintenant sont des météorites non pas

condensées ou des étoiles condensées dans lesquelles ime masse centrale esiste

plus ou moins solide. Dans quelques-unes de ces étoiles qui ont des périodes

régulières, il semble que la variation est due en partie à des agrégations de

météorites qui se meuvent autour d'un corps brillant ou sombre, la lumière

maxima se montrant au périastnim.

K XIII. Le spectre d'hydrogène qu'on volt dans les nébuleuses semble pro-

venir d'une excitation faible électrique, comme il arrive dans les comètes

avec le spectre de carbone. On voit des cliangements subits d'im specti-e ìi

l'autre dans le spectre des météoiites dans les tubes quand on passe un cou-

rant électrique, et l'on peut toujom-s produire le changement de H à C par

un plus grand échauffement des météorites.

' XIV. Les météorites proviennent de la condensation des vapeurs pro-

duites par des collisions. Les petites particules s'accroissent au moyen de la

fusion aussi produite par les collisions. et elles continuent a s'accroitre jusqu'à

ce que les météorites soient assez grandes pour s'écraser par collision, quand

la chaleur du choc ne suftit pas à produire la volatUisation de tonte la masse.

» XV. Commenyant avec des météorites d'une composition moyenne, les

formes estrèmes, les fers et les pierres, seraient enfìn produits comme le

resultai de collisions.
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« XVI. Dans le temps historique nous n'avons aucuu registre d'un

k monde brulant " {ivorid on fire) ow de la collision des masses de matière

aussi grandes que la Terre, sans parler de masses aussi grandes que le Soleil ;

mais la distribution des météorites dans l' espace indique que de telles col-

lisions forment une partie intégrale dans l'economie de la nature. Le nombre

des corps sujets à de telles collisions est relativement petit.

« XVII. Des applications solaires.

» c() On peut reproduire assez exactement (dans quelques parties du

spectre presque ligne pour ligne) le spectre du Soleil, en faisant une pboto-

gi'aphie composée de spectres à la temperature de l'are voltaìque de plusieurs

météorites pierreuses ehoisies au hasard entre des pòles météoriques de fer.

» (i) Le carbone, qui premièrement faisait partie des météorites dont

la condensation a produit le Soleil, s'est dissocié par la haute temperature

provenant de catte condensation.

« y) Les lignes de carbone, que j'ai découvertes en 1874 (Proe. R. S.,

voi. XXVII, p. 308), continueront lentement à s'accroìtre en intensité jusqu'à

ce qu'on arriverà au temps où la plus grande absorption sera celle de car-

bone, à cause de la réduction de temperature de la conche la plus absorbante.

C'est dans cet étage que nous trouvons à présent les étoiles de classe III b

de la classification de Vogel.

» à) A présent il semble probable que, parmi les changements les

plus importants qui se font dans le spectre solaire, sont l'élargissement de la

ligne K et le rétrécissement des lignes d'hydrogène '.

Matematica. — Sul confronto delle singolarità di due fun-

zioni analitiche. Nota del Corrispondente S. Pincherle.

« Benché le singolarità di una funzione analitica sieno gli elementi essen-

ziali della sua determinazione, pure si sa pochissimo sulla classificazione di

queste singolarità. Ordinariamente, si dice che due funzioni hanno in un

campo C le stesse singolarità quando la loro differenza è regolare in quel

campo: così si può formare l'insieme delle funzioni che vi hanno le stesse

singolarità aggiungendo ad una di esse una funzione arbitraria regolare in C.

In questo ordine di idee, la teoria si è spinta molto innanzi col teorema di

Mittag-Lefller e le sue varie generalizzazioni.

« Ma può darsi che due funzioni abbiano (p. es. in un punto) singola-

rità di natura molto affine, senza che queste si distruggano coUa sottrazione:

sembra perciò utile di vedere come si possa definire con precisione e nel

modo più conforme alla natma delle cose, questo concetto, per ora vago, di

affinità fra le singolarità di due funzioni analitiche.

« Dapprima si presenta l'idea di avvicinare le funzioni le cui singola-

rità si distruggono colla divisione : un tentativo in questo senso è stato fatto
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dal sig. Guichard nella sua tesi : " Sur les poinis singìtliers essentiels ^

.

(Paris, 1883). Egli definisce come della st-essa specie quelle singolarità che

si distruggono coUa divisione, e giunge in questo modo a risultati analoghi

a quelli che si ottengono colla detìnizione ordinaria.

t Però, l'aiMnità fra le singolarità di due l'unzioni (p. es. in mi punto)

può essere assai stretta, anche se queste singolarità non si elidono né colla

sottrazione, né colla divisione : è chiaro, ad esempio, che dal modo di com-

portarsi della e^ per ,r = x si deduce quello della x{(f' -{-!), sebbene le

loro singolarità non siano deUa medesima specie, né secondo la definizione

ordinaria, nò secondo quella del Guichard. Non mi è sembrata quindi inutile

la ricerca di un criterio per avvicinare quelle funzioni le cui singolarità pre-

sentano una vera analogia, criterio che deve naturalmente comprendere quelli

di sottrazione e di divisione ; e trattandosi di un argomento cosi interessante

e poco studiato, spero che il mio tentativo, per quanto imperfetto, non sem-

brerà del tutto privo d'importanza.

' 1. Principierò dal considerare le funzioni intere, dalle quali, come è noto,

dipende lo studio delle singolarità delle funzioni uniformi.

^ Dirò che due funzioni intere G(a;), Gi(a') sono SiVrf/// quando

esisteranno due funzioni a{x), b(x) aventi carattere razionale

nell'intorno di a'= qo, tali che sia:

(1) G,i.r) = a{x)G{,v}-\-bix).

s Per l'ipotesi, le funzioni ('{x), b{,r) saranno sviluppabili per valori

di X maggiori in valore assoluto di un numero positivo q. in serie della forma

a{x) = ciox'" -f- UiX'"-' -] h «.,
-•' + -

,

b (x) = bo .?'"-}- bi .r'"'-' -| 1- «,.«"''-'+ -
,

dove m, mi sono numeri interi (positivi, nulli o negativi),

t Dalla relazione (1) risultano le seguenti proposizioni:

a) La relazione (1) è invertibile: se ne deduce cioè

G(x) = ^^Glix)-^^^'
^ ' a(x) ^ ' a(x)

dove —;— '
] [ soddisfanno alla stessa condizione posta per ri(x), bix).

a{x) a{x)

b) Due funzioni intere la cui differenza è razionale sono simili; due

funzioni intere il cui quoziente é razionale sono simili.

e) Due funzioni intere simili ad una terza sono simili fra loro,

d) Tutte le funzioni intere razionali sono simili fra loro,

e) Se più funzioni intere Gì {x) , G> {x), . . . sono simili, in qualunque

loro combinazione lineare a coefficienti aventi carattere razionale nell'intorno

di .ir= », la parte contenente sole potenze positive di .r è una funzione

simile alle proposte.
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t 2. Oltre a questi teoremi, possiamo emmciare anche i seguenti sulle

funzioni intere simili:

a) Ponendo

G (x) = -^ h„ x", G, (.<•) = I kn x'\

i coefficienti /,„, /«„ sono legati, per n abbastanza grande, dalla relazione

(2) Ìùx+,A = «0K+ «1 /i»+i H h (u h„+-, + ••• •

^) La relazione fra G(x) e Gi(.') si può scrivere

dove l'integrazione è estesa ad una circonferenza di raggio maggiore di o

col centro nell'origine.

e) Se, per valori di :r crescenti lungo una certa dii-ezione, si ha per

ogni p positivo

lim ——'- = 00

lo stesso sarà di Gì (x) lungo quella direzione.

d) Se, per x ed a reali e positivi, si ha per ogni ff, <^ ff o per ogni

«2 > a rispettivamente

lim G {x) e-«'^= 00 , o lim G (x) e-"^^= ,

sarà corrispondentemente

lim GiC.'^-»'^ = 00 , lim Gi(,r) e-«^-'^= .

e) Dividendo la (1) per la maggiore potenza positiva fra le due .r™,

x'"' (sia p. es. la prima), essa prende la forma :

ora, moltiplicando per

— e'^dx
X

ed integrando lungo una circonferenza di raggio pi > ^ , e posto

r ^-G(..)— =tpis)
, r .^^'«. ('^0 V = v^ (-')

'

t' 'ri' '-^ *-'' 'l'i' ''-

si trova la relazione :

(4) g).<»"(«') = 2«,9;'^>(„');

da ciò si vede che se due fimzioni intere sono simili, le loro trasformate di

Laplace sono tali che lo derivate dell'ima sono sviluppabili in serie ordinate

per le derivate dell'altra.



— 313 -
/) Se moltiplichiamo invece la (3) per ;r~-~' dx ed integriamo lungo

una linea chiusa /, posto

G (.r) .t---' dx = V'(- ) • f G . ix) 3r'-' dx = ip.U)
X,

troviamo

(5) T//, (j -\- i,ì) = 2a^ if:(: -j- ,) _ :sh^_„^,„^ ifi^) '

relazione alle ditferenze che coincide colla (2) per j intero.

• 3. Date due funzioni intere, come si potrà riconoscere se esse sono

simili, ed in tal caso trovare la relazione di similitudine?

Per rispondere a tal domanda, supponiamo di avere due fimzioni intere,

legate dalla relazione (3). È noto (') che preso un numero R arbitrariamente

grande, si potrà sempre trovare un sistema di numeri s,. Si,... s,,..., tutti

maggiori di R in valore assoluto, e tali die

lim —^^

—

- ^00.

» D'altronde, potendosi prendere R abbastanza grande perchè le 2-;^'

£~;;r differiscano iu valore assoluto da (to e —-— di tanto poco quanto

si vuole, dovrà essere per la (3):

lim G (s„) = 00
;

e scrivendo la (3) nella forma

s/''G(s„) s,,-'
' G(s„) s,.-*"'-'".

si avrà passando al limite :

- Formando ora la funzione

''[«(-)-'-('"+f+S+-+^)«w]-
questa è una funzione intera eguale ad

(arx'"+ ar^, X'"-'+ -) G (./,•) 4- b (x),

e quindi, applicando a questa la (6), si avrà

.^.-[6. is.,)-s,r («0 + ^ +^ + - + 77^) G (..,.)1

( ' ) lim -L ^ ^ì^—^j
^ 1= a.

.

(') Weicrstrass, Zur Thcoric dcr eindeutigcn anal. Funct., § 8. (.\bhandl. der

Berlin. Akad. der Wisseuschaften, 1876).
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« Se dunque due funzioni intere sono simili, formando le espressioni con-

tenute nel primo membro della (7) per y= 0, 1, 2, ,
queste devono dare

per limiti i numeri del sistema «o, «i, c-z, Per riconoscere dunque se

due funzioni intere sono simili, si cercheranno questi limiti, e se esistono, si

verificilerà a posteriori se la funzione a{-v) formata con essi, permette di

porre fra le due funzioni intere date una relazione della forma (1).

« 11 procedimento sarà notevolmente semplificato se per la funzione G(^-)

e quindi necessariamente anche per la Gi{x), esiste una direzione determi-

nata lungo la quale sia lim —~~ = e» per ogni m positivo.

K 4. Ho considerato fin qui le sole funzioni intere ; cercherò ora di esten-

dere il concetto di similitudine a funzioni analitiche qualsiansi.

B Dirò che due funzioni analitiche f {x) , l\{x) , che entro

un'area A hanno carattere razionale, sono simili, quando esi-

steranno due funzioni a{x), h{x), aventi carattere razionale

fuori e sul contorno del campo A e tali che

(8) n{x) = a{,e) f{x) + b{x).

a) La relazione (8) è invertibile : se ne deduce infatti :

dove —7—r ' —rr suddisfanno alla stessa condizione imposta ad a {x), h {x).

a (,r) a {x)

b) Due funzioni simili ad una terza sono simili fra loro.

e) Tutte le funzioni razionali sono fra loro simili.

(/) Segue dalla definizione che le funzioni a {x), b {x) sono fra loro

simili.

" 5. Quando due funzioni uniformi sono simili ed una di esse ha per

x= K una singolarità essenziale, lo stesso avviene dell'altra, e le funzioni

intere caratteristiche delle singolarità sono simili. Indicando infatti con

G| ), tìil 1
queste funzioni caratteristiche, con p un numero

\x— n} \x~ckJ

intero e con P, Pi,... sviluppi in serie di potenze positive, la (8) per l'in-

torno di X= a prende la forma :

e posto X— «=—
,
questa coincide colla (1) ed esprime cioè che le fun-

zioni G(j), Gi(-) sono simili.

" Questa osservazione permette di riconoscere se due funzioni uniformi sono

simili. Sarà necessario che dove una di esse ha una singolarità essenziale,
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l'abbia ancho l'altra: iudi che le funzioni intere cai-atteristiche della singo-

larità siano simili ; intine che la funzione a (.r), eostruita col metodo dato a

§ 3, permetta di verificare ima relazione della forma (8) fra le due funzioni.

« (5. La ricerca della funzione a {x) è assai semplice per due funzioni

non uniforaii che nell'intorno di un punto ^•= « ammettono gli sviluppi

/' {.<•) = A Or) (a-- «)>•+ B {x) , /•, {x) = A, {x) {x—af+ B, {x)

dove A è im numero non intero, o

f{x)= k(x) log {x—a)+ B(a-)
, A {x)= A,(x) log (x-cc)= B,(.r)

;

avendo A, B, ... il carattere razionale per ^=a; infatti in questi casi la a{x),

Al (x)
se esiste, non può dilì'eriro da .

'
, •

A(a-)

" 7. Un caso pailicolare notevole della similitudine di due funzioni si

ha quando esse sono sviluppabili in serie di potenze di x entro un cerchio

di raggio E. e le a(x), ù{x) in serie di potenze di — fuori di un cerchio

di raggio minore di K. In tal caso si conservano le proprietà enunciate ad

a), b), e) del § 2 ".

Astronomia. — Foiogm^e della coromt atmosferica attorno

al sole, fafle tu Roma nel settembre 1887 da P. Tacchini. Nota

del Corrispondente Tacchini.

" Nel capitolo XVI della Memoria del Kiccò, che ho avuto l'onore di

presentare oggi all'Accademia, si parla a lungo dell' arcone e corona atmosfe-

rica attorno al sole, detto anello di Bishop, porche si ritiene essere stato lui il

primo ad osservarlo ad Honolulu nel settembre del 1883. Tutte le osserva-

zioni riportate dal prof. Ricco, tanto quelle fatte da lui come da me, dal

Tissaudier, dal Forel. e da altri sono la descrizione di ciò, che ognuno ha

veduto e giudicato coi propri occhi, e nella maggiore o minore esattezza

della descrizione delle cose vedute ha certamente una gran parte l'attitu-

dine individuale all'osservazione e alla percezione di fenomeni così delicati.

E ciò è tanto vero, che qualcuno perfino non potè accorgersi del fenomeno

dell'arcone all'epoca della sua più grande visibilità, ad onta che io ne lo

avessi avvertito. Inoltre il fenomeno non è continuo, e non sempre vedesi

allo stesso modo in siti molto diversi, e dopo il famoso periodo concomitante

coi grandi crepuscoli rossi, l'arcoue è andato diminuendo di intensità, por

divenire spesso anche invisibile. Tali intermittenze sono certamente dovute

alla corrispondente variazione della causa atmosferica, che produce il fenomeno,

la quale talvolta è per così dii-e generale ed estesa per grandi altezze, altra

volta manifestamente affatto locale, come nel caso del settembre ultimo, di

cui mi occupo nella presente Nota.

Bendiconti. 1887, Vol. Ili, 2° Sem. 41
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" In quel mese dopo un tempo nuvoloso e temporalesco, le alte pressioni

sull'Irlanda (778 nel giorno 19) che perdurarono il 20 e 21, mentre al sud

di Europa il barometro stava sui 755 millimetri, furono la causa dello appa-

rire di venti di nord forti, con abbassamento di temperatura e straordinaria

siccità dell'aria, cos'i che il cielo a fìoma nei giorni 22 e 23 fu eccezional-

mente sereno. In quelle giornate scomparsi i bei fenomeni di colorazioni molto

estese, riveduti nei giorni precedenti dopo il tramonto del sole o prima del

suo nascere, restava però ancora una corona atmosferica attorno al sole assai

graziosa e ben deiìnita, da ricordare in piccole proporzioni il fenomeno veduto

in grande, cioè l'arcone del 1884. Le apparenze erano le medesime, ma evi-

dentemente prodotte da causa locale, cioè dallo strato basso dell'aria interposto

fra l'osservatore e l'orizzonte, perchè l'aureola o corona si proiettava in parte

sul fondo del quadro occupato dal rialzo del terreno, dai colli, come appunto

qui a Roma, osservando io il tramonto dall'alto della torre Calandrelli. Allora

mi venne l'idea di tentare di fotografare il fenomeno e ci riescii discreta-

mente, e ne presento all'Accademia due esemplari. Queste fotografie furono

fatte da me nel giorno 22 alle 5''.40"' e 5'^.50"' pom., cioè poco prima del

tramontar del sole e corrispondono perfettamente a quanto io vedeva ad occhio

nudo, ciò che serve a dare un peso maggiore a tutte le osservazioni raccolte

dal prof. Ricco, ed a dimostrare che colla fotografia si possono ottenere buone

imagini di questi delicati fenomeni. È veramente da deplorarsi, che in occa-

sione della visibilità del grande arco durante i passati anni, non siasi impie-

gata la fotografia per conservarne l'esatta immagine, che tanto io che il Ricco

abbiamo ricordato ai lettori con semplici schizzi a mano. Siccome però lo

studio di queste corone atmosferiche attorno al sole non è ancora esaurito,

cos'i sarebbe opportuno di introdurvi sistematicamente l'impiego della foto-

grafia da sostituire ai disegni a mano e alle descrizioni. In quei giorni

asciutti e sereni del settembre 1887 dopo tramontato il sole, la mezza aureola

veniva sostituita da un fondo rosso ben definito e che discendeva rapidamente

col sole, così che le ultime traccio si ebbero a notare 9'".42'' dopo il tra-

monto dell'astro. Seguivano poi colorazioni intense, ma limitate in confronto

dei bellissimi crepuscoli osservati nelle sere precedenti, quando cioè l'aria

era umida e l'atmosfera impura, come il 17, 18, 19, 20 e dopo cessata la

tramontana, ciò che prova il legame intimo fra quei fenomeni e le condizioni

atmosferiche. Nel caso nostro speciale l'anello di Bishop era sicuramente pro-

dotto dalla polvere solida sospesa nell'aria: in altri casi invece la corona è

prodotta da una particolare cmdeusazione del vapore acqueo, come dissi

fino dal 1884. Con una serie di fotografie fatte a diverse altezze e in luoghi

molto diversi, si potrà certamente portare nuova luce sulle importanti que-

stioni dei crepuscoli e dell'anello di Bishop ".
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Astronomia. — Occultazioni di stelle dietro la Inmi durante

l'eclisse totale di luna del 18 gennaio 1888. Nota del prof. E. Mil-

LOSEViCH, presentata dal Corrispondente Tacchini.

« L'Osservatorio imperiale di Poulkova prese nel 1884 l'iniziativa di

osservazioni internazionali di occultazioni di stelle dietro la luna, durante

l'eclisse totale di luna del 4 ottobre 1884. Le osservazioni avevano lo scopo

di ottenere con rigore il valore angolare del raggio lunare.

« Molti osservatori, provveduti di grandi equatoriali, concorsero alle os-

servazioni, che saranno discusse dall'Osservatorio di Poulkova.

« Nel 18 gennaio 1888 avremo un nuovo eclisse totale di luna, e le

stelle che possono essere occultate durante la fase utile (che l'esperienza di-

mostrò più stretta di quella che speravano gli astronomi di Poulkova) fm-ono

da me prese in rapidissimo esame per quanto riguarda Roma e nell'insieme

per quanto riguarda l'Italia. Ed invero il piccolo elenco, che fa parte di

questa breve Nota, dà i luoghi approssimati dello stelle che saranno occul-

tate in Italia durante la fase utile.

•^ Pubblico questi cenni di calcolo, perchè mi lusingo che faciliteranno

il breve lavoro che qualche mio collega potrebbe ripetere per qualche altro

Osservatorio d'Italia, provveduto di grande equatoriale allo scopo di ottenere

osseiTazioni in comune.

- L'eclisse totale di luna avviene il 28 gennaio 1888 ai seguenti tempi:

Entrata della luna nell'ombra iC" 21'" t. m. Roma

Immersione 11 21 »

Emersione 12 59 »

Uscita della luna dall'ombra 14 «

» 11 periodo utilizzabile per la osservazione delle occultazioni delle pic-

cole stelle dietro la luna, resta limitato ad un intervallo di tempo di poco

maggiore di quello che scorre fra la immersione e l'emersione, ad es. fra

le 11*" 0"' e le 13'' 20">.

" Le immersioni, che accadono prima delle 11'', quantunque avvengano

al lembo orientale già nel cono d'ombra, pure restano difficilmente osserva-

bili, quando si tratti di astri deboli, por la molta luce emanata dalla luna,

che, per buona parte, è ancora nella penombra, e se anche avvenga occul-

tazione d'astro lucente, il lembo della luna non si scorge che ad eclisse assai

avanzata.

^ Le emersioni, che avvengono dopo le \^ 20"", per le identiche ragioni,

difticilmente si possono osservare, tanto più che in questa parte del fenomeno

l'incertezza nel tempo e nell'angolo di posizione ha una importanza maggiore,

come del resto è ben noto.
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1 1 .seguenti clementi, che ho calcolato per sei istanti equidistanti, mi

servirono a tracciare con metodo grafico il cammino apparente della luna nel

cielo, come deve apparire a Roma.

Epoca e
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XullUTO
d'ordine
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lerabilissimo (un paio di minuti) quando il calcolo debba servire soltanto per

disporsi ad osservare, ho ottenuto per Roma i seguenti risultati:

Numero
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Fisica. — Sulla dilatazione termica delle leghe di piombo e

stagno allo stalo liquido. Nota III (') di Giuseppe Vicentini e Do-

menico Omodei, presentata dal Socio Blaserna.

Lega Pb Snj.

ii La lega Pb Sn. è stata studiata col dilatometro C, il cui volume si è

verificato anche dopo due serie di determinazioni, che hanno dato i seguenti

risultati :
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temperatura di fusioue della lega PbSno, avrebbe trovato una piccola sosta

fra 200° e 190°, il Pillichody a 197°. Le nostre esperienze non ci hanno per-

messo di osservare il rallentamento di velocità nel raffreddamento al disotto

dei 226", quantunque eseguite con masse abbastanza grandi di lega poste in

ambiente ad elevata temperatura.

n Se si calcola il medio coefficiente di dilatazione fra r e 270° in modo

analogo a quello seguito per la lega Pb Sn, si ottiene:

«' = 0,000227

« Se la lega liquida fra x e 189" variasse di volume colla stessa legge

che fra 189" e 207°, impiegando questo valore di «' per il calcolo della sua

densità alla temperatura di fusione si ottiene :

D\ = 8,4509.

Si deduce da ciò che nel cambiamento di stato l'aumento percentuale di densità

sarebbe misurato da:

^=2.12

11 medio coefficiente di dilatazione della lega perfettamente liquida fra 242",5

e 311°, 5, calcolato come si è fatto per la Pb Sn, è:

«= 0,0001206

minore alquanto di quello della lega Pb Su.

« Anche per questa lega liquida abbiamo calcolato la densità alle due

temperatxu-e 325°, 5, 351°,5 nell'ipotesi che i due metalli si uniscano senza

variazione di volume, ed ecco i risultati:

t
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Lega Pb Sdj.

» La lega Pb Sna venne studiata col dilatometro C, che ha servito anche

per la lega antecedente, e si sono ottenuti i seguenti risultati:
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« Calcolando al solito la densità della lega liquida alle due tempera-

ture più elevate abbiamo:

t
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<t Di fatto la temperatura r, alla quale cambia la yeloeità di raftVeddamento

della lega liquida, ci è risultato 188",3; per trovare il punto al quale cambia

la legge della dilatazione, sarebbe stato necessario fare delle determinazioni

a temperature interiori ai 200"; ciò che ci ò riuscito difficile, come è sopra notato.

« 11 medio coefficiente di dilatazione della Pb Sn4 completamento liquida,

calcolato fra le due temperature estreme osseryate, è:

0,0001189.

Per essa non calcoliamo la densità, J)'-, essendoci ignota la legge di dilata-

zione a temperatm-e vicine a quella di fusione. Calcoliamo invece secondo la

nota ipotesi, la densità della lega alle due temperature più elevate ; si ha:

t
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Il dilatometro impiegato nello studio di questa lega è lo stesso, che ha seiTito

per le leghe Pb Su-, e Pb Siis.

« Nei singoli casi ha mostrato di possedere i seguenti volumi:

PbSn^
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Conclusioni.

Variazione di volume che accompagna le leghe Pii Sn.

« Discuteremo ora brevemente i risultati delle nosti'e esperienze. Abbiamo

già osservato, che sarebbe opportuno vedere se la mescolanza di due metalli

liquidi iu proporzioni diverse sia accompagnata da contrazione o dilatazione,

e se la variazione abbia lo stesso segno di quella, che si osserva per le leghe

allo stato solido. Per cavare qualche conclusione, riportiamo nella seguente

tabella le difterenze rf, che il Matthiessen ha osservato fra la densità di vaiie

leghe di Pb e Sn allo stato solido e la densità delle stesse, calcolata nella

supposizione, che i metalli componenti conservino invariati i loro volumi. Vi-

cino a tali valori poniamo quelli trovati da noi per le densità delle leghe

di PI) e Sn, studiate tanto allo stato solido che allo stato liquido.
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" Di questo fatto della maggiore dilatazione, che accompagna la forma-

zione delle leghe che più si scostano nella loro composizione dalla lega chi-

mica, si potrebbe dai-e ima spiegazione, ammettendo che il metallo, che si

trova in essa in eccesso, sia sparso allo stato di divisione fra le sue particelle,

variandone la sua strattura e producendo un aumento.

« Se ora consideriamo i valori di ff, che si riferiscono aUe leghe liquide,

appare subito che la variazione di volume, che accompagna la loro fonnazione,

è piccolissima: corrisponde a dilatazioni perle leghe, che si allontanano nella

loro composizione dalla lega chimica; rappresenta invece contrazione per

quest'ultima e per la Pb Sn,.

" Il fatto poi, che la piccola contrazione osservata si riscontra proprio

per le due leghe, che allo stato solido mostrano la minima dilatazione à, ci

porta a ritenere, che indipendentemente dai piccoli errori di osservazione, che

possono affettare le differenze ó stesse, nella timone dei metalli liquidi che

costituiscono la lega chimica Pb Su si ha una contrasione di volume.

Densità delle leghe alla temperatura di fusione e variazione di volume

all'atto del loro cambiamento di stato.

« Eaccogliamo in un prospetto i valori trovati per le densità J)'- e D-

delle leghe liquide e solide, alla loro temperatura di fusione e le variazioni

percentuali, che subisce la loro densità nel passaggio dallo stato liquido allo

stato solido.

B Aj;giungiamo di piii i valori corrispondenti per il Pb e per lo Sn.
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« Si è veduto nello studio della soliditicaziono dello lofjlio di Pb e Su,

ch'essa si manifesta in modo piuttosto complicato: per poter stabilire come

varia la densità di esse, a temperature vicinissime a quella della loro fusione,

sarebbe necessario uno studio eseguito con metodi diversi da quello che ab-

biamo adoperato. I risultati registrati più sopra non possono dare che una

misura approssimata della variazione di volume subita dalle leghe di Pb e Sn

all'atto della fusione.

» Il solo valore certo, è quello che si riferisce alla Pb Sus, che si man-

tiene perfettamente liquida sino alla sua temperatura di fusione.

Dilatazione delle leglie fase.

« I risultati delle attuali ricerche per ciò che si riferisce alla dilata-

zione delle leghe fuse di Pb e Sn, sono espressi in modo evidente dallo curve

delle densità. In esse troviamo comprovata la ipotesi del Wiedemann che

nella fusione delle leghe si ha cioè un fenomeno complicato di soluzione.

" Il Wiedemann stesso ha voluto appoggiare la sua supposizione con

uno studio delle leghe di Pb e Bi ; ma con esso si è accontentato di arri-

vai'e a delle conclusioni generali, partendo dal principio che nello studio delle

leghe sia ditlicile ottenere risultati costanti.

« Le attuali esperienze suUe leghe di Pb e Sn ci permettono di assi-

curare, che i risultati ottenuti di volta in volta per le densità delle singole

leghe, anche alle temperatm-e alle quali non sono completamente liquide, sono

concordantissimi. Naturalmente, col metodo usato, abbiamo dovuto arrestarci

nella ricerca a quella temperatura, alla quale le singole leghe diventano pa-

stose. L'incostanza dei risultati si ha solo nelle variazioni di volume che si

manifestano nelle leghe, dopo la completa loro soliditicaziono.

n Nella seguente tabella poniamo i valori della temperatura di fusione t

trovata per le cinque leghe studiate; la temperatura r' alla quale alcune

leghe fuse mostrano nel raffreddarsi un rallentamento; la temperatura t'i alla

quale la lega chimica Pb Sih mostra di essere satura dell'eccesso di metallo,

che ad essa è aggiunto per formare le altre leghe; ed infine le densità di

queste alla temperatura stessa r'i.
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« Facciamo seguire in altra tabella i medi coefficienti di dilatazione delle

leghe perfettamente fuse, fra le temperature t e t', ed i coefBcienti calcolati per

le leghe stesse, ammettendo che i metalli liquidi che le compongono conser-

vino in esse i loro coefiìcienti di dilatazione. In una colonna registriamo le

differenze d fra i coef&cienti trovati ed i calcolati.
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PRESENTAZIOXE DI LIBRI

11 Segretario Blaserna presenta le pubblicazioni giunte in dono all'Acca-

demia segnalando fra queste i Comptes Rendns des travaux du Comité ia-

teraatioiud chargv des essa/s électriques. inviati dal Corrispondente Roiti

che prese parte ai lavori eseguiti durante 1' Esposizione universale di Anversa

del 1885, come delegato del Governo. Presenta inoltro una raccolta di Me-

morie del Socio straaiero De Marignac, delle quali sarà dato l'elenco nel

Bullettino bibliografico; le due Note del prof. L. Bomricci: Sidla costilii-

sioiie fisica del globo terrestre ; sull'origiae della sua crosta litoide ; sulle

cause dei moti sismici che più frequentemente vi avvengono. — Sulla ipo-

tesi deU'asione e reiasione magnetica del globo terrestre sulle materie

cosmiche interplanetarie contenenti ferro ; ed i volumi XX, XXI e XXll,

che formano il seguito della Reiasione sui risultati scientifici ottenuti colla

spedizione del « Challenger »

.

Il Socio Mancini presenta all'Accademia l'opera in tre grandi volumi

dal titolo: Da Zeila alle frontiere del Coffa, viaggi di Antonio Cecohi,

pubblicati a cura e spese della Società Geografica italiana, insieme con una

lettera dell'autore all'Accademia. Egli espone e riassume il contenuto del-

l'opera, per mettere in grado tutti i suoi colleghi di apprezzarne l'eccezio-

nale utilità ed importanza.

Eammenta che il capitano Cecchi intraprese fin dal 1872, in com-

pagnia degli insigni e compianti Antinori e Chiarini, i suoi viaggi nei paesi

poco esplorati e quasi sconosciuti dell'Africa centrale; con quale spiiùto di

osservazione egli raccolse ampio e prezioso patrimonio di fatti e notizie im-

portantissime ; come il coraggioso viaggiatore, dopo avere sfidato pericoli di

ogni sorta, rimase per quasi tre anni prigioniero nel regno di Obera, sicché

iu Italia fu creduto morto, e poscia liberato col concorso dell'altro ardito e

ben pili sventurato viaggiatore italiano, Gustavo Bianchi, e solo nel 1884 potè

ritornare in patria. Ivi consacrò laboriosi studi a raccogliere in questi tre vo-

lumi il finitto dei suoi viaggi e delle sue osservazioni, ponendo anche a pro-

fitto le note ed il Giornale lasciati dal defunto suo compagno Chiarini, cui

ne rende il dovuto merito ed onore.

11 Mancini rammenta il lungo novero di preziose vite consacrate e sa-

crificate in Afi-ica da una serie gloriosa di viaggiatori italiani, il cui ardore

ed entusiamo attesta come essi sentissero nelle loro vene il sangue dei discen-

denti di Colombo e di Marco Polo. Rammenta l'opera perseverante e proficua

prestata anzitutto in quelle contrade da benemeriti missionari italiani, special-

mente da monsig. Comboni e dal cardinal Massaia, alla cui grande opera in

corso di stampa &\\\\Abimaia egli tributa i più gi-andi elogi. Rammenta la

Kendiconti. 1887, Vol. m. 2° Sem. 43
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benefica influenza esercitata nel regno dello Scioa dal marchese Antinori, ivi

defunto, ed al quale si deve se quel Re concesse all'Italia nel suo territorio

l'importante stazione Let-Marefià, influenza continuata in favore dell'Italia

mercè l'opera intelligente e disinteressata del conte AntoneUi; come altresì

il conte Salimbeui ottenne credito e favore nel vicino regno del Goggiam

ed infine rammenta con accento di dolore alcuni dei nomi delle tante gene-

rose vittime italiane che lasciarono la vita nel continente nero: Chiarini.

Gessi, Matteucei, Bianchi, Giulietti, Sacconi, Porro, Diana, Monari, Piaggia,

Miani ed altri non pochi.

L'opera del Cecchi, dice il prof. Mancini, si distingue dalle altre di

questo genere, perchè non contiene soltanto, come i lavori di altri viaggia-

tori, im nudo racconto di vicende personali atte a soddisfare la curiosità dei

lettori volgari; ma il Cecchi, congiungeudo al coraggio ed all'abnegazione,

che sembrano doti connatm-aU ai viaggiatori ed esploratori italiani, un dovi-

zioso corredo di studi di scienze natm-ali, etnografici, e filologici, ha potuto

imprimere al suo lavoro un carattere scientifico ed ima utilità non comune.

Vi si contiene un accm-ato studio geografico ed etnografico delle popo-

lazioni Somali e Gallas, dell'Abissinia o vecchia Etiopia, dei finitimi regni

dello Scioa, di Limmu, di Ghera.

Sono degni di speciale attenzione in quest'opera i Capitoli, nei quali si

espongono, benché rapidamente, la storia antica e moderna ed i costumi del-

l'Abissinia, la religione e lo stato della famiglia nel regno dello Scioa, le

condizioni dell'agricoltura nelle regioni dell'Africa centrale. Vi sono pm-e molti

Capitoli contenenti una serie di osservazioni preziose per gli studiosi di scienze

naturali, sulla idi-ografla di quei paesi, sulla loro costituzione geologica de-

sunta da una collezione di minerali e rocce, ed una copiosa raccolta di deter-

minazioni astronomiche, meteorologiche ed altimetriche.

Nel terzo volume si contengono due lavori di speciale importanza pei

cultori degli studi filologici, e di non duljbia utilità pratica pei viaggiatori

em-opei che vogliano visitare quei paesi. Essi sono ima Grammatica della

lingua Oromonica, ed un copioso Vocabolario della stessa lingua, e delle

lingue ed idiomi parlati dalle varie razze e popolazioni abitanti del centro

dell'Africa, lingue parlate ma non ancora scritte, il che attribuisce speciale

merito ed importanza a questo primo saggio di compilazione, eseguito dal

Cecchi con la cooperazione del prof. Viterbo, che sarà consultato con frutto.

Deve quindi altamente lodarsi la benemerita Società Geografica italiana,

per avere, coadiuvata dal Governo e specialmente dal Ministero degli affari

esteri, assunta la cura e la spesa della pubblicazione, solo in questi ultimi

giorni compiuta, dell'opera del Cecchi. Ed egli non è stanco di servire il

proprio paese. Essendo già stato nominato dal nostro Governo Console italiano

al Congo, e poscia nostro Console generale ad Aden con speciale missione per

Massaua, ti-ovasi nel momento deUa partenza per la novella destinazione.
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L'on. Mancini aggiunge, che se le sue relazioni personali e quello di

uftlcio che ebbe per pai-ecchi anni col capitano Cecchi, lo posero in grado di

apprezzarne il merito e la capacità, uniti ad una rara modestia, spera però

che nel seno dell'Accademia si faccia udire una parola più competente della

sua. per fornire gli elementi ad un giuduiu sui pregi ed il valore scientitico

dell'opera. Si duole di non vedere al suo posto l'illustre collega Correnti, che

ha tanto contribuito a facilitare questa pubblicazione, e l'ha fatta precedere

da una sua splendida introduzione. Ma anche gran parte di merito ne spetta

al dotto collega e segretario prof. Blaseraa. il quale con incontestabile autorità

scientifica può giudicai-la.

Il Socio Mancini conchiude, proponendo che l'Accademia, anzi che limi-

tarsi ad una c<»nsueta lettera di ricevuta e gradimento, voglia con un voto

espresso, manifestare il suo giudizio di approvazione e soddisfazione sulla im-
portante pubblicazione del Cecchi. Quest' autorevole voto sarà il miglior premio

delle sue onorate fatiche, incoraggiamento ad altri per imitarne l'esempio,

gradito saluto che giungerà dalla patria al dotto ed inti-epido viaggiatore, per

confortarlo nell'adempimento della sua nuova missione sul continente africano,

dove nelle attuali condizioni, e per l'azione che ivi debbono esercitare il Go-
verno e l'esercito italiano, il coraggio ed il sapere possono rendere utilissimi

servigi al nostro paese.

n Socio Blaserna aggiimge che come Consigliere e Vice-Presidente

della Società geografica già da due anni ebbe occasione di conoscere l'opera

del Gap. Cecchi. e che diede con premura il suo voto affinchè la pubblica-

zione fosse fatta a ciu-a e spese di quella Società. I primi due volumi
contengono una particolareggiata descrizione dei paesi percorsi dal Cecchi,

ed una serie di notizie sugli usi ed i costiuni dei popoli da lui visitati. Il

terzo volume contiene uno studio interessante per la filologia chamitica, fatto

dal Cecchi e dal prof. Viterbo sui molti materiali raccolti dal primo, come
piu-e dal compianto ing. Chiarini e dal Padre Leon des Avanchers ; la serie

dei 3.S9 punti misurati con metodi astronomici e topografici, col mezzo dei

quali si è potuto pubblicare la migliore carta ora esistente dello Scioa e dei

paesi affini, come ptu-e la altimetria dei paesi da lui percorsi e le osserva-

zioni meteorologiche da lui eseguite. Il Socio Blaserna termina il suo discorso

col dichiarare, che questa pregevole pubblicazione riesce non solo di <rrande

onore, a chi l'ha scritta ed alla Società geografica, che coraggiosamente ne
imprese la stampa, ma torna ben anco di grande giovamento alla scienza ed
al nostro paese nelle attuali sue contingenze.

L'Accademia, consultata dal PREsiDEXTe. all'unanimità incarica il Se-
gretario di esprimere al Gap. Cecchi la sua soddisfazione per questa impor-
tante pubblicazione.
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Il Corrispondente Tacchini presenta a nome dell'autore, ima Memoria del

prof. A. Eiccò, che ha per titolo : Osservazioni e studi dei crefuseoli rossi

1883, 188G.

« In questo esteso lavoro, pubblicato di recente negli Annali dell'UfBcio

Centrale di Meteorologia di Roma, il prof. Ricco espone ampiamente, quanto

ebbe a riferire in succinto all'Accademia dei Lincei, a quella di Trancia e

alla Società Reale di Londra sui grandi crepuscoli rossi e sull'anello di Bishop.

Oltre alla lunga serie delle proprie osservazioni fatte quasi interamente a

Palermo, il Ricco ha utilizzato anche le osservazioni fatte a Roma da Tac-

chini dal novembre 1883 a tutto marzo 1887. tenendo conto anche di quelle

del prof. Marangoni a Firenze, e dei signori dott. Mina Palumbo e prof.

F. Giazzi in Sicilia. La Memoria di 208 pagine è corredata di parecchie

tavole in litografia e cromolitografia, e si può dire con sicurezza costituii-e il

miglior lavoro finora pubblicato su questo importante argomento, perchè l'autore

oltre alla chiara esposizione di un gran numero di fatti, li discute con molto

acume ed amva a non poche conclusioni, mentre come egli dice fino dal prin-

cipio della sua Memoria, certe questioni restano ancora senza soluzione. Dette

conclusioni, riimite a pag. 172, meritano di essere qui appresso riprodotte.

t 1° L'anello di Bishop molto probabilmente fu prodotto dall'eruzione

del Krakatoa, la quale in un modo non ancora ben determinato, cagionò una par-

ticolare condensazione del vapor acqueo atmosferico o proveniente dal vulcano

in minutissime particelle, le quali operarono la diffrazione della luce solare

ed anche della lunare. Però corone atmosferiche simili all'anello di Bishop

si possono produrre anche senza eruzione vulcanica.

" 2° La singolare intensità dei crepuscoli rossi del 1883-84 si spiega

colla maggiore quantità di luce riflessa dal suddetto precipitato atmosferico.

« 3° Il colore della luce rosea si può spiegare coll'ordinario assorbi-

mento elettivo dalla atmosfera esercitato sui raggi più refi-angibili.

« 4° Il moto della T' luce rosea corrisponde a quello di un oggetto

luminoso, che si muove su di imo strato atmosferico orizzontale.

^ 5" Il fenomeno della P luce rosea non è in continuazione di quello

dell'anello di Bishop, ed è indipendente da esso.

> 6° La forma ed il moto della P luce rosea non corrispondono a

quelli di una corona di dift'razioue, che cii-coudi e segua il sole.

» 7° La 2-'^ luce rosea è un riflesso della prima.

" 8° La colorazione verde o bleu del sole, osservata non molto dopo

e non molto lungi dall'eruzione del Krakatoa, non può essere stata prodotta

dalla cenere eruttata, la quale avrebbe invece potuto prodm-re colorazione rossa;

più probabilmente detta colorazione del sole deve essere stata prodotta da

vapori lanciati dal vulcano.

" 9° Se si può ammettere che le ceneri, od in generale certi prodotti

dell'eruzione del Krakatoa, ridotti a particelle di estrema finezza, abbiano



— 3o5 —
potuto arrivare a grandissima altezza dell'atmosfera ed ivi librarsi per lo

meno durante tre anni, tali particelle avranno fornito i nuclei per la conden-

sazione accennata del vapore acqueo ".

PEliSONALE ACCADEMICO

Il Segretario Bi.aserxa d;\ comimicazioue delle lettere inviate all'Acca-

demia, in ringraziamento della loro nomina dai .Soci stranieri: Halphex.
BoDSSiXESQ, Besal, Andrae, Ludwig e dal Corrispondente Grassi.

Lo stesso Segretario annuncia che Domenica 18 coir., dal Socio L. Lcz-
ZATTi, sarà letta una Commemora;:io iie del defimto accademico Marco
Mixghetti.

Uscendo di caiica col presente mese di decembre il Segretaiio ed il Se-

gretario aggiunto della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, a

termini degli articoli 4 e 14 dello Statuto accademico, si procede alle nuove

elezioni.

Fatto lo spoglio dei voti, i Soci Respighi e Razzadoni proclamano il

lisultato della votazione, che è il seguente:

Per la elezione del Segretario:

Votanti 11 — Blaserna 10; StrCver 1. — Eletto Blaserxa (conferma).

Per la elezione del Segretario aggiunto:

Votanti 11 — Tommasi-Crudeli 10; Dixi 1. — Eletto Tommasi-Cru-
DELI (id.).

CORRISPONDENZA

11 Segretaiio Blaserna rende conto della Conispondenza relativa al

cambio degli Atti.

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute:

La R. Accademia di scienze ed arti di Barcellona ; il R. Istituto geode-

tico di Berlino; la Società filosofica di Cambridge; la R. Direzione di stati-

stica del AVuttemberg. di Stuttgart; l'Università di Cambridge; l'Istituto

meteorologico rumeno di Bucarest ; il Museo di zoologia comparata di Cam-
bridge Mass.

Lo stesso Segretario presenta una medaglia iu argento offerta dal Mu-
nicipio di Asti, e che ricorda il dono del Codice Malabayla fatto da Quix-

TiNo Sella a quella città.

P. B.
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RENDICONTI
DELLE SEDUTE

DELLA R. ACCADEMIA DB:I LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche

Seduta del 18 dicembre 1887.

F. Briosciii Presidente

Il Presidente Briosciii apre la seduta con le seguenti parole:

u Signore e Signori,

» L'Accademia vi ha invitati ad una mesta adunanza. Essa commemora

oggi il compianto Socio Marco Miiighetti; privilegiata natura di uomo nel

quale si riunivano e si contemperavano la mitezza e la dignità dell'animo,

la vasta mente e la soda dottrina, la prontezza e l'efficacia nell'azione.

« Questo complesso di qualità eminenti, per quanto non potesse trovare

ragione di svolgersi nella sua integrità in mezzo a noi, era però altamente

apprezzato da colleglli i quali, pm- vivendo nella serena atmosfera degli studi,

sono innanzi tutto devoti alla patria ed al Ke. Fu quindi unanime il pen-

siero, all'annuncio della dolorosa perdita, di dedicare una delle nostre perio-

diche riunioni al ricordo dell'uomo che tante prove d'alfetto aveva dato alla

nostra Accademia.

» Che se egli è vero, come io non dubito, consistere il migliore panegi-

rico di im uomo illustre, nella fedele narrazione della sua vita, penso che

l'Accademia fu ben consigliata affidando al collega Luzzatti di evocare qui

oggi innanzi a voi la nobile figura di Marco Minghetti. Collaboratore del

Minghetti per alcuni anni, devoto amico a Lui fino alla morte, l'oratore scelto

dall'Accademia vi dirà della sua vita anche quanto è meno noto perchè si

connette alla sua attività letteraria e scientifica.

Rendiconti. 1887, Voi,, m, 2° Sem. 44
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« A me sia solo concesso di ripetere ora ciò che il Minghetti diceva di

Camillo Cavour in una non lontana e solenne occasione « innanzi tutto non

^ vi fu mai nelle opere sue nulla di personale ; a sé medesimo egli non pensò

li giammai ".

" Questa voluta, questa meditata abnegazione è coscienza di forza e

l'ebbe pure il Minghetti.

» Auguriamo all'Italia che l'esempio di questi caratteri integri, di questi

uomini solo guidati da alti ideali in tutte le azioni della loro vita, di questi

uomini di cui il ricordo riconforta l'età presente nei giorni di dubbio e di

scoraggiamento, inspiri le future generazioni.

« Kiugrazio gli onorevoli signori Ministri, i Presidenti del Senato e della

Camera di avere accettato l' invito dell'Accademia e cedo la parola al col-

lega Luzzatti ».

Il Socio Luigi Luzzatti legge la seguente Commemorazione:

« Signore e Signori,

^ Eletto a dire di M. Minghetti penso non senza invidia a quegli ora-

tori ai quali è dato celebrare uomini che eccellenti per alcuna insigne azione

a chi li ritrae si offrono in pieno e chiaro aspetto, cosicché pochi tratti val-

gono a renderne l'imagine intera e a far contento l'uditore. Ma a me fu affi-

dato l'incarico di commemorare uno statista di singolari virtìi d'ingegno e

d'animo, di grandi pensieri e d'intensa azione esercitata in non breve corso

di vita fra tempi meravigliosamente fortunosi
;
qui ci sta dinanzi un'imagine

complessa di fattezze nobili e delicate che, distintamente varie, aiTnonizzano

in un insieme di piena bellezza morale. Dovendosi ritrarre il politico, il le-

gislatore, r economista, 1' oratore e lo scrittore molteplice, trema la parola

dubbiosa che per rendere appieno alcuna singola di quelle fattezze la vene-

randa sembianza sia dimezzata o per rendere questa intera resti alcuna di

quelle in iscorcio non giustamente lumeggiate.

« Forse in questa augusta sede della scienza e delle lettere conven-à guar-

dare a M. Minghetti come a pensatore, scienziato e scrittore più che politico?

Ma chi oserebbe rompere 1' armonia che intreccia la sua azione col suo pen-

siero ? Entrati nel Pantheon, inchinandoci alla tomba di Kaffaello Sanzio ricor-

diamo colui che con intelletto di amore narrò la vita del sommo artista ; ma
volgendoci alla tomba del Gran Re dimenticheremo l'insigne uomo di Stato

che gli fu saggio consigliere e fedele Ministro nelle più ardue imprese del

nuovo regno italico?

« Stiamo all'esempio di questa Roma e la prima memoria e la somma

lode sieno per l'azione spesa in benefizio della patria.
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I.

« Ogni statista davvero crrande si può considerare da due aspetti, il na-

sioiiale che dura e si perpetua nella riconoscenza dei contemporanei e spe-

cialmente dei venturi; il lransitorio che esprime l'uomo di parte, il quale

piace ai suoi fautori quanto dispiace agli avversari. Tanto più si ricorda del

primo e meno del secondo determina la vera eccellenza politica. Ora sceso già

da un anno nella tomba, per consenso universale, gli antichi avversari, al

pari dei discepoli più fidi, gli riconoscono i caratteri della vera gloria e pro-

clamano i servigi indimenticabili da lui resi all' Italia.

- Così si è costituito il patrimonio comune del patriottismo italiano,

grazie a questa generazione epica di eroi che scompare ; la nazione sa che è

da loro, è dalle loro gesta concordi o divergenti, ma sempre pmissime e nazio-

nali, che ha ricevuto in eredità la patria libera e grande.

- Ma per dire anche brevemente dell'azione politica nazionale di JI. Min-

ghetti, la sola della quale sia lecito ragionare in un' accademia scientitica,

bisognerebbe conoscere l'aiie di certi scultori dell' antichità, che incidevano

l'imagine di un gigante nella piccola pietra di un anello.

- Quando Pio IX nella sera del 16 luglio del 1847 dal Quirinale be-

nediceva all'Italia, nel delirio del popolo commosso al nunzio d'un pontetice

perdonatore e non nemico di libertà, pai-ve quello il principio di tempi felici

e gridavasi - Secol si rinnova ; torna giustizia -
. Neil' entusiasmo delle ac-

cese speranze solo qualche scaltrito diplomatico repugnante inarcava le ciglia

per un papa liberale ; o qualche solitario pensoso per lunga meditazione della

storia tacevasi sconfidato dubitando che 1' essenza e tutta la tradizione del

papato non concedessero al capo del cattolicismo d'essere costitutore di li-

bertà, auspice di guerra per l'indipendenza. Ma se ad altri non bastava la

fede che dalla possanza pontificale, rinnovato il pensiero di Giulio II, venisse

il civile risorgimento d'Italia, al Minghetti invece pareva « che nessuna

speranza più bella e nobile potesse balenare alle menti degli uomini di

quella che il rinnovamento civile si compiesse per opera del capo supremo

della Chiesa, e le franchigie prendessero inizio da colui che tiene la mag-

giore e la più riverita fra tutte le autorità della terra -
. Con questi pen-

sieri, uscendo dalle solinghu meditazioni degli studi, dove insieme ai viaggi

'a mente sua giovanile erasi fortemente nutrita e fatta matura, si presentò

nel campo dell'azione ; e quando dalle poche riforme con cui i consiglieri del

Pontefice credevano, illusi illuditori. d'acquetare le commosse speranze di tutto

un popolo si venne o si fu tratti dal travolgente moto degli incalzanti avve-

nimenti e dal possente risvegliarsi della coscienza popolare a una vera co-

stituzione liberale. M. Minglietti accolse d'essere ministro dei lavori pubblici

nel primo ministero laico che ordinavasi in lioma papale; e allora in quel

suo primo passo nella vita pubblica come sempre di poi » non dubitò di
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sobbarcarsi all'incarico, quando il Governo non aveva alcuna di quelle attrat-

tive che nei tempi sereni lo fanno oggetto ai desideri e alle ambizioni, ma
dava sembianza di un carico pesante a portarsi e pieno di pericoli ». Il

nuovo ministro con mano vigorosa s'adoperò a ordinare il suo dicastero con

le norme di libero governo, e con forte senno sovvenne di onesti consigli il

Pontefice, afiSnchè già scoppiata la santa guerra in Lombardia e rimbomban-

done il grido per tutta Italia con nuova fiamma di desideri e di speranza,

esso, il cui nome a tanta fiamma era stata prima favilla, non cessasse con

la parola e con l'opera di favorire costante e di prudentemente governare

r italico risorgimento.

" In quei procellosi momenti, fra le due grandi imprese di riordinare

con nuove liberali forme lo Stato e di sostenere la guerra d' indipendenza,

il Minghetti vedeva chiaro quanto importasse di procedere con deliberata

risolutezza: gittate le sorti, ogni esitazione diveniva funesta, e consentiva

con Pellegrino Rossi, il quale diceva che se i principi italiani non osassero

imbrandire di colpo quella spada che loro era pòrta dal voto popolare , la

demagogia l'avrebbe ritorta contro di essi.

« Ai generosi consigli del ministro come rispose il pontefice? È storia

risaputa: l'allocuzione del 29 aprile del 1848 rifiutava ogni solidarietà con

gli italiani che avevan combattuto gli austriaci. Molti esclamarono:

buon principio,

A ohf vii fine convien che tu caselli!

Ma il ih! fide fu vera origine alla salvezza d'Italia.

tt I ministri del pontefice rassegnarono le loro dimissioni ; il Minghetti

lasciando le infauste aule m.inisteriali, animoso corse al campo di guerra,

perchè non più in Roma e nei parlamenti, ma sui combattuti piani del-

l' Adige e del Mincio pendevano le sorti d' Italia. Come fu buon ministro

divenne buon soldato, e dalla mano di quel Re, il cui valore fatto più bello

dall'aureola della sventura doveva a noi preparare la prospera fortuna, il

Minghetti ebbe onorata distinzione sul campo di battaglia, la sera della gior-

nata di Goito, memoranda alla gloria delle armi italiane.

" Ma breve fu il sorriso della vittoria. Con l'infausta giornata di Cu-

stoza ruinò la fortuna. Ai primi di agosto i reggimenti austriaci tornavano

in vista di Milano. M. Minghetti seguì tutte le angoscio e i dolori di quella

ritirata, ed era con re Carlo Alberto nel palazzo Greppi di Milano, mentre

fuori infuriavano le passioni accese e scomposte dai biechi sospetti, a deli-

berare le condizioni dell'armistizio; e poi seguì gli eserciti che ripassarono

il Ticino.

« Tutta Italia si dibatteva uell' angoscia di uno sforzo supremo. A
M. Minghetti, cui l'indole temperata ed educata a moderati consigli toglieva

di avventarsi ai passi estremi, brillò ancora un lume di speranza quando la
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somma delle cose in Roma fu affidata a Polle<jrino Rossi, che infrenando i

popolari tumulti prometteva risollevare la fortuna dell' e!erna città, e per

sollecitazione di Ini Minghetti dal campo reale venne a Roma. Ma era ap-

pena giunto e il Rossi cadeva per mano assassina. In quei tristissimi fran-

genti parve che Minghetti soltanto potesse essere chiamato a riordinare il

governo. Ma nel cozzo di due parti estreme, del popolo insorto e della rina-

scente tirannide, non poteva trovar luogo il senno degli uomini temperati,

e intempestivi e non accetti tornavano i loro consigli di aprire una inchiesta

severa contro gli assassini di Rossi. Il pensoso ardimento di Mazzini, la

sfolgorante spada di Garibaldi facevano risplendere di vivi bagliori il tramonto

di quella breve giornata di libertà. M. Minghetti da Roma repubblicana ri-

passò al campo reale; e vide il disastro di Novara. In breve spazio di tempo

quante fortunose vicende ! e questa era la prima e piccola parte, quasi l'e-

sordio della vita di lui. E quanta parte ancora, e per sua virtù qual parte

onesta e bella eraglf riserbata! Quando il l\Iinghetti per incarico del capo

di stato maggiore Chzarnowski componeva la relazione della battaglia di

Novara, quale angoscia premevagli il cuore e con qual dubbioso sgomento

guardava all'oscuro avvenire.

t Ma qual mai veggente occhio d'uomo, o qual mai illusa e direi folle

speranza, poteva pensare che il giovine principe, ricevendo dal padre la corona

reale di Sardegna sul campo della scontitta la sera del 23 marzo 1849, in

breve corso di tempo, ai 2 di luglio del 1871, sarebbe accolto in festa tiion-

fale, cinto il capo della corona d'Italia in quest'eterna Roma!

« In quelle vicende di speranze e in quelle prove di dolore tenipravasi a

fortezza invitta l'animo de' nostri maggiori. Pensate al corso degli avveni-

menti dal 23 marzo del 1849 al 2 di luglio del 1871, e dite se altil uomini

in altri tempi tanto abbiano pensato e tanto operato, tanto sperato e tanto

patito, e dei posteri loro tanto ben meritato, quanto questi nostri maggiori,

a qualunque parte politica si fossero addetti, dei quali ogni giorno piangiamo

una imova perdita e raccogliamo un esempio !

"i Rotta, ma non oppressa, l'italica fortuna. M. Minghetti si raccolse in

decorosa solitudine a pensare i nuovi futuri eventi, scevro cos'i di disennate

speranze come di fiacche prostrazioni, tranquillo, fidente, sicuro nell'invitta

fede del vero e del giusto
;
perocché lo spirito suo, senza perdere di freschezza

e di giovanile vigoria, possedeva in alto grado quello ch'egli intendeva e

lodava in altrui colle seguenti parole: « quel retto senso pratico e quella

giusta estimativa delle cose che sopra ogni qualità è necessaria all'uomo di

stato e per la quale sapeva tenersi egualmente lontano dagli estremi viziosi »

.

Si dedicò alle occupazioni agrarie e agli studi, infinoacchè incominciata

nel 1851 la sua amicizia scientifica e politica con Camillo Cavour, gli fu vicino

al Congresso di Pai-igi nelle memorande conferenze, e sino alla morte devoto,

prezioso, intimo e preferito collaboratore.
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« Nel giugno del 1861 moriva Camillo Cavom- e se non fossero rimasti Ee

Vittorio e Garibaldi, l'Italia appena sorta si sarebbe sentita offesa a morte. 11

Ke induce Minghetti a rimanere nel Ministero presieduto da Ricasoli, e di

qui cominciasi per lui un'opera più attiva e di più grave responsabilità. Ma
di tante fatiche gloriose è egli d'uopo, o anzi dirò, è conveniente eh' io

faccia la storia innanzi a voi ? Non lo vide la nazione nel Parlamento e

nel Ministero con l'opera, con la parola dalla tribuna e negli scritti sempre

intento a propugnare con onesta coscienza, con rettitudine costante, con invitta

saldezza di principi, il bene della patria ? Ripeterò io la storia de' suoi Mi-

nisteri innanzi a questo consesso dove s'accoglie il fiore degli ingegni d'Italia,

e dove molti sono che con lui condivisero la grave responsabilità del potere

con lui cooperarono al pubblico bene ?

a converrà che in questo sacrario delle lettere e delle scienze io v'in-

trattenga di quell'atto che al Minghetti costò la popolarità e del quale la

storia appena ora apprende a formare giudizio sincero :• intendo alludere alla

convenzione del 1864 e al trasporto della capitale da Torino a Firenze?

» Negli scritti ch'egli ha lasciato in eredità alla nazione e che la reverente

pietà del figlio sta per pubblicare, ve ne ha uno in cui ragiona della con-

venzione di settembre. L'ultimo pensiero politico di Cavour fu questo: posto

che l'Italia si liberi interamente dalla dominazione dell'Austria nel Veneto,

arduo sarà liberarsi dalla presenza dei francesi in Roma e dalla loro supre-

mazia. A questo uopo il sommo statista, nella cui mente si era raccolto il

senno politico da Macchiavelli in sino a lui indarno tesoreggiato in Italia,

credeva che sai-ebbe utile incominciare dal rimuovere i francesi da Roma e

soggiungeva che la Francia, una volta fuori d'Italia, per la sua stessa poli-

tica tradizionale sarebbe stata interessata maggiormente a escluderne anche

l'Austria. M. Minghetti dimostra in queste pagine d'oltre tomba che la conven-

zione di settembre eseguisce il legato politico di Cavour. Ma non potendo

dire che la capitale trasferita a Firenze fosse una tappa verso Roma, fosse

la liberazione dell'Italia dai francesi e l'auspicio della prossima liberazione

del Veneto dagli austriaci, si meritò l'impopolarità (').

(') E invero l'occupazione dei francesi in Roma era secondo la politica loro tradizi ;-

naie il contrappeso dell'occupazione austriaca nella Venezia e se si poteva ottenere lo

sgombro dei francesi da Roma si era sicuri di avere più presto e meglio favorevole la

Francia in un'alleanza colla Prussia e in una guerra con l'Austria. E appunto nel 1861

furono iniziate le jirime pratiche per l'alleanza italo-germanica col mezzo di De Launav.

al superiore fine della liberazione della Venezia. Quei politicanti che giudicano disegni

così profondi e orditi con forte pazienza leggermente, ovvero esaminano coi criteri odierni

i fatti d'allora, sono uomini di parte, miopi e non storici. Avi'à errato nel suo interesse

l'imperatore Napoleone ITI, considerando nell'Austria e non nella Prussia, l'avversario che

la Francia doveva vigilare; ma nell'interesse dell'Italia mirabilmente avevano compreso i

nostri uomini di Stato che inducendo l'imperatore Napoleone ITI ad abbandonare Roma si

rinfocolava iu lui il desiderio sopito nel 18.59 di cacciare l'Austria dalla Venezia, e per uscir
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« Ma egli sapeva che il potere onestanieute non tiene e utilmente non

regge chi teme di perdere la popolarità ; egli ricordava, con l'esempio degli

antichi, che degno è del potere colui die il po]iolo contiene e guida piut-

tosto che da esso essere guidato. In ciò sta veniniente la forza degli uomini

di Stato, in ciò è l'eterno contrasto tra il giudizio delle moltitudini appas-

sionate e quello della storia.

» E superfluo è pure ch'io qui narri della saggia e utile opera sua

come Ministro dell'agricoltura e connnercio nel 1869, quando coll'insigne com-

petenza alzò sino a lui un ufficio giudicato a torto di minore importanza allora

e in appresso.

' Ma ancorché sia cosa nota e direi ((nasi naturale conseguenza della

sempre ben conservata armonia e interezza de' suoi pensieri e delle sue

azioni, pm-e mi piace ricordare com'egli apertamente affermasse il diritto

d'Italia su Eoma, e come nei dubbiosi momenti del 1870 da Vienna, dove

rappresentava il nostro governo, con ripetuti dispacci sollecitasse, incitasse a

profittare dal momento propizio per portare la l)andiera italiana in Roma ; e

l'ardito suo pensiero è laconicamente espresso nel dispaccio del 14 settembre

che diceva " Mio avviso è di andar a Roma subito e ad ogni costo ».

n Del molto che fece nei lavori ministeriali e parlamentari dal 1870

al 1876. specie nelle questioni finanziarie di quel laborioso e decisivo periodo

del pareggio del bilancio, stanno le indelebili testimonianze negli atti del

Governo e del Parlamento, sincera e sicura fonte alla storia, quando con

retto giudizio vorrà narrare le lotte continue, ascose, defatiganti da lui soste-

nute a ben guidare la nave dello Stato ; lotte che non sono contro i frangenti

marosi e gl'impetuosi venti nell'aperto Oceano, con l'acre esaltante gioia dei

grandi perigli, ma si consumano in bonaccie insidiose, in acque anguste, che

celano scogli e secche, donde uscir salvo è difficile, e la difficoltà non trova

pregio agli occhi del volgo ma attende giusta estimazione dalla mente dei

sasrcri.

(la Roma l'imperatore esig^eva che l'Italia stabili.sse la sua capitale a Firenze acciocché po-

tesse aver un pretesto per giustificare l'abbandono del Pajia. Non tocca a noi il iriudicare se

nell'animo dell'imperatore il trasporto della capitale da Torino a Firenze significasse la

rinunzia a Roma: molto probabilmente ei lo diceva ma non lo credeva. Certo è che nell'animo

del Minghetti e dei suoi collaboratori la convenzione di settembre liberando Roma dai fran-

cesi la avvicinava all'Italia, la quale poteva attendere con maggior pazienza clic maturasse

la grande ora. Inoltre non bisogna dimenticare che nella primavera del 1864 l'opposizione

aveva formalmente sollevata in Parlamento la questione della necessità di trasportare la

capitale altrove e che tale questione avrebbe pur dovutij affrontarsi. Si agitavano le vane

passioni contro il piemontesismo, cioè contro i veri fattori dell'unità della patria, si di-

ceva impossibile il governare da Torino l'Italia, il nuzzndi troppo lontano non sentire //

centro d'attrazione della capitale.
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» E saranno pure oggetto della giusta estimazione della storia e fonte

di schietta lode al Minghetti i molti e scabrosi negoziati politici abilmente

condotti, onde il giovane regno d'Italia prendeva sicm'a e rispettata sede fra

gli antichi Stati europei e cercava ed offriva appoggio di buone alleanze

nel desiderio della pace che si mantiene col sempre imminente sgomento di

bellicosi conflitti; i quali negoziati conclusero al viaggio del gran Re alle

corti di Germania e d'Austria e al ricambio di visita dei due imperatori

settentrionali al Re d'Italia in Milano e in Venezia; ravvicinamento di nomi

che per sé soli dicono tutta una storia e inaugurano un nuovo periodo della

politica estera d'Italia.

« Nel più vivo momento di tanto fervida attività, fra i grandi lavori

della riforma delle tariffe doganali, del riscatto e dell'esercizio delle ferrovie,

della sistemazione della carta monetata, quale avviamento prudente all'aboli-

zione del corso forzoso e della compita gi-ande opera del pareggio del bilancio,

M. Minghetti cessava dal potere per quel nuovo e valido esperimento che

i liberali nostri ordinamenti, sotto l'egida del gran Re fecero la prima volta,

quando l'una parte all'altra cedeva il governo della cosa pubblica. Col voto

del 18 marzo del 1876 ei cadeva, ma cadeva in trionfo.

« L'alterna vicenda degli uomini nel reggimento pubblico, secondo il

variare, o con voce di più lieta speranza, il progredire delle idee, questo vo-

gliono i reggimenti parlamentari, distene, che conosceva l'umore del popolo,

nulla di meglio nelle sue riforme aveva escogitato che l'ostracismo; e la

sapienza costituzionale degli stati moderni nulla di meglio che i cambiamenti

di ministero, una più mite ed equa forma d'ostracismo.

" Dal potere il Minghetti ritraevasi come chi prende riposo per nuove

battaglie, sperate non a sodisfazione di sé, ma a vantaggio del pubblico bene.

E la parte sua, e non solo la parte sua, ma la nazione, sentiva ch'egli sarebbe

stato chiamato a rendere nuovi servigi alla patria. Imperocché in tanta

povertà di vere grandezze, quando i giovani più che alla gloria anelano al suc-

cesso, è somma fortuna per la patria potersi confidare in quei suoi veterani

che l'hanno redenta e che essa non può ricompensare d'ingratitudine e d'oblio.

E di lui era dato presagire che la sua vita pubblica, la quale dal 1848

insino alla sua morte fu im tessuto di mirabile coerenza, ancor non fosse

compiuta. Ma ahimé, l'invidiosa fortuna alla patria nostra ancor lagrimante

sulla recente tomba di Quintino Sella, nuovo lutto apprestava con la morte

di M. Minghetti.

II.

K Escito dal potere ei non riposava.

" Quando tacevano le gi-avi cure di Stato nella sua mente riprendevano

dominio altri pensieri, non più incalzanti e stringenti con dubbiose previsioni

dell'evento, ma riposati e sereni, nei quali lo spirito s'acqueta, non senza
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quell'ombra di trepido e non insoave affanno che è l'aspirazione all'alto, infi-

nito ideale; così come il viaggiatore del deserto riposato nel verde dell'oasi,

si rinfranca per le nuove fatiche del cammino.

- Ki si adoperava a indagare idealmente e a comprendere le riposte leggi

e le ragioni di quei fatti sociali, che nella realtà della vita vedeva continua-

mente in atto, e le cui manifestazioni lo statista deve con temprata vicenda

moderare, ad ora ad ora sapientemente provocandole o infrenandole. L'uomo

maturato nella politica, rotto nella ressa pugnace della realtà, utilmente

serve alla patria e ottiene lode verace, quando per felice intuito o per con-

sumata esperienza provvede ai bisogni del tempo. Ma l'efiBcacia dell'opera sua

tanto dura quanto le condizioni in cui si è esercitata; e tale ammirato per

sottili accorgimenti o per spedienti fortunati non conseguirà meritato nome

di statista se dei fatti che governa non istudia e intende le leggi e se da

questo studio non trae norma costante e provvido lume per il futuro.

- Il vero statista conviene che con l' intelligenza delle leggi si elevi oltre

il limite della pratica esperienza del fuggente momento e lasci dietro di sé

quando la personale attività sia spenta un pensiero come guida per chi si è

educato e formato sull'esempio suo, come lume che rischiari il cammino ai

venturi,

- Questa ideale speculazione che volgarmente si dice non conciliabile con

le ragioni della pratica, si compie nel riposo, quando il pensiero dall'inve-

stigazione dell'accmnulata esperienza storica trae la teoria dei fatti umani,

illumina il presente, stenebra il futuro.

- E l'assorgere della mente e quasi assorbirsi nell' idealità non sembra

essere lavoro virile, ma otiiim, come dicevano i Eomani. al cui spirito pra-

tico e positivo, in paragone alle imprese di guerra, alle gravi cm-e di Stato

pareva il lavoro del pensiero non meritarsi nome di opera virile. Ma Cornelio

Scipione che sulla vecchia natura romana sentiva alitare vivificatiice l'ellenica

idealità pmra e audace, diceva a chi giudicava inerzia il raccoglimento della

sua meditazione : manquam se minus otiosum esse quam quum otiosus esse/,

in altre parole nessun lavoro essere così fecondo come il lavoro del pensiero.

- Così io affennerei del nostro. Gli alti quesiti sociali ed economici, i

rapporti dello Stato con la religione, l'armonia della giustizia con la pubblica

amministrazione, il ponderato equilibrio dei poteri, le funzioni tutte della vita

sociale, che sono le funzioni d'un costituito organismo, e che l'occhio del pra-

tico reggitore considera e tratta come semplici tatti, egli studiava nell' intima

ragione delle loro origini, nella varietà delle loro manifestazioni. Il frutto

delle meditazioni del pensatore nutriva l'opera dello statista, rivelavasi nei

discorsi parlamentari, finiva copioso come vitale nutrimento nei suoi scritti.

In questi vive e si pei-petua il suo spirito, perchè li governa il senso della

classica bellezza. Egli è l'uomo di Stato italiano che meglio abbia saputo accop-

piare la scienza moderna coU'arte antica, emulo anche in questo punto, fra

i contemporanei, di Gladstone.

Re.ndico.nti — VoL. ni, 2° Sem. 45
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" Nello studio dei classici aveva posto vivo amore, e compiangeva chi di

quelli non intende e non sente le bellezze. Parve strano a taluni (e gli fu torto

a scapito della sua competenza tecnica) che l'uomo chiamato a studiare i que-

siti di finanza e d'economia, a preparare ordinamenti vuoi d' imposte vuoi di

scambi commerciali o di ferrovie, trovasse ragione e tempo di vivere con gli

antichi, e ironicamente gli domandarono se giovi lo studio dell' Feoiioìnico di

Senofonte a un finanziere o delle Georgiche di Virgilio a un ministro d'Agri-

coltm-a. Io non rispondo ; ma meco stesso osservo che non pochi degli uomini

preminenti nella pubblica vita moderna formarono il loro intelletto in queste

meditazioni antiche.

^ La mente afSnatasi a penetrare nei più riposti seni dei ragionamenti

di Platone e d'xVristotele si acuisce, come valido strumento, per la compren-

sione di ogni altro problema; perocché non è l'acquisizione materiale delle

cose che nello studio degli antichi richiediamo, ma bensì nello sforzo d' im-

padi'onirci del loro pensiero formiamo o perfezioniamo l'attitudine del com-

prendere e del giudicare, che è vera educazione dello spirito. Dalle idealità

e dalle astrazioni che sollevano alto l' intelletto ormai non pochi si allietano che

la società nostra abborra, dall'istruzione altro non chiedendo se non ordinati

complessi di utili notizie
;
perseguitati dal pungente assillo della utilità imme-

diata, fuorviano e fuggono dalle ideali speculazioni per cercare d'ogni pensiero

quasi il lucro d'una pratica applicazione, la pronta conversione in moneta

sonante. Chi li richiamerà a più retta via, se non il culto di questi nostri

grandi ?

" Attingendo a questo culto del classicismo nelle lettere e nelle arti, il

Minghetti avvivava ogni suo lavoro coli' eloquenza.

« L'economista, lo scrittore molteplice, l'uomo di Stato poggiano secm'a-

mente sulla mirabile facoltà dell' oratore. Egli per universale consenso fu

giudicato oratore principe e la memoria e gli effetti dei suoi discorsi non

moiTanno.

« La sua era una eloquenza piena di pensiero, fluente e limpida nella

foima, gagliarda e semplice ; la gagliardìa derivava dalla dottrina, dalla ordi-

nata chiarezza prendeva la venustà.

l'Era eloquenza abbondante perchè abbondante nutrivala l'idea: rerum

copiam verborum copiavi gignit. Dal fitto tessuto del pensiero prendeva vigorìa

di persuasione, dalla fluida e limpida chiarezza acquistava soave fascino. Era

una forza nascosta e che pm' si avvertiva ; si avvertiva come sente la forza

chi guarda un fiume corrente maestoso nel piano con larga onda, profonda e

chiara, rispecchiando sorridente l'azzm-ro del cielo e il verde delle sponde.

Pregio singolare della sua eloquenza era la forza contenuta, perchè la forza

è tanto più ammirevole quanto meno si scopre. E la contenutezza, bella virtù

della sapienza antica, era l'ornamento di ogni atto della sua vita pubblica e

privata. Tanto penetrante chiarezza, per cui il pensiero nei suoi più svariati
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atteggiamenti perspicuo si rivela, si prepara uello studio, quando riscliia-

rando ed esprimendo sé stesso impara a esercitare la maggior influenza sul-

l'animo degli uditori. La chiarezza è virtù che nasce da virtù; nasce dal

sincerissimo amore del vero, onde la parola si studia d'essere fedele specchio

dell' intelletto, genuina espressione degli ati'etti e dalla verità riceve il crisma

della persuasione.

• La verità dell'affetto e del pensiero rispecchiata nella chiarezza della

parola, sempre risplendente di onesta idealità, quest'era la virtù dell'eloquenza

di M. Minghetti.

- Ma tanta virtù spesso è giudicata difetto e fu rimproverato di essere

superficiale perchè pai-eva chiaro.

. La limpida trasparenza che guida l'occhio nel più riposto fondo pare

difetto di sostanza al volgare che crede profonde le acque torbide e cupe.

• llolti rinnovano la favola di Salmeneo e ancora inconti-ano adoratori. Si

avvolgono nelle nubi, e fuori di quelle mandano rombi di parole e guizzi di foschi

bagliori; onde al volgo sembrano olimpici. Ma la finezza del popolo ateniese aveva

detto olimpico Pericle per la composta chiarezza e la temperata armonia del di-

scorso; l'aveva detto olimpico per quella forte dirittura del ragionare, che vibrando

raggi di luce accende le menti e le conquide ; per quel mism-ato ma penetrante

calore della parola onde moveva e signoreggiava gli all'etti del popolo raccolto

sulla Pnice, rimanendo egli tranquillo, senza scomporre neppur ima piega del

pallio.

- Se è dato con le cose grandi che la venerata antichità alla nostra ammi-

rante fantasia dipinge ancora più grandi paragonare le cose minori della realtà

presente, che l'incuria o l'invidia sminuisce, io direi che il nostro s' inspii-ava

all'altezza di quegli esempi antichi. Non rende qualche lineamento di Pericle

questo nostro statista a cui nessun grave problema della vita sociale fu ignoto,

che col pensiero e con l'opera studiò e resse lo Stato, che parlava a noi ita-

liani di politica con lo splendore del bello e del buono, e levò alto lo sguardo

verso ogni manifestazione dell'arte, conscio della divina efficacia che il culto

della bellezza ha negli umani consorzi? Xon ricorda gli oratori ateniesi questo

nostro favellatore dal pensiero profondo e huninoso, dall'affetto schiettissimo

e calmo, dalla parola misurata e fine, sempre possente nel costante decoro

della sua compostezza ? Tanto dignitosa contenutezza del pensiero e della pa-

rola, se lo studio e il costume avevano aftiuata. era in lui da natura. A lui

per natm-a e costume splendeva nella mente un tipo di bellezza, a cui tutto

iiforraava il pensiero, l'azione, la parola, l'arte ; era l'amore deUa bellezza cor-

retta, finita nel disegno, nella soavità del colorito ; la bellezza castigata, com-

posta e dolce che spira dalle tavole della scola umbra, che fu prima inspi-

razione di Raffaello: ma il divino Sanzio armonizzandola nello studio dell'antico

l'avvivò in più ricca efflorescenza ed espresse quel tipo di bellezza tutto suo,

cui primo pregio era la grazia, lo st-esso pregio onde inorgoglivasi Apelle che
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a so come tutta sua ascriveva la Charis. Così a Miuglietti una cosa uod pareva

vera se non trovava la giusta espressione artistica, la esatta proporzione, quella

eleganza tutta sua, la Charis.

III.

" E la grazia dell'eloquenza portava nei discorsi e negli scritti, che

illustrano la sua fama di scienziato. Il freno dell'arte e il sospetto di pai'er

troppo lungo mi costringono a ragionarvi soltanto dell'economista e dello

storico di Raffaello, trascurando tante altre opere maggiori e minori uscite

dalla sua penna e delle quali ho fatto cenno soltanto.

« La scienza economica ha traversato in questo secolo, che la vide fio-

m-e e che la vedrà trasformarsi profondamente, alcune fasi che devono ricor-

darsi per assegnare il suo posto al nostro illustre maestro. Dal classicismo

ortodosso è passata allo sperimentalismo, al metodo storico e al socialismo

della cattedra. Aggiungasi che nell'indirizzo sperimentale l'economia si coor-

dina oggidì colla sociologia, di cui si considera come un ramo. Ognuno di

quei modi diversi di studiare i fenomeni economici conserva ancora i suoi

fautori, e chi volesse esaminare a fondo questo dissentimento potrebbe per-

suadersi dello stato di crise in cui si travaglia anche la scienza economica;

e ne è prova evidente lo stato degli animi degli alunni delle varie scuole

che, come ardenti adoratori di dogmi, si appassionano con quella viva-

cità, la quale tiene piti del teologico che dello scientifico.

« La scuola classica nega allo Stato una funzione economica propria,

diretta o indiretta che sia
;

gli interessi individuali, mossi dalla dinamica

dell'egoismo umano, il gran focolare del lavoro, creano l'interesse pubblico,

essendo l'uomo naturalmente inclinato alla vii'tù. Come nei reggimenti par-

lamentari il pubblico bene ha da uscire dalle ambizioni personali, così il

pubblico interesso deve scaturire dalla concorrenza degli appetiti singolari.

Né essa nega i lor traviamenti ; ma la sanzione della libera esperienza, il più

delle volte, li tempera e li corregge. E anche quando la libertà e la concor-

renza generano dei mali, non è provato che l'intervento del governo e delle

leggi li potrebbe togliere o che non debba produrre una somma di mali nuovi

maggiore di quella che si pretenderebbe sopprimere.

« Insomma la tendenza finale è alle armonie messe di fronte alle con-

traddizioni economiche ; cosicché dove l'idilliaco Bastiat ammira l'ordine so-

ciale, la filosofia della ricchezza, quel focoso tribuno del Prudhon denunzia

l'anarchia delle cupidigie, la filosofia della miseria. Accanto alla scuola clas-

sica, a mitigarne le rigidità assolute, sorsero i fautori del metodo sperimentale,

i quali vogliono determinare coll'osservazione l'indole dei fenomeni economici,

inducendo e non deducendo le leggi. Quindi in questa ricerca delle funzioni

economiche dello Stato vogliono adattarne e proporzionarne l'azione secondo i

risultati dell'esperienza. Dove, a mo' d'esempio, la libertà dell' intraprenditore
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non basti a educare i giovinetti operai all'igiene, e l'esperienza scientiticamente

cimentata additi la necessità dell'ufficio igienico dello Stato, non si deve esi-

tare, né in omaggio al principio classica dt4 non intervento è lecito esitare.

- La scuola storica nota una serie di evoluzioni necessarie per le quali

passano nell'ordine economico le imiane società ; ogni stadio prepara e matm-a

il successivo, né si può saltare o sopprimere impunemente un anello della

serie : tutto è fatalmente legato , tutto ciò che è stato era necessario a pre-

parare ciò che sarà. Quindi, come un popolo trae dalle sue vocazioni nazio-

nali la lingua, la religione, il dritto, si crea anche la sua economia. E mentre

la scuola sperimentale induce le leggi di fatto e le proposizioni generali dagli

elementi economici comuni a tutti gli uomini, la scuola storica argomenta

sulla varietà della specie umana, fratta, come i raggi dell'iride, nella natu-

rale divisione delle nazioni. Pertanto questa scuola, a modo di esempio, data

la natm-a del popolo tedesco, le sue idee storiche sulla carità e sulla soli-

darietà, riconosce necessario, e perciò legittimo, nella presente fase dell' eco-

nomia nazionale l' intervento dello Stato per federare in modo obbliga-

torio, segnatamente a carico del Governo e degli intraprenditori, gli operai

nelle assicm-azioni dalle malattie, dalla vecchiaia e dagli infortuni del

lavoro. Nella quale conclusione , ma giungendovi per altra via , vanno

anche i socialisti della cattedra, i quali sorti in un periodo di tanto conflitto

di dottrine economiche vorrebbero conciliare i principi di libertà civile, di

proprietà individuale e di eredità con quelle asserzioni del socialismo die ad

essi paiono contenere elomenti sostanziali di verità e di vitalità. Posti tra

le due correnti delle armonie e delle contraddizioni economiche, essi notano

le fatali perturbazioni che vorrebbero correggere, per quanto è possibile,

col perpetuo potere integratore e conciliatore dello Stato. Il che non toglie

che le scuole socialistiche e anarchiche combattano costoro più degli altri,

e talora con maggiore accanimento, come avveniva nei periodi più truci della

rivoluzione francese, quando i giacobini risparmiavano, se non rispettavano,

gli uomini così detti della pianura^ più che i gii-ondini e i democratici

temperati.

1. Intanto tutte queste scuole si accavallano, si urtano, si combattono a

vicenda ; la tesi metafisica diviene fisica, il pensiero si traduce in atto, perchè

si tratta di umani interessi eccitatori di cupide passioni; e ogni interesse.

ogni passione ama mettersi sotto l'usbergo di una dottrina. Il Minghetti nel

suo insigne lavoro di economia politica ripeteva l'osservazione che se le di-

mostrazioni di Euclide avessero avuta attinenza coi beni della fortuna non

avrebbero conseguito l'unanime assentimento degli uomini, o non senza lungo

contrasto. E infatti quella parte di verità matematiche che si concretava nel-

l'astronomia fu per molto tempo disdetta, e persino se ne perseguitarono i

cultori, perchè pareva in contrasto con alcune dichiarazioni della Bibbia oscu-

rate, come spesso accade, dai commentatori.
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« Il Minghetti vide svolgersi dinanzi a sé tutte queste vaiiopinte dottrine,

e senza rinnegare le sue prime fedi, gustò meno che non si creda il frutto proi-

bito dell'eterodossia scientifica. Il suo intelletto curioso di novità, liberale,

equanime assaporava anche le dottrine non ortodosse, e anzi provava una certa

voluttà a esaminarle, nonostante la sua fede al classicismo economico ; ma
giunto alla soglia dell'eresia vi si arretrava presago che la vecchia disciplina

doveva profondamente modificarsi, ma che la nuova troppo superbamente s'in-

titolava come fatta ; di qui le oscillazioni del suo pensiero che nei dazi, nelle

ferrovie, nelle banche, nelle riforme sociali parvero contraddizioni. Certo egli

aveva perduto il t(3no troppo assertivo, quantunque avesse sempre aborrito dagli

apoftegmi assoluti ; non sentenziava, come gli ortodossi più implacabili, che

la concorrenza degli egoismi individuali producesse inevitabilmente l'accordo

degli interessi e che l'armonia economica fosse posta sot.o la salvaguardia

degli appetiti personali ; ma gli repugnava ancora più l'asserire il contrario,

e l'animo suo ondeggiava nelle perplessità che contrassegnano il presente

periodo in tutti gli studi sociali, e segnatamente negli economici. In fatti

chi non si avvede che la scienza economica, assalitrice invitta nel secolo pas-

sato e nel principio del presente di abusi, di pregiudizi, sterminatrice di

vincoli in nome della libertà del lavoro e del capitale, è oggidì ridotta allo

stato di difesa ? Essa da per tutto minata dagli opportunisti, dai sociologi,

dagli economisti eterodossi, dai socialisti di ogni specie, è costretta a difen-

dersi, e difendendosi si tempera, senza avvedersene si modifica, si fa meno

assoluta.

« Il Minghetti rappresentava nelle sue incertezze questo stato di crisi,

il quale forse si potrebbe riassumere così : una scienza incompleta che si

modifica, e una critica di queste incompiutezze, che non può ancora aspirare

per la sua immaturità a sostituirla con un'altra dottrina.

1- Di queste esitazioni e oscillazioni che non sono debolezze dell'intel-

letto, ma rappresentano quel dubbio che il divino poeta fa fiorire a pie del

nùio, v'è traccia chiara nel paragone dei suoi scritti primitivi cogli ultimi.

Ma errerebbe chi volesse dipingerlo come novatore o uscito dalla cerchia del-

l'ortodossia economica per tuffarsi con voluttà nelle nuove dottrine, ch'ei studiava,

ma tenendosi in guardia da esse, e quando le accettava giustificavasene come se

fossero legittime discendenze degli antichi teoremi. E invero nel suo libro,

che non morrà, intitolato : L'economia jmbblica nelle sue attinenze colla

inorale e col diritto, seguendo le tradizioni dei sommi economisti italiani

e senza subordinare l'economia alla morale, come fecero poscia molti scrittori

tedeschi, inventori del momento etico, intendeva concordare l'una coll'altra,

superando per armonia di proporzioni e varietà di coltura tutti gli scrittori

francesi che si erano esercitati in questi temi. E anche quando la libertà

economica assoluta pareva in connessione necessaria colla politica, e manca-

vano gli esempi delle grandi democrazie di Francia, degli Stati Uniti, del
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Canada, dell'Australia, che la offendono meditatamente nei cambi internazio-

nali, e quelli dell'Inghilterra e di altri paesi liberi che la limitano in nome

dell'igiene e dell'educazione popolare, il nostro maestro non aveva mai negato

al Governo e alla legge un urticio economico d'integrazione delle forze indi-

viduali e di tutela equa secondo l'opportunità. Ei pigliò sin dai suoi primi

scritti a commentare la sentenza di Romagnosi, il quale, nell'azione dello Stato,

distingueva la concorrenza dallo sbrigliato concorso. E cercando di determinare

i limiti dell'ingerenza governativa notava:

K Non si può stabilire per massima assoluta ed immutabile che l'unico

- ufficio del governo è tutelare la sicm'ezza e i diritti privati, nò di vie-

« largii al tutto di porre il piede fuori di questa cerchia. Una ingerenza

<i ulteriore nelle cose di rilievo, o per rimuovere gli ostacoli all'attività privata,

» per agevolarne l'esercizio, può essere giusta ed opportuna ; purché abbia le

" due seguenti condizioni:

li 1" Che sia suppletiva e integrante; e però il Governo si astenga dal

" mescolai-si a tutto ciò che può essere fatto convenientemente dai privati,

" dalle famiglie, dalle spontanee associazioni loro ; e si guardi, per far diver-

« samente o meglio, di usurpare il compito altnii;

u 2° Che sia temporanea, e però il Governo tenda sempre a deporre

» il carico conferitogli dalla necessità dei tempi, e restringa di tanto le sue

" facoltà, di quanto va crescendo l'operosità dei privati e delle coi^porazioni.

« In tal guisa, soggiungeva il Minghetti, mi pare che si concilii il me-

li todo rcaioiiale e lo storico; ponendo la libertà come il line a cui si mira,

t ma facendo ragione di quelle difficoltà pratiche, che troppo spesso gli econo-

' misti disconobbero, ovvero trascurarono con soverchia leggerezza -^

.

n E scendendo alle applicazioni di queste dottrine, giova determinare, a

mo' d'esempio, intorno all'instituto della caiità U pensiero del Minghetti, il

quale, sin dai suoi primi scritti, credeva non doversi escludere del tutto la

carità legale, quando non basti quella privata e libera, specialmente in certe

calamità straordinarie, e in » quei dolorosi trapassi ai quali soggiace l'industria «

.

- Il Jlinghetti si era forzato a dimostrare che " sebbene la carità legale

» non sia un diritto giuridico dei poveri, e sebbene non sia scevra d'inconve-

s nienti, essa è un dovere morale della società, e deve essere esercitata prima

" e principalmente nella forma preventiva ;
poi, dove bisogni, almeno come

» rimedio temporaneo, nelle forme sussidiarie "

.

il In ciò il Minghetti era confortato dall'opinione del Conte di Cavom\

il quale aveva l'intima persuasione n esser possibile la carità legale in modo

n da raffermare l'edifizio sociale, senza far cadere sullo Stato gravi e insop-

1. portabili pesi ». E da queste premesse ha pigliato le mosse oggidì il grande

cancelliere tedesco, sostituendo alla carità legale la previdenza legale, che,

a suo avviso, legittima come l'altra, la supera nell'efficacia pratica, poiché è

la cura preventiva della miseria.
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« Per tal modo il forte movimento di reazione, che si sprigionò segnata-

mente in questi ultimi quindici anni dalle xmiversità di Germania, contro le

dottrine atomistiche della scuola classica, e)jbe senza troppa difficoltà qualche

azione suH'animo di lui e si riverberò in taluni suoi atti.

" Ei si compiaceva d'intitolarsi il piìi avanzato e il più spregiudicato

degli economisti ortodossi.

B Preudendo l'iniziativa, alla Camera, di molti provvedimenti a favore

delle classi lavoratrici, a difesa degli emigranti, dei fanciulli e delle donne

impiegati nelle miniere e nelle fabbriche, o consentendo all'istituto delle

Casse di risparmio postali e ad altrettali disegni, ei sosteneva di non deviare

da quel programma che, parecchi anni prima, scolpiva magistralmente nel

suo libro d'economia politica.

u Nel 1885 parlando sulla crisi agraria adoperava il supremo sforzo

di far scendere dalle sue antiche dottrine una maggior intensità d'azione del

Governo, e cos'i esprimevasi :

" Io accetto l'ingerenza dello Stato per frenare gli abusi; l'accetto

4. per parificare anche le classi agricole in quella tutela sull'igiene e sulla sicu-

t rezza della quale appare manifesta sollecitudine nelle città; l'accetto per vi-

« gilare alla legittimità del contratto e al mantenimento di esso.

a Invoco per conseguenza, anche per le classi agricole, quello che si

" chiama oggidì legislazione sociale Il mio fine è quello di migliorare, di

« nobilitare, di sollevare le classi povere e lavoratrici, non di abbassare la

- classe dei proprietari per ridurla allo stesso livello di servitù e di miseria.

« Non è presentando agli occhi della moltitudine un antagonismo radicale d'in-

u teressi, non è eccitando la fiaccola dei dissidi, che mai si potrà in nessuna

u guisa procurare il miglioramento delle classi povere, e la prosperità della

t patria '.

u Quindi, mentre la sua dottrina restava immutabile, era sempre più

tratto dall'esperienza degli uomini e dei tempi a temperarla, a piegarla ai

nuovi bisogni, a distinguere la scienza dall'arte, la teoria dalle applicazioni,

sino al punto di prendere esso l'iniziativa di riformare per alte ragioni finan-

ziarie ed economiche i trattati di commercio del 1862 e 1863 conchiusi

sotto la sua suprema direzione, e di sostituire l'esercizio di Stato a quello

privato delle ferrovie.

a E quantunque ei non l'abbia mai ammesso esplicitamente, tuttavia

non si può negare ch'ei si lasciasse, almeno fugacemente, sedm-re da certe

idee nuove e forti delle recenti scuole economiche, quando miravano al bene

e alla prosperità delle classi meno agiate. Il che rispondeva alla gentilezza

e alla natiu-ale bontà del suo animo innamorato del bello e del buono. Ma
anche indulgendo a queste nuove aspirazioni, egli serbò la giusta misura,

cosicché se gli fu rimproverato dai teologi dell'ortodossia economica che la

fede nelle antiche dottrine minacciasse di flettere, ei scherzosamente chia-
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mava ceniali questi suoi peccati. E si adoperava a dimostrare, che non aveva

varcato la linea che separa, per dirla col Itomagnosi. la concorrenza dallo

sbrigliato concorso nelle faccende economiche, che lo Stato può regolare
;

e quando stava per varcarla, si ritrasse subito, egli il più coraggioso e intre-

pido degli uomini, quasi sgomento della sua audacia.

« Ei ritraeva ed epilogava, come si addice al maestro, lo stato di angoscia

e di perplessità di tanti odici ni cultori di queste scienze; in ogni cosa positi-

visti e mistici a un tempo, noa abbastanza rassegnati per accettare cieca-

mente in religione e in economia la dottrina ottimista delle tradizioni e deUe

armonie prestabilite, non abbastanza ribelli per insorgere contro di essa ; ma
in cerca con febbrile sollecitudine di formolo ignote, conciliatrici di queste

supreme contraddizioni, e che ancora non si intravedono.

IV.

• La mente del Minghetti, dallo studio dei rapporti della costituzione sociale

ed economica e delle necessarie leggi dell'ordine e del progresso dell'umano

consorzio, assorgeva alla contemplazione di ciò che è il sommo prodotto della

energia umana svincolata e Ubera, intendo dire la concezione e la espressione

del bello, considerandolo nella successione storica delle sue manifestazioni.

' Di questa sempre fresca e vigorosa attività con variata alternazione

di studi — gaudenti varietate Musae mn olio — per cui la penna dello sta-

tista temperavasi in quella di storico dell'arte gentile e finito, noi vedemmo

e ammirammo un saggio nel libro intorno a Raftaello Sanzio, il divino artista

che nel concepimento del bello andò sopra ogni imiana fantasia.

« Doleva al Minghetti che la vita e le opere dell' Urbinate fossero

dagli stranieri studiate con assai più diligenza e amore che dagli italiani

ai quali mancava, dopo quella del Vasari, una vita completa di Raffaello, ed

egli si propose di supplire a questo difetto. Ardua impresa, ma degna delle

sue forze, ritentare im tema in cui avevano raccolto meritate lodi altri valenti,

quali, per dire dei maggiori, Quatremère de Quincy, Springer, Hermann Grimm,

Muntz, Lermolief che sotto barbara favella nasconde, per modestia, il nome

di Giovanni Morelli, caro alla gloria e alla storia dell'arte, amico fido del

Minghetti anche in siffatte indagini. A questa impresa, a cui il giovanile

amore per l'arte e gli antichi studi fatti intorno ai maestri e agli scolari di

Raffaello già avevanlo reso maturo, egli fu sorretto dall'alto pensiero ^ d'ec-

• citare gl'italiani a voler conoscere ed amare sempre più il divino pittore.

- 11 quale non solo fu il più grande di tutti quelli che vissero nei tempi

. moderni, ma ebbe campo di mostrare con le opere sue in che consista la

» vera eccellenza dell'arte ; e all'eccellenza dell'arte congiunse un animo tal-

* mente buono e modi tanto soavi, che fu dai contemporanei reputato un mi-

t racolo di gentilezza " . Il libro prende nome da Raftaello, ma veramente s'al-

larga ad essere una rappresentazione storica della splendida vita italiana
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nel jjassaggio dal medio evo al risorgimento, dovendo nelle condizioni sociali

e politiche del tempo cercare le cause che favorirono il fiorire degli ingegni,

clii voglia, come il Minghetti voleva, non porgere una serie di dati cronologici

una enumerazione descrittiva di disegni e pittm-e, ma invece studiare, in-

tendere, ricomporre la storia dell'arte in modo organico. Le varie maniere di

Raffaello, l'umbra, la fiorentina e la romana, muovono l'autore a cercare e a

rappresentare quel molteplice complesso di elementi e di influssi, o come mo-

dernamente si dice, l'ambiente, in cui quelle maniere si formarono. Descrive

Perugia, sul finire del secolo XV. altrice di fervidi uomini ed ingegnosi; a

lungo s'indugia a narrare le vicende di quella cittadinanza vivace, festosa,

commossa da grandi e forti affetti, tra le cui feste e battaglie crescevano gli

artisti ammirando la gentile bellezza delle donne, la leggiadra gagliardia

dei giovani, onde nella loro mente si formava quel tipo di venustà e di forza,

che spira nella soave verecondia delle Madonne e vigoroso lampeggia nei

baliosi San Giorgi.

« Rappresenta la corte di Urbino col duca Guidobaldo, dove adunava si

ogni fiore di gentilezza, dove erano sapienza ed eleganza, amore e squisito

culto del bello, e nobile giocondità; dove prestantissimi ingegni rendevano

l'immagine del perfetto Corteginno, nel buon senso della parola, di uomo per

natura e per educazione in ogni parte finito, quale lo vide e lo descrisse

Baldassare Castiglione, che in quella Corte, fra il conversare dotto ed ar-

guto di donne gentili e di uomini pregiati, dice aver gustato, quale in nessun

altro luogo mai, « la dolcezza che da una amata e cara compagnia deriva "

.

E passando poi a più larga scena, studiando l'efiicacia che nella mente di

Raffaello ebbero le opere di Leonardo e di Michelangelo, l'autore nostro de-

scrive la democratica Firenze, industriosa, irrequieta nelle svariate vicende

dei suoi reggimenti, modello il più adatto ai tempi moderni dello svolgersi

delle forme di uno stato popolare. Ivi nel fervore della democrazia fioriva,

come già negli antichi Stati di Grecia, l'arte popolare, quando essa

teneva grandissima parte nella vita di tutti i cittadini
;

quando un quadro,

una statua, un edificio nuovo erano argomenti, i quali sollevavano tutta la

cittadinanza, e il fiore di questa insieme con eletti ingegni stranieri aduna-

vasi a conversare nelle officine degli artisti, e l'artista sentivasi portato

dal favore universale.

Il Acutamente osserva il Minghetti:

« A mala pena oggi possiamo figmarci una siffatta condizione di spi-

i' riti, così come stiamo noi arrabattati intorno alle industrie, ai commerci,

« alla politica; un'arte sola, la musica, ce ne porge ancora un'idea, e questa

« medesima sparuta. Imperocché la musica pure è sentita e giudicata dal-

« l'universale ; ma tali erano a quei tempi, anzi assai più, la pittura, la scul-

« tm-a e l'architettura ; e se tanto avveniva in ogni parte d'Italia, avveniva

B in Firenze più vivamente che altrove "

.
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« E infatti, signori, non è arte grande, arte vera se non quella che, ac-

cordandosi col sentimento del popolo e con esso palpitando, lo comprende, lo illu-

mina, lo guida. Questa rappresentazione della vita artistica italiana culmina in

Roma, dove l'opera del divino pittore si rivela nella immortale sua bellezza
;

dove lo spirito antico risorge; dove al fasto cesareo succeduto il fasto pon-

tificale, la primitiva semplicità sotto gli occhi di tutto il mondo che vi trae

a pellegrinaggio delle pagane ruine e delle cristiane relique, è smentita, e

l'immoralità baccante matura il pensiero di Lutero ; dove il nuovo sforzo di

vestire l'idea cristiana nella perfezione della forma pagana dà all'arte il

sommo ed estremo splendore, onde la soave verecondia delle Madonne, va-

gheggiate nell'estasi ascetica della scuola umbra, rifiorisce e sorride di più

umana bellezza nelle floride forme del classicismo.

» Questa è la Roma del secolo volgarmente denominato da Leone X,

ma che più giustamente dovrebbe di sé nominarlo Giulio II, il quale disegnò

e iniziò le opere gigantesche della grande arte e gettò U grido della na-

zionale indipendenza, e tentandola con ardimento, dice il Miughetti, ne lasciò

l'augurio e la speranza ai futmù. In questa Roma, nel tempo che la terra

dall'oscuro suo seno rendeva alla luce le meraviglie dell'arte antica col

Laocoonte, l'Apollo e il Torso, e compivansi in S. Pietro, nelle Stanze vati-

cane e alla Farnesina, i nuovi e maggiori mii"dcoli dell'arte moderna, estin-

guevasi la giovane dta del grande artista, la cui natm-a, tutta bellezza e

soavità femminea, fu divorata da ardente operosità più che virile.

« E con lui scompare nella notte della morte quel tipo di bellezza

divina, che solo ride nelle sopravanzate sue tele al mondo, ammirato e ad-

dolorato che più la mente imiana non assorga a tanta visione; quel tipo

di bellezza • divina ch'egli non vedeva in terra, ma trovava in sé, e per diiio

con la sua espressione, raffigm-ava servendosi di t certa idea che gli veniva

nella mente » ; alla quale espressione dal Minghetti riferita potrehbesi ag-

giungere, parmi in opportimo paragone, che in ima simile idea di bellezza

più che umana soleva dire di affissarsi l'occhio intellettuale di Fidia, quando

ne traeva le forme della Paleade del Partenone.

" Cos'i passo passo, fra la rappresentazione dei momenti storici e lo studio

della evoluzione artistica, dalle minuziose ricerche e disquisizioni di date cro-

nologiche e di raffronti di scuole, assorgendo alle sintesi estetiche e tentando

di elevarsi alle regioni dell'ideale dove affisavasi lo sguardo di quel divino

animatore della bellezza, il Miughetti ha narrato i tempi, le vicende, le

opere dell'Urbinate, con amore di critico, elevatezza di storico, genialità di

artista. È dunque l'opera perfetta? Ed è dovuta al nostro la lode d'aver

dato all'Italia il libro desiderato? Non è da me dare il giudizio. Ma forse la lode

è meritata solo in parte, poiché a quel concetto d'una storia dell'arte ricostituita

in modo organico, rappresentata, non come un fatto accidentale, ma come lo

svolgimento di una cosa viva che ha le sue leggi, al qual concetto l'autore
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mirava, il libro, per le somme difficoltà intrinseche della materia, non pie-

namente corrisponde. Le gradazioni, le influenze, le affinità, in breve tutto

il procedimento di esplicazione è veduto e rappresentato con grande perspicacia

negl'indizi esterni e nei contatti materiali, piuttosto che sviscerato nell'intima

e recondita elaborazione dei molteplici elementi e dei mutui rapporti, dei

quali l'arte è una risultanza o manifestazione.

» Ma qui ci basti notare come anche nei sereni ragionamenti dell'arte

egli non distoglieva il pensiero dalla patria e dalla moralità. Oggi è ben

vero che altri concetti trionfano ; ma per questo appunto conviene tener vivo

ed alto il ricordo che questi valorosi, i quali con lunga, aspra, e pericolosa

opera prepararono il risorgimento italiano, trassero dalle arti e dalle lettere

le inspii-azioni più possenti e i più validi conforti, e delle arti e delle let-

tere fecero armi di battaglia.

" Nei ben formati ingegni di questi nostri grandi tutto armonizza, tutto

si corrisponde equilibrato, il pensiero con l'espressione, la parola eoa l'azione,

onde si produce quell'ottimo frutto ch'è la piena e salda unità della vita

pubblica e privata. E l'uomo che in tempi procellosi sapeva reggere i mini-

steri più difficili, allentava la tormentosa concitazione del pensiero contristato

nelle lotte contro gli ardui problemi del disavanzo, e con quelli ancora più

aspri della impopolarità e dell'ira di parte, affisandosi nelle bellezze eterne

dell'arte, quasi obliando le terrestri cm-e e da quelle eterne bellezze

traendo argomento e conforto a calpestare il fango terreno tanto che il var-

casse, come quella Santa Cecilia raffaellesca, tesoro e orgoglio della sua

dotta Bologna, rapita estatica nell'armonia dei cieli!

« Dalle quasi estatiche compiacenze nella contemplazione della grande

arte italiana richiamavasi il pensiero suo alla considerazione dello stato del-

l'arte moderna, cercando (perchè la mente indagatrice mai non appagavasi

della cognizione del fatto, ma sempre voleva peneti-are nelle intime ragioni

di esso) quali cause mai abbiano prodotto il moderno scadimento dell'arte.

Né acquetavasi alla volgar ragione della mancanza di Mecenati e di occasioni

propizie alle grandi opere ; non consentiva che le guerre e le agitazioni del

secolo nostro avessero impedito il fiorire degli ingegni, ma all'incontro con

la storia dimostrava che propriamente nei periodi di grandi concitazioni e

scuotimenti civili, in Atene al tempo della guerra peloponnesiaca, in Roma
col ruinare della repubblica, nei Comuni italiani fra le procellose fazioni e

fra le lunghe guerre del secolo XVI, l'arte era sorta toccando alle maggiori

sue altezze. Non liberalità di principe o dolcezza di pace hanno virtù di

creare i grandi ingegni
;

questi, dove è buona disposizione del genio popolare,

non mancano, ma più veramente fuorviano, illanguidiscono, si spengono, con-

cedendo indulgenti al corrotto andazzo del tempo, essendo privi del vigore

del carattere, incapaci di quel faticoso, ma fecondissimo sforzo di contrastare
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alle cause esterne, di tenere la volontà fermamente rivolta ad alto fine conti'o

la mala usanza fortimata che le stiepita intorno.

« Cessi una volta — diceva Marco Minghetti in un'orazione a giovani

1. artisti in Bologna — cessi quoll'opininne funesta degl'italiani che l'inerzia

K in cui giacciono da esterne cagioni dipenda più elio da loro medesimi; cou-

« ciossiachè non può nulla al mondo chi credu di nulla potere ».

« Queste parole io amo di ripetere, perchè esse portano l'impronta del

carattere di lui e di quanti altri nostri grandi ai dolorosi tempi della schia-

vitù s'adoperarono a risollevare moralmente e politicamente la nazione. Ave-

vano essi una fede profonda nella libera energia umana ; ciliari nel pensiero,

caldi nei sentimenti, forti nel carattere, credevano che la volontà costante

vince la fortuna : e portando questa persuasione nelle meditazioni e negli atti,

nelle lettere, nelle arti, nella politica, lottarono e superarono vittoriosi la

triste fortuna dei tempi.

fc Oggi da troppe parti s'insinua nell'animo la credenza che noi siamo

il prodotto necessario delle circostanze e l'inevitabile risultato dell'ambiente

naturale e sociale, di cui lo spirito s'imbeve, e così com'è imbevuto si esprime

e opera. È come un dolce fatalismo, che, quasi snervante sofBo di scirocco,

addormenta la volontà, rilassa la fibra, corrompe il costume. Incontro a questo

soffio maligno, sia lecito a noi credenti nella sovrana potenza della libera

energia individuale, ripetere a conforto il grido del nostro Minghetti : ^ Non

« può nulla al mondo chi crede di nulla potere '

.

V.

« Né più si chiuderebbe questo discorso, se si dovesse anche a brevi

tratti dire delle sue altissime qualità morali, della immacolatezza della sua

vita privata, della religione della famiglia, dove una donna eletta, adorna di

somma bontà e di squisita cultura, faceva sì che della sua casa si potesse

ripetere con Baldassare Castiglione che fra il conversare di donne gentili e

di uomini pregiati gustavasi quale in nessun altro luogo la dolcezza che da

un'amata e cara compagnia deriva. Tacerò del sublime disinteresse che fu

l'aroma prezioso il quale ha salvato, grazie ai nostri principali uomini di Stato.

il giovane regno dalle putredini e dalle condizioni delle demagogie e delle

tirannidi, e che danno alla patria nostra, somigliante al cristianesimo primi-

tivo, le origini del martirio e il risorgimento nella ]iurezza e nella santità.

Ma non resisto a dire un fatto che egli nascose a tutti, e di cui è testimone

il senatore Visconti-Venosta, che qual ministro degli affari esteri assisteva al

colloquio, e sta anche registrato in ima lettera privata.

> I preliminari delle conferenze di Hellaggio, che dovevano preparare la

rifonna della nostra legislazione doganale, stavano per compiersi; e il Min-

ghetti, qual Presidente del Consiglio e Ministro delle finanze doveva approvarli.

In essi la sorte di alcune industrie si migliorava, ma peggioravasi allora in quei
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preliminari in alcune categorie la filatura del canape e del lino ; nella qual

produzione il Minghetti aveva impiegata una parte non piccola della sua

fortuna. Ora, consentendo la sua sanzione a quei primi accordi i quali a lui

parevano utili alla finanza e alla produzione nazionale, diceva con quel suo

sorriso, che pareva spensieratezza ed era fatto di profonda filosofia, che dava

il suo assenso tanto più lietamente in quanto che i suoi interessi particolari

ne erano lesi ; in ciò, ei soggiungeva e scriveva, sta la riprova della bontà di

ogni atto pubblico.

» Sono virtù codeste che dovrebbero parere comuni, ma divengono ogni

dì più rare, e chi ebbe occasione di travagliarsi in quei negozi di tarifie

cimentandosi con tutte le forme delle umane cupidigie, le trova addirittura

straordinarie.

" Signore e Signori, bella cosa nella vita d'uomo pubblico è la costante

armonia fra la virtù e l'ingegno, fra il pensiero e l'azione. Solo quando quest'ai--

monia, salda negli uomini prominenti, irraggia a sé d'intorno la santa sua

eificacia si compiono i grandi fatti. In questi condottieri di popoli si afiisano,

come in un'intelligenza superiore, quelli che fidenti li seguono a meta secura.

Ma quest'armonia quanto è ancora più bella se il pensiero è illuminato dalla

scienza, se le meditazioni dei pubblici ordinamenti attingono forza dallo

studio delle leggi generali della vita e della continuità storica, se l'attua-

zione nella realtà non è gretto spediente dell'oggi, ma, fermata nell'idealità,

s'allaccia con il passato e previdente s'infutui'a.

« Questo a me pare fulgido carattere della rinnovazione d'Italia, che i

germi della travagliosa preparazione fiu-ono alti pensieri, fecondati nel costante

patire, nell'amoroso operare delle menti più elette, le quali dalla meditazione

della storia e delle altre scienze trassero la certezza del volere, le speranze

immortali e i magnanimi ardimenti.

" E nei fasti dei rinnovati Annali di quest'Accademia sta scritto ch'essa

splenda di nuovo fulgore per uomini insigni ai quali il culto della scienza non

fu rifugio dai flutti tempestosi del tempo, ma incitamento a entrare nelle

battaglie della vita, per la patria, per il giusto e per il vero.

" E qui ancora aleggia lo spirito di Terenzio Mamiaui, il rivoluzionario

del 1831, che con canni di speranze infallibili allegrò le amarezze dell'esilio,

e maestro di scienza e d'eleganza collocò la filosofia negli alti consigli del

nuovo regno.

K E chi di voi non ricorda Antonio Scialoja, che volava come aquila

sovra gli altri cultori delle scienze sociali, e della finanza si fece nn'arma per

combattere nell'esilio onorato la rea tirannide dei Borboni? E speriamo che

non sia stato l'ultimo italiano a governare colla scienza moderna un popolo che

tiene le chiavi di più continenti e di più civiltà !

« Qui sempre echeggia la maschia voce di Qmntino Sella, che ritto sulle

vette alpine o raccolto sull'obbiettivo del microscopio, portava nella vasta
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mente e nel fervido cuore l'alto problema di rinnovare la vita italiana in

questa Roma intangibile.

t Qui ne sorride ancora, soffuso di dolcezza e splendido di dignità, il volto

di Marco Minghetti e ne affida di quell'alto ideale di giustizia ch'egli avea

nel pensiero.

t Indipendenza, libertà, scienza ed arte, sagrifizio e disinteresse ... di questi

divini elementi si è composta l'Italia ideale e ha vissuto anche prima di prender

posto fra le nazioni : di questi divini elementi si compone la vita di Marco

Minghetti. Ei riverberava la patria nella pura e armonica varietà delle sue

note più eccelse.

". Ma che più possiamo dire di lui? La voce dei memori amici, dei

fidi compagni di lavoro si taccia. In religioso silenzio si apprestino ad ascol-

tare ancora una volta la voce di lui.

t Silenzio ! è la voce d'oltre tomba veritiera, solenne. L'uomo insigne

non è morto; amico spirito, ei ritorna fra noi a narrarci sé stesso, a rive-

larci l'intimità del suo pensiero e del suo cuore. Tacciamo desiosi della

parola del resorgente maestro, essendo privilegio di questi nostri grandi, dopo

morti, di parere e di essere più vivi di prima nel culto della nazione »

.
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Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Continuazione della seduta del 18 dicembre 1887.
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MEMORIE E NOTE
DI SOCI PRESENTATE DA SOCI

Archeologia. — Il Yice-Presideute Fiorelli presenta il fasci-

colo delle Noti:ie degli Scavi per lo scorso mese di uovembre, e lo ac-

compagna colla Nota segnente.

« Un deposito di anfore vinarie si riconobbe presso l'ex convento dei

Cappucini in Verona (Regione X), ed avanzi di pavimento a mosaico poli-

cromo in Negrar di Valpolicella.

- In Modena (Regione Vili) si scoprirono varii resti di pavimenti a

musaico, i quali se non hanno pregio artistico, possono fornire elementi utili

a studiare la questione intorno al rialzamento del suolo in quella città.

« Avanzi di eostruzioni romane riapparvero a Maranello, altri a Mon-

tale del territorio modenese.

« Una nuova sepoltura cristiana fu trovata nella Piazza Vittorio Ema-

nuele in Bologna, accanto a quelle delle quali fu dato conto nello scorso

agosto, e che appartennero alla chiesa di s. Apollinare, quivi esistente nel

secolo XIII e poscia demolita per l'ampliamento della piazza suddetta.

" Un pavimento in musaico a figm-e geometriche fu dissotterrato in Imola;

ed oggetti di varia età si raccolsero in Forlì, cosi nell'interno dell'abitato

come al di fuori. Alcune tombe romane furono poi esplorate a Villanova

Rendiconti. 1887, Vol. IH, 2" Sera. 47
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presso Forlì, non lungi da un'antichissima stazione, di cui si disse nel prin-

cipio dello scorso anno {Notizie 1886, p. 31).

« Nuove scoperte si fecero nella città di Arezzo (Kegione VII). Un tratto

dell'antico recinto vi apparve dietro le case del Borgo Colcitrone ; alcuni se-

polcri etruschi furono esplorati in Piazza Grande; avanzi di una antica for-

nace di tigulo si riconobbero in via degli Albergotti; alcune tombe si rimisero

in luce presso ai pubblici bagni, fra la piazza Guido Monaci ed il Poggio
;

altri sepolcri si incontrarono fuori Porta s. Spirito lungo la via romana ; final-

mente si riconobbe il sito di una fabbrica di tegole, tenuta da uno Scevinio

Restituto^ nella collina ora denominata di s. Fabiano a nord-est della città.

« In Lucignano Tal di Chiana fu determinato il sito di un sepolcreto etrusco,

in contrada Moscino, dove furono esplorate tombe a camera con suppellettile

funebre, che rimanda le dette tombe all'età fra il VII ed il VI secolo

avanti l'era volgare.

« Proseguirono le esplorazioni della necropoli volsiniese, sotto la rupe

meridionale di Orvieto ; e si vide che le tombe non hanno quivi il loro ter-

mine nei fondi detti della Cannicella, ma proseguono nel prossimo terreno

denominato Leone.

« Tombe etrusche con vasi di arte locale imitanti il vasellame greco,

furono pm-e esplorate nei monti della Tolfa, e propriamente nella tenuta di

Casalone. a nord di Allumiere.

« In Terni (Regione VI) il R. Commissario Gamurrini potè fare alcuni

studi sul recinto di Interamna Nahars, nel cui territorio altra suppellettile

funebre di sommo pregio fu ricuperata; della quale si dirà ampiamente a

suo tempo.

» Degne di speciale riguardo sono le scoperte epigrafiche del suolo di

Roma (Regione I). Un frammento lapidario trovato presso i ss. Quattro al

Celio, nel quale sono ricordati magistri di un pago forse {Her\_cidaneiis]
,

indicati come primi eletti axiSxai^io pa(i{aiiorurn), potrebbe ricondurci al tempo

della restituzione dei collegi e dei ludi compitalicii in forza della legge Clodia,

nell'anno 696 della città.

« Un altro frammento rimesso in luce sotto la chiesa di s. Francesco di

Paola nella moderna via Cavour, ripete im titolo già edito (C. /. L. VI, 1728 a.b.),

e si riferisce ai restami fatti da Flavio Filippo ad un Ninfeo, la cui ubica-

zione non è stata determinata dai topografi.

" Cmiosissima è una tavola lusoria, trovata nei lavori per una fogna in

via BuonaiToti. È la meno antica di quante finora se ne conoscono, portando

im' iscrizione ove apparisce il nome di un capitaneus, parola che non è an-

teriore al secolo VIII e fu molto in uso nei secoli XI e XII.

" I lavori intrapresi nel Portico di Ottavia, fecero scoprire il principio

dell'epigrafe dell'epistilio, non veduta dai precedenti collettori di iscrizioni,

e diedero un pezzo di grande iscrizione monumentale. Altre iscrizioni si
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ebbero poi dalla prosecuzione degli sterri nell'area del noto cimitero, fra la

Porta Pinciana e la Salaria.

« Nuovi oggetti di stipe votiva si raccolsero nella sopra citata via Buo-

narroti {.yo/ì^ìe 1887, p. 179). E nello scavo entro il cortile del Palazzo

Sciarra, riapparvero in perfetto stato di conservazione, quattro archi del-

l'acquedotto dell'acqua Vergine, costruiti con blocchi di tufo senza cemento.

n Una statua marmorea rappresentante Ercole fu dissotterrata in Tivoli;

un'epigrafe latina si ebbe dal territorio di Pozzuoli ; e varie tombe di età

imperiale furono riconosciute in Napoli, nella piazza del Municipio. In Pom-

pei proseguirono gli scavi nell'isola 2* della Keg. Vili e nell'isola 7* della

Reg. IX, senza che si avessero trovamenti degni di singolare riguardo ; ed a

Valle di Pompei si compirono gli studi, intorno alla topografia ed all'archi-

tettura delle tombe, che cominciarono a scoprirsi nel passato anno {Xo/i:ie 1886,

p. 334; 1887, p. 33).

« Iscrizioni latine, sfuggite alle ricerche dei dotti, furono copiate nel

territorio di Tagliacozzo negli Acq/fi- (Regione IV); ed altre tombe furono esplo-

rate nella necropoli di Sulmona nei Paelignf.

B Un frammento epigrafico latino fu rimesso all'aperto nel territorio di

s. Fele (Regione II), ove ebbe sede il castello di Armaterra. ricordato nei

diplomi normanni ; finalmente furono aperte aleime tombe in Mesagne, ad un

chilometro dell'abitato, e vi si trovarono statuette fittili, e stoviglie comuni »

.

Archeologia — Di alcioie lamlnette votive spettanti al culto

di Giove Peniiio e delle Matrone, scoperte sul Gran San Bernardo.

Nota del Corrispondeute Barnabei.

t È noto che sul Gran San Bernardo, nel luogo denominato Pian de

Mon( Joiix {mom Jovìs, cfr. C. I. L. V, p. 761) sorgeva il santuario a Giove

Penino (/. 0. M. Poenino) , ricordato dagli autori e dai titoli (C. /. L. V,

6865 sq. ; Preller, Ròm. Myth. ed. Jordan I, 241).

<i Non è qui il luogo di raccogliere quanto fu scritto intorno al santuario

medesimo, e trovasi citato nel volume del Corpus sopra riferito ('); né quanto

fu disputato intorno alla via, che toccando il santuario, fu ima delle comu-

nicazioni principali, certamente nel tempo dell'impero, tra la regione XI ed

i paesi transalpini. Intorno a ciò ampiamente scrisse nella sua Aiigmla Prae-

toria (Tor. 1862) Carlo Promis, le cui benemerenze verso i nostri studi non

hanno bisogno di essere da me ricordate.

" Devo però ricordare il passo di una relazione dello stesso Promis, ri-

masta inedita per molti anni, e per cortesia dell'egregio comm. V. Promis

(') V. anche Bérard, Ant>quités romaincs et da Moycn a<je dans la valide d'Aoste 1881,

p. 88, nel voi. Ili degli Atti della Società d'archeologia e belle arti per la provincia

di Torino.
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inserita poi nelle Notizie degli scavi del 1883, p. 4. Questa relazione che

riguarda le ricerche fatte nella città e nella valle d'Aosta per ordine di S. M.

il Re, nell'agosto e nel settembre 1838, dopo aver accennato alla via romana

che da Aosta andava al Gran San Bernardo, dice, che di questa strada presso la

sommità avanza un tratto lungo circa 60 metri, incavato nello scoglio
;
quindi

prosegue: ^ Viene subito dopo l'altipiano, ove scarsi ruderi attestano l'esi-

« stenza dell'antico tempio e della casa ospitale di Giove Penino. Gli scavi

« che in quelle macerie si sono fatti da circa tre secoli, hanno ormai esausto

« quel luogo ; onde avvenne a me (quantunque vi impiegassi 60 giornate di

« operai) di nulla ritrovarci di importante per la pianta dell'edificio antico,

« di quelle tavolette metalliche votive, che adornano la collezione di quei

" reverendi canonici, ai quali devo pagare omaggio di gratitudine per la bontà

« e cortesia con cui voUero assistermi nelle mie ricerche ".

» Se adunque le indagini accennate, nessima o poca speranza ci lascia-

vano di ulteriori trovamenti, maggior pregio acquista la scoperta di altre

iscrizioni, che al santuario di Giove Penino si riferiscono. Se ne ebbe notizia

dal eh. cav. Bérard, R. ispettore degli scavi in Aosta, al quale fece conoscere

la cosa il sig. can. Lugon, religioso dell'ospizio del Gran San Bernardo, che

da vario tempo si è dato a fare ricerche sul piano del tempio, ed a quanto

pare non infruttuosamente. Raccolse egli non poche monete, un frammento

di iscrizione marmorea, e sei laminette in bronzo, cinque delle quali con iscri-

zioni votive, trascritte dal Bérard, clie per quattro di esse mandò pure i

calchi cartacei.

« La prima, lunga poco meno di m. 0,25, alta m. 0,07, se non sono

erronee le misiue prese dai calchi, ha intorno parecchi buchi per essere infissa, e

reca a lettere punteggiate :

sCRIBONIVS-FLAVVS
POENINO-V-S-LMtó

« La seconda, rotta a sin. in principio, mism-a m. 0,12X0,14, e dice:

'l V S • D I O C U5-

-iir^PRlMVS-PRC'

ETSVORVM PÒÉnInO

M

scudo e palma

» Naturalmente la reintegrazione più semplice sembrerebbe — cius

Dioclìs
I
l{ibertiis) Primus prò \_salute sua]

\
et suorum Poenino

\
v{otum)



3o;

s(olvi() l(tbens) m{eri/o). Ma alcuni indizi di lettere, che tiaspaiono dal calco

sulla fine del secondo verso, mi lasciano il dubbio che il voto non fosse stato

posto per solo conto del dedicante, sull'esempio del titolo C. I. L. V. n. 6865.

« La terza lamina, manca della metà a sin. ; e misura, stando al calco,

m. 0,065X0,074.

' Vi si legge :

IVS HERMA
e. s. L • M

p "IO

IO.- SABINO
et S

s Dopo la consueta formula votiva del secondo verso [r. s.] /. m ,
par-

rebbe a prima vista che nei vs. 3 e 4 fosse stata incisa una data consolare.

Ma oltre le difficoltà di trovare che ad un console di cognome Sabino vada

congiunto un console il cui cognome termini in ro ^ come dal calco, biso-

gnerebbe pure ammettere che fossero state divise da punti diacritici le let-

tere della parola Cos nel centro dell'ultimo vei-so. Pare invece più probabile

che nel penultimo verso sia stato il nome della persona per la quale fu posto

il voto, e che distribuita la leggenda con ragione di simmetria, debljasi leg-

gere : ius Herma
\
v(ptum) s{olvit) l(ibe)is) m{ento)

\

\_'p]ro
\

io

Sabino
\
\jf\ s{uis).

« Della quarta, pure dedicata a Giove, non si ebbe il calco, avendo

scritto il Bérai-d che era stato impossibile di ottenerlo per le cattive condi-

.

zioni nelle quali la lamina è ridotta. Mism-a m. 0,085 X 0,135, e fu così copiata

dal can. Lugon:

e NPioN vs

VOTV LIBNS • s

POI NINO

LIBNS MERIT

» Non saprei se possa proporsi pel primo vs. C.[_Sein']j)\jr']onim ^ né saprei

spiegare la divisione della formula votiva consueta, in cui oltre ad essere ripe-

tuto lib{e)iis , si avrebbe pure, secondo un altro apografo, per l'ultima parola

MERiTVM (sic)-

« La quinta di m. 0,06 X 0,07, porta varie figure di animali, fatte a

sbalzo; né vi si vede traccia di lettera alcuna.
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« La sesta di m. 0,10X0,07, è la più importante. Vi si legge in lettere

rilevate e ben distinte:

M C A L P V R N V S sic

VETERANVS
D O M I N A P V S sic

V- S • L-M-

cioè : 31. Calpuì'n{i)us
\

Vetera/uis
\
Dominabiis

\
v{otum) s{olvit) l{ibens)

m{ento).

I- Di lapidi dedicate alle Domiuae tre sole soltanto finora si conoscevano.

La prima, rinvenuta a S' Innocent presso Chambéry, reca la formula: Do-

minis
I
exs voto s. l. m\ ; e fu postagiro salute sua et

\
suorum da un M. Car-

minius Ifagnus (6". /. Z. XII, 2446). La seconda, appartenente alla Dacia,

ricorda un faimm domina/'{um) eretto prò salute sua et suorum da un Mestrius

3{ar{t)iìius pictor {C. I. L. Ili, 1005). La terza di Aquileia si riferisce ad un

voto alle dominae {Domiiab{us)
\
sacrum) , in nome di Sex. Baebius

\
Bai f.

net. ex classe
\
vestiarius {C.I.L. V, 774).

K Se non che la nuova lamina non accresce soltanto di un numero la

serie scarsissima di queste iscrizioni votive ; ma, mentre per la formula che

contiene toglie di mezzo un dubbio recentemente esposto in una questione di

mitologia, pel luogo da cui deriva ci fa testimonianza di un culto associato

al culto di Giove Penino, del quale, prima di questa scoperta nessim docu-

mento si aveva.

^ Il eh. Ihm, nell'ampio lavoro edito or ora intorno al culto delle Ma-

Iroiiae, ed ai monumenti che vi si connettono {Ber Miìtter-oder Matronen-

ladtus imd seine Denkmàler Bonn 1887, p. 98), dopo aver dichiar-ato, essere

egli incerto se nelle lapidi dedicate alle dominae si dovessero riconoscere

le galliche matronne, soggiunse non reputare accettabilissima la reinte-

grazione domaab{us) con la quale il Mommsen lesse il titolo aquileiese sopra

riferito.

" Ma se il dubbio era nato, perchè prima della nostra lamina nessun

altro esempio si aveva di una forma simile, questo dubbio non ha ora più

ragione di essere, dopo che questa forma in modo pieno ci è presentata dal

nuovo monumento.

« Se poi non possa ammettersi, come pure sospettò l'Ilim che le dominae

di queste epigrafi fossero state le matroiiac, converrà allora indagare quale

altra divinità sotto il nome di dominae si fosse nascosta; indagine che mas-

glori difficoltà incontrerebbe, se dovesse cercarsi la divinità medesima in rap-

porto col culto di Giove, al quale era dedicato il luogo ove la nostra sco-

perta avvenne, e col quale troviamo spesso nelle lapidi votive unito il culto delle

matronae, denominate pure .htaoaes e Junones moatanae {C. I. L. XII, 3067).

Né vale il dire che coU'appellativo di dominae altre divinità, ad es. le Ninfe
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furono invocate, e citaru la formula Domim{s)

\
Nympha \

bus di un titolo hispa-

niense {C. I. L. II. 1104); perocché diverso è il caso in cui la parola doviime

usata come aggettivo trovasi congiunta ad un determinato nomo di divinità,

da quello in cui la parola stessa vodesi adoperata in modo assoluto (').

li Del resto non è a far maraviglia che unitamente a Giove Penino su

quell'altm-a del temtorio gallico le galliche matrone fossero adorate, quando

sappiamo che anche ad altre divinità quivi si posero lapidi votive e si offri-

rono doni. Fece conoscere lo stosso can. Bérard che nel medesimo Pian de Jupiter

si scoprì quest'anno un frammento di tavola marmorea di m. 0,48 X 0,36, ove

rimane la metà di un'iscrizione latina, di cui il Bérard mandò un fac-simile.

È votiva a Giunone, e reca:

j un
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la conquista delle Gallie, e viene nella conclusione che non possa accettarsi.

Invece ritiene come più probabile l'opinione, sostenuta già dal Pagi e dal

Ritter, che l'Editto sia stato pubblicato da Teodorico nel tempo del suo sog-

giorno a Roma, e cerca di suffragarla con nuovi argomenti.

Questo lavoro sarà pubblicato nei volumi delle Memorie.

Filologia — Frammenti Copti. Nota VP del Socio Guidi.

" Coi frammenti del Pseudo-Procoro editi nella nota precedente, ho com-

pita la pubblicazione dei testi saldici del Museo Borgiano, relativi alle leg-

gende apocrife sugli Apostoli. Ora do in luce un lungo frammento degli atti

di s. Andrea, che io debbo alla cortesia del Dr. E. W. Budge, il quale mi

trasmise da Londra la copia di quattro fogli che contengono quel frammento

e sono posseduti da S. E. Lord Crawford.

], Rr cvJlIrtAruurH Fnexp'c-i-Artoc. AYccuoYg THpov Avei epe

gerflÌ4^ g,rt rfevtTTx AYCT6cl><^rtoY ^e rtrt6KK!^Hci.s.. «s.rt-

^peAC 2s.6 Aqgjuooc gixju neeporfoc rtTeniCKonH AqTAge
c]>i?\Hxicxjrt ep^Tq exit neqjnA etyA.qxpeqxuj rcruu^H Jx-

uA.7\7\H7\oxtày. 6YOY(jug,Ju rtcojq rt<^ njuHHtye A. nevgpoov

61 eRo^ git Tno^^jc THpc. NTepoYCouTJU ^e eTecjuiH

JunJUHHcye n6T ngeerroc xin rtoYHHii nexAY xe ov Te

TeicjuiH eTcyoon JunooY JuH rfeg,ft«\ Ilexe goeme xe

neipojjute xe Arf2^peAC nertT«^qei egp^i eTno7\tc eqrtgovrr

grt TEKK^sHCiA. eq'i'cRai rtrt6^pjcTiA.rtoc xe nuJT enove

rtrtmovTe ftuje Te-rrtrtAY xe Avqi njiiHHcye rtTOOTÌt ov

juofforf 2i.e haj jutJUATe A7\7\à^ a. pcuq TA.ge rfrrovre.

Terfov tfe Tuuovrt nTrtKujK rtTnxiCAJiH epoq. eeycjune paiq

TAge nerfrfovTe TrtrtAXi rtovcHqe rtTrtRouK egovrt HtH-

gujTjS jLioov 5\vT(x)ovri 2s.6 iìST rcovHHK <\yxi rcovcaqe

enovA ^>.vej epìu npo nT"eKK?\HCiA ^vccutaì !^6 eTecJuiH

JunujHpeKOVi ecftOTLn ejqxoj jSjho e xe rfrtovTe rtrtgeje-

i,
nX xtoc lovIg^AT ne xxn ovln[ovK^ gerfgEHve rfe ittftx rtpujjue

r(ev&A?\ juijmoov rtcert^v b1^o7\ Art rfevJuiAA.xe Sìjìjioov

«cecujTiì A.rf cyArfTOV xiìjuioov jmevjéjuu^sii puuov iiìjuioov

jLievtyAxe rfevtftx jSjuoov Juiev5oJui6Ju rtevovepHTe jui-
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jLiooY JueYJUtooeye evexiLyme nST ovori tnxx eTriAgTe

epooY. tià^i 2l6 fiTepoYCcjuTJU epooY rttft rtoYHHft a. hey-

BlA.7\ tyoYO piieiH enecHT exri rtevuYepHxe eTlie tgcaah

juntyHpeujHJm eTnoTii «^YXojoYn 2s.£ ntfi' nTAiov ^Y-

RcjuK egovrt 6T-eKK?\Hci^i^ a-YÌ" nei exit rtoYe pHTe xxn-

cyH pe KOYI Ht6Y ftOY XÌX)LA.X à< njm HHUJ6 TH pq AJXJK^^K

E&o?s xe ncrtetoJT Arf>.peAc gertoYHHft rtertT-oYei egoYM

eTeKK?sHCiA. AqxuupiS 2s.e OY&e nJUHHc^ye n6T AftXpe^c

XEKiVC eYrtAK<^p(JUOY cy^^riTe nojHpecyHiu xojk e&o?s aa-

ne\(/A?sAJioc ffe AYtyuune vAp g,rt oYfto<r «ty-rop-rp e-rKe

ftCHqe CTriTOOTOY NT"epoYK<^pujoY Xe cyAmre ncyH-

peicoYi OYO) juine-vJ/A?\J(Jioc Aft^Lpe^c !^e <5.qxoYrtocoY

^qiij?sH?\ egp<M exuuoY nA.7\tn orf Aqgjmooc IlexA^q

ftrtOYHHR xe guiooc guucxJTTHYTrt nTepoYg,Juiooc 2^e

nexe A.n'KpeA.c m^x xe oy neTcyoon JunooY rt^ujnpE p.rte

rtAAAe ^-ft^^Ke ììjuiooy. ^lu'hujc può eTeTrttyi5.rfrtAY erte-

XP'c^"<^rfOc pji rten?s«\'TiA cy^i>.T6TrtccjuK epuuTrt itrteTrt-

goiTE exeTrtoYouty ^^rt ewAY epori. TertoY (Jé aia.ta-

Atoi xe OY neTtyoon gii nexngHT. Tote ^YOYuJtyK

gH OYCIAH rtoYuJX eYXuj jujuoc xe nerteicxjT A.rt2tpeA.c

geftAAe rte rtexrìrii^xooY epoK iXcujuune 2s.e nTepeKei egoYrt

e'fnoTsic «^k+c&uj. ArtccuTAA egeffff06~'l!icl>ujrtH Antyme

xe OY neTtyoon g,n i-no^vic 4^YTAiuiort xe rtTOK neriT-

AKei eg,OYrt e+no^sic fXrtorf gojuurt ^riCJuRTC xiH nert-

epHY xe TuuoYrt xt^pott rtTrtccxjxJu epooY ecyujne pojoY

rtA-TAge nertrtoYTe eie xnrt<5^g,uLiTE jùìjuiooy ^rtei (fé

TerroY Hee ^(T<^Krt^Y eporr juajioc ArfAgep^Tn g,ipA* npo

rtxeKK?\HCJ«^ ArfccxjTn ei-CJuiH JuineiojHpecyHJH eTffOXJji

A. nertgHX piKe rtcuuq. TertOY 6e n^^nocTo^^oc wnrtoYTe

Ax^i" rfiS^rt junertT^KXAAq Hpujjuie ntxx NTftpuintyA.

jSnEKrtoYTe ^^.ftort v<^p tHcStojt exlicerf noYepHTe x»-

nei cyHpecyHJH eKo?\. rt^M X e m-epeqcojxiui epooY t\6t p.itiv

Aft^peAc AqTuuoYft ^.q+ni exrt T^^ne iiìcl>i^HJuiujrt a.yco

Rendiconti. 1887, Vol. m, 2» Sem. 48
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AqcjuoY epoq eqxou Huioc xe A?\Heujc cu c|^i?\HiuiajrT

Htok neriTA. nenttA! eTOVAA^R cyAAxe etRhhtk xg ty<s.pe

OYCJUH ecrfOTjii eYcl>pAne rtovJUiHHcyE. a^hocjuc cI>t?\H-

ixuon M^-rf^jmoYTe epoK Art xe cJ>i?sHJ(ji(jort A.'Khà^ em*.-

JUOYTe epoK xe npEqcET \(/yxh Hee «t^s. nxoeic. qi jujuia.y

jun«\pArf ntyopn amok jurt rtAKecrtHV FtAnocTo^^soc Aq-

JUOYTe eporr rtKepArf xiJUHHcye Xe HTepovrfAY eArf^^peAC

^ovfni ex;ft TAne Jucl>i?sHJuiujrf AVL^gep atoy egpAi

excjuq GYOYojty -i-nt epcjuq. 5\rt2Lp6A.c 2^e rtTepeqrtAY xe

C6rfA0?siRe «juioq. nexA.q xe TujOYff JUApoft eviUA eq-

OYotyc e&o?N NTepeqei ^lE ex« oyxiooy nEXAq RrtOYHHK

jmrt ngEortoc ^e nETOYEty n^coEic JuiApEqEi nqxiRAnTi-

CJUA. Teyhoe 2s.e riECEipE rTqTooY Htyo jurt qToov Htye

^r{2!i.pEAc 2s.E AqRAnTJ^E iìm-Aiov HoyhhR «cyopn

jmrtrtcojc AqRAnTi^e Hn^Aoc THpq grt ovEipHitH «te

nrfOYXE gAJUiHrt: —

p. rt^ . TJHEgcyOJU'TE AÌnpA.gIC rtAHA. Aft^pEAC nAnOCTO^OC

gft OVEipHffH rtTE nrtOYTE gAJUHff.

UrtrfCA rtAi 2s.e éti EpE Afi^pEAc Raoti^e «n^sAoc

ETgifi ^YTTA TnO^^IC EIC nCATAftAC Aq&OJK EgOYIt E^V-

TiA jmH !?\YKAortJTHC rtEpE gEriKovi ^E wtyHpE ccjuRe jlaF

rfEYEpHY novA Xe he nujHpE HE HiuugArfrfHc nEnpEcKv-

TEpoc nTno?\ic. nKEOVA 2>.e he ntywpE he JunEnpoTono-

^ITHC nTno?\ic rtOYuuT a ncATArtAC TpEYKA. ncujRE

E&0?\ AYJUECyE JUlR UEYEpHY. A HcyHpE niCJUgArfftHC pEgT

ncywpE iinEnpoTono!?\iTHC Aqg,E Aqjuov ^vtfujnE mtju-

gArtrtHc nEiuuT JuncyHpEcyHJm JuH rfEqpcujUE eyxoj jujuoc

XE AYEIC nEKcyHpE EHEIJUA nTrtJUOYOYT JUAiOq EnuiA

liinErfcyHpE EtycjunE isxion TnrfAxiTK «gpoYcJ>oc ngnrE-

iuioun nqguuxE xxjulok EnJUA. jSnErtcyHpE AqpiuiE rt6t icju-

gArtrtHC Eqxcju Sjuoc Egovrt gii njuiHHujE xe EirfAp ov.
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njuHH^E Xe THpq ^^qAcy<AK 6lio7\ eqxuj JUJmoc xe nert-

eiujT lojgAnrtHC oy nexKOVAcyq nTOOxit tfrfrt A-A-q rtAK

ev<vjui<vg,xe jujuiok Art g,«\ oyxphaìi^ «THT^«vq exujK

«s.?s?\A. eie gHHxe eie neKrtocjJoc kh egpAi g,W x^rop*.

Xyjuoci«\. juugAftftHC 2^e n6X4\q nà^T xe eiovety rtoYq

Art nTooTT-HYTit oy2l6 gAT A.7<7\^< eioYujuj eT-pexit-

Kuopcy ene I CUT itneyHpecyHJUi Jmrt TeqAiA^Y rtTexn-

xiT ncynTujpe «tootov nce^Hixe iijuioi ey^vfff&ujK

e^YTTA T-no?\ic TAJU10YT6 enAnocTO?soc iiìnexc «qei

RqTovrtocq. Toxe nuiHHuje AV+nEYOYOi eneicxjT wntyH-

peujHJui rtT<\qjuioY gyxoj juìjuoc xe + «Art AinerteiujT

rcxjgArtrtHc ritynxcjupe ujArtxeq&uoK egoYrt e^YTTA. itq-

AxoYxe enAnocTO^oc juìnexc rtqei rtqxoYrtec neKcywpe

rtAK. Ilpcxjjuie Xe nexAq xe ecyxe oyH Soxx Ainpujxie

nnrtOYxe exoYrtocq eie Rcjuk AJioYxe epoq. V\noK geo 'f-

rtAgJLiooc TApAJie enAcynpe tyArtTKei. IcogArfrtHC 2^e A.q-

&.UJK egpAi e:^Y•T^-A grt oY^enn Aqge e^rt^LpeAC eq-

aAn-ri^e linJUHHLye Aq+neqoYOJ egOYrt epoq AqnAg-rq

;»A rteqoYepHxe eqxuu jutjuioc xe nrtAHX tyerte^THK gA

•TAJunT"g,?\^o Boero "i-conc jujuiok uu n^erojT Art^Lpe^c.
,

rte

AprnjmeeYe nTAJuinTfiA?sg,HT xirt negooY rtTAKKAeicTA

Huioi. TertoY (^ tyertegTHK g,A t^xj/y^ch HnpTpAAAOY

g,rt OYJmoY eqgooY ayuj eqcAcye grt TAiuirtT"rtotf"rtpoAin6

To-re Art2s.peAc Aq-roYrtocq nex^q rtAq xe xiApe neKgHX

TAXpo AYoj Junp?sYnei cu nAeiuJx ttgocort AKei enerxiA

rtAi nexKOYAtyq ^-rtAAAq hak. uiatauioi xe OY nertTAq-

cyuune AqoYujtyK ri<n' luugArtrtHc xe Accycxjne epe n*.-

tyHpe ccju&e juih ncyHpe iinenpoTono^siTHC m-no?\rc Aqge

enecHT AqjmoY f\YAAJiAg,Te juijuioi ntfr rteioTe «ntywpe-

ujHJm rtTAqjuioY eYXcxj Ijjuioc xe AYerc neKujHpe rtT«-

gojTS iljuoq enjuA juìnourt eni ìujuiort xRrtAxn-K rt-

g,poY4>oc ngHrejuiuurt rtqgcxj-rS Jjlxxok. ^rtoK Xe Arconc

JLtnJUHHuje ejxoj aìjuloc xe xiT rttynTcope rtTooxq xinei-
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a»T- ItncyHpecyHJUi nqArrj3)(;G Jxsixoi ujArfTA&uuK e^YT2^A

Tno^sic TA.JUOYTe enA.6ia)T ^it2s.pe<^c nqei rtqTOvrtocq

ATXiT 2l6 rtcynTcjupe ayka<s.t e&o^ «mei enejjui^ cy^poic

,,. 2 TerfOY 5e n«\eiujT tyerfegTHK ^a. ta-vI/yxh KcooYit r^p
rtgpoY4>oc ngvrejmcjurf 2ce ovAffOJHoc ne ayuj qjuocre

Aineip^rt xe ^opicfAitoc. Terrov 6b tyertegTHK gA ta-

vI/YXH xtsì TAJUirtT-g,2\?\o Hrei rfJujuiAi rtrTovriocq xe

«rteige egp^i enjuov excAtye. ^rfXpEAC 2lG nexAq uAq
2t6 qj eJBiO^ JujLioK AAneiJuiKAg n^HT %ttoK 2^E i-rt4^ei

itiiAiAK Aft TertoY xe itrteiK^Te^e AÌnEAnTicjuiA gt-

OTAAR. KftAY gCJUCOK XG OVrt OYHp «puJJUtG gJXCJUl. rtT^YGI

GnicTEYG enGxc %7\7\às. TouoYrf Rrxi rtHAiAK linAKOvi

uiAiiAeHTHc c|>'^HAJi(jurf npeqcGT \{/yxh ayuj qrt^ tov]-

rtocq TOTG Art2s.p6Ac Aq'fni Gxrt TAne Jucj>i?sHJUicjurt ncxAq

rfAq xe TcooYrt jurt nGrcGiouT lougArtrtHc nrTOYrtGC npGq-

AiooYT. Unpcujxjii nA^cyHpG iiCA. ^aay npcxjJUG à<7\7\A.

jmoocyG grt TnAppoYciA. JunGrrppo. Ntooy ^e Avg,i gRo'^

glTOOTq «A.rt2s.pe^C GTPGyRcjUK egpAl GTnO?\IC GVItHV

^6 6Ro?\ A nc^^T^rtiS. e pnGCJuiox Hovg2\^o «pcjujuG A.q-

fì.cju< GgoYff GTno^ic. AqAeyK4\K gRo?\ Gqxro)] itJUOC XG

n[gH]K6JUiajrf GKp OV GKg,JUlOOC ^n TmO?\IC GIC rf^sOKOrtJTHC

(?) AVqeJUTCJLl CYGpHY

» Gli apocrifi copti del N. T. conservati nel Museo Borgiano, vanno dal

N° CXI al N° CXXXVII del Catalogo del Zoega ; sebbene non tutti appar-

tengano alla letteratura apocrifa propriamente detta. Di questi, i Numeri 111-

113, 116-121 sono stati pubblicati dal Kevillout negli Apocryphes coptes

die N. T. ed uno, il 121, anco dal De Lagarde negli Aegijptiaca p. 9-27; i

Numeri 122-137 sono integralmente pubblicati nelle note I-V di questi miei

Frammenti Copti. Degli apocrifi copti del Museo Borgiano resterebbero per-

tanto a pubblicare solo i Numeri 114-115; ma avendo avuto, come si dirà,

la copia di un foglio che riempie la lacuna fra il Numero 111 e il 112, ho cre-

duto meglio ristampare questi numeri. Ristampo anche il seguente ; riservando

per una prossima ed ultima Nota la pubblicazione dei Nuraeri 114-115 ().

(') E appena necessario aggiungere che la mia edizione è condotta sugli originali

Borgiani, e non è una mera ristampa.
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N» CXI. (quattro fogli; pag. 21-28, in Zoega, per errore. IC<Sc-Ke
, Revill. 113)

N" CXII. (tre fogli; pag. 19-24: Revill. 118)

- Ho riuniti insieme questi due Numeri, perchè, 'come avea già sospet-

tato il Zoega, apparteuijono certamente ad una medesima narrazione. Fra il

primo e il secondo Numero havvi una non grande lacuna, la quale fortunata-

mente è riempita da un foglio conservato fra i mss. copti della Bodleiana.

che forse facea parte di questo N° CXII e precedeva immediatamente i fogli

conservati in Roma. Pubblico il frammento Bodleiano secondo la copia che

gentilmente me ne ha favorita il Dr. E. W. Budge ('); dell'esistenza di esso

io fui informato dal prof. Hyvernat , al quale rendo grazie per questa, e per

altre notizie e aiuti datimi durante questa mia pubblicazione. Anche in que-

sti Numeri abbondano gli errori di ortogratia. il cambio di O in A. ecc., ciò

che ho conservato nella stampa, come nei Numeri precedenti (-).

rfAuj&Hp. ^TCTertrt^Y uj rtAcrtHV exoeic eri eg, rteH juin^ki |.. 21

equiE rfrfGqA.noc'ro!?\oc eqeppHT tiA.x rtTeqjnertxeppo. e-

TpeYOYoujLi ncEcuj rfejuiJuiA.q. gireif TeTpA.^H^<^ nTeq-

AAertxppo. Exiff equjoon gixext nKAg eqovujxi tiexxtxà<T

giXEfi xeTp^nH^A junKAg. eq'f- JÙtnepnxteeYe riAY rt-

xeTpAnH^iV rtTeqjuiE rt/rppo. 6&o?s r^p xi^e] [A-quin

Kft An Kocjuoc ep^oq Art gcju?soc. Etyxe KOYouty eeijuie.

CCUXJU TATAAJIOK. JLIH Gp6 nrfOYTE OYEty rtEqAnocToTsoc

Aff gEft ArAnH rtTOOY THpOY. CuJXEJUl El(JUg,ArtffHC nEY-

ArrE?\jcxHc EqpjuenxpE xe EpE he^Cc conc UnEqEJouT

gApOOY. Xe EYEcyuunE nOYA. KATAOH AffOrt OVA. KoYOJcy

EEIUIE ETJltE. XE AqCUUTn JUJUOOY JunjunTcrfooYC E TpeY

puOY eqXUJ JUJUOC XE 'Ì"tyEf(Eg,THJ Eg,pAJ gJXit nEJJUlH- p. 22

HtyE. XE Eie tyOJUEftX FfgOOY CE(rE£T EpOI. AYUJ AlErtTAV

HUAY JUinET-OYnAOYAJUiq. N+OYUJJi) 2s.E Art EKAAY E&O^

EYgKOEJT JUtHnaJT-E nCECOJUJEJUl gpAJ g,Gff TEglH IIeXE

Aft^pEAC «Aq XE nCAg RrtA^E EOEIK TCOft gEAJl HEIJUIA

TtXAIH XE EpE rt_A ' ' _

(') H sig. Margoliouth ha avuto 1 : e 'llazionare la stampa col testo.

(•) Ricordo che due doppi segni ._ \ . , ;jf, rappresentano lo spazio di una linea.
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nexe te ììbujxx^c xe Roik uja nejpojjue. epe nei'f'OY rtoeiK

rnuuT iiTooT-q. txBti neiTeRT crt^v. rtTeTerteriTq ttM

eneiJUA. Ilexe Art2s.p6Ac rtAq. 2ce ncAg epe nei+OY «oeiK

rf<\pp OY jmneiJUHHeye rtTeieoT. Ilexe ic rtAq xe «vrtjcov

rtAj. AYoo nguuR rtA.pajeye. ^y&ojk 2s.e Averne JuntyHpe-

«jHJLt ep^s.Tq ftìc. AYCL) A.qoYujcyT rtAq Jt^Tievjrtov. [rTÌTev-

p. 28 rfOY Aq, ejme rtrteoeiK egpAi. juert nTeRT crtay. Ilexe

ncyHpecyHJui me xe ncAg Aityen g,Ag rtgice eTRe rtAi. Ilexe

ic JunujHpeujHJUi. xe aia riAi iln'fov FcoeiK eTtfA^HV epoK

xiiTOK Aff AKTOYxe neiJUHHtye engAxgex [a?\j?\a xoiko

ffouiliA T6 CTI e] rtAY egpAi e oY^gou& rtcynwpe juierr orep-

njueeve nATcxjxw tyA erteg. JLiert ovgpe evcei rfAV. le

Xe Aqxi rtrtoeiK AqcyengJUOT egpAi exuuov AqnocyoY. Aq-

TAAY ftrfAnocTo^oe. eTpeYKAAT gApcxJOY ftrteJuiHHcye.

Ioy2lAc VAp ne ngAH rtXAqxi gerf uoeiK. Ilexe Art-

2^peAc rtic xe ncAg,. jiine ioy2^ac xiK?\Hp(jurtoJuiiA g,ert

rtoeiK rtTAqi eTpeqKAAV gApcxjOY rtrte[i]iuiHHtye. K "^ "^fa

XoY ' Apert-i- «[rteAiHHÌcyH ^~^ ot qi Sp ,

."> /.J

p.K2^ ' ^ n^ ^^ ^ neKujAxe. xe neTe jumi"

ffAq JLjnnujty rtrfoejK eRo^ gert rtAtfjx. FtqjuintyA Art Jun-

nojcy nxACApg. 0Y2^e puj JuìneqpooYfx) Arf ne gA "i"

rtrtegHKe. eijmHTei neK?sujc(juruoJ(Jiorf JUJUATe. Oyaavcth-

piorr rfAp] Gj itJ<j['T _ ~eqK ^ 77^ ennuucy ' " cAp^ ™^

evrfOY PH OY epooY [eqxuu] iJjuoc [xe nAe iiujt TrtoYLXte

THjpc wTJmnTArAeoc. 'fTcjo&Ag jujaoK eTpeKCJmoY enei-

'foY noeiK rtiouT rtceTCJO JwneiJuiHHtye Twpq. xckac epe

neKcyHpe xieooY rtgHXK. ay<ju nTe itenTAKCAKOY tyApoq

t&.o7\ geju nKOCJUOc ccoTeAt rtcujq. %xuo rtTeYffOY A neq-

cy[Axe] tycjune g[it] oyc^oycia. a necjmoY tycjune gert rtoeiK.

gert rf6<nx rtrfAnocTo?\oc. 5\yuj a n^Aoc THpq oyujjli ay-

ì>. 2-. C6I. AYCJmoY enuoYTe. ^TeTertrtAY co rtAUiepATe enjue

me egoYrf erfeqAnoeTO?\oc. e&o?s xe ilneqgen ?\aay

epooY. gerf rfegRwYe THpoY rcTeqjuerfTffOYTe. OYCon.
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gext neciuOY Jun-^-ov rtoeiK rtjouT. ovcon. r*eju neyEngjuoT

juncAojq rtoeiK. Ilexe eujJuiA.c me X6 n<^xoeic. eie ftjmox

riixi <VK<VA.Y rfJt«JuiA.n gert TeKxieftTArAeoc. ov^ujft nov-

ojT" ne ertoYujty eTpeKnieH Jujuon epoq. Grtovojiy uj

nA.xo6ic eTpertrtA.Y egenpequiooYT eYEftKOTK p^ert neTA.-

c|>oc eAKTOY«A.cov. evJUAem rtT6K<vrtACT4\eie eTrtAtyuune.

Jixs.oti. xeneooYff uj nertxoeic xe AKTOYftec ncywpe «Te-

XHp<v g,ert rtoEUf. f\?\!^<3s. ovex TeujnHpe JunrtAv eTeui-

AXAY. xe rtTAKge epoov evjuoouje rteuiAJiAq gì TegjH.

EnoYujcy ertAV egerticeee geju neiTAcjJOC rtTAYÌÌuj?\ 6&o?\.

X6 ujAYXujóe enevepHY rt a. cy rtg,e rtcecy a.jxe gexi nei-

juiA. Ilexe ic rieujJuiA.e xe eojju^e n^cyliHp tyme Huioi ,,. ^ (26)

juien fteicerfHY eTlie gujfi rtijut eKenievxtei epoq. avoj rt-

'frf.s.g.en ^aay epujTerf Art. xe jukjufic FirriAY. aycxj rtr-

6oxx6exi «xe neKgHT TAxpo. 6cyxe AKenieYJnei rtrtAV

erfexgert nexAcJ>oc eAYXcxjoYft. ka^ujc juert AKujirte ftcA

oYAAAem nAftACTAcic. ^iov<x) rA-p exuj itjuioc epujTert xe

AitOK ne TArtACTACic Avuj nujffAg. ^you ecycune AJiepe

TRe^&i^e rteoYO jhoy. AJiec-i"KApnoe. eujuune gcxiXTHYTen

AACTETertrtAV grt fteTerf&A?\. jjiepe ne'Tertg,HX TAxpo.

Uh junixooc itHTeft xe rrAiATov «rfeT-ilnoYrtAY. ayuj

A.Ynicxeve ngovo epoe rtertT<\YrtAY. aycxj JunovnicTere.

TeTenrtAY xe Aiep ovHp JujuiAeirf. g,i cynnpe JunejutTo

ejBlO^v rtrfioY2s.<M. aycu junovnicreve epoi. Tertov tfé uj

rtecrtHY TeTeffeoovrt e^sA^Apoc npejLitÌY0Ar(iA neTov- |.. 27

xioYTe epoq xe nAey&np ne. Eie qToov rfgooY -fStBT

epcoTert. juninciJT TA.5e juìntyiffe nrteqcrtHV. xe neqToov
rt?\À^Apoc ne noov. rtxmTAqjuov. Tertov <Sé nipoti cyA-

poq. nTexerfeeTseuuTsov. eTKe neveort ?sA^45.poc. 2^i2s.y-

uioc A.xtoY rteJuiJuiAi. rtTertnuJX e&eeAniA. tata.juiok enTY-

njc rtTArtACTÀCic JungAH rtgoov geju neqTA4>oc. XApe
ne-rertgHT TAxpo xe amok ne T-ArrACTAcie. aycju ncjurrAg.
i^AJioY fteuLUAi UJ 2k.i2^YAJioe TATAiAOK efteKeee. Rtav-
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&cx)?s 6&o?\ />ejui nxAcjJoc. evcoovg rtnecon ertevepHY.

riTAYj=yujKg enecHT" ayke novoem eRo?\. ?\juiov rteuuuiAi

uu 2lI2^yjuoc ty*. nTooY rt&eevrtii^ tatajuiok en!^Ac rt^v*.-

/ ^^xL^»^ ZA-poc.RTAqoYetTe et "i-AifiLE.TArqìP eqty^xe rf eju juak

ìTK6con. SXjuov rfeJUJUAi cju 2i.i2s.vJuioc. cyA neiugA«s.v rt^A.-

^A.poc. rtrrfA.Y enTAKO «rteqKeec. juert TeqKAice. e«x. rteKercr

&A?soY e&o?\. RrrfAY enertxAqtyaine jujnoq gExi negpooY

MtyAiJmovTe epoq rtgHTq. ?\uioVJ neJuiJUiAi uj 2s.i2s.VJuioc

cyA. n'TA4>oc rt?\A.^Apoc. eneqqTOOV ne noov *) x;m'T4S.q-

AjioY. TATOYftocq ) EqofTAg rtKECon '' ?\KtymE ncA. nJUiA.-

em ' FtTArfACTA.cic /) ou ©ouajiac. aìuiov xatahok Epoq

gii m"Acl>oc rt^A^Apoc ^Ktyme «CA ©h*^ rtrtAV'^EgerfKEEC

EYXH6^ertEYEpHV. <ikJuioY nisJuiAi EnxAc}>oc rt?sA^Apoc rtr-

rfAY EpooY EYJuiootyE EvrfHY ') ^Blo7\ gipEJU '^ npo iineqejui-

gAAY. '^^ ?\Kcyme rtcA. " g,Ert(5Tx ETpeYcoovTErt ajuoy

TATAJUOK er(E(rrx: "') n?sA^Apoc evcorrg rtKvpiÀ "' a.Yuj

Ev5?\EJui?\ujjui EftEcmì^ujrficjurt ') £Yta?\o Jìsjìa.x g,ixajov i»)

jUl«^YA^Y EVrtHY eRo!^ g,EJUl nEJUgAAY. 7> 2^iXyjuioc nA-

ty&Hp <^JUiOY niiiuiAi EnTAcl^oc rt^A^Apoc xe a TATAnpo

enEJevJuiei EnErfT«^KAAeEYE Epoq. IlEqxooY r^p rt?\A^A.-

poc ne nooY JuiApeA jmiR Jui^piA. <5ajcyT eRo^ g,«5c T^s.gH

TA-RajK TAtfii nEVUjirte e-rRe nevcort. Hai Xe Epe Jc xou

itjmoov 6rfA.nocTo?soc a 2.i2s.yjuioc 'f nEqoYoi nEX^q nA.q

a) Qui incomincia il foglio conserrato in Oxford nella Bodleiana, segnato coi numeri

IH e '9'. Nelle note critiche che seguono è indicato con 0. Come vedesi, il contenuto

di questo foglio è ben distinto dalle TjofìSeig o neQto&oi di s. Tommaso. Cf. sopra Nota I,

].. 61. — //) om. - r) rtTi^TOYrtocq. — d) ftKECon Eqon g. — e)0 OY-

jui<s.Em. _ /) fiAuACT<\cic -
,j} tiA.t. — h) o ertEiJuiHtyE rfqrtT.

EYnAEYrfHY. — I) gipeAA e COSI in seguito EJUl, Eff i,,-r
AJt. rt. — /.:) (> iXU-

JLlgAAY. - I] agg. HAY Egert^tx. ^ m) Ert^TX. - «) KEpCA. -

0) rfg6ncoY2s.Apion. -^;) o xiiuoor excxjoy. - q) Coiie lettere nejug

termina il frammento Borgiano : quello che segue fino alla linea 20 della pagina seguente,

è secondo il frammento Bodleiano.
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xe nAxoGic enrt^&uJK 5e eJuiA.Y n^ty «gè epe rfioY2s.Ai

tyirte rtcA-giajne epoK NT^qxe n^i xe Aq?\Ynei ex&e

ittyAxe FtxA Te xooy eT&e 7vA^A.poc xe Rrteq&ujic. Ilexe

ic rtAq xe 2vi2^YJUioc neTJUioouje gii novoem jmeqxixpon.

NxA ic xe neicyA^xe nAi eeuujuii^c xe eqec?\cuu?\q xe

Aqrt^^Y epoq eq?wnei eT&e njmoY f<?\A^Apoc. UnrtcA riAi

2s.e THpoY Aqei epii niìgA^v R?sA^<^poc cy^^Trt oykoyi

Avuu <s. xeqccwrte tojaiiit epoq gJu njuA eTJÙJUiAV nexA.c

ffAq 2Le nxoeic erre Kilne ajia rtepe nAcon nAJmoY Art nexe

rtTOK ne TA.ftACTA.cic eTTOYftoYc rtrteTJLtooYT eicooYrt

iJÌJuiOK xm TEKjmrtTKOYi Alti HAcoft ?\A^Apoc ITexe le

ftAc xe TenJCTeve enAi xe ArtOK ne TArtACTACic eTTOV-

rtoYc rtfteTxiooYT Avco nujrtg, rtovort rtiju.. Ilexe xiApeA

rtAq xe ce nxoeic 't'nicTeYe nexe Te rtAC xe noYcort rtA-

TuuoYrt. Cita eYxcju ftrtAJ uirt rteYepHY eie juiApoA. jmrt

jLtApiA jmrt ic. AYei enJUgAAY rt?sA^Apoc epe ic ccjuk gHTOY

«r(AnocTO?\oc IlexAq 2^e rtAY xe qi nuurte ìjajiay rìrrtAY

eTAAftTJurtTpe noe rtTOYftec peqxtooYT ^yuj itTeYrtOY

A ecxjjuAc piJne iinltTO eKo?\ me eqxoj iijuioc xe etyxe

AKujen neiCKY^uioc. akci enTAcl>oc npeqjnooYT 6T&6 ta- y&

jLirtTAniCTOc JuiApe neKOYuJcy tycjune extoi rtTe neiTA4>oe

tyonT epoq cyA negooY rtTeKArtACTACic. le Xe Aqeijne

xe A eoujuiAe ^NYnei nexAq rtAq g,tt oYgpooY rtpAuje iurt

OYcyAxe rtuurtg, xe ©ujJuiAe Junp?\Ynei. ne'f'ejpe iijnoq

rtrcooYrt juiioq Art. xxh oYgice ne qi ntorte ajuuay rtoY-

tyRHp eqopR egOYrt eYTA4>oc rtqTcuoYrt rtqej e&o?\. Un-

pTsYnei uj eujJUAC xe Aixooc rtAK xe qj nujrte jGìjjiay

rtTe oYAAnTUiitTpe itArtACTAcie oYuurtg, eKo?\ g,rt oyta-

cjjoe ftpeqjmooYT. Unp?sYnej uu oujuiac xe Aixooe rtAK xe

qj nuurte jujlij>.y eTOYnec peqAiooYT. OYcxjrt Itnpo juiniì-

g,AAY AY(x) ^TtAeme e&o?\ juneTxtooYT. ^i nuurte ju-

xiAY uu euuuAc TA'f nuurtg, jùneTrtKOTK gii niigAAY Cck

nuurte eno-vt to euuxiAc TApe neTxtooYT tf'rt TcgiH rtei

Rendiconti. 1887, Vol. m, 2" Sem. V.i
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eRo?\ giS m"Ac|>oc. Erfei'fgTop epoK ^n uu ^cjujuiac xe

qi najMG JUJUAY xe jmit tfojm eTpe ^s^^Apoc ei eKo^ epe

nujfte cyoTJLi ce ovrt 60x1 Ujuoi eguuK niAJi. àJh7\A. 6K-

tyArfqi nojrte I«jua.y o) ea)JuiA.c ty<s.pe ^i«g,A<^Y oYourrg

p. K eAo^ «Te ptxjAJie rtua rtay epoq ncerf^v enertT^qJUOY 3ce

eqrtKOTK rt^}=y rtge. NTAKqi nourte ìjjuiay uj ©uujuac a.

necfKcxJcurt juootye eRo^ xjlìì TeiARe xjlìì nqnT rtee rtrteT-

jmooYT xHpoY JUJLAort rtnecujujne. Untici n^i 2s.e THpov

nexe ic xixx^<ptA. xe TepnicTeve xe novcorr rt^Tuuovrt.

nexA-c rtAq xe ce nxoeic 'fnicreve h'Kh ^qpcTOi neq-

qTooY "FAp ne xjrt MT^quioY 4^?\?s«s. ^fnicreve xe ovit

(JòJLi JutjmoK egujfiL rtiJU. le Xe AqKoxq eeajJUAC nexAq

rtA^q xe aaioy nrit^^v ertKeec itpeqJnoovT eYrtKOTK g,rt

rfTA.cI>oc ìjinA."i"TOYrfocoY. ^juioy nJxxn^^i ou eujjLiAc ttr-

rf*.Y 6r(li«>.?\ nTAYg.AA.Te eKo^ jujuooy iiìn^'f't-noYoem

rfA.Y rtKecon. 5\juoy uj oujju^c r(m<3k.Y eneTrtKOTK xe

eqKH «Aty rtg,e IinA.'1''TOYrfOcq rtKecon. ^ìhoy cju e(juj(jiA.c

KA. njCTJC r(<\K egOYft epoj xe oYrt 6oxx jujuioi egcjuK rtiJU.

U^poA xtft JUi^pjA. TAxpe neTitgHT Ka. nicTic «ak RgoYO

ejui<s.pi^ juift jui<5.peA. eYpiuiMTpe n^i. xe ce oy« óoju jS-

JUOK eguuA rf jju. N^i 2s.e epe Jc xuu SJjuiooy ^qcxjty €Ro?\

p. 21 eqxuj jujuoc xe n^s.eiouT nA^eiuoT TftoYffe THpc rtTJUim--

ArAooc. 'f-conc «JutoK. xe ^ TeYrfOY ei. xeK<s.c eKe^-eooY

iùneKujHpe. xeK^^.c epe OYort nixx eume xe rtTOK nertTAK-

TftHOOYT eneigouK neooY ua.k cy^ erteg, iterteg g,AAJiHrf.

Hai Xe epe Jc xuu JixxooT. Aqujcy eRo^ eqxoj jujuoc

xe 7\A.^^pB AiuoY eRo?\. ^yoj rtTeYrtoY. ^ nTOOY KUJTe

rtee ftoYcyA'^ooY. a rfeTJUiooYT TuuoYft AYei eRo^ eTRe

negpooY me rtxA.qjuioYTe epoq xe ^xA^Ape ajuioy eRo?s.

?\yuj «TeYrtoY Aqei eRo?N rttft !^A^Apoc. eq6?sJu?\uJAJi

rtgerfKepe^ epe neqgo uiHp gre oYcoY2^Apiorf. epe Teq^ne

AiHp ngerfKepe*^. nexe te rt^Y xe R[o^q e]Ro?\ rcreTrt-

K^^[Aqi itqRcjuK. NTepe ?\«^^Apoc ^^e rt^Y eie eq^ge-
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p^vxq gipii npo ^^iig<^<^Y. ^qn<\gT"q AqovojujT rt^q.

Aqujcy efto^ eqrcxj Jujuoc xe kcìu«mji<\«\.'T ic neTepe a.juui-

T6 cxujT ^A. neqgpooY. n^».i nT"<vqJuoYTe epoi Ajxtoq

ncTepE ffETgft AJurtTE enEieYJuei etiA.T enEOOY rtxeq-

uirtTrtoYTe. Kcjuiajh<vat Jc n<vnejg,pooY rtArt<\c"TAcic.

X6 «TOK ^e^n<^'t-g,«^^ eToiKovjmertH xHpc. Nai 2s.e epe

?s<s.^<vpoc 5C(ju jujuiooY me a JuuuHHcye ncjuT rtccoq ertA^Y

epoq. Ic ^e rtTepeqn^Y xe uuuHHcye goxgex JuiAJioq

jiiH nKE?N<!s.^Apoc epE e&o !^ grt rtAHEq r ertoc "f g«5.- goirtE eft.:'

jnHp epoq. epe gome (H'ffe jSneqcyme. epe rteqcojrte "i-nei

eTeqTAnpo g^n^g 8,'^n?\uuc exe OYno6~^ riAtyKAK g,*Ji

nxooY rt&HeArfiA. g^ome eYecy?sOY?\Ai e&o^ gertKooYe

EYgoAJio'^orei XE June pcouie cycjune Effeg, rtee Ain^i gjm

niH2\. è'Ome xe TrtnicreYE EnH xe OYArtACT<\cic ne

gjuì nertTArtrt^^Y epoq p>Jjl m-<\cl>oc ift?\A^Apoc AJinooY.

epe rfeiAAHHcye cooYp^ E?s<s.^Apoc rtOE ngertAq rtERio)

eYJUioY?sg. ET&e TEujnHpe rtxAccycjune. ^A^Apoc Xe

juneqcrt rtoYepHTE me e&o?\ Eq^fnEi EpooY EqpxirtTpe

rtJuuuiHHeye XE TA.ri^kCTA.cic rtriETortg, AArt rtETJUiooYT" ne

le. Oyte •Te©euupI<^ JùneiuiiV ^^o7\ujc rtff<^g,prt Teeeuj- (sic)

piA rtAiAMTe iinrt<5.Y FtTAqJUOYTe enA-p^rr e&o!?\ gì*

npo iiniig,A.AY xe ?sA^Apoc ò.xxot 6&o?\. «1^x(x) juLuoc

rtHTM xe junriAY etjuìajiay a. n^eioux aXaju eoYit TEq-

CJUIH Airt nEqgpooY gujc Ecyxe eqgtt JuinY?\H UnuioY

eqjmoYXe epoq. Aqp OY^npHTE epe neqJUl<^A.xe poKe tiCA.

neqgpooY. eqjuiEEYE xe eqjuiOYTe Epoq. A.qpjuirtT"pE rtJU-

jUHHcye iiSì a2ì.«mji xe neigpooY n<M rfTA.icajTJU Epoq

n^^nApEqecxjffT ns t-eicajih rtTAicuuxIt epoc. TA.nApeq-

cynxojpe te eqjuoYTe epoi juxioe gui nnA.pA.Xicoc. p.23

eqxujrt nrtiVY exììjuay. Ecy<\qEJ ennAp<^2s.icoc nqjuoY-

Te epoi. niJu ne neicynpe eTff-^rtoYq epe nApeqcuurtT

juoYTe epoq HneipArt xe ?\A^Apoc ajiaoy efto?\. 'I^xujEg

ìijuioK nA^cyHpe !^<^^A.poc nertTA. nrf<s. jSnn^rfxoKpA.-
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TLop cyujnE JUJmoq "i" nAcyjne nnApeqcuurcr cu nAtywpe

xxsxeptT ?\A^Apoc re ty«s. Aty rtoYoejey emAcuuxn enei-

gpooY rtcurtg,. Naì 2i.e epe ?\A^Apoc xcju jujuiooy jS-

HAJiHHeye eqnAgT g,A rtoYepHTe «Te a. neqcoeiT ncxjg

(sicj cy*. rfrto6"niov2^4M xe ^ ic pn " JuncARRATort [rtcJertAY

6?s^s.^Apoc A.YCJU rtcegicurre eie. *\ccyuune Xe rtnegoor ex-

JUlJUl<^Y. rcTA. Te Tovrtec ?\A^<^poe rtepe OYrto6"r(Te tfa.-

?si?sAiA. g^gT-M g,Hpuj2s.HC eTRe npooYcy rtrte^^P*- i«4>i-

^mnoc exe qTHcy exojov rtT45.YKAT-Hropei iujuoq gAgTJÙi

nppo. xe eqtyojq jujuooy. eTiie T?\oi5e HTeqegiJuie xe A.

g,Hpuu2s.He qiTC rtTOOTq. KA.pioc 2s.e nrto6^Juinppo. rÌTe-

peqcuuTJm erttfbiui eTepe Te eipe iijuioov Aqnuux ep^Tq

xe eqerfAv epoq. ToTe K^pioe Aqeme Unovuj me. «\q-

xooYq itgHpcxi2LHC xe n^i ilncy^. eAAq rtppo. exit 'foY-

p. 21 X«MA THpe Jitrt ffe^oupA. Juc|>i!^ijnnoc. iNT]epe gHpouXHC

cujTJUi erfAi eTRe Te xe qjuncyA «A^q itppo. Aqgoxgex

ejuiATe AYcxj <\q2cuj rig,ertrfo6~^ìtKA.THropiA egovrt eie N-

Teige 2sLe Aqcujovg, Mftrtofi^THpoY rtrfiov2s.«M Aqxcu epooY

JunerfTA K^pjoc jueeve epoq egovrf eie xe eYrfAA.Aq rtppo.

V\X(x) rtTeYitoY Aq^cort eTOOTOv rt6t gwpujXHc eqxuj

Jtijuoe xe neT6 uj^vtfnTq eqcYrtevJ^OKei eneiguuK eqe-

cyojne g*. m-<^KO iftTeHqe ^ycju «eeTuupn rtrfeTgii neqHi.

5\rfrtAc 2^e sun KAicl>A.e jur? nrfo6~^rtrtioY^Ai AYCouovg

(sic) eKA.pioc nr(o6"«Tifi.6piAC nppo. Avcjutme rtgerftyAxe rt6ó?\

jur? gertiJirtTJuirtTpe iTitoYX enre rtcecjuiom- ^ff e^rKe Te xm
iiìneqxno cy«^ neqxuuK eKo^. 8,oirte xe oyaiavoc ne.

geriKoove xe «T^wxnoq efì.o?s grt ovegume. Bome xe

q&aj?\ eRo?\ iine^K&«s.xoft. S-eftKOOve xe Aqovcxjcq «tt-

CYffAvouvH ftrtJOY!^«M. ^Yo) rtTevrtoY ayxooy «e^ loj-

ch4> jurt rfiKo2s.YJUioc A^veme jSjuiooy erte gerfrfo6~^g,ujoY rte.

rtTe rtJovXAi a.ycxj junoYCYrtev^oKei rrlSxiAY ert6YK<^TH-

ropr<^ nSo'h a.?\^a. ayxuj rtgertcy^xe eYejuAJU«s.AT eTRe re
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N» CXIII. ((juattro fogli; p. 53-60; Revill. 124)

juiepe ?vAAY p à<^T6oiJL rtHTeri geui nnuLKjune e&o?\ rtrte- p. 53

TooY. Te«oY tfe ka. niCTic riHTert gtt TA.rA.nH JunAeiouT

2CE nxujK rtg,uj& rtjju ne TnicTJc. Nai ^e T^wpoY a. neit-

ccjuxHp xooY erieq<s.nocTO?\oc 6qcA!?\ce?\ juijuiooy gixejui

nTooY. 6qcooYrr encTCHp elìo?\ ex&HHTq geff '^-oy^^aia.

giTert rtee^ovciiX HT<\Yei rtccx)q ETopnq xeKAc EYe<\Aq

nppo. rf&Aicyufe 2s.e neeuucl>t?\oc A^rei lyA. le. A^VT^J^JUioq

Evxoj JuAioc. xe cecyme ncuuq eyoycjuuj ea^^K rtppo. He- (sic)

XE rtA.nocTO?\oc «Te. xe nErtxoeic orpAtyE tiA.ti ne. xekac

EYEAi^K fteppo. IIexe Te ftAY XE AiiH Itnixooe rfHTEft rt-

KEeon. xe x<s.JuierfTppo ^rtOK. OYefi.*^^ gEJm nejKocjuoc ^n

Te. UnepKuu juinp«;ktye nTXtertxppo JutneiKocjmoc geui ne-

TErtgHT uu HAcrfHY rt<^nocTO?\oc. jùijuort ovnpocoYOEity te

Uh ftTAiciuerfTC yfejuunHxert uj rfA.AJie?soc eTOY^Js.*^^. a^yoj
i..

51

rTA.crfHY 6YUJJU, nJujLtHxert gixEJU TETpAnH^i^ rToYxiTt'Tppo

itTE neiKCClAOC. t\?\?\«Js. EpE TAJuTTxEppO AffOK JUHff efì.o?s

IttyA. EffEg. gEK TnE. AXEff gJXEJU nK<S.g. NaI 2^E JUlEff ftEI-

KOOYe epE Te xoj iuìxtooY rtrieqjLt«5«.0HXHc eqgHn gixeju

nToov xe cY^yrne rictjuq EAA.q rtEppo. 5\Ya) A. rfEgoYej*^

rt2s.i&ept<\c <\JuiAg,Te iinjuiegcen crtAY e-rRe Te. 5\ycju off

nKent^ATOC gujcxjq. xe eYecYrf^JCTA. me e<^A.q neppo.

ni^A.TOC 2^e AqenerioY jujuiooy eneg,oYo eqxou Htxoc. xe

A.?\Hecx)C KA.TiX JuuLiiVeiff juien rieujnHpe epe neTejuiJU«^Y

eipe jujLtooY. qiLt<s.xe TtrtAA^Aq neppo gixert i-oYS^.A.J<^

THpc rtq<s.p5(;e> g,ixErf mx^P^ THpoY rt'f'OYS^.AiA.. NeTei-

ecxjTeju 2i.e epooY ETKe npcjujme exeJUiiui<\Y oYA.rAeuuc i'-
55

ne AYoj OYtyoYAAq rtppo ne. Hai Xe epe ni?>^Toc xco

njuooY iuinejui'ro eRo?\ nnegoYci*^ n^fREpiAC nppo JùnE (sic)

gHpuj2s.Hc eujqi epoq eTexicojty ju^l?s<^^"oc. eqxuu xijmoc

XE «xic OYnujrtToc rtvA.?si?\Aioc ftA.?\!^ujcj>ou?suuc npejurt-

KHJuiE. rtrcooYff <^rf rt^<^AY ttrtcxjjuioe EnxHpq. Oy2s.e può
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Jun^TEKUJCK rtxmTAKepgHrejuourt eTEino?Mc. xeK«\c eKe-

eiJUiG ertegfiHYe iiìnpujjne eTeJUiJui<^Y. Tlexe gHpuu^Hc rt^q.

X6 OYorf rtiAA GT^-ovRe noregc^gne iinppo. eq^-fioiitT

ilnppo. Jxxaoti ncuie^ei mai Art. ArtoK eTpe ic epppo e^-ov-

2.AtA. 5\yuj ftT6Yrfov <^ TJuterfTXAxe tycjune g,rt TJuiHTej

itgHpuj^^Hc juiert ni?\AT"oc etRe ic. exm negoov gteui-

II òì; juay. ^ nEity<^XE 'fcoEix g,Err "Ì-oy^^aia THpc. xe ic nppo

rtrfioY^LAi. 5\yu) <s. ni!^A.Toc cg^i rt'TArfAcl>opA me. A.q-

TTAtfq EnECTAVpOC. XE Uà^^l HE IC HEppO rtrflOY2^AI. NTEpE

gHptXJ^HC ^E COUTn ErfAI. AqtfuJ EqJUHff E&0?\ gElt TEq-

jUAftiA. EgOYrt eie Eqxuu jujuioc. xe ììta. haeiout juiov

gEft TAcl>a)pjiiiH jutn^i grt TEqjmErtTKOvi. amok 2^e g,cjucx)X

JHEi^rtixe Huioi taaioy EpE n^t ort^^g,. 5\Yaj Aq'f rt-

(sic) OYA.UJH ftXP^'*^'*' KrtEEgOVClA AqecjJOOY É&O^ EpATq 3ULTX-

Eppo. AYuj A.qcEp ovrfotTnKpoq eRo?\ gErt 'f-ovXAiA. THpc.

IlEftxoEic 2vE IC nEqcoovrt rtgcx)K tiitx exrtHV egpAi g,i-

xuuq. nEX<\q FtrfEqjUAOHTHC XE rr^^crtHY. Eie nXià^&.o7\oc

AqKVpA. itOYiS.n.S.T" rtKpoq Epoq ETpOYCT^YpOY XJLXXOt.

p.K^ TEftOY (Se K<5. rf<\JUlYC'rHpiOn THpOV g<S. rtETErfJUlA.AXE JU-

niK^THYTEn ETETErfcyA<3^T rt^A<5.Y gEM rtEJUlVCTHpiOlt TH-

poY rtTAiUErfTppo. ^Xi'f rfHTErt «EgoYct^ niix git Tne

JUErt giXEJU nKAg. AiKuu ftT-<Sojui rtrtEgoq. «Ert nEOVAAge

gA TETrtEgOYClA. TeITOY <SE TCJUOYff AA^S^pOff eRo?\ gEJll

nEIAlA. XE gHpcXJ2^HC tyirtE RCCUI EJmOYOYT JUJmOI. IlErfXOElC

2^£ Te AqEI EHECHT gEJUl nTOOY JtAEft ItEqJUl^eHTHC. 6lC

n2s.iA&o?\oc Aqp gi^H IiJLtoov. AqEpnECJUOT rtOYOYuuge

EpE oYJmHHujE «X^umcuition ovHg rtcouq. EpE oYJUHHtyE

ncyrtH. gì aRoU. gì AIJUIE TA.^HY EpOOY EYffHX cyitH gì

OIJUIE gIXEXt nTOOY. N^nOCTOTsOC 2^E FtTEpOVrtAY Epoov.

EVrtHX cyrfH EniCA. JUlElt hai. gì OIJLIE. AYEptynHpE XX-

Ju<s.TE. IIexay me XE nEitxoEie rtiju he hai rtTEigE

EqEipE MffElg&HYE gEAJl HEIXAIH. IIeXE IC tiA.T XE

p.d8 neTpoc n<M ne nem-Aixooc rf^K CTRHHTq xe eie ncA.-
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^.^rtA.c. AqeTJ JuxtujTGrt eceKTHYTerf rtOH «necoYA..

i\ffOK ^e Aiconc gixujK 2^6 rìrte TEKniCTJC curert. IIexe

lujgAftrtHc rt4\q. X6 epe rtAi 6ert oy gejui neix«MH. Ilexe

ic riAq xe nAJUEpix iujg,<vrtnHc neTeqtyme rtcuuq. eie

gHHTE A.qoYuJ eqtSuunei Juìuioq. hai ne noYujg,e r(pEq(J6n

tKt rtiim eeoov. npEq<Sujp6~^e^(juortT niju ET2CAg,EUi ne

nAi. g,i ovon ffiju eeooY. IIexe <|>j?\innoc rt^q. xe nA.X0EJC

epe tiìxx ft<^(Juj?\(r'g,Er( Toixie JunAi. eie rtEqcyrtH. hexe ìc

itA.q xe ovrt ovJuiHHcye rt^«.(Sou?s6" g,n TOiiuie JuinAi. JUErt

iteqtyrtH. IIexe ^rti^pEAC rt^q. xe n<5ocoEic ov he ng,HY

iJin«M Eq^ApA.&<^ rfrtEpujAJiE. ITexe jc rtAq xe juh «taiei ,. «e

A.ft exi rtrtexe rtovj rte ET-A.JuiErtxppo. Epe n^j cyme gcuujq

rtcA. METE ffovq rte ETEqKuj^^^cic. NTAiu^En nEmo6~'rt-

eS&IA.. A.IEI EnECHT EnKOCUlOC. XE EIEHtJUpK itniEiK ìinjuioY

eTe nA-i ne. IIexe luugArcrtHC rt^q. xe nAXoeJc oYEg,-

CAgffE rt^i TAnuuT Ep^Tq. taeijuie XE eqepp ov. IlExe

ic rtA.q XE jmOOeyE n<MJlEpjT lUUg^ffffHC. XE ^ITE&ROK rt-

Xm eKg,Erf TEpuUTE nTEKJUl<^^Y. IIg,A.riOC 2s.E ICJUg^rfffHC

«xquiooujE En2i.i4^Ro^oc. IlEX^q rf^q. xe EKEpp ov rtnEi-

tyrtH. EIE EK(^n oy gEJui nEiJui<^. IIexe nXi^Ro^oc rtAq xe

ÌtTA.JCUJTEJLl ET&HHTK. lAEff rtEKCftHY XE RTCJUTEff g,EnOY-

ouge. rtpeq^en tSt. «mei eheijuia. emay ETETEftJUiErfTCAg

juìnooY. Ejc ^rtoK xiErt ft<\^ejuigA?\ jmerf rt<s.cyrtH JuneiJUA.

AJIOYTE gUJUJIC EffEKCrfHY. JUl<^pOYE^ uj^pOK EHEIJUIA. XlEff V- ^^

fteYujrtH rtTEftrtoYX ììjhooy xJinEiJuiA. hete cy^q^Jén teKt

iineijui.^. nA.1 ne nc<^g,. NoYLynHpe Art ne 6en TeKx g,rt

fteuiJuiooY. TEcynHpe nE nEixAiH. Etfen xSt rtgHTq. IIexe

lUJg^MfffHC ftA.q. XE <MOYaJ ElCUJTEJUl EXEKJUlErtT-CAg. JuinA-

TAEI cy<\pOK EnEIJlAA. !\?s!^A ftOYX ftHEKcyrtH MTEttrtAY

xe eKrt<^6en oy. NTEYrtoY AqrtA.xoY. ^q^En rertoc rtixi

FctSt EXXA.g,EAJl ETgEft ItXtAAOOY. BoiftE EY(J^?N6^ErtEY-

K«^?S. gOirte EYTOrtAg ErtEYJUlAgT". gErtKOOYE EY5^?\6"ErtEY-

cnoTOY. GffEpE IC gH noYE. JLtErt ftEq<\nocTo?\oc EqoEUJ-
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uupej njuooY. ITeXi^q rtAY xe Arr^v eoh eqtfajnei ttne-

peqprioRG erfEYJH6?soc rt<ri c«\2^ArtAc. Ilexe ic itJujgArtrtHC.

2C6 A.XJC ffAq. xe rtoYxll

Storia. — La Giustizia c l' Ingiustizia dipinte da Giotto

nella cappella degli Scrovegni a Padova. Nota del Corrispondente

G. LUMBROSO.

^."ift=

« Avendo avuto occasione nell'84 di vedere queste allegorie, non le ho

più dimenticate posso dire un sol giorno, per essermi rimasto nell' animo

certo desiderio pungente ed incessante di risolvere una difiRcoltà che impe-

disce la piena intelligenza de'due dipinti. Nei quali ecco ciò che si vede o

videro alcuni scrittori d'arte più competenti: Cavalcasene e Crowe, Storia

della Pittura in Italia, voi. I, 1875, p. 489 : « La Giustizia è stupenda-

mente rappresentata da una maestosa figura di donna dai severi e nobili

lineamenti. [Il Selvatico, Ossero, salta CappelUiia degli Scrovegni ecc.,

Padova, 1836, p. 40, notò in essa « spesse rughe del volto "]. È dipinta se-

duta e di fronte con la corona incapo [« È coperta di magnifiche vesti conia

corona regale in capo r, dice il Selvatico, Guida di Padova 1869, p. 8. Fa pen-

sare a Dante, f/t' J/o«. 1,13: « lustitia potissima est solum sub Monarchia »]...

Da un legno dipinto nel mezzo della finta parete pende la bilancia, i cui
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dischi sono tenuti in bilico dalle mani stesse della Giustizia. In quello a

destra, simile a una Vittoria, vedesi un angelo colle ali porgere la co-

rona a una tiguretta d'uomo posto entro una nicchia davanti a un banco

con sopra un'incudine a signitieare, ci sembra, il premio dato al lavoro.

Nell'altro disco è dipinta una figura d'uomo colla spada, in atto di tagliar

la testa a persona inginocchiata a capo curvo colle braccia legate dietro le

spalle in un'altra nicchia, a signitieare forse la punizione dell'ozio tenuto

causa d'ogni male. [ Nell'uomo che dalla Giustizia ha premio ossia « corona »

come allora dicevasi per l'appunto (Del Lungo, Diao Comparici II, 77),

il Selvatico ravvisò dapprima. Osserv. p. 40, » un saggio che ha fatto sua

delizia gli studii >, più tardi. Guida 1869, p. 8 " un giusto ». L'interpre-

tazione degli autori della Storia della Pittura avi-ebbe per sé, oltre all'in-

cudine, una certa tradizione : • Odi che dice san Paulo : quelli ch'il furato

non furi più, anzi s'affatighi adoperando le sue mani :
( Trattati morali di

Albertano da Brescia... per cura di F." Selmi, Bologna, 1873, p. 300):

» Il Conturbio non sì tosto si vide in possesso del carico di Capitano di

giustizia, che s'appose tutto a dissipare i vagabondi, imitando Papa Sisto V,

che mandava alle galere coloro che non avevano le mani incallite dal lavoro »

(Grog. Leti, Vita di Bartol. Arese, ed. 1854, p. 163). L'uomo punito dalla

Giustizia può essere per antitesi l'ozioso, ma non sono sicuro che ciò sia si-

gnificato dalle t braccia legate dietro le spalle ", come sembrano credere

Cavalcasene e Crowe : - Fu Martino (che esercitava tirannia) dismantato de

la sua cappa ... e legateli le mani direto, fu fatto inginocchiare ... Là odio

la sentenza di sua morte... ' Vita di Cola di Jiie/iso.ei. Ee, 1854, lib. I,

cap. 11°]. L'allegoria è compiuta da un finto bassorilievo, nel mezzo del

quale al suono d'un tambmrello e di nacchere, intrecciano danze tre giovani

donne, mentre precedute da cani, dai lati vedonsi arrivare persone a cavallo,

col falco in pugno di ritorno dalla caccia, per significare che dove regna giu-

stizia, ivi si godono gli agi della pace e della sicm'tà. [Piti esattamente il

Selvatico distinse i due lati : da un lato gente « che coi falconi in pugno

si reca a caccia ', dall'altro gente « che si gode i diletti del cavalcare »

(Osserr.). da im lato • cavalieri che vanno a caccia -, dall'altro - mercanti

che percorrono in sicuro le vie » (Guida), essendo egualmente tutelati, quieti,

da un lato i viaggi di diporto, i piaceri, dall'altro i viaggi d'importanza, il

commercio, come poi (1337) nelle analoghe pittm-e allegoriche del Lorenzetti

a Siena (Vasari-ililanesi I, 527 seg.). Insomma, coUa rappresentazione di

mezzo, Giotto in breve spazio mostrò in tre modi i benefici effetti della giu-

stizia ne' varii ordini sociali]. L'Ingiustizia dipinta di contro è rappresentata

sotto forma di uomo in abito da cavaliere, d'ignobili fattezze e d'espressione

volgare, seduto entro una rocca, il cui accesso è sbarrato da alberi. Tiene

colla sinistra l'elsa della spada e colla destra grifagna stringe un'asta unci-

nata ed aguzza, a significare come sempre la cupidità e la rapina vadano

Ke-ndicosti. 1887, Vol. m, 2» Sem. 50
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compagne a quel vizio. [Il Selvatico, Osserv. p. 52, Guida 1842, p. 160, 1869

p. 11, ha: li L'Ingiustizia è rappresentata da un uomo vestito da magistrato.

Le mani vanno munite di acuti unghioni quasi fossero artigli di uccelli rapaci.

La sinistra afferra l'elsa di una lunga spada, la destra stringe un biforcuto

ronciglio ... Dietro allo scanno di lui sorge ima porta merlata ... Arboscelli

e rovi sono assiepati tutto all'intorno ... ". C. C. neir/«rf^ra^ore di Milano.

1836, serie 6^, tomo l'V, p. 282 (Rivista delle osserv. del Selvatico) : ^ L'In-

giustizia è un giudice, sedente alla porta d'un castello ... "]. Siede di faccia,

ma girando la testa guarda il lato destro, fingendo non accorgersi di quello

che avviene davanti a lui, e che è ritratto nel sottoposto bassorilievo, il quale

rappresenta nel mezzo una donna stramazzata a terra e spogliata da due che

sembrano disposti a gettarla nell'acqua [ « La giimgono, la spogliano, la scal-

zano. La sfiorano, la sgemman, disanellano ... Poi la lascian diserta E nuda

e scapigliata e svaligiata Sull'erba o'n sulla rena ... " direbbe il Buonarroti

[Fiera, ed. Lemonn. 1860,11,656) degnissimo di far da Cicerone (" Godea

pace il commercio allegro e franco » II, 656 ; » Per tutto si festeggia, danze,

canti Risnonano II, 846 ; « Non passavano allor, se non se radi, I viatori,

che spavento e tema Raft'renava ciascuno » II, 802) dinanzi a quei dipinti

giotteschi] ; dietro sta im pedone che tira per la briglia un ricalcitrante e

bardato cavallo, il cui cavaliere giace morto per terra, mentre dal lato opposto

scorgonsi due guerrieri con lo scudo e le lancio abbassate rivolti verso gli

spogliatori ".

« Ora, è chiara, manifesta, facilmente e pienamente intelligibile nelle sue

linee principali e secondarie la rappresentazione della Giustizia. Quantunque

il modo tenuto da Giotto nel tradurne in pittura l'azione e gli effetti ci sor-

prenda per la graziosa novità e varietà della scena, la Giustizia colle sue

stadere, colla sua spada nuda, rimane pm- quella che è sempre stata nella

tradizione simbolica e che si vede in non so quanti Palazzi, Fontane ecc.

della Giustizia, né lascia luogo ad alcun dubbio. Ma quell'uomo che Giotto

ci dà come tipo dell'Ingiustizia, donde mai viene, dove ricomparisce, chi

sarà mai ? Essendo « quasi interamente cancellate » le iscrizioni latine di-

chiarative che si leggevano ab antico sotto di questi chiaroscuri ('), come fare

a saperlo con sicurezza e intender bene qui tutto il giuoco dei contrasti?

Patto è che questa cm-iosità sempre desta e tra molti tentativi piti o meno

vani, e avviamenti più o meno sbagliati, insoddisfatta sempre, io portai per ben

due anni nelle mie carte e nell' animo, finché mi capitò di soggiornare a

Siena, e abitando in ima casa nel cui pianterreno era una Tipografia ove un

giorno mi fu mostrata la serie di tutte le opere uscite da' suoi torchi, venni

a conoscere e a desiderar di leggere » le Prediche Volgari dette da san Ber-

nardino nella Piazza del Campo l'anno 1427 ora primamente edite da Luciano

(1) V. Selvatico, Osserv. 1836, p. 35; Guida di Padova 1842, p. 160 sgg., 1869, p. 18.
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Banchi ', e a pagina 291 del volume II (1884), nella predica vigesima-

quinta Come debba ministrare ìuslizia chi ha officio, mi trovai a faccia

a faccia coli' Uomo-Ingiustizia di Giotto: - Primo veleno (della vera iustizia)

è tirannia che andata alcuna volta imo uffiziale che si riputarà d'èssare uno

grande pataffio; et egli è sbudellatore e uno tiranno. E però dice rectorem.

Eli so' talvolta di questi uffiziali, di quelli che si chiamano tir-anni : di quelli

so' che so' tira-mesi : tali so' tii-a-settimana : tali so' tira-giorni : tali so' tira-

mattina: tali so' tira-sei-a : anco so' de' tira-merenda : alcuni ne so', che sono

tira_a-ore. Sai chi è il tira-anno? È colui che tira una volta l'anno. El tira-mese

è peggiore, che tira una volta il mese. El tira-settimana anco è peggiore,

che tira ogni settimana una volta. El tira-giorno anco è peggiore che ogni

giorno graffia e tira. El tira-mane anco è peggiore, che ogni mattina che fa

l'uffizio, sempre tira. Così fa il tira-sera. Ila che diremo del tira-a-ore ? Po-

tiamo dire che sempre tii-a e fura e sbudella chi gli viene alle mani. E

vuoi èssare chiamato rectorem .? Non ti sta bene questo nome, che tu non

se'verace rettore. Egli si può cavare quella e di prima, e penarvi una x,

e quello sarà il tuo nome, che dirà ractorem, coU'unghioni a rastrello. Volete

cognósciare questi che non meritano l'uffizio? Or guardate lo' a l'onghie: se

lo'trovate l'onghie, come ha il nibbio o come l'astore così aroncinate, coloro

so" quelli ufficiali affamati, da'quali vi dovete guardare, che non li mandiate

mai a uffizio '
; e poco dopo (p. 294) : Oh non alzare tanto il capo, che tu el

percuota 1 Se tu consideri colui che ha uffizio, eUi ha im grande peso adesso.

Non si vede questo per esemplo, che chi ha gran peso die andare chinato ? .

.

Io dico che chi è rettore, elli ha uno grandissimo peso. Non fare come

molti ch'io ho già veduti, e'quali quando sono in uffizio, stanno colà colla

«ramba tirata, cinte le calze in mezzo : sta intero con una biiretta in capo

su alto, che non si chinarebbe per nulla; che se egli avesse a intrare a

uno uscio, non chinandosi un poco, gli caderebbe la birretta da capo.

Noli extolli. Sta'basso. in buon'ora; non t'alzar tanto, chinati un poco...''

Ora si veda il dipinto : anche il personaggio di Giotto • sta intero con una bir-

retta in capo su alto •-
; anche il personaggio di Giotto ha - l'onghie, come ,

ha il nibbio o come l'astore »; anche il personaggio di Giotto » sempre graffia»

e • sempre tira - coi due /'-/' dell'asta imcinata, strumento insieme della sua

rapacità ed emblema, forse, e nuovo indizio del suo nome (')• Egli è insomma

(') Non insisto in questo sospetto, ma dico che tale scherzo sarebbe stato nel genio

del secolo. « Diceva il buon Signore Be che mala cosa era l'altrui prendere, poiché il ren-

dere era si grieve che solamente a nomarlo scortecciava la bocca, e ciò pe' due r-r che

vi sono, li quali vi stanno a significanza dclli rastri dello avversario, lo quale tutto di attira

a sé ed arronciglia coloro che vorrebbono rendere lo avere od il mobile altrui n ecc. (La

sesta Crociata ovvero Vlstoria della santa vita e delle grandi cavallerie di re Luigi IX

di Francia scritta già da Giovanni sire di Gionville siniscalco di Sciampagna ed ora

recata fedelmente dal valgare d'oil nel volgare di sì. Bologna, Romagnoli, 1872, p. 10).
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il rettore-rattore : se ad assicurarci che questo motto, questo concetto non

fu proprio di San Bernardino o dell'età sua (1427), può bastare una prova

dipinta del 1303. Ma (poiché il vento era oramai favorevole) eccone una prova

scritta in Cola di Rienzo. Quel » zelatore della giustizia, della pace e della

sicurezza ', quel persecutore di uifiziali t tiranni e uccelli rapaci ", quel

rettore che « per isterminar ladri stava in vedetta con ispada sguainata •> ('),

vera antitesi al rettore di Giotto che sta in vedetta colla spada nel fodero,

quel Cola di Rienzo nella cui Vita più volte si rappresentano con sì vivaci

colori, sto per dire con reminiscenze giottesche, gli effetti dell'ingiustizia (2),

nel 1347 mandava dire ai Fiorentini: " ... Vi notifichiamo a grande allegrezza

ed esultazione la liberazione e riduzione di essa santa città nostra da tanta

servitù, tribulazione, oppressione e oscurità dov'ella era; e in questo, come

manifesto si è a voi ed a tutto '1 mondo, per proprie colpe e difetti de' suoi

tiranni rettori ... dei quali si potrebbe dire quella parola, reetores raptores » (^) :

dove il quella alla sua volta ci fa fare im passo di più nella storia della

paì-ola^ ci avvicina un poco più al 1303. Di modo che, a tutto rigore, questi

tre testi, uno di San Bernardino e due in uno di Cola di Rienzo, possono

reputarsi sufficenti alla illustrazione di Giotto. Ma chi sa quante altre scritture,

quante «allocuzioni a magistrati» (Tommasini, 3Iach/ar. 1,98), quanti «ritratti

del Rettore nel suo Palazzo del Comune "e « acerbe e fiere satire » (Del

Limgo, Bino Compagni, I, 393-407) mi sfuggono ! Per esempio la Frottola

ancora inedita in cui Franco Sacchetti, a detta del Del Lungo (I, 404) « iiTompe

cniccioso enumerando Papa, Imperatore, Re, Duchi, Conti, Marchesi, Prelati,

Rettori ecc. ' . « i Rettori sotto solenni apparenze venderecci e frodolenti, salvo

pochi virtuosi " . Comunque, trovata la via, le fonti ci sono, a mano a mano ci

saranno per l'Ingiustizia di Giotto, tutte prettamente paesane, tutte essenzial-

mente proprie della storia e letteratura e vita reale e popolare d'Italia ".

Zoologia. — Bc e regine di sostitusione nel regno delle Ter-

miti. Nota del Corrispoudente prof. Battist.ì Gras.si.

« Le termiti offrono allo studioso un vasto campo d'indagini. Fra i molti

argomenti ancora oscuri, forse il più interessante è quello che riguarda le

coppie reali di sostituzione, o, per usare un termine tolto dall'apicoltura, le

coppie reali suppletive. In proposito non possediamo che le opinioni contra-

(') Papeiicordt, Coìn d'i Ricuso e il suo tempo (trad. dal Gar). Torino, 1844, p. 110,

279, 172, 152 e testi da lui citati.

(2) La vita di C. di R., illustrata da Zeflrino Re, 1854, p. 32, p. 322 (Ed era

Roma .. divenuta a tanto, cli'ella era selva di offensione, ... e solamente a' buoni le porte

.si chiudeano).

(') Orazione detta nel Consiglio di Firenze da Francesco Baroncelli ambasciatore del

Tribuno (Zef. Re, op. cit. p. 322).
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(littorie del Fritz MuUer, dell'Jehring e dell' Hagen. È necessario che io qui

le riferisca.

« È al geniale Fritz Miillor che spetta il merito d'avere ideata pel regno

delle termiti la nuova, l)rillante e molto verosimile ipotesi delle coppie reali

suppletive; egli la appoggia ad osservazioni che in parte spettano a vari

autori ed in parte sono sue proprie.

. Il Lespès ha trovato nel Termes Lucifmjus — una Termite dell'Europa

meridionale — due sorta di ninfe : ninfe della ^mma forma e ninfe della

seconda forma, così le denominò. Quelle della prima forma sono più vivaci,

più smilze ed hanno accenni d'ali lunghi e larghi, coprenti interamente la parte

anteriore dell'addome; verso il 15-20 di maggio diventano insotti perfetti e

abbandonano il nido. Le ninfe della seconda forma sono molto più rare, hanno

l'addome più grosso, pesante e presentano accenni d'ali corti, stretti, collocati

quasi lateralmente al torace. In febbraio quando il Lespès le trovò per la

prima volta erano lunghe come le altre (6-7 mm.), più tardi diventarono più

lunghe (8-10 mm.) ma per accrescimento del solo addome, specialmente nelle

femmine. Allora i terghi addominali non arrivavano più a coprire i lati del

corpo e si presentavano nettamente separati l'uno dall'altro per molli inem-

branelle. Si aveva insomma un rigonfiamento dell'addome, al quale corrispondeva

un molto più forte sviluppo delle ghiandole genitali tanto maschili quanto fem-

minili, in confronto colle ninfe della prima forma. Le ninfe della seconda

forma si conservarono così fino al luglio, in cui diventarono brune ma anda-

rono facendosi di gran lunga più rare. Vux troppo le ossei-vazioni del Lespès

non vanno oltre questo mese, egli però suppone che le ninfe della seconda

forma in agosto si trasmutino in maschi e femmine alate e che sciamino come

quelle della prima forma. Dalle ninfe della prima forma egli fa derivare /pic-

coli re e regine da lui trovati qualche volta nei nidi : da quelle della seconda fonna

i re e le regine grandi. Ciò basa sul fatto che i piccoli re e regine hanno ghian-

dole sessuali poco sviluppate, come le ninfe della prima forma, e che i re e le regine

grandi, o, com'egli semplicemente li denomina, i re e le regine le hanno molto

sviluppate, come le ninfe della seconda forma. Ma questo differente sviluppo

dei loro genitali, osserva il MùUer, potrebbe spiegarsi colla differenza d'etil e di

epoca dell'anno in cui fm-ono osservati. Di più, notano l'Hagen ed il Miillcr,

le coppie reali hanno monconi d'ali che presuppongono un grado di sviluppo

delle ali stesse, quale, a quanto sembra, non potrebbe raggiunger la ninfa della

seconda forma coi suoi cortissimi accenni ancora in luglio. Aggiungono i citati

autori che il Bobe-Moreau ha studiato al sud d' Europa una specie che è forse

lo stesso Termes Lueifvgm e non ha osservato la seconda sciamatura supposta

dal Lespès. Per tutto ciò, secondo il MùUer, le ninfe della seconda forma

restano senz'ali e non abbandonano mai il loro nido nel quale, a suo pa-

rere, in date circostanse diventano sessualmente mature. Individui sessual-

mente maturi, benché in abito di ninfa, prosegue il Muller, vennero già
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descritti come regine in diverse specie, nello stesso Tennes Lucifiujus (Joly),

nel Terììies fiavvpes, arenarius, nel Calotennes flavicollis (?).

« Il Miiller non crede che la sciamatura delle termiti possa condmTe alla

fondazione di nuovi nidi. Non nega proprio {gerade^u) questa possibilità pel

Calotennes, la esclude però assolutamente per tutte le Tennes, EiUennes^

e Aaoplotennes da lui studiate. La sciamatura, pensa lo stesso autore, ha per

semplice effetto il provvedere di coppie reali i troni che sono disoccupati.

La colonia eviterebbe l'enorme quantità di lavoro e il grave consumo di indi-

vidui che costa la sciamatura e sarebbe certa d'avere im re e una regina,

trattenendo in casa una coppia d'individui da essa prodotti, ma questi indi-

vidui, essendoci di regola in ciascun nido una sola coppia reale, sono figli

degli stessi genitori, perciò se si accoppiassero, il sangue s'indebolirebbe, giusta

l'espressione del volgo. Colla sciamatura accade che s'incontrino individui di

differenti nidi, e così si formino coppie reali non consanguinee; si evitano

così i malefici effetti delle nozze consanguinee: quest'è appunto lo scopo della

sciamatura ".

^ Ma per raggiungere questo beneficio, accade purtroppo facilmente che

una popolazione orfana non arrivi ad occupare il suo trono con una nuova

coppia reale. In questo caso subentrano le coppie reali di sostitusìone, ossia

le ninfe della seconda forma, diventate sessualmente mature; esse salvano

così la colonia. Con ciò è in rapporto il tardivo svilupparsi delle ninfe in

discorso. Il diventar rare in luglio indica forse che vengono uccise, quando

non ce n'è più bisogno, ovvero che la colonia se ne tiene vive tante quante

gliene occorrono.

k L'ipotesi di cui discorriamo, viene confortata dalla seguente osserva-

zione fatta in Brasile dal Miiller stesso. Nel nucleo solido d'im nido d' Eutermes

trovò non meno di 31 regine di sostituzione (le vide ovificare) con un unico

re, vero re con monconi d'ali: mancava invece una vera regina. In complesso

queste regine suppletive somigliavano agli operai, erano grosse il doppio : gli

accenni d'ali erano nella maggior parte molto corti (circa una metà dell'anello

a cui corrispondevano) e soltanto in alcune notevolmente più. lunghi. Le antenne

avevano 14 articoli come negli operai (sono 13 nei soldati, 15 negli alati). Si

sarebbe potuto considerare la loro testa come appartenente ad un operaio, se

non ci fossero stati dei piccoli occhi composti pimmentati.

« Quest'è tutto quanto si legge nella Memoria del Fritz Mùller {Jen.

Zeitschrifl. IV Bd. 1873). Contro il Fritz Mùller si dichiarò l'Hagen (cit

dal Mùller stesso) il quale credeva che tutte le regine provenienti d'Africa e

d'Asia derivassero da insetti perfetti e quelle d'America direttamente da ninfe.

Nel corrente anno l' Jehring (in Brasile) pubblicò due Note sulla gene-

razione alternante delle termiti {Entom. Nacìcrichtcn von Karsch. Berlin

anno XIII, n. 1 e n. 12) Peli' Jehring le regine di sostituzione - trovate dal

Mùller una sola volta e non mai dall'Jehi-ing stesso - sono forme anormali
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(operai capaci di generare) come i soldati con abbozzi d'ali citati dallH^en:

esse non hanno valore nell'economia delle Termili. Quanto alle ninfe della

forma trovate dal Lespès nel Termes Lucifiigus si debbono interpretare o

come esprimenti un dimorfismo di stagione, oppure appartenenti ad una specie

inquilina con quella, a cui si riferiscono le ninfe della prima forma (quest'ul-

timo fatto secondo IMeliring si verifica in molte Termiti americane).

« Nel numero 12 del Eni. Nachrichten s. cit. il Miiller senza portar

nuovi fatti dichiara insufficienti le obiezioni dell'Jehring.

~ Così stando le cose a me pare di poter conchiudere che l'ipotesi del

Fritz Miiller è persuasiva, ma non essendo poggiata che a semplici induzioni

razionali, quali egli seppe trarre con straordinaria avvedutezza da molteplici

e svariate osservazioni, mancando poi specialmente in alcuni punti più vitali

del soccorso dei fatti, non è tale da appagare interamente i zoologi: in ciò

la giustificazione degli attacchi dell'Jehring. — Certamente pare strano che

il Miiller e l'Jehring trovandosi stabiliti in Brasile, circondati da ogni parte

da termiti, non pensino di provare al fuoco dell'esperimento la bontà dell'ipo-

tesi in discorso ; e in fatti basterebbe togliere ad un nido di termiti il re e

la regina, e vedere poi se le termiti vi sostituissero delle ninfe trasformate :

questo esperimento ripetuto su alcuni nidi condurrebbe necessariamente ad una

conclusione definitiva. Kiesce pur strano che da piìi di trentanni si vada di-

scutendo intorno alle ninfe della seconda forma del Lespès senza che nessimo

si sia dato la briga di verificare se acquistino, o no, le ali.

t La verità si è che questi studi sulle temiiti sono imprese molto più

malagevoli di quanto si potrebbe' credere a prima vista. Occon-e di avere la pa-

zienza di seguire a lungo i costimii di queste popolazioni prima di orientarsi

e di poter tentare con sicurezza un espeiimeuto od un' osservazione nuova.

Avendo io esercitato questa pazienza per più di quattro anni, ho finalmente

avuto la fortuna di poter dimostrare che l'ipotesi del Fritz Miiller è essenzial-

mente conforme al vero.

« Io ho già pubblicato due Note sulle termiti (Boll, di Notizie Agrarie,

n. 61, 1885 e Boll, della Soc. Entom. di Firenze 1887): esse contengono

gli studi, a così dire, preliminari da me fatti sulle due termiti europee (e cioè

sul Calotennes Flavicollis i cui costumi erano del tutto ignoti e sul Termes

Ludfugm, il quale era però molto meglio conosciuto). Ora qui m'occorre richia-

marne alcuni punti.

« Come il Lespès. trovo anch'io nei nidi di Termes Lucifugus individui

infecondi (coi genitali atrofici) ma a sesso separato, una parte dei quali hanno

i caratteri degli operai e un'altra parte quelli dei soldati: ho pur distinto

col Lespès due forme di ninfe, ninfe della I e della li forma, quelle coU'abbozzo

delle ali molto spiccato, queste coU'abbozzo piccolissimo: tanto quelle quanto

queste sono a sesso separato. Oltracciò esistono le larve distinguibili per l'età

in tre sorta, quelle della prima età eguali per soldati, operai e ninfe, quella



— 392 —
della seconda età già distinguibili per ciascuna di queste forme, quelle infine

della terza età proprie soltanto degli individui destinati a trasformarsi in ninfe,

e cioè già fornite d'un abbozzo d'ali. Se mentre il corpo s'ingrandisce, quest'ab-

bozzo quasi non cresce più, otteniamo ninfe della seconda fonua; se invece

cresce, ninfe della prima forma. Il Lespès ha trovato parecchie volte il re e

la regina con uova ; notevole si è che per quante ricerche abbia fatto, io non

ho potuto procurarmi uova né soi-preudere la coppia reale: questo è per me

un enigma che ho tentato di sciogliere tante volte, ma sempre invano. Estese

ricerche mi hanno dimostrato che le ninfe della prima sorta possono acqui-

stare le ali e sciamare almeno qui in Sicilia dalla fine di marzo alla fine di

giugno, perciò l'epoca della sciamatura è molto lunga in certi anni (per es.

l'anno scorso) : in certi altri invece dopo la fine d'aprile non si trova più alcun

alato. Qualche nido presenta ancora degli alati pronti a volare in luglio, in

agosto e perfino agli ultimi di settembre.

1- Le ninfe della seconda forma non acquistano mai le ali, e, più esat-

tamente, il loro abbozzo d'ali non cresce mai: perciò ha ragione il MuUer

ed hanno torto il Lespès e l'Jehring. Dal confronto di numerosi vasi di ter-

miti raccolte dal luglio all'ottobre e conservate in ispirito, mi risulta evi-

dente che la tinta delle ninfe della seconda forma può talvolta diventare un

po' giallognola, che queste ninfe possono presentar meglio sviluppati gli or-

gani genitali, ma di regola non raggiungono le dimensioni d'una ninfa della

prima forma, e non si sviluppano oltre; non accade dunque la pretesa scia-

matura dell'agosto. Esse vanno man mano diventando rare e dopo la prima

metà del mese di settembre in generale non se ne trovano più. Vero è

che questa scomparsa in certi nidi non fa molto maraviglia piccolo essendo

anche in giugno il numero delle ninfe in discorso (in certi nidi anzi in giugno

non se ne trova alcima) ; in altri però si trovano abbastanza numerose ed è

appunto in queste che la scomparsa sorprende non poco. Importante si è d'ag-

giungere che le ninfe della prima forma mancano dopo la sciamatura prima-

verile, ma ricompaiono già in luglio, quando sono ancora nimierose almeno

in certi nidi, le ninfe della seconda forma, per cui non ritengo possibile che

quelle possono derivare da queste. Aggiungo qui un caso eccezionale che credo

molto istruttivo. Il 15 giugno 1887 ho raccolto un nido con ninfe della prima

e della seconda forma e l'ho chiuso in vaso di vetro. Oggi questo nido è ancora

vivo e presenta oltre numerose coppie di re e regine coi monconi d'ali (questi

re e regine hanno il corpo in parte bianco e in parte nero o bruno) , nume-

rose le ninfe della seconda forma che dal giugno fino ad ora non hanno fatto

altro progresso che sviluppare meglio le ghiandole sessuali ed assumere, non

tutto però, una tinta alquanto giallognola. Evidentemente in questo nido

col ritardo della sciamatm-a coincide im ritardo nella scomparsa delle ninfe

della seconda forma. Notisi che già la tinta indica che non acquisteranno
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le ali, e infatti le ninfe destinate ad assumere ali perfettamente sviluppate,

le acquistano conservandosi quasi candide.

« Conchiudo : è un fatto che le ninfe della seconda forma non hanno

quel destino che aveva loro assegnato il Lespés. Io però ritengo che non

si formino in tutti i nidi; se appena in quelli che hanno bisogno d'una

coppia reale di soslitusione, o che vogliono dividersi, io non oso asserirlo.

In ogni modo esse appoggiano fortemente l'ipotesi del Fritz Miiller.

« Ma fin qui siamo sempre davanti alle induzioni, manca sempre la vera

prova. Questa prova positiva, io l'ho strappata alla natura col mezzo del

Calotermes. La popolazione del Calotermes Flavicollis, com'io ho dimostrato,

consta: 1" d'un re e d'una regina (l'addome di questa non soltanto non raggiunge

mai, ma non s'avvicina neppure a quel favoloso ingrandimento, che Iia resa tanto

celebre la regina delle termiti); 2° di ninfe con abbozzo d'ali ben sviluppato;

3° di soldati; 4° di larve di varie età, di cui una speciale perle ninfe; in quest'ul-

tima l'abbozzo d'ala è proprio appena spuntato, o indicato che si voglia dire

(ho assistito alla metamorfosi di queste larve in ninfe). Mancano quindi gli

operai e le ninfe della seconda forma. Dal luglio al novembre si possono tro-

vare nei nidi più o meno numerosi individui neri, a collo giallo, colle ali

perfettamente sviluppate e capaci di volare ; essi sono di solito scarsi in luglio,

molto scarsi in novembre, non scarsi in ottobre, molto abbondanti in agosto

ed in settembre: non si trovano in alcun'altra epoca dell'anno. Abbandonano

forse i nidi man mano che maturano, non producendo forti sciami. La regina

è pochissimo feconda, perciò la colonia delle calotermiti supera appena il numero

di alcime centinaia. Facilissimo si è di trovare il re e la regina : se ne trova

almeno di regola una sola coppia. Qualvolta però in uno stesso tronco se ne

incontrano parecchie, ma quasi sempre abbastanza lontane l'una dall'altra:

a me pare che si tratti di varie colonie coabitanti senza precisi confini. Per

quanto cercassi, ed io ho fatto aprire centinaia di nidi, non ho trovato mai

coppie reali di sostituzione, tranne una sol volta: m'imbattei questa volta

in im nido, in cui non potei trovare né re né regina e invece sorpresi una

regina suppletiva con caretteri che sotto indicherò : vicino ad essa si trovavano

molte uova in via di sviluppo: se ci fosse o no il re di sostituzione, non lo

so con sicurezza. Dopo tutte queste osservazioni ho potuto tentare con profitto

l'esperimento a cui ho sopra alluso.

« Nel febbraio dell'anno corrente levai il re e la regina a sette nidi

che abitavano dentro tronchi di fichi. Nel novembre scorso aprii questi

nidi, e trovai in cinque., re e regim, suppletiva, uova e larve giovanissime,

queste ultime con antenne di 10 articoli (alcuni non perfettamente separati

l'uno dall'altro), oltre a molte altre larve piti o meno grosse, soldati e

ninfe; in un sesto ho potuto sorprendere soltanto una regina di sostitu-

zione con uova e giovani larve ecc. ut supra; nel settimo ho piituto rin-

venire appena il re di sostituzione senza uova, del resto ut supra. I veri
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re, le vere regine (di color nero, coi monconi d'ali) mancavano in tutti e

sette i nidi in esame. In altri^ che eran stati da me saccheggiati gli anni

scorsi, senza che ne pigliassi nota speciale, invece della vera coppia reale

trovai im re e una regina di sostituzione; uno mi presentò un re vero di color

nero, co'monconi delle ali, che amoreggiava con una regina di sostituzione;

due mi presentarono una regina di sostituzione senza re. Probabilmente nel

caso settimo testé ricordato c'era una regina di sostituzione e mi è sfuggita.

Nel caso sesto forse però mancava il re; probabilmente questo e gli altri casi

(quattro in tutto) in cui riscontrai appena regine senza re indicano anche per

le termiti la possibilità della partenogenesi. In nessun caso vidi più d'una

coppia reale di sostituzione, ciò che segna una differenza in confronto a quanto

verificò il Muller neW Eutermes.
" Questi re e regine supplettive offrono le seguenti caratteristiche :

« I. tinta generale più o meno intensamente gialla, avvicinantesi perciò a

quella dei soldati; appena in alcune regine tra i terghi addominali vengono a com-

parire le membranelle intersegmentali (corrispondenti cioè agli intersegmenti)

formando così delle linee biancastre alternanti con quelle gialle dei terghi;

« II. occhi composti pimmentati tiranti al violetto (ciò non riscontrasi

in alcun altro individuo della colonia delle calotermiti, ad eccezione di quelli

in condizione d'insetto perfetto);

« III. addome rigonfio specialmente nella femmina : il rigonfiamento può

esser pari di grado a quello delle vere coppie reali;

« IV. nessuna traccia di ali;

^ V. antenne di 13-14-15 articoli, di cui alcuni di quelli seguenti al terzo

possono essere imperfetti e imperfettamente separati l'uno dall'altro. (I soldati

hanno le antenne di 15 articoli ben sviluppati e bea distinti l'uno dall'altro
;

le larve in cui spuntano le ali, hanno già antenne di 15-16 articoli, di cui

alcuni imperfetti ed imperfettamente distinti ut supra).

« Sorge ora naturale la domanda: come hanno origine le coppie reali

di sostituzione? Non posso ancora dare risposta adeguata a questo nuovo pro-

blema ; certo è però che sono larve trasformate; la trasformazione è forse

possibile fino a poco prima che cominci ad apparire l'accenno delle ali.

IL In ogni caso nelle calotermiti come mancano gli operai, fanno difetto

anche gli individui speciali che stanno pronti a trasformarsi in coppie di so-

stituzione, subito quando ce n' è bisogno. Probabilmente le calotermiti per

fabbricarsi queste coppie debbono impiegare un tempo molto più lungo di

quello che si richiede alle termiti lucifughe. Le calotermiti perciò anche da

questo lato, come da molti altri (imperizia nel fabbricare per es.) mostrano

un livello di civiltà relativamente molto basso.

« Comunque vadano le cose, tanto le termiti quanto le calotermiti

possono rimpiazzare uno o tutti e due i membri della coppia reale con spe-

ciali membri supplementari.
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« Che però i nidi orfani si regolino in questo stesso modo in ogni epoca

dell'anno, m'impediscono di crederlo molti indizi. Il fatto soprariferito di un

nido di termiti nel quale trovansi numerose coppie di veri re e regine deri-

vati dagli individui alati prodotti dal nido stesso ; altri fatti simili osservati

nelle calotermiti; l'aver io potuto far produrre artiticialmente i re e le re-

gine supplementari, levando la vera coppia reale in un'epoca molto lontana

dalla sciamatura (febbraio) ecc., mi inducono a credere che dm-ante l'epoca

della sciamatura la colonia ripari alla perdita della coppia reale, trattenen-

dosene in casa una o parecchie di quelle che, seguendo il solito corso delle

cose, sarebbero uscite a fondare un nuovo nido. Parlo di fondare un nuovo

nido, perchè io ho sottocchi cento prove che le calotermiti fondano, non dif-

licilmente, dei nuovi nidi, e non so perchè debbo negare la stessa possibilità

alle termiti. A questo proposito aggiimgerò che io non so spiegarmi come

mai il Mùller possa paragonare una coppia reale di termiti a due bambini

abbandonati in un'isola deserta e sostenere che questi hanno maggior proba-

bilità di arrivare a fondare una colonia. Ho visto tante volte delle coppie

reali di calotermiti insinuatesi sotto la corteccia di alberi attraverso screpo-

lature, fori prodotti naturalmente, o fatti da altri insetti, tante volte le ho

sorprese con mucchi d'uova apparentemente in aspettazione della loro nascita

e del loro sviluppo; ho sorpreso dei nidi delle stesse Calotermiti con 10-20-30

individui nell'inverno e li ho trovati poi di 70-80-100 nell'autunno succes-

sivo: come dubitare della fondazione di nuovi nidi? E quali differenze pre-

sentano i Termes lucifu.gus per poter negar loro la possibilità di fare quanto

sono capaci di fare le calotermiti? I termes amano di preferenza i fichidindia:

ora basta esaminare una macchia di queste piante per vedere che se ne

trovano sempre non poche in deperimento e perciò capacissime di ospitare i

nostri insetti, i quali vi possono trovar rifugio senza alcuna difficoltà. Insisto

su questi fatti perchè essi danno per la sciamatura delle termiti una spie-

gazione un po' meno difficile di quella proposta dal Fritz Miiller. Egli opina

che la sciamatura serva a fornire di coppie reali le famiglie che ne sono

prive, ma allora il numero delle colonie non potrebbe mai più crescere; in

ogni modo ciò che vuole il MiìUer non si può concedere in alcun modo, se

prima non se ne dà una prova seria, non potendosi considerare come tale il

fatto da me osservato che coppie reali di differenti nidi, siano o no di sosti-

tuzione, non presentano tra loro quella gelosia che spinge le regine delle api

p. e. a mortali duelli ogni volta che s'incontrano.

« Ma lasciamo da canto le ipotesi : la principale conclusione che risulta

da questa mia Nota si è che le termiti quando per un'accidente perdono

uno tutt'e due i membri della coppia reale, in un'epoca lontana dalla

sciamatura, li surrogano con coppie reali suppletive. Aggiungasi che gli ac-

cidenti capaci di produr la morte della coppia reale sono moltissimi (nemici

e specialmente formiche, potatma d'alberi, riparazioni di fabbricati ecc.).



— 396 —
" Le coppie reali suppletive presentano uno squisito esempio di neotenia :

esse sono sessualmente mature, ma hanno l'abito delle larve o delle ninfe,

hanno cioè evitata la metamorfosi in insetto perfetto.

La soddisfazione di aver fatto luce su questo grave argomento delle

coppie reali suppletive mi è però amareggiata ; un grave problema, quello

appunto che mi ha indotto ad occuparmi delle termiti, resta insoluto. Con

altri termini debbo confessare che io non ho trovato alcuna spiegazione del

grande fatto che coppie reali di termiti possono produrre dei soldati e degli

operai, esseri cioè con caratteri e con istinti a loro mancanti e, come prova

la paleontologia, mancanti già ai loro progenitori fin da epoche lontanissime.

Purtroppo la spiegazione da me tentata per le operaie delle api non può

b'ovar applicazione alcuna per le termiti. E si noti che si tratta di un pro-

blema di non piccolo momento; ricordo che è stato a proposito di esso che

il Darwin scrisse nella sua opera sull'origine delle specie queste memorande

parole : « It will indeed be thought, that I have an overweening confldence

» in the principio of naturai selection, when I do not admit that such won-

« derful and well established facts at once annihilate the theory »

.

*

« Oggi (12 dicembre) ho trovato in una concamerazione (molto proba-

bilmente talamo reale: stava a settanta centimetri sotto terra, nella radice

primaria d'im grosso ficodindia) d'un nido di Termes lucifugus, una trentina

d'individui che evidentemente sono ninfe della seconda forma in via di

trasformarsi in re e regine di sostituzione. Hanno l'addome assai rigonfio,

specialmente le femmine: la tinta generale del corpo è giallognola, ma i

terghi (lamine dorsali) , le parti laterali degli sterni (lamine ventrali) , le pleure

toraciche e infine la superficie estema delle coscio sono cosperse da macchio-

line quasi nere, così fitte, così avvicinate le une alle altre, che ad occhio nudo

le parti or nominate appaiono di color bruno: gli accenni delle ali si sono

conservati tali quali erano nelle sopra descritte ninfe della seconda forma:

le ghiandole genitali sono quasi matm-e. È inutile aggiungere che nel nido

in parola non ho rinvenuto né re, né regina, ne uova »

.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segi-etario Carutti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segna-

lando fra esse le seguenti inviate da Soci.

F. Lampertico. Discorsi pronunziati in Senato^ nelle tornate del 22
e 23 novembre 1887.

A. Scacchi. La regione vulcanica fluorifera della Campania.

B. Paoli. Del matrimonio rispetto ai beni.
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E. Levasseur. Statistique de la superficie et de la populaiion des

contrées de la Terre.

W. voN GiESEBRECHT. Gedàctìiissrede auf Leopold von Ranke.

Lo stesso Segretario presenta inoltre lo seguenti opere delle quali gli

autori fecero omaggio all'Accademia:

V. Fardella di Torre Arsa. Ricordi su la Rivoluzione siciliana

degli anni 18 iS e 1S40.

D. Pezzi. La lingua greca antica.

E. Morselli. L'ordinamento didattico delle Facoltà filosofiche ed il

Congresso universitario di Milano.

G. Cherubini. Statuto Municipale della città di Atri.

J. 0. Beauregard. Législation italienne. — Organisation judidaire

et analyse du code civil.

Il Socio CoxiPARETTi oSie le puntate P e 2=^, Voi. II, del Museo ita-

liano di antichità classica^ da lui diretto.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Vice-presidente Fiorelli annuncia che la nomina del senatore Tabar-

rini a Socio nazionale, venne approvata con Decreto Reale in data 14 ot-

tobre 1887.

Il Segretario Caruttx dà comunicazione delle lettere inviate all'Acca-

demia, per ringraziare della loro nomina, dai Soci nazionali Capasso e

Tabarrini; dal Socio straniero vox Giesebrecht; e dai Corrispondenti

Kerbaker, Carducci e D' Ovidio.

Lo stesso Segret.uiio legge un telegramma Inviato dal Sindaco di Per-

siceto, nel quale s'informa l'Accademia della inaugm-azione, fatta in quest'ul-

tima città, di im ricordo marmoreo a Marco Minghetti.

Uscendo di carica col mese di decembre corr., il Segretario della Classe

di scienze morali, storiche e filologiche, a tennini degli articoli 4 e 14 dello

Statuto accademico, si procede alla nuova elezione.

Fatto lo spoglio dei voti, i Soci Fiorelli e Tabarrini proclamano il

risultato della votazione, che è il seguente:

Votanti 14 — Ferri 13; Monaci 1. — Eletto Ferri (conferma).
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CORRISPONDENZA

Ringraziano per le pubblicazioni ricevute :

La E. Sopraintendenza degli Archivi toscani, di Firenze; la Società sto-

rica lombarda di Milano ; la R. Società zoologica di Amsterdam ; le Società

geologiche di Manchester e di Washington ; l'Istituto Smithsoniano di Wa-

shington; l'Istituto meteorologico nmieno di Bucarest; l'Osservatorio di S. Fer-

nando ; il Comitato geologico russo di Pietroburgo.

Anmmciano l'invio delle loro ijubblicazioni :

La R. Accademia di scienze, lettere e belle arti del Belgio, di Bruxelles
;

il R. Istituto geologico svedese di Stockolm ; la Società di scienze naturali

di Braunschweig ; la Società messicana di storia e statistica di Mexico ; il

R. Museo di storia natm-ale di Bruxelles.

D. C.
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INDICE PER AUTORI

Aducco. Invia per esame la sua Memoria;

« Azione fisiologica delle basi tossiche

Dell'orina normale». 209.

Andrae. Sna elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248. — Ringrazia. 33.5.

Aktini. Invia per esame la sua Memoria:

u Epidoto dell'Elba ». 247. — Sua ap-

provazione. 247.

— « Sopra alcuni nuovi cristalli interessanti

di Natrolite del monte Baldo ». 245.

B

B.\RNABEi. " Nuove iscrizioni relative al

culto di Giove Penino e delle Matrone,

scoperte sul Gran San Bernardo ». 363.

Barzellotti. Sua elezione a Corrispon-

dente. 63. — Eingrazia per la sua

nomina. 303.

Battaglini. Fa parte della Commissione

esaminatrice della Memoria Lazzcri.

330.

Battelli. " Sulla termoelettricità del mer-

curio ». 6.

— « Sulla termoelettricità delle amalgamo »

.

37.

— "Il fenomeno di Thomson nel Nickel ».

105.

Besso. « Di alcune equazioni alle derivate

parziali del prim'ordine ». 158.

Betocchi. Presenta una Memoria stampata

del prof. Busin. 250.

Bianchi. Sna elezione a Corrispondente.

63.— Ringrazia per la sua nomina. 2.50.

— " Sui sistemi di Weingarten negli spazi

di curvatura costante». 202.

Blaserna (Segretario). Comunica la Corri-

spondenza relativa al cambio degli

Atti. 335.

— Presenta una medaglia fatta coniare ilal

Municipio d'Asti in memoria di t^.

Sella. 335.

— Presenta le pubblicazioni dei professori

Bombicci. 331; Sergi. 305; quattro

volumi della Relazione sulla spedi-

zione del «Challenger». 331.

— Parla della importanza dell'opera del

cap. Cecchi, ed è incaricato di espri-

mere all'autore la soddisfazione del-

l'Accademia pel suo lavoro. 333.

— Dà comunicazione delle lettere di rin-

graziamento di vari Soci di nomina

recente. 335.

— Annuncia che il 18 dicembre 1887 sarà

letta dal Socio Luzzatti una Conmie-

morazione di Marco Jl/inghetti. 335.

— Presenta, perchè sia sottoposta ad esa-

me, la Memoria: Ciamician. 200.

— Fa parte della Commissione esaminatrici;

della Memoria: Battelli. 247;

— Riferisce sulla Memoria: Ascoli. 247;

— " Sulla Conferenza internazionale di

Vienna per l'adozione di un corista uni-

forme ». 109.

— E confermato nella carica di Scgi-etario,

per la Classe di scienze fisiche, mate-

matiche e naturali. 335.
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BoussiNESQ. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248. — Ringrazia. 335.

Brioschi (Presidente). Annuncia che le no-

mine dei nuovi Soci nazionali e stra-

nieri ebbero l'approvazione Sovrana.

248.

— Dà comunicazione delle lettere di rin-

graziamento dei nuovi Soci e Corri-

spondenti. 248.

— Annuncia la morte del Socio straniero

G. Kirchhof 248.

— Discorso di apertura della seduta in

commemorazione di Af. J/inc/heUi.S37.

Bruecke. Sua elezione a Socio straniero.

63. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

Cannizz.ìro. Fa parte della Comraissioue

esaminatrice delle Memorie: Artini,

Mauro e Scacchi. 247.

— Riferisce sulla Memoria Ciamician. 247.

C.vNTONi G. Fa parte della Commissioue

esaminatrice della Memoria: Ascoli.

247.

— Riferisce sulle Memorie : Battelli. 247.

— « Congetture su le azioni a distanza n

.

118.

C.\PASSO. Sua elezione a Socio nazionale.

63. — Approvazione Sovrana della sua

nomina. 303. — Ringrazia. 397.

CARDUCCI. Sua elezione a Conùspondente.

63-— Ringrazia per la sua nomina.397.

C.VRUTTi (Segretario). Comunica la corri-

spondenza relativa al cambio degli

Atti. 306: 308.

— Presenta le pubblicazioni inviate dai

Soci : Be Paoli 396 ; Be Simoni. 305 ;

von Giesehrecht. 397 ; Lanipertico, Le-

vasseur. 396; Narducci. 305; Ssacchi.

396.

— Presenta le opere inviate in dono dai

signori: Beauregard, Cherubini, Far-

della di Torre Arsa, P/jjì. 397.

— Dà comunicazione delle lettere di rin-

graziamento dei nuovi Soci e Corri-

spondenti. 303; 397.

— " Relazioni diplomatiche della Monar-

chia di Savoja dalla prima alla .seconda

Ristorazione (1550-1814), pubblicate da

A. Manno, E. Ferrerò e P. Vayra nella

Biblioteca storica della R. Deputa-

zione di Storia patria di Torino. Voi. I »

.

65.

—
^ "I primi Conti di Savoja". 272.

Cecchi. è presentata la sua opera : « Da

Zeila alle frontiere del Caflfa n e l'Acca-

demia delibera all'unanimità di espri-

mere all'autore la propria soddisfa-

zione. 333.

Cerruti. Dà comunicazione di un concorso

a premio istituito da B. Francisco

Martorell y Pena. 248.

— Presenta le pubblicazioni del Socio

Zittel, e un volume delle Opere di

Laplace. 218.

— Legge una lettera di ringraziamento del

Socio straniero von Kokscharow. 250.

— Dà conto della Corrispondenza relativa

al cambio degli Atti. 250.

Ciamician. Invia per esame la sua Memoria:

" 11 pirrolo ed i suoi derivati ". 209. —
Sua iipprovazione. 247.

— " Sui tetrabromuri di pirrolilene «. 242.

Ciamician e Silber. « Studi sulla costitu-

zione di alcuni derivati del pirrolo ".

11 : 44.

CoGNETTi De Martiis. Sua elezione a Cor-

rispondente. 63. — Ringrazia per la

sua nomina 303.

Comparetti. Presenta due puntate] del Mu-

seo italiano di antichità classica. 397.

C'ossa A. Riferisce sulla Memoria A. Sella.

247.

D

D'Abbadie. Sua elezione a Socio straniero.

2. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

De Bary. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

Della Valle. Sua elezione a Corrispon-

dente. 63. — Ringrazia per la sua

nomina. 250.

De Marign.ic. Sua elezione a Socio stra-
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niero. 62. — Approvazione Sovrana

della nomina. 248.

De I'aoi-is. Riferisce sulla Memoria Laz-

seri. 330.

De Simoni. Sua elezione a Corrisponilente.

Co. - Rin^azia per la sua nomina.

303.

DoHRN. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

D'Ovidio. Sua elezione a Corrispondente.

63.— Ringrazia per la sua nomina.397.

P

Favero. Sua elezione a Corrispondente.

63. — Ringrazia per la sua nomina.

250.

Ferri. E confermato nella carica di Segre-

tario aggiunto per la Classe di scienze

morali, storiche e filologiche. 397.

FiORELLi (Vice Presidente). Annuncia che

le nomine dei nuovi Soci nazionali e

stranieri ebbero l'approvazione Sovra-

na. 303: 397.

— Presenta una medaglia fatta coniare dal

Municipio d'Asti in memoria di Q.

Sella. 305.

— Legge una Commemorazione del Socio

Gozzadini. 304.

— u Notizie sulle scoperte di anticliità del

mese di giugno. 35 ; luglio. 86 ; agosto.

139; settembre. 175; ottobre. 270;

novembre. 361.

G

Gaml'rrim. Sua elezione a Corrispondente.

63.

Garzino. « Sul bromobiclorofenolo e sulla

.bibromobiclorobenzina». 202.

Gege-NBai-B. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

GiBELLi. Sua elezione a Corrispondente.

63. — Ringrazia per la sua nomina.

250.

voN Giesebrecht. Sua elezione a Socio

straniero. 63. — Approvazione Sovrana

della sua nomina. 303.— Ringrazia.397.

Golgi. Sua elezione a Corrispondente. 63.

Govi. Offre air.\ceademia il suo lavoro a

stampa : " Du ccrcle chromatique de

Newton n e ne discorre. 250.

Gozz.vbi.Ni. Annunzio della sua morte. 138.

Gr.vhlovitz. " Sullo tennali del Porto

d' Ischia". 54.

Gr.vssi. Sua elezione a Corrispondente. 63.

— Ringrazia per la sua nomina. 335.

— u Re e regine di sostituzione nel regno

delle Termiti». 388.

Glidi. Presenta una pubblicazione del sig.

Loth ed un'opera donata dal Socio

Rawlinson. 305.

— «Frammenti Copti ». 19; 65; 177; 251;

368.

H

H.vi.PHE.N. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248. — Ringrazia. 335.

HÉBERT. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

K

Kekilk. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

Kerraker. Sua elezione a Corrispondente.

03.— Ringrazia per la sua noraina.397.

KiBCHHOFF. Annuncio della sua morte. 248.

Klebs. Sua elezione a Socio straniero. 63.

— Approvazione Sovrana della nomina.

248.

vox KoKSCHAROW. Invia una lettera di rin-

graziamento pel telegramma di feli-

citazione mandatogli dall'Accademia.

250.

KowAi-EwsKY. Sua elezione a Socio stra-

niero. 62. — Approvazione Sovrana

della nomina. 248.

Lazzeki. è approvata la stanijia negli Atti

accademici della sua Memoria: " Sopr.i

i sistemi lineari di connessi quater-

nari (1,1)". 330.

Rendiconti. 1887, Voi,. HI, 2° Sem.



402 —
LiPSCHiTZ. Sua elezione a Socio slraiiiero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

LocKYER. K Eeclierches sur les Méteorites.

Conclusione générales". 307.

LoHi.4. Sua elezione a Corrispondente. 6.3.—
Eingrazia per la sua nomina. 303.

LoviSATO. « Nota II ad una pagina di prei-

storia Sarda " . 88.

Li-ciANl. Sua elezione a Corrispondente.

63.
—'Eingraziaper la sua nomina. 250.

Ludwig. Sua elezione a Socio straniero.

63. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248. — Eingrazia. 335.

LuMBROSO. "La Giustizia e V Ingiustizia

dipinte da Giotto nella Cappella degli

Scrovegni a Padova n. 384.

LuzzATTi. Commemorazione di Marco Min-

ghetti 338.

M

Omodei. V. Vicentini.

P

Parodi. "Studi catalani". 190.

PiGOKiM. Sua elezione a Socio nazionale.

63. — Approvazione Sovrana della sua

nomina. 303. — Eingrazia. 303.

PiNCHERi.E. Sua elezione a Corrispondente.

68.

— "Sul confronto delle singolarità di due

funzioni analitiche ». 310.

Putti. " Sintesi dell'acido aspartico ". 300.

PizzETTi. " Sulla compensazione delle osser-

vazioni secondo il metodo dei minimi

quadrati-.. 230; 288.

PoTT. Sua elezione a Socio straniero. 63.

R

Mancini. Presenta l'opera del cap. A.

Cecchi: "Da Zeila alle frontiere del

Gaffa " riassumendone il contenuto e

proponendo un voto col quale l'Acca-

demia esprima all'autore la sua sod-

disfazione. 331.

Mauro. Invia per esame le sue Memorie :

« Nuove ricerche sui fluossimolibdati

amm onici — Dimolibdato ammonico n.

247. — Loro approvazione. 247.

Merx. " Carmina Samaritana e cod. Go-

thano ". 160.

Millosevich. " Sugli ultimi pianeti sco-

perti fra Marte e Giove ; osservazioni

e statistica". 220.

— " Effemeride del pianeta [264) Libussa

per la seconda opposizione". 223.

— 11 Occultazioni di stelle dietro la luna

durante l'eclisse totale di luna del

18 gennaio 1888". 317.

M0S.SO. Presenta, perchè sia sottoposta ad

esame, una Memoria del dott. Aiucco.

209.

— II Degenerazione dei corpuscoli rossi

nelle rane, nei tritoni e nelle tarta-

rughe ". 124.

f— " Degenerazione dei corpuscoli rossi del

sangue nell'uomo". 131.

Eaina. Sua elezione a Corrispondente. 63.

— Eingrazia per la sua nomina. 303.

voN Eecki.inghaisen. Sua elezione a Socio

straniero. 63. — Approvazione Sovrana

della nomina. 248.

Eesal. Sua elezione a Socio straniero.' 62.

— Approvazione Sovrana della nomina.

248. — Eingrazia per la sua elezione.

335.

Eiccó. " Eisultati delle osservazioni delle

protuberanze solari eseguite nel E. Os-

servatorio di Palermo nel 1886 «. 53.

VON EicHTHOFEN. Sua elezione a Socio stra-

niero. 62. — Approvazione Sovrana

della nomina. 248.

EiGHi. Sua elezione a Corrispondente. 63. —
Ringrazia per la sua nomina. 250.

— " Eotazione delle linee isotermiche nel

bismuto, posto in un campo magne-

tico n. 6.

EoiTi. Sua elezione a Corrispondente. 63. —
Eingrazia per la sna nomina. 250.

Scacchi E. Invia per esame la sua Memoria:

" Studio cristallografico dei fluossimo-

libdati e del dimolibdato di ammonio n.

247. — Sua approvazione. 247.
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ScARABELLi GoM.Mi FLAMINI. Sua elezione

a Corrispondente. (33. — Ringrazia per

la sua nomina. 250.

8jHi'PFER. « Intorno alla legge romana udi-

nese >». 273.

— "Sull'Editto di Teodorico». 367.

Segre. «^ Intorno alla geometria su una

rigata algebrica». 3.

— " Sulle varietà algebriclie connioste di

una serie semplicemente infinita di

spazi». 149.

Sella A. Invia per esame la sua Memoria:

a Ricerche sulla Sellaite e sui minerali

che l'accompagnano ». 247. — Sua

approvazione. 247.

SiACCI. " Sugli angoli di massima gittata ».

211.

SiLBER. V. Ciamicinn.

Struever. Fa parte della Commissione esa-

minatrice delle Memorie : Ciamician ;

Sella. 247.

— Riferisce sulle Memorie : Artini; Mauro

e Scacchi. 247.

Tabarri.ni. Sua elezione a Socio nazio-

nale. 172. — Approvazione Sovrana

della sua nomina. 397.— Ringrazia. 397.

Tacchi.ni. u Osservazioni di macchie e fa-

cole solari fatte nel 2° e 3° trimestre

del 1887». 217.

^ « Sui fenomeni della cromosfera solare

nel 2° e 3° trimestre del 1887 ». 218.

— u Osservazioni magnetiche fatte sul

monte Ragola». 219.

— u Fotografie della corona atmosferica

attorno al sole, fatte in Roma nel set-

tembre 1887 da P. Tacchini». 31.5.

— Fa omaggio della pubblicazione del

prof. Ricco : " Osservazioni e studi dei

crepuscoli rossi 1883, 1886» e ne

discorre. 334.

Tocco. Sua elezione a Cumspondente. 63. —
Ringrazia per la sua nomina. 303.

Tom.masi-Crudeli (Segretario). Presenta

una pubblicazione del dott. Savastano.

248.

— È confermato nella carica di Segretario

aggiunto ,
per la Classe di scienze

fisiche, matematiche e naturali. 335.

Tuaiiie-Mencvrini. " Ricerche sui gas

contenuti nella vescica natatoria dei

pesci». 55.

Veronese. Sua elezione a Corrispondente.

63.

Vicentini e O.modei. « Sulla dilatazione ter-

mica delle leghe di piombo e stagno

allo stato Uquido». 235; 294; 3'21.

Virchow. Sua elezione a Socio straniero.

63. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

Volterra. « Sopra le funzioni che dipen-

dono da altre funzioni ». 97; 141 ; 153.

— u Sopra le funzioni dipendenti da linee »

.

225; 274.

W

Weber. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.

Z

Zelner. Sua elezione a Socio straniero.

62. — Approvazione Sovrana della no-

mina. 248.
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INDICE PER MATERIE

Archeologia. Notizie sulle scoperte di anti-

chità. G.Fiorelli.Gmgno. 35; luglio. 86;

agosto. 139; settembre. 175; ottobre.

271; novembre. 361.

— Nuove iscrizioni relative al culto di

Giove Penino e delle Matrone, scoperte

sul Gran San Bernardo. F. Barnabei.

363.

Astronomia. Uecherehes sur les Méteorites.

Conclusions générales. N. Lockyer.

307.

— Osservazioni di macchia e facole solari

fatte nel 2° e 3" trimestre del 1887.

P. Tacchini. 217.

— Sui fenomeni della cromorfera solare

nel 2° e 3" trimestre del 1887. Id. 218.

—
• Osservazioni magnetiche fatte sul monte

Bagola. Id. 219.

— Fotografie della corona atmosferica at-

torno al sole, fatte in Eoma nel set-

tembre 1887 da P. Tacchini. Id. 315.

— Sugli ultimi pianeti scoperti fra Marte

e Giove ; osservazioni e statistica. E.

Millosevich. 220.

— Effemeride del pianeta (~01) Libussa

per la seconda opposizione. Id. 223.

— Occultazioni di stelle dietro la luna

durante l'eclisse totale di luna del

18 gennaio i88. Id. 317.

— Risultati delle osservazioni delle protu-

beranze solari, eseguite nel R. Osser-

vatorio di Palermo nel 1886. A Ricco.

53.

B

Balistica. Sugli angoli di massima gittata.

F. Slacci. 211.

Bibliografia storica. Relazioni diploma-

tiche della Monarchia di Savoja dalla

prima alla seconda Ristorazione (1550-

1814) pubblicate da A. Manno, E. Fer-

rerò e P. VajTa nella Biblioteca sto-

rica della R. Deputazione di storia

patria di Torino. Voi. I. D. Carutti. 65.

— I primi Conti di Savoja. Id. 272.

Chimica. Sui tetrabromuri di pirrolilene.

G. Ciam.ician. 242.

— Studi sulla costituzione di alcuni deri-

vati del pirrolo. G. Ciamician e P.

Silber. 11 ; 44.

— Sul bromobiclorofenolo e sulla bibromo-

biclorobenzina. L. Garsino. 202.

— Sintesi dell'acido aspartico. A. Piutti.

300.

Concorsi a premi. Avvisi di concorso

ad assegni per istudì di perfeziona-

mento negli Istituti d' istruzione supe-

riore del Regno. 52; di un concorso

a premio istituito da D. Francisco Mar-

torell y Pena. 218.
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Corrispondenza relativa al cambio

dogli Atti. 17; 52: 6-1; 108; 138; 117;

173; 209.

CRiST.vi.i,nr.R.VKi.\. Sopra alcuni nuovi cri-

stalli intoressanti di Natrolite del mon-

te Baldo. E. Artini. 245.

6

Giurisprudenza. Intorno alla legno niniana

udinese. F. Schupfer. 273.

— Sull'Editto di Teodorico. Id. 367.

E

Elezioni di Soci e Corrispondenti. 63;

172.

— del Segretario e del Segretario aggiunto,

per la Classe di scienze fisiche, mate-

matiche naturali. 335.

— del Segretario aggiunto per la Classe

di scienze morali , storiche e filolo-

giche. 397.

F

Filologa. Frammenti Copti. /. Guidi. 19;

65; 177; 251; 368.

— Carmina Samaritana e cod. Gothano.

A. Marx. 160.

— Studi catalani. E. G. Parodi. 190.

Fisica. Sulla Conferenza intemazionale di

X'ienna per l'adozione di un corista uni-

forme. P. Blaserna. 109.

— Congetture su le azioni a distanza.

G. Cantoni. 118.

— Rotiizione delle linee isotermiche nel

bismuto, posto in un campo magnetico.

A. Righi. 6.

— Sulla termoelettricità del mercurio. ,1.

Battelli. 6.

— Sulla termoelettricità delle amalgame.

Id. 37.

— n fenomeno di Thomson nel Nickel.

Id. 105.

— Sulla dilatazione termica delle leghe di

piombo e stagno allo stato liquido.

G. Vicentini e D. Omodei. 235; 294;

321.

Fisica terrestre. Sulle termali del Porto

d'Ischia. G. Grahlovilz. 54.

Fisiologia. Uicerche sui gas contenuti nella

vescica natatoria dei pesci. M. Traube-

Mengarini. 55.

M

Mate.matica. Sui sistemi di Weingarteii

negli spazi di curvatura costante. L.

Bianchi. 202.

— Intorno alla geometria .su una rigata

algebrica. C. Segre. 3.

— Sulle varietà algebriche eomiinste di una

serie' seinpliceinente infinita di spazi.

Id. 149.

— Sul confronto delle singolarità di due

funzioni analitiche. S. l'incherle. 310.

— Di alcune equazioni alle derivate parziali

del prim'ordine. D. Besso. 158.

— Sulla compensazione delle osservazioni

secondo il metodo dei minimi ((uadrati.

P. Phzetli. 230; 288.

— Sopra le funzioni che dipendono da altro

funzioni. V. Volterra. 97; 141; 153.

— Sopra le funzioni dipendenti da linee.

/(/. 225; 274.

N

Necrologie. Annunzio della morto del

Socio G. Goszadini. 130.

— del Socio straniero G. Kirchho/f. 248.

- Commemorazione del Socio Gozsadini.

304.

— Connnemorazione del Socio M. Min-

ghetti. 337.

Paletnologia. Nota II ad una pagina di

preistoria Sarda. D. Lovisalo. 88.

Patologia. Degenerazione dei corpuscoli

rossi nelle rane, nei tritoni e nelle tar-

tarughe. A. Mosso. 124.

— Degenerazione dei corpuscoli rossi nel

sangue dell'uomo. Id. 131.

Pubblicazioni inviate in dono dai Soci:
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Bodio. 62 ; Boot. 52; von Holtsendorlf.

17; von Ruth. 138.

l'uLblicazioni inviate in dono dai si-

{jrnori : Denza. 62 ; Ilirsch. 62.

SroRi.ì.La Giustisia e VIngiustizia dipinte

da Giotto nella Cappella degli Scrove-

gni a Padova. G. Lumbroso. 384.

Stori.\. V. BMioyra/ia storica.

ZooLOGi.v. Re e regine di sostituzione nel

regno delle Termiti. G. B. Gi'assi.SSS.

ERRATA-CORRIGE
{volume III, 1" Sem. 1887).

A pag. .530 lin. 15 invece di Bottau let/(jasi Bottan

3 » » 24 1 Mg Ha n Mg Fli .

(volume III, 2" Sem. 1887).

Pag. 3 lin. 5 da sotto, invece di siano leggasi sono.

" •! " 10 nel principio, » a (o involutoria) » (o corrispondenza unica

involutoria).

" I
' 22 » 11 proporzione " proposizione.



IIEALE ACCADE)! 1 A DEI LINCEI

BULLETTINO BIBl.lOWRAFICO

lL'ast«risco * indica i libri e i periodici ricevuti in dono dagli autori o dagli editori;

il st^o "^ le pubblicazioni che si ricevono io cambio].

Pubblicazioni nou periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di ma^po 1887.

Pubbli'cfuio/ii italiane.

^Bilancio tecnico del Monte Pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

Roma, 1887. 4».

'Briosi G. — Estratto della relazione delle esperienze per combattere la pero-

nospora eseguite nell'anno 1886. Conclusioni. Milano, 1887. 4°.

'Carassi D. — Appunti ornitologici. Napoli, 1887. 8».

'Candii D. — Il barone Giuseppe Manuel di S. Giovanni. Torino, 1887. 8°.

* Caslellaiii C. — Parole dette il dì 8 maggio 1887 quando s'inaugurava la

sala Bessarione e la mostra tipografica nella r. Biblioteca di S. Marco.

Venezia, 1887. 8°.

* Cololilla F. — Sulla tomba di Vittoria Colonna. Roma, 1887. 8°.

'D'Abbondio U. — Francesco Saugiorgio. Lettera a M. Serao. Perugia, 1887. 8°.

*Di Stefuiio Gio. — Lettere sulla struttma geologica del Capo S. Andrea. II.

Palermo. 1887. 4».

* Boria G. — Res Ligusticae. I. 1 chirotteri trovati finora Ln Ligm-ia. Genova,

1887. 8».

'D'Ovidio E. — .Sopra due punti della -^ Theoria der binài-en algebraischen

Formen ^ del Clebsch. Ossei-vazioni. Torino, 1887. 8°.

* Giordano M. — La Conciliazione del Papato col Governo italiano basata sopra

la scienza. Torino, 1887. 8".

* Labaiica B. — Il cristianesimo primitivo. Firenze, 1886. 8°.

' Lamperlico F. — Commemorazione di Marco Minglietti tenuta per invito del-

l'Associazione costituzionale di Venezia il 13 marzo 1887. Bologna,

1887. 8".

Bullettino-Rendiconti. 1887, Voi.. IH. 2" S.-m. 1
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* Lamperlico F.— La Vergine Assimta (capolavoro del Tiziano). Venezia, 1887.8».

•LaTO.i preparatori del Codice civile del Regno d'Italia. Voi. I, p. 1, 2. lloma,

1886. 4°.

*Levi S. — Vocabolario geroglifìco-copt>ebraico. Voi. II. Torino, 1887. 4".

*Marescotli A. — La legislazione sociale e le questioni economiche. Milano,

1887. 8°.

* Marione M. — Dimostrazione di uu celebre teorema di Fermai. Catanzaro,

1887. 8».

* Morelli 0. — Atfezione speciale del labro inferiore osservata nella stagione

estiva in Recanati e paesi finitimi. Bologna, 1886. 8°.

* Id. — La catocheilite dai mietitori. Milano, 1887. 8^

*Nors(i C. — Sul progetto di legge uniforme in materia cambiaria al Congresso

internazionale di diritto commerciale in Anversa 1885. Torino, 1887. 8°.

*Ruffa A. — Due casi di giavidanza extra-uterina curati con la laparotomia e

segtiiti da guarigione. S. 1. 1887. 8°.

*Ragona D. — Studi comparativi sulla frequenza dei venti in tre luoghi della

provincia di Modena. Venezia, 1887. 8°.

* Raineri L. — Classificazione per etii e tavole di sopravvivenza della popola-

zione italiana giusta i dati del 1881. Torino, 1887. 8°.

^ Id. — Composizione della popolazione italiana per età. Fi;enze, 1886. 8"

+ Relazione sui servigi idraulici pel biennio finanziario 1884-86. Roma, 1887. 4°.

* Sandrucci A. — Considerazioni sopra i calorici specifici in relazione alla ca-

pacità calorifica assoluta e alla velocità moL colare. Pisa, 1887. 8".

+ Sella Q. — Discorsi parlamentari raccolti e pubblicati pej- deliberazione della

Camera dei Deputati. Voi. I. Roma, 1887. 8°.

* Sergi G. — Antropologia fisica dulia Fufigia. Roma, 1887. 4°.

* Id, — Crani italici del Piceno. Roma, 1883. 4°.

*Id. — Indicatore craniometrico. Firenze, 1885. 8°.

* Id. — Interparietali e preinterparietali del cranio umano. Roma, 1886. 4".

•Id. — Liguri e Celri nella valle dal Po. Firenze, 1883. 8°.

*Id. — L'indice ilio-pelvico o un indice sessuale del bacino nelle razze umane.

Roma, 1887. 8".

*Id. — Natura ed origine della delinquenza. Napoli, 1885. 8".

*Id. — Prebarioccipitale o baiiotico (.\.lb:echt). Roma, 1886. 8".

*Id. — Polimorfismo e anomalie delle tibie e dei femori degli scheletri etru-

schi di Bologna. Torino, 1883. 4°.

* Id. — Ricerche di psicologia sperimentale. Reggio E. 1887. 8".

*Id. — Sul terzo condilo occipitale e sulle apofisi paroccipitali. Roma, 1886. 8".

^Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1884. Roma, 1886. 4".

^Statistica giudiziaria penale pel l'anno 1884. Roma, 1886. 4°.

* Trabucco G. — Considerazioni paleogeologic'.ie sui resti di Arctorays

mar mot a scoperti nelle tane del colle di S. Pancrazio. Pavia, 1887. 4°.
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' Trabucco G. — La petriicazioae. Pavia, 1887. 8".

* Zaiioii G. — Pfiacipi di tìsica secondo la dottrina deUilemortìsiiio nioderno.

Bologna, 1885. 8".

' /Aiuolii liuuiro 0. — L'evoluzione del sistema solare secondo le idee mo-

derne. Torino. 1887. 8».

Pubblicazioni estere.

'Arata P. N. — Apaiato micro-fjtogratico. Buenos Aires, 1885. 8^
* /(/. — Cont.-ibuciones al conoclmiento higieaieo de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Aguas subter.aneas. Buenos Aires, 1886. 8".

Id. — litìlacion d<j los trabajos practicados por la otìcina quimica municipal

de la Ciudad de Buenos Aires. 188iì. Buenos Aires, 1887. 8".

' liencdi/cl M. — Dcei Chinfoen-Gehirne. Wieii. 1887. 8".

' fìùsfjeii M. — Beitrag zur Keuntuiss der Cladochytrien. Breslau, 1886. 8".

"^ Daae L. — Om humanistea og satiiikeren .Toiian Lauremberg. Christiania.

1884. 8».

* nonaadieu A. L. — Les véritables origines de la question phylloxérique.

Paris, 1887. 8».

liageUiardl lì. d'. — Observations astronotciques. P partie. Dresde, 1886. 4".

^Esse/va P. — Judas Machabeus. Carmen. Amstelodami, 1886.8°.

• Expedition (Den Norske Nordhavs) 1876-1878. XVII. Zoology. Christiania.

1887. 4".

+ Eipedition der k. russischen geographischen GeseUschaft. II Th. Meteor. Beo-

bachtungen der russ. Polarstationen auf Nowaja Semlja und an der

Lenamiindung. St Petei-sburg, 1886. 4°.

'Ganser A. — Die Entitjliung der Bewegung. Eine Kosmogonie. Graz,

1887. 8».

* Gersteuberg U. — De Engraphio Terentii interprete. Jenae, 1886. 8".

' Gòtie P. — Bjitrage zur Kenntniss der.OberflachenbeschaSfenheit submucoser

Uteruspolypen. Jena, 1886. 8".

^Grosch G. — Bi Codice Coisliniano 12(1. .Jenae, 1886. 8".

^Grolefeai W. — Zur Charakteristik Pliillips von Schwaben und Ottos IV

von B.-auaschweig. Trier, 1886. 8".

Grubidi J. — Kampfe der Griechen und Normauuen um Unteritalien. Poseii.

1886. 8°.

' Grùiifeid R. — Die Stellung der Sclaven bei den Inden nach biblischen und

talmudischen Quellen. Breslau, 1SS6. 8°.

' IlagiosoplUtes P. — AristoteL's Ansicht von den ethischen und intellectuellen

Unterschi den der Menschen. Athen, 1886. 8".

'' Uand A. — Beitràge zur Kenntniss einiger Benzolderivate. .Jena, 1886. 8".

* /lesse B. — E.a Fall von primaren Carcinoma Corporis uteri mit nachfolgen-

den Carclnomen des Scheideneingens. Jena, 1886. 8°.
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' llirt W. — Die Stelluug des religiosen Geschiclifounterricht in der Erziehungs-

schule und die Keform seines Lehrplanes. Leipzig, 1886. 8°.

^ Hubbard L. L. — Beitrage zur Kenntniss der Noseaii- fiihrenden Auswiii-flinge

des Laacher Sees. Wien, 1887. 8».

'' IBlia E. — Psalm 90 commentiert nach dem Urtexte mit besonderer Beriick-

sichtigung der aram. Paraphrase. Jena, 1886. 8".

^Hurmuzaki E. de — Docmnente previtóre la Istoria Romànilor. Voi. 1 (1119-

1345). Bucm-esci, 1887. 4°.

^ Jbriigger Ch. — Ueber die Anziehiing eines homogenen Scliiefen Kreiscylin-

ders. Magdeburg, 1886. 4°.

+ Jsbert A. — Zur Kenntniss der Acetessigathers und einiger seiner Abkomm-

linge. Jena, 1886. 8".

^ Jolles 0. — Die Ansichten der deutscben natrionalokonomischen Sehriftsteller

des sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts ueber Bewolkerungswesen.

Jena, 1886. 8".

'' Kollnar E. — Ein Beitrag zur Bebandlung von Kieferbrlichen. Jena, 1886. 8".

"^ Konig C. — Tà Tt'krj et ol ivrélei verbis quinam intelligendi sint. Jenae,

1886. 8°.

'^ Kube E. — Die worstellung in der Sachsenclironik (Parker Manuscript).

Jena, 1886. 8».

"^ Leeuioen Jo van. — Nupta ad Amicam. Amstelodami, 1886. 8°.

• Liebenhani W. — Die Laufbabn der Procuratoren bis auf die Zeit Diocletians.

P-- Th. Jena, 1886. 8\
"' Lober G- — Ein gliickliehgeheilter Fall von Extrauterinschwangerscbaft. Jena,

1886. 8°.

^ Mankiewit:: L. — Beitrag zur Histologie des Unterkiefergelenkes. Jena,

1886. 8".

' Mareij È. ./.
—

• Étude de la locomotion animale par la clirono-photographie.

Nancy, 1886. 8».

' /(/. — Le raécanisme du voi des oiseaus étudié par la pliotochronogra-

phie. Paris, 1887. 4°.

'' MiìlUr W. — Ein Beitrag zui- Kenntniss des Chiastolitlis. Berlin, 1886. '8".

*Nysseiis-Hart J. — Sur un système d'écluse à doublé siphon. Bruxelles,

1886. 4" lith.

''' Papaliikas A. — Ili-oi tTc ttoIkoì JSioaioiixtùtc xaì twr hyo'ìv avD^g. Patris,

1886. 8°.

^Pickeriitg E. C. — First annnal Report of the photographic Study of stellar

Spectra conducted at the Harward College Observatory. Cambridge, 1887. 4°.

"^ l'Laiier IL — De haud et haudquaquam negationura apud Scriptores la-

tinos usu. Jenae, 1886. 8".

• Uegesta diplomatica historiae danicae. Ser. 2=\ T. 1,1491-1522. Kiobenhavn,

1886. 4".



•Report on the scientitic lesults of the expluiing vovage of H. M. S. Challenger

1873-1876. Voi. XVIII, part 1, 2 and plates; XIX. London, 1887. 4».

^ liòsini/ lì. — Die elektiolytische Ilntzinkung des Reichsohaunies. Leipzig,

1886. 8°.

^ Sehapiroff li. — Die Behandlung von Neimilgien mit Inieetioneii vom Oismiuni-

saiire. Jena. 1886. 8".

Scktrarf; A. — Ueble Zufiille bei Aiisspiiliingeu der Seheide und der 6e-

barnmtter mit Carbolsaure und Quecksilbersublimat. Jena. 1886. 8°.

^ Sehfwald E. — Ueber die percutane lujection von Fltissikgeiten in die

Trachea. Leipzig, 1886. 8.

' Verzeichniss der Hibliothek des Schweizerischen Polytechnikums. Ziirich.

1887. 8°.

^ Walther J. — Untersuchungen uel)er don Hau der Crinoiden mit besouderer

Beriiksichtigung der Formon aus dem Solenhofeuer Se.liiefer und deni

Kellieimer Diceraskalk. Stuttgart, 1886. 4°.

WeidmaiiH G. — Ueber den Zusammenhang zwischen elastischer imd thermi-

seher Nachwirkung des Glases. Leipzig, 1886. 8».

Weìssciiborn i/. - - Beitriige ziu- Plniogenie der Arachniden. Jena. 1886.8".

^ Wolff P. — Beitrag ziu- Kenntniss der Ausscheidung des Kalkes durch den

Horn. Jena. 1886. 8».

Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accuulemia nel mese di maggio 1887.

PabbUcasioiù iialUiM.

* Annali dell'Università libera di Perugia. Anno II, 1886-87, miI. II. Perugia,

1887.

Fao. GiLK. Innamorati. «I nuovi orizzontili dui diritto penule e l'antica scuola ita-

liana. — Fac. medica. Gracco. La creatinina in urine normali e i>atiiloi,'iclie. — Sacrili.

I."anchilostoiniasi nel circondario di Perugia. — Gracco. Sulla patologia dei nervi car-

diaci. — Ruala. Influenza degli anestetici sulla re-'ipirazione.

^Annali di agricoltura. 1887. n. 128. Roma, 1887.

Istruzioni pratiche per conoscere e combattere la peronospora della vite.

^Annali di chimica e di farmacologia. 1887, n. 4. Milano, 1887.

A.venfeìd. L'acido pirogallico come reagente sul propeptone. — Guareschi. .Sulla rea-

zione di Wcyl per la creatinina. — Albcrtoni. Sull'adoni,-; aestivalis. — Ciamician e Silher.

Sintesi del pirrolo. — Ciamician. Sul comportamento del metilchetolo (« metilindolo) e

sulla formola di costituzione del pirrolo. — Capparelli. Perché il laudano liquido del Sy-

denham è veramente efficace nel colera. — Bellucci. Sulla formazione dell'amido nei grani

di clorofilla. — Goutier. Sugli alcaloidi provenienti dalla distruzione batterica o fisiolo-

•rica dei tessuti animali. — Ptomaine e leuconiainc.
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^\.Imali di statistica. Ser. IV, n. 9-11. Roma, 1887.

9. Atti dulia Commissione per il riordinamento della statistica giudiziaria civile t-

penale. — 10. Statistica industriale. IV. Sulle condizioni industriali della provincia di Tre-

viso. — 11. V. LI. id. della provincia di Bolojrna.

*'.Vnniiano della r. Università di Pisa per l'anno accademico 1886-87. Pisa, 1887.

Tomolo. Scolastica ed umanismo nelle dottrine economxlie al tempo del rinascimenti

in Toscana.

•Annuario statistico italiano. Anno 1886. Roma, 1887.

"Archivio per l'antropologia e la etnologia. Voi. XVI, .3. Fh'enze, 1886.

SUissano. Studi antropologici su trentuno negri della Guinea superiore (Costa della

liiberia). — Mcmtcgazsa. Progetto di im museo psicidogico. — Riìi/tdia. Per la priorità

di una sua determinazione di resti umani della caverna della Palmaria, stati prima atlri-

buiti ad un Macao ns. — Sergi. Ancora dell'uomo terziario in Lombardia. — Silvaqni.

La nuova stazione preistorica della Bertarina, scoperta nel Forlivese. — Riccardi. Uu

Cab ali ito peruviano. — Mante<jaz3a e E:r/alìa.. Studio sopra una serie di crani di Fue-

gini. — Emo. .\ggiunta alla Memoria del Boomerang.

^Archivio storico per le provincie napoletane. Anno XII, 1. Napoli, 1887.

Barone. Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo. —
7'occo. Un proce.sso contro Luigi di Durazzo. — Bonazzi. La resa di Sorrento a Filippo

Doria. — Filonijieri. Saggio d'un indice di prospetti cronologici della vita e delle opere

ili alcuni artisti che lavorarono in Napoli. — Schipa. Storia del principato longobardo

in Salerno. — Abii/nniUe. Provvedimenti regi nelle dispute insorte fra i cittadini di Ca-

.stellabate e gli ufficiali dell'abate Cavense. — Motta. I terremoti di Napoli negli anni

1456 e 1-166. — Elenco delle pergamene già appartenenti alla famiglia Fusco ed ora

acquistate dalla Società di storia patria.

^Archivio storico siciliano. N. S. Anno XI, 3. Palermo, 1887.

Di Giocanni. Contrade e rughe antiche, Shera e Sucac di Palermo esistenti nei se-

coli XII, XIII, XIV e XV. — Id. Indicazioni topografiche della città di Palermo estrattc

dalle pergamene e dalle scritture dei secoli XII, XIH, XIV, XV. — Lionti. A proposito

(li un documento relativo alla noi)!! donna Guida vedova del Conte di Catanzaro. — Cosew-

tin.0. Le infanti Margherita e Beatrice sorella e figlinola del re Pietro II.

i-Ateneo (L') veneto. Voi. XI, Ser. I, 1-2. Venezia, 1887.

Pascolato. Sebastiano Tecchio (commemorazione). - Canestrini. Prelezione ad un

corso di protistologia. — Dalmedico. Carceri e carcerati sotto S. Marco. — Arri(joni defili

Oddi. Supra un ibrido non ancora descritto e sull'ibridismo in generale. — Tocco. Un

Codice della Marciana di Venezia sulla questione della povertà.

'Atti del Collegio degli ingegneri ed architetti in Palermo. Anno 1887, fase. 1.

Palermo, 1887.

Messina. Il disegno t: la geometria nelle scucde di arte industriale e decorativa.

Considerazioni e proposte. — Diliberto. Dissertazione sui ponti sospesi e progetto di un

jionte sospeso rigido di 1.56"',00 di luce.

^Atti dell'Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXK, ItJ, 11. Torino, 1887.

Aducco. Espirazione attiva ed inspirazione passiva. — Battelli. 'Unì fenomeno Thoni-

.son. — Porro. TnYv.ii ed ultima serie di osservazioni delle comete Finlay e Barnard-Harlwig

all'equatoriale di Merz dell'Osservatorio di Torino. — J/ftH^o. Di un preteso diritto infame

medievale. — Carle. Le origini della proprietà Quiritaria presso le genti del Iiazio. —
CnbeUi e UfUi. 'l' rifoli uni Rarbryi nova species. — Sacco. .Studio geologico dei
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(liiitonii di Voltiifigio. — Gibolli e Ih'lli. Intorno alla morfolof;ia difforenziulo csternii od

alla nomenclatura delle specie di Trifolium della sezione A ino ri a Presi crescenti spon-

tanee in Italia. — Rossi. Presentazione di parecelii fraiiinienti copti del Museo egizio di

Torini, con la trascrizione e traduzione italiana.

^Atti dell'Aceademii pontificia dei Nuovi Linoei. Anno XXXIX, (i, 7;XL, 1.

Konia, 188(5-87.

Lnis. Esame di un nnovo documento meteorolocrico del secolo XVII. in ordine alle

idrometeore bresciane. — Lanzi. Le diatomee fossili della cava presso S. Agnese in via

N'imentana. — K/idi. Guidi alla soluzione degli esercizi di geometria elementare. —
Lanzi. Le dialumee fo-sili della via Flaminia sopra la tomba dei Nasoni. — Ferrari.

Kiassunto di alcune osserviizioni fatte in Roma intorno al valore assoluto dei tre elementi

magnetici. — Taccimei. Sopra le cavità naturali dei monti Sabini.

*Atti della Società degli ingegneri e degli industriali di Torino. Anno XX,
1886. Torino, 1887.

De Mattei. Le poligonali tacbeometricbe e i limiti di tolleranza nelle misure delle

distanze prescritti per il Catasto piemonte.sc. — Fcllarappa. La riduzione dell'aliquota

al 7°/o alle Provincie primieramente censite e lo sgravio della bassa Lombardia e del

Mantovano in coneguenza dei lavori di ricensimento. — Garbarino. Catasto pr-batnrio e

celerimensura. — Brayda. Tegole ed embrici antichi e ni iderni. — Golossini. Il tacheo-

melrino e il regrdo tacheometrico Soldati. — Fcltarappa. I prezzi medi dell'ultimo dodi-

cennio 1871-85. Conseguenze per le stime ordinarie, ])er le stime cata.stali e per l'econo-

mia rurale.

^Atti della Società di archeologia e belle arti. Voi. V, 1. Torino, 1887.

Scut-. Studi sulle antichità acquensi. — Claretta. Ricerca di antichità torinesi, let-

tera al prof A Fabretti. — Ferrerò. Il Museo civico di Susa.— Bog;]io. Le prime chiese

crisi iane nel Cannv se.

^Atti della Società lo:cana di scienze naturali. Processi verbali. Voi. V. Adunanza

del dì 13 marzo 1887.

i^Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed ai-ti. Ser. (ì, t. V, 4-lì. Ve-

nezia, 1887.

Amlerlini. l'icrchc chimiche sulla seta. — Lorensoni. Sulla equazione differenziale

del moto di un pendolo fisico , il cui asse di sospensione muovesi rimanendo paralello a

se stesso. — Canestrini e J/orpun/o. Resistenza del Baci llus komma in coUure vec-

chie al calore. — Ptinehianrn. Berillo ed altre gemme di Lonedo. — Bir/oni. Ipazia Ales-

sandrina. Studio storico. — Ror/ona. Studi comparativi sulla frequenza dei venti in tre

luoghi della provincia di Modena. — Zanella. Commemorizione del ra. e. conte Giovanni

Cittadella senatore del regno. — Bir/oni. Ipazia Alessandrina. Studio sUtIco. — De Be.'l/i.

Sulla questi'.ne delle rane rosse d'Europa. — Cavalli. Giriilamo Cardano e il suo encomio
di Nerme. — Pupadopoli. Del piccolo e del bianco antichissime monete veneziane. —
De Giovanni. Intorno alla patogenesi nella cirrosi epatica. — Spica. Di alcune uretane

isopropiliche. — fd. e De Varda. Sul cloro-carbmato iso].ropilico. — Negri. L'anfiteatro

morenico dell'Astico e l'epoca glaciale nei Sette C'-mimi. Note ed appunti di geologia vi-

centina. — R'rnurdi. La canzone di Guido Cavalcanti: Donna mi prega, reintegrata nel

testo e comm.-ntata massimamente con Dante da Francesco Pasqualigo. — Id. Relazioni

soj^ra sic me oi)ere pubblicate da Giuseppe Baccini. — Xegri. Zircone di Lonedo (Vicenza).

Canestrini e Morpurgo. Sulla forma del Bacili us komma.
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^Atti e Memorie della r. Deputazione di storia patria per le provincie di Ro-

magna. Ser. 3% voi. V, 1-2. Bologna, 1887.

Marcello. Una mostra di cavalleria in Bologna nell'anno 1508. — Ricci. Il teatro

Furraagliari in Bologna (1G36-1802). — Bagli. Saggio di novelle e fiabe in dialetto roma-

gnolo. — Goiiadini. Di un sepolcreto, di un frammento plastico, di un oggetto di bronzo

dell'epoca di Villanova scoperti in Bologna. — Brizio. — L'ovo di Leda sopra un vaso

dipinto, trovato in un sepolcro etrusco presso Bologna.

•Bollettino consolare pubblicato per cma del Ministero per gli affari esteri.

Voi. XXni, 2-3. Roma. 1887.

Marazzi. L'allevamento del bestiame bovino in Isvizzera ed il miglioramento delle

razze bnvine in Italia. — Durando. Cabottaggio dei bastimenti italiani nei porti d'Austria-

Unglieria. — Zanotti Bianco. Commercio e navigazione italiana nel porto di Spalato nel-

l'anno 1880. — Monaco. La produzione del cotone negli Stati Uniti d'America durante

l'anno finito il 31 agosto 1886. — Id. La produzione del petrolio nello Stato delia Pen-

silvania. - Trabaudi Foscarini. Esposizione di prodotti alimentari in Amsterdam nel

1887. — Compans de Brichantcau. Patrasso e il suo commercio.— Rossi. Relazione sulla

situazione generale e commerciale della provincia di Adana. — Avezzana. Rapporto com-

merciale sull'Irlanda per l'anno 1886. — Karoir. Renseignements sur la récolte des bet-

teraves et la production du sucre en Allemagne. — Castiglia. Rapporto commerciale del-

l'anno 1886 e del mese di gennaio 1887, in Odessa. — Lebrecht. Il commercio e la crisi

degli zuccberi in Russia. — Marano. Quadri statistici relativi al commercio ed alla navi-

gazione della colonia del New Soutli Wales nell'anno 1885. — Assereto. Quadro della na-

vigazione italiana e del movimento nazionale commerciale nella rada di Varna durante

l'anno 1886. — MiUeUre. Quadri statistici sulla navigazione del Distretto di Prevesa nel-

l'anno 1886. — Diaz. Mouvement commercial et maritime du Port de Huelva. — Alcon.

Statistica commerciale della Piazza di Cadice nell'anno 1886. — Id. Movimento della na-

vigazione italiana nel Distretto consolare di Cadice durante l'anno 1886.

+ Bollettino dei Musei di zoologia ed anatomia comparata della r. Università

di Torino. Voi. II, n. 19-26. Torino, 1887.

•Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. V, n. 4.

Napoli, 1887.

De Viacentiis. Intorno alle acque sotterranee nel Tavoliere di Puglia. — Cariati.

La, locomotiva Compound. — Trincherà. Nuovo sistema per la costruzione delle opere a mare.

^Bollettino della Società di natiu-alisti in Napoli. Serie l-\ voi. I, 1. Napoli, 1887.

Pansini. Sulla genesi delle fibre elasticlie. — Sacastano. Malattie dell'olivo. I. Tuber-

colosi dell'olivo. — /(/. Il Iperplasie e tumori. — Monticelli. Osservazioni intorno ad

alcune siiecie di acantocefali. — latta. Sopra il cos'i detto ganglio olfattivo dei cefalo-

podi. — Sanfelice. Sopra le cellule germinali del testicolo. — Casoria. Sopra due varietà

di calcari magnesiferi del monte Somma. — Id. Composizione chimica e mineralizzazione

delle acque vesuviane. — Carazzi. Appunti ornitologici. — Raffaele. Uova e larve di

teleostei.

Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno II, n 9, 10.

Roma, 1887.

Cerletti. Carta vinicola d'Italia.

+ Bollettino della Società geografica italiana. Serie 2^, voi. XII, 5. Roma, 1887.

Viaggio d'esplorazione di un abissino tra l'Aussa e lo Scioa. — Ragazzi. Una visita

al vulcano Dofane. — Welteechor. Alla ricerca degli Italiani nell'Africa australe. — La
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spedizione Stradelli alle sorgenti dell'Orenoco. — di Brassd Saoorgnan. Tre anni e mezzo

nella re^rione dell'Ogóue e del Congo. — Porena. L.i collezione di carte nautiche di

Th. Fischer. — Xocentini. Port Hamilton e Quelpart. — Jl/ariiielli. La carta murale

etnogr.ifica dell'Asia del sig. Haardt.

+ Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pub-

bliche governative. Voi. II, 1. Koma, 1S87.

* Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 1887, n. 32-34. Firenze.

•Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. 2" serie, voi. Vili, 1-2. Roma, 1887.

Mazzuoli. Sul c;irb.inifero della Liguria occidentale. — Lotti. Le roccie eruttive feld-

spatiche dei dintorni di Campiglia ALirittima. — Portis. I chelonì quaternari del bacino

di Leffe in LnnibarJia.

^Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Antro IV. Aprile

1887. Roma.

'Bollettino di notizie agrarie. Anno XI, 1887. n. 17-27. Rivista meteorico-

agraria, n. 11-14. Roma, 1887.

^Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, u. 8, 9. Roma, 1887.

•Bollettino mensuale pubblicato per ciu"a dell'Osservatorio centrale di Monca—

lieri. Ser. 2», voi. VII, 4, b. Torino, 1887.

Faralli. Il Congresso internazionale di Biarritz. — Lais. Nevicata a Roma. — Denza.

Il terremoto del 23 febbrai^ 1887. — Bertelli. Sulla causa dei terremoti.

^Bollettino settimanale dei prezzi di alcimi dei principali prodotti agrari e del

pane. Anno XV. 13-19. Roma, 1887.

''Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.Vol. XIII, aprile 1887.

^Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno IX. 1887.

Maggio. Roma.

^Bulletin de l'Institut internalional de statistique. T. I, 3-4. Rome, 1886.

Levaiseur. Statistique de la superficie et de la population des contrées de la terre. —
Jeans. The economics of european Railways. — Ricca-.Salemo. Della depressione indu-

striale nella Gran Brettagna e negli Stati Uniti di America. — Raseri. Delle condizioni

igieniche e sanitarie d'Italia confrontate con quelle di alcuni Stati esteri. — Sbrojavacca.

Delle tìnanze delle amministrazioni locali in alcuni Stati europei. — Dell'ordinamento

degli uffici centrali di Statistica in Italia e in alcuni altri Stati; dei lavori che sono ad

essi affidati e dei mezzi di cui dispongono.

•Bullettino bimestrale dòl Comizio agrario del Circondario di Siena. Anno XXV, 2.

Siena, 1887.

•Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XV, 4.

Roma, 1887.

Visconti. Un frammento di stele sepolcrale attica. — Gatti. Di una iscrizione sepol-

crale con emblema allusivo al nome del defunto. — Id. Trovamenti risguardanti la topo

grafia e la epigrafia urbana. — Visconti. Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figu-

rata. — /(/. Scoperte recentissime.

^Bullettino della reale Accademia medica di Roma. .T.nno XIII, 3-5. Roma, 1887.

Lefi'je. Relazione di_un caso di trichinosi nell'uomo, occorso nella sala anatomica

di Camerino. — Senji. L'indice ilio-pelvico o un indice sessuale del bacino nelle razzo

umane. — Maijini. Sulla eccitazione del cuore C'dla corrente galvanica. — Rey e Aducco.

Bullettino-Re.sdiconti, 1837, Vol. HI, 2° Sem. 2



La pressione arteriosa in rapporto con reccitaniento del capo cenlrule del vago. — Coltani.

Sulla pncumoiiite caturrale da pneumotorace. — FiculH. SulFossifìcazione delle capsule

periotiche nell'uomo e neffli ali ri mammiferi. — Axe»felci. Nota sul curaro. — Manassei.

Lln caso di micosi fungoide. — Cocciola. Lesioni anatomo-patolosiche in un caso di pa-

ralisi labio-glosso-laringea. — Legr/e. Conlribuzione allo studio della citodièresi. — Bocci.

«Cronografo di reazione. — Vincenzi. Sulla fina anatomia dell'oliva bulbare dell'uomo. —
Scalzi. Collezione di medicinali dell'Indostan. — Rossoni. Su di una rapida guarigione d'un

echinococco del fegato. — l'ostempski. Risultati della resezione dell'anca nell'arln-sinovitc

tubercolare. — IJ. Piede varo-equino di alto grado congenito in adulto, c^irretto con l'estir-

pazione dell'astragalo. — Scellinf/o. Sarcoma melanotico della cungiuntiva.

^BuUettiQO delle scienze mediche. Sòr. 6% voi. XIX, 3-4. Bologna, 1887.

Gotti. I rapporti della clinica oculistica colle cliniche generali. — Coen. Sulla cica-

trizzazione delle ferite da punta del cervello. — Mincrhi. La cura della tisi considerata

da un nuovo punto di vista. — Bassi. Modificazioni morfologiche dei glubuli rossi della

rana nel sangue estratto e nei visceri (mesenterio e polmone) messi allo scoperto.

'Bullettino di paletnologia italiana. Ser. 2'^, t. ITI, 3-4. Parma, 1887.

Srobel. L'organomia nella paletnologia e nella archeologia. -- Piijorini. Fondi di

capanne dell'età neolitica.

•Cimento (Il nnovo). Ser. S-'', t. XXI, marze-aprile 1887. Pisa.

Righi. Studi sulla polarizzazione rotatoria magnetica. — Beltrami. Sulle equazioni

generali dell'elasticità. — Snndrucci. Considerazioni sopra i eal"rici specifici in relazione

alla capacità calorifica assoluta ed alla velocità molecolare. — Roiti. Misure assolute di

alcuni condensatori.

'Documenti per servire alla storia di Sicilia. T^ ser. Tabulari, voi. I, 6. Pa-

lermo, 1887.

Staralla. I diplomi della cattedrale di Messina,

i Gazzetta chimica italiana. Anno XVII. 2. Appendice, voi. V, n. 4,5, 8-10.

Palermo, 1887.

Pesci. Eettifica a proposito dei lavori di Wallaeh e Weber sui terpeni. — Nasini e

Scala. Sulla rifrazione molecolare dei solfocianati, degli isocianati e del tiofene. — Td.

id. Sulla rifrazione molecolare di alcuni derivati del solfuro di carb mio. — Scala. Su

alcuni derivati dell'acido propilxantogenico. — Tassinari. Azione del bicloruro di solfo

sul fenol. — Ciamician e Silher. Studi sulla costituzione di alcuni derivati del pirrol. —
Tassinari. Azione del bicloruro di solfo sul fenol. — Balhiano. Ricerche sul gruppo della

canfora. — Celli e Marino-Zuco. Sulla nitrificazione. — Koerner e Menozzi. Intorno ad

un nuovo acido isomero all'aspartico. — Guareschi. Su alcuni solfoacidi della stricnina. —
Menozzi e Belloni. Un nuovo omologo della sarcosina , acido ((-metilamido va!erianico

normale CH3. CH». CHz (CH. NHCH3) CO2H . — Guareschi. Sulla y dicleronaftalina e l'acido

orto monocltroftalico. — Piutti. Reciproca trasformazione delle due asparagine rotatorie.

* Giornale d'artiglieria e genio. 1887. Disp. 4,5. Roma.

^Giornale della r. Accademia medica di Torino. Anno L, n. 3-4. Torino, 1887.

Riassunto della conr.inicazione fatta dal S^icio A. Mosso nella seduta del 4 feb-

braio 1887 intorno a "Ricerche sopra la struttura dei globuli rossi". — P^rroncito e Ca-

rità. Sulli trasforimzione della rabbia dalla madre al feto attraverso la placenta e per

mezzo del l;ittc. -^ Basdli e Lombroso. Nuovi studi sul tatuaggio nei criminali. — Lustiq.

Studi batterologici sul colèra. — Giordano. Contributo all'eziologia del tetano. — Mag-

r/iora. Ricerche quantitative sui microrganismi del suolo con speciale riguardo all'inquina-

zione del medesimi. — Marra. Ricerche analitiche sulle orine di persone lipemaniache. —
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Bmachi. Resezione collo scalpello per anchilosi aiifjularo «lell'anca. — Gallenga. Contri-

buzione allo studio delle cheratiti superficiali infettive. — J'erroncito. Il jodoformio comi'

antisettico. — fd. Roorna del fratto trasmessa all'uHiiio.

"•fìiornale di matematiche ad uso degli studenti delle Università italiane.

Voi. XXV, marzo-aprile 1887. Napoli.

['iponti. Ricerche sulle funzinni unifurmi d"un juinto analitico. — Sandrucci. Soprii

la costante R nell'isoternia dei gas perfetti. — Pascal. Costruzioni geomeiriche di tre po-

ligoni regolari. — Loria. La definizione di spazio a n dimensioni e l'ipotesi di continuità

del n'Slri spazio secondo le ricerche iM Giorgio Cant"r. — Giuliani. Sulle funzioni di i'

variabili reali che soddisfano alla

Pirondini. Sulle superficie rigate.

OioiTiale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXV, 4. Roma, 1887.

^ijobbo. Un caso di earie vertebrale di natura tubercolare con mielite triisversa. —
.Uvaro. La medicina preventiva. Contributo allo .-tudio della epidi-mia cderica di Palermo

nell'anno 1S85.

^Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XIH, 4. Torino, 1887.

Cruijnohi. Il serbatoio della Vingeanne in vicinanza di Bai.ssey (Francia). — Falan-

f/ola. Esperimenti sulla resistenza delle pietre alla flessione. — Fumagalli. La diottra

gonioraetrica. — Paglioni. Fotometro metallico a riflessione. — Pei metodi d'incisioni-

.sul vetro secondo Federico Eeinitzer.

Journal of the British and American Archeological Society of Rome. Voi. 1, 3.

Rome, 1887.

Lumlcy. Inaugurai Address. — Xicholx. Remarks on the Regia. — Miles. Gavinana

in Tuscany. — Searle. The site of tlie villa of Catullus at Tivoli. — Pallan. Reeent Ar-

chaeo!ogical discoveries in Rome.

• Memorie djlla Società critfx)gamologica italiana. Voi. Il, 2. Varese, 1887.

Memorie djll'Accademia di agricoltm-a, arti e commercio di Verona. Ser. 3*.

voi. LXII. Verona, 1885.

.Viih'.'Srini. Sull'attuale questione agraria. — De Stefani. Scavi fatti nelle antichissime

capanne di pietra del monte LofTì a S. .\nna del Facdo. — Donatelli, Rovetti e Messedo-

glia. Sugli effetti delle terre attraverso i torrenti.

•Memorie del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. XXII, 3. Vene-

zia, 1887.

Gloria. Monumenti della Università di Padova. — De Zigno. Sopra uno scheletro

fossile di Myli 'bates esistente nel Museo Gazola in Verona. — Pironn. Due Chamacee

nuove del terreno cretaceo del Friuli. — Favaro. Jliscellanee galileiane inedite.

' Piibblicaiioai del r. Osservatorio di Palermo. Anno 1883-1885. voi. III. Pa-

lermo, 1887.

Ricrò. Osservazioni astrofisiche solari e del jiianeta Giove. — Cacciatore e Zona.

Stelle filanti. — Id. e Agnello. Osservazioni pianeti e comete. — Zona. Nuove ricerche

.•<ulla latitudine di Palermo. — Id. Scirocco del 20 ago.sto 1885 e cenni suU'originc del

Foehn. del S ilano, e delle arijille rosse abissali del!'.\t1;intico.

•Rassegna (Nuova) di viticoltura ed enologia della r. Scuola di Conegliano.

Anno 1,8-10. Conegliano, 1887.
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8. Redicioni'. Un grave problema rispetto alle viti americane. — Cettolini.il taglio

delle' radiei superficiali. — Comhoni. Incompatibilità dei nitrati misti ai superfosfati. —
Del Noce. Determinazione dell'alcool nei vini. — Bassi. Nini dell'Australia e del Capo. —
Stradajoli. Maggio vignaiuolo. — Cettolini. Statistica della importazione ed esportazione

del vino ed oggetti attinenti all'enologia, dal P gennaio al .31 dicembre 1886. —9. Coin-

boni. Lo zuccheraggio dei mosti e dei vini e le ricerche chimiche che vi si riferiscono. —
Cuboni. Bacteri e malattie dei vini. — Cettolini. Un esperimento da farsi. — Meneghini.

Del taglio verde della vite. — D. L. L'industria enotecnica nel circondario di Sulmona. —
10. Caccionifja. L'insediamento del nuovo Direttore. — Grazzi-Soncini.'La, peronospora.

—

Id. Viti americane Riparia e ^oXo-ais. — Stradaioli.'La. selva del Montello. — t7«io«ì.

Malattia delle viti prodotta da improvvisi abbassamenti di temperatura.

"Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2^ voi. XX, 8, 9.

Milano, 1887.

8. Ferrini. A proposito della Nota del 1'. Denza. — Id. Effetti <li un fulmine. —
Morera. Sulle derivate seconde della funzione potenziale di spazio. — Pavesi. Le migra-

zioni del tonno. — 9. Kdrner e Menozzi. Trasformazione degli acidi fumarico e maleico in

acido aspartico e in asparagina. — Ferrini. Ottaveno e le sue dottrine,

i' Rendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Ser. 2^, voi. I.

2-4. Napoli, 1887.

Scacchi. I cijmposti fluorici de' vulenni drl Lazio. — Palmieri. A proposito di alcune

nuove esperienze del sig. Firmin Larroque sulla elettricità che si svolge nel condensamento

del vapore. — Id. Origine delle variazioni d'intensità nelle pile a secco, e modo di evi-

tarle. — Albini. Sullo scambio di materia e di forza de' vegetali. — Pascal. Sulla costru-

zione del poligono regolare di 257 lati. — del Pezzo. Intorno ad una proprietà fondamen-

tale delle superficie e^delle varietà immerse negli spazi a più dimensioni. — Costa. Notizie

della Cassida S.» Crucis vivente in Napoli. — .S'cacc/ii. Contribuzioni mineralogiche.

—

De Gasparis. Osservazioni meteoriche fatte nei mesi di gennaio e febbraio 1887.

^Reviie Internationale. T. XIV, 3, 4. Rome, 1887.

Lue de Saint-Ours. Santa Maria del Fiore. — Constant. Lettrcs à sa famille. — Dossi.

Première» amours. — Gessner. La politique de paix et le droit intirnational. — Balu/fe.

Les menus plaisirs royaux à Turin au XVIP siècle. — Sleeckx. Le marche du vendredi

(Une histoire de peintres). — Mayor. L'Institut International da statistique. Sa première

session à Rome. — Yetta Blaze de Bury. Berenice et M""" Henriette. — Pailleron. Eetour

d'Italie. — Moorc. Siraple accident. — de Gubernatis. Deux jours à Pondichéry. — Bo-

glietti. Pellegrino Rossi à Rome. — Hiràly. Le Mithra;um de Sarmizegetusa. — Constant.

Lettres à sa famille. — Dclmas. Dialogue de trois morts.

•Rivista di artiglieria e genio. Anno 1887. Aprile. Roma.

Lo Forte. Il ferro nella fortificazione. — Paglioni. Studio sul puntamento indiretto

delle artiglierie da campo. — Mariani. Due parole di risposta ad un avversario delle armi

a cavallo.

^Rivista di filosofìa scientifica. Ser. 2'\ voi. VI, maggio 1887. Milano.

Pietropaolo. Scritti inediti di Pasquale itallujìpi. — Vecchia. L'. quilibrio psico-

sociologico Come legge di educazione. — BonelH. La morale e il diritto come elementi

integranti dell'organismo sociale.

^Rivista marittima. Anno XX, 4. Aprile, maggio 1887. Roma.

Tadini.l marinai italiani in Portogallo. — Bravetla.Le acque del mare. — Maldini.

1 bilanci della marina d'Italia. — La difesa delle coste. Resoconto di conferenza tenuta dal

colonnell" Sehaw direttore delle fortificazioni alla R. U. S. Institution. — Sulle condizioni
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iTcucrali JelU marina militarj iii^'losc. — Esperienze fatte in Gennania con frranate cari-

che di fulmicotone. — Go }i. Torpediniere Schichau acquistate dalla r. Marina. — La guerra

uiarittinia studiata con inetado scienfifioo. Prolusione letta il 6 settembre 188G dal cintr'am-

luiraglio S. B. Luci- della marina degli totali Uniti mi u Xaval War College" di New-port.

Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. VI, 4, ó. Torino, 1887.

CiUi. Le piccole industrie e il Club alpino. — Cederna. In Val di IJon e in \ al

di Arigiia.

Sessioni dell'Accademia pontificia dei nuovi Lincei. Anno XL. Sess. 4-<!.

Roma, 1887.

•Spallanzani (Lo). Anno XVI, ó-(5 Roma, 1887.

BustncUi. Caduta di un nucleo di cataratta nella camera aiitcri.ire 3 anni dopo l'ab-

bassamento nel vitreo. Riduzione con man..vre esterne e ristabilimento della vista. —

Corruccio. Sull'avvelenamento per inftestione di pesci. 1» cnntribuzione allo studio dei

pesci tossicofori indigeni ed esotici. — RoìiL Ano preternaturale. Eesezione circolare del-

l'intestino tenue. Enteroratìa. Guarigione. Osservazioni e considerazioni cliniche. — Lami.

Il lazzaretto di S. Sabina in Koma nell'anno 1886. Helazione all'on. sig. Sindaco di Roma. —
Jannuzsi. Sopra un caso di mola idaligena espulsa dalla cavita uterina. — De Vescovi.

Sul modo d'indicare e calcolare razionalmente l'ingrandimento degli oggetti microscopi»'!

nelle immagini proiettate.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1" gen.

al 60 aprile 1887. Roma.

Telegrafista (II). Anno VII, 3. Roma, 1887. .

P.ii/rj. Su 1111 1111. iVo eli-tlrom tro assoluto a bilaiuia.

Pubblicazioni estere.

'.Abhandluugeu der pliilol.-liist. Classe der k. Sachsischen Gesellschaft der

Wissenschaften. Bd. X, 3. Leipzig, 1887.

Voigt. Ueber die Staatsrechtliche Possessio und den Ager Compascuus der ROmischeii

Republik.

Abhandlungen heransgegeben vom natumissenchaftlichen Vereine zu Bremen.

Bd. IX, 4. Bremen, 1887.

Rarheiiau. Vergleichung der nordfriesischeii Inselli mit den ustfriesisehen in tloristi-

scher Beziehnng. — AVau.st\ Reiseerinuerungen. 1. Kanurun (Januar—Miirz 1885); 2. Bei-

trag znr Kenntniss des Romba (Otolicnns agisjinbanusj Reliquiae Eutenbergianac VII. —

Focke. Ueber die Xcbenblàtter von Exochorda. — Id. Die Rubi der Canaren. — Id. Zur

Flora von Bremen. — Buchenau. Fund von Bernstein- und Bronzeschmuck ini Moore unweit

Lilienthal. — Id. Der Hùlsenbestand beini Dorfo Biuhbolz. — Focke. Ueber einigc Falle

von Dichotypie. — Eibcn. Die Laub- und Lebennoose Ostfrieslands. — Focke. Capsella

rubella Reut. — Id. Die Culturvarietàten der Pflanzcn. — Buchenau. Xaturwissenschaftlich-

geographische Literatur uber das nordwestliche D.utschland: 1886. — Foi'ke. Die A'ege-

tation in den Wintern 1885 86 und 1886 87.

•Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 37-39. London, 1887.

^Acta mathematica. IX, 4. Stockholm, 1887.

Poincaré. Sur les résidus des intégrales doubles. — Lindstedt. Ueber ein Theoreni

des Herrn Tisserand aus der Stòrungstheorie. — Stieìljes. Sur les racines de l'équation

-V„= 0.
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Acta universitatis Limdeusis. T. XXII, 1885-86. Lund, 1886-87.

Blomstrand. Ueber die SaueTstoffsauren des Jodes. — Etiihmke. Om platinas iiietyl-

.sulfinbaser. — Hedin. Om pyridinens platiriabaser. — Rudelius. Platinapropylsulfinftrenin-

.^'ar. — Aroschou'j. Stime observations on the genus Rubus. — B.irtfendtil. JemfOraade
studiar oeh under.sOkningar ofver benvafnadeiis struklur, utveckllng och tillvaxt med sarskild

hànsyn till fSrekomstern af Haverska Kanaler. — Haij. Jemforaude studier fifver Fuglar-

nes backen. — Geijer. Herman Lotzes tankar om tid och timlighet i Kritsik beljsning. —
Uander. BnstrOms lara om Guds idecr. — LUjeqvist. Infiniti ven i det fornspanka

lagsprfiket. — Thi/rén. Den fiirsta vapnade iieuiraliteten.

Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXXI, 2. Leipzig, 1887.
Emden. Ueber die Dampfspannungen von Salzlòsiiugen. — Planck. Ueber das Princip

der Vermehrung der Entropie. Zweite Abhandlung: Gesetze der Dissociation gasfOrmiger

Verbindungon. — Schuhc. Ueber den Gehalt einiger Salze aa Krystallwasser. — Voigt.

Zur Thenrie des Lichtes fiir absorbirende isotrope Medien. — Weber. Ueber das galvani-

sche LeitunErsvermùgen von Amalgamen. — Koepsel. Bestimmung magnetiteher Moraente

und absoluter Slr imsfàrken niìt der Wage. — Konig. Magnetiscbe Untersuchungen an

Krystallcn. - Cìamius. Exwiderung auf eine Bemerknng des Hrn. Lorberg in Bezug auf

dynamoelectrische Maschinen. — Foeppl. Die Elecirieitat als elastisches Fluidum. —
Wesemìonr.k. Ueber die Abwesenheit einer polaven Differenz beim Funkenpotential. —
Meijcr. Notiz ùbi.-r den Brechungsquoticntcs des Eises. — Kclteler. Zur Dispersion des

Steinsalzes. — Voifit. Benierkungen zu Hrn. W. Wernicke's Beobachtungen iieber die ellip-

tische Polarisation des von durchsichtigen Korpern retìectirten Lichtes. — Braun. Ueber
die Abnahme der Compressibilitiit von ChlorammoniumUisung mit steigender Temperatur. —
Oberbeck. Ueber die Bezeicliuung der absohiten Maass-systeme.

• Annaleu (Mathematische). Bd. XXIX, 2. Leipzig, 1887.

il ittinij. Ueber Jacobi'sche Functionen /i'"'" Orduung zweier Variabler. — Kiieser.

Zur Theorie der algebraischen Functionen. — Koppe. Ueber die in den Vielfachen eines

Kettenbruchs enthaltenen grossten (Janzen. — Kraus. Die geomeirische Deutung einer

gewissen Invariante bei ebenen Collineationen. — Petersen. Bemerkungen uber den Beweis

des Satzes von der Winkelsumme des Dreiecks. — MarkojJ. Sur l'équation d;ffrentielle de

la sèrie hypergéomélrique. — Pick. Zur Theorie der Abel'schun Functionen. — IViltheiss.

Ueber eine partielle Differentialgleichung der Thetafunctionen zweier Argumente und Uber

die Reihenenfwickluug derselben.

".\nnales de la Société scieutifique de Bruxelles. 10" année, 1885-86. Bruxelles.

Smets. Sur Ir ds testudiuides de IWWque australe. — /(/. Les tortues rupéliennes.

—

fd. Une tortue nouyelle. — Lamey. Sur les montagnes cratérifornies de la planète Venus. —
Dehaul.e. Sur la tension superficielle dans la theorie de capillarite. — D'Ocajne. Sur les

sous-invariants des formes binaires. — de Loppnrent. Hnr le loess et le limon des plateaux. —
ITOcfigne. Sur certaines suites de fractions irréductibles. — SmeU. Chelone Vanbene-

denii. — de Sparre. Cours sur les fonctious elliptiques professe à la facultd catholique des

.-cienccs de Lyon pendant l'année 18SC. — Gilbert. Sur les pruduils compnses d'un grand

nombre de facteurs et sur le reste de la sèrie de Binet. — Etienne. Sur la présence du

Ivoushite dans le sanscrit et dans l'hindoustaui. — Ileymans. Études expérimentales sur le

<-Hrare et le manganése. — de Saloerl. Sur l'emploi des coordouuées curvilignes dans les

)irob!èmes de mécinique et les lignes gèodètiques des surfaces isolhermes.

^.innales de l'école polytechnique de Delffc. T. Ili, 1. Laide, 1887.

Oademnns. Sur la densité, le eiefllcient de dilatation et l'indice de réfriction de

1 éther éthylique. — IIoofieiDerlf et v. Dorp. Sur les produits de l'o.vydation de l'isoquino-

lèine par le permanganato de potassinni. — Id. Sur la preparai ion de la bonzylamine et
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ile la pht'nyléthylaniine. — llaiju. Étude eicpériiiieiitalc sur IVffet therino-<5lectrique, di--

l'uuvert par Tlionison. Deaiiènio cummunication.

Annales des ponts et chaussóes. Mars-avril 1887. Pal•i^•.

Brickii. Note sur la consfruction des ponts iiii-talliqavs à poutres droites en Allemn-

izwe, en Hollande, en Autriche et en Suissc. — Lnler,-ude. Nolice sur le nivellement d<>

pente par les tangents et sur la stadia tanffentiello. — Considtre. Note sur Ics effurts

anormaox dans les ouvrages inc'talliques. — Petsche et Delabecque. Les voies de comniiini-

cation en N Tvège. — Sii'i/ler. Esp'-rienees uouvelles sur la pon?sée du sable.

^Annales (Nouvelles) de mafchéiuatiques. 3* serie. Mai 1887 Paris.

Stieltfex. Notes sur la multiplication de deux séries. — Cesare. Rcmarques sur la

u'éoinétrie da trianfrle. — Bichler. Sur les s(-ries. — IJ. Sur Tabaisseraent des (!quations

reciproques.

AnDales scientitiques de l'école normale supérieme. 3* sér. t. IV, 5. Paris, 1887.

Colli't. Sur l'integration des équations differentielles linéaires à coefScients constants. —
Demartres. Mémoire sur les surfaces qui sont divisécs en carrés par une suites de cercles

et lenrs trajectoires orlhogonales. — Goursat. Étude des surfaces qui admettent tous les

plans de symélrie d'un polyi-dre ri^-rulier.

Annuaire de la Société météorologique de France. 1886 nov.-déc, 1887

janv. Paris.

Lasiu: Remarques theoriques sur les niouvenients gyratoires de l'atraosplière. — i'Iu-

:nadon. Le cirrus. — l/nurcL Du rMe de la vapeur dans ratmosphère.

Anzeiger (Zoologischer). Jhg. X, n. 250-252. Leipzig, 1887.

2ò0. Vi/i'Uus. Zur M irpli •ligie dermarinen Bryozoen. — Ball. The Nerwous System of

Sponges. — Cuniiin'iham. Weber and the general (ìrgans of Myxine. — 251. Patten. On
the Eyes of MoUuscs and Arthrcrads. — Nnsbuum. Zur Abwehr. — Carpenter. Further

remarks njion Prof. Perrier's historical errors. — Latoste. Sur la dent canine appliquée

au cas présente par le genre Daman et complétce par les définitions des catégories de

dents communes à plus;cnrs ordres de la Clas'ìe des mammifères. — Scììmkeirilsch. Sur

les pantopodes de l'expiéditiun du Yettor Pisani. — 252. Lalaste. Étnde de la dent canine

ecc. — Nalhwtius. Die KalkkfSrperchen der Eischalen-Ucberzuge und ihre Beziehung zu

den Ha^ting'^chen CaTcosphariten. — Ludi'-iif. Ueber dcn angeblichen neuen Parasitcn der

Firoliden: Erichoelina Paradoxa Barrns.

^.\.rchives Néerlandaises des sciences exactes et nattirelles. T. XXI . 4. Har-

lem, 1887.

tVcn'.. Les premiers e'tats des vacnoles. — van C'iuh-rpo .sv, /. Ar.niviii'iit des .;!.•-

inents de la rt'tine s>as l'intlaence de la lumière.

• Beibla;tei- zu dc;n .^nnalen der Phvsik uni Chemic. V>L XI, 4, 5. Leipzig. 1887.

•Berieht ueber die Thiitigkeit der S' Gallischeu naturwissenschafrichen Ge-

sellschaft wahrend des Vereinsjahres 1884-85. S' Gallen, 1886.

Soiideregficr. Naturwissensohaft und Volksleben. — Frùh. Zur Geologie voii St Gallen

und Thurgan. — Kulm. Ueber den Schlaf. — Kuhli. Beitrag zur .\rbeitsleistung und

Entwicklung der BienenwOlkcr. — Brasnel. Narkotische Nahrungs- resp. Gennssmittel.

^Berichte der doutschen chemischen Gesellschaft. Jhg. XX, 6-8. Berlin, 1887.

Jiicolv^m,. Ueber dis Pentamclhylbenzol und sein Verhalten gegen Schwefelsiiure. —
Id. nnd Doiki. Synthese des Hemellithols. — fleumann nnd Oeconumides. Eine allge-

meine Reaction der Diazflamidokórper. — Id. und lì'imiik.UuheT Derivate des Diphenyl-

athans. — Scluill. Ein Vorlesungsversuch. — Bolf und Mac-air. Ein Apparai zur Be-

stimmnng von Dampfdichten. — Zdiwtky. Ueber Benzylidenacetoxim und die Einwirknng
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wasserentziehender Mittel auf d;issflbu. — Berathaen und Gosk.\ Ueber Mouomcthyl-und Mo-

iioiithyloranffe und ihre Ueborfiilirung in Dimethyl und Diathylthionin. — Id. und Semper.

Ueber die Constitution des Juglons und suine Synthese aus Naphtalin. — Id. Ueber

ein neues Chromogen, das Phenazoxiu. — Conrad und Limpach. Synthesen von Chinolin-

derivaten mittelts Acetessigester. — Id. id. Ueber das j'-Oxychinaldin und dessen Deri-

vate. — Liehcrinanii und Bergami. Ueber Coccerylalkohol und C'occerinsaure. — Mayer.

Ueber die Reductidusproducte des Trinitro-ii'-cumols. — Urhan. Ueber m{(i^') Naphtylen-

diamin. — Gimbel. Ueber Nitrosoanthrtm. — Sutkoicski. Ueber die Oxirae des ;)-Xylochi-

nons. — ìì'einreich. Ueber Mono- und Dioxytoluylsiiuren. — Mutìimann. Zvr Frage der

Silberoxydulverbindungen. — Kreusler. Ueber den Sauerstoffgehalt der atmosphiirischen

Luft. — Id. Bildet sich im Organismus hoberer Pflanzen Salpetersiiure ? — Lippmann von.

Ueber ein neues Galactan und einige Eigenscbaften der Galactose. •— Wisìicenus. Ueber

Chlorderivate der Krotonsiiuren. — Zelimky. Ueber Plitalsaurechloridathylester und seine

Umsetzung mit Xatriumalonsilurcester. — Henderson. Ueber Triphenylcarbinmalonsaureester

und ,} Triphenylpropionsaure. — iCicrrisson. Zur Kenntniss der Brumorthotoluylsauren und

der Bromphtalsiiuren. — Lifoff. Ueber einige in der Harzessenz vorkommende Fettsiiuren. —
Brunner und IVitt. Ueber einige Derivate des Be'nzidins. — IVar.ster. Ueber die Einwir-

kung oxydirender Agentien auf Hiihnereiweiss. — Id. Verhalten des salpetrigsauren Na-

trons zum Hiihnereiweiss und zum Farbstoff des Blutes. — Miilhrr. Primare und secundàre

Xylylamine aus Xylenolen. — Latschinojf. Ueber die Gallensiiuren. — Id. Ueber die Kry-

stallform der Cholei'nsaure. — Rathke. Ueber die Constitution der Melaminc. — Id. Ueber

Thiammelin. — Id. Ueber Tripbenylthiammelin und ein drittes Triplienylammelin. — Paal.

Ueber die Constitution der Pyrotritarsaure. — Dietrich und Paal. Ueber einige Derivate

der Pyrotritarsaure. — Fischer und Tafel. Oxydation der ìnehrwerthigen Alkoliole. —
Oottiij. Ueber zwei neue Hydrate des Aetzkalis aus alkoholiscber Liisung. — Knorr. Ueber

die Isomerie der aus Benzoylacetessigester und Benzalacetessigester gewonuenen Pyrazol-

derivate. — Id. Ueber eine Urawandlung des Cinnamylhydrazins. — Stoehr. Skatol aus

Strychnin. — Ziegìer. Ueber das Hydrazid des Tetramethyldiamidobenzophenons. — Kraut.

Platin oder Palladium in ammoniakhaltigem Sauerstoff. — Losanitsch. Analysen serbìscher

Mineralw.'isser. — Bamherger und Boekmann. Ueber ;J-Naphtalinaldehyd. — Will und

Pukaìl. Zur Kenntniss des Aesculetins und einiger Derivate des Oxyhydrochinons. —
Pukall. Zur Kenntniss der Griess'schen Reaction in ihrer Anwendung auf Amidophenole

und iiber einige Derivate des Orthobenzolazoresorcins. — MiiUer-Erzbach. Die Abbangigkeit

der cheraischen Verwandtschaft von der Temperatur. — Rosenfeld. Darstellung von Chbir-

knallgas fiir Versuchzwecke. — J'homsen. Ueber Hrn. G. A. Hagemann's kritische Be-

nierkuugen zur Aviditatsformel. — Raschig. Ueber das Verhalten der salpetrigen zur

schwefiigen Saure. II. — Seubert. Nachtrag zu der Mittheilung iiber Zinnbromwasserstoif-

saure. — Chasanoiritsck. Ueber die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Salicyl-

saure. — Zincke und Lairson. Untersuchungen Iiber die Azoderivate des Phenyl-,i-naphtyl-

amins. I. — /(/. id. Untersuchungen iiber Orthoamidoazoverbindungen. II. — Witt. Zur

Kenntniss der Azoniumbasen. ^ Will. Ueber den Zucker aus Hesperidin und Naringin. —
Mers und Ris. Ueber die Einwirkung von Aethylendiamin auf das Brenzcatechin. — Ga-

briel. Zur Kenntniss des Homo-o-phtalimids. — Id. Ueber ein Honiologes des Isochinolins.

—

Bernthsen und Mettegang. Ueber einige Reactionen der Chinolinsaure. — Reformatskg.

Neue Synthese zweiatomiger, einbasischer Sauren aus den Ketonen. — Dieff und Refor-

matsky. -r- Ueber die Oxydation der Ricinolsaure und Leinolsiiure mit Kaliumpermanga-

nat in alkalischcr Lfisnng. — Mailer. Die ««-Meiliylzimmtsaure und ihre. Derivate. —
Schmitt und Engelmann. Ueber Orthooxychinolincarbonsaure. — Graebe. Berichtigung [in

Betreff der Mittheilung iiber Acenaphten. — Eiahorn. Ueber Ecgonin. — 7. Kiliani.

Ueber die Einwirkung von Natriumamalgam auf Arabino.se. — RUgheimcr u. Schramm.
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Untersuchuiigen iu Jtr Chùn-liiireilio. — Zjw/jnWir Ueber Sulfazido. — Vesterberr/.Uehev

Aniyrin. — Fischer unii Ilepp. Zur Kenntniss der Nitrosamine. II. — Piutti. Antwort

auf die Benierkung de» Hrii. W. Wislicenus. — Uebcr die Vcreinigun!,' vcrschiedener

Ester durch Nairium. — Llojjd. Ueber die Umwandlung bOherer Hoinologen des Beiizol-

phenols in priuiare und secundàre Amine. — Zincke. Untersuchungen uber /J-Xaphtochi-

non. n. — Roser. Syntbese von Indonaphtenderivateii. — Nietzki und Ouitennan. Zur

Kenntniss der Naiditolcarbnnsauren. — Id. und Steinmann. Ueber das Purpurogallin. —
Rùijhe'me,: Ueber einen praktiscben Tbernioregulator. — Schmidt. Ueber den Farbstoff

des Lac-dye. — Hantzscli. Zor Constitutioii einiger Chinonderivate. — Id. und Zeckendorf.

Derivate des Chinon-;MÌicarbonsaureàthers. — Schniter. Ueber die isomeren Chlor- und

Bromthymocliiuone. — Ilnntzsch und Woìilbrùck. Ueber den sogen. Propinpropionsiiure-

iither.— /.«ny. Ueber Spaltungen des Acetmalonsaureathers und seiner Humologen.— Hantssch

nnd Zùrcher. Ueber Polycumarine. — Nuth. Zur Kenntniss der Furfuranderivate. — Le-

petit. Das Vcrhalten der drei Nitrobenzaldeliyde gegen Acetessigiitber und Ammoniak. —
Pfei/fer. Ueber Hologenderivate von Pyridinbasen aus Pyiidincarbonsauren. — Ekstrand.

Untersuchungen uber Naphtui,'sauren. — .Ciis und L'urirh. Ueber (2 . 3>Dimethylanthrachi-

non. — /(/. und Gùnther. Ueber (I . 3>Dimethylantbrachinon. — Ciamician und Silber.

Ueber die Einwirkung von Essigsaureanhydrid auf X-JIetbylpyrrol und N-Benzylpyrrol. —
Annaheim. Ueber substituirte Xaphtyleudiamine. — Claus. Ueber aromatische Aethylen-

diketone und alkylirte Benzoyl-^ propionsiiuren. — /(/. und Stiebel. Ueber Metanitro-pa-

rachloranilin. — liornemann. Ueber die wi-Methylzinnntsaure. — Anschiit:: und Selden.

Beitrage zur Kenntniss der beiden Glaser'schen Monubromziinmtsàureu. — /</. und Berns.

Beitrage zur Kenntniss der Phenylessigsiiure und des Desoxybenzoins. — Weibull. Ueber

einige hrystallisirte Zirc.niuinverbindungen. — Knorr. Notiz zu der Abhandlung von

M. Conrad und L. L i ni p a eh : » Sinthesen von Chinolinderivatcn raittelst Acetessig-

esteri*. — 8. Mailer. Ueber die Abhangigkeit der specifischen Wàrmen der Gase vom Mole-

culargewicht und der Anzahl der Atomo im Molekùl. — Claus. Zur Constitution des Ben-

zols. — Buyer und Duisbcrf/. Ueber cine neue Beta-Naphtylaminmonosulfosiiure. — Schall.

Zur Demonstration der A v o gad r o 'schen Hypothese. — Id. Zur Damiìfdichtebestimniung. —
Bocklisch. Ueber Ptomaine aus Reinculturen von VibrioProteus (Finkler und Prior).

—

Lellmann und Lawje. Zur Kenntniss des Chinolins. — Drechsel. Einfache Methodc zur Dar-

stellnng einiger complexer anorganischer Siiuren. — Id. Existiren Silberoxydulverbindun-

jren? — Id. Beitrag zur Kenntniss der salpetrigen Saure. — Pfordten von der. Die nie-

drigste Verbindungsstufe des Silbers. — Lunge und Schoch. Ueber die Einwirkung von

Ammoniak auf Chlorkalk und dessen Constitution. — Friedheim. Zur Kenntniss der Schwe-

felbestimmung nacb Fr. Weil. — Baumann. Die Einwirkung von Aminen auf die Aethy-

lendibenzoyl-o-carbonsaure. — Sandrneyer. Ueber die Ersetzung der Amid- durcli die Nitro-

gruppe in aromatischen Verbindungen.— Barr. Nitrophenole und Phenylhydrazin.— Schnhe.

Bilden sich Nitrate im Organismus hOherer Pflanzen? — Móhlau und Iloffmann,. Ueber

Unterchlorigsiuireester von Isonitrosoverbindungen. — Beckmann. Zur Kenntniss der Iso-

nitrosoverbindungen. — Ziticke und Gerland. Ueber die Einwirkung von Brom auf Dia-

mido-«-Naphtol. I. — Marquardt. Ueber Wismuthalkyle. — Aschan. Ueber die Einwir-

kung von Chloracctylchlorid auf o-Araidopbenol. — Weibull. Uebcr einen Manganai)atit

nebst einigen Bemerkungen iiber die Zusammensetzung des Apatits. — Griess. Neue Un-

tersuchungen (iber Diazoverbindungen: — Autenrieth- Zur Kenntnis.s der substituirten Cro-

tonsàurcn. — deve. Uebcr Sultìmidoverbindungen. — Wilt. Zur Kenntniss der Induline

und Azophenine. — Bernthsen und Muhlert. Ueber Acridylaldehyd und Acridincarbon-

sàure. — Muhlert. Xotiz iiber die Einwirkung des Acctamids auf «-Chlorchinolin. —
Bernthsen. Notiz Ober die Einwirkung von Ziinmtsaure auf Diphenylainin bei tiegenwart

von Clorzink. — Purdie. Ueber die Einwirkung von llctallalkylaten auf Misehungen von

Bn.LETTlNO-IÌENDICONTt. 1887, Voi. III. 2" .^e:ii. 3
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Hiiureathern uiid Alkuhnlcn. — Ziegìer Ueber das Rosliydrazìn iiiid (ino neue Klasse

von Farbstoffen.

^Berichte iieber die Verhandlimgen de k. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Leipzig. PMlol.-liist. CI. 188G. II. Leipzig, 1887.

IluUsck. Ueber eine Sainmlung von Scliolien zur Spliarik des Theodosios. u. s. w.

—

Fleischer. Studien ilber Dozy's Supplément aux dictionnaires arabes. VI. — von der Ga-

helentz. Ueber Hans Conon von der Gabelentz. — ÌVindisch. Etymologische Beifrage.

+Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa. 6'' serie, n. O-IL Lisboa, 1886.

Teixt'ira de Arar/ào. Vasco da Gania e a ^'idigueira.

"' Boletin de la real Academia de la Historia. T. X, 4, .5. Madi-id, 1887.

de la Fuente. Documento relativo à la elevación de las reliquias de D. Rodrigo

Jiménez de Rada al sitio donde ahora està, por el P. Abad Fr. Luis de Estrada, en 1553. —
Fita. Sarcòfago cristiano de Ecija. — Danvila. Desarme de los moriscos en 1563. — de

Madroso. Retratos de ilustres y memorables varones. — de Arteche. Historia del ultinm

sitio de Gibraltar por D. Joaquin Santa Mai'ia. — ' Beer. El maestro Renallo, escritor del

siglo XI en Barcelona. — Coderà y Zaidin. Biblioteca Arabico-hispana, tomo v. — Coderà.

Manuscritos àrabes espaiioles traidos de Oriente y adquiridos por la Biblioteca de la Uni-

versidad de Leiden.

^Boletin de la Sociedad geogràfica de Madrid. Tomo XXII, 1-2. Madrid, 1887.

Iriijoyen. Centro-.A.merica. Consideraeiones históricas y geogràficas sobre està región.

Relationes comerciales y politieas con la madre patria. — Abela. Situación actual de la

agricultura y eultivo del tabaco en Espaiia. — .fanikowski. La isla de Fernando Póo,

su estado actual y sus babitantes. — Nicholls. Una exploracióii redente del Territorio del

Rey en Nuova Zelanda. — Coello. Sàbara Occidental. Conocimientos anteriores. — Rela-

ción do la gran isla de Mindanao y de su conquista por los espaiioles.

"BuUetin de l'Académie royale des sciences de Belgique. 3'' sér. t. XIII, 4.

Bruxelles, 1887.

van Y ffo/f et Spring. Sur un cas de décomposition chimique produite par la pres-

sion. — Catalun. Remarques sur une équation trinòme. — Fredericq. Sur la circulation

céphalique croisée ou échange de sang carotidien entre deux animaux. — Jamet. Théorè-

mes sur les lignes géodésiques des surfaces de revolution. — Catalan. Sur les lignes géo-

désiques des surfaces de revolution (à l'occasion d'une note de M. Jamet). — Sacre. Note

relatives à un coup de foudre sur un chevalet portant des fils téléphoniques. — Jenkins.

On Forccasting the Weathcr. — Lohest. De l'àge et de l'origine des dépóts d'argile pla-

stique des environs d'Andenne. — Jorrissen. Sur la prétendue reductio n des nitrates par

les plantules d'orge et de mais,

+Biilletiii de la Société entomologique de Franco. 1887, f. 8-10. Paris.

''Bulletiu de la Société khédiviale de géographie. 2" sèrie, n. 10. Le Caire, 1887.

Paulitschke. Le Harrar sons l'.\dininistration égyptiennc. — ìlohammed Sadik. Villes

et tribus du Hedjaz. — Bonola. La nouvelle monnaye égyptitnne.

"^BiiUetin de la Société mathématique de France. T. XV, 3. Paris, 1887.

Pellet. Mémoire sur la thi'orie algébrique des équations.

i-Bulletin de l'Institut égyptien. 2« sér. ii. 7, 1886. Le Caire, 1887.

D'Ahhadie. Sur le iiiagnétisme terrestre et la géode'sie expéditivc. — Vidal. Des ga-

ranties à donner à la pvoprit'té immobilière. — Ventre. Application de la balance Eatfard

à l'étude et à la mesure du frottement. — Jullien. Sur l'eniplacement de l'ancienne Da-

miette. — Reshad. Sur la prison de Louis IX à Mansouracli. — Baroin. Sur le petrole
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ile la mer Kouge. — Cope Whitthousc. Le Bahr Youssouf d'après Ics traJitiuiis luusiil-

iiianes. — Piot. La ra<,'e eii Éfrvpte. — Aftin. Desciiption de six laiiipes de mosquees cu

verre émaillé. — Vidul. Des semplitications à introduire daiis la pmcédure. — Inncs. Ee-

.herches sur l'étiologie de IVléphautiasis des Arabes. — Mathey. Notice sur une mouiie

Huouyine de Deir el Baliari. — .ì/aspero. Sur les fouilles et travaux exdcutes en Égypte

jiendant l'hiver de 1885-8G. — Boinet. L'acroisseraont de la population eii EgjT^e. —
Amélineau. Étude historique sur St Pachòme et le ceiiobitisme priiuitif daus la Haute-

Égypte, d'après Ics monumeiits coptes. — Vidat. Sur les fonctions de Sturm. — Piot-

Note pnur servir à l'iiistoire de la rage en Égypte. — Schweinfurth. Sur les dernièrcs

Irouvailles butaniques dans les tombeaux de l'ancienne Égypte.

TBuUetin des sciences mathématiques. 2^ sér. t. XI. Mai 1887. Paris.

Tennery. Heroii sur Euclide. — Goursat. Sur Ics fonctions à espaces lacunaires. —
Lipschitz. Principes d'un calcul algébriquo qui contieni cornine espèces particulières le

calcul des quantités imaginaires et des quaternions.

^Biilletin mensuel de l'Observatoire meteorologiqiie de rUnivemté d'Upsal.

Voi. XYIII, 1886. Upsal, 1886-87.

•Hulletins du Comité géologique. V, 9-11; VI, 4, 5. St. Pétersbourg, 1886-87.

Mihalski. Note sur les couchcs à Per. virgatus de la Pologne et sur leur age

lirobable. — Stouckenberg. Compte rendn des recherclics giiologiques, faites en 1885 dans

le gonvemcment de Perm. — Siemiradzki. Kecherches géologiques dans la partie orien-

tale de la chaine de Kielce-Sandomir. — Karpinsky. Note sur les sédiments siluricns in-

terieurs de la Pologne. — Id. Compte-rendu des tranvaux du Comité gdologique ed 1886. —
nhroutscheir. Compte-rendu préliminaire sur les recherches géologiques dans le district

Transcaspien.

^Oentralblatt (Botanisches). Bd. XXX, 6-12. Cassel, 1887.

Gheorghie/f. Beitrag zur \'ergleichenden Anatomie der Chenopodiaceeu.

'Circulars (Johns Hopkins University). Voi. VI, 57. Baltimore.

"Civilingenieiu- (Der). Jhg. 1887, H. 2, 3. Leipzig.

2. Graevcll. Der Schiffswidcrstand im begrenzten Fahrwasser uud seiii Eintìuss auf

die GrOssenverhaltnisse der tjchifffaìirtskanale. — v. Horn. Die fflr den Schelde-Maas-Kanal-

festgcstellte SchleusencunstTuetion. — Hartiq. Lcistung und Bctriebsarbcit der Ranso-

m e s 'schen Dreschmaschine. — Ilolzer. Was heisst Maschine oder was ist des Wortes Ur-

bedeutung. — Nagel. Mittheilungen aus dora Gebiete der Geodasie. — Neumann. Schnee-

wehen und Sclineewehren im Eiscubahnbetriebe, mit besonderer Bezugnahme auf Sachsen.—

Kònig. Die Keinhaltung der Wasserliiufe. — Uìilich. Die Bcgrundung der Melliude der

kleinsten Quadrate. — ll'eyrauch. Ueber das Priucip der virtuellen Verrikkungen. — 3.

Friedrich. Die Untcrsuchung des Wassers beziiglicli seincr Brauclibarkeit zur Danipf kessel-

speisung. Insbesondere : uVon derbleibendeu Hàrte«. — Pressler und Krùger. Die

nachsische Staatsbahii Jleliltlieuer-Weida und der ciserne Pendelviaduct uber das Oschutz-

bachthal. — Ilolzer. Was heisst Maschine oder was ist des Wortes Urbedeutung. —
Furhviann. Die Bibliothek des Pulytechnikums Dresden im Jahre 1886.

fCompte renda de la Société de géographie. 1887, n. 7-10. Piu-is.

'Compte reudu des séances et travaux de TAcadémie des sciences morales et

poUtiques. N. S. T. XXVII, 5. Paris, 1887.

Saint-IIilaire. Le gouvcrnement des Anglais dans l'Inde. — Geffroy. Madame d'-

ilaintenon. — BouiUier. Ce quc deviennent les idées.
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Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 4* sér. t. XIV.

Paris, 1887.

Charnay. Notice sur la voùte triangulaire des palais et des teinples américains. —
(ì'Aì'bois de Jubainville. Une vieille étymologie du nom de Lyon. — Luchaire. Sur deux

luonograrames inédits de Louis le Gros. — Le Blant. Le voi des reliques. — Clermont-

Ganneau. Note sur l'idcntification de la ville de Hippos avcc la Kliirbet Sousya. —
Robert. Une inscription du Hiéraple. — Guilìemaud. Une nouvelle inscription gauloise. —
Bercìielot. Sur quelques metau.^ et minéraux provenant de l'antique Clialdée. — Le

Blant. Lettre

+ Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CIV,

17-21. Paris, 1887.

17. Chauveau et Kaufmann. Exjiériences pour la détermination du eoefficient de l'acti-

vité nutritive et respiratoire des muscles en repos et en travail. — Chatin. Une nouvelle

espèce de Truffe (Tuber uncinatuirij. — Janssen. Observation de deux cas de rage.

—

Colladon. Renseignements sur un coup de foudre d'une intensite' exceptionnelle. — Jaccoud.

Sur la pneunionie aigui?. — de Jl/ondéslr. Sur le dosage rapide du oalcaire actif dans les

teiTes. — de Jl/ontessus. Note sur la méthode de recherche de la corrélation entre deux

ordres de faits. — 0/fret. Sur le tremblement de terre du 2.'5 fevrier 1887. Discussion des

heures observtóes dans la zone epicentrale. — de La/ìtte. Le badigeonnage des vignes phyl-

loxérées. — Jensen. Sur la fonction t(s) de Eiemann. — Amngat. Dilatation et compres-

sibilité de l'eau et déplacement du maximum de densit(! par la pression. — Foussereau.

Sur l'influence de la pression dans l'altcration des chlorures dissous. — Decharme. Courbes

inagnétiques isogoniques. — Noguts. Sur les tourbillons des fuuìeurs. — Ditte. Étude sur

les vanadates alealins. — Lesca'ur. Sur les hydrates de Tarséniate de soude. — Gorgeu.

Production artiflcielle de la magnetite. -- Villiers. Eecherche qualitative des sulfites en

présence des hyposuMtes et des sulfates. — ÌVilhn. Sur les eaux sulfureuses et sulfureu-

ses dc'générées d'Olette (Pyrénées-orientales). — Henri/. Sur race'toniti'ile synthétique. —
de Lacre. Sur l'alcool éthylique bichloré C1=CH-CH''(0H). — Claudon et Morin. Sur la

présence de l'alcool butylique normal dans une eau-de-vie de Cognac ; comparaison des

alcools supérieurs de cette eau-de-vie avec ceux produits dans la fermentation du sucre par

la levare elliptique. — Giard. Sur une copépode (Caneerilla tubulata Dalyell), pa-

rasite de l'Amphiura squamata Delle Chiaje. — A7r^/pr. Recberches sur les flbres mu-

sculaires de l'Echi norhynchus gigas et de l'È. heruca. — Jammes. Quelques cas

de morphinonianie chez les aniraaux. — 19. Dauhrée. Notice sur les travaux de M. Studer. —
Mouchez. Observations des petites planètes, faites au grand instrunient méridien de l'Obser-

vatoire de Paris pendant le quatrième trimestre de l'année 1886. — Lnewy. Méthode ge-

nerale pour la détermination de la constante de l'aberration dWbbadie. Sur la manière

la plus commode de trouver l'heure. — Faye. Sur le second Mémoire de l'amiral Cloué.

relatif au cyclone d'Aden. — Berthelot et Andrt'. Eecherclies sur l'émission de l'aramo-

niaque par la terre vegetale. — Trécul. Sur les cellules qui existent à l'intérieur des

canaux du sue propre du Brucea ferruginea. — Sylvester. Sur une découverte de

M. J. Hammond, relative à une oertaine sèrie de nombres qui figurent dans la théorie de

la transfi'rmation Tschirnausen. — Ci'ova. Sur l'enregistrement de l'intensité calorifique

des radiations solaires. — Cornil. Sur la niultiplication des cellules de la moelle des os

])ar division indirecte dans l'inflammation. — 0/fret. Trembleraents de teiTC du 23 février

1887. Heures de l'arrivée des secousses en dehors de l'épicentre. — de Pannile, k^royto»

• les méthodes eniployées pour rechercher une con-élation entre deux ordres de faits. —
Onimiis. Étude des effets d'une commotion électrique ressentie pendant le tremblement de

terre du 23 février. — Doimadieu. Sur les deux espèces de phylloxeras de la vigne. —
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Dejardin. Du n'ile probable ile h» magnesie et de div«rs autres éléiiienfs daiis la r^sisfance

des eépagcs fran^ais et anioricains au phylloiera. — Rouffiandis. Expériences pliysiologi-

ques sur les vignes américaines et indigènes. — Bourget. Repr^sentation gi^nmétrique des

Ijropriétés ìntìnitésimalcs du premier ordre des complexes. — Caspary. Sur les théorèmcs

d'addition des foiictions théta. — Perrin. Sur les péuiiivariaiits des formes binairos. — Rozé.

.Sur de nouveaux moyens de ropc'rer l'axe optique d'une lunette ]iar rajìport à la verticale. —
Stanoiéwitch. Sur la photographic directe de l'état baroraétrique de l'atmosphère solaire. —
Fottssereau. Sur la décompositiim reversible des acetafcs par l'eau. — Letleboer. Sur le

Hux d'induction magnétiques dans les iiiducteurs d'une machine dynamo électrique. — Gos-

sart. — Recherches sur l'état sphL'roIdal. — Lagrange. Sur les causes de variations diumes

du magnétisme terrestre et sur la loi qui règie la position du courant perturbateur prin-

cipal. — Grimaux. Sur l'aldéhyde glycérique. — Henry. Sur l'acide acétiquc synthétiquo

et sur ses dérivés. — Ville. Action de la cyanamide sur les acides sulfoconjugués amidés

aromatiques. — Hanriot. Sur l'anémonine.— Gol.so/i. Sur quelques difrivt's des rt'sidus du

gaz comprime. — Gehring. Sur le sébate de butyle. — Z)M»i7iicr. Sur. les créatines et les

créatinines : formation de r«-amidocapracyamine et de r«-aniidocaprocyamidine. — Buisine.

Sur les amines contenues dans les eaux de suint. — Arnaud. Dosage de la carotine cou-

tenue dans Ics feuillcs des végétaux. — Linossier. Sur une combinaison de l'hématine

avcc le bioxyde d'azote. — Andouard. Variations des l'acide phosphorique dans le lait de

vache. — Terreil. Influence des matériaux employés à l'aménagement d'un sondage sur la

composition d'une eau minerale de Montrond (Loire). —• Bouri/eois. Nouveau procede do

reproduction de la crocoise. — Gonnard. Sur les associations minérales de la pépérite du

puy de la Pois. — Marion. Étude des étangs saumàtres de Berre (Bouches-du-Rh6ne).

Faune ichtyologique. — Giard et Bonnier. Sur la phylogénie des Bopyriens. — Afonie:.

Observations pnur la revision des microsporidies. — Lartet. Sur le terrain carbonifere des .

Pyrénées centrales. — Lecormi. Sur le terrain silurien du Calvados. — Jacquot. Sur la

constitution géologique des Pyrénées; le système cambrien. — Thomm. Sur la découvertc

de nouveaux gisemeuts de phosphate de chaux en Tunisie. — Herrmann et Tourneux.

Les vestiges du segment caudal de la moelle épinière et leur róle dans la formation de

certaines tumeurs sacro-coceygiennes. — Hanriot et Ricliet. InfiuiMice des mpdifications

volontaires de la respiration sur l'excrétion de l'acide carbonique. — Charbonnel-Sallc.

Sur les fonctions hydrostatiques de la vessie natatoire. — Galtier. Dangers de Tutilisation

des produits, tels que le petit-lait et le ft-omage, obtenns avec le lait de vaches tubercu-

Icnses. — 20. Mascari. Effets des tremblements de terre sur les appareils magnétiques. —
Chauveau. Conséquences physiologiques de la détermination de l'activité spécifique des

échanges ou du cocfficient de l'activité nutritive et res])iratoire, dans les muscles cn repos

et en travail. — Bigourdan. Observations de la nouvelle comète Barnard (e 1887), faites

à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de l'Onest). — Goursat. Sur un système

d'équations aux dérivées partielles. — d'Ocagne. Sur les péuinvariants des formes binai-

res. — Pcrrot. Sur la détermination directe du coefBcient différentiel -j-, lelafif aux vapeurs

saturées. — Lagrange. Variations diumes intertropicales et variations annuelles du magné-

tisme terrestre. — Baubigny. Sur la reproduction de l'alabandinc. — Oeschncr de Coninck.

Contribntion à l'étude des alcaloi'des. — Raoul Varet et Vienne. Action de l'acétylènc sur

la benzine en présence du clilornre d'aluminiuni. — Joyeux-La/fuie. Sur l'organisation des

cMorémiens. — Gurnoud. Variations et equilibro de l'accroissenient en forét. Coupé et con-

tr61e. — Riviere. De quelques bois fossiles trouvés dans les terrains quatemaires du bas-

sin parisien. — 21. Lo'wy. Méthode generale pour la détennination de la constante de l'aber-

ration. — Berthelot et Fabre. Sur les divers états du tellure. — Chauveau. Jlétliode pour

ta détermination de l'activité spécifique des échanges intramuseulaires ou du coefficicut
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ilo l'activité nutritive et respiratoire «k-s muscles cu repos ut en travati. — Faye. Note sur

une correction à apporter au premier Mémoire de M. Lagrange sur les causes de variations

iliurnes du maguétisme terrestre. — Ojfret. Trembleinent de terre du 23 février 1887. Enu-

iiicration et description sommaire des appareils sismiques qui ont fonctionné. — de Lafitte.

.Sur l'histoire du phylloxera de la vigne. — Autonne. Sur les groupes quadratiques cré-

moniens. — Andoyer. Sur une équatinn diiTerentielle que Fon rencontre dans la théorie

des orbites iutermédiaires. — Parenly. Au sujet d'une méthode de r(?gulation et jaugeage

du débit des canaui decouverts. — RaotiU. Loi géni''rale des tensions de vapeur des dis-

.solvants. — Chappuis et Rivière. Sur la conipressibilité du cyanogène coinparée à sa ré-

fraction. — ArouchkoU. Sur la polarisation du cuivre par l'extension de sa surface de con-

tact avec un liquide conducteur. — Hubert. Sur un coup de foudre observo à Eza (Alpes-

inaritimes). — Saglier. Sur les iodures doubles de cuivre et d'ammoniaque. — Le Chate-

lier. De l'action de la chaleur sur les argiles. — Grimaux et Cloes. Sur les bromures

d'érjthrène. — Ilaller. Sur la cyanacétophéiinne. — Gehring. Sur le sébate d'aniline et

la diphénylsébai;amide. — Renaut. Sur la forniation cloisonnante (substance trabéculaire)

ilu cartilag-e hyalin ftetal. — Diihois. Eecherehes sur la fonction pliotogénique.

• Corre.spondenzl)latt de.s iiaturwissenschaftlichen Vereines in Regensburg. Jhg.

XL. 1887.

Schmid. Die Lepidopterenfauna der Regensburger Umgegeud niit Kelheira und Wurth.

^Oosmos. Revue des sciences et de lem- application. N. 118-124. Paris, 1887.

'Jaarboek van de k. Akademie van Wetenschappen. 1885. Amsterdam.

^Jahrbuch des k. deutschen Archiiologischen lustituts. Bd. II, 1. Berlin, 1887.

Michaelis. Zur Erinnerung an Wilhelm Henzen. — von Sybel. Zwei Bronzen. ;—

^ Diimmler. Vasen aus Tanagra und Verwandtes. — Michlwfer. Eeliefs von Votivtragern. —
Bollimi. Frubattische \'asen. — von Rohden. Zu Hermes des Praxiteles. — Studniczka.

Die bemalten. Deckziegel. — Loewy. Zu den griechischen Ktinstlerinschriften.

^Jahrbuch ftìr das Berg- und Hiittenwesen im Konigreiche Sachsen auf d as

Jahr 1887. Freiberg. <'

• Jahresbericlit iiber die Fortschritte der classischen Alterthumswissenscbaft.

Jhg. XIV, 5-7. Berlin, 1887.

HiUer. Jabresbericht iiber die griechischen Lyrikur (mit Ausscbluss Pindars) und die

griechischen Bukoliker fiir 1884 und 1885. — Hammer. Bericht iiber die auf die griechi-

schen Ehotoren und spateren Sophisten beziiglichen, vera Anfaiig 1882 bis Ende 1886 ei^

schiencnen Schriften. — Sey/fert. Jabresbericht iiber T. Maceius Plautus von (1882) 1883—

188-5. — Hormvits. Bericht iiber die auf die Geschichte der classischen Alterthums-

wissenscbaft beziigliche Litteratur der Jahre 1884—1886. — E;iemlff. Bericht uber die

griechischen Grammatiker. — Ileydenreicli. Bericht iiber die Litteratur zu Propcrz fiir die

Jahre 1877 bis 1880. — Fo/'^f. Bericht iiber die die romischen Privat-und Sacral-Alterthiimer

betretfende Litteratur des Jahres 1885, resp. 1884.

Mornal de sciencias mathematicas e astronomicas. VII, 5. Coimbra, 1886.

Loria. Su una proprietà del determinante di una sostituzione ortogonale. — D'Oca-

ijiie. Sur certaines fonctions syme'triques ; application au calcul de la somme des puissances

semblables des racines d'une équation. — De Cabeds. Sobre a fòrmula de Taylor. —
Teixeira. Applicafoes da furinula que da as deriradas de ordem qualquier das funfoes

de fun^oes.

".Toiirnal (American Chemical). Voi. IX, 2. Aprii 1887. Baltimore.

Jackson and Winf/. On the Direct Conversion of Aromatic Sulphonates into the Cor-

responding Amido Compounds. — Ri id. On Benzyldimethylamine. — Id. und Rolfe. .K



XXIII

Ntw Metlioil l'or the l^iiaiititalivo l'etormination of Hvdroxyl. — Xortoii ami Williams.

Un thf Action of Broiiiine on Isobutylene. — J/enlce. The Action of Ferric Sulphate on

Iron. — Xoyes and Walker. On tlio Oxidation of Benzene Derivativcs with Potassiuni

Ferricyanide. IV. — Short. Analysis of Milk. — Scovell and Menkc. On the C'onipositinii

of Potatoes. — Morse and Pigqot. A Jlcthod for the Determination of Batter in Slilk. —
Michael. On tiie Addition of ì?odium Acetacotic Ether and Analofjous Sndium Compound.-i

to l'nsaturated Or^'aiiic Ethers. I. — /(/. On Some New Keactions witli Sodium Acetace-

tic and Sodiuni Malonic Ethers. — Id. and Ryder. On the Action of Aldchydes on

rheii.ds, HI.

^Journal (Auunican) of Mathematics. Voi. IX, H. Baltimore, 1887.

Cayley. On the Transformation of Elliptic Functions. — Paxton Voung. Forms, Xe-

cessary and Sufficient, of the Eoots of Pure l'ni-Serial Abelian Equations. — Pitt Durfec.

Symnietric Functions of the H''".

^Journal de la Société physico-chimique russe. Tome XIX, 4. St. Péters-

boiirg, 1887.

Reijel. I. Sur Toxydation des acides hydropipéroniqucs. — Latschino/f. Sur la forme

cristalline de l'acide choléinique — Sokolojf. Sur l'action du zincisoamyle et du zinciso-

butyle sur l'aldéhyde acetique. — Kouvschinoff. Action du zincméthyle sur la valéral. —
Chroustcho/f vt'Martino/f. Sur les coefficients de l'affinité. — Flavitzky. Sur quelques trans-

formations du terpène droit. — Michelsoii. II. Essai théorique sur la distribution de

l'energie dans les spectres des corps solides. — Pirogojf. Application du deuxième prin-

cipe de la therraodynamique aux systémes étant sous l'action des forces exterieures.

Skobehyn et Zinserling. Le phénomènc de Peltier aux diverses températures. — Pirogo/f.

Reponse h une note de M. Stankewitch.

f Journal de Physique théorique et appliquée. 2" sér. T. VI. Mai 1887. Paris.

Brillouin. Sur les tuyaus sonores. — Id. Kesonnateurs. — Guiìlnume. Sur l'étudc

des thermomètres à nieronre. — Tji'duc Etude du champ magnétique produit par un électro-

aimant de Faraday.

^Journal of the Chemical Society. N. CCXCIV. CCXCV. May-June 1887.

London.

MeGouan. Further Notes on the Di-Halold Derivatives of Thiocarbamide. — Werner.

Researches on Chr^m-organic Acids. — Nicol. Supersaturation of Salt Solutions. — Richard-

san. Action of Heat on Peroxide of Nitrogen. — Ruhemann. Formation of Pyridine-deri-

vatives from Citric Acid, and on the Constitution of Pyridine. — Gowland and Voshi-

masa. On Silver containing Bisniuth. — Bailey and Fowler. Suboxide of Silver, AgjO. —
Japp and Burton. Anhydracetonebenzil. — Id. id. Condensatìon Compounds of Benzil with

Eetones. — Meldola and Streatfeild. Eesearches on the Constitution of Anzo- and Dia-

zoderivatives. II. Diazo-amido-compounds. — Perkin. Dehydracetic Acid. — Warington.

A Contribution to the Study of Well M'atres. — Japp and Clemiìvihav:. Constitution of

Glycosine. — Japp. Diphenylglyoxaline and Methyldiphenylglyoxaline. — Thorpe and

Laurie. On the Atomic 'Wcight of Gold. — Id. On the atoniie Weight of Silicon. — Morley.

Note on Substitntion in the Benzene Nucleus. — Armstrong. An E.xplanation of the Laws

which govern Substitntion in the case of Benzenoid Compounds. — Emerson Reynolds.

Researches on Silicon Compounds and their Derivatives. II. A New Chlorobromide of Silicon.

^Journal of the China Branch of the r. Asiatic Society. N. S. Voi. XXI, 3-4.

1886. Shanghai, 1887.

Macgouan. Chinese Guilds or Chamber.s of (_oiiiineree and Trailes L'nioiis. — Allcii.

Is Confucius a Myth? — Edkins. Philological Importance of Geographical Terms in the
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Slii-ki. — Alien. Ta-ts'iii aiul Dependent States. — Ilirth. Eeply to Mr. Allen's Taper

" Ta-ts'in ami Dependent States ". — Id. Chinese Equivaleiits of the Letter " R " in Fo-

reign Names.

"Jom'nal of tlie College of science imiierial University Japan. Voi. I, 2.

Tok}-o, 1887.

Dirò Kitao. Beitriige zur Theorie der Bewegung dor Enlatmospliilre uud dev

Wirbelstiirme. ';

+,Touraal of the rovai geological Society of Ireland. N. S. Voi. Vili, 1. Du-

blin, 1887.

Kinahan. Economie Geology of Ireland. N. I. Metal Minéng.

'.Journal (The american) of Philology. Voi. VITI, 1. Baltimore, 1887.

ElUs. On Some Disputed Passages of the Ciris. — West. On a Patriotic Passage in

the Miles (Jloriosus oi V\s,\ì.tm. — Heicctt. Wilhelm Scherer. — Gardner Uale. The

Sequence of Tenses in Latin. Second Paper.

•Journal (The American) of science. Voi. XXXIII, n. 197. New Haven, 1887.

Carey Lea. Red and Purple Chloride, Bromide and lodide of Silver. — ìFhite.

Inter-relation of Contemporaneous Tossii Faunas and Floras. — Gratacap. Eozoonal Rock

of Manhattan Island. — Stono. Teniiinal Muraines in Maine. — Van Else. Note on the

enlargement of Hornblendes and Augites in Fragmental and Eruptive Rocks. — Matthew.

Great Acadian Paradoxides. — Id. Kin of Paradoxides (Olenellus?) Kjerulfi. — Dana.

Taconic Rocks and Stratigraphy, with a Geological Map uf the Taconic Region.

Lumière (La) électrique. T. I-XXIII.XIV, 14-23. Paris, 1879-1887.

^MedJeleser (Videnskabelige) fra Naturhistorisk Forening for Aaret. 1884-86.

Kiobenhavn, 1884-87.

Transtedt. Ascidiae simplices fra det stille Oi:ean. — Lùtken. Om Crocodi-

lus intermedius og om en af Underslaegterne af Alligator-Slaegten. — v. Graff.

Xie Arter af Myzostomider i Universitetets zool. Musenm i Kiobenhavn. — Warming.

Symbola ad Floram Brasiliae Centralis cognoscendam. — Meinert. Myriapoda Musaci

Hauniensis. Ili Chilopoda. — Petersen. Nye Bidrag til den danska Hav-Fiskefauna. —
Poulscn. Bidrag til T r i u r i d a e e e r n e s Natiirhistorie. — Meinert. Tungens Udskydelighed

lios Steninerne en Slaegt af Staphylinernes Karaihè.

^Mélanges d'archeologie et d'histoire. Année VII, 1-4. Paris, 1887.

de Nolhac. Fac-similés de l'écriture de Pétrarque et appendices au « Canzoniere au-

tographe ". — Robert. Formes et caractères des me'daOlons antiques de bronzo relatifs auf

jeux. — Faucon. Note sur la détention de Rienzi à Avignon. — Delaville le Roulx. Des

sceau-v des prieurs anglais de l'ordre de l'Hòpital aux XII" et XIII' siècles. Note complé-

mentaire. — Péli.ssier. Les amis d'Holstenius. — II. Les frères Dupuy. — Fahre. Un re-

gistro caméral du cardinal Albomoz en 1364. — Le Blant. Le Christianisme aux yeux des

paiens. — Desrousseau.v. Note sur le fragnient cripto-tachygraphique du Palatinus

graecus 73. — Duchesne. Notes sur la topngraphie de Rome au nmyen-àge. — II. Les

titres presbytéraux et les diaconies. — de La Blanchère. Les ex voto à Jupiter Poeninus

et les antiquités du Grand Saint-Bernard. — Le Blant. De quelques objets antiques repré-

sentant des squelettes. — C'agnat. Note sur le praefectus urbi qu'on appelle à tort

Aconius Catullinus et sur le proconsxil d'Afrique du méme nom. — Cadier. Bulles origi-

nales du XIIP siede eonservées dans les Archives de Navarro. — Gsell. Etude sur le ròle

piditique du Sénat Rnmain à l'epoque de Trajan.

'Mémoires du Comité géologique. Voi. III, 2. St. Pétersbourg, 1886.

Carte géologique generale de la Russie d'Europe.
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"Mémiores et Compte rendii dei travaux de la Société des iii^éuiem-s civils.

Mars 1887. Paris.

Gruner. Les lois nouvcUes d'assistaiice ouvrièro cn AUeraagne, Autriche et Suissc. —
Cantagrel. Note sur la législatìon des accidents et l'assistance ouvriùre dans ccrtains pays

étrangers et en France. — Cossmann. Note sur les trains-trainways. — Cerbelaud. Note

sur l'organisation des trains-tramways dans divcrs pays (Autriche, Allemaffne,Bclgique, Italie).

^Memorias de la real Academia de ciencias eiactas. tìsicas y naturales de

Madrid. Madrid, 1887.

Arécalo y Baca. Aves de Espana.

^Mittheilungen dar Anthropologischen Gesellschaft in Wien. N. F. Bd. VI, 3-4;

VII, 1. Wien, 1887.

VI, 3-4. Hauser. Die ROmerstrassen Kamtens. — Woldrkh. Beitràge zur Urgeschiclito

BOhmens. Drifter Theil. — Haberlandt. Ueber Schrifttafi-ln von der Ostcrinsel. — Krauss.

Srec'a Oluck und Schicksal im Volksglauben der Sùdslaven. — Trapp. Berichte tiber

Erdstalle in Jlaliren. — Kuìka, Der Burgberg bei Jagemdorf in Schlesien. — TEI, 1.

Finsch. Hausbau, Hauser und Siedelungen an der Siidostkuste von Xeu-Guinca. —
Krauss. Das Bauopfer bei den Sùdslaven. — lille. Angebliche Elephantendarstellungen

der pràhistorischen Zeit Amerikas. — Ortvay. Vergleichende ,tJntersucbungen iiber den

Crsprung der ungarlandischcn und nordeuropaisclicn (danischen, schwedischen, norwegi-

sehen) pràhistorischen Steinwerkzeuge.

^ Mittheilungen des Vereins fur Erdkiinde zn Leipzig. 1883-1885. Leipzig,

1884-86.

• Monatsblatter des Wissenschaftlichen Club. Jhg. Vili, 8. Wien, 1887.

• Monographs of the United States Geologica! Surrey. VoL XI. Washington, 1885.

Russel. Geological history of Lake Laliontan. A quaternary lakc of Xortliwesteru

Nevada.

*Notices (Monthly) of the rovai astronomica! Society. Voi. XLVII, 6. Apri! 1887.

Gruhh. On the Choice of Instruments for Stellar Photography. — Pritchard. Remarks

on some of the present Aspects of Celestdal Photography. — Tumer. On the Variations

of Level and Azimuth of the Transit Circle at the Rovai Observatory, Greenwich. —
Marth. On the Formul» for Computing the Apparent Positions of a Satellite, and fur

Correcting the Assumed Elements of its Orbit. — Gore. On the Orbit of 02' 400. — Chatn-

bers. .\ Working Catalogne of " Red "' Stars. — Crossìey. Description of a New Measu-

ring Rod. — Royal Observatory, Greentcich. Observations of Comet b, 1887 (Brooks). —
Prince. Laoar Occultations on March 29, 1887.

+OTHeTB ininepaTopcKaro p3TCKaro reorpafpH'rccKaro odinecTna. 3a 188G roj.i..

C.-IIeTepóyprx, 1887.

^Oversigt over det k. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og det

Medlemmers Arbejder. 1886, n. 3: 1887. n. 1. Kiobenharn. 1886-87.

ÌVarminy. Om Bygningen og den forraodede Bestovningsmaade af nogle gronlandsko

Blomster. — Gert:. Bcmaerkninger ved Fremlaeggelsen i Selsk. af " L. .'Vnnaeì Senecae Dia-

logornm libros XII ad codicem precipue .\rabrosianum recensuit M.C. Gertz -. — Thom-

sen. Om BenZ'dmolekulets Konstitntion. — Steenstruj). Notae teuthologicae.

"Papers (Statistica!) of the U. S. Geologica! Siirvey.N. 3. Washington, 1886.

Minerai resources of the United States.

BuLLETTi.NO Rendiconti. 1887, Voi.. HI. 2" Sem. 4
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"Proceedings of the American Philosophical Society. Voi. XXIII, 124. Phila-

delphia, 1887.

Stoirel. The Trigeiiiinus Nerve in the Bomestic Cat (Felis domestica). — Cope. Aii

Analytical Table of the Genera of Snakes. — Oliver. Subjective After-Color (Complemen-

tary Color). — Brinton. On the Ikonomatic Method of Phonetic Writing, with Special

Reference to American Archieology. — Cope. Sjiionyniio List of the North American Spe-

cies of Bufo and Rana, with descriptioiis of some new Species of Batrachia, from speci-

mens in the National Museum. — Dudieij. Is there Keciprocity in Trade aud the Con-

sumption of Manufactured Commodities ? — Brinton. The Conception of Love in some

American Languages. — Stokes. Notices of New Fresh-Water Lifusoria. — Rothrock. Bio-

graphical Memoir of the late Honorable Eli K. Price, LL. D.

i-Proceedings of the Canadian Institute. 3'' series, fase. 2. Toronto, 1887.

William^. Destruction nf Wild Animals. — Livinfistone. Convertible Securities. —
Kingstone. Campaign of ISl."). — Brotrning. The Fishery Question. — Rosebrugh. The

Air Telegraph. — Mnttheios. Early Development of Aboriginal Women. — Houston. Pho-

netic Spelling. — Roche. Iron in Saline Solutions.

• Proceedings of the royal Geographieal Society. N. M. S. Voi. IX, 5, 6. June

1887. London.

SetOH-Karr. The Alpine Regions of Alaska. — Wilh. Between the Nile and th.

Congo : Dr. Junker and the (Welle) Makua. — Stracliey. The annual Address of the pro-

gress of Geography: 1886-7. — ìVaìker. The Lu viver of Tibet; is it the Source of the

Irawadi or the Salwin ?

Proceedings ofthe royal Society. Voi. XLII, n. 253. London, 1887.

Weldon. Preliminary Note on a Balanoglossus Larva from the Bahamas. — Frank-

land and Pcrcy F. Frankland. Studies of some New Micro-organisms obtained from Air. —
Preece. On the Limiting Distance of Speech by TheleDhone. — Klein. The Etiology of

Scarlet Fever. — Ilopkimnn. Note nn Indiirtion Coils or " Transformers ". — Id.

Note on the Theory of the Alternate Currout Dynarao. — de W. Ahney. Transmission of

Sunlight through the Earth's Atmosphere. — Gallowag. A Coal-dust Explosion. —
Hennessy. Second Note on the Geometrical Construction of the Celi of the Honey Bee. —
Caldwell. The Lmbryology of Monotremata and Marsupialia. — Schmter. On the Total

Solar Eclipse of August 29, 1886. — Schunck. Contributions to the Chemistry of Chlo-

rophyll. No. IL — Boys. Preliminary Note on the " Radio-micrometer, " a New Instruraent

for measuring the mo.st Feeble Radiation. — Kempe. Note to a Memoir on the Theory of

Mathematical Form ('Phil. Trans., ' 1886 (voi. 177), p. 1). — Lamb. On Ellipsoidal Current

Sheets. — Etving and Loie. On the Magnetisation of Iron in Strong Fields. — ÌVriglit

and Tìiompmn. Note on the Development of Voltale Electricity by Atmospheric Oxida-

tion. — Fitsgerald. Clausius's Formula for the Change of State from Liquid to Gas ap-

plied to Messrs. Ramsay and Young's Obsevvations on Alcohol. — Tomlinson. The In-

fluence of Stress and Strain on the Physieal Propertie.s of Matter. Part III. Magnetic In-

duction. — Wooldfidge. Note on a New Constituent of Blood Serum. — Huxley. Preli-

minary Note on the Fossil Reraains of a Uhelonian Reptile, Ceratochelys stheuu-

rus, from Lord Huwe's Island, Australia. — Brunton and Ca&h. Action of Caffein and

Theine upon Voluntary Muscle. — Lauder BruiUon and Ca-^h. Contributions to our

Knowledge of the Connexion between Chemical Constitution and Physiological Action.

Preliminary Comnuinication on the Action of certain Aromatic Bodies. — Spurgo. On the

KlTect of Polish on the Roflexion of Light from the Surface of Iceland Spar.

^Publications de l'École des langiies orientales vivantes. 2" sér. voi. XIX.

Nouveaux melanges orientaux.



— xxvu

Repertoriiun der Physik. Bd. XXIIl, 3, 4. Munchea-Leipzig, 1887.

3. ChwoUon. Photomctrischc Untersnchungen Obor die innere Diffusi on ilos Liclitcs. —
Kurz. Ein Wasserthcrmometer zum Vorlesungsversuch. — Tópler. Zur Ermittlung dts

Lnftwiderstaiides nach der kinetisclieii Thewie. — Lanci. Messimg der clektromotorischeii

Kraft des el.-ktrischen T.ichtbogens. H. — Michelson und Morleii. Eiiifluss der Bewegung

dcs Mittels auf die Gcsdiwindigkeit des Lichtes. — 1. Chicolsoii. Ph..tunie<rische Untcr-

.suchungen ubcr die innere Diffusion des Lichtes. — Nebel. Ein einfacher Apparat zur

Destillation des Quclcksilbers ini Vaeuum. — //cscAf/s. Ueber das SchallleitangsvermOgeii

der KóTpiiT.— Edelmaiin. Einfachstes Spìegelgalvanometer(Taschcn-Spiegelgalvanometer).—

M. Aperiodischcs Femrohr-Galvanometer. — Guignet. Ueber cine allgcraeinc Methode dcv

Kristallisation dutch Diffusion. - IFassWM^A und ScliiUing.VeheT eine esporimentelle Be-

stimmung der >ragi\etisirungsarbeit. — vari Auhel. Xotiz ùber die Dnrchsichtigkeit des

Platins.

*Report of the Proceedings of the numismatic and antiquariati Society of Phi-

ladelphia for the vear 1886. PhUadelphia, 1887.

"Resumé des séances de la Société des ingénieurs civils. Séances 15 avril; 6, 20

mai 1887. Paris.

•^Revista de los progresos de las ciencias exactas, fìsicas y naturale^. T. XXII,

2, 3. Madrid, 1887.

Echégaray. Division de la circunferencia en partes iguales. — M. M- Ueflciiones sobri-

la fòrmula psicronietrica. — Cabrerà. Los " Peccs del Mar de Andalucia "".

•Revista do Observatorio i. de Rio do Janeiro. Anno II, 4. Abril 1887.

•Revue historique. XIP année, t. XXXIV, 1. Mai-juin 1887. Paris.

Wahl. Étude sur la revolution fran^aise à Lyon: Joseph Chalier. — Babcau. Un

raagistrat de province sous Loui.< XI\". — Dn Casse. Étude sur la correspondance de Na-

]ioléoD I"'; ses lacunes.

"Revue Internationale de lélectricité et de ses applications. T. IV, 33-34.

Paris, 1887.

•Revue politique et littéraire. 3" sér. t. XXXIX, n. 18-22. Paris, 1887.

•Revue scientitìque. 3« sér. t. XXXIX, n. 18-22. Paris, 1887.

; Rundschau (Naturwissenschaftliche). .Ihg. IL n. 19-24. Braunscliweig, 1887.

"Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. Bd. VI, 4.

Danzig, 1887.

Sondberger. Bemerkungen ueber cinige Heliceen im Bernstein der preussischen

Kuste. — Dorr. Der Burgwall bei Lenzen. — Jacob. Bezogen die Araber des Mittelalters

Bernstein von der Ostsee?— ^cA «»;«««. Zur Kenntniss der Weichthiere Westpreussens.

—

lìrischke. Ueber Parthenogencsis beiden Blattwespen. — Neumann. Ein Lebensbild Frie-

drich Strehlke's. — Scìumam. Burgermeister Daniel Gralath, der Stifter der Naturf. Ge-

sellsch. in Danzig. — Meyer. Xotiz ueber in Ostsee-Bernstein eingeschlassene Vogelfedem.

•Schriften der Physikalisch-okonomischen Gesellschaft zu Konigsberg i Pr.

Jhg. XXVII. Konigsberg. 1887.

Caspary. Einige ncuc Pflanzenreste ans dem samlandischcn Bernstein. — Engelhardt.

Ueber Tertiàrpflanzen von Grunbcrg in Sch. aus dem Provinzial-Museum zu Konigsberg. —
Volkmann. Ueber Fern- und Druckwirkungen. — Caspary. Senecio vernalis W.etK.

schon nm 1717 in Ostpreussen gefunden. — Id. Keinc Triiffeln von Ostrometzko. — Id.

Triiffein und truffelàhnliche Filze in Prenssen.
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^ Science. Voi. IX, n. 220-221. New York, 1887.

"Sitzungsberichte imd AbhancUungen der Natiu-wissenschaftliclien Gesellschaft

Isis. Jhg. 1886. Jiili-Dec. Dresden, 1887.

Reiche. Die Flora von Leipzig. — Purgold. Einige regelmassige Verwachsungen des

Rothgiltenerzes. — Danzig. Weitere Mittheilungen ueber die Granite und Gneisse der

Oberlausitz und des angrenzenden Bohmens. — Drude. Die naturliche systematische Anord-

nimg der Bliithenpflanzen. — Ilaase. Die Vorfahren der Instcten. — Dcichmiiller. Die

Meteoriten des k. Mineralog. Museum in Dresden.

'•Skrifter (Vidensk. Selsk.) 6. R. Naturvidensk. og math. Afd. IV, 3 Kioben-

havn, 1887.

Hannover. Primordialbnisken og dens Forbenbig i Truncus og Extreiniteter hos

Mennesket f8r Fsdselen.

^Studies (Johns Hopkins University) in historical and politicai Science. S"* Ser.

V-VI.

Bourinot. Locai government in Canada.

Transactions of the seismological Society of Japan. Voi. X. Yokoama, 1887.

Mil/ìi'. On a Soismic Survey made in Tokyo in 1884 and 188-5. — Macgon-an. Earth-

quakes in China. — Kingsmill. Notes to accompany some Theorems in the Dynamics of

Geology. — Seikci Sekiya. Earthquako Observations of 1885 in Japan. — LL Catalogne

of 482 Earthquakes in 188.5.

'Verhandelingen der k. Akademie yan Wetenschappen. Afd. Naturuk. Deel XXV.
Amsterdam, 1887.

Zaaiier. De toestand der lijken na arsenicum-vergiftiging. — van Bemmelen. Bij-

dragen tot de Kennis van den alluvialen bodem in Nederland. — Beijtì'inrk. Beobachtun-

gen und Betrachtungen ueber Wiirzelknospen und Nebenwurzeln.

fVerhandlungen der Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und

Urgeschichte. Sitz. 20 Nov., 18 Dez. 1886. Berlin, 1886.

^Verhandlnngen des Vereins zur Beforderung des Gewerbfleisses 1887. Heft

4, 5. Berlin.

'i'Verslagen en mededeelingen der k. Akademie yan Wetenschappen. 3. Reeks

Afd. Lettk. Ili, Afd. Natk. II. Amsterdam 1886.

in. de Vries. De Rijndijk in de duinen te Petten. — Ilabets. Over de echtheid van

den stichtingsbrief der abdij Thorn in 992. — van Ilencerden. Annotationes criticae ad

Dionysi 'Pa),«. kq-/- libros ITI primos. — fiele. De hoofdtempel van Babel en die van Bor-

sippa. — Land. Aardrijkskundige fragmenten uit de Syrische literatuur der 6''° en 7''"

eeuw. — Boot. De ontdekker van het landgoed van Horatius. — Pleijte. Asémos, 'Jarj/nos. —
Beets. Vondel en Rembrandt. — Hahets. Fragment van een Eegistrum beneiiciorum uit

et jaar 1430. — Land. Arnold Geulinx te Leiden. — Verdam. Bedorven plaatsen en wei-

nig bekende woorden uit den Mnl. Limboreh. — Kcrn. Handschriften uithet eiland For-

mosa. — IL Grlnuris. De invloed vangeleiders op de verdeeling der electrische energie. —

Schols. De half-couvergente reeks ter berekening van de integrai >/'(Z)= i;" e — " dz. —

Mulder. Over een additie-product van n. Cyanuurzuur aethyl met broomcyaan. — Id.

Sraeltpunt en kookpunt van broomcyaan. — Stieìtjes. Sur quelques forniules qui se rap-

portent à la théorie des fonctions elliptiques. — Schols. Eene equivalente projectie met

minimumafwijking voor een cirkelvorming terrein van geringe uitgebreidheid. — Oudemans.

Contributions à la flore niycologique de Nowaja Sjemlia. — Suringar. Melocacti novi ex
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iusali:> Arohipelatji indici-occiden<iUis Necrlandiois Cur.i\"ao, Aruba et Bouaire. — Stieltjes:

Sur qnelqaes intógralcs défìnies. — Jfichàlis. De invioed Tan trekstangen op het opzetteii

van draaibraggen. — ìVakker. Die XcubilJungeu an abgesclinitteten Bliitti-rii von Cau-

lerpa prolifera. — Xieuicenliuyzen Kruseman. Over ile potentiaalfunetie van liei electrisclie

veld in de nabijlieid van cene geladen bolvoniiijre Kom. — Lorentz. Over den invioed.

dien de beweging der aarde op de lichtverschijnsclen uitoefent. — Muìder. Broomcyaau

tegenover aetlijialkohol. — /</. Over cen nieuwe methode der polynierisatìe van bronicyaan

en de structuur van eenige cyanuurverbindingcn. — MulJer. Bijdrage tot de kiniiis van

nomiaal cyanzuur en afgeleiden. — Oudemam. Over de ontlidinir van kaliuinehloroehr.-

niaat en Ealiamflnochrpmaat onder den invioed der wamito.

' Wochenschrift des 6sterr. Ingenieur- und Architekten Veieiues. Jbg. XII, 17-22.

Wien, 1887.

^Zeitschril't fiir Mathematik und Physik. Jiig. XXXII, ò. Leipzig. 1887.

Eberhard. Die Raomcurven vierter Ordnung erster und zweiter Species in ihrem Zn-

sainmenhang niit den Steiuer'scben ScbliessungsprMblenien bei den ebenen Curven drifter

Ordnung. — Vorstelier. Zur Reduction der elliptiscben Integrale in die Nunnalfonii. —
Koehler. Zar Einfiihrung der Liniencnordinaten in die analytische Geometrie der Ebene. —
Matthiessen. Bestimmung der Cardinalpunkte einer dioptriscli-katoptriscben Systems ceii-

trirter spharischer FlSchen, mittelst Kettcnbruchdeterminanten dargestellt. — Heymann.

Ueber lineare simultane Difterentialgleichungen, wekhe dureh liyiiergcnmetrische Functio-

nen iategrirt werden kOnncn. — Remhardt. L'eber die genicinschaftlichen Tangenten zweier

Kreise. — Schendel. Die r stufige Determinante n fen Grades. — Stankewitsch. Zur dyna-

mischen Gastbei'rie. — ScIhòmUch. Ueber die Basis der natùrlichen Logaritlimen. —
Demme. Die Platonische Zahl.

Zeitschrift (Historisehe). N. F. Bd. XXII, 1. :\Iunchen und Leipzig, 1887.

Krùncr. Bethlen Gabor, Fiirst vun Siebenbijrgen. — Wmkelriiann. Zur Geschichte

Kaiser Paul's. — Vier Donksfbriften Scharnhorst's aus <lem .lalire 1810.

l'iiliblicazioni non periodiche

pervenute iill"AcfadeniJa nel mese di giugno 1S.S7.

Pubblicazioni italiane.

'Baldi B. — Vite di matematici pubblicate da E. Narducci. P. 1°. Roma.

1887. 4».

"Bibbia (La) volgare secondo la laia edizione de' I di ottobre MCCCCLXXI,
ristampata per cm-a di C. Negroni. Voi. IX. Bologna, 1886.

'Carcano G. — Fiori biblici. Firenze, 1887. 8».

'Celoria G. — Opera/ioni eseguite nell'anno 1881, per detenuinare la ditì'<-

renza delle longitudini fra gli osservatori del Dépot general de la guerre

a Montsouris presso Parigi, del Mont Gros presso Nizza, di Brera in

Milano. Milano, 1887. 4°.

'Id. — Osservazioni ed orbita della cometa 188(j, III. ililano, 1887. 8".

* Conti A. — Illustrazione delle sculture e dei mosaici sulla facciata del Duouki

di Firenze. Firenze, 1887.

*/f/. — Sculture e mosaici nella facciata del Duomo in Firenze. Firenze, 1883. 8°.
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* Cuccati G. — Intorno alla struttiu-a del cervello della Somomya erythro-

c|ephala. Firenze, 1887. 8°.

' Id. — Sulla struttura del ganglio sopraesofageo di alcuni oriotteri. Bologna,

1887. 4".

*Bei A. — Mostruosità doppia parassitaria osservata il 26 aprile 1886 in ima

gallina di cir-ca 2 anni. Firenze, 1886. 8".

*I(l. — Sulla possibilità che le quaglie covino in Africa anche dopo aver ni-

dificato nella primavera in Italia. Siena, 1887. 8°.

' Id. — Un caso di ermafroditismo sovrapposto osservato in una capra giovane.

Firenze, 1886. 8°.

^Dogali. Bicordi. Roma, 1887. 4".

*(Tìovanni V. di — Sulla topografia antica di Palermo dal secolo X al XV.

Palemo, 1887. 4°.

*Issel A. e Piccone A. — Domenico Viviani e Giuseppe de Notaris. Discorsi.

Genova, 1882. 8".

" Pezso P. del — Sulle superficie del u'"" ordine immerse nello spazio di u

dimensioni. Palermo. 1887. 8°.

*Piccoiie A. — Elenco dei muschi di Liguria. Genova, 1863. 8".

^ Id. — Note sul genere Lemanea. Genova, 1867. 8°.

*/rf. — Appunti sulla distribuzione geografica del Polyporus Inzengae

Ces. et Dn. Pisa. 1876. 8».

'Id. — Notizie e osservazioni sopra l'Isoates Duriaei Bory. Pisa, 1876. 8".

* Id. — Supplemento ai muschi di Liguria. Pisa, 1876. 8".

^ Id — Catalogo delle alghe raccolte durante le crociere del cutter « Violante •>

e specialmente in alcune piccole isole mediterranee. Roma, 1879. 4°.

'Id. — Fiorala algologica della Sardegna. Pisa, 1878. 8°.

Id. — Primi studi per ima monografia delle principali varietà d'ulivo colti-

vate nella zona ligure. Descrizione e sinonimia volgare delle varietà pre-

scelte e fotografate. Genova, 1879. 8°.

'Id. — Sulla malattia del Palchetto nei gelsi. Pisa, 1879. 8°.

" Id. — Istruzioni per fare le raccolte e le osservazioni botaniche. Roma, 1880. 8°.

* Id. — Sullo straordinario sviluppo della Septoria castaneae Lev. nella

provincia di Genova durante l'anno 1880. Firenze, 1881. 8°.

Id. — Appendice al « Saggio di una bibliografia algologica italiana » del

prof. Cesati. Firenze, 1883. 8°.

*Id. — Prime linee per una geografia algologica marina. Genova, 1883. 8".

*Id. — Risultati algologici delle crociere del ^ Volante ». Genova, 1883.8°.

* Id. — Contribuzioni all'alcrolosfia eritrea. Firenze, 1884. 8".

' Id. — Crociera del t Corsaro » alle isole Madera e Canarie del cap. E. d'Albertis.

Alghe. Genova, 1884. 8".

'Id. — Nuovi materiali per l'algologia sarda. Firenze, 1884. 8".

*Id. — I pesci fitofagi e la disseminazione delle alghe. Firenze, 1885. 8".
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* Piccone A. — Notizie pielimliiari into.ni) alle alghe della ^ Vettor Pisani -

raccolte dal si». Mareacci. Firenze, 1885. 8°.

* Id. — Spigolature per la fauna ligustica. Firenze, 188."). 8°.

' Id. — Alghe àA viaggio di eircuninavigazioiie della -Vettor Pisani ". Genova.

1886. 8».

' rd. — Di alcune piante liguri disseminate da uccelli carpofagi. Firenze,

1880. 8».

' Id. — Nota sulle raccolte algologiche fatte durante il viaggio di cicumnavi-

gazioae compiuto dalla r. Corvetta « Vettor Pisani '. Genova, 1886. 8".

' Id. — Pugillo di alghe cauariensi. Firenze, 1886. 8".

/(/. — Saggio di studi intorno alla distribuzione geografica delle alghe d'acqua

dolce e terrestri. Genova, 1886. 8".

' Id. — Ulteriori osservazioni intorno agli animali ficofagi e alla dissemina-

zione delle alghe. Firenze, 1887. 8°.

' PortioU A. — Lo statuto dell'Università maggiore dei mercanti di Mantova.

Mantova, 1887. 4°.

* Saccardo P. A. — Sylloge fungorum omniimi hucusque cognitorimi. Voi. IV,

V. Patavii, 18S6-87. 8».

* Salvo R. — Di talune città siciliane avanti il dominio dei Greci. Segeste,

Erice, Gela, Cammarina, Selinunte. Palermo, 1887. 16".

* Strambio G. — Sul progetto di codice della pubblica igiene presentato dal

Ministero dell'interno al Senato del Regno. Milan i, 1887. %".

' Vicentiai G. e Ornodel D. — Sulla vai'iazione di volume di alcuni metalli

nell'atto della fusione e sulla dilatazione termica degli stessi allo stato

liquido. Torino, 1887. 8°.

" Ziiìio G. — In causa di stupro violento. Studio freniati-ico legale. Milano.

1887. 8".

l'ubbliccaioiii estere.

* Croniken (Basler) herausgegeben von der historischen imd autiquarischen Ge-

sellschaft in Basel. Bd. III. Leipzig. 1887. 8».

'De Botella j de Iloriws F. — Espana. Geografa morfologica y etiológica.

Madrid, 1886. 8".

*Elster L. — J. Ch. L. Simonde de Sismondi. .Iena, s. a. 8."

'•Evans .1. — Adress deUvered at the anniversary meeting of the Society of

Antiquaries, London. London, 1887. 8".

* Ilelbig W. — Das homerische Epos aiis den Denkmalern erlautert. 2 A ufi.

Leipzig, 1887. 8°.

'IlelmìwlU U. von — Handbuch der Physiologischen Optik. IV Lief. Hamburg.

1887. 8-.

^Katalog der Bibliothek der deutschen geologischeu Gesellschaft. Berlin.

1887. 8°.
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*Levasseu/' E. — Les tables de burvie. Naucj', 1887. 4".

fPublication der Norvegischen Commissiun der Europaischen Gradmessuug.

Vandstandobserwationer IV. H. Geodatische Arbeiten V. H. Christiania,

1887. 4°.

*Rath G. vom. — Worte der Erinnenmg an Dr. Martin Websky. Bonn,

1887. 8».

* Wi'dlrier A. — Die EntwickUing der Grundanschauungen in der Physik im

Laufe unserer Jahrhunderts. Aachen, 1887. 8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di giugno 1887.

Pubblicasloiii iialiane.

"Annali di agricoltura. 1887, n. 126. Koma.

Zootecnia. Provvedinic-iiti a vantaggio della produzione equina nell'anno 1886.

l'Annali di chimica e di farmacologia. 1887, n. 5. Milano, 1887.

Sanarelli. Assenza di acido urico e reazione alcalina dell'urina in animali carnivori. —
Shijf'. Basi coloranti derivate dal furfurol. ^ Ciamician e Siìher. Sulla trasformazione

del pirrolo in derivati della piridina. — Curii. Richerche sperimentali .sull'azione biolo-

gica del rame.

+Arclieografo triestino. N. S. voi. XIII, 2. Trieste, 1887.

St. Notizie sui tre casati di Momiano. — Tiinsi. Nota sull'orazione „ Pro Patre "

di Q. Aurelio Simmaco. — Vassilich. Dopo i „ Due Tributi". Le isole del Quamero nel-

l'XI secolo e nella prima metà del XII, considerate nei loro rapporti con Venezia, coU'ira-

pero bizantino e coi re della Croazia. — Pav/ini. La origine del nome Padriciano. —
Fremer. L'Istria semitica. — Pervanogìù. Della paletnologia della penisola italica nelle

.sue attinenze colla penisola balcanica. — Joppi. Documenti goriziani del secolo XIV. —
Marsich. Quando e come vennero gli Slavi in Istria. — Cavalli. Stipendiar! della Repub-

blica rammentati nelle carte dell'Archivio diplomatico di Trieste tra il 1370 ed il 1380.

' Archivio storico italiano. Ser. 4*, XIX, 3. Firenze, 1887.

Mancini. Nuovi documenti e notizie sulla vita e sugli sci-itti di Leon Battista Alberti. —
Stocchi. La prima conquista della Britannia per opera dei Romani. — Xovati. Enrico VII

e Francesco da Barberino.

"Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino. Voi. Ili, 3-4. Roma, 188G.

Orsi. Nuove note di paletnologia trentina con speciale riguardo all'età del bronzo. —
Joppi. Le sacre reliquie della chiesa patriarcale d'Aquileia: memorie e documenti. —
Del Lungo. Un pastore schiavone, e una lettera di Niccolò Tommaseo. — D'Ancona. Dal

Brennero a Verona nel 1.580: note di viaggio di Michele de Montaigne (con note di B. Mal-

fatti). — Zcnatti. Andrea Antico da Montnna: nuovi appunti. — de Vit. Donde abbiano

i Cimbri preso le mosse per calare in Italia.

+Archivio storico siciliano. N. S. Anno XI, 4. Palermo, 1887.

Amari. Sul supposto seiiolcro di Galeno alla Gannita. — Beìlio. Di una carta nau-

tica fatta in Messina nel 1.5.53. — Lar/umiìM. Iscrizione araba di Salaparuta. — /(/.Iscri-

zione ebraica di Trapani. — Boera. Sopra un antico privilegio concesso a Bonifato e indi

confennato ad Alcamo. — Id. Breve aggiunta alle Notizie storiche su Castellammare dil

Oolfo. — Snlomoìie-Sfnrinn. L'autore della statua in bronzo a Carlo V in Palermo. —
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Ili. Documenti su Giovali Filippo Ingrassi.-». — Amari. Sopra un vetro arabo del Musco
nazionale di Palermo. — Pipitone-Federico. Laudi.

^Atti dell'Accademia delle scienze di Torino. Voi. XXII, 12, 13. Tonno, 1887.

Giacomini. Annotazioni sull'anatomia del ncpro. — Vicentini e Omodci. Sulla varia-

zione di volume di alcuni metalli nell'atto della fusione e sulla dilatazione termica degli

stessi allo stato liquido. — Guglielmo. Sul disperdimento deirelcttricitil nell'aria umida. —
Canalis. Contributo allo studio dello sviluppo e della patologia delle capsule soprarenali.

* Bollettino consolare pubblicato per cura dui Ministero degli affari esteri.

Voi. XXllI, 4. Koma, 1887.

Durando. Eai)porto della navigazione e del commercio in Trieste nel 1886. — Balbo

Bertone di Sambuy. Commercio marittimo di Fiume n«l 1886. — Trabaudi Foscarini.

Navigazione nel Distretto consolare di Amsterdam por l'anno 1886. — Lambertcnghi. Pro-

spetti di navigazione e commercio per l'anno 1886 a San Francisco. — Barrotto. Kapporto

commerciale per l'anno 1886 a Manilla. — Bonelli. Navigazione italiana nel porto di Getto

durante l'anno 1886. — Poma. Commercio delle Loupes o nocchi di noce in Anatolia. —
Bertola. Statistica dei trasporti effettuati dalla navigazione generalo italiana al Pireo nel

1886 e movimento della navigazione nazionale. — Breen. Costruzione navale sul Clyde

durante l'anno 1886. — Alcon. Esportazione del vino di Jcrez dal porto di Cadice nel-

l'anno 1886. — Guiraud. Rapport commercial pour l'annde 1886 à Gorée (Senegal).

Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. V, 5. Na-

poli, 1887.

•Bollettino della Società geologica italiana. Voi. VI. 1. Roma, 1887.

Fornasini. Di alcuni foraminiferi provenienti dagli strati miocenici dei dintorni di

Cagliari. — Jd. Foraminiferi illustrati da Bianchi e da Gualtieri. — de Stefani. W Per-

miano nell'Apennino. — Ncviani. Conti-ibuzione alla paleontologia della provincia di Ca-

tanzaro. — Seguenza. Studio della fauna toarsiana che distingue la zona di marne rosso-

variegate nel lias sujìeriore di Taormina.

Bollettino della Società veneto-trienlina di scienze natm-ali. T. IV, 1. Pa-

dova, 1887.

'Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per dii-itto di stampa dalla

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. N. 35. Firenze, 1887.

Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno IV, 1887.

Jlaggio e suppl. Roma.

Bollettino di notizie agrarie. Anno IX, n. 28-11. Rivista meteorico-agraria,

n. 15-16. Roma, 1887.

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, 10,11. Roma, 1887.

Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno IX, giugno

1887. Roma.

Bollettino semestrale del credito cooperativo, ordinario, agrario e fondiario.

Anno IV, 1» sem. 1886. Roma.

Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. Anno XIV, 1887, n. 20-22. Roma.

BuUettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XV, 5.

Roma, 1887.

Bullettino-Rendiconti. 1887, Vol. Ili, 2" Sem. .5
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Borsari. I portici della regione VII. — Gatti. Trovamenti risguardanti la topografia

la epigi-afia urbana. — Visconti. Trovamenti di oggetti d'ai-te e ili antichità figurata.

^Circolo (II) giui'idico. Anno XVIII, 4-5. Aprile-maggio 1887. Palermo.

Sampolo. Della divisione e della misura delle [acque e della permutazione del turno

in diritto romano riscontrato col diritto italiano fr. 5, D. XL. III. 20. De aqua quotidiana

et aestiva.

^ Fonti per la storia d'Italia piibbl. dal r. Istituto storico italiano. N. 1.

Roma, 1887.

Gesta di Federico I in Italia descritte in versi latini da anonimo contemporaneo.

^Gazzetta chimica italiana. Anno XVII, 3. Palermo, 1887.

Colasanti. Le reazioni della crcatinina. — Ciamician e Silber. Azione della anidride

acetica sul N-metilpirrolo e sul N-benzilpirrolo. — Campani. Metodo di dosamento volu-

metrico dell'urea. — Ricciardi. Ricerche di chimica vulcanologica sul graduale passag-

gio delle roccie acide alle roccie basiche. — Baìbiano. Ricerche sul gruppo della canfora.

—

Spica e De Varda. Sul clorocarbonato isopropilico e su alcuni suoi derivati. — Spica.

Su alcune uretane isopropiliche. — Kórner e 3Ienozzi. Azione dell'ammoniaca sull'etere

bromosuccinico. — Baìbiano. Sopra alcuni derivati del pirazolo. — Pilliti. Nuove richer-

che sulla asparagina. — Schiff. Dimostrazione del coefficiente di dilatazione dei gaz come

esperienza di corso. — Wallach. Sulla preparazione del nitrito di terpina.

"Giornale della r. Accademia di medicina di Torino. Anno L, 5. Torino, 1887.

Giacosa e Monari. Sopra due nuovi alcaloidi estratti dalla corteccia di Xanthoxy-

lon senegalense (Artar-root). — Secondi. Trapianti di pelle di rana. — Stilling. Ricerche

anatomiche sopra l'influenza dei muscoli nella forma dell'occhio, specialmente in riguardo

allo sviluppo della miopia. — Reymond e Baiardi. Sulla visione nell'astigmatismo. —
Tartttferi. Sullo strato dei granuli interni della retina. — Dragoni. Sulla rigenerazione

del tessuto della prostata.

'Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno IX, n. 5-6. Milano, 1887.

Chiappelli. L'agglomeramento della popolazione e le condizioni igieniche dei grandi

centri dell'antichità secondo alcuni studi recenti.

"Giornale d'artiglieria e genio. Anno 1887, disp. VI. Roma,

t Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXV, 5. Maggio

1887. Roma.

Chiaiso. Sulla autifebrina. — Alvaro. La medicina preventiva. Contributo allo studio

della epidemia colerica di Palermo nell'anno 1885.

^Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XVI, 3. Roma, 1887.

Tacchini. Macchie e facole solari osservate al r. Oss. del Collegio romano nel 1° trim.

1887. — Chistoni. Carta magnetica dell'Italia superiore, sua relazione colle aree sismi-

che. — Braun. Sunto della teoria solare.

^Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2% voi. XX,

10-12. Milano, 1887.

Brioschi. Sulla trasformazione delle equazioni algebriche. — Jung. Sulle trasforma-

zioni piane multiple di ordine minimo. — Pinchcrle. SuU' inversione degli integrali defi-

niti. — Brina. Sopra un lavoro postumo di Giulio Carcano. — Del Giudice. Le tracce

di diritto romano nelle leggi longobarde. — Buccellati. Efficacia estensiva della legge

penale. — Fiorani. Sopra alcune forme morbose dell'apparato vescicale. — Pollacci. Di

un fatto chimico il quale dimostra che il solfato di rame non può dalle uve passare nel



— XXXV —
villo elle in tenoissima proporzione; con osservazioni critiche sopra alcuni dei rimodi pro-

posti per combattere la pcronospora.

^Rivista di artiglieria e genio. Maggio 1887. Roma.

Siacci. Sul potenziale della resistenza. — 6. S. I'')iiticelli portatili ferroviari da cam-

pagna. — Gonella. Alcune idee sullo sviluppo delle istruzioni delle batterie da campaj;na. —
Tommasi. Ancora sul tiro dell'artiglieria al disopra di truppe amiche. — Bravi. Riscal-

damento e ventilazione delle nuove officine del laboratorio pirotecnico d'artiglieria in

Bologna.

^Rivista scientifico-industriale. Anno XIX, 7, 8. Firenze, 1887.

Poli. I recenti progressi nella teoria del micrnscopio. — Luvini. Sulla conduttività

elettrica dei gas e dei vapori. — Martini. Sulla diffusione del calore. — Bettanini. Ce-

lestina di Montecchio Maggiore, nota preliminare.

Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione dal 1" genn.

al 31 maggio 1887. Roma.

•Telegrafista (11). Anno VII, 4. Roma, 1887.

Cardarelli. Alcune considerazioni sull'aggruppamento degli elettromotori. — Le linee

sotterranee in Nuova York.

Pìibblicasioni estere.

^Abhandlungen der Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. Math.-phys. CI.

Bd. XIII, 8, 9; Philol.-hist. CI. Bd. X, 4. Leipzig, 1887.

Leuckart. Neue Beitrage znr Keuntniss des Baues und der Lebensgeschichte der Ne-

matoden. — Neumann. Ueber die Methode des Arithmetischen Mittels. — Schmidt. Die

handschriftliche Ueberlieferung der Briefe Ciceros an Atticus, Q. Cicero, M. Brutus in

Italicn.

f Abatracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 40. London, 1887.

*Acta mathematica. XI, 1. Stockholm, 1887.

Hacks. Ueber Summen von grOssten Ganzen. — Stern. Sur la valeur de quelques

séries qui dépendent de la fonction E(x). — Schwering. Ueber gewisse txinomische kom-

plexe Zahlen. — Lerch. Un théorème de la théorie des siiries. — Kohh. Sur le mouvement

d'un point materie] sur une snrface de revolution.

• Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXXI, .3. Beiblatter. Bd. XI, (>.

Leipzig, 1887.

Oberbech. Ueber die electromotorischen Kràfte diinner Schichten und ihre Beziehun-

gen zur Molecularphysik. — Goldhammer. Ueber den Einfluss der ilagnetisirung auf die

electrische Leitungsfahigkeit der Metallo. — Id. Ueber die Theorie des Hall'schen Pha-

nomens. — v. Long. Messung der electromotorischen Kraft des electrischen Lichtbogens.

n. — Uàberlein. Ueber die Beziehungen der electrischen GrOssen und den Nutzeffect von

Secnndareleracnten. — Ilert:. Ueber sehr schnelle electrische Schwingungen. — Nahrivold.

Ueber Luftelectricitàt. — Voigt. Bestimmung der Elasticitatsconstanten von Beryll und

Bergkrystall. — iVatanson. Ueber die Abkuhlung der Kohlensàure bei ihrer Ausdehnung. —
^o?<f«A-. Bemerknngen zur Abhandlungdes. Hm. Kob. V. Hclmholtz: „ die Aenderungen des

Gefricrpunktes etc." — Dvordk. Bemcrkungen zu der Mittheilung von F. Neesen „Akusti-

sche Beobachtungen ". — Schrauf. Ueber das Molecùl des krystallisirten Benzols. — Hertz.

Nachtrag zu der Abhandlnng iiber sehr schnelle electrischen Schwingungen.

Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums. Bd. II. 2. AVien. 1887.
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Andrussow. Eine fossile Acetabularia als gosteinbildunder Organismus. — Beck. Plora

voli Sudbosnien und dei' angrenzenden Hercegovina. — Kochlin. Ueber Phosgenit und eiii

muthmasslich neues Minerai vom Laurion.

+Aiinale]i (Mathematische). Bd. XXIX, 3. Leipzig, 1887.

Schróder. Tafeln l'er eindeutig unikehrbaren Functionon zweier Variabeln auf deu

einfachsten Zalilengebiet<3n. — Gordan. Ueber biquadratìsche Gleichungen. — Brioschi.

Ueber die Transforinatioii der algebraischen Gleichungen durch Covarianten (Auszug aus

einem Briefe an Hrn. Gì rdan in Erlangen.) — Capelli. Ueber die ZurUckfiibrung der Cay-

ley'schen Operation SI ar.f gewòhnlicho Polar-Operationen. — Noether. Ueber die totalen

algebraischen Differentialausdriìcke. — IVeiss. Ueber einen Beweis der Zeuthen'schen Ve-

rallgemeinerung des Satzes von der Erhaltung des Geschlechts. — Bobek. Ueber hyperellipti-

sche Curven. — Nekrassoff. Ueber trinomische Gleichungen.

i-Annales des mines. 8"^ sér. T. X, 6. Paris, 1887.

Aguillon. Grande-Bretagne. Loi de 1886 sur les mines de houille. — BuUetin des

travaux de chimie exécutés et en 1884 en 1885 dans les laboratoires départementaux de Caen,

Clermont-Ferrand, le Mans, Marseille, Me'zières, Saint-Etienne, Troyes, Vicdessos, Alger, Con-

stantine et Oran. — Etude et enquéte sur les conditions d'installation et de fonctionne-

ment des chaudières de première catégorie chauffées par les flammes perdues des foyera

métallurgiques. — Lévy. Eapport sur l'explosion de la chaudière du bateau à vapeur le

Tape-Dur à recluse de Bougival (Seine-et-Oise). — Lallemand. Commission d'étude des

moyens propres à prevenir les explosions de grisou dans les houillères. — Analyse synopti-

que des rapports officiels sur les accidents de grisou en France de 1817 à 1884.

^Annales scientifiques de l'Ecole nonnaie supérieiue. S^sér. t. IV, 6. Paris, 1887.

Goursat. Etiide des surfaces qui admettent tous les plans de symétrie d'un polyè-

dre régulier.

^Annals of -the Astronomica! Observatory of Harvard College. Voi. XVII.

Cambridge, 1887.

Cìiandler. The Ahnurantar. An investigation made at the Observatory in 1884

and 1885.

^Anzeiger (Zoologischer). N. 253. Leipzig, 1887.

Nalhusius. Die KalkkiJrperchen der Eischalen-Ueberzlige und ihre Beziehungen zu

den Harting'schen Calcosphàriten. — Woljf. Einiges ueber die Niere einheimischer Proso-

branchiaten. — Wolterstorff. Triton palmatus am Harz. — Faussek. Zur Histologie

des Darmcanals der Insecten.

i'BericMe der deutschen Chemischen Gesellschaft. Jbg. XX, 9. Berlin, 1887.

Kock. Beitrag zur Kenntniss des Triphenylraethanderivate. — Id. Entstehung halo-

gensubstituirter Amidovcrbindungen bei der Reduction von Nitrokohlenwasserstoffen. —
Hirsch. Ueber Chlorstickstoffabkommlinge der aromatischen Gruppe. — Kiliani. Bemer-

kung. — Michael. Bemerkungen zu einer Abhandlung des Hrn. L. Claisen. — Roser.

Synthesc von Indonaphtendcrivaten. II. — Id. und Haseloff. Isomero Zimmtsaurederivate. —
Fischer und Wimmer. Zur Bildung der Oxyazoverbindungen. — Id. id. Zur Kenntniss der

Diazoamidoverbindungen. — Neumann. Ueber die Entwicklung von schwcfliger Saure und

Saucrstoff mit Hilfe des K i p p 'schen Apparates. — Ilinsberg. Ueber die Einwirkung ein-

wertbiger Aldehyde der Fettreihe auf m-/;-Toluylendiamin. — Einhorn und Liebrecht.

Ueber die Einwirkung von Chloral auf a-Picolin. — Kehrmann. Ueber Kaliumnianganido-

xalat. — Fahlberg und List. Ueber die Aether des BenzotJsauresulfinids und der o-Sulf-

aminbenzoesaure. — Claus und Kickelhayn. Zur Kenntniss der Cinchoninsiiure. — Gold-

schmidt und Strauss. Ueber Dinitrosoorcin und Dinitrorosorcin. — Matzudaira. Ueber das



— XXXVIl —
Dibenzylanilin unii seine Derivate. — Boti und Macnair. Berichtigung. — Niclski. Ueber

die Uiidnng der Krokonsiure aus Benzolderivatcn. — Claus und Biicker. Zur Kcnntniss

dcr Chlorbenzoì'siiuren. — MùUer-Erzlach. Dio wassorhaltigen Vcrbindungcn des Baryts

und des Strontians. — BiUeter. Ueber die Eiiiwirkiin'j; von Tbiocarbonyklilorid aul' secun-

dSre Amine. — Curtius. Ueber das Diamid (Hydrazin). — Urech. Eine ErOrtcrung betreffend

Rcactionsgeschwindigkcitsformcln. — Holzmann. Ueber Thioderivate des Diiltliyl- und Di-

metliylanilins. — Ladenburij. Ueber das Styrol dir PjTidinrcilio. — Id. Ueber die Pipc-

rideiureilie. — Id. Die Constitutìun des Trojìins. — Oldach. Ueber das |^-Metllyltet^anle-

tliyleiidianiin und das ^-MetbylpjTi'olidin. — Diirkopf und Schlaut/k.Zar Constitution des

Aldehydcollidins. — Ladenburg und Petersen. Ueber das Duboisin. — Wagner. Ueber

Oxydation des Santonins. — Krùss und Nilson. Ueber das Aequivalent und Atomgewicht

des Thoriums. — Id. id. Ueber die Erden und die Niobsiiure des Fergusonitcs. — Id. id.

Ueber das Product der Keduction von Niobfluorkaliuni niit Natriuni. — Id. id. Ueber Ka-

liunigcrmanfluorid. — Goldschmidt und Schulthess. Ueber das ThiiSnathylamin. — Bam-

berger. Zur Kenntniss aroniatischer Nitrile. — Id. und Lodter. Ueber die Einwirkung von

Natrium und .\lkohol auf «-Naplifonitril, Benznnitril und Toluuitril. — Bamhcrger und

Boekmann. Ueber die Einwirkung vun Natrium auf alkoholisches (ì-Naphtonitril. — Michae-

lis und Schmidt. Ueber das unsymmetrisclie Benzoylphcnylhydrazin. — ìVeller. Ueber

Xyiylphosphorierbindungen und uber Toluphosphinsiiurcn. — Meyer. Medieinischchemischc

Notizen. — Bailher. Ueber Tetramcthyldianiido-Tliiobenzophenon. — Ruffì. Ueber .\bkOmm-

linge des Normalprojylthiophens und uber einige Glyoxylsauren der Thiophenreibe. —
ÌValder. Zur Kenntniss dcr Benzylderivate des Hidroxylamins. HI. — Meyer und Neure.

Ueber Ncbenproducte der Tiophen-Fabrikation. — Tìiomsen. Ueber Verbrennur.gswarme or-

gani-KOrpcr. — Schall. Bericlitigung zur letzten .Vbliandlung. — Dennstedt und Zimmer-

mann. Ueber die Einwirkung des PropionsaureanliyJrids auf Pyrrol. — Buchka und Irish.

Ueber die Oxydation von Ketonen mittelst Kaliumfcrricyanid. — Beyer. Ueber Chinolin-

derivate aus |3-Diketonen. — Rischbieth. Zur Darstellung der Liivulinsiiure. — Zincke.

Ueber Derivate des Orthobcnzochinons. — Michaelis. Ueber die Dampfdichte dos Tellur-

tetrachlorids und uber die Valenz des Tellnrs. — Schoeller. Natur und Beschaffenheit

einiger Flusswàsser aus dem Stronigcbiet des Rio de la Piata. — Hofmann. Zur Kennt-

niss des o-Amidophenylmercaptans. — Id. Ueber Amidonaphtylmercaptanc. — Kehrmann.

Ueber Phospliunvolframsauren. — Id. Ueber die Sti-uctur einiger complexer anorganischer

Sànren und iiber eine analytische Methode zur Treiiiiuns der Phospliorsilurcn von den

Wolframsàuren.

^Bulletìn de la Société inathématique de France. T. XV, 4. Paris, 1887.

Pellet. Memoire sur la théorie algébrique des equations. — Laisant. Sur les tran-

sformations planes non isogonales. — Gouraal. Note sur quelques intégrales i)seudo-elli])ti-

iiues. — Anglin. Théorèmes sur les déterminants.

'Biilletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. 3* sér. voi. XXII,

n. 95. Lausanne, 1887.

Bertholet. Notice sur les forcts du Jura vaudois. — Schmidt. Analyses chimiques

diverses. — Rittener. Note sur une variété de Gentiana verna. — Dufour. Note sur

quelques effcts de la foudre. — Fol. Sur un microbo dont la présence parait liée à la

virulcnce rabiquc. — Schnetzler. Sur les genncs organisés de la nitrification. — Marguet

et Ilirzel. Observations météorologiques en 1886. 12 tableaux mensuels. — Marguet. B-é-

snmé annnel des obser\ations faites en 1886, à la station météorologique de l'Asilo des

aveuglos, par JI. Hirzel, directeur. — Id. Le climat de Lausanne, partic N.-O., dóduit dos

observations faites à l'Asile des avengles dans la periodo 1874-1886. — Ilceusler. Notes

sur quelques foraminifères des mames à bryozoaires du Valanginien de Ste-Croix. — Dufour.
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Calcul de la hauteur de chute de la colonne de grèlc torabée près de rembouclmre de la

Dranse, le 2 aoùt 1885. — Vetter. Quelques notes sur la flore des ennrons d'Orbe. —
Corboz. Plora Aclensis, ou catalogue des plantes trouvees sur le territoire de la commune

d'Aclens, 1872 à 1885.

'Bulletin des sciences mathématiques. 2*" sér. T. X. Juin 1887. Paiis.

Dìihem. Etude sur les travaux thermodynaraiques de J. Willard Gibbs. — Darboux.

Sur le maximum du produit de plusieurs facteurs positifs dont la somme est constante.

^Calendar (The St. Andi-ewi University) for the year 1887-88. Edinburgh, 1887.

^Centralblatt (Botanisches). Bd. XXX, 13-15. Cassel, 1887.

Gheorcjhieff. Beitrag zur Vergleicbenden Anatomie der Chenopodiaceen. — Sanio.

Notiz zu Schiibeler's viridarium norvegicum. — Chmielevosky. Zur Frage ueber die feinere

Structur der Chlorophyllkorner.

'"Compte rendi! de la Société de géographie. 1887, n. 11. Paris.

^Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et

politiques. N. S. t. XXVII. Juin 1887. Paris.

Caro. Kapport sur le concours pour le pris Audiffret. — Cucheval-Clarigny. Noticc

sur la vie et les travaux de M. Adolphe Vuitry. - Saint-IIilaire. Le gouvemements des

Anglais dans d'Inde. — Gejfroy. Observations à la suite du Mémoire de M. Alfred Bau-

drillart. — Picot. Commission du travail, instituée en Belgique le 15 avril 1886. — Lucas.

Décret du 26 mars 1887. Eapport verbal su la révision des lois pénales.

^Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 4® sér. t. XV.

Janv.-mars 1887. Paris.

Le Blant. Sur diverses Communications faites à l'Académie d'archeologie chrétienne

et à l'Académie des Lincei. — Id. Sur une fibule d'or de Palestrina, qui porte une très

ancienne inscription latine. — de NadaiUac. La grotte de Montgaudier (Cliarente). —
Vercoutre. Sur la découverte d'une nécropole chrétienne à Sfax. — Waille. Note sur les

fouilles archéologiques exécutées à Cherchel (Algerie). •— Bertrand. Note sur un coffret

gallo-romain découvert à Gondrecourt (Mense). — Le Blant. Sur diverses inscriptions ro-

maines trouvees en Italie. — Bertrand. Les bijoux mérovingiens de Courbillac, près Jamac

(Charente). — d'Arbois de Jubainville. La propriété fondere en Gaule.

^Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'A-cadémie des sciences. T. CIV,

n. 22-24. Paris, 1887.

22. Cornu. Sur la condition de stabilite du mouvement d'un système oscillant soumis

à une liaison synchronique. — Debray. Sur quelques alliages cristallisés des métaux du

platine et de l'étain. — de Lacase-Duthiers. Progrès du laboratoire Arago. — Crova. Sur

la transmissibilité de la radiation solaire par l'atmosphère terrestre. — de Saporla. Sur

le rhizome fossilisé du Nymphìea Duniasii Sap. — Lannelongue. Sur les abcès tuber-

culeux périhépatiques et sur le traitement qui leur convient. Résection de la portion abdo-

minale du tborax. — Trépied et Rambaud. Observations de la comète Bamard (e 1887),

faites à l'Observatoire d'Alger, au télescope de 0'°,oQ. — Guichard. Sur les intégrales

f G (x) dx
I -il r> I

— Llouville. Sur un système d'équations linéaires aux dérivées partìelles du

second ordre. — Painlevé. Sur les équations linéaires simultanées aux dérivées partielles. —
Pellet. — Sur les normales aux courbes. — Cnrpenticr. Sur un mclographe. — Chappuis

et Rivière. Sur les tensions de vapeur du cyanogène liquide. — de Mondésir. Sur la

reproduction d'un carbonate de sonde nommé urao et trona. — Laugier. Action de

l'acide sélénieux sur le bioxyde de manganése. — Lescceur. Sur les hydrates du chlorure

de baryum. — Berg. Sur les chromo-iodates. — Le ChateUer. Sur la constitution des
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arfrilles. — DuviìUer. Sur une louvelle bt'taine, la triinétliyl «-amido-butyrubétaìiic. —
Cazcneuve. Sur dcux i-amj)hres monunitrés isoniéri<iucs d<?rivés du eamphrc "rdinairo. —

Bernard. Calciiui-tro simplifié. — Quantin. Contribution à l'étude du sol de la Tunisie. -

I/alles. Sur la fonction de l'ergane énigmatique et de l'at^rus dcs Dcndrococles d'eau

duuce. — Cotteau. Sur les gcnres éocènes de la faniille dcs Brissidces (Echinides irrégu-

licrs). — RoUand. Sur le regime des eaux artésicnnes de l'Oucd Kir' (Sahara algéricn). —
Thoulet. Étude expérimentales sur l'inclinaison dcs talus de matièrcs meublcs. — Rcnaut.

Sur la bande articulaire, la formation cloisonnante et la snbstances chondrochromatique

des cartilages diarthrodiani. — Quinquaud. De l'action du froid sur l'organisme animai

vivant. -- Blaki'. Recherohes sur les relations cntre le spectre des éléments des substances

inorganiqucs et leur action bìologique. — Waìler et U'aymouth fìeid. Étude de la con-

traction du cceur excisé chez les animanx mamraiféres. — Dubois et Roux. Sur l'action

ancstht'siiine du méthylchloroforme. — Chibret. Sur l'action du regime lacté su l'excré-

tion de l'urine. — Fines. Mesure des coups de vent. Jlanomètre à maxima. — Zencjer. La

periode solaire, les essaims périodiques d't?toiles filantes et les perturbations magn(*tiqnes

en 1878. — 23. Cailletet et Mathias. Recherches sur la densité de l'acide snlfureux à l'état

de liquide et de vapeur saturée. — Bertrand. Observations relatives à la Comraunication

de MM. L. Cailletet et E. Mathias. — Berthelot et Recoura. Chaleurs de combnstion. —
/(/. et Louguinine. Chaleurs de combustion. — Debray. Note sur les produits d'altération

de quelques alliages par Ics acides. — Marey. Nouvel odographe à papier sans fin. —
Lecoq de Boisbaudran. Fluorescence ronge de la galline chromifère. — Cloué. Le filagc

de l'huile. — Trélat. Sur la nature et la valeur des (irogrès récents dans les amputations

des membres. — Laboulbfne. Sur l'état larvaire des Helminthes ncmatodes parasites du

genre Ascarides. — de Tillo. Sur la densité de la voùte celeste par rapport aux points

radiants. — Callandreau. Mémoire sur la théorie de la figure des planètes. — Desboves. Sur

des équations de la forme aX*-\-b\*= cZ'. — Carpent ier. Sni un appareil appelémélo-

trope. — Duhem. Sur une relation cntre l'eflfet Peltier et la difference de niveau poten-

tiel entre deux métaux. — Vaschy. Action d'un champ électrostatique sur un courant va-

riablc. — Bouty. Sur la conductibilité des sels anormaux et des acides en dissolution éten-

due. — Etard. De la solubilité du sulfate de cuivre. — Baubigny. Sur la liqueur de

Schweitzer et l'ean celeste. — Henry. Sur l'acide cyano-acétique. — Engel. Action de l'am-

moniaqne sur quelques dérivés chlorés de l'éthane ; fixation direct* des éléments de l'am-

moniaque sur des composés non saturés. — Gehring. Sur les éthers iso-amylsébacique et

bntylsébacique perchlorés. — Haller. Sur l'éther cyanacétiqne. — Id. et Held. Sur le cya-

nacétoacétate d'éthyle de M. W. James. — Girard. Sur le dosage de la fécule dans les

tubercules de la porame de terre. — Gassaud. L'azote organique dans les engrais chimi-

qnes composés. — Ciermont. Sur Temploi thérapeutiquc du chlorhydrate neutre" de qui-

nine. — Koehler. Sur la morphologie des fibres musculaires chez les echinorhynques. —
Teissier. Etiologie de la diphtérie. Transmission jiar les poussiéres atmospheriques. In-

flnence des fumiers, dcs dépOts de chiffons ou de paille. Ròle de la volaille préalablement

infectée. — Zenger. La périodicité des perturbations maguétiques et la période solaire. —
24. Poincaré. Notice sur la vie et les travaux de M. Laguerre. — Lceuy. Méthodc gene-

rale pour la détermination de la constante de l'aberration. Calcul de l'azimut de la di-

rection horizontale du monvement terrestre. — Cornu. Sur la synchronisation d'une oscil-

lation faiblement amortie. Indicatrice de synchronisation représentant le regime variable. —
Berthelot. Sur Ics phosphates terreux. Remarque sur une Communication de M. Joly. —
Debray. Note sur les résidns qui résultent de l'action des acides sur les alliages des mé-

taux du platine. — Ifarey. Fignres en relief représentant les attitudes successivcs d'un

pigeon pendant le voi. Dispositìon de ces figures sur un zootrope. — de Quatrefages. Les

pygmées des anciens d'après la science moderne. — Ihm. Sur la construction et sur
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l'omploi (hi mctroiiurae en musique. — Lecoq de Boisbaudran. Fluorescences du manganése

et du bismuth. — Trépied. Observation de la planète Borelly, faite à l'Observatoire d'Al-

ger. — Gìiarlois. Observations de la nouvelle planète (267), déeouverte à Nice le 27 mai. —
de Polignac. Sur une partition de uombres. — Eateau. Formule jiratique pour le calcul

des rondelles Belleville. — Becquerel. Sur les variations dcs spectres d'absorption des com-

posés du didyme. — Carpentier. Sur un nouveau modèlc d'électromètre. — Jd. Sur un pen-

dule électrique. — Duhem. Sur le phénomène de Poltier dans une pile hydro-électrique. —
Bouty. Gas general de la couductibilité des niélanges; nombre des molécules électrolyti-

ques dans les dissolutions étendues. — July. Recherclies sur les phosphates triinétalliques. —
Ditte. Sur les vanadates métalliqnes. — Engel. Sur les chlorhydrates de chlorures; chlor-

Iiydrate de perchlorure de fer. — Chroustcho/f. De la prccipitation simultanee des mélan-

ges d'iodates et de sulfates par les sels barytiques. — Gautier. Sur Tinfluence de la chaleur

et de la lumière dans les ehlorurations. — Gehrim/. Sur la sébacedinitranilide. — Lafont.

Action de l'acide acétique cristallisable sur le camphène lévogyré. — Maquenne. Sur quel-

ques dérivés de l'inosite. — Cazeneuve et llugounenq. Sur deux principes cristallisés extraits

du santal rouge, la ptérocarpiue et l'homoptérocarpine. — Girard et L'Hote. Sur une com-

biuaison de l'acide chromique avec l'aniline. — Duclaux. Sur la composition des beurres

de diverses provenances. — Fokker. Sur les fermentations par le protoplasme d'un animai

récemment tue. — Halles. Sur les premiers phe'nomènes du développement des Dendrocoeles

d'eau douce. — Bertrand. Kóle des actions me'caniques en Provence : explication de l'anomalie

stratigraphique du Beausset. — Munier-Chalmas. Observations sur les actions métamorphi-

ques du granite et des filons de quartz aux environs de Morlaix. — Dareste. Recherches

sur les boBufs à tète de bouledogue. — Cornil. Sur les grands kystes sarcomateux du petit

bassin. — Leloir. Recherches sur la nature et l'anatomie pathologique de la leucoplasie

buccale (psoriasis buccal).

tCosmos. N. S. N. 125, 12(3. Paris, 1887.

fFuzetek (Természetrajzi). Voi. X, 4. Budapest, 1887.

SanucEH llMiiepaTopcKaro PyccKaro ApxeojiorHiecKaro OBmecTBa. T. XXIII.

1887. C.-IIeTep(5ypri,.

MACCAJbCKIH. OiepKi. norpaHHiHofl lacxH KapccKoiì o6jiacTH. — HCTOMHH'L.

UpejiBapHTe.'iiHhiH oTHeit o pesy.ibTaTaxi. 9Kcnejinuin ajia coOnpania pyoGEExi napoiHHxi.

nt>ceni> CI HauÈBaim.

"Jahrbucher der k. k. Central-Anstalt fiir Meteorologie und Erdmagnetismus.

Jhg. 1885. N. P. Bd.' XXII. Wieu, 1886.

^Joui-nal (American) of science. N. 198, voi. XXXIII. Jime 1887. New Haven.

Datìn. History of the changes in the Mt. Loa craters, on Hawaii. — Gilbert. Spe-

cial Processes of Research. — Lawson. Geology of the Rainy Lake Region, with remarks

on the classification of the Crystalline Eocks west of Lake Superior. Preliminary note. —
Lea. Identity of the Photosalts of Silver with the Material of the Latent Photographic

Imago. — Kunz. Meteoric Iron which fell near Cabin Creek, Johnson County, Arkansas,

March 27th, 1886. — - Whit/ìeld. The Johnson County, Arkansas, and Alien County, Ken-

tucky, Meteorites. — Hidden and Washington. Contributions to Mineralogy.

t Journal de la Société physico-chimique russe. T. XIX, 5. St. Pétersbourg, 1887.

Markownikojf. Les gisements du thénardite en Russie. — Id. Dihydrothénardite, nou-

velle espèce minerale. — Konowaloff. Hexahydi-opseudocumol et nononaphtène. — Aristoff

et Demianoff. Sur Ics produits de l'oxydation des acides diatomiques. — Kossowicz. Do-

sage de l'acide citrique dans le canneberge. — Walden. Étude comparative des réactions

servant à deceler d'acide nitrique. — Moltschanofsky. Sur l'acide hydrazocuminique. —
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Martinofet Schoukofsky. Action de l'iodare d'éthylc et du zinc sur le malonate dVthyle. —
Refonaatsky. Nouvelle synthèse des acìdes diatoniiques. — Diejfe et Reformatsky. Sur

l'oxidation de l'acide ricinoléique et de l'acide linoléiqae. — Kondako/f. Etlier niixtc

éthylamylique tortiaire. — Soìonina. Action des acides mineiaux faibles sur l'alcool ally-

lique. — A'essler. Benvenuto Rizza (ni?croloi,'uc). — Rizza. Sur le camphre du Leduin pai-

lustre. — Michailoff. Dosage de l'indicane dans l'urine. — Goldhammer. Sur rinfluence de

l'aimantation sur la conductibilité électrique des métaux. — Pirogoff. Application du deu-

lième principe de la therinodynamiquo aux systènies l'tant sous l'action des forccs extJrieu-

res. — Schiller. .\ propos " La réfutation du priiK'i|ie de Hyugheus» par M. Kraievitch.

^Journal de physique théorique et appliquée. 2® sér. t. VII. Jiiin 1887. Paris.

Lippmann. Sur une unite de tcmps absolue. Étalons dlectriques de temps et chrono-

scope des variations. — Id. Sléthodc stroboscopique pour com))arcr Ics durées de vibra-

tion de deux diapasons ou les dnrécs d'oscillation de deux pendules. — Pionchon.

Rechcrches calorimétriques sur les clialeurs specifiques et Ics changemcnts d'état aux tempe-

ratures t'Ievées. — Janet. De l'influence du niagnétisme sur les pLónomtnes cliiiuiqucs.

^Journal fur die reine uad angewandte Mathematik. Bd. CI, 3. Berlin, 1887.

Sturm. Uebcr Strablencongruenzen von frloiilieni Bùndel- uiid FcUlfrrade. — .ì/in-

kowski. — Zur Theorie der positiven quadratischen Kurnien. — Thomé. Benierkuiij; zur

Theorie der linearen Diffcrcntialglcichunj^en. — Cayley. Note on the Tbcury of Linear

Differential Equations. — Lipschitz. Bemerkungen iiber cine Gattung vielfacher Integrale.

Auszug cines an Herrn L. Kronecker gerichteten Schrcibens. — Schottky. Ucber cine

spccielle Function, welche bei einer bestimmten linearen Transfonnation ihres Arguraents

unveràndert bleibt.

*Journal of the r. Microscopical Society. 1887. Part 3, Jxine. London.

Gasse. Twelve New Species of Kotifera.

i-Lumière (La) électrique. 9« année, T. XXXVI, n. 24-26. Paris, 1887.

^Memoirs (Cunningham). N. II, III. Dublin, 1886.

n. Cunningham. The luniber Curve in Man and the Apes with an account of the

topographical Anatomy of the Chimpanzee, Orangutan and Gibbon.— IH. Ilaughton. New

Researches on Sunheat, terrestrial Radiation &.

^Memoires et compte rendu des travaux de la Sociétés des ingénieurs civils.

Avril 1887. Paris.

Heut. Deuxième Mémoire sur le Lauriuui. — Pontzen. Voies navigables et cheinins

de fcr. Obsen-ations présent^es dans la séance du 18 mars en réponse à un Mémoire de

de M. de Nordling sur le prix de rerient des transports par chemins de fer et sur la question

des voies navigables. — Fleitry. Voies navigables et chemin de fer. Observations présen-

tées dans la se'ance du 18 mars en réponse à un Mémoire de M. W. de Nordling sur le prix

de revient des transports par chemins de fer et sur la question des voies navigables. —
Roy. Observations prcsentées dans la séances du l""- avril au sujet du Mémoire de M. de

Nordling sur le prix de revient des transports par chemins de fer et la question des

voies navigables. — de Nordling. Réplique aux observations présent^cs sur son Mémoire

sur le prix de revient des transports par chemins de fer et la question des voies navigables.

•Naturforscher (Der). Jhg. XX,n. 25. Tiibia^en, 1887.

•Notices (Monthly) of the r. Astronomica! Society. Voi. XLVII, 7. London.

McLaren. On the Images forraed by Reflecting Mirrors, and their Aberration. —
Dreyer. On some Nebulse hitherto suspectcd of Variability or Proper Motion. — Id. Note

on the Effect of Refraction in Stellar Photography. — Lefavour. The Right Ascension of

certain Stars within Ten Degrees of the Pole. Reduced from Observations by F. G. W.

Billettino-Re.ndiconti. 1887. Voi.. IH. '!" Sem. fi
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Struve. — Fialay. Oii tlie Probablc Errors of Transit-observing. — Johnson. Notes on a

MS. Eclipse Volume. — Tehhutt. Observations of Satuni and ó Geminorum, Jan.-Feb.

1887. — Tupman. Occultation of k Tauri. — Molony. Sextant Observations of Comet a,

1887, on board the sliip British Merchant. — Monck. On the Inclinations of Cometary

Orbits. — Bryant. On tbe Orbit of Coraet II. 1883. — Morrison. The Orbits of Comets

Pabry and Barnard-Hartwig. — Id. Ephemerides of tlie Satellites of Mars during the Op-

positions of 1888 and 1890.

^Proceedings of the American Academy of arts and sciences. N. S. Voi. XIV, 1.

Boston, 1887.

Sajj'ord. Observations of the Mean Right Ascension of Certain Polar Stars, niade at

the Field Memorial Observatory of Williams College, and reduced to the Epoch 1884.0. —
Morris Davis. Thunder-Storras in New England in the Suramer of 1885.— Bailey. A Pre-

liminary Synopsis of North American Carices, including those of Mexico, Central America,

and Greenland, with the American Bibliography of the Genus. — Leighton. Analysis of

Mica frum Leon Co. , Texas. — Id. Analysis of a Crystalline Scale formed in the Ma-

nufacture of Sudic Bicarbonate by the Ammonia Process, at Sn-acuse. — Richards. On

the Constancy in the Heat produced by the Reaction of Argentic Nitrate on Solutions

of Metallic Chlorides. — Fay. Is there a Constant Relation between the Heats of Fur-

mation of Chlorides and Sulphates in Acqueous Solution '? — Goocìi. A Method for the

Scparation and Estimation of Borie Acid, with an Accourtt of a Convenient Form of

A]iparatus for Quantitative Distillatioiis. — Id. A Method for the Scparation of Sodium

and Potassium from Lithium by the Action of Amyl Alcohol on the Chlorides, with

some Reference to a sirailar Separation of the sanie from Magnesius and Calcium. —
Ilumphrey. On the Anatoniy and Development of Agarum Turneri. — Parker. On the

Morphology of Ravenelia lilandulieformi.s. — Cross. Experiments on the Melting Pla-

tinum Standard of Liglit. — Id. and Shcpard. The Inverse Electromotive Force of

the Voltale Are. — Lorìng Jackson and Wing. On the Direct Conversion of Aro-

matic Sulphonates into the Corresponding Amido Compounds. — Id. id. On Benzyl-

dinietliylamine. — Id. and Rolfe. A New Method for the Quantitative Determination

of Hydroxyl. — Thaxter. On Certain Cultures of Gymnosporangium, with Notes on

their RsestellsB.

^ Proeeedings of the r. Irish Acadeuiy. Science. Ser. 2'', voi. IV, 1-4. Polite

literature and antiquities. Ser. 2'' voi. II, 6, 7. Dublin, 1884-86.

Science. Manliffe Barrington. Report on the Flora of the Shores of Lough Emo. —
GrceniL'ood. Recent Additions to the Fungi of Counties Dublin and Wicklow. — Ball. On

a Piane Representation of Certain Dynamical Problems in the Theory of a Rigid Body. —
Sigerson. Consideration of the Structural and Acquisitional Elements in Dextral Pre-emi-

nence, with Conclusions as to the Ambidextcrity of Prinieval Man. — Mackintosh. Re]iort

of Irish Ziiophytos. On some Rare Sea Anemones taken at Greystones, Co. Wicklow, witli

Remarks on the Marine Invertebrate Fauna of that District. — Ilayes. Notes on Micropho-

tographic Methods. — 7'oirnsetid. On the Geometrical Properties of the " Atriphthaloid ". —
Ilaughton. Criticai and Litorary Remarks on Euclid's Doctrine of Parallel Lines. — Corry.

On the Heights attained by Plants on Ben Bulben. — Ferguson. On a Mode of Sub-aqueous

Tunnelling. — Steivart. Report on the Botany of the Island of Rathlin, County of Antrmi. —
Kane. Report on Irish Lepidoptera. — O'Rcilly. On the Directions of Main Lines of Join-

fing obscrvable in the Roeks about Dublin, and their Relations with adjacent Coast Lines,

and witli Lines of FauUing and Contact of <ieological Formations. — Gore. A Catalogne

(if Kniiwn Variable Stars. With Notes and Observations. — Ckichester Ilari. Notes on the

Plants uf some of the Mountain Ranges of Iroland. — Ball. Notes on the Kinematics and
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Dynamics of a Rigid System in Elliptic Space. — Anijlm. Trigonometrical Notes. — Gore.

A Catalogne of Suspected Yariable Stars. — Id. A Catalogue of Suspoctod Variable Stais.

Witli Notes and Observations. — Stewart. Report on tlie Botany of Louf;li Alien, and tlie

Slieveanl.Tin Muiintaiiis. — Cliichester /fari. Rei>ort un tlio Flora of Soutli-West Doiiei,'al. —
Kinaham. Metaniorpliie Action. — l'im. rrelimiiiary i;..|)ort on the Fun?! of Glengariff

and Killarney. — Sollas. On Vetulina stalactites (0. S.J and the Skeleton of the Anonio-

cladina. — Barrimjton and Votrell. Report on the Flora of Ben Bulben and the adjoining

Mountain Range in Sligo and Leitrim. — Hall. Note on a Geometrical Jlethod of Investigating

the Pynaiiiical Pr^pertics of the Cylindn.id. — Poi.. i.iT. Orares and Fen/uson. Remarks on

an (Igain Monument. — Graves. On the Identification of the Proper Names aiipeariiig on

two Monuments hearing Ogam Inscriptions. — Frazer. Dcscription of a Perforated Ball

of Rock Crystal stated to have been found in the county Mcath , with Notes respecting

Rock Crystal (ilobcs or Spheres , tbeir I.egendary History, allegcd Jledical and Magical

Powers, and probable Eastern Origin : also on the use of Rock Crystal for Ornanienting

Irish Shrines and Reliquaries. — Id. Ancient Cross-bow or " Latch, " obtained in Dublin

dnring the Excavations in the Plnnket-strect Area, in 1883. — Id. Description of a Large

Silver Plaque, Commemorative of Martin Luther at Wittenberg, a. d. 1.517. — Ball. On

the Identification of the Animals and Plants of India which were knonw to early Grcek

Authors. — Ferguson. On the Kenfig Inscription. — Olden. On the Cnlebath. — Frazer.

Description of a Scries of Playing Cards relating to the Politicai History of Rev. Dr. Sa-

chcverell in the Reign of Queen Anne. — Id. Description of a " Shale Chark "' obtained

in the City of Dublin from the Bed of the Poddle River in 1882, with Observations. —
Purser. On a London MS. of Cicero's Letters. — Murphy. An Account of an Ancient Ma-

nuseript History of Holy Cross Abbey, Co. Tipperary, called Triumphalia Chronologica

Monasterii Sanctse Crucis. — Frazer. On Three Bronzo Celts obtained in Co. Jlayo, and

presented to the Musenm of the Royal Irish Academy by the Rev. J. MThelpin, with Ob-

servations on the probable Sourccs and Uscs of such Implements. — Rit/ton Garstin. On

some Sixteenth Century Inscriptions in Leighlin Cathcdral, Co. Carlow. — Knowles. Flint

Implements from the North-East of Ireland. — Frazer. Early Ecclesiastica! Seal of Silver

inscribed with the name of Maurice Hollaehan, probably referable to the ]4tb or early part

the l-5th Century, with Remarks.

•Proceedings of the r. Societ}\ Voi. LII, 2ó4. 255. London, 1887.

Skinner. On Phosphonium Chloride. — Lamb. On the Principal Electric Tiine-con-

stant of a Circular Disk. — Owen. On Parts of the Skeleton of Meiolania platy-

ceps (Ow.). — Thomson. Some Applications of Dynamical Principlcs to Phj-sical Pheno-

nomena. — Chree. Conduction of Hcat in Liquids. — Hall. Note on Dr. G. J. Hinde's

Paper " On Beds of Sponge-remains in the Lower and Upper Greensand of the South of

England " OPhilosophical Transastions,' 1885, p. 403). — Hardman. Note on Professor

HuU's Paper. — Thomas. On the Homologics and Succession of the Teeth in the Dasyu-

rida>, with an Attempt to trace the History of the Evolution of Manimalian Teeth in ge-

neral. — tì'ooldridge. Note on Protection in Anthrax. — Perry. Report of the Observa-

tions of the Total Solar Eclipse of August 29, 1886, made at Carriacou. — Bonney. Note

on the Microscopie of Rock Specimens from three Peaks in the Caucasus. — Davison. On

the Distribution of Strain the Earth's Crust resulting from Secular Cooling, with. special

Reference to the Growth of Continents and the Fonnation of Mountain-chains. — Bonney.

Note on the Geological Bearing of Mr. Davison's Paper. — Main. Note on some Experi-

ments on the Viscosity of Ice. — fVard. The Tubercular Swellings on the Roots of the

Leguminoseoe. — Martin. The Proteids of the Seeds of Abrus precatorius (Jequirity). —
U'alker. On the Diameters of Piane Cubics. Preliminary Notice. — Seeley. On Pariea-

saurus bombidens (Owen), and the Significance of its Afiinitics to Amphibians,
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Eeptiles aud Mammals. — Thorason. On the Dissociation of some Gases by the Electric

Dischargc. — Crookes. On the supposed " Neiv Force " of M. J. Thore.

fProceedings (The scientific) of the r. Dubliii Society. N. S. Voi. 3-6. Dublin,

1886-87.

Johnston Lavis. The IJelatioiiship of the Structure of Eocks to the Conditions of their

Forination. — Joly. On the Permanency of Frost-Marks, and a possible Connexion therewith

witli Oldhaiiiia radiata and 0. antiqua. — Ilartley. Note on Lackmoid and Litmin. —
F'itzijerald. On the Limits to the Velocity of Motion of the Working Parts of Engines. —
Joly. On the Occurrence of Harmotome at Glendahiugh, Co. Wicklow. — FiUgerald. On
the Temperature as Various Depths in Lough Derg after Sunny Weather. — Trouton. A
Thermo-EIectric Current in Single Conductors. — Sollas. Preliminary Account of the Te-

tractinellid Sponges Dredged by H.M.S. Challenger, 1872-76. — Kinahan. Irish Metal

Mining. — Sollas. The " C(jecal Processes " of the Shells of Brachiopods Interpreted as Sense-

Organs. — Bull. Zinc and Zinc Ores, their Mode of Occurrence, Metallurgy, and History,

in India ; with a Glossary of Orientai and other Titles used for Zinc, its Ores, and Alloys. —
Ball. On the Existing Eecords as to the Discovery of a Diamond in Ireland in the year

1816. — Stoney. An Experiraental Method of Determiniiig Moments of Inertia. — Rey-

nolds. Note on a Brilliant Meteor seen at Strasburgh on the 15th of August, 1886. —
Kinaham. Oldhamia. — Werner. Note on a Specimen of Adulterated Guano Analysed

in Trinity College Laboratory, Dublin. — Joly. On a Hydrostatic Balance. — Sollas. On
a Specimen of Slate from Bray Head, Traversed by the Structure known as Oldhamia
radiata. — Id. Supplementary Remarks on the Previous Paper. — Barrett. On the Phy-

sical Properties of Manganese Steel. — Kinahan. Irish Marbles and Limestones. — Joly.

On a Peculiarity in the Nature of the Impressions of Oldhamia antiqua and 0. ra-

diata. — Stoney. Curious Consequences of a well-known Dynamical Theorem. — Joly.

The Phenomena of Skating and Professor J. Thomson's Thermodynamic Eelation. —
O'Re'dly. On the Antipodal Eelations of the New Zealand Earthquake 'District of lOth

June, 1886, with that of Andalucia of 25th Deiember, 1884. — Haddon. Suggestion re-

specting the Epiblastic Origin of the Segmentai Duct. — Id. Note on the Arrangement

of the Mesenteries in the Parasitic Larva of Halcampa chry santhellum (Peach). —
Gruhh. Note on a Graphical Method of Solving Certain Optical Problems. — Walsh. An
Experiment on the Surface Tension of Liquids. — Ilartley. The Black Marble of Kilkenny. —
Kinahan. Marbles and Limestones. — Ilaugìiton. On the Liassic Fossils of M'Clintock's

Expedition.

^Rcport oh the fifty-sixth Meeting of the British Association for the advan-

cement of science, held at Birmingham in Sept. 1886. London, 1887.

^^ Resumé des séances de la Société des ingéniem-s civils. Séance dii 3, 17. juin

1887. Paris.

'Revue iuternationale de l'électiicité et de ses applications. T. IV, 35.

Paris, 1887.

'Revue (Nouvelle) historique de droit franjais et étranger. 1887 mai-juin.

Paris.

d'Arhois de Jìibamville. Origine de la propriélé foncière en France. — Stoujf. Étude

surla formation des contrats par IVcriture dans le droit des formules du V« au XIP siècle. —
Rébouis. Coutumes de Puyiiiirol. — Beauchet. La lui de Vestrogothie.

^Revue politique et littéraire. 3« sér. T. XXXIX, n. 23-26. Paris, 1887.
f Revue scientitique. 3" sér. t. XXXIX, 23-26. Paris, 1887.
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^Rundschau (Natiirwissenschaftliche). Jhg. II. n. 25-27. Bniuiischwcifr, 1887.

+Transactious of the r. Irisli Academy. Scieuce. Voi. XXVIII, 14-25. Folit.

and ant. XVII, 6-8. Diiblin, 1883-188(5.

SciEME. Mackintosh. Oii tlie .\cantliolo<jy uf tlio Dcsmosticlia. — Nicolh. Expaii-

sion of EUiptic Functions. — Cremona. On a geonietrical Transfonnation of the fourth

Order in Space of three dimensions, the inverse Transfonnation being of tlie sixth Order. —
O'ReiUy. Cataluguc of the Earthquakes having occurrcd in Great Britain and Ireland

claring historical Times. — Balkirill. Report on sunie recent foraniinifera found off tlie

Coast of Dublin and in the Irish Sea. — Ilart. On the Botany of Sinai and South Pale-

stine. — .M'Cay. On three Circles related to a Triangle. — Dauy. On the Nitroprussides

of the more iraportant bases of opium. — O'ReiUy. Earthquakes of Europe and adiacent

Countries. — Roherts. On some propertics of Certain l'iane Curvcs. — Ball. On Liun-

breeding iu the Gardens of the r. Zool. Society of Ireland. — Malet. Geometrieal Theo-

rems. — Poi., lit. Ferguson. On the Patrician Documents. — Mac Carthy. On the Stowe

Missal. — Gi'oynn. On a Syriac Ms. belonging to tho the C(dlection of Archbishop Ussher.

^Transactious (The scieutitìc) oftlie r. Dubliu Societj-. Ser. 2'', voi. Ili, 11-13.

Dublin, 1886-87.

Sharp. On New Zealand Coleoptera. — Davh. The fossil fishes of the Chalk of

Monnt Lebanon in Syria. — Stoney. On the Cause of iridesceuee in Cluuds.

^Verhandelingen (Natiiurkundige) van de HoUandsche Maatschappij der We-

tenschappen. 3" V. DeeI IV, 4. Haarlem, 1887.

Everts. Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Schildvlengelige Inseeten (Coleoptera).

' Wochenschrift des osterr. Ingenieur und Architekten-Vereines. Jhg. XII, 23-25.

Wien, 1887.

*Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. XXXIX, I. Ber-

lin, 1887.

Schlùter. Ueber Scyphia oder Receptaculites oornu copiae Goldf. sp. und

einige verwandte Fornien. — Verwurn. Zur Entwioklungsgesehichte der Beyrichien. —
Struckmann. Die Portland-Bilduugen der Unigegend von Hannover. — Pendi, Bóhm und

Rodler. Bericht iiber eine gemeinsame Excnrsion in den Bohmerwald. — von Groddeck.

Dritter Beitrag zur Kenntniss der Ziunerzlagerstiitten des Mount BischofF in Tasnianien. —
can Beneden. Ueber einige Cetaccen lìeste vom Fusse des Kaukasus. — Gùrich. Bcitriige

zur Geologie von Westafrika. — Roemer. Notiz iiber ein als Diluvial-Geschiebe vorkoninien-

des Bilùbitenahnlichcs Fossil. — Frech. Die Versteinerungen der unter-senonen Thonlager

zwischcn Suderode und Quedlinburg.

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accadenua nel mese di luglio 1887.

Pubblicasioni italiane.

'Boccardo E. C.— Trattato elementare completo di geometria pratica. Disp. 14'\

Torino, 1886.

'Cadorna C. — Il principio della rinascenza e uno strascico del medio evo

ossia la coneiliazioiie-transazioue. Firenze, 1887.8".

• Carassi D. — Cenni sulla fondazione del Museo civico di Spezia e sulle sue

collezioni. Spezia, 1887. 8°.
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* Carassi. D. — Materiali per una avifauna del golfo di Spezia e della Val di

Magra. Spezia, 1887. 8^

* Giovanni V. di — I doeimienti dell' An-liivio di Barcellona e il ribellaiuento

-
. di Sicilia contro re Carlo nel 1282. Bologna, 1887. 8".

*Levi S. — Vocabolario geroglifico copto-ebraico. Voi. III. Torino, 1887. lit.

* Luvini G. — Perturbazione elettrica ferriera del terremoto. Firenze, 1887. 8°.-

< Memorie descrittive della Carta geologica d'Italia. Voi. I {Baldticci, Descri-

zione geologica dell'isola di Sicilia), II {Fabri, Kelazione sulle miniere di

ferro dell'isola d'Elba). Koma, 1886-87. 8° con atlante.

'*Perreau P. — Per la storia deUe Comunità israelitiche in Italia e loro

emancipazione. Trieste, 1887. 8°.

*Tarantelli E. — Di Enrico Nicolini. XIV e XV aprile MDCCCLXXXV in

Chieti. Chieti, 1887. 8".

Pubblicasioni estete.

*Allman G. J. — Greek Geometiy from Thales to Euclid. VII. Dublin

,

1887. 8".

''Bahn Cli. — Ueber Pseudarthrosen nach Knochenfrakturen. Ehrenfeld,

188(3. 8".

^Bahner IL F. — Studien ueber den Seeweg zwischen Europa imd West-Sibi-

rien. Bern, 1886. 4°.

'' Barkeu IL — Zur Symptomatologie der Serratusliihmung. Bonn, 1886. 8°.

^Baron P. — Der Einfliiss von Wasserleitungen und Tiefcanalisationen auf die

Typhusfrequenz in deutschen Stadten. Bonn, 1886. 8°.

^Barts R. — Ueber Complicierte Fraktnren. Bonn, 1886. 8".

^Behme J. — Ueber die Anwendung der Galvanokaustik bei einem in der

Entwickelimg begriffenen Staphiloma partiate. Greifswald, 1886. 8°.

'^Berth P. — Ueber Parotilis nach gynaecologischeu operationen. Greifswald,

1886. 8".

^Biesing K. — Ueber die Nebennieren und den Sympaticus bei Anencephalen.

Bonn, 1886. 8°.

''Bitter J. — Ein Fall von Echinococcus retroperitonealis. Greifswald, 1886. 8".

^Blasius W. — Ueber die Wirkimg des Hyoscinmn hydrojodiiim gegen die

Nachtschweisse der Phthisiker. Bonn, 1886. 8".

^Bodenbach /. — Ueber das Riesenzellsensarkom des Alveolarfortsatzes der

Kiefer. Bonn, 1886. 8».

^ Bolle F. — De artium scriptoribus latinis quaestiones. Bonnae, 1886.8°.

*Bool I. C. G. — Ad A. Gelili Noctes Atticas. S. 1. e a. 8".

^Born F. — Zur Kritik ueber den gegenwartigen Stand der Frage von den

Blasenfimctiouen. Leipzig, 1886. 8".

''Brami A.— Ueber die Varietiiten des Plexus lumbro-sacralis von Rana. Bonn,

1886. 8».
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Drodskìj L. — Ueber die Einwirkung von Benzaldehid aiif Sulfocvanaminonium.

Bern, 1887. B».

'•Bruci; F. — Die Ciinsonantendoppeliiug in den Jlitit-elenglischen CoinparatìveH

iind Superlativeu. Bonn, 1880. 8".

' Biichal II. — Beitrag ziir Therapie des Keuchhustens. Greifswald, 1886. 8°.

^Bujard A. — Ueber einige neue Derivate der Azelainsàiire. St^ittgai-t, 1886. 8°.

^Caspari C. P. — Eine Aiigustin falslich beilegte Homilia de Sacrilegiis. Chri-

stiania. 1886. 8°.

" Chr^ésci/i^/:/ R. — Ein bemerkenswerther Fall von Tetaniis trauraaticus nach

Acquisition einer Risswunde in der rechten Pianta pedis. Greifswald,

1886. 8».

^ Claessea II. — Ueber die Enucleation der Uterusmyome. Bonn, 1886. 8".

^ Collo II J. — Résultats obtemis par diftérents antiseptiques dans difterents

genres de résection. Berne, 1886. 8°.

* Congrès astrophotrtgrapbique international temi à TObservatoire de Paris pour

la lévée de la Carte du ciel. Paris, 1887. 4".

^Balmer /. — Die Heiisbedeutung des Todes Christi nach der Darstelhing des

Apostels Paulus. Greifswald, 1886. 8".

^ Dal Ili er 0. — Ueber die AVirkiuig grosser Do^en Pliimbiim aceticum bei pri-

marer Katarrlialischen Pyelitis. Greifswald, 1886. 8".

^Daniels E. — Zur Schlacht von Torgau am 3 Xov. 1760. Berlin, 1886. 8".

^ Dederichs M. — Zur Behandlung der Eclampsia puerperalis. Bonn, 1886. 8°.

^Degea II. — Ein Beitrag zm- Lehre von Lvmphosarcom. Greifswald, 1886. 8°.

'• Draeger K. — Le triomphe de Pradon (Lyon 1684). Eine Kritik des Discom's

au Roi imd der drei ersten Satiren Boileau-Despréaux's. Greifswald,

1886. 8".

' Dyi'mont A. — Einige Beobaciitungen ueber die Milzbrandbacilleu. Leipzig,

1886. 8°.

^ Eckebrecht A. — Ueber einen Fall von complicirter Schàdelfiuitur. Greifswald,

1886. 8".

^Ehlei'mann E. — Die Meelianik des Thorax in Bandern.- Dresdon, 1886. 8".

^Erdmanii A. — Ueber einige neue Zoanthreen. Ein Beitrag zur auatomischen

und systematischen Kenntniss der Actinien. Jena, 1885. 8".

^ feo/ctistoic A. L'Oli — Einige Worte ueber die Ursachen und den Zweck des

Menstrualprocesses. Leipzig, 1886. 8°.

'^ Figueiredo B. de — Homagem a Luciano Cordeii-o 16 Maio 1887.

^Filbri/ F. — Ueber indirekte Zellteilung in pathologischen Neubilduugen.

Bonn. 1886. 8°.

• Fleck E. — Zm- Histologie der akuteu Entzfindung. Die akute Entzilndung

der Lunge. Bonn, 1886. 8".

''Freniceli W. — Ueber Aneurj'sma und die chirurgische Behandlung desselben.

Bonn. 1886. 8".
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'' Frlebe C. — Ueber C. Hofman von Hofmanswaldaii und die Umarbeitung

seines Getreiien Schafers. Greifswald, 1886. 8°.

^Frings B. — Ueber perverse Magen-Darmbewegungen bei nervoser Dyspepsie.

Bonn, 1886. 8°.

*
Gebìuu'dt K. — Commaudite und stille Gesellscliaft und Untersuchiing der

Frage; ob die stille Gesellschaft nach schweiz. Gesetzgebiing rechtlich

moglich sei. Luzeru, 1886. 8°.

^ Gehrig F. — Ueber Fermente im Harn. Bonn, 1885. 8°.

^Giacomi J. de — Beitrag zur quantitativen Untersucliung der Luft auf Mi-

kroorganismen. Beni, 1886. 8°.

^ Ginshurg J. — Ueber die Zersetzimg der Khodaninsaiire und ihrer Derivate

durch Alkalien nud Sitm-en. Bern, 1885. 8°.

"^ Gockel A. — Ueber Moral insanity. Greifswald, 1886. 8°.

^ GoUbrechl C. — Experimentelle Untersucliungen ueber die Wirkung des

Thallins. Greifswald, 1886. 8".

> Graham C. IL — The centre of ossilìcation in the lower femoral epiphysis in

relation te forensic medicine. Berne, 1886. 8".

^ Guglielminelti E. — Wirken Blei und Quecksilber als centrale oder periphere

Gifte. Bern, 1886. 8".

^ Haasler F. — Beitrag zur Histologie der akuten Entziindung. Die akute Entziin-

dung der Niere. Bonn, 1886. 8°.

^Haefner P. — Ueber das Hygrom des carpalen Schleimbeutels. Greifswald,

1886. 8°.

''Hagemann J. — Ueber Resorption durch die Lungen. Bonn, 1886. 8°.

^Hagea H. — Briefe von Heidelberger Professoren und Studenten verfasst vor

di-eihimdert Jahren. Bernae, 1886. 4°.

^Hamdorf A. — Ueber die Bestandtheile des modem Pariser Argots. Berlin,

1886. 8°.

'' Hansteìn A. von — Ueber die Begriindung der Pflanzenanatomie durch Nehe-

mia Grew und Marcello Malpighi. Bonn, 1886. 8°.

'^Hatcli F. II. — Ueber die Gesteine der Vulcan-Gnippe von Arequipa. Wien,

1886. 8°.

^Easse G. — Die Melancholie mit Rucksicht auf Aetiologie und Ausgang in

suicidium. Greifswald, 1886. 8°.

^Ilauch R. — Ueber einen Fall von Gangrène foudroyante mit Ausgang in

Heilimg. Greifswald, 1886. 8°.

^Ilecker J. — Ueber Ruflinis Beweis fiii- die Ummòglichkeit der algebraischen

Auflosimg der allgemeinen Gleichung von einem hoheren als dem vierten

Grade. Bonn, 1866. 8°.

''Heerlein C. — Ueber Pieberbehandlung mit spezieller Beriicksichtigung der

Wirkung des Antipyrin. Bonn, 1886. 8°.

^Ilein A. — Beitrag zur Myomotomia intra graviditatem. Greifswald, 1886. 8°.
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''Ileiiae W. — Die Casiir im MittelfranzOsischen. Greifswald, 1880. 8".

"•nerzfeld J. — Ueber den Einfluss der Erkaltung bei Entstehiing von Dia-

betes Mellitus. Greifswald, 1886. 8».

*IferJSolui J. J. li. P. — Der Ueberfall Alexamlrien's durch Peter I Konig von

Jerusalem und Cypern aus einer ungednickten arabischen Quelle rait

historischen iind Kritischen Anmerkiiiigen dargestellt. P** Hcft. Bonn,

1886. 8^

^Hitler E. — Ueber die Hydraziuverbinduugeii der Orthotoluidin-parasiUfon-

saure und die Orthototoluidin-Paradisulibnsaiire und einige ihrer Derivate.

Greifswald, 1886. 8°.

^IIo'.l: II. — Die Varìcen und ihre Bebandhiiig mit besonderer Beriicksichti-

gung der Vena saphena. Greifswald, 18S(). 8*.

* lìoUsendorff F. de — Principes de la politique. Introduction à l'étude du droit

public contemporain. Trad. par E. Lelir. Hambourg, 1887. 8°.

^Iloni M. — Beitrag zur Nachbehandlung der Uretrotomia externa. Greifswald.

1886. 8°.

^Ilowits n. — Ueber Enehondrome mit besonderer Berùcksichtiguag eines Falles

von Enchondroma Hiimeri. Greifswald. 1886. 8°.

Index-Catalogne of the Librar}- of the Surgeon-general's Office, U. S. Army.

Voi. l-III. Washington, 1880-1886. 4" {Doìio del Socio Dodio).

^Jacke J. — Zur Casuistik der Castration der Frauen. Greifswald, 1886. 8».

^Kaeseler G. — Ueber Area Gelsi seu alopecia arcata mit Zufugung cines

Krankheitsfalles. Greifswald. 1886. 8».

"'Kmfmaaii A. — Beitrage zur Kenntniss der Cytheriden. Geuf 1886. 8».

^Ketelseii P. — Acht Falle von Trepanation. Bonn, 1886. 8".

'Kiessler A.— Zur Aetiologie und Entstehungsweise des angeborenen Klump-

fusses. Bonn. 1886. 8».

^Kiiidler /•'. — Ein Fall von Narbencarcinom. Greifswald, 1886. 8".

''Kirch J. n. — Das Glykogen in den Geweben des Plusskrebses. Bonn, 1886. 8".

^Koch W. — Ueber die von Herrn Prof. Dr. Greeffim Golf von Guinea gesam-

melten Anthozoen. Bonn, 1886. 8°.

^Konc:yiiski B.— Beitrag zur lokalen Therapie der Leberkrankheiten. Greifswald,

1886. 8».

^Koiieff II. — Beitrage zm- Kenntniss der Nervenzellen in den Pcripheren

Ganglien. Beni. 1886. 8°.

^ Ki-ause C. — Ein Fall von osteoplastischer llesection des Oberkiefers nach B

von Langenbeck zur Entfernung iner Nasenrachengeschwulst. Greifswald,

1886. 8°.

^ Knikenberg II. — Ueber die- Kadikaloperation der Leistonbriiche mit beson-

derer Benìcksichtigiuig der Frage nach deu Indikationen zui- Ablatio testis

bei derselben. Bonn, 1886. 8".

^Kumtner E. — Die Prognose der Geburt bei engem Becken. Stuttgart, 1886. 8°.

BiLLETTiNO Ke.ndiw.vti. 1887. Voi, III, 2" .Scili, 7
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''Lackmam E. — Z^yei Falle von Glaucoma simplex. Grelfsvakl. 1886. 8".

^ Langner K. — Ein Fall von ausgetrageoer Tiiboabdommalschwangerschaft.

Greifswald, 1886. 8».

^ Lardij E. — ContributioQ à l'étude des fractm-es du col du fémiir étudiées

expérimentalemeut sur le cadavre. Genève, 1886. 8".

^ Lauterburg W. — Die Eidesdelikte. Bern, 1886. 8".

^ Lehmann F. — Ueber einige^neue Piperidinderivate. Bonn, 1886. 8°.

^ Liebleiii J. — Kandel und ScMffahrt auf dem rothen Meere in alten Zeiten.

Kristiania, 1886. 8°.

''Liehmana A. — Ueber die Nebennieren und den Syrapaticus bei Hemiocepha-

len und Hydrocephalen. Bonn, 1886. 8°.

'^ Lindi W.— Mittbeilungen ueber einige neue Pathogene Schimmelpilze. Leipzig,

1886. 8".

"^ Loeioe C. — Ueber Unterschenkelgeschwiu-e. Bonn, 1886. 8°.

^Loìigard ./. — Ueber die Wirkung des Kaft'ein bei Herzkrankbeiten. Bonn,

1886. 8".

^ Lolhriiujef S. — Uebur die Hypophyse des Hundes. Bern, 1886. 8°.

^L/'bberi E. — Commentatio de Pindari poetac et Hieronis regis amicitiae

primordiis et progressu. Bonnae, 1886. 4".

^/f/. — Meletemata de Pindari Studiis Terpandreis. Bonnae, 1886. 4".

^Id. — Meletemata in Piudari locos de Hieronis regis sacerdotio Cereali.

Bonnae, 1886. 4".

^ Mangold G. — De Ev. sec. Matth. C. VI, v. 13'': «/A« QÌxJat /}/iàg ànò zov

non^Qov. Bonnae, 1886. 4°.

* Maiiterola lì. — Ensayo sobre una clasification de las ciencias. Mexico,

1884. 8".

''Marcus M. — Ueber Alopecia areata. Bonn, 1886. 8".

^Mayer II. — Ueber Trichloressigsaure und Tiichlorbuttersaure. Leipzig,

1886. 8°.

Medicai (The) and Sm-gical history of the war of the Rebellion (1861-1865)

Washington, 1878-1883. 5 voi. 4°. {Dono del Socio Bodio).

^Milller E. — Zur Syntax der Christine de Pisan. Greifswald, 1886. 8.»

^Mailer G.— De L. Annaei Senecae quaestionibus uatm'alibus. Bonnae, 1886. 8°.

^ Milri II. — Das Recht an der Wasserquelle. Bem, 1886. 8".

'^ Napp L. — Untersuchungen der sprachlichen Eigenthtimlichkeiten des Livre

des Miracles de Notre Dame de Chartres. Wurzliurg, 1887. 8",

^Neuland C. — Ein Beitrag zur Kenntniss der Histologie und Physiologie der

Generationsorgane des Regenwurmes. Bonn, 1886. 8°.

''Neiimann A. — Ueber drei Falle von Sarcom am Unterkiefer. Greifswald,

1886. 8°.

^Norsko (Den) Nordhavs-Expedition 1876-1878 XVIII (Mohn, Nordhavcts Dybder,

Temperatur og Stromniuger). Christiauie, 1887. 4°.
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^Ober A. — Dis Urethau, ein Hi,-puoticuni. U leifswald, 1886. 8^

1 Odenlhal J.— Ueber die Entziludiuigen des Tromnielfells. Oberhaiiseii, 1886. 8°.

Oder E. — De Antonino Liberali. Bounae. 1886. 8°.

'Orosco y Berru J. — Apuntes sobie Cavo Arenas. Mexico, 1886. 8".

' Paillet L. — 20* Rapport adressé à M. le Ministre de ra'gricultme ainsi qu'ans

Sociétés compétentes 35 ans après la naissance de la nialadie de la vigne.

Marseille, 1887. 8".

''Paidmaiiii J. — Ein Beitrag zur Casuistik des Carcinoma penis. frreifswald.

1886. 8».

'= Pìper A. — Casiiistisehe Beitrage zum Rheuinatismus nodosus. Bonn, 1886. 8".

^ Piaihe P. — Entwicklungsgescliichte der Eiuf'ormigeu Adiectiva ira Franzt'isi-

schen (Xl-XVI Jalirhuudert). Greifswald, 1886. 8".

^ Raab E.— Ueber Derivate der Meta-Nitranilinsulfons5ure. Greifswald, 1886. 8".

^ Raaf B. — Zur Therapie der Asthnia bronchiale von der Nase ansgelòst.

Bonn, 1886. 8^

^Rang C. — Die Haftung des Schuldners fiir Dritte nach gemeinem Recht.

Bonn, 1886. 8».

''Rauschen G. — Ephemerides Tullianae rerum inde ab exsilio Cieeronis (Mart.

LVriI A. Chr.) usqne ad oxtremum annnm LIV gestanim. Bonnae.

1886. 8".

^Reblin C. — De Nonii Marcelli locis plautinis. Part. I. Grj-phiswaldiao,

1886. 8°.

^ Rechtmanii J. — Ueber Euphorbium uud Euphorhia Cyparissias. Greifswalil,

1886. 8".

•Recueil d'études paléontologiques sur la faune crétacique duPortugal. Voi. II

(Loriol, Description des Echinides. Pfasc). Lisbonne, 1887. 4".

''Rèe A. — Ueber /^-Sulfophtalsaure. Bern. 1886. 8».

*Reichmaiiii E.— Ueber alternirende Mittelohr-Eiterungen. Oberhausen, 1886. 8".

^ Rheindorf J. — Beitrag zur Behandlung des malignen imd abgelaufenen Glau-

koms. Bonn, 1886. 8°.

^ Rieseii II. r. — Ueber ortho- Nitro- meta- Xylolsulfonsaure und einige ihrer

Derivate. Greifswald, 1886. 8».

^ Rilinger F. — Prophylaxis der Puerperalfiebers. Greifswald, 1886. 8°.

^Roberg A. — Beitrage zur Kenntniss der Exostosen. Bonn, 1886. 8".

^Ròhrich K. — Messung d'?r Scharfe des Farbensinns an den Tafeln von Dr.

Ole Bull. Greifswald, 1886. 8°.

^ Rusicsynski N. — Ein Fall von Echinococcus der rechten Niere. Greifswald.

1886. 8».

^ Sa/idos G. — Contribution à l'étude de l'indrocéphalie interne dans la syphilis

héréditaire. Genève, 1886.8».

^ Santkin A. — Die operative Behandlung der Hydrocele. Bonn, 1886. 8".

^ Schaad Th. — Ueber Vorlage und Vorfall der Xabelschnur auf Grund von 103
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Falleu der Geburtshultl. Klinik uud Polikliuik in Bern. Schaffh ausen,

1886. 8".

^Schad W. — Ueber die aus gewòh nlichem Amylen zu erhaltende Pimelinsaure.

Cannstatt, 1886. 8°.

"^ Schaefer .T. — Zur Behandlung des Asthuia bronchiale mit subcutanen Inje-

ctionen von Cocainum salicyliciim. Greifswald, 1886. 8°.

"^ Seheiff A. — Das Dynamitgesetz vom 9 .Juni 1884. Eine systematiscbe Dar-

stelhing als Beitrag zur Frage nach der Revision des Gesetzes. Berlin,

1880. 8".

^Schilling 0. — Ueber Chorea. Greifswald, 1886. 8".

^ Sclilag 0. — Zui- Behandlung penetrirender Schusswunden des Baiiclies.

Greifswald, 1886. 8°.

"tSchlee M. — Ueber die Dehuung der Bauchwandwahrend der Schwangerschaft.

Stuttgart, 1886. 8».

^ Schlosaer P.— Die Lautverhaltnisse der Quatre Livres des Kois. Bonn, 1886. 8".

• SchmaUc R. — Ein Fall von Parotitis nach einer Haemorrhoiden-Operation.

Greifswald, 1886. 8".

'^Schmid IL — Die WasseiTerdunstung der menschlichen Haut unter dem
Einflusse des Weingeistes. Bonn, 1886. 8°.

*" Schiudi A. — Ueber das Aleianderlied des Alberie von Besanfon und sein

Verhiiltnis zur antiken Ueberlieferung. Bonn, 1886. 8°.

' SchmkU L. — Ein Fall von Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Greifswald,

1886. 8°.

f ScìiiJnemaiiù- J. — De lesicographis antiquis qui rerum ordinem secuti sunt

qiiaestiones praecm-soriae. Hannoverae, 1886. 8°.

"^ Schrdter E. — Beitrag zur Entstehungsgeschichte der freieu Gelenkkorper

nach Traumen. Greifswald, 1886. 8".

^ Scìiuke K. — Herbarts ABC der Anschauung. Bonn, 1886. 8°.

+ SchuLe-Derge A. — Ein Fall von schriigvereugtem Beeken mit Hiiftkreuz-

beinankjioso imd Ankylose des Hiiftgelenkes derselben Seite. Bonn,

1886. 8".

"• Schwerdtfeyer F. — Ein Fall von operativer Fixation einer Wandemiere nach

Hahn. Greifswald, 1886. 8°.

^Siebourrj M. — De Sulevis Campestribus Fatis. Bonnae, 1886. 8°.

^ Spahn C. — Der Socialpolitische National-Oekonomen Sismonde de Sismondi.

Schaffhausen, 1886. 8°.

+ Speranskìj K. — Sarcom der Lymphdrusen (Putiata). Bern, 1887. 8°

''Spichardt C. — Beitrag zu der Entwicklung der mannlichen Genitalien bei

Lepidopteren. Bonn, 1886. 8°.

"" SteUjer lì. — Beitrilge zur Histologie der Nieren. Berlin, 1886. 8°.

^Siramwits E. — Ueber Strophen- und Vers-Enjambement im Altfranzosi-

schen. Greifswald, 1886. 8".
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^ Thi'tr/i/ig If. — Ueber Kalkt^patlikiTstalle vou Andreasl)erg im Hai-z aus der

Hausmann'schen Samiulurig zu Greifs^wald. Stuttgart, 1886. 8".

• Tiegs C — Ziir Casuistik der Pseudolenkaeiaie. Greifswald, 1886. 8».

f Trantow A. — Ueber operative Verlegung der Hamrolire nach Stricturen der-

selben. Greifswald, 1886. 8».

' Troche G.— Ein Fall vou Osteomyelitis orauii trauiuatiou purulenta. Greifswald,

1886. 8».

^ U/ilernaehrer F. J. — Zur Lehre vom Dominiuui pendens. Luzern, 1886. 8».

• Vassalli J. — Ueber die Behandlung der Spina bifida mit Injection von Jod-

lòsungen. Greifswald, 1886. 8".

• Vassilid Th. — De cautioue usufructuaria. Bernae, 1886. 8".

•Venus-durchgange (Die) 1874 and 1882. Bericht ueber die deutschen Beo-

bacbtungen. Berlin, 1887. 8».

'Verhandlungen der vom 27 October bis zuni 1 Nov. 1886 in Berlin abgehal-

tenen achten allgemeinen Conferenz der internationalen Erdmessung und

deren permanenten Commission. Neuehatel, 1887. 4".

^ Wallier A. — Der Bau der Eihaute bei Graviditas abdominalis. Berlin,

1887. 8».

' Wallaschek lì. — Die Juristische Person. Freiburg, 1886. 8.

f U'allis C. — Ueber seitliche Luxation des Vorderarmes im EUbogengelenke

nach lunen. Greifswald. 1886. 8".

^ Wartmaaii Th. — Die Bedeutung der Eesection tuberkultis erkrankter Gelenke

fiir die Generalisation der Tuberkulose. Leipzig, 1886. 8".

•" Webei' F. — J^in Beitrag zur Lehre von der perspiratio insensibilis. Greifswald,

1886. 8".

^ Weissbluiii ./. — Ueber Primilre imd secundare Magensarcome. Greifswald,

1886. 8".

' Welhnaiiii M. — De Isti'O Callimachio. Giyphiswaldiae, 1886. 8".

^ Wirts P. — Ueber das Foranien Kivini und stine Beziehung zu den Eiterungs-

prozessen hinter der Membrana flaccida. Oberhausen, 1886.8°.

^ Wolf M. — Ueber den Werth der Kiinstlichen Frùhgeburt bei engem Becken.

Bonn, 1886. 8».

^ Wyss A. S. — Étude clinique des complications auriculaires de l'ozone. Ge-

nève, 1886. 8».

^ Ziegenhom 0. — Versuche ueber Abschwachung Pathogener Schimmelpilze.

Leipzig, 1886. 8".

^ZiUmer M. — Ueber die Aetiologie der Chorea minor. Greifswald, 1886. 8".

^ Ziiìimermaiin E. — Beilrag zur Kenntniss der Anatomie der - Helosis guya-

nensis". Bonn. 1886. 8».
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Pubblicazioni pei'iodiche

pervenute airAccademia nel mese di lug;lio 1887.

Pubblicasioiii italiane.

=^Annali della r. Accademia d'agricoltura di Torino.Voi. XXIX, 1880. Torino, 1887.

ArcozzirMasino. La polenta. — Mattirolo. Sopra alcune specie del cenere Luffa. —
Arrozzi-Masino. Rassegna agraria dell'anno 1886. — Assandro. Esperienze per combattere

la peronospora. — Bamello. Un nuovo nemico delle piante fruttifere (Tenthredo adum-
brata Klug.). — Ghiliani. Specie di coleotteri trovati in Piemonte. — Perroncito.

Moria in viti americane dovuta alle larve delFOryetes iiasicornis. — Baretti. Cos{\-

tuzione geologica degli altipiani isolati di Tossano, Salmour e Banale. — Perroncito. Le

farfalle del bombice del gelso per la selezione microscopica colorate in rosso-porporino. —
Parona. Intorno al Monostomum orbiculare Eud. del Box Salpa.

^Annali della Società degli ingegneri e degli architetti italiani. Anno II, 2.

Koma, 1887.

Kaiser. Il Canale del Baltico. — Ceradini. La curva delle pressioni nelle vòlte cilin-

driche. — Zschokkc. Noria per lo sterro ad aria compressa. — Mozzanti. Sul progetto di

una nuova .stazione principale in Roma. — Boaato. Sulla disposizione degli appoggi nelle

grandi incavallature. — Cìtistoni. Sulle relazioni tra le aree sismiche e le linee isoma-

gnetiche. — Soldati. Commemorazione del prof. G. Curioni. — Ceradini. Materiali da co-

struzione. — Vacchelli e Kaiser. Rivista scientifica e bibliografica.

^Annali dell'Iustituto di corrispondenza archeologica. VoL LVII. Roma, 1885.

Urulset. L'antichissima necropoli tarquiniese. — de Rossi. Le horrea sotto l'Aven-

tino e la statio annonae urbis Romae; con appendice sul Testacelo. — Id. Tre sepolcri

arcaici nella villa Spithoever sotto le mura di Servio Tullio. — Jordan. Statua vaticana

di Semone Sanco. — von Duini. Supplemento all'articolo inserito negli Annali 1881

p. 302-o;-i2. — Purgold. Sopra alcune statuette di bronzo spettanti ad un antico tipo greco

di tripode. — Dresscl. Statuette di bronzo nel Museo di Berlino. — Sittl. Le pitture della

tomba cornetana detta della pesca e della caccia. — Man. Pitture della casa antica sco-

perta nel giardino della Farnesina. — LHlminler. De amphora corinthia Caere reperta. —
Ileì/demami. Due vasi di Ruvo. — Ilelhig. Le divinità eleusinie rappresentate in un'idria

attica. — Rosshach. Intagli arcaici della Grecia e dell'Etruria. — Ilenzen. Iscrizioni recen-

temente scoperte degli equites singulares.

1^ Annali di agricoltura. 1887, n. 127. Roma.

Atti della Commissione incaricata di studiare i metodi intesi a combattere la pero-

nospora della vite.

i^Annali di chimica e di farmacologia. 1887, n. 6. Milano, 1887.

dirci. Alcune ricerche sul meccanismo di azione dei metalli alcalini ed alcalino-ter-

rosi. — Spica e De Varda. Sul clorocarbonato isopropilico e su alcuni suoi derivati. —
Spica. Su alcune uretaiie isoprcipiliehe.

•Archivio per l'antropologia e la etnologia. Voi. XVII, 1. Firenze, 1887.

Sergi e Moschen. Crani peruviani antichi del Museo antropologico nella Università

di Roma. — Riccardi. Intorno a due curiosi ornamenti personali in quarzo degli indi-

geni del Brasile. — Kraus. Di alcuni strumenti musicali della Micronesia e della Mela-

nesia, regalati al Museo nazionale d'antropologia e di etnologia dal dott. Otto Finsch. —
Zoja. Misure della forza muscolare dell'uomo. — Mantegazza. Inchiesta sulle superstizioni

in Italia. — Sommici-. Misutazione di 50 sirieni della Valle dell'Ob.
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^Archivio storico lombaido. Anno XIV, 2. Milano, 1887.

Frati. La friurra di Gian Galeazzo Visconti contro Mantova nel 1397. — Motta.

Musici alla corte degli Sforza. Kicerehe e d' cunu'iiti milanesi. — Canta. La pompa della

solenne entrata fatta nella cittii di Milano dalla siRiiissiina Maria Amia austriaca. — Intra.

Il Bosco della Fontana presso Mantova e le sue vicende storiche. — Portioli. Girolamo

Coirò Corio incisore in pietre dure.

•Atti del Collegio degli architetti ed ingegneri in Firenze. Anno XI, 2. Luglio-

die. 1886. Firenze, 1887.

*Atti del Congrosso nazionale di botanica crittogamica in Parma. Fase. 1". Va-

rese, 1887.

*Atti della Società toscana di scienze natm-ali. Processi verbali. Voi. V. Ad.

8 maggio. Pisa. 1887.

* Bollettino consolare pubblicato per cura dui Ministero degli aflari esteri.

Voi. XXIII, 5, (3. Koma, 1887.

l'ornielli. Intorno ad una pubblicazione della Direzione generale delle Dogane inti-

t'data: Quadro generalo del commercio esteriore della Rumauia per l'anno 1885. — Le-

grcn:i. Sulla colonizzazione in Serbiji. — Foorl. Rajiport sur un niouvement commercial

et niaritime du pnrt de Diinkeri|ue. — Rcnouard. IJapport sur les indiistvies textilcs du

Départemcnt du Nord. — Iluitfehlt. l!appi>rt sur la Norvègc pour l'annee 188fi. — Com-

pans di Brichantcau. — Movimento commerciale di Patrasso. — De Goysueta. Movimento

della navigazione e del commercio nel Distretto consolare di Singapore durante l'anno 1886. —
Calriijioni. Movimento commerciale nel porto di CardifF e nei Docks di Pcnartli nel

1886. — Avezzana. Statistica dell'emigrazione d'Irlanda per l'anno 1886. — d'Epstein.

Rapport sur l'titat écouoniique du royaumc de Pologne. — Lambertenghi. Movimento dei

legni nazionali nel porto di Malta durante l'anno 1886. — Cialdini. Esportazione agricola

della Spagna durante l'anno 1886. — Gii/lioli. Esposizione coloniale ed indiana tenuta in

Londra nel 1886. — Alonzo. Cenni sul commercio e sull'agricoltura della Palestina nel-

l'anno 1886. — Gioja. Sul commercio e sulla navigazione nei porti di Trebisonda, Keras-

sonda, Ordii, Unieh e Samsun, durante l'anno 1886. — Karov:. Renseigncments sur le

commerce et la navigation entro le mvauine d'Italie et le port de Stettin jiendant l'annee

1886. — Bozzoni. Rapporto sul movimento commerciale nel porto e nella presidenza di

Bombay durante l'anno amministrativo 188.5-86. Tabella del movimento della navigazione

italiana nei porti della presidenza di Bombay e costa del Malabar, con un cenno somma-

rio delle merci importate ed esportate nel 1886.

f Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. V, 6. Na-

poli, 1887.

"Bollettino della Commissione archeologica comimale di Koma. Anno XV, tj.

Roma, 1887.

Gatti. Trov.amenti risguardanti la topografìa e la epigrafia urbana. — Visconti. Tro-

vamenti di oggetti d'arte e di antichità figurata.

^Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno II, u. 13, 14.

Roma, 1887.

Cerletti. Carta vinicola d'Italia.

^Bollettino della Società geografica italiana. Serie 2*, voi. XII, 6. Roma, 1887.

Vitelleschi. Sui progressi della geografia negli ultimi tempi. — Pecile. Sulla vita delle

tribii selvagge nella regione dell'Ogóue e del Congo. — Casali. Sui resti dell'esplunitore
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Miani. — L'Associazione per le missioni e le scuole italiane all'estero. — Le carte nauti-

che dei principi Corsini di Firenze. — Antinori. Viaggio nei Bogos.

^ Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. N. 36, 37. Firenze, 1887.

^Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. Ser. 2*, voi. Vili, 3, 4. Roma, 1887.

Mattirolo. Sugli scisti argillosi della nuora galleria dei Giovi. — Moderni. Xote

geologiche sul gruppo vulcanico di Roccamonfìna. - Clerici. Il travertino di Fiano Komano.

i^Bollettino di notizie agrarie. Anno IX, n. 42-.'i2. Rivista meteorol.-agraria,

n. 17, 19. Roma, 1887.

'i' Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, 12,13. Roma, 1887.

''Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 2*, voi. VII,

6, 7. Torino, 1887.

Denza. Filippo C'ecchi. — IkrteìU. Conferenze sisniico-geologiche.

"'"Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Luglio 1887. Roma.

^Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. Anno XIV, 23-26. Rnma, 1887.

Bollettino ufficiale dell'istruzione. Voi. XIII, maggio 1887. Roma.

^BuUettino della Commissione speciale d'igiene del Municipio di Roma. Anno

Vili, 3-4. Roma, 1887.

Lttlnizzi. Gli o-spizi di mendicità in Roma.

''BuUettino della r. Accademia medica di Roma. Anno XIII, 6. Roma, 1887.

*Bullettino delle scienze mediche. Ser. 6*, voi. XIX, fase. 5-6. Bologna, 1887.

Gotti. Le malattie del sacco lacrimale. — Bassi. Modificazioni morfologiche dei glo-

buli rossi della rana nel sangue estratto e nei visceri (mesenterio e polmone) messi allo

scoperto. — Agnoli. Cenni clinici sulle successioni del cholera. — Bordi. Nuovo cucchiaio

pel raschiamento dell'utero.

'' BuUettino dell'imperiale Istituto archeologico germanico. Sez. romana. Voi. II.

Roma, 1887.

de Bossi e Helbig. Commemorazione di G. Henzen. — Tommasi-Crudeli. Alcune

riflessioni sul clima dell'antica Roma. — Studnic:ka. Arehaischc Bronzestatue dcs Ftirsten

Sciarra. — Mnu. Scavi di Pompei 1885-86. — Lignana. Sopra l'iscrizione della fìbula

prenestina.

^Cimento (Il nuovo). 3^^ ser. T. XXI. Maggio-giugno, 1887. Pisa.

Cardani e Tomasini. Sul calore specifico dell'acqua soprafusa. — Bighi. Sui feno-

meni che si producono colla sovrapposizione di due reticoli e sopra alcune loro applica-

zioni. — Battelli. Sull'effetto Thomson. — Id. Sul fenomeno Thomson nel piombo. —
Wicdemann. Notizie ottiche. — Giuliani. Sulla funzione potenziale della sfera in uno spazio

di n dimensioni.

f Gazzetta chimica italiana. Voi. V, n. 1 1-13. Palemio, 1887.

1^ Giornale della Società di letttu-e e conversazioni scientifiche di Genova. Anno X,

1° Sem. fase. 3-4. Genova, 1887.

Massa. Filosofia del microbio. — Balbi. Introduzione ad uno studio sul diritto pub-

blico degli Italiani nelle prime età del medio evo. — L'impero romano nel ^V secolo del-

l'era volgare. — Brambilla. Nuovo metodo per determinare le linee egualmente illumi-

nate sulle superficie di rotazione per raggi luminosi paralleli. — Goliardi. La nuvola.
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^Giornale di matematiche ad uso degli studenti delle Università italiane.

Voi. XXV, maggio-giugno 188G. Xapoli.

Pirondini. Sulle superficie rigate. — Tognoìi. Sulle serie di potenze. — Mnrcolongo.

Sull'analisi indeterminata di 2° grado. — li. Su di un teorema di algebra elementare. —
Del Re. Quistioni. — Cantone. Aggiunta e modificazione alla Nota: Un teorema so]ira la

cubica gobba. — PielroroUi. Sopra alcune proiiriotà ili due triangoli rccipruoi rispetto ad

una conica.

^Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXV. li. Giugno

1887. Roma.

Landolfi. Sopra un caso di estesa gangrena mummificante, amjmtazione della coscia,

esito favorevole. — Alvaro. La medicina preventiva. Contributo allo studio della epide-

mia colerica di Palermo nelVanno 188.5. — XorelH. Storia clinica di un sarcoma encefa-

loide talengectasico.

ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XIII, 5. Torino, 1887.

0. C- I cimiteri nei picC"li Comuni. I. Il nunvo cimitero di .\lanno. — Frissi. A

proposito di cimiteri : Norme generali, appunti e schizzi. — Pagliani. Apparecchio per la

misura dell'attrito interno dei liquidi molto vischiosi (.lì lubrificanti) — Depurazione delle

acque di rifiuto provenienti dalle fabbriche : Nuove esperienze sui diversi metodi.

^Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XVl, 4. lioma, 1887.

Tacchini. Osservazioni spettroscopiche solari fatte nel regio Osservatorio del Colle-

gio romano nel 1887. — Id. Facolc solari osservate nel 1" trimestre del \Wi. — Id.

Sulle macchie solari osservate a lìoma nel primo tiiiiiestre del 1S87.

'Rassegna (Nuova) di viticoltm-a ed enologia. Anno I, n. 11-13. Couegliauo, 1887.

Grazzi-Soncini. Viti americane Jacquez ed Elsingburgh. — Padovani. Le fabbriche

di alcool di 2* categoria. — Carpené. Sulla presenza del rame nei mosti e nei vini. —
Rongier. Concimazione della vigna.

^Rendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2=", voi. XX,

13,14. MUano, 1887.

13. Gentile. L'imperatore Tiberio secondo la moderna critica storica. — Rizzi. Giulio

C'arcano nel suo epistolario. — Graziani. Le idee economiche del Manzoni e del Kosmini. —
.Uaggi. Intorno all'importanza dell'esame bactcriologico qualitativo delle acque potabili. —
Beltrami. Sulle funzioni sferiche d'una variabile. — Mariani. Foraminiferi pliocenici di

Tronconero presso Casteggio. — 14. Del Giudice. Le tracce di diritto romano nelle leggi

longobarde. — Vignali. L'immagine sensata rispetto alla evoluzione ed esercizio della

intelligenza. — Canna. Giovanni Maria Bnssedi, spigolature. — Morera. Intorno alle de-

rivate nonnali della funzione potenziale di superficie.

•Revue internationale. T. XIV, 5, 6; XV, 1, 2. Rome, 1887.

XIV, 3. Bonghi. Pax hominibus bonae voluutatis. — Moorc. Simple accident. —
Veuglaire. Le ministére Boulanger. — *" Un cha]iitrc d'histoire. — Checchi. Après Ics

fètes. — Kiràhj. Le Mithraeum de Sannizegetusa. — XH', ti. De Cambray-Digny. Les

finances italienncs. — Moorc. Simple accident. — Boglictti. Les évolutions politiques de

M. de Bismarct. — Lindau. La petite Madonc. — Roux. Les artistes italiens au Salon

de Paris. — .V. Leon XIII dans l'intimiti. — XV, 1. Jensen. Le réve. — Delines. La

France jngée par la Pussie. — Moore. Simple accident. — Mézi>res. Souvenir d'un vo-

yagc en Grece. Lettres adressées à ses parents. — de Marcey. Albert Hetsch et son jour-

nal intime. — de Laigue. Constantin-lc-Grand et sa mère Hélène. — XV, 2. Cà'e. Le

Surmenage scolaire. — de Marcey. Albert Hetsch et son journal intime. — Jensen. Le

r>i li.etti.so-He.noicomi. T'T. Voi,. Ili, 2" Sem. b
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réve. — Maurice. Un (Iniiiiaturge pessimiste. — de Laiijue. Constantin-le-C4rand et sa

mère Hélène.

*Rivista critica della letteratura italiana. Anno IV, 3. Firenze, 1887.

'^'Eivista di artiglieria e genio. Giugno 1887. Koma.

Parodi. SuH'approssimazionc delle formole balistiche. — Marzocchi. Opere a con-

solidamento delle costruzioni su terreni scorrevoli. — Ninci. Ancora sul tiro al di sopra

di fanteria amica. — Figari. Esperienze eseguite col micrometro moltiplicatore del C'asti-

gliano nelle prove di stabilità del ponte metallico sul torrente Segno presso Vado. —
(Jonella. Alcune idee sullo sviluppo delle istruzioni delle batterie da campagna.

^Rivista italiana di filosotìa. Anno II, voi. II, luglio-agosto. Roma, 1887.

Barzcllolti. La monile come scienza e come fatto e il suo progresso nella storia.

—

Credaro. Il kantismo in G. D. Romagnosi. — Valdarnini. Ancora sulla legge suprema

dell'educazione. — Bonatelli. Concorso per lo scienze fìlosotiche. — Fornelìi. Il fonda-

mento morale della pedagogia secondo Herbart e la sua scuola.

^Rivista marittima. Anno XX, 6, giugno 1887. Roma.

Armani. L'emigrazione italiana all'America del 8ud. — Raineri. Vapori vecchi e

vapori nuovi. — Maldini. 1 bilanci della marina d'Italia.

^Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. VI, 6. Torino, 1887.

De Déchy. Sull'ascensione della punta Dufour del colle del Lys. — Vaccarone. An-

tica strada di Carlo Emanuele II e gTotte.

^Rivista scientiti co-industriale. Anno XIX, u. 9-11. Firenze, 1887.

Poli. I recenti progressi nella teoria del microscopio. — Guglielmo. Generalizzazione

del ponte di Wheatstone. — Id. Modificazione all'elettrometro a quadranti. — Battelli e

Martinetti. Sulla variazione di volume che si avvera nell'atto della mescolanza di sostanze

organiche.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1" gen.

al 30 giugno 1887. Roma.

Pubblicazioni estere.

^Abliaudlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1886. Ber-

lin, 1887.

Sclmhe. Ueber don Bau uud das System der Exactinelliden. — Vahlcn. Ueber die

Annalen des Eunius. — Tohìer. Das Spruchgedicht des Girard Pateg. — Watteiihach. Ueber

ilie Inquisition gegen die Waldeuser in Pommern und der Marck Brandenburg. — Diels.

Ueber das dritte Buch der Aristotelischen Pihetorik. — Il 'ilcken. Actenstucke aus der kOn.

Bank zu Teben in den Museen zu Berlin, Loiidon, Paris. — Hirsclifeld. Die Felsenreliefs

in Kleinasien und das Volk der Hittiter.

^Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Bd.

XXXIII, 1886. Gottingen.

de Lagarde. Neu Griechisches aus Klein Asien. — ìì'ii.^tenfeld. Fachr-ed-din der

Driisenfiirst und scine Zeitgenossen. — Weizsàcker. Der Pfalzgraf als Eichter uber den

Konig. — Frcnsdorlf. Das statutarische Recht der deutschen KauHo\ite in Xowgorod. —
d.e La.garde. Novae psalterii graeci editionis specimen.

Abhandhmgen der naturforsclienden Gesellschaft zu Halle. Bd. XVI, 4.

Halle, 1886.

Kraus. Ueber StoilVechsel hei den Crassulaceen.
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Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 41. London, 1887.

'Acta mathematica. X, 2. Stockholm, 18S7.

Boìdin. l'eber die BedoutuDg des Princips dcr lebendigen Kraft fCr die Frage von

der Stabilitat dynamischer Systeme. — Lìpschiti. Zur Theorie der kruinmen Oberfliichuii. --

/J. Btwt'is eiiU'S Satzes aus der Theorie der Substitufioncn. — Doòriner. Die Miniiiialtlii-

iheu luit einem System sjihàriscber Kruiniiiungslini^ ii. — Pinchcrk. Sur ceifaines upéra-

tions functioDuelles, représentécs par der intégrales d.-tinies. — Staude. Uebcr eiiie Cìattiiiig

transccndciiter Raumcoordinaton.

'Actes de la Société helvetique des sciences uatmelles réunie à (lenève le lU.

11 et 12 aout 1886. Genève, 1886.

lAnnaleu der Chemie ( Jnstus Liebi<i's ). IM. CCXXXVIU .
CCXXXIX.

Leipzig, 1887.

CCXXXVim. Riehm. L'eber Condensationsproducte von Acetoii und Acetoplieuon

niit Anilin uml Aiiiiiionial;. — Kriìss. rntersiichunnjen fiber das Gold: zweite Miftheilung. -

H'alìnch. Zur Keiintuiss der Terpene und atherischen Oele. vierte Abbandlun-r. — ll'eber.

Zur EenDtniss der atherischen Oele. — J/uthmami. Ueber niedcre Oxyde des Molybdans. —
Kiiorr. Synthetisclie Versuche mit deni Acetessigcster; dritte Mittheilung. — Kussnir.

Beilràge zur Kenntniss des Lactucerins. — Ilarnack. Ueber die Alkaloider der Jabfirandi-

blàtter. — Krùss. L'ntersuchungen ùber das Gold; zweite Mittheilung. — Tìc/f/ier. Ueber

die Gesi-hwindigkeit der Verseifung; dritte Abhandlung. — /:?/ocA-, AVccA-s/er und Tollens.

Ueber die aus Làvulinsaure nach Blausaureaddition cntstehenden Sàuren, ;'-Methylhydro-

xyglutarsàure und Slethylglutolactonsaure. — Block und Tollens. Ueber einige Salze der

Làvulinsaure. — IlaeJicke, Buuf,- und Tollens. Ueber (ialactose aus Carragheen-Moos. — Id.

und Tollens. Ueber die Entstehung von Galactose und Lavulose aus Raffinose.— Graehe. Ueber

Tetrachlorphtalsaure. — Kircher. Ueber Tetrachlorcrlhobenzoylbenzoesaure. — Le Royer.

Ueber ,J-Dichlurphtalsaiire. — Graebe. Ueber die Siedepunkte des Diphenylaniins und seiner

Homologen. - Roscì: Ueber eine Darstellung des p-Dinitrodibcnzyls. — Bùttinger. Uebi r

die Gerbsaure des Eichenhùlze.=. — CCXXXIX. ìl'alhich. Zur Kenntniss der Terpene und

der àtberischen Oele ; funfte Abhandlung. — Benna. Uebcr Pbenylparatoluidin. — Dohreff.

Ueber OrthodibenzyldicarbonsSure. — Racine. Ueber einige Derivate der Orihotoluylsaure. —
Id. Ueber Phtalaldehydsaure. — Bischojf und Siehert. Ueber neue Benzyl- und Benzoyl-

verbindungen. — Id. nnd Ilausdórfi'r. Ueber die Einwirkung von Jod anf Xatriummalon-

sànreesterderivate. — Fischer und Penzoldt. Ueber die Empfìndlichkeit des Gcruchssinnes. —
Anscliiiti und If'irtz. Ueber die Anilide der Fnmarsiiurc und der Maleìnsaure und ùber

die Phenylasparaginsàure. — Ansctiùtz. Zur Geschichte der Isomerie der Fumarsaure und

der Maleìnsaure. — Fischer. Harnstoffderivate der Dibrombrenztraubensàure. — Id. und

Knoevenagel. Ueber die Verbindungen die Phenylhydrazins mit .\croleIn, Mesitjloxyd und

AUylbromid. — Arheidt. Ueber Diphenyldihydrazin. — Pffilf. Ueber Hydrazinbenzolsul-

fosauren. — Id. Ueber einige Indole. — Ruschen. Ind(de aus den Tolylhydrazinen. —
Schlieper. Indole aus «-Naphtylhydrazin. — ìVenzinq. Derivate der drei Methylindole. —
Fischer. Notizen ùber die Hydrazine. — Hinsberg. Einige Notizen ùber das Zirkonium. —
Otto. Zur Kenntniss der ^-Dichlorprcpionsàure. — Id. Synthese der Xeronsiiure aus «-Di-

bromnorraalbnttersànre. — AnsrhiU: und Evans. Beitriige zur Kenntniss des Antimonpen-

tachlorids. — Id. und Ilaslam. Ueber die Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Chlo-

ralid. — Id. und Emery. Ueber die Einwirkung von Phosphortrichlorid auf Salicylsàure

und auf Phenol. — Id. und Moore. Ueber die Einwirkung von Phosphorpentachlorid anf

Salicylsàure; zweite Abhandlung. — Id. id. Ueber die Einwirkung von Phosjdiorpenta-

chlorid anf w-Oiybenzofsàure ond /)-Oiybenzoèsànre. — Schi/f. Ueber Farbsti ffbascn aus

Furfurd: zweite .\bhandlung. — Geiilher. Zm Ci.nstitution des Pro]ii(.pr>ii)ÌNnsaur.:ìlhers.
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Annalen der k. k. Universitàts Stèrnwarte in Wieu (Wahring). Bd. VI (1884).

Wien, 1886.

i-Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXXI, 4. Leipzig, 1887.

ìVwhurg. Ueber das Kathodengefalle bei der Glinimentladung. — Kohlrausch. Be-

stimmuug dar Selbstindncfion eines Leiters. niittelst inducirter Strome. — Tel. Ueber die

Herstellung sehr grosser, genau bekannter electrischer Widerstandsverhaltnisse und iiber

eine Anordmuig von Eheostatenwiderstanden. — Id. Ueber die Berechnung der Femwir-

kung eines Magnets. — Himsteiìt. Nachtrag zu meiner Ohmbestimmung. — Grotrian.

Eiufaclie Methode. ein Galvancineter zu graduiren. — Wiener. Ueber die Phasenanderung

des Lichtes bei der Keflexioii und Methoden zur Dickenbestimmung diinner Blattchen. —
Id. Ueber die Verwendung der durch Zerstiiubeu einer Kathode hergestellten Metallschichten

bei metall-opfischen Untersuchungen. ~ Weber. Zur Tlieorie des Bunsen^chen Photome-

ters. — Voigt. Bestimniung der Elasticitiitsconstanten von Beryll und Bergkrystall. — Pul-

frich. Das Totalreflectometer. — Id. Einfluss der vorderen Prismenflache bei der Wolla-

ston'schen Methode auf den Neigungswinkel der Grenzlinie gegen die Vertioale.

t Annalen (Matliematische). Bd. XXIX, 4. Leipzig. 1887.

JHfimtno. Gleichung der Curve, welche die Beriihrungspunkte der doppelten Tangen-

ten der allgemeinen Curve des fiinften Grades ausschneidet, — Meyer. Ueber die mit der

Erzeugung der Raumcurvcn 4. Ordnung II. Species verkniipften algebraischen Processe. —
Staude. Ueber eine Gaftung doppelt reell periodischer Functionen zweier Veranderlicher. —
Harnuck. Ueber die Ecken behaftetcn Schwingungen gespannter Saiten. — Hess. Ueber

das Gyroscop bei allgemeinster 'VN'ahl des zur Bewegung anregenden Momentankraftesy-

stetns. — Caspary. Bemerkung zu den desmischeii Tefraedern.

^Annales de la Société d'agricxilture, scienees, arts et belles lettres. T. LIII-

LVII. LVIII, 1-3. Tours. 1884-1887.

Annales de la Société entomologique de Belgique. T. XXX. Bruxelles, 1886.

Gapronnier. Lépidoptères recueillis en 1884 à l'ile de Vaigion. — Preudìiomme de

Borre. Denx espèces nouvelles du genre .Egidium Westwood. — Dwfcs. Métamorphoses de

quelques coleoptères mexicains. — Preudìiomme de Borre. Sur le genre Ectinohoplia
Redtenbacber. — fFesfiroof/. Upon species of Cure olio nidae iujurious to Cycadeae.

•Annales de la Société géologique du Nord. XIV, 2, 3. Lille, 1887.

Barrois. Sur le Kerzanton de la rade de Brest. — Lebesconte. Fossiles de phylla-

dcs de St-Ló. — Gosselet. Fouilles de MM. de Puydt et Lohest dans la grotte de Spy. —
Six. Sur la structure de l'Espagne, d'après M. J. Macpberson. — Id. Le dévonien russe,

d'après Vcnukoff. — Couvreur. Sur la structure cone in cene. — Gosselet. Note sur le Fa-

mennien. — Péroche. L'action erosive des cours d'cau et la rotation terrestre. ^ Barrois.

Notice préliniinaire sur la faune d'Erbray. — Canu. Les faunes actuelles curieuses. Note

de géograpliie zoologique.

*Annales des mines. 8" sér. T. XI, 1. Paris, 1887.

Lebreton. Note sur les cbemins de fer electriques dans les mines en Allemagne. —
Statistique de l'industrie minerale de la France. — Tableaux comparatifs de la production

des combustibles minéraux, des fontes, fors et aciers, en 1885 et en 1886. — Alby. Note

sur des expériences de congélation des terrains. — de Castelnau. Note sur un accident sur-

venu le 25 avril 1885 au puils de Fontanes, de la conccssion houillère de Rochebelle et

Cendras, par suite d'un degagement instantané d'acide carboniqne. — Lévy. Note sur un

procede d'exécution de travaux de sauvetage. — Thiré. Sur la théorie du planimètre

d'Amsler. — Id. Note sur l'i^tablissement des canaux pour la création des chutes motri-

ces. — Kuss. Note sur l'etat actuel de la mine et de l'usine d'Alniaden (Espagne).
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•Annales des ponts et chaussées. 6" sér. 7" année Cahier, ó". Paris, 1887.

Gariel. Notice snr la vie et les tiavaux do M. Malézieux. — Congrès iiitemational

des chemins de fcr. Bruxelles, 1885. Rapport dus i.\.-K-gais du gouvernemeiit fraiifais. —

Rapport au coiiiité technique de rexploitation des thcmins de fer. — Clavenad. Mémoire

sur la stabilite, les mi.uveincnts. la rui)ture iles massifs en general, cdiérents on san?

coliésion.

^Annales (Nouvelles) de mathéuiatiques. 3'' .serie juin 1887. Paris.

Cesavo. Sur la droite de Simson. — Collin. Sur le théoròrae de Rollc. — U'cill. Théo-

rèmes de geometrie. — Id. Sur la curbe du quafriòme dcgré ii deux voiiits duubles. —
Laurent. Reniarques sur les conditions d"intcgrabiliti$.

^Annales scientifiques de l'École normale supérieiure. 3* sér. t. IV, 7. Paris, 1887.

Goursnt. Surfaces qui adiuettent fous Ics tilaii? .te syinétrie d'un polyèdre rt?gulier. r-

BriUouin. Sur les lois délasticité d"un milieu capable de transmettrc des action en raison

inverse du carré de la distance.

Annals of the Xew York Acadeniy of Sciences. Voi. IH, 11-12. New York, 1885.

Kunz. The Meteorite from Glorieta Mountain, Santa Fé, New Mexico. — Kverman

und Bollman. Notes on a Collection of Fishes from the Monongahela River. — .Verrill.

On the 'ìcology of Long Island. — Mien. On the Variation of Uecomposition in the Iron

Pyrites; its cause, and its relation tu density.

• Anzeiger (Gòttingische gelehrte). 1886. I, li. GSttingen.

• Anzeiger (Zoologischer). X. 254-256. Leipzig. 1887.

Lan/!enfelif. Errata in niy paper un the Systetnatic Position ad Classification of Spon-

ges. _ ìfittacsil. Zur Kenntniss der Gattung Halobates. — Xordqvist. Die pelagi-

sche und Tiefsee-Fauna der gròsseren finnischen Seen. — Gruber. Ueber kunstliche Thei-

Inng bei Actinosphaerium. — Wagner. Myzostoma-Bucchichii (n. s.).
—

.Vaycr. Ceber Stit-lncubildung bei Tabularla. — Chworostansky. Entwicklungsgcschichte

des Eies bei din Hirudineen. — ViaUeton. Développiinent de la Seiche. — Korotncff. Zur

Anatomie und Histok.gie des Veretillum.— C«»i!«(/'iam. The reproduction of Myxinc.

Archiv der Mathematik und Physik. 2 R. T. V, 1, 2. Leipzig, 1887.

Biedermann. Ueber Multiplicator-Gleichnngen hoherer Stufe im Gebiete der ellipti-

rsins fcosz— dz und I -^ dz . — AluUer.

Ueber rationale Dreiecke und ihren Zusammenhang mit der Pell'schen Gleichung. — Bazala.

AUgemeine Thooric der Isophoten-Tangenten und Con.<;truetion derselben fùr Flachen nvei-

ten Grades. — SauUchìdz. Ueber die Curve, deren Rotation die kleinste Oberflàche er-

zengt. — Schiffner. Die spharische Schleifenlinie. — Seifp. Ueber Construction von Hv-

perbeln. — ]d. Einige Satze iiber Massenmittelpunkte. — Hermes. Beweis des quadratischen

Rcciprocitatsgesetzes durch Umkohrung. — Laska. Einige Anweudungen der Methode der

wiederhulten Substitutionen.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgo.<chichte in Mecklenburg. 4U Jahr.

Gustrow, 1886.

Ge'iHìtz. Beitrag znr Geologie Mecklenburgs. - Koch. Die Ringicula des norddeut-

schen Tertiar. — Geinitz. Die Bildung der KantengcrOUe. — Ketel. Zur Flora von AVul-

degk. — Sótìing. Crustaceen ans dem Stcmberges (icstein. — Koch. Nachtrag zu der

Arbeit ueber Ringicula.

^Archiv tur die Naturkunde Liv- Elist- und Kiulands. Bd. IX. 4. Dorpat. 1887.



— LXII —
^Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles. T. XXI . 5. Har-

lem, 1887.

Michaelis. Sur l'equilibre d'un cylindre élastique ilont l'axe est perpendif ulaire à un

pian prineipal d'elastieité. — van Schaik. Sur la formule de Maxwell pour la dispersion

électromagnétique des plans de polarisation. — Zaaijcr. De l'etat des cadavres après em-

poisonnement par l'arseuic. — Beycrinck. De la cécidie produite par le Nemafus Capraea

sur le Salix Amygdalina.

+Berichte der deutschen chemisclien Gesellschaft. Jlig. XX, ii. lu, 11. Ber-

lin, 1887.

10. Za Coste und Valeur. Zur Cliarakteristik der «-Cliinidiiidisulfonsaure. — Sellali.

Dampfdichtebestimnmng hochsiedender Substanzen bei verraindertem Druck. — Demuth

und Meyer. Ueber die Sulfurane. — Daccomo und Meyer. Bcstimmuiig der Dichte des

Stickoxyds bei — 100" C. — Mensching und Meyer. Ueber das Verhalten des Phosphors,

Arsens und Antimons bei Weissgluhhitze. — Meyer. .apparate zur fractionirten Drncke. —
Urcch. Ueber FormuHrungsversuche des Temperatureinflusses auf die Geschwindigkeitscon-

stante (specifische Geschwindigkeit) der Inversion von Saecharobiose durch Chlurwasserstoff-

sàure in verschiedenen Concentrationen. Beleuchtung therinodynainischer Formulirungen. —
Pribram. Ueber dio speciflscbe Drchung optiseli activer Substanzen in sehr verdiinnten

LOsungen. — Markownikoff \mà Spady. Zur Constitution der Kohlenwasserstoffe, Co Hau

,

des kaukasischen Petroleums. — L/eierma?»» und (7mJeZ. Ueber eine bequeme Darstellugs-

weise von Antliranol und Dianthryl. — Blochmunn. Ueber die Einwirkung von salzsaurem

Anilin auf .Aethylencyanid. — Ruhemann und Skinner. Ueber Anacardsiiure. — Ilempel.

Ueber den Sauerstoffgehalt der atmosparischen Luft. — Xiemcntowaki. Zur Kenntniss der

Anhydroverbindungen. — Jacohson. Zur Kenntniss der orthoamidirten aromatischen Mer-

captane. — Bamberger und Miiller. Ueber das sogenannte Carbonylcarbazol (Carbazolblau).—
Gottig. Notiz zur Krystallisation der Alkalien aus Alkobol. - - Miller v. Einwirkung von

Anilin auf Gemische verscbiedener Aldehyde der Fettreihe bei '.ìegenwart von concentrirter

Salzsaure. — Rhode. Einwirkung von Anilin auf ein Gemisch von .\cetaldehyd und Propy-

laldeyd. — Miller v. und Kinkelin. Einwirkung von Anilin auf ein Gemiscb von Propional-

dehyd und Mefbylal. — Id. id. Ueber f(-(//(-Nilropbenyl)-;)-metlioxychinolin und dessen Deri-

vate. — Id. Ueber Nitrosalicylaldehyde. — Id. id. Ueber nitrirte o-Cumaraldehyde. — Id. id.

Condensation von Isobutylaldehyd und Methylal mit .\nilin. — Duparc. Ueber Reduction der

Orthonitrophenylglyoolsiiure. — 11. Flavitzky. Ueber die Beziehung zwischen Siedetempera-

turen der einatomigen Alkohole zu ibrer eheniisohen Constitution. — Id. Ueber die Uniwand-

lungen des rechtsdrehenden Terpens aus dem russischen Terpentinol vermittelst Hydratation

und Debydratation. — Bergreen. Ueber Thiophosgen. — Vol/femtein. Ueber die Einwirkung

von PhosphiTpentachlorid auf «-0.\'ynaphtoesaure. — Mìjlius. Ueber die Cholsaure. — deve.

Ueber die Einwirkung von Chlor auf Acet-,3-naphtylarain.— Divers nni Ilaga, Tamemasa. Die

Eeaction zwischen Sulfiten und Nitriten. — Suhmann. Zur Frage tìber die Constitution der

Anilsauren. — Jacobsen. Ueber die Reinigung des Schwefelwasserstoffs von ArsenwasserstofF. —
Cairn und Lange. Ueber die Einwirkung der Aldehyde auf Amidosulfosiiuren. — Lasser-

Cohn. Ueber Nalrium- und Kaliumweinsaurciither. — Meyer. Notiz ùber den Isophtalal-

dehyd. — Becker. Chlorirung mittelst Acetylehlurid. — Delisle. Vorlaufige Mittheilung. —
Ffiedlunder und Miiller. Ueber einige Derivate des Pseudocarbostyrils. — Guitermann.

Notiz iiber o-.\zoxytoluol. — Zelinsky. Zur Kenntniss der Thiophengruppe. — Id. Ueber

eine bequeme Darstellungsweise von «-Bromprojiionsilureester. — N^ef. Nitranilsaure aus

Chloranil. — Lunge. Ueber die Nachweisung von Stickstoffverbindungen in selenhaltiger

Schwefelsaure. — IIant~sch und Schniter. Zur Kenntniss der Einwirkungsproducte von

Chlor und Broni auf Pyrogallol. — Miller v. Condensation von Chinaldin mit Aldehyden. —
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Brunn-r. Eiiiwirkung toh Isi.butyluldcliyd anf Cliiiuldin. — Eisele. Einwirkuns von Pur-

aldehvJ auf Chinaldin. — Srpfk. Einwirlunsr vm FurfoTol auf Chinaldin. — Bulach.

Ci.ndensatiiin von /)-NitrubciizaIdohyd iiiit Chinaldin. — Claiu und Kroseberg. Ucbcr p-To-

lylgrlyoxylsaurc, /i-Tolyloxyessigsauro uiid/)-THlykssii:-;riiire. — Zincke. Untersuchun<ren iiber

;(-Naiihtoihin«n. III. - Id. L'cber die Einwirkunjr v-n Clilor auf l'henolc. BiUlung trechlor-

ter Ketone rcsp. Chinone. — WhlkeHm. Ueber die Vtitiuigung von Lactonen mit Estern. —
Stohmnnn. l'eber Verbn'nnunirswàrme nrsranisoliir Kiirper. Entgejiuuns an Hrn. Julius

Thomsen. — Maijer. l'eber Nitro-ii'-cuniidinsulfun.^aure. — Birukojf. l'ebt-r Methykry-

throoiyantlirachinon. — GoldschmiJt and Kisser. Untersuchungen ùber das Carvol. —
Otto und B'issing. Zur Kenntniss der Ester von arùmutischen Thiosulfonsauren mit zweiwer-

thigen Alkylen. — /'/. Synthese arMiuatiscber Alkylpolysulfurete. — Id. id. Reduction der

Ester von Thiosulfonsauren mit einwerthigen und zweiwerthigcn Alkylen durch Schwefcl-

«asserstoff.

^Berichte ueber die Verhandliingen de k. Sachs. Gesellschaft der Wissenschafteii

zu Leipzig. Philol.-hist. CI. 1887. I. Leipzig.

CVfi-fHflc/i.Studien zur tieschiohte der dram:itischen Poesie im 17. Jahrliundert. II. —
/arncke. Weitere Mittheilungen uber Christian lìeuter, den Verfasser des Schelinuffsky.

" Bericht ueber die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. 1 885-

188(5. Halle.

^ Bibliothèque de l'Hcole des Charles. Auuée 1887. livr. 2, 3. Paris.

I.anglois. I.'ouleaux d"arréfs de la cour du r«\ au XIII" sièclc. — Huvet. Questions

niérovingiennes. IV. Les cbartes de Saint-Calais. — I.e Vavasseur. Valeur historiquc de la

chronique d'Arthur de Riiheinont. connétablc de France, due de Brctagiie (1393-1458), par

IJuillaume (irnel. — .ì/oli/iier. Suger, anteur d'une jiartie de la chronique dite i* Histoira

l.udom-i VII r.

• Bijdragen tot de Taal- Laud- en Volkenkunde van Nederlaiulsch-Iudio. ^ Volgr.

D. IL 3. S Gravenhage, 1887.

A>r«. Klankverwisseling in de Maleisch-Polynesische talen. — Snouck Hurgronjc.

Een rectcr der Mekkaanschc Universiteit. — Vt-a-dr. Kantteekeningen op de Woordenlijst

van Kern's "De Fidjitaal vergeleken met bare verwantcn in Indonesia en Polynesie. —
ll'ilken. Het Sbanianisme bij de volken van den Indischen Archipel.

fBoletin de la Academia nacional de ciencias en Cordoba. T. IX, 1--. Bue-

nos Aires, 188(3.

Ameghino. Contribuciones al conocimiento de los Mamiferos fosiles de los terreuos

terciarios antiguos del Paranà.

Bulletin de TAcadémie r. des sciences, des lettres et des beaux ai-ts de Bel-

gique. 3" sér. t. XIII, 5. BruieUes. 1887.

Deicalque. État de la vegétation à Gembloui. à Liège et à !>pa, le 21 avril 1887. —
Le J'aigr. Eecherches sur le pentaèdro. — de ìa Vnllée Poussin. Les enrites quartzeuses

(rhyolites anciennes) de JJivelles et des cnvirons. — Fredericq. Sur les phénomènes électri-

qnes de la systole ventriculaire chez le chien. — .ìferlon. Éelipse de soleil du 29 aoùt

1886, observée au Congo.

•Bulletin de la Société académique IVauco-hispano-portugaise. T. VII, 4-6.

Toulouse, 188(3.

Pellet irr. De Buenos Aires à Mendoza.

"Bulletin de la Société d'anthropnlogie de Lyon. T. V, 1886. Lyon, 1887.

A'acr. Pierres sépulcralcs dalmates. — Collomb. Les i>opulations du Haut-Niger, l.eurs
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moeurs et leur histoire. — Bertholon. La coloiiisation arabe eii Franco. — Chantre. Une
sépulture de l'àge de bronzo à Bregnier. — Debierre. Les homnies d'aujourd'hui et Ics

hommes d'autrefois en Auvergne et en Rovorgne. — Vaume. La lepre dans le Kurdistan

persan. — Debierre. Sur le développement, revolution et sur l'angle de la machoire infé-

riuure. — Chantre. Sur uno téte momifiee d'Indien Oivaro.

+Bulletin de la Société des sciences natiivelles de Neuchatel. T. XV. Neu-

chatel, 1886.

+Bulletin de la Société géologique de Trance. XV, T. 1-3. Paris, 1887.

De Launay. Note sur deus gisements de Cordierite, etc. de Commentry. — Jlloutet.

Note sur une formation wéaldienne du Tarn. — Arnaud. Note sur les argiles bariolées

de Tercis. — Meunier. Note sur une substance résineuse. — Sacco. 'Note sur le Fossa-
nien, nouvel étage pliocène.— CflMe/o». Note sur des études de physique géologique.—

Lory. Note sur le Trias dans les Alpes de la Savoie. — Fontanne. Note sur la faune des étages

sarmatique et levantin de Eoumanie.— Berthelin. Note sur l'Hélix Arno u Idi. —Z)«?fl/o?!f/.

Note sur les tufs de Meximieux. — Id. Note sur les alluvions anciennes de la Eresse et

des Dombes. — Douvillé. Observations relatives à IVtude de M. Deslongchamps sur les

Brachiopudes. — Tirrdy. Nouvelles observations sur la Eresse. — Id. Nouvclles observa-

tions sur la Eresse. — Plot. Note sur le Pro hai icore D ubale ni. — Thomas. Note

sur les vertébre's fossilcs de la province de Constantine. — Dolìfus. Note sur les faluns

de la Touraine. — Lemoine. Note sur le genre Plesiadapis. — Toucas. Observations

sur la craie supérieure de Dieuletìt. — Baron. Note sur le terrain crétacé inférieur et

nioyen des Alpes-Maritimes. — Cìioffat. Note sur des fossiles de la province d'Angola. —
Rutot et Van den Broech. Note sur la baso du terrain tertiaire cn Belgique, et sur l'àge

du Tufeau de Ciply. — Bourgcat. Considérations sur le Jurassique supérieur du Jura me-

ridional. — Tournier. Notes sur les couches purbeckiennes dans la valle'e infe'rieure du

Suran. — Dolìfus. Note sur le tertiaire du Jura. — Nicklés. Note sur l'Amm. poly-

s chi des et l'Amm-Sauzei. — Bourgeat. 'Note suì: les gisements de l'Os tre a virgul a

dans le Jura. — Poueck. Notes sur les poudingues de Palassou. — De Lapparent. Con-

fcrenee sur le sens des mouvements de l'e'coree terrestre.

+ Bulletin de la Société khédiviale de géographie. 2" sér. n. 11. Le Cairo, 1887.

Colston. La ge'ologie de la region entre Berenice et Berbcr. — Bonoìa. Compte rendu

des se'ances de la Société. — Id. Le monument à Purdy Pacha. — Schiceinfurtli. Dcrniè-

res nouvelles du Dr Junker. — Abbate. Le no'ud gordien de la question du Soudan.

^Biilletin de la Société mathématique de France. T. XV, 5. Paris, 1887.

Ani/Jin. Théorènies sur les déterminants. — Detnartres. Sur un point de la the'orie

des surfaees. — d'Ocagne. Sur une nouvelle source d'identités. — Id. Integration d'une

suite récurrente qui se présente dans une que-stion de probabilité. — Colliynon. Une mé-

thodc graphique de quadrature. — Foitrel. Keniarque sur certains déteriuinants numéri-

ques. — Picard. Sur les fonctions hj'perfuehsiennes provenant des sérics hypergéoniétri-

ques de deux variablcs. — Id. Remarque sur Ics groupes linéaires d'ordro fini à trois

variables. — d'Ocagne. Sur une notation utile cn algebre et en analyse. — Carva.llo.

Exposition d'une méthode de M. Caspary pour l'étude des courbes gauches.

^Biilletin de la Société zoologique de France. 1886, part 5-6; 1887, part I, l-!».

Paris, 1887.

1886. Vien. Espèces asiatiques du genre Pouillot. — Royer. Transmission hérodi-

taire de l'albumine. — Id. A propos de la question des grenouilles rousses. — Barrois.

Sur le Palaemouetes varians Leach. — Cotteau. Échinides nouveaux ou pcu connus.—

1887. Martin. Catalogue des oiseaux de la Brenne. Ornithologie de l'arrondissenient du
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Bliiiii-. — lliijot. DiptÌTcs uouvtaux ou pcu conmis. — Jouhin. Note sur riuiatoiiiìe ili'S

brachii>pu(lcs artieuli's. — Raillict. Ktude zoologique du Saroopte lisse (Sareoptes licvis

Kail.), nouvello forme acarienuc parassite des oiseaux de bassc-cour. — Duhois. Do la

fonctioii pliotogénique dans Ics oeufs du Lampyro.

+ Bulletin des sciences mathématiques. 2" sér. t. XI, juillet-aout 1887. Paris.

Duhem. Ktude sur ks travaux thcniiodynamkiues de J. Willard Gihhs. — Dariou.v.

Sur l'citraction de la racine carrée. — Tannery. Les « détinitions n du pseudo-Héroii. —
Picard. Sur un point de la tlicoric generale des equations difforeiitiellcs.

"Bulletin of the Jliiseum of Comparative Zoologi^ at Harvard College. Voi. Xlli, 4.

Cambridge, 1887.

Fewkes. Oii the Development of the Calcareous Plates of Ainphiura.

^Casopis prò pestovàni matliematiky a fysik}-. R. XVI. v Praze, 188(5.

+Centralblatt (Botanisehes). I3d. XXXI, 3-4. Cassai, 1887.

Gheorghieff. Beitrag zur vergleichenden Anatomie dcr Chenopodiaceen. — Chmielew-

sky. Bine Bemerkuiig ucber die von Molisch benschriebemn ProteinkOrper in den Zweigen

von Epiphyllum.

tCentralblatt filr Physiologie. 1887, n. 1-8. Berliu.

+ Civiliiigenieiir (Der). Jhg. 1887, N. F. Bd. XXXIII, 4. Leipzig, 1887.

Fischer. Ucber Mosaikarbeitcn. — Pressìer und Kriiger. Die Staatseiseubahii

Mehltheuer-Weida nnd der eisernc Pcndelviaduct uber das Oschùtzbachthal. — Beck.

Historische Notizen.

^Compte rendu des séauces de la Commission centrale de la Société de géo-

graphie. 1887, n. 12. Paris.

^Compte rendu des travaux présentés à la 69" session de la Société hélvéti-

que des sciences uatiuoUes. Genève, 1886.

f Comptes reudus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CIV,

25, 26; CV, 1-3. Paris, 1887.

25. Poincaré. Sur la théorie analytifiue de la chalcur. — Sarrati et Vicillc. Sur

l'emploi des manomètres à écrasement pour la mesure des pressions dcveloppées par les

snbstanees cxplosives. — Chauveau. Nouveaux docnnients sur les relations qui existent

entre le travail ehimique et le travail mecanique du fissu musculaire. T)e l'aotivité nutri-

tive et respiratoire des muscles qui fonctionnent pliysiologiquement sans produire de tra-

vail mecanique. — Jurien de la Gravière. Sur les coUisions en mer et les projjositicn de

M. le commandant Kioudel. — Dnubrde et Meunier. Observations sur la meteorite de

Grazac; type charbonncux nouvcau qu'elle représente. — Prillifux. Sur riiiiportance du

d(!pót de rosee en agriculture. — Appell. Sur les equations diflerentielles algébriques et

homogènes par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées. — de PoUgnac. Sur une

partition de nombrcs. — Le Chatelier. Sur les chaleurs spécifiques moléculaires des cori)s

gazcux. — Leduc. Sur la conductibilité calorifique du bismuth dans un oliamp niagnétique

et la dt'viatiou des lignes isothermcs. — Bichat. Sur un tourniquet electrique. — Boutg.

Application de rdlectromètre à Tétude des réactions chimiques. Exemple de l'acide sulfu-

rique et dn sulfate de potasse. — Létang. Sur un nouveau r(<gulateur de lumière electri-

que. — Ilartog. Kccherches sur quelques sulfites. — Rousseau. Sur les manganitcs de

pota-sse — LeiCfPUr. Sur la dissociation de l'acide oxalique hydraté.— 0<mond ci Werlh.

Sur Ics résidus que l'on extrait des aciers et des ziucs par l'action des acides. — Carnai.

Sur diverses réactiens des vanadates et leur emploi dans l'analyse ehimique. — Engel.

Sor la transformation en acide aspartique des acides raak'ique et fumarique par fixatiou

r.l I.I.KTTl.N'l-llENDlCO.NTl. 1887. Vcjl,, III, "J" S. HI. 'J
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directe d'ammoniaque. — Ilugounenq. Sur de nouveaux dérivés chlorés de l'aniscd. —
Kunstler. Observations sur le Siph onesto ma diplochoetos Otto. — Mani/in. Sur la

diffusion des gaz à travers les surfaces cutinisées. — Bergeon. Sur l'action physiologique

des lavements gazeux. — Caraven-Cachin. Sur un essaim météorique tombe, le 10 aoùt

1885, aux environs de Grazac et de Montpelegry (Tarn). — 26. Brillouin. Signaux sono-

res sous-marins. — Rayet, Fiamme et Courty. Observations de la comète Barnard (12 mai

1887), faites à Féquatorial de 0™,38 de l'Observatoire de Bordeaux. — Borrelly. Obser-

vation d'une planète rencontrée à l'Observatoire de Marseille. — Koenigs. Sur les surfaces

principale? des complexes de droite et les lignes asymptotiques de leur surface de singu-

larités. — Humbert. Sur les arcs des courbes planes. — Béveilìe. Détennination du rayon

de courbure d'une trajectoire particulière d'un point faisant partie d'un solide invariable

assujetti à quatre conditions. — Pamlevé. Sur les équations différentielles linéaires du

troisième ordre. — Dcsboves. Sur les équations

Robin. Distribution de l'éleetrieité sur une surface fennec convexe. — Jlforisot. Sur la me-

sure des conductibilités intérieures. — Bouty. Détermination de la quantité de bisulfate de

potasse dans une liqueur étendue. — Fousscreau. Sur la décomposition de hyposulfites par

Ics acides. — Ditte. Sur les vanadates ammoniacaux. — Blarez et Denigès. Solubilité de

l'acide urique dans l'eau. — Sabatier. Sur le chlorliydrate de chlorure ferrique. — Carnot.

Etudes sur les réactions des vanadates, au point do vue de l'analyse chimiqne. — Maquennc.

Sur l'identité du dambose et de l'inosite. — Vincent et Delachanal. Sur un hydrate de

carbone contenu dans le gland du chéne. — Jandrier. Sur le mononitroacénaphtène. —
Caralp. Sur l'existeuce d'un doublé borizon de schistes carburés dans le silurien des Py-

rénces centrales. — Velain. Le terrain carbonifere dans les Vosges septentrionales. —
Ilanriot ciRichet. Influence du travail musculaire sur les échanges respiratoires. — Bubois

et Roux. Action du cblorure d'étliylène sur la cornee. — Regnard et Loye. Eecherches

faites à Amiens sur les restes d'un supplicie. — Corni! et Toupet. Sur la karyokinèse, des

cellules épithéliales ed de l'endothéliuni vasculaire du rein observée dans l'empoisonnement

par la cantharidine. — Feltz. Essai expérimental sur le pouvoir toxique des urines patho-

logiques non fébriles. — Gaìtier. De l'emploi des sangs frais dans la clarification des vins,

au point de vue de la transmission possible de la tuberculose à l'homme. — CV. 1. Peligot.

Sur l'inauguration de la statuo de Nicolas Leblanc. — Pasteur. Note accompagnant la

presentatiun du Rapport de la Commissìun anglaise de la rage. — Faye. Note sur les prc-

miers (ravaux de l'Observatoire de Nice. — Lceivy. Me'thode generale pour la détermina-

tion de la constante de l'aberration. Procede particulier pour rendre la recherche indcpen-

dante du tour de vis et conclusiuiis. — Boussinesq. Sur la tbéorie de l'ecoulement par un

déversoir en mince paroi, ruand il n'y a pas de contraction laterale et que la nappe de-

versante est libre en dessous. — de Jonquières. Sur les mouvements d'oscillation siniul-

tanes de deux pendules suspeudus bout à bout. — Debray et Péchard. Note sur l'altéra-

tion qu'eprouve le cliarbon de cornue lorsqu'il sert d'électrode positive dans la décompo-

sition des acides. — Troost et Ouvrard. Sur quelques pbospbates doubles de tborium et

de sodium ou de zirconium et de sodium. — Daubrée. Note accompagnant la présentation

de ses deux ouvrages inutilés : « Les eaux souterraines à l'epoque actuelle n et " Les eaux

souterraines aux époques anciennes». — Mascart. Sur la publication d'un «Atlas de Mé-

te'orologie maritime n. — Eirn. The'orie et application du pendule à deux branches. —
Lecoq de Boisbaudrau. Fluorescences du manganése et du bismuth. — Charlois. Éle-

ments et e])heméride de la planète (267). — Humbert. Sur le lieu des foyers d'un faisceau

tangeutiel de courbes planes. — Appetì. Sur les invariants des équations différentielles. —
Painleoé. Sur les équations différentielles linéaires. — Robin. Sur les explosions au sein

des liquides. — Vaschy. Sur la nature des phénomèncs électrocapillaires. — Ilaller. Sur
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le caini)liol raeéinique et certains de scs di'rivés. — Hardy et Calmds. Sur la syiithòse

ile la pilocari>ine. — Marion. Faune malacolofjique de l'etani de Berre. — Bureau. Sur

rorigine des bilobites striés. — Ilanriot et Rirhet. Kelatiuiis da travail iiiusculairo avee

les actions chimiques respiratoires. — Loye. Recherches cxpériinentales sur des chiens

décapites (ciroulatìon et respiration). — JJonnal. Du iiiécanisme de la mort sous l'influencc

de la chaleur. — Waltner et Didier. Observation du bolide du 17 juin 1887. — 2. Her-

thelot et Fabre. Clialeur de fonnation de l'acido tellurliydrique. — Friedel. Forme cri-

stalline de la quercine. — Des Cloizeaux. Note sur la forine cliiiorhonibique et les caractèros

optiqucs de l'acide arsdnieux prismatique.— Lory. Sur la prifsence de cristaux inicroscnpiqucs

d'albite, dans divcrses roches calcaires des Alpos occidentales. — Sée. I/antipyriiic en iu-

jcctions sous-cutanees, substituée à la niorphinc. — J/ercadier. Sur une métliode dynanii-

qne simple pnur dctennincr le dcgré d'isotropie d'un corps solide i^lastiqne. — CalianeUax.

Sur l'emploi du shunt dans la méthode balistique. — VIolle. Polarisation par (?mission. —
Fai/re. Sur les ahins formés par l'acide selénique. — Mailer et Held. Sur un nouveau mode

de préparatinn de l'éther acétylcyanacétiquc. — Gouy et Chaperon. L'éqnilibre osniotique

et la coucentration des solutions par la pesanteur. — Camot. Etude sur les réaetions des

Tanadates, ao point de vue de l'analyse chiniiqne. — Godefroy. Sur la rectification des

phleipnes d'industrie. — Joyeu.v-Lajfuie. Recherches sur l'organisatinn du Chctoptère. —
Dulilleul. Sur quelques points de l'anatomie des Himdinées rliynclmbdelles. — Cliatin.

Sur les kystes bruns de l'anguillule de la betteravc. — Hache. Sur la structurc et la sl-

gnification morphologique du corps vitrc. — Lachmann. Sur l'origine des raeines latérales

dans les fougères. — ìlcunier. Sur le terrain oligocène du Coudray, près Nemours. —
3. [ìertlielot et Recoura. Sur le passage entre la serie aromatique et la sèrie grasse. —
Ranvier. De l'emploi de l'acide perrutliénique dans les recherches histologiques et de l'ap-

plication de ce réactif à l'étude des vacnoles des cellules caliciformes. — Marey et Paf/H.

Locomotion comparse : mouvement du membre pelvien cliez l'homme, l'éléphant et le che-

val. — Boiteau. Sur les nid'urs du phylloxera et sur l'état actuel des vignobles. ^ Ré-

veille. Détermination des ék*ments de courbure de la surface dècrite par un point quel-

conque d'un solide invariable, dont quatre points donnea décrivent des surfaces dont les

éléments de courbure sont dounes. — Violle. Comparaison des cnergies rayonnées par le

platine et l'argent fondants. — Amagat. Solidification des liquides par la prcssion. — Riflhi.

Sur la conductibilité calorifique du bismuth dans un chanip niagnetique. — Ilaller. Sur

nn nonvean mode de formation des éthers cyanomalonique et benzoylcyanacdtique. —
Dwlaux. Sur la préparation de l'acide valérianique pur. — Roufjet. Sur les graiiis ou

boutons des temiinaisons dites en grappe des nerfs moteurs. — Maupas. Sur la conjugai-

son des Gilles. — Joubin. Sur l'anatomie et l'histologie des glandes salivaires chez Ics Cé-

phalopodes. — Joyeux-Laffuie. Sur le Chloroema Dujardini et le Siphonostoma
diplochaitos. — Venukof. Sur le tremblcment de terre du 9 juin 1887 dans l'Asie

centrale. — Tissandier. Sur nn grèlon contenant une masse picrrense.

^Cosmos. Revue des sciences et leur applications. N. 127-130. Paris, 1887.

Fauna und Flora des Golfes von Neapel iind der angrenzenden Meeres-Ab-

schnitte. Monographie, XIV. Berlin, 1887. (Acq.).

Fraipont. Le genro Polyg"rdi\vs.

^ Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1886. Christiania, 1887.

'Fortschritte (Die) der Physik im Jahr. 1879. 1881. Berlin, 1886, 1887.

^^HsB'k'rifl IlMnepaToiìCKaro PyccKaro ^eo^pa(^H'^ecKa^o OBinecTna. Tomt> XXIII.

1887. Bu. II C.-Ilerepfiypn,, 1887.

IiniATbEBI). npejBapHTo.Ti.iiuri orien. cól. sKciie.inuiii ,x.Ta nscitAOBanin ropnoii

rpyiriiH Xani-Tcnr]»!. — KP.\f'lI(ìB'b. IlpejBapnTe.ibiiuii or'icn. o reo-fiorauiiHCCKnxi
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H3CJ'ì;i,oBaHÌiixi KT. BocTO'iHOMT) TflHh-lUaH'b II CIO iipeji'opiiixy. — CbPy^IEBl). IlecKH ii

CTenH Saitacnitìcicnfi oiijiìicth. — B0rjl,AH0BlI4'I). XopaccaHCKia ropu h KyjibTvpHaK no.ioca

3aKacnÌHCKOit oójacxH. — TH.l.IO. hobhxb rpaclmiecKHxi xafìjiHiiaxi ati BHiucJieHia

BHcoTi HO fiapoMeTpn'iecKniri Haó.iiojieHÌjijn..

i^ Jahrbiieh des k. deiitschen Archaologisclien Instituts. Bd. II, 2. Berlin, 1887.

Mayer. Amazonengruppe. — Dùmmler. Silberner Schmnck aiis Cyporii. — Hauser.

Ziir Tiibiiitrpr Bvoiize. — Lòinj. Zwei Reliefs der Villa Albani. — Heydemann. Seilenos

VOI- Midas. —• Wernicke. Der Triton von Taiia.gra. — Kocpp. Per Ursprung des Hoclire-

liefs bei den Griechen. — HcycUmnnn. Hetaev(> Kallipystos. — Schmidt. Ziim Sarkophag-

relief in der Villa Albarii.

+Jalirbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jhg. 1887, Bd. XXXVIl, 1.

Wien, 1887.

0. Fouìlon und Goldschmidt. Ueber die geologischen Verlialtnisse der Inselli Syra,

Syphnos und Tinos. — Kispatic. Die Glaukophangesteine der Fruska gora in Kroatien. —
Sjógren. Ueber das transkaspische Naphtaterrain. — Buchauer. Ein geologisches Profll

bei Niederndorf. — Uhlig. Ueber neoeome Fossilien vom Gardenazza in Siidtirol, nebst

cinem Anhang Uber das Neocom von Ischi. — Paul. Zur Wieliczka-I'rage. — v. Camer-

landcr. Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachalitz ani Oslrande des BOhmerwaldes.

'.Jahrbuch fiU' Schweizerische Geschichte. Bd. XII. Ztìrich, 1887.

DianeT. Zur eidgenossischen Grenzbosetzung von 1792 bis 179.5. — Kind. Beitriige

zur riitischen Geschichte. — Stern. Einige Bemerkungen iicber die sogenannten Brenn-

wald'sche Chronik und ihre Darstellung der Sago vom Herkommen der Schwyzer, sowie

der Entstehung der Eidgenossenschaft. — Tohler. Ethnographische Gesichtspunkte der

schweizer deutschen Dialektforschung. — Dcnier. Die Lazariter-Hiiuser und das Benedicti-

nerinneii-Kloster in Seedorf.

'Jahi'esbericht der kgl. Ung. tìeologischeu Anstalt tur 1885. Budapest, 1887.

^Jahresbericht der Naturhistoriscben Gesellschaft zu Niiruberg 1886. Niirn-

berg, 1887.

llatjen. Die Kreuzolter.

fJahresbericlit des Direktors des k. Geodàtischen Instituts fili- die Zeit von

Aprii 1886 bis Aprii 1887. Berlin, 1887.

^Jahreshefte des Vereins fiir vaterlandische Naturkunde in Wtirttemberg.

Stuttgart, 1887.

Kùnìy-Warlliumcn. Ueber die Sehiidlichkeit und die Niitzlichkeit der EabenvOgel. —
Lanz. Eine Vermehrung der Fischfauna des Bodensees. — Prohst. Zur Kenntniss der in

Oberschwaben vildwachseiidcn Rosen. — Ilerter. Beitriige zur Moosflora Wiirttembergs. —
Sc.ìienerle. Botanische Fundc und Fundorte. — Ileyelmnier. Ueber Einige neuere Errun-

geiischaften der Phytotomie. — Ilegelmaier. Abnormitiiten einiger einheiniisehen diklinen

Pflanzen. — Engel. Der niittlere Lias ini Filsbett bei Eislingen. — Buklen. Die Gattung

Ceratodus. — Srhli.rhtei'. Das Capricornen-Lager des unteren Lias Beta. — Frank. Ueber

Torfbildung im Federsee-Bied. — Zakrsewski. Die Grenzschichten des Biaunen zum Weissen

.Tura in Schwaben. — Schmidt. Zur Erkliirung des Brockengespenstes.

"Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwiss. Vereins in Magdeburg. 1886.

Magdebm-g.

Wolterstorlf. Ueber fossile Frosclie. insbesondere das Genus Palaeobatrachus. — Ilaìin..

Verzcichniss der in der Unigegend von Magdeburg und den angrcnzenden Bezirken aufge-
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fundenen Kàfer. — Hochheim. Die geometrisclie Eeiho itwoiter Ordnuug. — Brasack. Das

Aluminium unJ Matrnesiuiii sowie deri'ii Bedeutuiij: in dcr Industrie.

• Joiirual (American) of Matheiuatics. Voi. IX, 4, jime 1887. Baltimore.

Sylvester. Leotures on the Theory of Rtjciprocunts. — d'Ocagne. Sur une classe de

nonibres reniarquablcs. — Ilennite. Extraìfs de diux lettres adressées à M. Crai.!;. —
Franklin. Twu l'roofs of Cauchy's Theoreni. n

'•JourDal (American Chemical). Voi. IX, 3. Baltimore, 1887.

UHI and Palmer. On Mucoxybromic and llucjxychloric Acids. — McCay. On the

Determination of Arsenio as Pentasulphide. — Mirhael. Kesearchcs on Alloisoinerism. —
Id. On the Action of Phosphorus Pentachloride on the Ethtrs of Organic Acids and on

some Perivativos of Acetic Acid. — Id. On the Action of Phosphorus Pentachloride on

Acetanilide. - /</. Preliminary Notes. — jì/orse and Burlon. A Method for the Determi-

nation of Batter in Milk.

+ Journal (The American) ofscience. :3'' ser. voi. XXXIV, n. 199. New Ha-

ven, 1887.

Barus. The Viscosity of Steel and its Relations to Temperature. — Brigham. Ki-

lauea in 1880. -- Duight. JRecent Explorations in the Wappinger Valley Limestone of

Dutchess County, N. Y. — Lea. Image Transference. — Stevenson. Notes on the Lower

Carhoniferous groups along the easterly side of the Appalachian area in Pennsylvania

and the Virginias. — Cu.tis. The Theory of the ^Vind Vane. — ffoy. On the manner

of Deposit of the Glacial Drift. - I/utchins. A New l'hotographic Spectroscope. — yr'i^^s.

A new Jleteoric Iron and an Iron of doubtful nature. — Bailey. On an Aerolite from

Rcnssclaer County, New York.

"Journal de la Société physico-chimique russe. T. XIX, (j. St. Pétersbourg, 1887.

PotiliUin. Sur les vitesses et les produits de decomposition par la haute temperature

des sels des acides haloidroxydriqucs. — Jd. Deplacenients mutuels des haloides dans

leurs combinaisons avec l'oxygène. — AlhUzky. Sur ciuehiues propriétés et transforniations

du dimcthylallène (Valerylène de Reboul). — Flavitzky. Sur la corrélation des points d'ébul-

lition avec la structurc des alcools monoatomiques. — Sorokin. Sur les anilides des glu-

coses. — Socoloff. Action des bases faibles sur le nitroethane. — Kraikojf. Méthode de

préparation des ferments non organisés cn solutions acqueuses. — Solovieff. Application

de la dialyse ii l'étude de l'état gélatincux des substances albuminoìdes. — Savoie. Sur

les albumines acides et alcalines. — Pospecko/f. Sur l'ortho azotoluol. — Favorsky. Sur

les ph^nomènes d'isoraerisation des hydrocarbures de la sèrie d'acetylène. — Gorbojf et

Kessler. Action de l'iodoforme, de l'iodure de methyUne de l'iode sur l'isobutylate de so-

dium. — Tistsrhenko. Action des acides haloVdhydriques sur roxyméthylène. — Id. Action

der hal9ides sur l'oxyméthylène. — Id. Sur l'action des combinaisons zinkorganiques sur

l'oxyméthylène. — Socoloff. Recherches expérimentales des oscillations électriciucs dans

les électrol}-tes. — Latrìiinoff. Sur la calibration voltamétrique des galvanomètres. —
ìì'oeyko/f. L'eclipse solaire ",„ aoùt 1887. — Ilesehm. Les obscrvations mdtéorologiques

pendant l'eclipse solaire ''/„ aoùt. — Sloufluinoff. Les expériences calorimétriqucs avec

l'are vidtaique.

^Journal de l'Kcole polythecnique. Cah. óG. Paris, 1886.

Moutnrd. Recherches sur les r^quations aux dcrivees partielles du second ordre à deux

variables indépendantes. — Liouvilk. Sur les formes integrablcs des ^quations linéaires du

second ordre. — Poincaré. Sur la réductiun simultanee d'une forme quadratique et d'une

fornje linéaire. — Ossian-Bonnet. Démonstration nouvelle de deux théorèmes de M. Ber-

trand. — Rrisse. Démonstration du thi-orème d.- cl'Ahmbert. — Fouret. Sur certains
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niouvements dans lesquels dos arcs d'une mémc courbe piane, comptés à partir d'une orione

fise sont parcourus dans le méme temps que les cordes correspondentes. — Rouché. Edmond
I<aguerre, sa vie et ses travaux.

Mournal de Physique théorique et appliqiiée. 2" sér. t. VI. juill 1887. Paris.

Diifct. Sur les volumes moleoulaires et energie réfractive des phosphates, arséniates

et hypophnsphates de sonde. — Sahatier. Spectres d'absorption des chromates alcalins et

de l'acide chromique. — Ledeboer. Sur la détermination des coefficients des self-induction. —
Violle. Appareil pour montrer les deus modes de reflexion d'un niouvement vibratoire. —
AJeslin. Sur une expe'rience relative à la vision.

''Journal fiu- die reine iind angewandte Mathematik. Bd. CI, 4. Berlin, 1887.

Frohenius. Ueber die Congruenz nach einem ans zwei endliohen Gruppen gebildeten

Doppelmodul. — Stalli. Ueber die rationalo ebene Curve viertcr Ordnung. — Thomae.

Ueber Integrale zweiter Gattung. — Kronecher. Ueber don Zahlbegriif.

tJournal of tlie Chemical Society. N. CCXCVI, july 1887. London.

l'infrcville Pickering. On the Thermal Phenomena of Neutralisation, and their hea-

ring on the Naturo of Solution and the Theory of Residuai AfRnity. — Stead, Ridsdale

and Miers. C'rystals in Basic Converter Slag and Crystals from the Basic Slag. — Shen-

stone and Cundall. Ozone from Pure Oxygen: its Production and its Action on Mercury,

with a Note on the Silent Discharge of Electricity. — Id. id. The Volumetrie Eelations

of Ozone ad Oxygen. A Lecture Experiment. — Purdie. The Action of Metallic Alkylates

on Mixtures of Elhereal Salts with Alcohols. — Rennie. On Phlorizin. — Bromi. Furfher

Notes on the Chemical Action of Bacterium aceti. — Reynolds. The Composition of

Prussian Blue ad Turnbull's Blue.

f Journal (The Quarterly) of the geological Society. Voi. XLIII, 2, n. 170.

London, 1887.

Smith ÌVoodìi-ard. On the Dentition and Affinities of Ptychodus. — Riipert

Jones. On Nunimulites elegans, Sow., and other English Nummnlites. — Dìincan.

On the Cretaceous Echinoidea of the Lower Narbadà Region. — Lydekker. On Dinosau-

rian Vertebra from the Cretaceous of India and the Isle of 'Wight. — Id. On a Molar of

a Pliocene Type of Equus from Nubia. — Martin. On the Terraces of Rotomahana.

—

Ilutton. On the Eruption of Mount Tarawera. — David. On Evidence of Glacial Action

in the Carboniferons and Hawkesbury Series, N. S. W. — Whitaker. On Deep Borings in

Kent. — Secley. On Orn it h odesmus cluniculus, a new type of Bird from the

Wealden of Brook. — /(/. On He t ero su e bus valdensis, a Procuelian Crocodile from

the Hastings Sand. — Id. On Patricosaurus merocratus, a Lizard from the Cam-

bridge Greensand. — Id. On Aristosuchus pusillus (Owen). — Roberts. On the Cor-

relation of the Upper Jurassic Eocks of the Swiss Jura with those of England. — Gardner.

On the Leaf-beds and Gravels of Ardtun, Carsaig, &c., in Muli ; with Notes by Grenville

A. J. Cole.

+K6zl6ny (Foldtani). Kcit. XVII, 1-6. Budapest, 1887.

V. Inkcy. Die Geologie auf der Landesausstellung in Budapest 1885. — Porta. Ueber

Spongiennadeln in einigen Gesteinen Ungarns. — Téglds. Zwei neue siidungarische Knochen-

hohlen. — v. Szabó. Ueber Spodumen von Brancheville und dessen A'arietiiten und ilber

Quarz mit Einschliissen. — v. Zsigmondy. Das Quecksilberbergwerk von Avala in Ser-

bien. — V. Cseh. Mineralien von Kalinka , deren Bildungs- und Gewinnungsorte. — Mu-

schketow. Ueber die geologischen Verhiiltnisse des Turaner oder aralo-kaspischen Beckens. —
Themdk. Die siidungarische Sandwiiste. — v. Semsey. Die Meteoritensammlung des ung.

Natiojial-Museums in Budapest.
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^Lumière (La) électriqiie. Journal universel d'électricité. T. XXV. 27-3iJ.

Paris. 1887.

fLotos. Jahrbuch tu; Naturwissenschaft. IV V. Bd. VII. Piag, 1887.

U'ililt. .\us der Flora von Kliidno uiiJ dcsscii Umgebun-;. — Sch i/f,ter um\ Schmidt.

Mnisflora des nOrdliclicn Bohmcn. — Bnuler. Ueber die Juraablagcrunjreu an <ler Granit-

nnd Qaadernsandsteintrronze in Bnhmi.-n nnd M.lhren. — Schijfner. Beitrapc zur Keiintniss

der Moosflora Bohinens. — Lukns. Versuclic «eber die Keimuncr und das 'Wachsthmn im

luftverduniiten Raume. — v. Zepharovich. Mincralogische Notizen. — flerinf/. Ucber

Kewtuirs Gesetz der Farbeiimischunfr.

^Mémoires de l'Académie des sciences des insei-iptious et belles lettres de Tou-

louse. 8« sér. t. Vili. Toulouse, 1886.

Legoux. Étude sur le principe de correspoudance et la théoric des caractéristiqucs. —
David. Sur les ccmtuurs décrits autour des poiiits singuliers d'une équation algébrique. —
MoliM. Rccherclies sur les surfaces. — Salles. Théorie de la doublé réfraction. — Jov,lin.

L'amiée du scrvii-e obligatoire cn .Mlemagne. — Duillani. Sur le noinbrc des terines d'un

certain développemcut de la fonction perturbatrice. — Lavocat. Construction du inaxillaire

dans la sèrie des vertébrés. — Baillet. Coup d'oeil gtSnéral sur l'état actuel de la popu-

lation chevalinc en France. — Clos. Une jìage de dendrulogie. — Timbal-Lagrave. Sur les

éspèces du genre Scorzonera L. de la flore franvaisc. — Duméril. Du rccrutcment des

années dans l'antiquité et particulièreinent dans la républiquc romaine et de la réfonne

niilitaire d'Auguste. — Hallberg. Les chants de guerre des AUemands au XV!!" et XV!!!"

siicle. — ViUcnevre. Un mariagc romain par confarrt'ation (62° et 61° epigrammcs de

Catnllc). — Prudel. Un négociateur protestant sous le régno de Louis Xm. — Duméril.

De l'Hunior.

•Méraoires et Compte rendu des travaux de la Société des ingéuieiu-.s civils.

Mai 1887. Paris.

Oouvy. Étude sur les cubilots pour la fusion de la fonte. — Ihmt'Uus. Cubilot avec

conibustion luiiiidète de l'oij-de de carbone dans la curve. — Lencauchez. Note sur le

recuit et l'afdnage du fer, de l'acier et de la fonte duns un milieu réducteur.

'Minutes of Proceeding of the Institutiou of t'ivil Engineers. Voi. LXXXIX.

London, 1887.

ÌVehsler. Dredging Operations and Ajjpliances. — Maitland. The Treatment of (nin

Steel. — C/ofccs. Printing-Macbinery. — ìVood.Thc Molteno Reservoir. — 5(erra^on. Ailsa

Craig Lightliouse and Fog Signals. — Leslie. Salmon Ladders in Scotland. — Chemier.

Anstralian Tiinber. — Dovson. Gas-Power compared with Steam-Power. — Last. Setting

ont the curves of Wecl-Teeth. — Longridge. Furtlier Investigations regarding Wire-Gun

Constiuction. — Twner. Notes upon nseful Jajianeso Timbers. — Goodman. Recent Re-

searches in Friction.

' Mittheilungen aus dem Jalu-buche der k. Ung. Geol. Anstalt. Bd. VII, (5;

Vili, 5. Budapest, 1887.

vn, G. St'(u//. Die aquitanische Flora des Zsilthales ira Gomitate Hunyad. — Felix.

Beitràge zur Kenntniss der Fossilen HOlzer Ungams.

• Mittheilungeii aus dem naturwissenschaftliclien Verein fur Neu Vorpommern

uud Kiigen in Greifswald. Jhg. XVIII, 1886. Berlin, 1887.

Bergmana. Beschreibung eines neuen Apparatcs zur Darstellnng einfacher Scliwiii-

gungcn.— Cohen. Ueber cine Pseudoniorpliose nach Markasit aus der Kreide von Arena
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aiif Kiigeii. — Ketch Anatomische Untersucliungeu ueber die (i.ittuiig- Leiiianea. — Dccrhc.

Bemei-kungen ueber Bau- uiul Pflastermaterial in l'oinpeji.

'i'Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. VII, 2. Beiiiu, 1887.

Ostroumoff. Zur Entwicklungsgeschichte der cyclostoraen Seebryozoen. — Preycr.

Ueber die Bewegmigen der Seesterne. Zweite Halfte. — Piate. Ueber cinige ectoparasiti-

sche Rotatorien des Golfes von Neapel. — Zschokke. Helmiiithologische Bemerkungen. —
Semon. Beitràge zur Naturgeschichte der Syiiaptiden des Mittelmeers. 1. Mittheilung. —
Dohrn. Studien zur Urgcschichte des Wirbelthierkorpers. XII. Thyreoidea uiid Hypobrau-

chialrinne, Spritzlochsack und Pseudobranehialriuno bei Fischen, Ammocoetes uud Tuni-

caten. — Mayer. Ueber die Eiitwickluiig des Herzens uiid der grossen Gefassstaiiiine bei

den Selachiern.

'Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. N. F. Bd. VII, 2.

Wien, 1887.

Mittheilnngen der Natnrforschendfn Gesellschaft in Bern ans dem Jahre

1886. N. 1143-1168. Bern, 1887.

Baìtzer. Geologisohe Mittheilung. — Coaz. Erste Aiisiedlung phanerog. Pflanzen auf

von Gletscliern verlassenen Boden. — Koneff. Beitrage zur Kenntniss der Nervenzellen

der peripheren Ganglien. — v. Kowalenskaja. Beitrage zur vergleichenden mikroskopischen

Anatomie der Hirnrinde des Menschen und ciniger Saugethicre. — Lothringer. Ueber die

Hypophyse des Hundes.

+Monatsblatter des wissenschaftlichen Club. Jhg. VIII, 10. Wien, 1887.

^Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg- Au-

gusts- Universitiit zu Giittingen. 1886. Gottingen.

^^ Nature, a weekly illustrated journal of Science. Voi. XXVII, u. 914-921.

London, 1887.

^Naturforscher (Uer). .Jhg. XX, 26-31. Tiibingen, 1887.

^Notizblatt des Vereins fiir Erdkunde zu Darmstadt und- des mittelrheinischen

geologischen Vereins. IV Folge, 7 Heft. Darmstadt, 1886.

'Proceedings of the London mathematical Society. N. 272-286. London, 1887.

IhbetsoH. On the Airy-Maxvvell Solution of the Equations of Equilibrium of an Iso-

tropie Elastic Solid under Conservative Forces. — Thomson. Electrical Oscillations on

Cylindrical Conductors. — Leudcsdorf. Formula for the Interchange of the Independent

and Dependent Variables, with some Applications to Keeiprocants. — Rogers. Second Paper

on Keeiprocants. — Id. Secoud Paper on Keeiprocants. — Grccnhill. Some Applications

of Weierstrass's Elliptic Fuuctions. — Jcjj'ery. On the Converse of Stereographic Projection

and on Contangential and Coaxal Spherical Circles. — Genese. Reciprocatiou in Statics. —
Glaisher. Presidential Address—The Mathematical Tripos. — Lachlun. On certaiu Opera-

tors in connection with S3'nnnetric Functions. — Russell. On tlie Transformations of the

(icneral Elli]]tic Elenient

-TTT , where F.^.=x — u . .v — (i ..v— ;' • .e — <f^ a.v' -)- il/j:-' -\- Gcx- -f- -Idx -j- f .
—

Bwstall. Note on the Are of A Sphcro-Conic. — Macmahon. Tlie Theory of a Multilinear

l'artial DiH'erential Operator, with Api)lications to the Theories of Invariants and Keeipro-

cants. — Buchheim. On the Theory of Screws in Elliptic Space—Fourth ìioic. — Roberts.

On the Rectification of Certain Curves.
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^Proceediugs of the r. Geogiaphical Society. N. M. S. voi. IX, 7, july 1887.

London,

Junkt-r. Exiilorations iii Central Africa. — Miller. Notes un a part ol tlie Western

Frontier of British Honduras. — Delmar Morgan. Russian Gcographical Work in 1886.

Froni Russian Sonrces.

^Proceedings of the scientitic meetings of tlie Zoological Society of London,

1886. Part IV. London, 1887.

Swinhoe. On the Lepidoptera of Mhow, in Central India. — Schufeldt. Coiitributions

to the Anatoray ofGeococcyx californianus. — Lydekker. Dcscripiion of three

Species of Scclidotheriuni. — Boulenger. On Iwo European Species of B om bina-

to r. — 6'A a/i;W(. Additional Notes upon the Anatuniy of the Trochili, Caiiriniulgi,

and Cypselidoe. — Sclater. On two Species of Antelopes from Somali-Land. —
Beddard. Obscrvations on the Development and Stnicture of the Ovrnn in tlie Dipnoi. —
Smith IVoodward. On the Anatoiny and Systematic Position of the Liassic Selachian,

Squaloraja polyspondyla, Agassiz. — Sclater. On an apparently new Parrot oftlic

Genus Conurus living in the Society's Gardens. — Douglas Ogilby. On a nndescribed

Pimcleptcrus from Port Jackson. — Boulenger. On the South-African Tortoises allied tu

Tcstndo geometrica. — /</. Eemarks on Prof. W. K. Parkcr's papcr on the Skull of

the Chameleons. — Thomas. On the Wallaby commoiily known as Lagorchestes f asc ia-

tus. — Collett. On Phascologale Virginia;, a rare Pouched Mouse from Northern

Qucensland. — Bland Sutton. On Atavisra. A Criticai and Analytical Study. — v. Lenden-

feld. On the Systematic Position and Classification of Spongcs. — Gibbs Bourne. On Indian

Earthworms. — Part I. Preliminary Notiee of Earthworms from the Nilgiris and Rhevaroys.

^Programra der k. Technischen Hochschule zu Aachen. 1887-88. Aachen, 1887.

^Rapport annuel de la Commission géologique et d'histoire naturelle du Canada.

N. S. voi. I, 1885. Ottawa, 188(3.

tRecords of the geological Survey of India. Voi. XX, 2. Calcutta, 1887.

Lydekker. The Fossil Vertebrata of India — Duncan. Note on the Echinoidca of the

Cretaceons Series of the Lower Narbadà Valley, with rtmarks upon their Geological age. —
Griesbach. Field-notes: No. 5—to accompany a Geological Sketch Map of Afgha:.isti'm and

North-Eastem Khorassan. — McMahon. Notes on the Microscopie structure of some spe-

cimens of the Kàjraahàl and Dcccan traps. — Id. Rome notes on the Dolerite of the

Chor. — Warth. On the identity of Olive Series in the cast, with the Speckled Sand-

stone in the west, of the Salt Range, in the Punjab.

^ Repertorium der Physik. Bd. XXIII, 5. Miinehen-Leipzig, 1887.

Steinhauser. Ein Wasserbarometer. — Liznar. Uebcr die 26 tagige Periodo der ta-

glicher Schwankung der erdmagnetischcn Elemento. — Id. Ueber die Bestimmung der

Inclination mittels Ablenkungsbeobachtungen. — /(/. Der Elasticitàtsmodul dos Kaut-

schuks. — GòU und Kurz. Elcktrometrische Vcrsuche. — Nebel. Die Voss'sche Influenz-

maschine. — Edelmann. Universal-Widerstandsbrucke (transportabel). — Id. Daniell'sche

Trocken-Eleraente in Taschenformat.

tReport (Biennial) of the President of the University of California on hehalf

of the board of Regents. 1886. Sacramento, 1886.

^Report of the Viticultural works 1885-8.5 (University of California). Sacra-

mento, 1886.

•Résumé des séances de la Société des ingéniem-s civils. Séance du l^juillet

1887. Pai-is.

Blllettino-Kendico.nti. 1887, Vor,. III, 2" Sem, 1'^
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i^Kevista de ciencias liistóricas. T. V, 1. Barcelona, 1887.

Roca. Los dos Fiveller, Fiveller en el acta y el Dietario. — Faslenrath. Los Histo-

riadores alemanes LeoiJoldo de Eanke y Jorge Waitz. — da Bofavuli y Sans. Antiguos y
iiuevos datos referentes al bibliòfilo franciis Juan de Francia, Duquo de Berry. — Sanpere

y J/iquel. Geografia, 'J'opografia y Etnografia de la costa atlàntica de Espaiia en el siglo XII,

antes de Jesucristo.

•Eevista do Observatorio i. do Eie de Janeiro. Anno II, 5. Eio de Janeiro, 1887.

•i-Eevue historiqne. Xll" année, t. XXXIV, 2. Paris, 1857.

PìiiVippson. Etudes sur l'histoire de Marie Stuart; les lettres de la cassette. — Lu-

chaire. Une très ancienne histoire de France ; le manuscrit 5949 A. de la Bibliothèque

nationale. — de Mav.ìdc. Le servage en Bologne au 5V° siècle.

iEevue internationale de l'électricité. T. IV, 36-37. Paris, 1887.

+Eevue politique et littéraire. 3" sér. T. XL, 1-4. Paris, 1887.

+Eevue scientitìqiie. 3" sér. T. LX, n. 1-4. Paris, 1887.

+Eundschau (Naturwissenschaftlich). Jhtj. II, 28-31. Braniiscliweig, 1887.

^Schriften des Vereìns ziir Verbreitung natiirwissensehaftlicher Kenntnisse. Ed.

XXVII. Wien, 1887.

Volkmer. Die Verwertbung der Electrolyse in den grapbischen Kiinsten. — Bene-

dikl. Die tcchnische V'erarbeitung des Rindertalges. — Hayek. Der Vogel und sein Nest. —
Noè. Die Quellen an dem Ostabhange der Alpen bei Wien. — Bohm. Bau und Function

der Pflanzenorgane. — Toula. Geologiscbe Forschungsergebnisse aus dem Flussgebiete des

Colorado. — Albert. Die Aktinomykose eine neue Krankheit des Meuscben. — Toula. Der

Yellowstone-Nationalpark der vulkanische Ausbructh auf Neu- Sealand und das Geysir-Pha-

nomen. — v. Hayek. Spaltpilze und Hygiene. — v. Hoffmann. Ueber Knochen und Tato-

wirungen mit Eticksicht auf die Agnoscirungfrage. — v. Halinel. Ueber den Generation-

wechsel im Pflanzenreiche. — Penck. Ueber Denudation der Erdoberfliiche. — v. Reuss.

Ueber optisehe Tauschungen. — Pernter. Ueber die Tempcratur der Sonne. — Rodler. Der

Urmia-See und das Nordwestliche Persien. — Brauer. Beziehnngen der Descendenzlehre

zur Systematik. — Burgerstein. Ueber die nyctitropiscben Bewegung der Perianthien.

^Sitziingsberie.hte der k. preiiss. Akademie der Wissenschaften. 1887, n. 1-18.

Berlin.

Hofmann. Ueber das Chinolinrofli. — Landolt. Ueber die Zeitdauer der Reaction

zwisclien Jodsaure und schwefliger Saure. — Milchìioefer. Ueber Standpunkt und Methode

der attisclien Demenforscbung. — du Bois-Reymond. Festrede. — Waldeyer. Ueber den

Placentarkreislauf des Menschen. — Fuchs. Ueber die Umkehrung von Functionen zweier

Veranderlichen. — Kirchhoff. Bemerkungen zu dem Brucbstiick einer Basis von der Burg

zu Athen. — Euting. Zwei bilingue Inscbriften aus Tamassos. — Westermaier. Neue Bei-

triige zurKenntniss der physiologiscben Bodeutung des Gerbstoflfes in den Pflanzengeweben.—
Curtius. Die Volksgrtìsse der Neugriechen in ihrerBeziebung zura Alterthuni. — Fuchs. Ueber

einen Satz aus der Theorie der algebraiscben Functionen, und (iber eine Anwendung dessel-

ben auf die DifFerentialgleichungen zweitev Ordnung. — Boettger. Verzeichniss der von

Hrn. Dr. Hcinr. Sinirotli aus Portugal und vun den Azoren mitgebracbten Eeptilien und

Batrachier. — Zeller. Ueber die Unterscheidung einer doppelten Gestalt der Ideenlehre in

den platonischen Schriften. — von Helmholts. Zur Geschichte des Princips der kleinsten

Action. — Hegel. Ueber den Erbkauf in den daniscben Stadrecbten des Mittelaltcrs. —
imn Bcznld. Experinientaluntersucliungcn iibcr nitircnde Fliìssigkciten. — Grunmach. Ueber

din Rpziebung der Debnungscurve elastiseher Eohreu zur Pulsgesclnvindigkeit. — Konig.
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Ueber Newton's Gesetz der Farbenmisclmng und darauf bezuglidie Versuche dos Hni.

Euf^oii rriidliun.

•Sitzungslieriehte der Kurlandischeu Gesellscliaft fiìr Litoratur luA Kimst.

188G. Mitau, 1887.

"Sitzuugsberielite der Natiirforscber Gesellscliaft bei der Dniversitat Dorpat.

Bd. Vili. 1, 1886. Dorpat, 1887.

Dyhowski. Studien uber d. Mundwerkzeuge der Gulnaria peregra Ifull. — Id. Stu-

dicn ùber die Mundwerkzeuge der Limnaca paluslris. — ìf'eihrauch. Bereebnung metco-

rologischer Jahresmittel. — A'och. Ueber Holzgummi. — Bidder. Gcdachtnissrede auf K.

E. von Baor. — Liesmer. Enltt-ickclung der Kiemenspalten bei Vertretem der 3 oberen

Wirbelthierclassen. — Roscnler'j. Kopfskelet einigcr Selachier. — LackscheuUz. Liranan-

Ihemuin nyinpheoides und Erica Tetralix. — Knùplj'i'r. Excursion auf die Insel Tender. —
Grewingk. Dbersicht der Mineralien und Gesteine Liv-, Est- und Kurlands. — Schrenk von.

Vcrzeichniss der 1872-1885 in Merrekull gefundenen Rhopalocera, Sphinges, Bombyccs u.

Xi.ctuae. — ÌVeihrauch. Bewegung eines matheiiiatiseben Pendels. — Grewinf/k. Neue

Vorkommnissc von Mineralien und erratischen BliJcken. — Russov:. Zwei fiir die Ostsee-

provinzen ueue Splachna. — Braun. Ueber den Zwischenwirth des breitea Bandwunnes. —
Ungern-Sternberg. Quellungen d. mergelhaltigen KalkgcróUes. — Russoic. Bodcn und Ve-

getationsverhiiltnisse von Toila, Ontika und Kasporwieck. — ÌVeihrauch. Eegcnstationen

in Livland. — Schmidt. Bine neue Species des Genus Graffila. — Id. Doppelbildung bei

Lumbriciden. — Russow. Nachtrag zu den Mitth. in der 174. Sitzung. — Thoma. Verhal-

ten der Verzweigungsstellen der arteriellen Bahn bei Arteriosklerose. — Petersen. Nachtrag

zur lepidopt. Fauna der Ostseepro\inzen. — Berg. Bine d. Wildkatze àlmliche Katze. —
Staude. Ueber pcriodische und bedingt periodische Bewegungen. — Berg. Binige Spicl-

arten der Fichte. — Ryirosch. Die Gattnng Mikrosttima.

' Studies (Johns Hopkins University) in Mstorical and politicai science. 5"' Series,

VII, Vili. Baltimore, 1887.

Vn. Bude,: The effect of the war of 1812 upon the Consolidation of Union. — Vili.

Adami. Notes on the Literature of Charitics.

+ Studies from the biological laboratory (Johns Hopkins Univei-sitr). IV, 1.

Baltimore. 1887.

Campbell. On the Action of Peptone in Prevoiiting Blood Coagulation. — Hoìvell

and Kastle. Note on the Specific Energy of the Nerves of Taste. — Edicards. The In-

fluence of Wamith upon the Irritability of Frog's Muscle and Nerve. — Newell Martin

and Donaldson. Expcrinients in regard to the supposed " Suction-pump " Action of the

Manmialian Heart. — Dauson. A new Dog-holding Apparatus.

^Transactions of the New York Academy of Sciences. 1885-86, voi. V, 7-8.

New York.

Carrtngton Bolton. Bccent Progress in Chemistry. — Pitkin. Theories Concerning

the Protectivc Inflnence of Mitigatcd Virus. — Kiinz. Notes on Some Mincrals from the

West. — BoUoii. Peroxides of Potassium and Sodium. — Britton. Geolngical Notes in

Western Virginia, etc. — Km:. Mineralogical Notes. — Jd. A Meteorite from Catorce,

Mexico. — Chamberlin. Minerals of Staten Island. — Voung. Ten Years' Progress in Astro-

nomy. — Kun:. Dcscription of Large Gamet, etc — Id. On Rock Cn'stal, etc.

TTransactions of the W^ner free Institiite of Science of Philadelphia. Voi I.

Phyladelphia, 1887.

Ileilprin. Explorations on the West Coast of Florida and in the Okeechobee Wildeniess.
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=^Verliandlimgen der Berliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Etimologie und

Urgescliichte. Sitz. 15 Jan.-20. Febr. 1887. Berliu.

•Verliandluiigen der k. k. geologischeu Keichsaustalt. 1887, u. 2-8. Wien,

"Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischeii Gesellschaft in Wien. Bd.

XXXVII, 1, 2. Wien, 1887.

Krams. Die Dermapteren und Orthopteren Siciliens. — Low. Neue Beitrage zur

Konntniss der Phj'toptocecidien. — itik. Ueber Dipteren. — Arnold. Liclienologische

Ausfiuge in Tirol XXIII. — Ilaring. Ploristische Funde aus der Umgebung von Stockerau

in Niederosterreich. — Ilasdbiski. Einige neue oder wenig bokannte Disconiyeeten. —
KronfdJ.. Ueber die Bezielmngen der Nebenblatter ?,u ihrem Haujitblatte. — Kuntse.

Nachtriige zur Clematis-Monographie. — Wettstein. Ueber zwei wenig bekannte Asco-

myceten. — Zukal. Ueber einige neue Ascomyceten. — Keiserling. Neue Spinnen aus Ame-

rika. VII. — Kieffer. Aulax hypochoeridis n. sp. — Pokorny. Beitrag zur Dipteren-

fauna Tirols. — Beck. Uebersicht der bisher bekannten Kryptogamen Niederosterreichs.—
Hófer. Beitrag zur Kryptogamenflora von Niederosterreieh. — Ricliter. Notizen zur Flora

Niederosteweicbs. — Voss. Materialien zur Pilzkunde Krains.

^Verhandlnngen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin, ini Jahre 1886.

Jhg.V. Berlin.

i'Verhandlungen der Physiologischeu Gesellschaft zu Berlin. Jhg. XI, 1885-86,

n. 1-18; XII, 1886-87, n. 1-15. Berlin.

^Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Jhg. XXVII

(1885), XXVIII (1886). Berlin, 1886-87.

XXVni. Seemen. von Einiges ueber abnorme Bliltenbildungen bei den WeiJen. —
Liierssen. Die Doppeltannc des Berliner Weihnachtsmarktes. — Tauhert. Scutellaria

minor et g a 1 e r i e u 1 a t a (S. N i e h o 1 s o n i Taubert) ein neuer Bastard. — ÌVinkler. Die

Keimpflanze der Salicornia berbacea L. und des Lepidium incisum Roth. —
Jncobasch. Botanische Mittbeilungen. — Taubert. Beitrag zur Flora des miirkischen Oder-

Wartbe- und Xetzesgebietes.

^'Verhandlungen des Vereins znr Beforderimg der Gewerbfleisses. 1887, IV Heft.

Berlin.

Slercken. Die Technik der Weissblechfabrikation.

^Veroifentlichung des k. Preuss. geodatischen Instituts. Astronomisch-geode-

tische Arbeiten. I Ordnung. Berlin, 1887.

i'Viestnik hrvatskoga Arkeologickoga Druztva. God. IX, 2, 3. UZagrebu, 1887.

Ljiibic. Harpocrate. — Radic. Antica iscrizione cristiana dall'isoletta di Vernik. —
Vukasotvic. Iscrizioni antiche bossinesi in Bossina e in Hercegovina. — S. L. Monete ro-

mane imperiali del Museo nazionale di Zagabria, che Cohen non ha, o dalle sue si distin-

guono. — Badie. Critika Dr. B. Dudik e Prof. Fr. Bulic intorno i freschi tratti dalla vita

di s. Cirillo e Metodio nella basilica di s. Clemente a Pioma. — Crncic. Iscrizione sulla

sacristia della chiesa di Veglia. — Miiler. Bolli sopra lumi sepolcrali e vasi romani nel

Museo di Essek. — S. L. Iscrizione romana ritrovata a Potima sull'isola Curzola. — Radio.

Un nuovo oggetto dell'epoca della pieti'a ritrovato in Dalmazia. — Vukasovic. Iscrizioni

antiche bossinesi in Bossina e in Hercegovina. — Kispatic. Instiomenti preistorici di pietra

del Museo nazionale. — Vukasovic. Iscrizioni medievali sull'isola Mcleda. — S. L. Raro

monumento medievale ritrovato a Zara.
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^ Viorteljahrsclu-ift der Astronomischen Gesellscliaft. Jhg. XXII. 2. Leipzig, 1887.

Jiiliresbericlite der Sternwarte ftir 1886.

f Woclionsclirift des osteiTeich. Ingenieiu'- niiJ Architekteii-Vcreius. .Tlig. XII,

2(3-211. AVien, 1887.

^Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Bd XL, 4. Leipzig,

1886.

Laiii). Jlu'tii'lid als Prinz unii Regcnt, ein liistorisclies Hi'ldon^eiliclit voii Ibii ci

Mu'tazz, lieriiusgegcbcn, erliiutert uml ubersctzt. — Klamroth. Ueber die Ausziige aus

gricchischen Scliriftstcllern bei al-Ja'qùbi. — Pliilippi. Die Aussprache der semitischen

Consoiianteu ^ und i . Eine Abhandluiiij iiber die Natur dieser Laute. — v. lìradke. Bei-

triigc zur altiiidisclieu Keligioiis- und Sprucligoschiclite. — D&lher. Einige weitere Beiuer-

kungen zu BObtlingk's Artikeln uber Vasisht.ha. — Bartholomac. Zur Transskription der

indoiranischcn Ziscblaute. — Hillelrandt. Eine Misctlle aus dem Vedaritual. — Liidicig.

Drci Rigveda Stellen. — /(/. Bedeutungen vedisclior Wiirter.

+Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten- Vereins. Jhg. XXXIX, 2.

AVien, 1887.

S/echt. Die Drahtseil-Strassenbahnen in San Francisco und in anderen Stiidten der

Vereinigten Staaten. — Bòmches. Die Hafen des mittellandischen Mecres. — Popper. Ueber

Kondensatoren und Kiihlapparate niittelst bewegter Luft. — flajnis. Der Eeibungswider-

staud in Rohren von veranderlicheni Querstlinitte.

*Zeitscluift des Vereins fui- Gcschichte und Alterthum Schlesiens. Bd. XXI.

Breslau, 1887.

Reimann. Ueber das liolicie f>chulwesen Breslaus in deu J. 1763-86. — Marktjraf.

Die Enlfestigung Breslaus und die geschenkweise Ueberlassung des Festuugsterrains an

die Stadt 1807-1813. — Wahner. Zur Gescliiclite der Standesherrschaft Beuthen 0/S. —
Grùnhagen. Die alten schlesischen Landesfiirstcn und ihre Bcdeutung. — Jaekel. Zur Gc-

schichte Hedwigs von Breslau und der Landgrafcn Heinrich von Altenburg und Friedrich

oline Land. — Wcinhold. Zur Entwieklungsgcschiclite der Ortsn.anicn im deutschen Schle-

sien. — Pfotenhauer. Der Adel des Fiirstenthums Oels im 16 Jahrliuudert.

^Zeitschrift fiir Mathematik und Physik. Jhg. XXXII, 4. Leipzig, 1887.

Vellmann. Ueber Kettenbriiche. — Baur. Einige Eigensehaften der Binomialcoeflì-

cienten mit Anwendungen auf Combinationslehre. — Kiiltner. Zur mathematischeu Stati-

stik. — Pfannstiel. Ueber eine Stelle in Poisson's Mechanik. — Saalschìitz. Bemerkungen

tiber die Gammafunctionen mit negativen Argnmenten. — Id. Eine Erweiterung des Facto-

ricllensatzes. — Pasch. Bemerkung uber F'ormen mit zwei Eeihen Veriinderlicher. —
ÌVeinmeister. Eingreuzung der Zahl e auf geometrischem Wege.

'Zeitschrift fiir Naturwissenschaften. 4 P. Bd. V, 6. Halle, 188tì.

Liebel. Die Zoocccidien und ihre Erzeugcr in Lothringen. — Tschierske. Beitriige

zar vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichtc einiger Dryadeenfriichte.

^Zeitung (Stettiner Entomologische). 48 Jhg. n. 4-6. Stettin, 1887.
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Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accadenua nel mese «li agosto 1887.

Pubhlicazioìii italiane.

*Arrigonì degli Oddi E. — Notizie sopra un uccello nuovo per l'avifauna

italica. Padova, 1887. 8°.

*Bellati M. e Lussana G. — Azione della luce sulla conducibilità del selenio

cristallino. Venezia, 1887. 8°.

*Berlini P. — Ricreazioni. Versi. Padova, 1887. 8".

*Boccardo E. C. — Trattato elementare completo di geometria pratica. Disp.

15, 16. Torino, 1887. 4».

*Cal'i A. — Taormina a traverso i tempi. Catania, 1887. 8".

*Densa F. — Le osservazioni meteorologiche eseguite da G. Bove nel territorio

argentino delle Missioni ed il clima del Paranà. Torino, 1886. 8°.

*Id. — Le stelle cadenti dei periodi di agosto 1885 e di agosto e novembre

1886. Torino, 1887. 8".

*Id. — Norme per le osservazioni delle meteore luminose. 2^ ed. Torino,

1885. 8°.

*Id. — Osservazioni deUe meteore luminose negli anni 1886, 1887. Torino, 8».

"Elenco dei fari e fanali sulle coste del Mare Mediterraneo, Mar Nero, Mare

d'Azof e Mar Rosso. 1887. Genova, 1887. 4°.

*Fodera F. A.— La funzione cromatica nei camaleonti. Palermo, 1887. 8°.

"Movimento commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1886. Roma, 1887. 4".

+Movimento della navigazione nei porti del Regno nell'anno 1886. Roma,

1887. 4°.

*Nicolis E. — Le marne di Porcino ed i loro paralleli nel Veneto. Venezia,

1887. 8°.

*Pezzo P. del. — Sulle superficie e le varietà degli spazi a più dimensioni

le cui sezioni sono curve normali del genere p. Napoli, 1887. 4".

*Poli A. — I recenti progressi nella teoria del microscopio. Firenze, 1887. 8°.

*Scarabelli Gommi Flamini G. — Staziono preistorica sul monte del Castel-

laccio presso Imola. Imola, 1887. 4°.

+ Scritti e rapporti intorno al colera per cura del medico ufficiale del Consi-

glio di Londra. Roma, 1887. 4°.

* Selvatico S. — L'aorta nel corsaletto e nel capo della farfalla del bombice

gelso. Padova, 1887. 8".

^Statistica della emigrazione italiana. Anno 1886. Roma, 1887. 4°.

+ Statistica elettorale politica. Elezioni generali politiche 23-30 maggio 1886.

Roma, 1887. 4».

* Stefano G. di — L'età delle rocce credute triassiche del territorio di Taor-

mina. Palermo, 1887. 4°.
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* Venoii E. — Il meccanismo di chiusura negli stimmati del Bombii Mori.

Padova. 1887. 8».

Pubblicasioni estere.

^Ale.rander S. A. — Sakya-Jliiui : the story of Budda. Oxford, 1887. 8".

'Denedild M. — Biologie und Kriminalistik. ^Vien, 1886. 8».

^BeobachtuDgs-ergebnisse dar Norvegischen Polarstation Bossekop in Alten.

P Th. Christiania, 1887. 4".

•//a// F. W. — Gaisford prize 1887. Hesameter Veree. Oxford, 1887. 8».

" lloi'will IL ir. — The right Method of studying the Greek and Latin classics.

Oxford, 1887. 8°.

^HuìTnuzald E. de. — Documente previtóre la istoria Komànilor. Suppl. 1,

voi. Ili, 1, 1709-1812. Bucmesci, 1887. 4°.

* Langley S. P., Youag C. A. and P:<!.,, ;,)/} E. C.— Pritchard's Wedge Pho-

tometer. S. 1. 1886. 4».

*Lasaidx A. de. — Précis de pétrographie. introdiiction à l'étnde des roches

trad. de l'allemand par H. Forir. Paris, 1887. 8".

*Lustig A. — Studi sul colera asiatico. Trieste, 1887. 4".

KMarett R.R.— The islands of the Blest. Oxford, 1887. 8°.

''Murray G. G. A. — Gaisford Prose 1887 « Mesolonghi Capta >. Oxford,

1887. 8°.

* O'Brii de Perei J. — Message de Dieu aux hommes de mon temps et à cex

da l'avenir ou Dieu et l'enfant. Grenoble, s. d. %".

'PickeriiKj E. C. — Observations of variable stars in 1886. Philadelphia,

1887. 8°.

*Ralh G. vom. — Einige geologische Wahrnehmungen in Griechenland. Bonn,

1887. 8°.

'^Savile W. IL — The preacLing of S. John the Babtist. Oxford, 1887. 8".

^Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden. Bd. I, 5 ; II, 2-4.

Hamburg, 1886. 4".

* Stossich M.— I distomi dei pesci marini e d'acqua dolce. Trieste, 1886. 8".

•Transit of Venus 1882. Report of the Committed appointed by the British

government. London, s. d. 4".

* Wariaer L. — Empoisonnement par l'emploi des tuyaux de plomb pour la

conduite des eaux potables et des boissons alimentaires. Grenoble,

1887. 8».
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Pubblicazioni periodiclie

pervenute all'Accademia nel mese di agosto 1887.

Pubblicazioni italiane.

^Annali del credito e della preyidenza. Anno 1887. Credito agrario. Eoma, 1887.

^Annali di agricoltura. 1887, n. 116, 119, 120. 131. Koma, 1887.

116. Penzig. Studi botanici sugli agrumi e sulle piante affini. — 119. Concorso inter-

nazionale di piccole trebbiatrici a vapore in Pesaro nel 1885. — 120. Gabba. L'industria

dell'alcool e della vinificazione in Germania e in Austria. — 131. Provvedimenti a vantag-

gio della produzione bovina, ovina e suina.

^Annali di chimica e di farmacologia. Luglio 1887, n. 1. Milano.

Ciamician e Silber. Studi sulla costituzione di alcuni derivati del pirrolo. — Id. kl.

Azione dell'anidride acetica sul n-metilpirrolo e sul n-benzilpirrolo. — Coppola. Sul mec-

canismo di azione della caffeina come medicamento cardiaco.

^Annali di statistica. Ser. IV, 13. Roma, 1887.

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Lucca.

^Annuario del r. Istituto botanico di Boma. Anno III, 1. Milano, 1887.

Martel. Contribuzioni all'algologia italiana. — Lami. Le diatomee fossili del terreno

quaternario di Eoma. — Marcatili. I vasi laticiferi ed il sistema assimilatore. — Acqua.

Sulla distribuzione dei fasci fibrovascolari nel loro decorso dal fusto alla foglia. — Pirotta.

Osservazioni sul P o t e r i n m s p i n o s u m L. — Avetta. Contribuzione allo studio delle

anomalie di struttura nelle radici delle dicotiledoni.

<Archivio della Società romana di storia patria. Voi. X, 1-2. Roma, 1887.

Calisse. I prefetti Di Vico. — Bri/re. La " Vita Justiniani n di Teofilo abate. —
Gamurrini. Documenti dal Codice dell'Angelica D, 8, 17. — y^ja. Il sacco di Roma (versi

spagnuoli).

"Archivio storico italiano. Ser. IV, t. XX, 4. Firenze, 1887.

Chiappelli. Gli ordinamenti sanitari del comune di Pistoia contro la pestilenza del

1318. — Santini. Società delle Torri di Firenze. — Stocchi. La prima conquista della

Britannia per opera dei Ptoraani.

l'Archivio storico siciliano. N. S. Anno XII, 1. Palermo, 1887.

Di Giovanni. L'aula regia o la sala verde nel 1340, la chiesa della Pinta, la via co-

perta e il teatro nominato nel 1435. — Cosentino. Un diploma relativo al Vespro sici-

liano. — Starrabba. Catalogo ragionato di un protocollo del notaio Adamo de Citella nel-

l'anno di Xn indizione 1298-99, che si conserva nell'Archivio comunale di Palermo. —
Pipitone-Federico. La Sicilia e la guerra d'Otranto (1470-1484) appunti e documenti. —
Pelaci. Un episodio di storia siciliana. — La schiavità del principe di Paterno nel 1797. —
Di Marzo. Notizie intorno ad Antonello e Pietro da Messina, pittori del secolo XV.

•Archivio veneto. N. S. anno XVII, fase. 6(3. Venezia, 1887.

Marchesi. Le relazioni ti-a la Repubblica veneta ed il Portogallo, dall'anno 1522 al

1797. — Morsolin.l Tedeschi nei Sette comuni del Vicentino. Appunti e rettificazioni.

—

Ca/fi. Andrea da Murano, pittore del secolo XV-XVI.— Daldissera. L'ospedale di S. Maria

dei Colli di Gemona, ossia S. Spirito d'Ospedaletto, e notizie di altri luoghi pii di Gemona. -^

Biilano. Manufatti idraulici dell'epoca Romana. — Carreri. Da chi e come s'esercitasse



I.XXXI

la giustizia nelle Signorie della casa di Spilimbcrgo. speoialmenti.- aUViiooa veneta. — Cer-

chetti. Saggio di cognomi ed autografi di artisti in Venezia. Secoli XIV-XVI. — Borlolan.

Cronaca Romana dall'anno 1288 al 1301. — Pellegrini. Nuovi documenti risguardanH il

cardinale Gaspare Contarini. — Giorno. Le spese del nobil uomo Marco Grimani, nella sua

elezione a Doge di Venezia. — G. B. Girolamo da Murano pittore, figlio del fu maestro

Quiricio cede uu credito di ducati 12 verso i rappresentanti della chiesa di Biadene, a Gio-

vanni di Soncino fornaio di Ciistclfranco-, ecc. — Cecchetti. Stampatori, libri stampati nel

secolo XV. Testamento di Nicolò Jenson e di altri tipografi in Venezia.

•Ateneo (L') Veneto. Serie XI, voi, I, 3-4, Venezia, 1887.

Cini. Moisè Raffaele Levi. — Tocco. Un Codice della Marciana di Venezia, sulla que-

stione della povertà. — Bernardi. Vincenzo De Castro. — Gecchetti. Le consulte di ira

Paolo Sarpi.

TAtti dell'Accademia delle scienze di Toiino. Voi. XXII, U. 15. Tonno, 1887.

11. Bi-ambilla. Un teorema nella teoria delle iidari, — Se<j,-e. Sulla varietà cubica

con dieci punti dojipi dello spazio a quattro dimensioni. — Novarese. Sopra una trasfor-

mazione delle equazioni d'equilibrio delle curve funicolari, — 15. Gibelli. Relazione intorno

alla Memoria del dott, 0, Mattirolo, intitolata: " Illustrazione di tre nuove specie di Tu-

beraccc italiane n, — Snlvadori. Relazione intorno al lavoro del dott. Lorenzo Camcrano,

intitolato: «Ricerche intorno al parassitismo e al polimorfismo dei Gordii ". — Errerò.

Azione dell'acito nitrico e del calore sugli eteri, — /(/, Sul parabromobcnzoato di etile e

sull'acido parabroraobenzoico. — Monari. Mutamenti della composizione chimica dei mu-

scoli nella fatica.— Berlini. Sulla composizione di eerte omografie in omologie. — Char-

rier. Effemeridi del sole, della luna e dei principali pianeti, calcolate per Torino in tempo

medio civile di Roma per l'anno 1888. - Varaglia e Conti. Alcune particolarità raacro

e microscopiche dei nervi cardiaci nell'uomo. — Del Re. Omografie che mutano in se stessa

una certa curva gobba del i° ordine e 2* specie, e correlazioni che la mutano nella svi-

luppabile de' suoi piani osculatori. — Basso. Sulla legge ottica di Malus detta del coseno

quadrato.

+Atti della Società italiana di scienze naturali. Voi. XXX, 1-3. Milano, 1887.

1-2. Sacco. I terreni quaternari della collina di Torino.— Ninni. Sul passaggio straor-

dinario della Querquedula Circia avvenuto in marzo 1886 nell'Estuario Veneto. — Id. 1

merli urofasciati. — Mariani e Parona. Fossili tortoniani di Capo S. Marco in Sardegna.—
3. Mariani. La melassa miocenica di Varano. — Ricciardi. Genesi e successione delle

rocce eruttive. — Cattaneo. Sulla struttura dell'intestino dei crostacei decapodi e sulle

funzioni delle loro glandule enzimatiche. — Sacchi. Contribuzione all'istologia dell'ovi-

dotto dei sauropsidi.

^Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Ser. tì-', t. V, 7, 8. Ve-

nezia, 1887.

7. Bigoni. Ipazia Alessandrina. Studio storico. — Sicher. La metamorfosi del Pte-

rodectes bilobatus Rob. e della Freyana anatina Koch. — Bonatelli. Intorno a.\l&

libertà del volere. — Nicolis. Le marne di Porcino veronese ed i loro paralleli. Contribu-

zione alla geologia veneta. — Beltrame. La palma-dattero nell'emisfero settentrionale del-

l'Africa; vantaggi che ne ritraggono gli abitanri. — Gurhieri. Sulla eliminazione delle fun-

zioni arbitrarie. — 8. Verson. E meccanismo di chiusura negli stimmati del Bombix
mori. — Sonateli i. Intorno alla libertà del volere.— Saccardo. Sopva. un ragguardevole

individuo di Sterculia pi atauifolia in un giardino di Padova, — .Sjsi'ea, Uno sguardo

sull'esame dei vini e degli olii, — Bizio. Analisi chimica delle acque delle sorgenti di Due

Ville, — Fttvaro. Annunzio della edizione nazionale dell' opere di Galileo Galilei, —

Bi'i-LETTiso-rENDicoNTi. 1887. VoL, HI. 2° Scm. Il
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Tamassiu. Suiriuitagouismo fisiologico tra la stricnina e nicotina. Ricercbe spcrinicntali. —
Ragnisco. Giacomo Zabarella il filosofo. Pietro Pomponazzi e G. Zabarella nella questione

dell'aninia. — Teza. Di un Ràmàyajsa in prosa. Osservazioni.

^Bollettino del Club alpino italiano per l'anno 1886. Voi. XX. Torino, 1887.

Martelli. I monti e i ghiacciai di Ayas nella catena del monte Rosa. — Vaccarone.

In Val Challand nel secolo XV. — Densa. Sulla variazione della temperatura secondo l'al-

tezza nelle regioni di montagna. — Pale di S. Martino. — Gallet. Esperienze fatte col

telegrafo ottico alpino presso la sezione di Bologna. — De Stefani. Le Alpi apuane. —
Savi-Lopez. Le leggende delle Alpi. — Piolti. Nei dintorni di Cesana. — Miliani. Sui

monti sibillini. — Vaccarone. Dal Monviso a Monte Ro.sa.

"Bollettino del Collegio degli ingegneri ed arcliitetti in Napoli. Voi. V. 7.

^Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno II. n. 1.5-16.

Roma, 1887.

Cerletti. Carte vinicolo d'Italia. — Ferrari. La previsione delle brinato notturne se-

condo il metodo del dott. C. Lang. — Felciai. La stima dei vigneti colla formola alge-

brica del Biancardi.

f Bollettino della Società geografica italiana. Ser. 2*, voi. XII, 7, 8. Koma, 1887.

7. Estratti di lettere dallo Scioa. — Stradelli. Spedizione alle sorgenti dell'Orenoco.

—

Bosetti. Cì(j che si deve intendere per' Romagna ed Emilia. — Antinori. Viaggio nei

Bogos. — Colini. Cronaca del Museo preistorico ed etnografico di Roma. — 8. Traversi. Da

Entotto al Zuquala. — Modigliani. I/isola di Kias, note geografiche. — Weitzecker. Alla

ricerca degli italiani n«>irAfrica australe. — Antinori. Viaggio nei Bogos.

''Bollettino della Società geologica italiana. Voi. VI, 2. Roma, 1887.

Foresti. Sopra alcuni fossili illustrati e descritti nel Musacnm Me tal li e um di

Ulisse Aldrovandi. — Tuccimei. Il sistema liassico di Roccantica e i suoi fossili. — For-

nasini. Textularia gibbosa e T. tuberosa. — Fio/ff. Contribuzione allo studio delle

roccie. Fisiografia del granito di s. Fedelino sul Lago Maggiore, studiata nel Museo geolo-

gico diretto dal prof. Capellini in Bolngnu. — Xcviani. Contribuzione alla geologia del

Catanzarese.

^Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. N. 3S-4t). Firenze, 1887.

^Bollettino dell'Osservatorio della r. Università di Torino. Anno XXI. 1886.

Torino, 1887.

^Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. -2^ ser. voi. VII, .5-6. Roma, 1887.

Sacro. L'anfiteatro morenico di Rivoli.

^Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno IV, giugno-

luglio 1887. Roma.

"Bollettino di notizie agrarie. 1887, n. 53-59. Rivista meteorico-agraria. u. 20-

22. Roma, 1887.

"Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, 14,15. Roma, 1887.

i^ Bollettino inensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 8'', voi. VII.

S. Torino, 1887.

Densa. Fenomeni elettrici e magnetici nel terremoto del 2o febb. 1887.

"Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Agosto 1887. Roma.
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Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. Anno XIV. n. 27-32. Roma. 1887.

•Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. V.jI. Xll, giugno

1887. Roma.
" Bullettino bimestrale del Comizio agrario del circondario di Siena. Anno XXV.

ò. Siena, 1887.

^Bullettino della Commisione archeologica comimale di Roma. Anno XV. 7.

Roma.

(ìatli. n tradimento di Giada negli antichi monumenti cristiani- — Boi-ian. Di un

baàsorilievo con rappresentanza relativa al mito di Penteo. — Gatti. Trovaraenti risguar-

danti la topografia e la epi^afia urbana. — Tomastetti. Notizie epigrafiche.

* Bullettino delle scienze mediche. Ser. 4», voi. XX, 1-2. Bologna, 1887.

Cantalamtssa. Le oscillazioni della pressione intrapleurica nelle pleuriti e durante il

decorso di una toracentesi. — Ravaiflia. Dell'avvelenamento per alcool sotto il rispetto

medico-legale. — Vitali. La resina di guaiaco reattivo del pus. — Berti. Ancora sulla

m'.rtalità dei bambini legittimi allattati dalle madri, del 1" anno di età. nella campagna

bolognese. — Taruffi. Litomo alle anomalie del funicolo ombellicale. — Cvzzoìiinj. Reso-

conto statistico degli ammalati di orecchie, naso e gola, osservati e curati nei mesi sco-

lastici degli anni lS8:}-S4-8.5-*6-87 nell'ambulatorio speciale dell'Ospedale clinico di Napoli.

•Ballettino di paletnologia italiana. Ser. 2*, t. Ili, 5-6. Parma, 1887.

PigOi-ini. Sulla origine del tipo di varie stoviglie fabbricate dagli Italici della ]>rima

età del fi-rro.

^Circolo (II) giuridico. 2* ser. anno XVIII, G. Palermo, 1886.

Sumpoìi. Relazione dei corsi eseguiti e delle esercitazioni pratiche che si davano nel

Circolo giuridico. — Salcioli. .Sulla critìca degli atti meramente facoltativi. — Pagano.

Esame dottrinale: sulla retta interpretazione degli art. 313-314 del Codice penale.

^Documenti per servire alla storia di Sicilia. 1* ser. Diplomatica. Voi. Vili, 3.

Palermo, 1887.

I Capibrevi di Luca Barberi.

^Gazzetta chimica italiana. Anno XVII, 4. Appendice V. 14. Palermo, 1887.

Erri'rn. Azi'ine dell'acido nitrico e del calore sugli eteri. — Id. Sul parabromoben-

zoato di etile e sull'acido parabromobenzoico. — Ricciardi. Ricerche di chimica vulcano-

logica sulle rocce e minerali del Vulture-Melfi. — KoemeT e Menozzi. Trasformazione degli

acidi fumarico e maleico in acido aspartico ed asparagina. — Rebuffat. Di alcuni amidf>-

acidi. — Xa»ini e Srala. Snl pretesa) trisolfnro di allile. — Baìhinno. Riceiche sul gruppo

della canfora. — Magaanini. Sulla trasformazione degli omologhi dell'indolo in derivati

della chinolina. — Pelìizzari. Azione ossidante dell'allossane sopra alcune sostanze

organiche.

^Giornale d'artiglieria e genio. Anno 1887, disp. VII. Roma.

^Giornale della r. Accademia medica di Torino. Anno L, 6-8. Torino. 1887.

Bonome. Sull'etiologia del tetano. — CanalU. Sulla scissione nucleare indiretta delle

cellule mucipare nella sottomascellare del cane in seguito ad irritazione. — l'artuferi. Sullo

strato dei granali interni e sullo strato reticolare estemo della retina. — Marra e Conti.

Lo stato del cuore nelle frenosi paralitiche. — Sperino. Polmone destro bUobato c^n lin-

gula soprannomc-raria in corrispondenza dell'apice. Decorso anormale della grande vena

azigos. — Fubiiìi e De Blati. L'attività della saliva parutidca dell'uomo e del succo cu-
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terico di cane dipendono da microrganismi? — Morra. Contributo allo studio della pene-

trazione di corpi estranei nelle vie respiratorie. Una spica di segale nel polmone destro. —
Aducco. Sopra l'esistenza di basi tossiche nelle orine fisiologiche. — Secondi. Osservazioni

di tubercolosi oculare. — /(/. Pibro-mixoma della congiuntiva. — Gcdlenga. Brevi osser-

vazioni sulla struttura della piuguecola della congiuntiva. — Dd Vivo. Contribuzione allo

studio .sul modo di comportarsi dell'A nelle paralisi oculari. — Luciani. Sopra alcuni me-
dicamenti cardiaci.

Giornale della reale Società italiana d'igiene. Anno IX, 5-7. Milano, 1887.

Ch iappelli. L'agglomeramento della po]iolazione e le condizioni igieniche dei grandi

centri dell'antichità secondo alcuni studi recenti. — Le cucine popolari di Torino.

^Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXV, 7. Koma, 1887.

Connetti. Appunti di geografia medica sul porto di Massaua. — Sgobbo. L'isterismo

dell'uomo e l'isterismo nell'esercito. — Ricci. Sopra un caso di sarcomatosi acuta.

*Giornale (Nuovo) botanico italiano. Voi. XIX, 3. Firenze, 1887.

Vnrjlino. Observationes analiticae in Fungos Agaricinos. — C^afueZ. L'orto e il Museo

botanico di Firenze nell'anno scolastico 1885-86. — Delfino. Equazione chimica e fisiolo-

gica del processo della fermentazione alcoolica.

^Ingegneria civile (L') e le arti industriali. Voi. XIII, 6. Torino, 1887.

Deltcandi. Dello siile nelle diverse ei)oche e presso i diversi popoli e delle sue ap-

plicazioni all'arte e nelle industrie. Conferenza I : Lo stile egizio. — S. F. Il rilevamento

grafico-numerico. — Tommasi-Crudeli. Stato attuale delle nostre conoscenze sulla natura

della malaria e sulla bonifica dei paesi malarici. — Mosso. Le leggi della fatica muscolare.

^Memorie di matematica e di fisica della Società italiana deUe scienze. Ser. 3^,

t. VI. Napoli, 1887.

Nicolucci. Note paleontologiche. — Genocchi. Intorno alla funzione r{x) e alle serie

dello Stirling che ne esprime il logai'itmo. — Segre. Sull'equilibrio di un corpo rigido

soggetto a forze costanti in direzione ed intensità e su alcune questioni geometriche affini. —
De Zigao. Due nuovi pesci fossili della famiglia dei balistini. — Palmieri. Nuove espe-

rienze che riferraano le antecedenti sull'origine della elettricità atmosferica. — Nicolucci.

Sulla necropoli volsca scoperta presso Isola del Liri in provincia di Terra di Lavoro. —
Volterra. Sui fondamenti della teoria delle equazioni differenziali lineari. — Grieb. Ricer-

che intorno ai nervi del tubo digerente delI'Elix aspersa.

"Kassegna (Nuova) di viticoltura ed enologia. Annoi, 14, 15. Conegliano, 1887.

Graszi-Soncini. Uve da tavola. — Bordiga. La produzione enologica. — Graszi-

Soncini. L'esposizione fiera vini in Venezia. — De Celare. Lavorare più e figurare meno.

^Rendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Ser. 2% voi. I,

5. C. Napoli, 1887.

•'). ScmmoUi. Sul riscaldamento delle jjunte metalliche nell'atto di scaricare l'elettri-

cità. — De Gasparis. Riassunti decadici e mensili delle osservazioni meteoriche fatte nel

r. Osservatorio di Capodimonte nell'anno 1886. — Licopoli. Sopra i semi della C oboe a

scadens, Cav. — Govi. Se l'elettricità contribuisca al congelamento dell'acqua che di-

vien grandine. — Seguema. Brevissimi cenni intorno la geologia del Capo S. Andrea presso

Taormina. — Palmieri. Come cadendo la pioggia sul luogo delle osservazioni si possa

avere elettricità negativa. — Oglialoro. Sintesi dell'ossifenilcumarina. — 6. Emery. Sulla

posizione dell'asse centrale dei momenti delle quantità di moto in un sistema materiale

rigido animato di moto sferico. — Grassi. Metodo per graduare i galvanometri. — Capelli.
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Osservazioni sopra le relazioni olie possono aver luogo idcnticanientc fra lo operazioni inva-

riantive. — De Gasparis. Osservazioni meteoriclie fatte nel r. Osservatorio di Capodinionte

nei mesi di marzo e aprile nell'anno 1887.

tRevue iuteruatiouale. T. XV, 3, 4. Home, 1887.

:i. ^*^ Agostino Depretis. — Veuglaire. Le service militaire en Franco. — Jensen.

Le reve. — Maurice. Un dramaturge pessimiste. — Fulano. Un naufrago. — Gire. Le

surmenage scolaire. — 4. Boglietti. M. de Bismarck dans la vie privée. — Un diplomate.

Une négociation à faire. — Jenseti. Le rève. — Douliot. La mémoire et l'association des

idéees. — Spi::io. L'àme feminine. Louisa Siefert. — yesselinovitch. Soitì\l-ges. Seènes de

de la vie du paysan serbe.

•Rivista critica della letteratura italiana. Anno IV, 4. Fiimze, 1887.

^Rivista di artiglieria e genio. Luglio-agosto 1887. Roma.

Volpini. ìicaoli del condurre.— .I/«'/.'/(0/-o<fi. Suir<irdinaniento dei campi trincerati. —
Sardegna. Tiro della fanteria a grandi distanze e sua eflicacia rispetto ai fuochi dell'ar-

tiglieria. — Crema. Il planigrafo. — .1. V. Note sullo stabilimento olettro-metallurgico di

Ca.sarza (Sestri Levante).

» Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2^ voi. VI, giugno. 1887. Milano.

Regalia. Non «origine", ma una legge negletta dei fenomeni psicliici (Lettera al

prof. Enrico Morselli). — Lahanca. Iddio nella filosofia cristiana. — Piiijlia. Genesi ed

evoluzione dei più importanti diritti della personalità umana.

* Rivista marittima. Anno XX, 7-8, luglio-agosto 1887. Roma.

Tadini. 1 marina italiani in InirhilteiTa (Appunti storici). — E. D. Impiego del pe-

trolio come combustibile nelle macchine marine. — l'inelli. Le comunicazioni telegrafiche

sottomarine. — Rossi. Vado, la sua rada e il suo porto. — Maldini. I bilanci della ma-

rina d'Italia. — P. d'A. Progetti relativi ai canali navigabili della Francia e ad un nuovo

tunnel ferroviario tra la Francia e l'Italia.

^Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. VI, 7, 8. Torino, 1887.

Brentari. Le Alpi bellunesi. — Lioy. I rifugi alpini. — Chiecchio. Alla Caverna di

Nava. — Fiorio e Ratti. La torre del Gran S. Pietro. — Ferrari. Una traversata del-

l'Apennino Ligure-Piacentino. — Cita. Dell'attuale trasformazione delle piccole industrie.

^Rivista scientifico-industriale. Anno XIX, 12. Fii'enze, 1887.

Poli. I recenti progressi nella teoria del microscdpio.

•Spallanzani (Lo). Ser. 2=^, anno XVI, 7. Roma, 1887.

Macari. La r. Clinica ostetrica di Genova nell'anno scolastico 1886-87. — Laconi.

Contributo alla ei)icistfitomia. — Brot:u. Studio clinico sperimentale della deviazione con-

iugata degli occhi. — Falchi. Sull'istogenesi della retina e del nervo ottico.

t Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione dal 1° genn.

al 31 luglio 1887. Roma.

•Studi e documenti di storia o diritto. Anno Vili, 1-2. Ruma, 1887.

Gasparolo. Costituzione dell'Archivio vaticano, e suo primo Indice, sotto il pontificato

di Paolo V. Maiinscritto inedito di Michele Lonigo. — Brandileone. Nuovi studi sul di-

ritto bizantino nell'Italia meridionale. — Re. Del patto successorio. — Ferri-Mancini.

L'arte medievale in Roma. — Campello della Spina. Pontificato d'Innocenzo XII. Diario

del Conte Giovanni Battista Campello. — Gntti. Statuti dei Mercanti di Roma. Prefazione.

•Studi senesi nel Cii'colo giuridico della r. Università. Voi. IV, 1. Siena, 1887.

Bianchi. Garanzia di evizione nelle espropriazioni forzate. — Rava. La pensione.
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Telegrafista (II). Anno VII, 5. Koma, 1887.

Cardarelli. Compasso iperbolico per la misura delle derivazioni. — Lurini. Pertur-

bazione elettrica foriera del terremoto.

Piihhlica:ioiii estere.

tAbhandlungen der philol.-liist. Classe der k. Sachsisclien Gesellschaft der

Wissenschaften. Bd. X, ó. Leipzig, 1887.

Hldtsch. Scholien zur Sphaerik des Theodosios.

^Annalen der Physik und Chemie. N. P. Bd. XXXL 5; XXXII, 1. Beiblatter

zu den Anaalen XI, 7, 8. Leipzig, 1887.

XXXI, .5. ti. Ettiiu/shuusen. Ueber cine neue jiolare Wirkung des Magneti.smua auf

die galvaiiisclie Wiirme in gewissen Substanzen. — Ncriut. Ueber die electromotorischen

Kriifte, welche duroh den Magneti.smus in von oinem W'iinnestrome durchflussenen Metall-

platten geweckt werden. — Boltzniami. Ueber die Wirkung des Magnetismus auf electri-

sche Entladungcn in verdiinnten Gasen. — Oherheck u. Bergmann. Beobachtungen iiber die

electrische Leitungsfiihigkeit der Metalle niit Hiilfe der Iiiductionswage. — Oherheck. Zur

Theorie der Inductionswage. — Pfeiffcr. Beobachtungen tiber die galvanische Lcitungsfaig-

keit reinen Wa.ssers und Iiber seinen Teraperaturcoefficienten insbesondere. — Braun. Ueber

das electrische Verhalten des Steinsalzes. — Bcnder. Studien iiber SalzlOsungen. — Riecke.

Zwei Fundamentalversuche zur Lehre von der Pyroelectricitàt. — Richarz. Zur Xenntniss

der Entstehungsweise von Wasserstoffsuperoxyd an der Anode bei der Electrolyse verdiinn-

ter Schwefelsiiure. — Jahn. Ueber die (uiltigkeit des Joule'schen Gesetzes fiir Electrolyte. —
du Bois. Magnetische Circularpolarisation in Cobalt und Nickel. — Spiess. Ueber die auf

Wasser gleitenden electrischen Funken. — Ilcrt:-. Ueber einen Einfluss des ultravioletten

Lichtes auf die electrische Entladuug. — Rontgen u. Schneider. Ueber die Compressibi-

litiit von verdunnten SalzlOsungen und die des festen Chlornatriums. — Ihmori. Ueber die

Aufnahme des Wasserdampfes durch feste Korper. — Kallir. Ueber den Krystallwassergehalt

gelOster Cobaltsalze. — Wernicke. Erviderung aus Hrn. W. Voigt's Bemerkungen zur ellipti-

schen Polarisation des von durchsicbtigiìn Kdrpern reflectirten Lichtes. — Puluj. Objective

Darstellung der wahren Gcstalt einer schwingenden Saite. — v. Hclmlwltz. Erwiderung

auf die " Bemerkungen " etc. — Mùller-Erzhach. Die Verdampfungsgeschwindigkeit als

Maass fiir den Dampfdruck. — KoMrausch. Zur Hohe der Wolken. — XXXII, 1. v. HelmhoUz.

Versuchc mit einem Dampfstrahl. — U'ùllncr. Ueber den electrischen Euckstand und die

Influenz in dielectrischen Kiirpern. — Exner. Zur Contacttheorie. ^ Hallwachs. Zur Theorie

einiger Versuche des Hrn. F. Exner. — Elster u. Geitol. Ueber die Electricitiitsentwicke-

lung bei der Tropfchenroibung. — Ilankel. Endgultige Feststellung der auf den Bergkry-

stallen an den Enden der Nebenaxen bei .steigender und sinkender Temperatur auftretenden

electrischen Polaritiiten. — Kitìischcr. Ueber dio Beziehung der electrischen Leitungsfiiig-

keit des Selens zum Lichto. — Guhkin. Electridyti.sche MetaUabscheidung an der freien

Oberflache einer Salzlosung. — Streintz. Expcrinientaluntersuchungen iiber die galvanische

Polarisation. — Ilaga. Erwiderung auf die Bemerkungen des Hrn. Budde iiber meine Expe-

rimentaluntersuchung iiber die Fortfiihrung der Warme durch den galvanischen Strom. —
V. Wullenhofen. Neuere Versuche ùber die Magnetisirungsforrael. — Schumann. Electro-

magnetische Botationserscheinungen fliissiger Leiter. — v. Bezold. Ueber eine neue Me-

thode zur Zerlegung des weissen Lichtes in Coniplenienlarfarben. — Kock. Zur Kenntniss

der Beziehungen zwischen optischen Eigenschaften und Con.stitution der Verbindungen. —
V. Bezold. Experimentaluntersuchungen tiber rotirende Fliissigkeitcn. — Pfaundler. Ueber

die Bezeichnung der Maasssvsteme. — Friedricìis. Ueber eine galvanische Balterie.
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^Anualeu (Mathematisclie). Bd. XXX, 1. Leipzig, 1887.

V. Lilienthal. Zur Tlieorie der KramimiiiofsiiiittolimnktsfliUheii. — Hilbert. Ueber eiiie

Darstellungswfiser der invarianfon Gebilde ini liiiiiin-n Foniienfrebicte. — Meiier. Zur

Thcorie der reducibeln ganzen Functic^nen von n \ariabcln. — Cayh'ì/. Note on Kieperfs

Z,-eqiiations, in the Transforniation of Elliptic Fmietions. — Id. Note on the Jaeobian

Sextie Eiiuiition. — Lì. On the Interseetion of Curves. — Delisle. Bestimmung der allge-

meinsten der Funetional^'leieliun,!; dor o-Function <:eiiu<;enden Function. — Slmli/. Ueber

tornare lineare Formen. — Pascli. Ueber die projeetive Geometrie und die analitisehe Dar-

stcllung der gcometrischen Gebilde. — hi. Ueber einige Ptmkte der Functionenthcorie. —
Appel. Quel.juos remarques sur hi thóorie des potcìitiels multifomies.

+Annales de la Société d'agriciilture, sciences, arts et belles lettres de Tours.

T. XLVII, n. 4. Tours.

Duph'ssis. Pepinière de cepages américains. — I/ignard. Étude des phi'nomènes de

hi foudre daiis h> départenient d'Indrc-et-Loire.

^Annales de la Société géologique du Nord. T. XIV, 3. Lille, 1887.

Canu. Lcs faunes actuelles curieases. Note de géographie zooh)gique. — Lccocq.

Notice sur Eiiiilo-Etigène Savoye. — Luirii're. Note sur le forage do l'Écolo nationale pro-

fessionnelle à Arnientières. — Gosselet. Note sur quelques Rhvnchonelles du tcrrain dévo-

niqne supt'rieur. — Thibout. Compte-rendu de l'excursion dirigée dans le tcrrain dévonien

de rarruiulissenicnt d'Avesnes par M. Gosselet, du 1" au 16 avril 1887.

'Annales des ponts et chaussées. 1887 juin-juillet. Paris.

Créphi. Étude sur hi resistauce des voùtes en niaijonnerie. — Dulocre. La vie et les

travaux de 31. Auguste Graeti". — Gruson. Notice sur la construction du canal do Lens à

la Deule. -- lìauin. Les tarifs des cheniins de ter de l'état en Allomagne.

^Annales (Nouvelles) de mathématiques. 3" sèrie, juillet-aoùt 1887. Paris.

I.'iurcnt. Remarques sur les conditions d'intégrabilitii. — Appdl. Sur Ics pulynùuies

qui exprimeut la somme des puissances y^ii-mes des n premiers nombres enticrs. — Drouct.

Sur les foyers des sections planes d'une quadriquc. — Uonnet. Théories de la réfraction

astronnmique et de l'aberration. — de Crts. Solution de la qucstion'du coneours d'adniis-

sion à l'Écolc normale (188G). — Barisien. Solution de la qucstion de Geometrie aualytique

donnde au coneours d'agrégation des sciences mathématiques (188C).

^ Anuales (Nouvelles) du Muséum d'histoire natin-elle. 2" sor. t. Vili. 2 ;
IX, 1.

Paris, 1886.

Franchet. Plantae devidianac ex Siiiarum iniiioriu. — Ouslakt. Espèccs nouvelles ou

l)eu connues de la Collection oruithologique du Jluscum. — Raffrai/. Coléoptères de hi

famille des Paussides. - Pcrricr. Sur l'organisation et le developperaent de la cmnatule

de la Mediterranée.

*Annales scieutifiques de l'École normale supérieiu'e. 3° sér. t. IV, 8. Paris, 1887.

Brillouin. Essai sur les lois d'élastieité d'un milieu capablc de transmettre des action

en raison inverse du carré de la distance. — Goumit. Étude des surfaces qui admettent

tons les plans de symétrie d'un polyèdre régulior.

*Annuaire de la Société météorologique de France. 1887 mars. Paris.

^Auzeiger (Zoologischer). N. 257-258. Leipzig, 1887.

i,\ Bciied'-n. Les Tunieiers sont-ils des poissons dégénéres":' — Tkielc. Ein neues

Sinncsorgan boi Lamellibranchiern. — Kaiser. Ueber die Entwickluiig dos E e li i ii n r li y n -

cus gigas. — Enijebnann. Ueber die Function der Otolithen.
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^Archiv dei- Mathematik und Physik. 2 R. T. V, 3. Leipz^, 1887.

Sckróder. Ueber Algorithmen unti Calculn. — Siebel. Exacte Trennung der reellen

Wurzeln numerischer algebraischen und transcendenten Gleichungen. — Hoppe. Das Viereck

in Beziehung auf seine Haupttragheitsaxen. — Id. Umkehrung eines Satzes iiber die An-

ziehung einer Kugel. — Lnkenmacher. Niiherungsausdruck fiir rr.

•Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. A^ol. Ili,

1-2. Parenzo, 1887. •

Memorie della città e diocesi di Pari;nzo raccolte da M. Gasparo Negri. — Vesnaver.

Grisignana d'Istria.

^Bericht (XXV) der Oberliessisclieu Gesellscliaft fiir Natur- und Heilkunde.

Giessen, 1887.

Schncidcr. Ueber die C'uiiipressibilitat von SalzlOsungen. — //y/fwflw?. Phànologische

Beobachtungen. — /(/. Nachtrage zur Flora des Mittelrhein Gebietes.

^Bericlit ueber die Senckenbergische natiu'forsclienden Gesellschaft. 1887.

Frankfurt.

J/ejjer. Zur Keniitiiiss der Fauna des Alttertiars von Mississippi und Alabama. —
Andrac. Ueber das Elsassische Tertiàr und scine Petroleunilager. — Bóttf/er. Herpetolo-

gische Notizen. — v. Heiden. Zur Kentnis der Hymenopteren-Fauna der weiteren Umge-

gend von Frankfurt. — BeichmùUer. Ueber zwei Blattinen-Eeste aus den unteren Lebacher

Schichten der Rheinprovinz. — Kdrner. Ueber die Naturbeobachtung im homerischen

Zeitalter. -- Bitter. Zur Geognosie des Taumis. — Oskar. 2= Beitrag zur Herpetologie

Siidwest- und Sud-Affricas. — Lachnann. Ergebnisse moderner Gehirnforschung.

^Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Jhg. XX, 12. Berlin, 1887.

U'eller. Vorkommen alkaloulartiger Basen in Paraffinol. — Forslinrj. Ueber zwei

/S-Amidonaphtalinsulfosàuren. — Fink. Ueber die Aftinitiit der A'itriolmetalle zur Schwefel-

saure. — Tacyc. Ueber Nitrosalicylaldehyde und Nitrocumarine. — G'tthzeit und Epstein.

Ueber die Einwirkung von Phosphorpentasulfid auf Dimetbylpyrondicarbonsaureester. —
Nietzki. Ueber einige Hexaderivate des Benzols.— Lellmonn und Bonhó/fer. Zur Kenntniss des

Diphenylharnstoffcblorids. — Schall. Dampfdicbtebestimmung bocbsiedender Substanzen

bei vermindertem Druck. — Pettersson und Balmqvist. Ein tragbarer Apparat zur Be-

stimmung des Kohlensauregehalts der Luft. — lù'iiss und Nilson. Studien iiber die Com-

ponenten der .\bsorptionsspeetra erzeugendeu seltenen Erden. — Lelìmaitn. Ueber das

Vorhandensein von zwei Eeihen anasubstituirter Cbinolinderivate. — Beyer und Claisen.

Ueber die Einfiihrung von Silureradicalen in Ketone. — Claisen und Stylos. Ueber die Ein-

wirkung von Oxalather auf Aceton. — /</. und Fischer. Ueber den Benzoylaldeh3'd Ce H5.

CO . OH2 . COH. — Id. und .Manasse. Beitrage zur Kenntniss der Nitrosoketone. — Fischer

und Stechc. Metbylirung der Indole. II. — Eni/lcr und IVohrìe. Eine neue Metbode zur

Darstellung der Mandelsaure uml ilirer Derivate. — l/offìnann. Notiz uber die Einwirkung

von Hydroxylamin auf Acetamid. — Griess und Harrow. Ueber die Einwirkung aromati-

scber Diamine auf Zuckerarten. — Buchka. Ueber die Paratolylglyoxylsiiure. — Ladenburg.

Neue Bildungsweise des Pyrrolidins. — Id. Ueber die Identitiit des Cadaverins niit dem

Pentamethylandiamin. — Ahrcns. Zur Kenntniss des Sparteins. — Gabriel u. Otto. Zur

Kenntniss des o-Cyantoluols. — Id. Ueber eine Darstellungsweise primiirer Amine aus den

entsiireclienden Ha!ogenverl)indungen. — Otto. Ueber die Einwirkung von Cyanurchlorid

und Chlorcyanurdiamid auf Plienole der hoheren Reihen. — Liebermann und Bergami. Zur

Kenntniss der Ruberythrinsaure. — Bergami. Untersuchung einer kaukasischen Krappwur-

zel. •— Hofmann. Nocb einige weitere Bcobaclilungen uber das o-.\inidoplienylmercaptan

und scine Abkommlinge.
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• Bibliothèque de l'École des Hautes Études. Fase. 56-73. Paris, 1887.

1887, fase. 68. Gayet. Stèlcs de la XII djniastie. —69. Barthdcm'j. Gujastak .\ba-

lish. — 70. Virey. Études sur le pajijTus Presso, lo livrc de Kagimna et les lec-ons de

Ptah-Hotcp. — 71. Pognon. Les inscriptions babylonicnnes dn Wadi Brissa. — 72. Deren-

lourg. Johannis de Capua Directorium Vitae liumanae. — 73. Melaiigcs Renier.

tBoletin de la Acadcmia nacional de ciencias en Cordoba. T. IX, 3. lluc-

nos Aires, 188tì.

Docrinq. Observaciones mctcorolugicas ' practieadas on Cordoba (Piepùblica Argentina)

durante ci aiìo 188-5. — Bertoni de Blanquis. Influeuee des basses tempévatures sur les vc-

gótaux en generai et sor les espèces du genie Euealyptus en particulier.

•Boletin de la Sociedad geogràfica de Madrid. T. XXII, 3-4. Madrid, 1887.

Di'u. La peiiiiisula de Slalaca. Proyecto de iierforación del istmo de Krau. — Jani-

koicski. La isla de Fernando Póo, su cstado actual y sus habitantes. — de Marcel. Carta

catalana de 1339, por Dulccri. Nota presentada à la Sociedad de Geografia de Paris. —
Reboul. Noticias sobre el puerto de Surabaya (Java). — Schicedo/f. Naturaleza de los nio-

vimientos ciclónicos de la atmosfera. — Noticias sobrc ci concejo de Carreiio, en Astu-

rias. — Ganga Argùelles. La isla de Mindanao.

Biilletin de l'Académie r. des sciences de Belgique. 3" sér. t. XIV, 7. Bru-

xelles, 1887.

Sprìng. Sur une relation cntre l'élasticité optìque et l'activite chimique dans un cri-

stai de spath d'Island. — Mourlon. Sur une nouvelle inteqìrétation de quclques dépòts ter-

tiaires. — van Beneden. Les genres Ecteinascidia Herd.,Rhopalea Phil.et Slui-

t er i a 'nov. gen.). — Id. Notes pour servir à la classifìcation des Tuniciers. — De Heen. Dcter-

mination de la loi théorique qui regit la compressibilité des gaz. — Deruyts. Développe-

nients sur la théorie des formes binaires. — Henrijean. Application de la photograpliie à

l'étude de IVloctrotonus des ncrfs. — Corin. Sur la circulation du sang dans le cercle

artériel de Willis. — Fievez. NouveUes recherches sur le spectre du carbone. — Wauters.

Sur l'épist*?nionomie de feu Philippe Yander Maelen, ancien menibre de l'Académie. —
Roersch. Barthélemy Latomus, le premier professeur d'éloquence latine au Collège royal

de France.

^BuUetin des sciences mathématiques. 2" sér. t. XI, sept. 1887. Paris.

Stoìz. Vorlesungen uber allgemeìne Ariìhmetik, nacli den neueren Ansichten. — Bicr-

mann. Thcorie der analytischen Functioncn. — Weyr. Note sur la théorie des quantités

complexes fonnées avcc n nnités principales.

•BuUetiiis du Comité géologique. VI, 6, 7. S. Pétersbourg, 1887.

6. Nikitin. Eecherches géologiques le long de la ligne du chemin de fer de Samara-

Onfa. Zechstein et l'étage tartaricn. — Stouckenberg. Corapte-rendu préliminaire sur Ics

recherches géologiques faites en 1886 dans le gouvcrncment de Perni. — 7. Kramopohky.

.\pcr?n géologique du domaine Kynowskaia dans l'Oural. — Schmidt. Compte-rendu pré-

liminaire des recherches géologiques le long de la ligne da chemin de fer Pskov-Riga.

Calendar (The Glasgow University) for the jear 1887-88. Glasgow, 1887.

•Centralblatt (Botanisches). Bd. XXXI, 5-10. Cassel, 1887.

Gheorghit'if. Buitrag zur vergleichenden Anatomie der Chenopodiaceen. — SchneUler.

Ucber cine rothe Fàrbung des Bretsees. — ìVettstein. Ucber Helotium Willkomraii (Hart.)

und cinige ihm nahe stehende Helotium-Arten.

•Centralblatt fiir Physiologie. 1887, n. 9. Wien.

Bullettino-Re.ndicosti, 1887, Vol. m, 2» Sem. 12



— xc —
^Civilingeniem- (Der). N. F. Ed. XXXIII, 5. Leipzig, 1887.

Ilallbauer. Metallbearbeitung mittelst direct angewendeton elektrischen Stromos. —
Ringel. Langcnroductionsapparat zur Aufzeichnung von Profìlen. — Friedrich. Die Kosten

der Eeinigung des Speisewasscrs fiir Dampfkessel. — Homilius. Die Elbkai-Erweiterungs-

und Hafenbauten in Eiesa.

^Collections (Smitlisonian Miscellaneons). Voi. XXVIII, XXIX, XXX. Wa-
sliington, 1887.

XXYUI. Gmjot. Mcteorological and pliysical tables. — XXIX. Bolton. Catalogue of

Scientific periodicals. — XXX. Henry. Scientific writings.

^Compie reiidii des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et

politiques. N. S. T. XXVIII, 7, 8. Paris.

Martha. Etude historique et critiquc sur le realismo dans la poesie et dans l'art. —
Germain. Notice sur Victor Bonnet. — Barthéleimj-Sfiint Ililairc. Le gouvernement des

Aiiglais dans l'Inde. — Novrrisson. Observations à la suite du mémoire de M. Carrau. —
Carnot. Le Saint-Simonisme. — Duruy. La statuaire colossale et la statuaire chryséléphan-

tine au temps de Périclès. — Leveque et Caro. Observations à la suite. — Chfiignet.Ui-

stoire de la psychologie des Grccs. — Ilimhj. Eapport sur le concours relatif au prix

Ernest Tliorel. — Baudrillart. Les populations agricoles du Maine. — Naville. L'inipor-

tance logique du témoignage.

^Compte rendi! des sessions de l'Association franfaise pour l'avancement des

sciences. Sess. 11, 12,14. Paris, 1883-86.

^Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CV,

4-9. Paris, 1887.

4. Darhoux. Sur les cquations line'aire à deux variables inde'pendantes. — Bouquet

de la Gri/e. Note sur le trcmblement do terre du 23 février à Nice. — Dauhrce. Meteo-

rite tunibée le 19 mars 1884, à Djati-Pengilon (ile de Java). — Lecoq de Boisbaudran.

Fluorescence du manganése et du bismuth. Eemarques ou eonclusions. — Tacchini. Ob-

servations solaires faites à Eome pendant le premier trimestre de l'année 1887. — Id.

Observations solaires faites à Eome pendant le deuxième trimestre de l'anne'e 1887. —
Bazin. Experionces nouvelles sur l'écoulcnient en de'versoir. — Mercadier. Sur la déter-

mination du coefficient d'élasticité de l'acier.— Ledeloer et Maneuvrier. Sur le coefficient

de self-induction de deux bobines réunies en quantité. — Doumer. Etude du timbro des

sons, par la nietliodc des flammes manométriques. — Bere/et. Mesure de la conductibilité

calorifìque du mcrcure, en valeur absolue. — Ilaller. Préparation directe des deux bornéols

iuactifs, dounant, par oxydation, du camphre droit ou du caniplire gauche. — Lopatine.

Action de l'aniline sur l'e'ther diéthylsuccinique bibromé. — &'«Zi/(;r. Dangers des matières

tuberculeuses qui ont subi le chauffage, la dessiccation, lo contact de l'eau, la salaison, la

congélation, la piitréfaction. — Ilerouard. Sur leCelochirus Lacazii. — Roule. Sur la

formation des feuillets blastodermiques chez une annélide polychète (Dasychone lucul-

lana D. Ch.). — Danysz. Contribution àl'dtude de revolution des péridiniens d'eau douce. —
Peyrou. Des variations horaires de l'action clilorophyllicnne. — Prillieux. Apparition du

blackrot aux onvirons d'Agen. — de Rouville.'VXvmioxi siluricn de Montauban-Luchon à

Cabrières (Hérault). — Bergeron. Sur l'hype'rite d'.\rvieu (Aveyron). — Partiot. Tremblement

de terre survenu au Mexique le 3 mai 1887. — 5. de Jonquitres. Sur les niouvements

oscillatoires subordonnés. — Troost et Ouvrard. Sur lee silicates de thorine. — Lecoq de

Boisbaudran. Nouvelles iluorescences, à raies speetrales bien définies. — Id. P'iiiorescencc

du spinelle. — Doni Pedro-Augiisto de Saxe-Cobourg-Gotha. Présence de l'albite en cri-

staux, ainsi que de l'apatite et de la scliéelite dans les fllons aurifères de Morro-Velho,
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jjrovincc de Jlinas-Geraes (Brésil). — Autonne. Sur Ics gronpcs cubiques CrL^inona d'ordre

fini. — Goulier. Sur les nivcllements de pri5cision. — Mercadier. Sur la détcnnination du

coefljcient dV-laslioité de l'acier. — Demarfay. Sur les spcctres du didynie et du sama-

riuin. — /"flirt'. Olialeur de furmatioii de quelqucs telluiures cristallises. — /luller ot Arlh.

Ethers succinimidoacétique et cainphorimidoacéticue. — Griner. Sur un nouvelle isomero

de la benzine. — Girard et L'I/ote. Kcniarques relatives anx observations prt'scntt'es par

li. Grawitz, sur la préparatinn des cbromates d'aniline et Icurs apiìlications. — Peuch.

Dcs cffets de la salaison sur la vin;lence de la viande de poro cliarbonneux. — Alimres.

Snr nn nouvcau niicrobe, deterniinant la fennentation indigotique et la production de l'in-

digo bleu. — de Luccrda. Sur les fomies baetérienues qu'on rencontre dans Ics tissus dcs

indiridus innrfs de la fiévrc jaune. — Dtirozicz. Du pouls gèmini', conime guide dans l'ad-

niinistration de la digitale. — C. Mouchez. Observations des petites planètes, faites au grand

instrunient méridien de rObservatoire de Paris pendant le l'-"' trimestre del'année 1887. —
Chauveau et Kaufmanii. Nouveanx documcnts sur les relations qni existent entre le

travail cliimique et le travail niéeanique du tissu mnsculaire. De la qnantité de clialeur

jiroduite par Ics muscles qui fonctionncnt utilemont dans Ics conditions physiolngiques

de l'état normal. — Lecoq de Boisbaudran. Kouvelles fluorcscences à raies spectrales bien

définies. — Rayet. Éclipsc partielle de lune du 3 aoùt 1887, observée à l'Observatoire de

Burdeaux. — Goulier. Sur les nivellements do iirécision. — Iléraud. Sur Ics niarées de la

fijte de Tunisie. — Vignai. Sur 1 action des uiicro-organismes de la bouche et des matic-

res fècales, snr quelques substanccs alimentaires. — Richet. Des conditions de la polypnèe

tbermique. — Bernard. Structure de la branchie dcs gastèropodes prosobranches. — Doperei.

Sur l'analogie des roches anciennes, cruptives et scdimentaires, de la Corse et des Pyré-

ndcs orientales. — Erringlon de la Croix. La geologie du Cheriehira (Tunisie centrale). —
7. Janssen. Note snr les travaux rècents exe'cutcs à l'Observatoire de Mcudon. — Chau-

veau et Kaufmann. Nouveaux documcnts sur les relations qui eiistent entre le travail chi-

niique et le travail mécaniquc du tissu musculaire. Du coefficient de la quautiti5 de travati

mècanique produit par les muscles qui fonctionncnt utilement, dans les conditions pliysio-

logiques de l'état normal. — Trécul. Encore quelques mots sur la nature radiculaire dcs

stolons des Nephrolepis. — Lecoq de Boisbaudran. Nouvelles fluorcscences à raies

spectrales bien définies. — Grehant et Mislauski. L'exctitation du foie par l'élcctricit^

augmente-t-elle la quantité d'uree contenne dans le sang? — Spillmann et Ilaushalter.

Dissémination du bacille de la tubcrculose par les mouches. — Fokker. Sur les hémato-

cytes. — Maupas. Théoric de la sexualité des Infusoires ciliés. — ffeckel et Schlag-

denhaujfen. Sur la sécrétion des Arane a ria. — 8. Janssen. Note sur l'éclipse du 29

aoùt 1887. — Faye. Sur le mode de refroidissement de la terre. — Bertrand. Solution d'un

problùme. — LescarhauU. Eclipse partielle de lune, en partie visible à Orgères (Enre-et-

Loir), le ?, aoùt 1887. — Maneuvrier et Ledeboer. Sur le coefficient de self-induction de

deux bobines réunies en quantité. — Isamhert. Sur la comprcssibilité de quelques dissolu-

lions de gaz. — Lévy. Sur les titanatcs de zinc, et particuliùrcment sur un trititanate. —
Jolyet, Bergonié et Sigalas. Apparcil pour l'étude de la respiration de riiomme. — Ber-

nard. Structure de la fausse branchie des prosobranches pectinibranches. — Peyrou. Des

variations horaires de l'action chlorophyllienne. — 9. Bertrand. Formule nouvelle pour

représenter la tension maxima de la vapeur d'eau. — Faye. Sur les tornados aux États-

Unis. — Rayet. Obsenations de la comète Barnard (12 mai 1887), faites à l'équatorial de

O^jSS de l'Observatoire de Bordeaux par IDI. G. Rayet et Fiamme. — La Porte. Déter-

mination de la longitude d'Haiphong (Tonkin) par le télégraphe. — Barbier. Généralisa-

tion du problème résolu par M. J. Bertrand. — Kmiigs. Eecherches snr les surfaces ])ar

chaque point desquellcs passent deux cu plusieurs coniques tracées sur la surface. — Lau-

rent. Sacchariml-tre de projection. — Raulin. Expériences de chimie agricole. — Dufour.
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Le trombe du 19 aoiit 1887, sur le lac Lemaii. — Gonnard. AcUilioii à une Note sur cer-

tains phénomènes de corrosion de la Calcite de couzoii (Rhone).

^ Cosraos. Revue des sciences et de leiir applicacions. N. S. n. 131-13t]. Paris, 1887.

"Jalirbucli ueber die Fortschritte der Mathematik. F.d. XVI, 3. Berlin, 1887.

+ Jahresbericht iiber die Fortschritte der classiscben Alterthumswissenschaft.

Jhg. XIV, 8-11. Berlin, 1887.

Egenoì/f. Bericht (iber die griehischen Grammatiker. — Heydenreirk. Bericht iiber

die Litteratur zu Properz fiir die Jahre 1877 bis 1880. — Voigt. Bericht iiber die die ro-

mischen Privat- und Sacral-Alterthiimer betreflTende Litteratur des Jahres 1885, resp. 1884.—

Schiller. Jahresbericht Iiber romische Geschichte und Chrunologie fiir lfi85. — Egenolff.

Bcrielit iiber die o-riecliisohen Granimatilier. — Weck, Vogrinz und Gemoll. Jaliresbericlit

iiber Honier. — Vogrizn. Jaliresbericljt iiber homerische Syntax und Spracligebrauch fiir

1886. — /'VierftecZer. Bericlit iiber die Litteratur zu den riimischen Satirikern (ausser Lu-

cilius und Horatius) fiir die Jahre 1881 bis 1885 einschliesslich. — Latidgraf. Jahresbe-

richt iiber die Litteratur zu Cicero's Reden aus dem Jahre 1886. — -S'c/i/YZer. Jahresbericlit

iiber romische Geschichte und Chronologie fiir 1885.

'.Tomai des ciencias mathematicas e astronomicas. VII, (3. Coimbra, 1886.

Cesfìro. Sur la théorie des séries. — d'Ocagtie. Sur les arcs d'ellipse rectitiables. —
Leite. Sur la partie transcendante de l'intégrale d'une fraction ratiouelle. — Le Pont. Noto

sur le mouvement d'un point matèrici sollicité par une centre fìxe.

Journal de Physique théoriqiie ed appliqiiée. 2" sér. t. VI, aoiìt, 1887.

Foussereau. Sur la décomposition lente des chlorures par l'eau. — Duhem. Sur uno

theoric des phénomènes pyro-électriques. — Pellai. Mesure de la différence de potentiel

vraie de deux métaux au conctat. — Leduc. Sur la conductibilité calorifìque du bismuth

dans un champ magnétique et la déviation des lignes isothermes. - - Geme:. Eoeherches

sur l'application du pouvoir rotatoire à l'ètudc de certains coiiiposès qui se ])roduisent dans

les Solutions d'acide tartrique.

+ .Journal of tbe chemical Societ}'. N. CCXCII. Augnst 1887. London.

Reynolds. Tlic Cumposition of Prussian Bhie and Turnbull's Blue. — Dunslan und

Dymond. On the Forniation of Hyponitrites. — D'iven and Tumemasa Haga. The Rela-

tion between Sulphites and Nitrites of Metals other tlian Potassium. — Richemann and

Skinner. Auacardic Acid. — McGowan. Sulphinic Compounds of Carbamide and Thiocarb-

amido. — ÌFright and Thompson. Note on a New Class of Voltale Combinations in which

Oxidisablo Metals are replaced by Altcrable Solutions. — Dailey. The Determination of

Atoniic Weights by means of the Normal Sulphate. — Megcr and ìVarrington. The Action

of Acctyl Cloride on Acetoximes.

"Journal of the College of science. Imperiai University Japau. Voi. I, 3.

Tolryo, 1887.

Mitsukuri and Ishikmva. On the Formation of the Germinai Layers in Clielonia. —
Watase. On tlie Caudal and Anal Pins of Gold-fishes. — Sasaki. Some Notes on the Giant

Salamander of Japan (Cryptobrauchus Japonicus, Ven der Hoeven). — Tanakadate. A Pocket

Galvanometer. — Koto. Some Occurrenccs of Piedmontite in Japan. — Sekiya. The Se-

vere Japan Earthquake of the 15th of January, 1887. — Knott. Notes on the Electric

Properties of Nickel .and Palladium. — Tanakadate. Note on the Constants of a Lens.

'Journal of the r. Microscopical Society. 1887, p. 4. Avigust. London.

Maddox. On the Different Tissues found in the Muscle of a Mumniy. — Jones and

Davies Sherborn. Remarks on tlie Poraminifera, with Especial reference to their Varia-

bility of Form, illustratcd by Die Cristellarians. — Grcnfell. On ncw species of Scyjihidia

and Dinopliysis.
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"^ Journal (The araerican) of Archaeology and of the history of the fine arts.

Baltimore, 1887.

Waldstein. Pasitcles and Arkesilaos, the Venus <»enotrix ami the Venus of the Esqiii-

liiie. — .Vt'nant. Forgeries of Babyhjnian and Assyrian Antiquities. — Foider. Tlie Statue

of Asklepios at Epidauros. — Wheeler. An Attic Decrce, the Sanctuary of Kodros. —
ìì'ard. Note on Orientai Antiquities. IV. The risinoj sun on Babylonian Cylinders. — Fro-

thingham. A Proto-Ionie Capital, and Bird-Worshio, Keprescnted on an Orientai Seal. —
fd. Unpublished or Ini]iirfectly l'ublished Hittitc Jlonuments. II. Scnlptures near Sindjirli. —
McCharks. The JIuund-Bnilders of Manitoba. — liahelon. Review of Greek and Iioinan

Numismatics. II. Reeently Pnblished Books.

Mournal (The American) of science. Voi. XXXIV, n. 200. August 1887.

New Haven.

Dana. History of the Chan<res in the Mt. Loa Craters. — LeConte. Plienonioiia of

Binooular Vision. — Chester and Cairns. Crocidolite from Cuinberland, R. I. — Ifuht.

Chemical Integration. — Ilazen. Vcrifìcation of Tornado Prcdictions. — Clarice. Studies

in the Mica Gronp. — iViUiams. Serpentine (Peridofite) occurring in the Onondaga Salt-

group at Syracuse, N. Y. — IValcott. Note on the Genus Archeocyathus of Billings.

^Lumière (La) électrique. 9" année, n. 81-36. Paris, 1887.

"Mémoires de la Sociétt? d'agricultiu-e, sciences, belles-lettres et arts d'Or-

léans. T.XXVI, 3-4. Orléans, 1887.

Bimhenet. .\lciat et le Livrc des Emblèmes. — Pelletier. Le Museo de piintmv

d'Orléans.

^Mémoires du Gomitò géologique. Voi. IV, 1. St. Péfcersbourg, 1887.

Saytzejf. Geologisehc Beschreibnng dor Kreise Rewdinsk und Wenh-Issctsk.

^Mémoires et compte rcndus des travaiix de la Société des ingéniours civils.

Juin 1887. Paris.

Carimantrand et Mallet- Note sur le chcmin do fer de Bayonne-Aglct-Biarritz. —
Pi-zeicoski. Fondation ìi l'air comprime d'un pont on fer sur le Niéraen (ligne de Vilna à

Rovno), par Ics ingénieurs de l'État russe.

^Mittheilungen des k. dentsch. Archaologischen Instituts. Athenisclie Abtliei-

lung. Bd. XII, 1-2. Athcn, 1887.

Duemmler u. Studnirzka. Zur Ilerkunft dcr inykenischen Cultur, — Doerpfe!d.T>i\-

alte Athenatempel auf der Akropolis II. Baugescliichte. — Pctersen. Zusatz dazu. —
Wolters. Zwci Thessalische Grabstelcn. — MUchhoefer. Antikenbericht aus Attika. —
Winter. Grabmal von Lamptrae. — .ffewcA. Heraklesrclief von 1i3,n\^\ja.c. — Stschoukareff.

Ein unedirter attischer „Catalogus judicialis". — LoUinij u. Wolters. Pas Kuppelgrab bei

Dimini n. — Lolling. Zum Kuppelgrab bei Monidi.

Monatsblatter des Wissenschaftlichen Club in Wien. Vili, Jhg. n. 11. "Wien.

•Monographs of the United States Geological Siu'vey. Voi. X. Washington, 188<J.

Marsh. Dinorerata. A Monograph of an extinct Order of gigantic Marnmals.

'Naturforscher (Der). Jhg. XX, 32-37. Tiibingen, 1887.

^Notices (Monthly) of the r. Astronomical Society.

Pickerini/. Proposed Index to Observations of Variable Stars. — Id. On the Parallax

of 61 1 and 62» Cygni, as obtained by the aid of Photography. — Doioning. A Compa-

rison of the Star-Places of the Argentine General Catalogue for 1875 with tho.so of the
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Cape Catalogue for 1880, ami witli tlio^e of otlicr Southern Star Catalogaes. — Amvers.
A Catalogue of 480 Stars to be used as Pundamental Stars for Observations of Zones between
20» and 80° South Decliiiation. — Sydney Ohservutory. Measures of Southern Doublé
Stars. — Ilouyh. Observations of the Companion of Sirius, made at the Dearborn Obser-

vatory, Chicago, U. S. A. — Gore. On the Orbit of ^ 1757. — Marth. On the Formula
for Correcting Approximato Elements of Orbits of Binary Stars. — Lolise. Observations
of Nova Cygni, of some of the Planets, and of Comct Baniard, made at Mr. Wigglesworth's

Observatovy with the 15-5-in. Cooke Equatorial. — Wesley. The Solar Corona, as shown
in Photographs taken during Total Eclipses. — Elger. Physical Observations of Saturn
in 1887. — Noblc. On an Old Engraving of Jupiter. — Neison. On Prof. G. W. Hill's

Paper on Delaunaj's Method. — Buchiey. Note on the Performance of the Westminstor
Clock. — Tennant. Note on the Orbit of Comet Eoss (1883 II.).

•Observations inétéorologiques faites à Luxembourg. Voi. Ili, IV. Luxem-

bourg, 1887.

• Proceedings of the American Associatiou for the advaucement of Science. 34,

35 Meeting. Salem, 1886, 1887.

'Proceedings of the London Mathematica! Society. N. 287-290.

Roherts. On the Rectification of Certain Cnrve.s. — Rogers. Third Memoir on Rcci-

procants. — Elliotl. On the Linear Partial Difforential Equations satisfied by Pure Ter-

nary Eeciprocants. — Gri/fiths. Note on Two Annihilators in the Thoory of Elliptic

Functions. — Jlill. On the Incorrectness of the Eules for contracting the Processes of

fluding the Sqnare and Cubj Roots of a Number.

Proceedings of the r. Geographical Society. N. M. S. Voi. IX, 8. London, 1887.

Last. On the Society '.s Expedition to the Namuli Hills, East Africa. — Ilaig. A Jour-

ney through Yemen. — Eecent Changer in the Map of East Africa. — O'Noill. Journeys

in the District of Delagoa Bay, Dee. 1886-Jan. 1887.

^- Proceedings of the r. Irish Academy of Science. Ser. 2^ voi. IV, 5. Dublin, 1886.
Hadfìon. Prelimir.ary Report on the Fauna of Dublin Bay. — Ball. Note on the Cha-

racter of the liinear Transformation which cniresponds to the Displacement of a Rigid

System in Elliptic Space. — Gore. On the Orbit of the Binary Star ji Delphini. — Cascy.

On the HaiTOonic Hexagon of a Triangle. — Ball. Notes on Laplace's Analytical Tlicory

of the Perturbations of Jupifer's Satellites. — Chichestcr Ilart. Further Report on the

Flora of Southern Donegal. — Ilennessy. Ou the Fluid State of Bodies composing our

Planetary System. — Gore. On the Orbit of the Binary Star 0. Struve 234. — de V.Kane.
Re))ort of Eesearchcs at Killarney and South of Ireland : Macrolepidoptera, &e. — Ilaughton.

Abstract of Discussion of the Greenwich Observations of Hourly Tem'peratures. — Sta-

ìvell Ball. Observations on Nova Andromeda;, made at Dunsink. — /(/. Note on the Astro-

nomical Tlieory of the Grcat Ice Age.

•Proceedings of the royal Society. Voi. XLII, n. 256.

Tokutaro Un and Gardincr.On the Structure of the Mucilago Cells ofBlechnum
occidentale (L.) and Osmunda regalis(L.). - Dowdesì'-ell. Ou 'RaVies. — Marshall

Word. On the Tubercular Swellings on the Eoots of V i e i a Faba. — G^o^c/j. The Electro-

motive Properties of the Electrical Organ of Torpedo marmorata. — /?o«ow/6'?/. On
Thermal Radiation in Absolute Measure. — Darvin. On Figures of Equilibrium of Rota-

ting Masses of Fluid. — Tomlinson. The Influence of Stress and Strain on the Physical

Properties of Mattar. Part I. YAa.sXìc\\.y—condinued. The Velocity of Sound in Metals, and

a Comparison of their Moduli of Torsional and Longitudinal Elasticities as determined by

Sfaticai and Kinefical Mcthods. — Stiliingfleet Johnson. On Kroatinins. I. On the Kreali-
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nin of Urine as distinguished from tliat obtaincd from Flesh-kreatin. U. On tlic Krcatinins

derived from the Dehydration of Urinary Kreatin. — .1/assee. On Gasterolicliencs, a

ncw Typeof the GronpLichenes. — ^r/iiw^^r. Espcriments on the Discharge of Electri-

city throug Gascs (Second Paper). — Anschùtz and Evans. Contributions to our Knowledge

of Antimony Pentachloride. — Thompson. Note on the Electrodeposition of Alloys and

on the Elcctromotive Forces of Metals in Cyanide Solutions. — WUUamson. On the truu

Fructitìcation of the Carboniferous Calaiuitcs. — Onen. On FossilKoraains of Echidna

Ramsayi (Ow.). Part E. — /rf. Description of a uewly-excluded Young of the Ornitho-

rhynchus p a r a d o x u s . — CW/^f/fi. On the Nephridia and aLiver» of Patella vul-

gata. — Carnelley and Ilaìdane. The Air of Sewers. — Scott. On the Coniposition of

Water by Volume. — HaUihurton. On Jluscle Plasma. — Gladstone. Dispersion Equiva-

lents. (l'art I. — Thomon and Neirall. On the Paté at which Elcctricity Icaks tlirough

Liquids which are Bad Conductors of Elcctricity. — Yule Mackay. The Devclopment of

the Branchial Arterial Arches in Birds, with special Refercncc to the Origin of the Sub-

clavians and Carotids. — Bottomley. On Eadiation from DuU and Bright Surfaces. —
Parker. Note to a Paper on the Blood-vessels ofMustelusAntarcticus(' Pliil. Tran.,'

1886). — Eirart. On Rigor Mortis in Fish, and its Relation to Putrefaction. — yln«?m<s.

Electrochemical Effects on Magnetising Iron. — Collier. Note ou the Functions of the Sinuses

of Valsalva and Auricular Appcndices, with some Remarks on the Mechanism of the Heart

and Pulse. — Sylvester and Hammond. On Hamilton'» Numbers. — ìVriijht. On the lu-

duction of the Explosive Wave and an Altered Gaseous Condition in an Esplosive Gaseous

Misture by a Vibratory Movement. — ìl'eldon. Xote on a Communication entitled uPrcli-

minary Note on a Balanoglossus Lar\a from the Bahamas n (
' Roy. Soc. Proc.,' voi. 42,

p. 146). — Sherrington. Note on the Anatomy of Asiatic Cholera as exemplified in Cases

cccurriug in Italy in 1886. — Eussell. On certain Definite Intcgrals. N. 15. — Haughton

A Gcometrical Interpretation of the first two Periods of Chemical Elements foUowing Hy-

drogen, showing the Relations of the fonrteen Elements to each other and to Hydrogen

by means of a Right Line and Cubie Curve with one real Asymptote. — U'cst. On the

Force with which the two Layers of the hcalthy Pleura cohere. — Abney. Total Eclipse

of the Sun observed at the Caroline Islands on May 6, 1883. — Darwin. Note on Mr. Da-

vison's Paper on the Straining of the Earth's Crust in Cooling. — Beevor and Uorslcy.

A further minute Analysis, by Electric Stimulation, of the so-called Motor Region of the

Cortes Cerebri in the Monkcy (Macacus sinicus). — Laices and <?i/J<;rt. On the pre-

scnt Position of the Question of the Sources of the Nitrogen of Vegetation, with some

new Resnlts, and preliminary Notice of new Lines of Investigation. — Walkcr. On Dia-

meters of Piane C'nbics.

•Rad Jugoslavenske Akademije znanostii Umjetaosti Kniga LXXXII-LXXXIV.

U Zagrebu, 1886-87.

•Register of the University of California, 1880-87. Berkeley, 1887.

•Repei-torium der Physik. Bd. XXIII, 6. Munchen-Leipzig, 1887.

Kì-ajev-itsch. Ueber ein transportables Barometcr. — v. Ettingshausen. Ueber die

Messnng der Hall'schcn Wirkung mit dem DifFerentialgalvanometer. — Exner. Ueber die

Scintillation. I. — Tumlirz. Ein einfacher Apparat zur Demonstration der Umkehrung

Natriuralinien. — Kurz. Das bifilare Pendei.

'•Report of the Chief Signal Officer. Var Department 1885. Washington, 1885.

•Keport (4"' Annual) of the Bureau of Ethuology to the Secretary of the

Smithsonian Institution. 1882-83. Washington, 1886.

•Revista do Observatorio. Anno II, 6. Rio de Janeiro, 1887.
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• Revue historique. 12" année, t. XXXV, 1. Sspt.-oct. 1887. Paris.

Monod. Les raoeurs judiciaires au VUI'' siècle, d'aprùs la « Paraenesis ad judicesn

de Théodulf. — Philippson. Étndes sur l'histoire de Marie Stuart; l^" partie; Ics lettrcs

de la casette. — Harrisse. Christophe Colomb et Savone.

+Revue internationale de l'électricité et de ses applications. T. V, 38-40.

Paris, 1887.

"Revue (Nouvelle) historique de droit fraiifais et étranger. 1887 juillet-aoùt,

n. 4. Paris.

Girard. Les actions noxales. — Bcauclouin. La partieipation des hommos libres au

jugemeiit dans le droit frane. 1" L'organisatinn judiciaire primitive. 2" Le chef du tribu-

nal daiis l'Empire frane. — Delachenal. La bibliothèque d"un avocat du XIV'' siècle. Li-

ventaire estimatif des livrcs de Robert Le Coq.

^Revue politique et littérake. 3« sér. t. XL, n. 5-10. Paris, 1887.

'Revue scientifique. 3" sér. t. LX, n. .5-10. Paris, 1887.

•Rundschau (Natunvissenschaftliche). .Jhg. Il, n. 32-37. Braunschweig, 1887.
^ Stari pisci hrvatski. Kq. XV. U Zagvebu, 1886.

' Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Jhg. XXII, 3. Leipzig, 1887.

' Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbiirgischen Vereins fiir Natur-

wissenschaften. Jhg. XXXVII. Herman ustadt, 1887.

Reissenbenjer. Ueber die Kiilteruckfàlle im Mai. — Bielz. Die Erforschung der Kàfcr-

fauna Liebanbiirgens bis zum Schliisse des J. 1886. — Gottscliling. Witterungserscheinun-

gen in Hermannstadt 1885-86.

"Wochenschrift des osterr. Ingenieur- und Architekten Vereines. Jhg. XII, 30-35.

Wien, 1887.

~' Zeitschrift der Gesellschaft fiii-Schleswig-Holstein-Lauenbiu-gische Geschichte.

Bd. XVI. Kiel, 1886.

Ilach. Die Kirchl. Kunstarcliaologie des Kreises Herzogthum Lauenburg.— TFo^/f. Ur-

kunden des Klosterarchivs zu Flensburg. — Bcrtheau. Herzog Joeann der Aeltcre. — Hille.

Struensee's literarische Tliatigkeit. — Carstens. Die geistlichcn Liederdichter Schleswig

Holsteins.

•fZeitschrift (Historische). N. F. Bd. XXII, 2. Miiiicheu und Leipzig, 1886.

V. Bcìoìp. Zur Entstehung der deutschen Stadtvcrfassung. — v. Si/bel. Graf Branden-

burg in Warschau (1850). — BriicJcner. Neue Beitriige z. Geschichte Regierung Katha-

rina's II. — Wciland. Quellenedition und Schriftstellerkritik.

Pulìblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di settembre 1887.

Pubblicazioni italiane.

* Berlini E. — Costruzione delle omografìe di uno spazio lineare qualunque.

Milano, 1887. 8".

*Id. — Sulla scomposizione di certe omografie iu omologie. Torino, 1887. 8".

*Boccardo E. C.— Trattato elementare completo di Geometria pratica. Disp. 17.

Torino, 1887. 4°.
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*Charrier A. — Effemeridi del sole, della luna e dei principali pianeti cal-

colate per Torino in tempo medio civile di Roma, per l'anno 1888. To-

rino, 1887. 8°.

*Giambastiani A. — Linee Genova-Acqiii-Asti. Relazione sugli studi per i di-

versi tracciati. Con atl. Genova, 1887. 4".

*Ctì::ì a. — Idea di un sistema di diritto. Roma, 1887. 8".

*Id. — Progetto per una riforma del potere giudiziario. Roma, 1887. 8°.

*JaUa G. e Savastano L. — L Anomala vitis Fabr. Napoli, 1887. 8".

' Lampertico F. — Indole e scopo dell'Associazione nazionale per soccorrere i

missionari cattolici italiani in relazione alla condizione presente e ar\'e-

nire dell'Italia. Firenze, 1887. 8°.

• Leonardelli (ì. — L'Ajsia. Roma, 1887. 8°.

•Livellazione del fiume Po eseguita nel 1874-75 (Db-ez. gì. delle opere idrau-

liche). Firenze, 1887. f."

'Mocenigo A. V. G. — La periodicità del massimo e del minimo delle mac-

chie solari ed una supposta marea alla superficie del sole. Vicenza,

1887. 8».

'Natella d'Aveim M. — Gesuiti e congiurati italiani. Roma, 1887. 8°.

•Pergola D. — Dio e umanità. Saggio di autori diversi. Parte l'' e 2*. To-

rino, 1883. 8-'.

•/(/. — Efficace rimedio contro papato, giudaismo e colèra considerati nei loro

effetti a danno delle famiglie ecc. Torino. 1884. 8°.

" /'/. — Il giudaismo in teoria e in pratica or\'ero Pasqua cristiana e Pasqua

giudaica. Torino, 1885. 8°.

*/(/. — Incompatibilità del giudaismo coi diritti civili e politici, ovvero la

circoncisione marchio distintivo dei popoli brutali. Torino, 1885. 8°.

' Id. — La gran questione religiosa politica e sociale ossia il papato spirituale

annunziato da Isaia &. Torino, 1887. 8".

' Id. — La necessità del Vangelo ovvero Gesù Cristo e Giuda Iscariotte. Cri-

stianesimo e giudaismo. Torino, 1884. 8".

• Id. — L'antisemitismo. Questione religiosa e morale, politica e sociale, ovvero

le ricorrenze penitenziali giudaiche e la Gazzetta di Torino. Torino,

1885. 8°.

• Id. — Scandalo mondiale. Giudaismo ed antisemitismo. S. 1. e a. 4".

• /(/. — Sventramento religioso e politico ovvero il mondo corrotto dal giudai-

smo. Torino, 1886. 8°.

'Porro F. — Determinazione della latitudine della Stazione astronomica di

Termoli mediante passaggi di stelle al primo verticale. Torino. 1887. 8".

' Id. — Osservazioni delle comete Finlay e Barnard-Harfr\vig fatte all'equatore

di Merz dell'Osservatorio di Torino. Note I-III. Torino. 1887. 8".

•Relazione sull'Amministrazione delle gabelle per l'esercizio 1885-80. Roma,

1886. 4».

Bl-llettino-Rendiconti, 1887, Vol. Ili, 2" Sem. 1.}
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* Savastano L. — Della ciira della gommosi e carie degli agrumi. Napoli,

1887. 8».

* ](ì. — La vajolatiira degli agrumi. Napoli. 1887. 8".

^Vocabolario degli accademici della Crusca. 5^ impressione. Voi. VI, f. 1. Fi-

renze, 1887. 4°

Pubblieazioìii estere.

l'Basler Chroniken herausgegeben von der liistorischen Gesellschaft in Basel.

Bd. I. Leipzig, 1872. 8°.

' Campi L. — Tombe romane presso Cles. Trento, 1887. 8°.

f Chijs J. A. V. der — Catalogus des numismatiche Verzameling Yan bet ba-

taviaasch Genootschap t. Kimsten en Wetenschappen. 3 Dr. Batavia,

1886. 8°.

' Charter, Supplement Charter, by-laws and list of members of the Institution

of Civil Engineers. London, 1887. 8".

'^Fischer Th. — Tunesien als franzosische Colonie. S. 1. 1888. 4°.

' Forir IL — Contributions à l'étude du sì'stème crétacé de la Belgique. I. Sur

quelques poissons et crustacés nouveaux ou peu connus. Liège, 1887. 8°.

* Groeneveldt W. P. — Catalogus der Archeologische Verzameling van het

Bataviaasch Genootschap vau Kunsten en Wetenschappen. Bata-ria,

1887. 8°.

^Katalog der Handschriften der Uiiiversitàts-Bibliothek in Heidelberg. Bd. 1.

Bartsch. Die altdeutschen Handschriften. Heidelberg, 1887. 4".

* Laplace P. S. — Oeuvres publiées sous les auspices de l'Académie des

Sciences par MM. les secrétaires perpétuels. Paris, 1886. 4°.

^Mémoii'es et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande.

2® sér. t. I. Mélanges. Lausanne, 1887. 8°.

* Ziitel K. A. — Handbuch der Palaeontologie. Abth. I, 3 (1); II, 5. Mtinchen

imd Leipzig, 1887. 8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute ali"Accademia nel mese di settembre 1887.

Pubblicasioni italiane.

^Annali dell' Università libera di Perugia. Anno II, 1887-88, voi. I, IL

Perugia 1887.

Oddi. Azione della bile sulla digestione gastrica studiata col mezzo della fistola colc-

cisto-gastrica. — Agostini. Di un nuovo reattivo del glucosio. — Pui'rjotti. La terapeutica

ipnotica e suggestiva. — Batelli. Seconda contribuzione alla flora Umbra.

l'Annali di chimica e di farmacologia. 1887, n. 2. Milano.

Daccomo. Ricerche chimiche sul felce maschio. — Marfori e Sartori. SuU'aziune

biologica della scopoleina. — Axcnfeld. Sull'emina. Comunicazione terza. — Guareschi e

Garzino. Sul bromuro d'isobutilene ed il trimetilcarbinol monobroraurato. — Guareschi.

•Sulla canforimide.
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^^Archivio per l'antropologia e la etnologia. Voi. XVII. 2. Firenze, 1887,

Sommier. Ostiacchi e S.imoiedi dell'Ob. — Robecchi. 'SoVizic sull'ossidi Siuwali.

—

Afai-imO. Contributo allo studio della fossetta occipitale e della cresta frontale nel cranio

umano. — Barroil. Una pta fra i Calabro-.\lbanesi.

^Bollettino consolare pubblicato per cura del Ministero per gli affari esteri.

Voi. XXIII, 7-8. Roma, 1887.

Trabaudi Foscarini. Movimento della navigazione mercantile nel porto di Amster-

dam. — Mainoni d'Intignano. La coltivazione ed il commercio del t.ibacco in Algeria. —
de Neufcille. Rapporto statistico sul movimento commercialo Italo-Germanico nell'anno

1886. — Durando. Cabotaggio dei bastimenti Austro-Ungarici in Italia. — Francudi. Eap-

porto sui prodotti e sul commercio del distretto di Limassol (Cipro) per l'aimo 1886. —
Maiiìrot. Rapport sur l'omigration i Madagascar. — Zamboni. Relazione commerciale ed

agricola intomo all'Anatolia. — Beccaria Incisa. Sul progetto di legge presentato dal Con-

siglio federale svizzero intomo agl'infortuni del lavoro. — Fava. Ragguagli sul movimento
generale dell'immigrazione agli Stati Uniti nel 1885-86 e nei susseguenti dieci mesi finiti

al :W aprile 1887. — Squitti. Movimento commerciale del porto di Filadelfia nell'anno 1886. —
Molta. Movimento marittimo nel porto di Callao. Quadri statistici dedotti dai registri della

Capitaneria di quel porto. — Lambertenghi. Importazione ed esportazione dell'isola di

di Malta durante l'anno 1886. — Corradini. .\pprodi e partenze dei vapori e dei basti-

menti dello diverse bandiere esfere nel porto di Batum durante l'anno 1886. — Mathieu.

Rapport sur le commerce maritime du port de Carthagène (Colombie) pour l'année 1886. —
Greppi. Prospetti risguardanti il movimento della navigazione nel porto di Montevideo nel-

l'anno 1886. — Movimento della navigazione nazionale all'estero nel secondo trimestre 1887.

^Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. V, 8.

Napoli, 1887.

^Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno II, n. 17, 18.

Roma, 1887.

^Bollettino di notizie agrarie. Anno IX. n. t)0-65. Rivista meteorico-agraria,

23-2.5. Roma, 1887.

^Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, n. 1(3,17. Roma, 1887.

^Bollettino meteorico dell'Ufficio centi-ale di meteorologia. Settem. 1887. Roma.

^Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. Anno XIV, n. 3:3-.35. Roma, 1887.

^Bollettino ufficiale dell'istruzione. Voi. XIII, luglio 1887. Roma.

"Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XV, 8.

Roma, 1887.

Visconti. Due frammenti di fregio mamioreo rappresentanti la Gigantomachia. —
Gatti. Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana.

"Bullettiuo di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche.

T. XVIII, nov.-dic. 188.5 ; T. XIX. gen.-nov. 1886. Roma.

LuGLio-xov. B. Baldi. Vite inedite di matematici italiani pubblicate da E. Xarducci.

•Cimento (II nuovo). Ser. 3, t. XXII, luglio-ag. 1887. Pisa.

Grimaldi. Sulle azioni temiomagnetiche di v. Ettingshansen e Ktrnst. — Palmieri.

Elettricità che si mostra con la formazione delle caligini. — Righi. Sui fenomeni che si

producono colla sovrapposizione di due reticoli e sopra alcune loro applicazioni.— Palmieri. .K

proposito di alcune nuove esperienze del sig. Finnin Larroque sulla elettricità che si svolge



nel condensamento del vapore. — Id. Come cadendo la pioggia sul luogo delle osservazioni

si possa avere elettricità negativa. — 3fu(jrini. Un caso paradossale di induzione elettro-

dinamica. — Pitoni. Sullo stato elettrico indotto da un polo magnetico sopra un disco od

una sfera metallica in rotazione. — Bof/gio-Lera. Sulla cinematica dei mezzi continui.

^Circolo giuridico (II). Anno XVIII, 7. Luglio 1887. Palermo,

Vndalà-Pajiale. Il carattere del sistema ipotecario e del credito fondiario in diversi

stati d'Europa e la scienza della legislazione.

'Giornale di matematiche. Voi. XXV, luglio-agosto 1887. Napoli.

Pietrocola. Sopra alcune proprietà di due triangoli reciproci rispetto ad una conica. —
Giuliani. Sopra alcune funzioni analoghe alle funzioni cilindriche. — Id. Sopra certe fun-

zioni analoghe alle sferiche. — Raimondi. Sull'equazione vettoriale della circonferenza. —
Bassani. Sopra una trasformazione d'integrali definiti. — Id. Una formola di analisi. —
Bagnerà. Sopra i determinanti che si possono formare cogli stessi w^ elementi. — Vivanti.

Sulle funzioni uniformi d'un punto analitico.

^Giornale d'artiglieria e genio. Anno 1887, disp. Vili. Eoma.

''Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXV, 8. Koma.

Baro/fio. Diagnosi medico-legale militare dell'amaurosi e dell'ambliopia monoculare. —
Id. Leucomanie e ponogeri. — Imbriaco. Note cliniche sopra un caso di frattura della dialisi

del femore. — Sgobbo. L'isterismo nell'uomo e l'isterismo nell'esercito.

'Giornale militare utficiale 1887. Pari P, disp. 47-50; parte 2^, disp. 43-47.

Bollettino delle nomine, disp. 38, 39. Eoma.

^Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XIII, 7. Torino, 1887.

Bdtrandi. Dello stile nelle diverse epoche e presso i diversi popoli e delle sue ap-

plicazioni all'arte e nelle industrie. Conferenza I: Lo stile egizio. — Possi. L'idromelro-

grafo elettrico del Canale industriale della Ceronda collocato nell'Ufficio tecnico della città

di Torino. — Chicchio. Tracciamenti curvilinei in galleria.

' Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XVI, 5, 6. Roma, 1887.

Ricco. Protuberanze solari osservate nel regio Osservatorio di Palermo nell'anno 1886.

—

Mascari. Latitudini eliografiche e frequenza dei gruppi di facole brillanti durante il ses-

senio 1881-1886. — Tacchini. Macchie e facole solari osservate nel regio Osservatorio del

Collegio romano nel 2° trimestre del 1887. — Tacchini. Osservazioni spettroscopiche

solari fatte nel regio Osservatorio del Collegio romano nel 2° trimestre del 1887.

•Rivista di filosofia scientifica. Voi. VI, luglio 1887. Milano.

Graf. L'insegnamento clas.sico nelle scuole secondarie. — Vignoli. Note intorno ad

una psicologia sessuale. — Rosa. Gli scritti di Carlo Cattaneo. — Tanzi. Il primo Con-

gresso universitario italiano.

^Rivista scientifico-industriale. Anno XIX, 13-1.5. Firenze.

Luviiii. Considerazioni sopra alcune teorie relative all'elettricità atmosferica. — Rigìti.

Sulla conducibilità termica del bismuto nel campo magnetico. — /(/. Rotazione delle lineo

isotermiche nel bisnmto, ])osto in un campo magnetico.

"Rassegna (Nuova) di viticoltura ed enologia. Anno I, n. 16, 17. Conegliano, 1887.

Grezzi Soncini. Nella tinaia. — Succi. Della nuova sorgente di azoto combinato e

della siderazione. — Caccianiga. La r. Scuola di Conegliano.

f Rendiconto dell'Accademia delle scieaze fisiche e matematiche. Ser. 2-'', voi. I,

7, 8. Napoli, 1887.

7. Trinchese. Nuove osservazioni sulla lìhodopo Veranii {Kollilcr). — Govi. Scom-

posizione dell'acqua colla macchina elettrica. — Albini. liaijporto sulle esperienze di con-
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troUo sulla vaccinazione del barbone bufalinu. — /</. Sulla scprcgazione dei vogatali. —
Grassi. Forza espansiva del vapore d'alcole amilioo. — Pannelli. Sulle trasformazioni mul-

tiple invidutorie di due spazi. — 8. del Re. Correlazioni che mutano la quartica gobba

con due flessi nella sviluppabile dei suoi piani bitangenti. — Costa. Studio sulla densità

e sulla dilatazione dell'alcool amilico. — Bacuìo. Dell'influenza del sistema nervoso sui feno-

meni d'assorbimento. — de Gasparis. Os'servazioni meteoriche fatte nel r. Osservatorio di

Capodimontc nei mesi di maggio e giugno 1887.

flievue internationale. T. XV, ó, 6. Rome, 1887.

•'>. (/( Gubenintia. Une ville sainte de l'Inde. — Anioni). Lcs grands ecrivains fran-

^ais: II. Alphonse Paudct. — Jensen. Le réve. — Guaja. La crémation. — d'Ottcnfeh.

L'ouverture d'un musée. — Soszvary. Dante en Hongrie. — Tonolla. Spiritismo. — 6. Antony.

Les grands ecrivains franfais: II. Alphonse Dandet. — Levi. L'Italie en Afrique. — Jansen.

Le reve. — Balu/fe. Louis XIV au casino. — Cop-Lenger Marlet. Goldjana (Jeanne

d'or). Les tzìganos chez les slaves méridionaux. — Bti/fenoir. Adonis (poéme).

^Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione dal 1° genn.

al 81 agosto 1887. Roma.

Pabblicasioni estere.

^Acta mathematica. X, 3. Stockholm, 1887.

LecO''nu. Sur les surfaces possiidant les mémes plans de sjTnetrie que l'un des polyè-

drcs réguliers. — Ilumbert. Sur les int^irrales algébriques de différentielles algébriques. —
00

Stieltjes. Tables des valeurs des sommes .iS*= 2L « "*• ~ ìVeingarten. Zur Theorie des

1

Flachenpotentials. — Poincaré. IJemarques sur les intégrales irrégulières des équations

linéains.

^Annalen des k. k. Natiirhistorischen Hofmuseums. Bd. II, 3. Wien.

von Pelzeln und von Lorenz. Typen der ornithologischen Samnilung des k. k. naturhi-

storischen Hofmuseums. — Kittì. Die lliocenablagerungen des Ostrau-Karwiner Steinkohlen-

revieres und deren Faunen. — Gredler. Zur Conchylien-Fauna von China.

'Annalen des Vcreins fiir Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.

Bd. XX, 1. Wiesbaden, 1887.

von Cohausen. Der eymbelnschlagende SatjT. — /(/. Die Hunerburg. — Id. Ausgrabun-

gen und Arbeiten auf der Saalburg. — A^. Alte Walle und Graben. — Id. Die Burgen in

Riidesheim. — Id. Zur Topographie des alien Wiesbaden. — Id. Die kleine Steinkammer

bei Erdbach. — Schneider. Die Einhorn-Legende in ihrem Ursprung und ihrer Ausgestal-

tung. — Sauer. Zur SchOnaner Reimsage. — Bonn. Die Ostgrenze des Schlossbomer

Pfarrsprengels. — .y«ue<-. Bemerkungen zu dora Aufsatze: Die Ostgrenze des Schlossbomer

Pfarrsprengels. — von Cohausen. Die Euders-Kapelle ini Cronberger Wald. — Sauer.

Archivalische Mitteilungen. — von Cohausen. Romisehe Mainbrucken. — Spiess. 'Ivi Geschi-

chte Jdianns des Aeltcren von Nassau-Dilknburg. — Kobelt. Beitràge zur Geschichte des

Kreises HOchst. — Farsi. Graf Walrad von Nassau-Usingcn bei den oberrheinischcn

Kreistruppen ini TQrkenkriege 16G1.

'Annalen (Justus Liebig's) der Chemie. Bd. CCXL. Leipzig, 1887.

Behrend. Versuche zur Synthese von KOrpem der Hansaurereihe; dritto Miltheilung. —
Manasse. Bcitrage zur Kcnntniss vanadinsaurer Salze. — James. Ueber die Bildung von

Cyanacetessigàther. — Geuther. Ueber Polyjodide. — Lùdecke. Krystallographischo Un-

tersuchnng einiger Polyjodide. — Geuther. Ueber den Bitterstoff der Kalmnswurzcl. —
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Zinclie und Lavson. Ueber Azimiiloverbindungen. — Roser. Ziir Geschichte der Isomi.TÌf

der Fumar- und Maleiiisiiure. — Zincke. Ueber die Constitution des aus Styrolenalkoliol

entstehenden Kohlenwasserstoffs und fiber Phenylnapbtalin. — Bamberger. Untersuchun-

gen iiber hochmoleculare Kolilenwasserstoife. Zweite Abhandlung. — /(/. und Philip. Ueber

das Pyren. — Arnhold. Zur Kenntniss des dreibasisclien Ameisensaureathers und verschie-

dener Methylale. — Geuther. Zur Kenntniss des Arseniks. — Ilóland. Ueber einige Sub-

stitutionsproducte des Metbylenohlorids. — Gutseit. Ueber das Vorkommen des Methylal-

kohols ira Pfianzenreiche. — Liebermann und Kostanecki. Ueber die Farbeeigenschaften

und die iSynthesen der Oxyantbrachinone. — Demuth und Meyer. Ueber die Sulfurane. —
Meiisching und jVeyer. Ueber das Verbalten des Antimons, Phospors und Arsens bei

Wcissgltihhitze. — Dnccomo und Meyer. Bestimraung der Dicbte des Stickoxyds bei nie-

derer Temperatiir. — Bóttinger. Ueber Abkomralinge der Eichenrindegerbsiiure ; zweite

Abliandlung. — Schottlànder. Ueber die Krystallform des Kaliunigoldbromids — Berich-

tigungen.

i'Annales des mines. 8^ sér. t. XI, 2. Paris, 1887.

Rateau. Note sur l'ozokérite, ses gisementss son exploitation à Boryslaw et son trai-

tement industriel. — Lévy. Eapport. sur la nouvelle soupape de sùreté Baryon. — Id.

Rapport sur la nouvelle soupape de sùreté Coret. — Note sur deus explosions de chau-

dières à vapeur, aux forges de l'Adour (Landes) et au puits Marseille de la concession de

Montraiubcrt (Loire). — .Janet. Note sur un système de rallumage intérieur des lampes de

sùreté. — Thoulet. Expériences synthe'tiques sur l'abrasion. — Thiré. Note sur le profìl

des cames des marteaux. — Pelletan. Méraoire sur l'extension des plaques e'iastiques. —
Lorieu.v. Discours prononcé sur la tombe de M. E. Blavier, inspecteur general des mines,

le 1" juin 1887. — Congrès International des ehemins de fer (Bruxelles, 188.5). Eapport

des délégués du gouvernement fran^ais. — Eapport au Comité technique de l'exploitation

des ehemins de fer. — Ichon. Note sur les travaux de la Commission chargée d'élaborer

un nouveau règlement de police des mines pour le royaume de Saxe, et résumé de ce règle-

ment. — Id. Note sur les principales explosions survenucs dans Ics houillères anglaises

en 1883, 1884 et 188.5.

tAnnales des ponts et cliaiissées. 6" sér. 7" année, 8'' Cahier. Paris, 1887.

Gauckler. Notice sur la vie et les travaux de M. Ch. Fournier. — Ricour. Notice

sur la répartition du traile des ehemins de fer fran^ais et sur les prix de revient des

transports. — Bazin. Note sur la mesure des vitesses à l'aide du tube jaugeur. — Flamant.

Résistanco à l'écrasement des pierres partiellement chargées. — Etude et enquéte sur les

conditions d'installation et de fonctionnement des chaudières de première catégorie chauifées

par les flammes perdues des foyers métallurgiques. — Lévy. Rapport sur l'explosion de la

chaudière du bateau à vapeur le u Tape-Dur '>, à l'écluse de Bougival (Seine-et-Oise).

"Annales (Noiivelles) de matliématique. 3^ sér. Sept. 1887. Paris.

Genty. Sur un complexe du second ordre et sur la question posée au concours de 1881

pour l'agrégation des sciences mathématiques. — Laurent. Sur le calcul d'une fonction

syniétrique. — Bielher. Sur une application de la méthode de Sturm. — Goursat. Sur le

maximum d'un produit de plusieurs facteurs positifs dont la somme est constante. —
Rauche. Pro]iriétés géométriques despolygones funiculaires.

* Annales scientifiques de l'École uormale supérieure. 3® sér. t. IV, 9. Paris, 1887.

Goursat. Étude des surfaces qui admettent tous les plans de symétrie d'un polyèdrc

régulier.

•Annuaire de la Société météorologique de Trance. 1887 avril-mai. Paris.

Ckarlkeim-GyUcHskicfld. Sur la distauce de l'are de l'aurore boreale au sol déduite
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de la variation de sa vitcsse angulaire on de sa largeur. — Guilbert. De la prrfvision des

luiagcs et des snccessinns niiageuscs. — /(/. Note sur l'ouragau des 26-27 déceinbre 1880.

• Anzeiger (Zoologischer). Jhg. X, n. 259, 260. Leipzig, 1887.

Ilfcked. Zur Xaturgeschichte des Lencnchloridinm paradoxum. — Moi-tcnsen.

Die Begattung der Lacerta vivipara Jaeq. (mid Laoerta agilis Wolf). — Zelinka.

Studien ueber Kiìderthiere. — Grobbcn. Die Pcricardialdrusc der Opistobraiicliier uiid An-

iieliden, sowie Dcinerkungen ueber die paricnterische l'iussigkeit der Ictzteren. — Bdhming.

Planaria Ilieringii, eine neue Tridade aus Bra.<ilicii.— A/. Zur ICeiintnis der Sinncs-

urgane der Tiirbellarien. — Jieichel. Ueber das liyssusorgan der LainoUibrancliiateii.

^Archives néerlandaises des sciences exactes et natm-elles. T. XXII, 1. Har-

lem, 1887.

Enfielmann. Les coulenrs non vertes des feuilles et leiir signification pour la dt'coniposi-

tion de l'aeide carbonique sons l'intiuence de la lumière. — van Geer. La coiiique dans l'espace.

^Beitiiige zur Kunde steiermarkischer Geschichtsqiiellen. Jhg. XXII, Graz, 1887.

A'rones. Quellenmassigc Beitriige zur Gescbichte des Grazer Jesuiten-CoUegiums (1.573-

1773). — Kernstock. Das >• ProtocuUum Voraviense antiquissimum n. — /iaìiìì. Ueber zwei Co-

dices zur Gescbichte von Donnersbacb. — Jilayer. Aus deni Archive des Jlarktes Ehrenhausen.

Beobachtiingen (Magnetischc) der Titìiser physikalischen Observatoriums in

den Jahren 1884-85. Tiliis, 1887.

^Berichte der deutsclien chemischen Gesellschaft. Jhg. XX, 13. Berlin, 1887.

13. Norton und Livermorc. Ueber die Einwirkung von vcrdunnter Salpetersiiure auf

substituirte Amidoverbindungen. — Remsen. Ueber lUc Sulfinide. — Otto und Ròssing.

Verhalten der Ester aromatiscber Sulfinsauren gcgen Schwcfelwasserstoff. — Hantzsch und

Schnitcr. Zur Constifution der Clilor- und Bromanilsaurc. — Scìiniter. Zur Darstellung der

ChinoDC und iiber Halogcnderivate des Toluehinons. — Brùhl. Ueber den Einfluss der

einfacbcn und der sogenannten mehrfachen Bindung der Atome auf das Lichtbreclmngs-

vermògcn der KOrper. Ein Beitrag zur Erforscbung der Constitution der Benzol- und der

Naphtalinvcrbindnngen. — Jaffé und Cohn. Ueber das Verhalten des Furfurols ini thieri-

schen Organismus. I. — Levy und Jedlicka. Ueber die Einwirkung von Broni auf Broma-

nilsaurc und Chloranilsaurc. — Staats. Zur Kenntniss der pliotoehromatischen Eigenschaften

des Chlorsilbcrs. — Keiser. Ueber die Verbrennung abgewogener Mengen von Wasserstoff

und iiber das AtomgeM-icht des Sauerstoffs. — Kalmann. Ueber volumetri.sche Jodbe-

stimmmung. — Bohn imd Graehe. Ueber Galloflavin. — Woìdhrùck. Ueber die Einwir-

kiflig von Natrium auf hOher niolceulare Fettsaurcather. — Jlempel. Ueber eiiic Gasbiirette,

wckhe unabhangig ist von Temperatur- und Druckschwankungen der Atmosphiire. — Id.

Ueber eine Fchlerquelle bei Gasanalysen. — Pi'nncr -anà. Lifschi'm.VcbeT die Einwirkung

von Harnstoff auf die beideu Chloralcyanhydrine. — Id. id. Ueber die Einwirkung von

Harnstoff auf Cyanhydrine. — P(nn(?c. Einwirkung von Harnstoff auf Pheuylliydrazin. — Id.

Ueber Pyrimidine. — Krùss. Ueber das Atomgewicht des Goldes.— ffoff'mann und Krùss.

Ueber die Sulfide des Goldes. — Klason. Ueber die Einwirkung von Chlor auf Schwefelko-

hlenstoff und von Schwefel auf Kohlenchlorid. — Id. Ueber einige schwefelhaltige Deri-

rivate des Kohlensaurecsters. — Reimer und Will. Ueber die Bestandtheile des Riibols. —
Heymann und Koenigs. Ueber die Oxydation von Homologen der Plienole. IH. — Lepetit.

Ueber Pyridinderivate aus Jletanitrobenzaldchyd. — Freund und ÌVill. Zur Kenntniss des

Hydrastiiis. III. — Goldschmidt und Poìonoi'ska. Ueber das Anisamin. — Id. und Gessncr.

Ueber das Cuniylamin. — Hónig. Ueber Nitrochlortoluole und Chiortoluidine. — Ileumann

und Wiernik. Ueber Phenylderivate des Aethans. — Liebermann und Ròmer. Ueber Al-

kamiin. — Boirman. Ueber die Einwirkung von Essigsaurcanhydrid auf Cotaruin. — Gimbeì.
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Derivate des Dianthryls. — Goldmann. Ueber die Einwirkung von Brom auf Anthranol. —
Birukoff. Ueber Erythvooxyanthrachinoncarbonsàure. — Tust. Ueber Tefrachlorbenzoesàure

und einige Derivate derselben. — Lieherinann und Witt, Otto. Ueber Azine des Chryso-

chinons. — Willgerodt. Zur Kenntniss einiger vom Acetonchlorofonn abstammender

Saureu. — Dennstedt und Zimmermann. Ueber die Einwirkung des Acctons auf das PyiTol. —
Koch. Zur Kenntniss des Verlialtens tertiiirer Amine gegen salpetrige Saure.— Reychler.

Zur Bestimmung des Druckes in zugescbmolzenen Rohren. — lei. Darstellung des Phenyl-

hydrazins.— Erlenmeyer. Zur Kenntniss der Phenyl-«- und der Phenyl-n-^-Oxypmpionsaure. —
Willgerodt. Ueber die Einwirkung von gelbem Schwefelaniinonium auf Ketone und Chi-

none. — Fischer und Hepp. Zur Kenntniss der Nitrosamine und Nitrosobasen. III. — là.

id. Ueber Azophenine und Induline. — Philips. Ueber einige unsymnietrische secundàre

Hydrazine der aromatisehen Rcihe. — Michaelis. Zur Kenntniss der Cliloride des Tellurs. —
Pulvermacher. Ueber Homo-o-phtalimid. — Gabriel. Zur Kenntniss des Honio-o-phtalimids

und der Homologen des Isochinolins. — Scliestopal. Ein Tetramethyldiehinolylin aus Ben-

zidin. — Comstock und Koenigs. Additionsproduete von China-Alkaloulen. — Eigei. Beitrag

zur Kenntniss der Paracumarsaure. — Peclimann von. Zur Kenntniss der Isonitrosover-

bindungen. — Knorr und Klotz. Pyrazolonderivate aus Benzoylessigester. — Fischer. Zur

Untersuchung von Generatorgas und Wassergas. — Friedhe>»i. Ist von der Pfordten's

Agi eine chemische Verbindung? — Paal und Piischel. Synthese des 1 .
3 -Methylphe-

nj'lthiophens und des 1.2- Thioxens.

''Bericlite der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. Bd. I. Frei-

biu-g, 1886.

Himstedt. Eine Bestimmung des Ohm. — Gruber. Beitriige zur Kenntniss der Phy-

siologie und Biologie der Protozoen. — IViederskeim. Das Respirations-Systeni der Cha-

maeleoniden. Zur Notiz. — Kehrer. Beitrage zur Kenntniss des Carpus und Tarsus der

Araphibien, Reptilien und Sauger. — Weismann. Zur Annahme einer Continuitat des Keini-

plasma's. — Stuhlmann. Die Reifung des Arthrupodeneies naeh Beobachtungeu an Insekten,

Spinnen, Myriapoden und Peripatus.

Berichte ueber die Verhandiungen d. k. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften.

Phil.-hist. CI. 1887, II-IIl. Leipzig, 1887^

Kdhler. Herders Legenden „ Die ewge Weisbeit " und ,, Der Friedensstifter " und ihre

Quellen. — Schnippel. Ueber das Runenschwert des Koniglichen Historischen Museums in

Dresden. — Fleischer. Studien iiber Dozy's Supplément au dictionnaires arabes, VII. —
Bóhtlingk. Bemerkenswerthes aus Ràmàjana, ed. Bomb. Adlij. I-IV. — Ratzel. Die geo-

graphische Verbreitung des Bogens und der Pfeile in Afrika. — Zarncke. Weitliere Mittbei-

lungen zu den Scliriften Christian Reuter's. — Lipsius. Naclitrag zu den Bemerkungen

iiber die dramatische Choregie.

Bibliothèque de l'École des Chartes. Année 1887. XLVIII, 4. Paris.

Le RouLv. Les statuts de l'ordre de l'HOpital de Saint-Jean de Jérusalem. — d'Arbois

de Jubainville. Exeraijles de noms de fundi formes à Faide de gentilices romains et du

suffixe acus. — Digard. Un groupe de littore notate du temps de Boniface VITI.

—

MoranvilU. Rapports à Philippe VI sur l'état de ses tìnanccs. — Guiffrey. Inveiitaircs des

tapisserie.s du roi Charles VI vendues par les Anglais en 1422.

Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa. 6 serie, n. 12; 7 ser. n. 1.

Lisboa, 1886-87

Coelho. Os dialectos romanicos ou neo-latinos na Africa, Asia e America. — de Se-

queira. Fauna dos Lusiadas. — Cordeiro. Primeiros docuinentos para a historia do jnbileu

nacional de 1880.
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*Boletin de la real Academia de la Historia. T. XI, 1-3. Madrid, 1887.

Fita. La verdad subre el martirio del santo Niiìo de In Guardia, sea il proceso y

quema (16 Noviembrc, 1191) del judio Jucé J'ranco cn Avila. — Id. Jlemoria del santo

Niiìo de la Guardia, cscrita cn 15'I4. — Saavedra. Inscriptioncs àrabes de la casa de Villa-

ceballos en Cordoba. — Ferndndez-Guerra. Nuevas inscripcioncs de Cordoba y Porcuna.

—

Ferndndez Duro. Un cs])anol del siglo XV tenido por Ante-Cristo. — Id. Acta de entrega

de las reliquias do San Eiiffenio, que estaban on la abadia de Saint-Denis, en Francia,

para ser llevadas à la catedral de Toledo. Martes :! Abril 1505. — de Salas. u Historia

de la Reptìblica .argentina», por P. Viccnte F. Lopez. — Jimónez de la Espada. No fuó

tea, fué barreno. — Fita. Breve noticia del sant^i Niiìo de la Guardia, que el arzobispo

D. Juan Martiucz Siliceo alegó en 1.547.

+Bulletin de la Société de géographie. 7" sér. t. Vili, 1. Paris, 1887.

Maunoir. Rapport sur les travaux de la Socii'té de gt'ographie et sur les progrès des

sciences géographiques pendant l'annee 1886. — de Foucauld. Itini.'raires au Maroc, 188.3-84.

tBulletiu de la Société entomologiqiie de France. 1887. Séance 24 aoùt. Paris,

f BuUetin de la Société ouralienne d'amateurs des sciences natui-elles. T. X, 2.

Ekatérineboiirg, 1887.

^Centralblatt (Botauisches). Bd. XXXI, n. 11-13. Cassel, 1887.

Kronfeld. Ueber die Angebliehe Symbiose zwischen Bacillus und Gloeocapsa. —
Schuhe. Ein Bcitrag zur Kenntniss der vegctativen Vermehruug der Laubmoose.

*Compte rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et

politiques. N. S. T. XXVIII, sept. 1887. Paris.

^Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CV,

n. 10-13. Paris, 1887.

10. Afarey. La photochronograpie appliquée au i>roblème dynamique du mA des oi-

seaux. — Breton. Mesure des sensations lumincuses, en fonction des quantités de lumiÌTC. —
Rambaud et Sy. Obsen'ations de la nouvelle comète Brooks, faites à l'Observatoire d'Al-

ger. — (7)-tó«y. Positions de la nouvelle comète Brooks (x< 24 aoùt 1887), mesurées à l'Ob-

servatoire de Besanfon. — Le Cadet. Observation de la comète Brooks (24 aoùt 1887),

faite à l'équatorial de C pouces (Brunner) de l'Observatoire de Lyon. — Radau. Pormules

difl'érentielles pour la variation des cléments d'une orbite. — Combescure. Sur l'aiìplicatiou

des surfaccs. — Barbier. Thdorème relatif au jcu de loto. — André. Solution dirocte du

l)roblème résolu par M. Bertrand. — 11. Marey. Kecherchcs expérimentales sur la nior-

phologic des mnsclcs. — Thoìozan. Invasions, degrds et formes diverses de la peste au

Caucaso, en Perse, en Eussie et cn Turquie depuis 1835. — Rayet. Observations de la

comète d'Olbcrs (1815, 1), à son retour de 1887, faites à l'équatorial de 0'",.38 de l'Obser-

vatoire de Bordeaux par Mìl. G. Rayet et Courty. — Charlois. Observations de la nou-

velle comète Brooks (1887, aoùt 24), faites à l'Observatoire de Nice avec l'équatorial de

Gautier, de 0'",38 d'ouverture. — Radati. Sur le calcul ap])roximatif d'une orbite parabo-

lique. — Liouville. Sur une classe d'équatious diffèrcntielles du premier ordre et sur les

foniiations invariantcs qui s'y rapportent. — Landerer. Sur les variations des courants tel-

luriqucs. — Engel et /{tener. Formation et élimination de pigment ferrugincux, dans l'cm-

poissonnement par la toluylendiaminc. — Prevost et Binet. Reclicrclies expérimentales rela-

tives à l'action physiologique duCytisus laburnum. — Ilovelacque. Développement et

valeur morjihologique du sufoir des Orobanches. — Scribner et Viala. Le Greeneria

fuliginea, nouvelle fonnc de Rot des fruits de la vigne, observée en Amérique. —
12. Dehérain. Obser>ations sur les assolements. — Rambaud et Sy. Elements i)rovisoires

de la nouvelle comète Brooks (24 aoùt 1887). — Le Cadet. Observations d» la comète

Bullettino-Eendiconti. 1887, Vol. IH, 2° Sem. 14
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Brooks (24 aoùt 1887), faites à l'équatorial de 6 pouces (Brunner) de l'O'bservatoireJde Lyon. —
Laussedat. Sur l'organisation des services astroiiomiques aux Etats-Unis. — Port. Sur la

résolution, dans un cas particulier, des équations normales auxquelles conduit la méthode

des moindres carre's. — Faurie. Sur la réduction de l'alumine. — 13. Faye. Sur la tromlìe

re'cente du lac de Genève. — Marey. De la mesure des forces qui agissent dans le voi de

l'oiseau. — Trcpied, Rambaud et Sy. Observations de la comète Brooks (aoùt 24), faites

à rObservatoire d'Alger, au télescope de O^.SO. — Le Cadet. ObseiTation de la comète

Brooks (24 aoùt 1887), fatte à l'équatorial de 0™,18 (Brunner) de l'Observatoire de Lyon.

—

Id. Observations do la comète Brooks (24 aoùt 1887), faites à i'e'quatorial de 0™.160 (Brunner)

de l'Observatoire de Lyon. — Gruey. Positions de la comète Barnard (12 mai 1887) et de la

nouvelle petite planète Palisa (21 septembre 1887), mesure'es à l'Observatoire de Besanfon.

—

Delauney. Sur les distances des planètes au soleil, et sur les distances des comètes pério-

diques. — Barhier. Sur une généralisation de l'indicatrice de Ch. Dupin. — Gossart. Piecher-

ches sur l'e'tat sphéroidal. — de Clermont et Chautard. Sur la distillation de l'acide citri-

que avec la glycérine. — Dreyfus. De la vitesse d'oxydation des solntions de substances

organiques, par le permanganato de potasse. — Peyraud. Recherches sur les effets biolo-

giques de l'essence de tanaisie. — De la rage tànacétique, ou simiU-rage. — Jojfroy et

Achard. Sur la pathogénie de la myélite cavitaire. — Hovelacquc. Sur le développeraent

et la structure des jeunes Orobanches.

^Cosmos. Revue des sciences. N. S. N. 137-139. Paris.

^Il3BÌCTÌfl IlMnepaiopcKaro PyccKaro reorpa(f)HqecKaro OEinecTBa. Tomi. XXIII.

1887. Bh. Ili C.-neTepgypri, 1887.

E.llIC'ÈEB'b. AHTponoJiorH'iecKaa 3KCKypcifl nonepen Ma-ioii Asìh. — IlOTAHIIHt.

npejBapiTTe.iiiHHH orqeri oói, 3Kcneanuiii «h Fanbcy. — nBAHOBlj. ManaqT. n npujesamin

creila KasKasa. — ^AyCEKl). Ki npnpoji ctsepHaro KasKasa.

•^Jahresbericht der fiii-stlich Jablonowskischen Gesellschaft. 1887. Leipzig.

Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Elberfeld. H. VII.

Elberfeld, 1887.

Scìimidt. Flora von Elberfeld und Umgebung.

Joui'nal (American Chemical). Voi. IX, 4. Baltimore, 1887.

Anschìit: and Wirt:. On the Anilides of Fumario and Maleic Acids and ou Pheny-

laspartic Acid. — Anschutz. Coucerning the Isomerism of Fumarie and Maleic Acids. —
Schneidcr. Ou a Compound of Manganese Sesquioxide with C'upric Oxide. — Michael

and Broume. Researches on Alloisomerism. II. — Crampton and Trescot. The Estimation

of Carbonic Acid in Beer. — Mackmlosh. An Improved Form of EUiott's Gas Apparatus. —
Keiser. A New Pirometer. — Wakeman and ìVeìl. Basic Lead Nitrates. — Wells. Basic

Zino and Cadmium Nitrates.

^Journal (The american) of Philology. Voi. Vili, 2. Baltimore, 1887.

Elliott. Speech Misture in French Canada. — Goebel. Poetry in the Limburger Chro-

nik. — Humphreys. The Agon of the Old Comedy. — Moulton. On the Greck Treatment

of Originai Hard Aspirates. — Collitz. 'iepOniog und KSI—.

^Jom-nal (The American) of science. 3'^ ser. voi. XXXIV, 201. New Haven.
Ball. Notes on the Geology of Florida. — lingue. Notes on the Deposition of Sco-

rotide from Arsenical Waters in the Yellowstone National Park. — Barus. The EfFect of

Magnetization on the Viscosity and Rigidity of Iron and of Steel. — Walcott. Fauna of

the '' Upper Taconic " of Emmons, in Washington, County, N. Y. — Morley. On the amount

of Moistifre reraaining in a Gas after drying by Phosphorus Pentoxide. — Irving. Is there
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a Huronian Group ? — McGee. Ovibos Cavifroiis from the Loess of lowa. — Pcii/ìfld and

Sperry. On the Chemical Composition of Howlite, with a note on the Gooch method for the

determination of boracic acid.

+ Journal de Physique téorique et appliquée. 2* sér. t. VI. Sept. 1887. Paris.

Duht-m. Sur la pressiun osmotique. — Cailletet et Mathias. Recherches sur la dcn-

sité de l'acide sulfureui à l'otat de liquide et de vapeur saturée. — Garbe. Sur la lei fon-

damentale de l'électromagnetisme. — Elie. Des coefficients rotatoires de resistancc.

+ Journal of the Chemical Societ}'. N. CCXCVIII. Sep. 1887.

J/eyer and Warrington. The Action of Acetyl Chloride on Acetoximes. — Dechan.

Note on an Improved Form of Apparatus for the Separation of lodine, Bromine, and Chlo-

rine. — Meldola and Streatfe'dd. Notes on Anhydro-bascs. I. Ethenyltriamidonaphthalene. —
Lowe. Dibenzyl Ether. — Perkin. The Synthetical Fonnation of Clused Carbou-cliains.

Part II. On the Action of Trimothylene Bromide on the Sodium Compounds of Ethylic

Acetoacetato, Benzoylacctate, Paranitrubenzoylacctate, and Acetonedicarboxylate.

+ Journal (The Quarterlv) of the geological Societj'. Voi. XLIII, 3. London.

Bonney. On some of the Older Rocks of Brittany. — Hill. On the Bocks of Sark,

Herm, and Jethou. — Waters. On Tertiary Cyclostomatous Bryozoa from New Zealand. —
Rowe. On the Rocks of the Esser Drift. — Reid. On the Origiu of Dry Chalk Valleys

and of Coombe Rock. — Irving. On the Bagshot Beds of the London Basi». — Presticich.

On the Date, Duration, and Conditions of the Glacial Period. — Duncan. On the Echi-

noidea from the Austtalian Tertiaries. — Lyons. On the London Clay and Bagshot Beds

of Aldershot. — Hudleson. On the Walton-Common Section. — Derby. On Nepheline-

Rocks in Brazll. — Bundjiro Kotò. On some Occurrences of Piedmontite-Scliist in Japa^. —
Rutley. On the Rocks of the ìlalvcrn Hills. — Callaway. On the Alleged Conversion of

Crystalline Schists into Igneous Rocks in County Galway. — Id. On the Cristalline Schists

of the MaWem Hills. — Newton. On Remains of Fishes from the Keuper of Warwick

and Nottingham; with Notes by the Rev. P. B. Brodie and Mr. E. Wilson.

—

Jukes-Browne

and //(//. On the Lower Part of the Upper Cretaceous Series in West Suffolk and Nor-

folk. — Radcliffe. On Quartzite Boulders and Grooves in the Roger Mine at Dukiufield. —
Davis. On Chondrosteus acipenseroides, Ag.

^Lumière (La) électrique. N. 37-39. Paris, 1887.

•Memoirs (Cunninghanu). N. IV. Dublin, 1887.

Bali. Dynamics and modem Geometry: a new Chapter in the Theory of Screws.

^Minutes of proceedings of the Institution of Civil engineers. Voi. XC.

London, 1887.

Grover. Chalk Springs in the London Basin illustrated by the Ncwbury,Wokingham &.

—

Fox. Borings in the Chalk at Bushey, Herts. — Slookc. On a Boro-hole in Leicestershire. —
Mattheics. The Wells and Borings of the Southampton Watcrworks. — Bell. On the Ma-

nufacture of Salt near Midlesbrough. — Willcocks. Irrigation in Lower Egypt.

+Mittheilungen des historischen Vereins fiir Steiermark. H. XXXV. Graz, 1887.

Zaìm. Ceber den sogcnanntcn u Furstenhof » zu Bruck. — Stampfcr. Die Kunstli-

chen Hohlcn bei Kaindorf. — Kratochwill. Die FranzOsen in Graz 1809. — Steinherz.

KOnig Ludwig I vom Ungam und scine Weihgcschenke fiir Maria-Zeli. — Pichler. ROmi-

sche Ausgrabungen auf dem Kugelstcine.

•Notulen van de algemeene en bestuurvergaderingen van het bataviaash Ge-

nootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deal XXIV, 3, 4. Batavia,

1886-87.
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^ Preoceedings of the r. Geogi-apMcal Society. N. M. S. Voi. IX, 9. London.

Sept. 1887.

James. A Journey in Manchuria. — Baker. The Aboriginal Indian Races of the Stat"

£of Vera Cruz, Mexico.

•Proceedings of the Scientific meetings of the Zoological Society of London

1887. Part I, IL

I. ffoices. On the Skeleton and AfBnities of the Paired Pins of Ceratodus, with

Observations upon those of the Elasmobranchii. — Jeffery Parker. Notes on Car-

charodon rondeletii. — Abraham. On the Habits of the Tree Trapdoor Spider of

Graham's Town. — Slnifeldt. Notes on the Visceral Anatomy of certain Auks. — Sclater.

Characters of new Species of Birds of the Pamily Tyrannida. — Winclle. On the Anatomy

of Hydromys chrysogaster. — Jacoby. Descriptions of the Phj-tophagous Coleoptera

of Ceylon, obtained by Mr. George Lewis during the years 1881-82. — Beddard. Notes

on Brachyurus calvus. — Thomas. List of Maramals from the Cameroons Mountain,

coUected by Mr. H. H. Johnston. — Shelley. On a Collection of Birds made by Mr. H. H.

Johnston in the Cameroons Mountain. — Boulenger. List of the Reptiles eollected by Mr.

H. H. Johnston on the Cameroons Mountain. — Smith. On the Mollusca eollected at the

Cameroons Mountain by Mr. H. H. Johnston. — U'aterhouse. On some Coleopterous Insects

eollected by Mr. H. H. Johnston on the Cameroons Mountain. — Bay. On a supposed Hy-

brid between the Pilehard (Clupea pilchardus) and the Herring (C. harengus), and

on a specimen of Salmo purpuratus. — Sclater. Notes on ti» Peripatus of Bri-

tish Guiana. — Boulenger. On a Collection of Reptiles and Batrachians made by Mr.

H. Pryer in the Loo Choo Islands. — Thomas. On the small Mammalia eollected in De-

merara by Mr. W. L. Sclater. — Boulenger. On a new Geckoid Lizard from British Guiana.

—

Beddard. On the Structure of a new Genus of Lumbricids (T h am n o d r i 1 u s g u 1 i e 1 m i). —
Waterhouse. Note on a new Parasitic Dipterous Insect of the Family Hippoboscidse. —
Garrett. On the Terrestrial Mollusks of the Viti Island. Parti. — U. PouUon. The Exge-

rimental Proof of the Protective Value of Colour and Markings in Insects in reference to

their A'ertebrate Enemies. — Boulenger. An Account of the Fishes eollected by Mr. C. Buckley

in Eastern Ecuador. — Wray. Note on a Vestigial Structure in the Adult Ostrich repre-

senting the Distai Phalanges of Digit III. — Garrett. On the Terrestrial Mollusks of the

Viti Islands. Part II. — Smith. Notes on a small Collection of Shells from the Loo Choo

Islands. — Thomas. On the Bats eollected by Mr. C. M. Woodford in the Solomon Islands. —
Ogilvie-Grant. A List of the Birds eollected by Mr. Charles Morris Woodford in the So-

lomon Archipelago. — Boulenger. Second Contribution to the Herpetology of the Solomon

Islands. — Thomas. On the Milk-dentition of the Koala. — Boulenger. On a new Gecko,

of the Genus Chondrodactylus, from the Kalahari Desert. — Z*»!/. On the Occurrence

of Scorpsena scrofa off the South Coast of England. — Wray. On some Points in the

Morphology of the Wings of Birds. — Gorham. On the Classification of the Coleoptera

of the Subfamily Languriides. — Bland Sutton. On some Specimens of Disease from

Mammals in the Society's Gardens. — Id. On the Arm-glands of the Lemurs. — Beddard.

Contributions to the Anatomy of Earthwornis. Nos. I., IL, III. — Bartlctt. Remarks upon

the Molting of the Great Bird of Paradise. — Douglas-Ogilhy. Description of a little-known

Australian Pish of the Genus Girella. — Id. On an undescribed Fish of the Genus

P r i n u r u s from Austlalia.

i Eepertorium der Physik. Bd. XXIII, 7. Miinchen-Leipzig, 1887.

Steinhauser. Ein Luftthermo- und Luftbarometer. — Exner. Ueber die Scintillation

(Schluss). — Roth. Ueber die Bahn eines freien Theilchens auf einer sich gleichmàssig

drehenden Scheibe. — Ilandl. Zur genaueren Bestimmung des specifìschen Gewichtes. —
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Kurs. Das ScalenarSometer im Unterrichte. — Id. Elektrische Theorie und Messungcn in

der Schule. — Edelmann. Hilfsvorrichtung zum EinkoQpfen von Coconfaden.

•Revista do Obserratorio de Rio de Janeiro. Anno II, 7. Rio de Janeiro, 1887.

^Revae internationale de l'électricité. T. V, n. 41. Paris, 1884.

tRevue politique et littéraire. T. XL, n. lu-13. Paris, 1887.

•Revue scientitiquo. T. XL, n. 10-13. Paris. 1887.

^Rundschau (Xaturwissenschaftlinchen). Jhg. II, n. 38-40. Braunschweig. 1887.

+Studies from the biologieal laboratory, Johns Hopkins University. Voi. IV, 2.

Baltimore, 1887.

Playfair Jfc.Vurrich. Notes on Actinia? «..btiiiiunl at Beaufort, N. C. — ZesZif Osiorn.

Notes on MoUusca obscrvcd at Beaufurt, N. C, durìng Suramcrs of 1882 and 1884. —
Xachtrieb. Notes on Echinodcrms obtained at Beaufort, N. C. — Jenkins. A List of the

Fishes of Beaufort Harbor, N. C. — lì'ihon. The .Structure of Canoctantha Octonaria in

the Adult and Larvai Stages.

^Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkiinde. Deel XXXI, 4. Da-

taria, 1886.

van Kei-ckhojf. Maleisch tooneel ter Westkust van Sumatra. — Sunderman. Niassische

Erzahlungen. — Ilagen. Eapport iiber eine iin Dczeraber 1883 untemommene wissenseliaft-

liche ]?eise an den Toba-See (Central Sumatra). — Poensen. Aantcekeningcn op de lakon

Djaladara-Rabi.

* Wochenschrift des òsterr.-Ingenieiu--und Architekten Vereines. Jhg. XII, 36-38,

Wien, 1887.

*Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft. Bd. XLI, 1, 2.

Leipzig, 1887.

Biihler. Beitrage zur Erklarung der Asoka-Inschriften. — Goldziher. Materialicn zur

Kenntniss der Almohadenbewegung in Nordafrika. — //ijn/^. Die Denkmaler der Kantoner

Moschee. — Bòhtlingk. Noch ein Wort zur Maurja-Frage im Mahàbhàshja. — Ebers.

Gustav Seyffarth, sein Leben und der Versuch einer gerechten Wurdignng seiner Thà-

tigkeit auf dura Gebiete der Aegyptologie. — Lany. Mu'tadid als Prinz und Regent, ein

historisches Heldengedicht von Ibn el Jlu'tazz, hcrausgegebcn, erlautert und ubersctzt. —
Spiegel. Ueber das Vaterland und Zeitalter des Awestà. — Kaufmann. Die Schiller Jlcna-

chem's und Dunasch's im Streite iiber lyDll'O^ n^p-— ^^«"'^''«'"'"•^"rTopographiedes

nOrdlichen Syriens aus griechischen Inschriften. — Id. Vergessene himjarische Lischriften. r-

de Ilarlez. Shang yu pa ki. Dergi Hese Jakón gOsa de Wasimbuha. Traduit pour la pre-

mière fois. — Ilùbschmann. Ossetische Nominalbildung. — von WiUlocki. Volkslicder der

transsilvanischen Zigeuner (Inedita) — Liebrecht. Eine madagaskarische Lebensregel. —
Id. Eine arabischc Sage.

^Zeitschrift des Vereins fur Thiiringische Geschichte und Altertumskunde. N. F.

Bd. V, 3-4. Jena, 1887.

Dobenecker. Die Bedeutmig der Thùringischen Geschichte und der gegcnwartigc

Stand ihrer Erforschung. — Einert. Amstadt in den Zeiten des dressigjàhrigen Krieges. —
Wolfram. Thomas :^Iunzer in Allstedt. — Lorenz. Wilhelm Adolf Schmidt.

ìZeitschrift fur Mathematik und Physik. Jhg. XXXII, 5. Leipzig, 1887.

Ciuber. Die Curven dritter und vierter Ordnung, welche durch die unendlich femen

Kreispunkte gehen. — Vivant!. Zur Theorie der binaren quadratischen Formen von posi-

tiver Determinante. — Beyel. Ueber Schnitt und Sehein eines windschiefen Vicrecks.—

Schapira. Bemerkungen zu der Grenzfnnction algebraischer Iteratiouen. — Wittenbauer.
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Satze uber die Bewegung ciiies ebenen Systems. — Doehlemann. Ucber eine synthetische

Erzeuguug der Cremona'sehen Transformation diitter und vierter Ordnung. — Bierens

de ffaan. Quelques lettres inédites de René Descartes et de Constantyn Huygens.

+Zeitsclirift fiir Naturwissenscliafteii. 4 F. Bd. VI, 1, 2. Halle, 1887.

Picard. Ueber zwei interessante Versteinenmgen aus dem unteren Muschelkalk bei

Sondershausen. — Steinecke. Ueber einige jiingere Eruptivgesteine aus Persien. —
Frommknccht. Petrogra]ihische Studien an Eruptivgesteinen aus der Umgegend von

Neuhaldensleben. — Ilenschke. Ucber dio Bestandtheile der Scopoliawurzel. — Schuhe.

Sorex alpinus am Brocken.

Pubblicazioni non periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di ottobre 1887.

Pubblicasìoiii italiane.

*Albicini C. — Giovanni Gozzadiui. Bologna, 1887. 8°

*Ardissone F. — Ph3'cologia mediterranea. Parte I. Floridee. Varese, 1883. 4°.

^Bassetili F. — Avanzi di pesci colitici nel Veronese. Milano, 1885. 8".

*Id. — Sull'età degli strati a pesci di Castellavazzo nel Bolognese. Roma,

1885. 8°.

*Id. — Sui fossili e sull'età degli schisti bituminosi triassici di Besano in

Lombardia. Milano, 1886. 4°.

*Id. — Ueber zwei Fische aus der Kreide des Monte S. Agata im Gorzischen.

Wien, 1884. 8°.

*Belflore F. — La malaria di Eoma, Napoli, 1876. 8°.

*Id. — Lo sventramento di Napoli. Napoli, 1885. 8°.

*BeUemo V. — Manufatti idi-aulici dell'epoca romana. Venezia, 1887. 8°.

*Boccardo E. C.— Trattato elementare completo di geometiia pratica. Disp. 18'*.

Torino, 1887. 4».

*Brini G. — Le opere sociali di Pietro Ellero. Bologna, 1887. 8°.

*Brisio F. — L'educazione nazionale e il governo militare. Bologna, 1886. 8°.

*Buttrini F. — Gerolamo Cardano. Saggio psico-biograiìco. Savona, 1884. 8".

* Canestrini G. — Prospetto dell'acarofauna italiana. Padova, 1886. 8°.

* Giaccio G. V. — Della minuta fabbrica degli occhi dei ditteri. Libri tre con

atlante. Bologna, 1885. 4°.

*Id. — Della notomia minuta di quei muscoli che negli insetti muovono le

ali. — Sunto. Bologna, 1882. 8°.

*Id. — Osservazioni anatomiche comparative intorno agli occhi della Talpa

illuminata (Talpa europaea L.) e a quelli della Talpa cieca (Talpa

coeca S.). Bologna, 1884.4».

*Id. — Osservazioni istologiche intorno alla terminazione delle libbre nervose

motive nei muscoli striati delle torpedini, del topo casalingo e del ratto

albino condizionati col doppio dormo d'oro e cadmio. Bologna, 1883. 4°.
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'Giaccio G. V. — I. Sopra il modo onde le fibre nervee si terminano nella cornea,

e quale è la interna construttura del loro cilindro dell'asse. — li. Sopra

la notomia minuta degli occhi della Cloe diptera. — Sunti. Bologna,

1881. 8^

•/rf. — Sopra una notabile particolari t;\ anatomica che c'è nell'occhio del pesce

spada {Xiphias gludius L.). Bologna, 1883. 8".

* Id. — Sopra il distribuimento e terminazione delle fibre nervee nella cornea

e sopra l'interna construttura del loro cilindro dell'asse. Bologna, 1881. 4°.

* Comes 0. — Le lave, il terreno vesuviano e la loro vegetazione. Napoli,

1887. 4°.

•Congresso (VII) generale degli agricoltori italiani tenutosi in Roma dal giorno

20 al 27 febb. 1887. Atti ufficiali. Milano, 1887. 8».

*Emer)j C. — Alcune formiche della Nuova Caledonia. Firenze, 1883. 8°.

* Id.— Contribuzioni all'ittiologia. — I. Le metamorfosi del Trachypterus iae-

nia.— IL Aggiunte alla sinonimia ed alla storia naturale dèi Fierasfer.—
III. Peristethus Cataphractus e frigia hirundo. — IV. Peloria Muepjìeli

Cocco. Napoli, s. d. 8°.

*Id. — Crociera del «Violante». Formiche. Genova, 1880. 8°.

"Id. — Intorno all'architettm'a dei fascetti muscolari striati di alcuni verte-

brati. Bologna, 1882. 8".

*Id. — Intorno alle glandolo del capo di alcuni serpenti proteroglitì. Genova,

1880. 8°.

*Id. — Intorno alle macchie splendenti della pelle nei pesci del genere Sco-

pelus. Napoli, s. d. 8°.

*Id. — La luce della Luciola italica osservata col microscopio. Firenze,

1885. 8».

*Id. — Le crociere dell'yacht « Corsaro ". Formiche. Genova, 1882. 8".

*Id. — Materiali per lo studio della fauna timisina. III. Rassegna delle for-

miche della Tunisia. Genova, 1884. 8°.

*Id. — Spedizione italiana nell'Africa equatoriale. Formiche. Genova, 1881. 8".

*Id. — Studi intorno alla Luciola italica L. Firenze, 1883. 8".

*Id. — Sulla esistenza del cosidetto tessuto di secrezione nei vertebrati. Torino,

1883. 8».

*Id. — Un fosfene elettrico spontaneo. Torino, 1884. 8".

*Id. — Viaggio ad Assab nel mar Rosso &. Le formiche. Genova, 1881. 8».

^Indice generale della Biblioteca della Scuola d'applicazione per l'ingegneri.

Roma, 1887. 8°.

"Isocrates. — Panegyricus. Recognovit Plinius Pratesi. Firenze, 1887. 8".

*Levi S. — Vocabolario geroglifico copto-ebraico. Voi. IV. Torino. 1887. 4" Ut.

*Lussana F. — Fisiologia e patologia del cervelletto. Padova, 1885. 8".

* Maltese F. — Cielo. Vittoria, 1885. 8".
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* Mercanti F. — Sullo sviluppo postembrionale della Telphusafluviatilìs

Lat. Firenze, 1885. 8°.

*Molon F. — l nostri antenati. Parma, 1887. 4°. (Dono del Socio Pigorini).

*Moschetfini L. — La radice quadnipla del principio di ragione sufficiente

di Arturo Schopenhauer, ovvero la teoria della cognizione. Cosenza,

1884. 8°.

*Pari A. ff. — La psicologia scientifica. Udine, 1881. 8\
*Parona F. — Contributo allo studio della fauna Massica dell'Apennino cen-

trale. Roma, 1883. 4°.

* hi. — Esame comparativo della fauna dei vari lembi pliocenici lombardi.

Milano, 1883. 8°.

*Id. — I brachiopodi liassici di Saltrio ed Arzo nelle Prealpi lombarde. Mi-

lano, 1884. 4».

*Id. — Note paleontologiche sul Giura superiore della provincia di Verona.

Roma, 1885. 8».

*Id. — Sopra alcuni fossili del lias inferiore di Carenno, Nese ed Adrara nelle

prealpi bergamasche. Milano, 1884. 8".

*Parom A. — Sulla concorrenza vitale fra il bacillo del tifo e il bacillo del

carbonchio. Napoli, 1887. 8».

*Pavonc F. e Bonardi E. — Ricerche micropaleontologiche sulle argille del

bacino lignitico di Leffe in Val Gandino. Milano, 1883. 8°.

*Piperm S. — La nuova scuola di diritto penale in Italia. Roma, 1886. 8°.

*Jìicci V. — La terra e gli esseri terrestri. Milano, 1885. 8°

*Roster G. — Il pulviscolo atmosferico ed i suoi microorganismi. Firenze,

1885. 8°.

* Saya-Merlim. — Dopo la battaglia. Messina, 1887. 8».

* Selmi A. — La malaria o miasma palustre. Civitavecchia, 1882. 8°.

* Silvestrini G. — La malaria. Parma, 1885. 8°.

^Statistica delle opere pie al 81 dicembre 1880 e dei lasciti di beneficenza

fatti nel quinquennio 1881-85. Voi. II, Lombardia. Roma, 1887. 4°.

* Tafani A. — L'organo dell'udito. Nuove indagini anatomiche comparate.

Firenze, 1885. 8».

*Tuccimei G. — Il sistema Massico di Roccantica e i suoi fossili. Roma,

1887. 8».

*Zuceante G- — Del determinismo di John Stuart Mill. Roma, 1884. 8°.

Puhhlicasioni estere.

*Benedikt M. — Ueber mathematische Morphologie und ueber Biomechanik.

s. \. 1887. 4».

iJ^i^ ^1 J-ii-sJI (3 — Alberuni's India. An Account of the religion,
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philosophy, literature. chronolog}', astronomy, customs, laws and astrologa

of India about A. D. 10:^u. ed. by D'' Sachau. London. 1887. 4».

•
( 'arracido J. 11.— Estado de la ensefianza de las (Jieucias experimentales cn

Espaiìa. Madrid. 1887. 8".

ffatalogue (.V) of the Arabie Mauuscripts in the library of the India Office

by O. Loth. London. 1877. 4».

"'Darget L. — Des cubes solides. de leurs arétes et de leur racines nuraérales.

Auch, 1887. 4°.

"^Ganser A. — Das Ende der Bewegung. Forsetzung der - Kosmogonie -. Graz,

1888. 8".

I{ulh G. roiìi — Als 'Willkommgruss zar Yorsanimlung der deutschen geolo-

gìschen Gesellschaft in Bonn. Bonn. 1887. 8".

• A/. — Laurionit und Fiedlerit in einer antiken Bleischlacke von Lavrion.

Bonn, 1887. 8°.

''Slossich M. — Brani di elmintologia tergestina. Serie I-IV. Trieste, 1883-87. 8°.

Pubblicazioni periodiche

pervenute ali"Accademia nei mese di ottobre 1887.

Pubblicasioni nazionali.

+Atti della r. Accademia dei Georgofili. 4* ser. VoL IX. Suppl. X, 1, 2. Fi-

renze, 1887.

X, 1-2. Alpe. I perfosfati di calce nella concimazione dei cereali e delle baccelline

da foraggio. — Procacci. Alcune idee sulla istruzione agraria e più specialmente su quella

che pnò essere adatta ai contadini. — Pareto. Sulla recrudescenza della protezione doga-

nale in Italia. — Per la collocazione, nella sala dell'Accademia, del ritratto in marmo del

marchese Gino Capponi. — Mazzini. Di alcune indagini sulle condizioni fisiche-organiche

della clas.se agricola in Italia. — Coppi. La produzione frumentaria dell'India. — de Jo-

hannis. Intorno al dazio sui cercali.

f Atti della Società toscana di scienze natm-ali. Memorie. Voi. YIII, 2. Processi

verbali. Ad. del 3 luglio 1887. Pisa, 1887.

BarbagUa. Contribuzione allo studio delBuxus sempcrvirensL., pianta della fa-

migUa delle euforbiacee. — Graltarola. Forma cristallina e caratteri ottici della A spa-

rigina destrogira di Flutti. — Arcangeli. Sulla fioritura dell'Euryale ferox

Sai. — Gioii. La Lucina Pomum, Duj. — Gasperini. Sopra un nuovo morbo ohe at-

tacca i limoni e sopra alcuni ifomiceti. — Baraldi. Alcune ricerche contribuenti alla cono-

scenza della tavola triturante o macinante dei denti mascellari negli equidi.— rf'^cAìflrii,

Kocce ottrelitiche delle Alpi Apuane. — Pichi. Snll'inspessimento della parete nelle cellule

liberiane dei piccioli fogliari di alcune araliacce.

"Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed ai-ti. Ser. tì'', t. V, 9. Ve-

nezia. 1887.

Castelnuovo. Studio della omografia di seconda specie. Memoria. — Sellati e Lus-

sano. Azione della luce sulla conducibilità calorifica del selenio cristallino ; ricerche speri-

mentali. — Battelli. Sulle proprietà termoelettriche delle leghe. Studio sperimentale. —

Bci.i,ettino-Ke.ndiconti, 1887, Vol. Ili, 2" Sem. 15
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Favuì'o. Sulla " Bibliotheoa mathematica " di Gustavo Enestrdm. Seconda comunicazione. —
Bassani. Generalizzazione della forinola di Lagrange.

"Atti e Memorie della r. Deputazione di Storia patria per le provincie di Ro-

magna. 3^ serie, voi. V, 3, 4. Bologna, 1887.

Albicini. Cenno necrologico del conte Giovanni Gozzadini. — Dallari. Dell'anzianato

nell'antico Comune di Bologna. — Malagola. I rettori delle università dello Studio bolo-

gnese. — Orsi. Di due crocette auree del Museo di Bologna e di altre simili trovate nel-

l'Italia superiore e centrale.

''Annali del credito e della previdenza. Anno 1887. Roma.

Atti della Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

"•Annali dell' UfBcio centrale di Meteorologia italiana. Serie 2^, voi. VI, 1-3.

Roma, 1886-87.

Bonizzi. Ossservazioni microscopiche sulle polveri dell'aria. — Ragona. Andamento

annuale della temperatura minima nello strato superficiale del suolo. — Id. Andamento

annuale della evaporazione. — De Marchi. Sulla costanza della rotazione totale in un si-

stema di venti. — Chistoni. Misure assolute degli elementi del magnetismo terrestre fatte

nell'anno 1885. — Id. Sulla variazione secolare degli elementi del magnetismo terrestre a

Firenze. — Millosevich. Sulle stelle boreali fino a — 1 inclusive dette Anonymousdel
Catalogo di Yarnall. — Id. Osservazioni astronomiche fatte all'equatoriale di 25 centimetri

di apertura durante il 1884. — Tacchini. L'eclisse totale di luna del 4 ottobre 1884. —
Id. Meteorologia solare.

•Annali del r. Istituto tecnico A. Zanou in Udine. Ser. 2% anno V, 1887. Udine.

Marchesi. Del favore accordato agli scrittori della città di Udine. — Tomniasi. Al-

cuni hrachiopodi della zona raibeliana di Degna nel Canal di ferro. — Falcioni. Analisi

e prezzi unitari di alcune tra le principali opere d'arte con speciale riferimento alla pro-

vincia del Friuli.

^Annali di agricoltm-a. 1887, n. 117, 121, 132. 133, 135. Roma, 1887.

117. Notizie e documenti sulle scuole minerarie del Eegno. — 121. Atti della Com-

missione per le malattie degli animali. — 132. Rivista del servizio minerario nel 1885.

—

133. Mostra di apparecchi anticrittogamici a Conegliano. — 135. Sulla sostituzione di più

razionali metodi alla gessatura del vino.

'Annali di chimica e di farmacologia. 1887, n. 3. Milano.

Balbiano e Tartuferi. Sul cloromercurato di cocaina ed alcune esperienze sul suo po-

tere antisettico. — Marenco. Eicerca tossicologica del cianuro di mercurio. — Mosso. Al-

cune ricerche chimiche sui fenoli clorurati. — Coppola. Sul comportamento fisiologico del

perossido d'idrogeno e sua applicazione allo studio dell'assorbimento. — Sartori. Anali^

del latte di pecora.

"Annuario della Scuola d'applicazione per gl'ingegneri 1887-88. Roma, 1887.

•Annuario della Sezione di Roma del Club alpino italiano. Anno I, 1886.

Roma, 1887.

Buddciì. Biblioteche alpine. — Martinori. Monti storici della provincia romana. —
Abbate. Impressioni di una traversata del Cenùno. — Garofolini. La sezione romana del

Club alpino e il Gran Sasso d'Italia. — Angelini. Escursioni nel gruppo dei Simbruini. —
Abbate. L'alpinismo nella provincia di Roma. — Falkner. L'ascensione del Cervino. —
Fonteanine. Di alcuni monumenti di opera poligonia detta ciclopica nella provincia di

Eoma. — Da Sanctis. Vedetta apenninica sul Gianicolo in Roma.
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•Archivio storico italiano. Ser. 4», t. XX, 5. Firenze, 1887.

De.timoni. Trattato dei tìeiiovesi col Clian dei Tartari nel 1380-l:ì81 scritto in lingua

volgare. — Episodi della storia di Roma nel secolo XVIII. Brani inediti dei dispacci degli

agenti lucchesi presso la corte papale. — Santini. Società delle torri di Firenze. — Ven-

turi, (ili orafi da Portn.

fArchivio storico lombardo. Anno XIV, f. 3. Milano, 1887.

Cantù. Gian Galeazzo Visconti. — Neri. Niccolò e Francesco Piccinino a Sarzana. —
Motta. Musici alla Corte degli Sforza. Ricerclie e documenti milanesi. — Dina. Qualche

notizia su Dorotea Gonzaga. — Intra. Lorenzo Leonbruno e Giulio Romano. — Canta. Il

Gabinetto numismatico in Brera.

i^Archivio storico por le Marche e per l'Umbria. Voi. Ili, 11-12. Foligno, 1886.

Gianandrea. Le pergamene di Staffolo. — Saviotti. Sonetti di Teofilo da Pesaro. —
Febei. Gli scrittori di Orvieto. — Madiai. Diari» delle cose di Urbino. — Angeìucci. Spi-

golature militari di Foligno. — Vernarecci. La libreria di G. Sforza di Pesaro. — Miqnini.

I codici di S. Fortunato. — Faìoci Pulignani. Statuto degli speziali. — Mazzntinti. In-

ventari di S. Agostino di Gubbio. — Miscellanea di documenti dal scc. XIII al XVIII. —
Fumi. Cronaca di Ser Matteo da Orvieto. — Benadduci. Un documento i.'storico del se-

celo XIV. — Faìoci Puliijnani. Le concessioni del cardinale Vitellcsehi.

''Archivio storico per le provincie napoletane. Anno XII, 2. Napoli. 1887.

Barone. Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di Carlo III di Dnrazzo. —
Schifa. Storia del principato longobardo in Salerno. — Del Giudice. Bartolomeo da Neo-

castro, Francesco Longobardo, Rinaldo de Limogiis, giudici in Messina : Documenti inediti.—
De Blasiis. Le case dei Principi Angioini nella piazza di Castclnuovo. — Elenco delle

pergamene già appartenenti alla famiglia Fusco ed ora acquistate dalla Società di storia

patria.

^Ateneo veneto (L"). Ser. XI, voi. I. 5-6. Venezia, 1887.

De Kiriaki. Giacomo Favrctto. — Fami/ri. Nel secondo Girone. - Cade!. Case sane. —
Aani Mocenigo. Scrittrici veneziane del secolo XIX. — Magno. Per lo studio degli scrit-

tori italiani nei ginnasi a proposito di una pubblicazione recente. — Glad. Per un fatto

personale.

''Bollettino consolare pubblicato per ciu-a del Ministero degli affari esteri.

Voi. XXIII, 9. Roma, 1887.

Gentini. Rapporto intorno alle condizioni economiche e commerciali del Messico du-

rante l'anno 1886. — Parodi. Rapporto commerciale per l'anno 1886. — ZJmcocs. États du

commerce et de la navigation generale du port de Rabat et Sale pendant les années 1885

et 1886. — Durando. Della pesca del pesce nella Reggenza di Tunisi. — ITuitfcldt. Sta-

tistique du commerce de la Norvège pendant l'année 1886. — Petick. Sulla inaugurazione

del canale di Tancarvillc e del bacìnii Bellot. — Z)M<r«r/(?. Rapporto intorno al movimento

economico del porto di Guayaquil nell'anno 1886. — Leoni. Statistica sul movimento delle

navi di diverse nazionalità che transitarono per il canale di Suez dal 1° gennaio a tutto

luglio 1887. — Corradini. Stato del movimento commerciale della navigazione nel porto

di Batum durante il 1" semestre dell'anno 1887.

^Bollettino del Collegio degli ingegneri ed architetti in Napoli. Voi. V, 9. Na-

poli, 1887.

^Bollettino della Società generale dei viticoltori italiani. Anno II, 19, 2U.

Roma, 1887.

19. Cerletti. Orizzonti nuovi nella esportazione dei vini. — Sestini e Tobler. Del

rame contenuto nel vino di uvi- trittat.' c.pii ^ali di rame. — Ferrarlo. H Genever e la
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Socie-tà di temperanza in Olanda. — 20. Cerletli. Venditori dei vini italiani all'estero.^

Pestucci. L'iposolfato di .soda, usato come rimedio per conservare il vino. — Ferrano. I

vini italiani all'estero.

"Bollettino della Società geografica italiana. Serie 2*, voi. XII, 9. Roma, 1887.

Weitzecker. Alla ricerca degli Italiani nell'Africa australe. — Antinori. Viaggio nei

Bogos. — Modigliani. L'isola di Nias, note geografiche. — Varaldo. L'origine di Crist..-

foro Colombo.

"Bollettino dell'Associazione della Croce rossa italiana. N. 4. Roma, 1887.

^Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla

Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 1887. N. 41, 42, 43. Firenze.

^ Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno IV, agosto-

settembre 1887. Roma.

"Bollettino di notizie agrarie. 1887, n. 66-72. Rivista meteorico-agraria. N. 26-28.

Roma.

'Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, n. 18, 19. Roma, 1887.

"'Bollettino mensuale dell'Osservatorio centrale di Moncalieri. Ser. 2^, voi. VII, 9.

Torino, 1887.

Bertelli. Alcune considerazioni intorno ai parafulmini. — Denza. Osservazioni meteo-

rologiche in pallone.

•Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno IX, 1887 ottobre.

Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. Anno XIV, n. 36-39. Roma, 1887.

•Bollettino ufficiale dell'istruzione. Voi. XIII, 8. Roma, 1887.

" BuUettino della Commissione archeologica comimale di Roma. Anno XV, 9.

Roma, 1887.

Visconti. Un singolare monumento di scultura ultimamente scoperto negli orti salhi-

stiani. — Gatti. Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana. — de Rosxi

e Gatti. Miscellanea di notizie bibliografiche e critiche per la topografia e la storia dei

monumenti di Roma.

"Bullettino della r. Accademia medica di Roma. Anno XIII, 7. Roma, 1887.

Di Fede. Frattura del cranio con lesione del cervello e consecutiva afasia. — Id.

Contribuzione alla cistonomia ipogastrica. — Sergi. Crani d'Omaguaca. — Marchiafava

e Celli. Sui rapporti fra le alterazioni del sangue di cane introdotto nel cavo peritoneale

degli uccelli e quelle del sangue dell'uomo nell'infezione malarica. — Bocci. Del condu-

cimento centrifugo e centripeto nello stesso nervo; ossia ancora una prova che i nervi si

specializzano agli estremi e non lungo il decorso. — Vincenzi. Ricerche sperimentali sul

bacillo virgola del Koch. — Giovannini. Sullo sviluppo normale e sopra alcune alterazioni

dei peli umani.

'Bullettino delle scienze mediche della Società medico-chirurgica di Bologna.

Ser. 6% voi. XX, 3, 4. Bologna, 1887.

Berti. Di una rarissima e forse unica viziatura congenita del cuore osservata in un

bambino che visse 2 mesi. — Taruffi. Intorno alle anomalie del funicolo ombellicale. —
C'antalamessa. ìie valvole distributrici per l'aeroterapia. — Feletti. Un caso di paramio-

clono fibrillare multiplo. — D'Ajutoln. Delle varietà di fonna della falce cerebellare e dei

rapporti loro colle parti adiacenti.
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BuUettino dell'imperiale Istituto archeologico germanico. Sezione romana.

Voi. II, 3. Roma, 1887.

Helbiy. Scavi di Corneto. — Ilartwiy. Testa di Helios. Discorso letto nciradunanzii

del \' aprile 1887. — Id. Rapporto su una serie di tazze attiche a figure rosse con nomi

di artisti e di favoriti, raccolta a Roma. — Duemmler. Ueber eine Classe grieeliischer

Vasen mit schwarzen Figuren. — Stetltner. Con-siderazieni suUWes grave etrusco. -

Lignana. Iscrizioni faliscLe. — Barnabei. Del libello di tìerainio Eutichete. Discorso letto

nella solenne adunanza del 15 aprile 1887.— Mau. Sul significato della jiarola pergula

nell'architettura antica.

•Bullettino del vulcanismo italiano. Anno XIY, 1-7. Roma, 1887.

f Ballettino di bibliografia e di storia delle scienze fisiche e matematiche.

T. XIX, novembre, dicembre 1886.

Duldi. Vite inedite di luateuiatici italiani. — Dupuis. Note sur un passage géoniii-

trique de la République de Platon. — Id. Note sur un passage géométrique du Ménon

de Platon.

•Bullettino di paletnologia italiana. Ser. 2'', t. Ili, n. 7-8. Parma, 1887.

Pigorini. L'archeologia italiana al primo Congresso universitario di Milano. — De Ste-

fani. Reliquie archeologiche delle antiche capanne di Bostel. — Orsi. Ripostigli di bronzo

del Goluzzo e di Limone.

^Gazzetta chimica italiana. Anno XVII, 5. Appendice. Voi. V. u. 16-18. Pa-

lermo, 1887.

Ciamician e Silber. Sulla costituzione di alcuni derivati del pirrolo. P nota. — /(/.

id. Id. 2" nota. — Pellizzari. Sopra le ftalofenilidrazine isomeriche. — Schiff. Sul calorico

specifico di alcuni liquidi organici. — Spica. Clio sguardo nell'esame dei vini e degli

olì. — /(/. Studio chimico dell'aristolochia serpentaria. — Id. e Ilalagian. Analisi delle

acque che alimentano i pozzi della città di Oderzo.

^Giornale d'artiglieria e gemo. Anno 1887. Disp. IX. Roma.

^Giornale della r. Società itali;ina d'igiene. Anno IX, n. 8-9. Milano, 1887.

Paglioni, Maggiora e Frattini. Contribuzione allo studio dei microrganismi del suolo.

—

Le cucine economiche in Milano

"Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXV, 9. Roma, 1887.

^Giornale militare. Parte 1*. Disp. 51-56; parte 2\ Disp. 48-54. Bollettino

delle nomine. Disp. 40-46. Roma, 1887.

•Giornale (Nuovo) botanico italiano. Voi. XIX, 4. Firenze, 1887.

Bottini. Jluscinee dell'isola del Giglio. — Porta. Stirpium in insulis Balearìum

anno 1885 collectarum euumeratio.

'Ingegneria (L") civile e le arti industriali. Voi. XIII, 8. Torino, 1887.

Sacheri. La fognatura di Torino. — Crugnola. La condottura d'acqua di Karachi

(Indie orientali). — Il regolamento edilizio per la città di Roma.

"Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XVI, 7. Luglio 1887.

Untericcgcr. Zur Kometenstatistik. — Fémj. Grande éruptìon solaire du 1" juillet

1887 observée à l'Obscrvatoire Haynald à Kalocsa. — Ricco. Sopra i fenomeni crepu-

scolari del 1883 e del 1884.

"Miscellanea di storia italiana edita per cura della r. Deputazione di storia

patria. Tomo XXVI (ser. 2*, XI). Torino, 1887.

Morozzo della Bocca. Lettere di \'ittorio Amedeo II a Gaspare Maria, conte di Mo-

rozzo, marchese d'Ivrea. — Mcrkel. Una pretesa dominazione provenzale in Piemonte nel se-
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culo Xni. — Filippi. Il Comune di Firenze e il ritorno della S. Sede in Roma. — Ca-

rutti. H barone Giuseiipe Manuel di S. Giovanni. — De Mareschal de Luciane. Les

preniiers marechaux de Savoie. — Savio. I primi conti di Savoia. — Cipolla. Un italiano

nella Polonia e nella Svezia tra il XVI e il XVII secolo.

fProgi'ammi d'insegnamento della Scuola d'applicazione per gl'ingegneri. Agosto

1887. Eoma.

^Pubblicazioni del r. Osservatorio di Brera in Milano. N. XXXI, XXXII. Mi-

lano, 1887.

XXXI. Rnyaa. Azimut assoluto del segnale tri^ronometrico del monte Palanzone sull'oriz-

ZMute di Milano determinato nel 1882. — Borletti. Nuova triangolazione della città di Milano.

"Eassegna (Nuova) di viticoltura ed enologia. Anno I, 18, 19. Conegliano, 1887.

Cuhoni. Estensione da darsi all'insegnamento della botanica crittogamica nelle scuole

superiori. — Carpenè. Il vino a tipo costante. — Grazzi Soncini. Vinificazione. — Cuhoni.

Le galle fllosseriche sulle foglie di viti Isabella, a Ghiffa sul Lago Maggiore. — Sestini

e Tohler. Del rame contenuto nel vino di uve trattate coi sali di rame.

"Kendiconti del r. Istituto lombardo di scienze e lettere. Ser. 2*, voi. XX, 15-16.

Milano, 1887.

Gentile. L'imperatore Tiberio secondo la moderna critica storica. — Del Giudice. Le

tracce di diritto romano nelle leggi longobarde. — Merlo. Ragione del permanere dell'A

e del suo mutarsi in E (0) fin dall'età protoariana. — Beltrami. Sulle funzioni complesse. —
Soniif/liana. Sopra le funzinni potenziali logaritmiche e la serie di Fourier. — Sacchi.

Sulla struttura del tegumento negli embrioni ed avannotti del Salmo lacustris. —
fìortini. Costruzione delle omografie di uno spazio qualunque. — Gri/pni. Sulla ripro-

duzione degli organi gustatori. — Saranelli. Ricerche fisio-patologiche sulla influenza del

regime alimentare sull'organismo. — Fioroni. Piaghe estesissime , ed innesti cutanei. —
Scarenzio. La iritide considerata quale sintomo tardivo anziché di ricaduta della sifilide.

Kevue Internationale. T. XVI, 1. Ottobre 1887. Kome.

Veuglttire. La mobilisation de l'armée francaise. — Lo Forte-Randi. L'ine'dit dans

Montaigne. — Jensen. Le réve. — Cop-Lemier Marlet. Goldjana (Jeanne d'or). Les Tziganes

chez les Slaves méridionau.\'. — Tohtoì. Napoléon et la campagne de Russie. — Wile'ika.

Kraszewski. — Melegari. M. Taine et le livre du prince Napoléon.

+Eivista di filosofia scientifica. Ser. 2-\ voi. VI. Agosto 1887. Milano.

Tanzi. La perfettibilità psichica degli animali nel passato e nell'avvenire. — Vignoli.

Note intorno ad una psicologia sessuale.

^Rivista italiana di filosofia. Anno II, voi. II, sett.-ott. 1887. Roma.

Beni/ìi. L'indefinito. — Martinazzoli. La teoria morale delle idee -forze di Alfredo

Fouillée. — Crcdaro. Un'associazione di herbartiani a Lipsia. — J/asci. I sofismi del

]irof. Ardigli.

f Rivista marittima. Anno XX, 9. Roma, 1887.

Maldini. l'bilanci della marina d'Italia. — TaJini. I marinai italiani nella Spagna.

—

Raineri. La classificazione delle navi mercantili. — Armeni. I porti del Rio della Piata.

'Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. VI, 9. Torino, 1887.

Varcarone. Un'ascensione alla Pala di S. Martino.

'Rivista scientifico-industriale. Anno XIX, 16-17. Firenze 1887.

Guglielmo e Mucina. Sulla pressione delle mescolanze di gas e vapori e sulla legge

di Dalton. — Preparazione dell'idrato di allumina. — Preparazione del glucosio e cristal-

lizzato. — Govi. Scomposizione dell'acqua colla macchina elettrica.
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•Spallanzani (Lo). Ser. 2", anno XVI. 8-10 Itoma, 1887.

S-9. Mazzoni. Ventiquattro operazioni di cliirur>ria articolare raccolte neirOspedak- Ji

S. Giacomo a Roma. — Dcxoi]hs. Sulla paralisi uiiilater.ile pro^esssiva dei nervi cerebrali

(Istituto clinico-oculistico della r. Università di Caijliari, diretta dal prof. Am. An<relucci). —
.Veìoni-Snttn. Sopra un caso di paracefalo lardiac ). -- 10. .Verini. Cinque c.vsi di trapana-

zione primitiva del cranio per compressione cerebrale localizzata, ed un caso di trapanazione

tardiva per ascesso del cervello, felicemente esejjuite negli Ospedali di Roma. — Jannuzzi.

L'epidemia vaiolosa del 18S7 ed il servizio vaccinico a Zungoli. Osservazioni e rapporta

sanitario. — Ftihlii. .Ancora sulla istosrenesi della retina e del nervo ottico. Ricerche cm-

briolii>riche.

^Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1" geu.

al 30 sett. 1887. Roma.

•Telegrafista (11). Anno VII, 8. Roma. 1887.

studi sul telefono del prof. S. Thompson.

Pubblicasioìù estere.

^Abhandlungen der raathematisch-physischen Classe der k. Sachsischen Gesell-

schaft der Wissenschaften. Bd. XIV, 1-4. Leipzig, 1887.

1. M'idiccnus. Ueber die riiumliche Anordnun^ der Atome in organischen Molekulen

und ihre Bestimmung in geometrisch-isomeren Ungesàttigten Verbindungen. — 2. Braune

und Fischer. Untersuchungen ueber die tìelenke des menschlichen .\rmes. — 3. Mail. Die

Blut- und Ljrmphwege im Dunndarm des Hundes. — 4. Braune und Fischer. Das Gesetz

der Bewegungen in den Gelenken an der Basis der mittleren Finger nnd im Handgelenk

des Menschen.

^Almanacli (Magnar Tud. Akadémiai) csillagàszati és Kòzónséges naptàiral

MDCCCLXXXVII^«. Budapest, 1886.

^Almanaque nautico para 1888 y 1880 calculado en el Instituto y Observa-

torio de Marina de la Ciudad de San Fernando. Madrid, 1886, 1887.

•Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXXII, 2. Beiblàtter XL 9.

Leipzig, 1887.

Kònii/. Ueber die Bestimmung von ReibungsC'ièfficienten tropfbarer Flussigkeiten

mittels drehender Schwingnngen. — /</. Xaehtrag zu den » Jlagnetisehen Untersuchungen

an Krj-stallen " . — Koldcek. Versuch einer Dispersionserklarung vom Standpunkte der

electromagnetischen Lichttheorie. — Weber. Die Entwickelung der Lichtemission gliihen-

der fester KOrper. — Stenger. Zur Lichtemission glùhender fester KOrper. — Ilecht. Bc-

merkung zn der Abhandlung des Hm.Pulfrich ùber die WoUaston'sche Methodc. — Machl

u. Salchrr. Photographische Fixirung der dureh Projectile in der Luft eingeleiteten Vor-

gànge. — Peukert. Ueber die Erklàrnng des Waltenhofen'schen Phànomens der anomalen

Magnetisirung. — Hoppe. Zur magnetelectrischcn Induction. — Neesen. Erwidcrung auf

die Bemerkungen von V. Dvorak zu meiner .\rbeit : Akustische Beobachtungen. — Miillcr-

Erzbach. Die Dissociation des Kupfenitriols in hOherer Temperatur. — Schulze. Bemer-

kungen zu der Abhandlung des Hm. Mùller-Erzbach : „Die Verdampfungsgeschwindigkeit

als Maass fiir den Dampfdruck". — Tereschin. Ueber electrische Fortfuhrung bei

Flussigkeiten.

"Annalen (Mathematische). Bd. XXX, 2. Leipzig, 1887.

Schafkeitlin. Ueber die Darstellung der hypergeonietrischen Reihe durch eiii be-

stimmtes Integrai. — A'neser. Ueber die Gatttuig niedrigster Ordnung, untcr welcher
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gegebciie Gattungen algebraisclier GrOssen enthalten sind. — Segre. Eecherches génerales

sur les courbes et les surfaces réglées algébriques. — Voss. Beitrage zur Theorie der alge-

braischen Flacben. Zweiter Teil. Ueber die zu zwei eindeutig auf eiiiaiider bezogenen Fla-

chen gehorigen Strahleiisysteme. — Ihirtritz. Ueber eine besondere Rauinkurve 3. Ordnniig.

—

Koiraijjsberger. Ueber die Anzahl der einer algebraischen Differentialgleichung angehorigen

selbstandigen Transcendenten. — Segre. Sur un théorème de la geometrie à n dimensions.

"Annales de l'École poh'technique de Delft. T. Ili, 2. Léide, 1887.

Sclìoute. Sur le complexe des droites dont les distances à deux droites donndes soiit

entra elles dans un rapport Constant. — Oudemans. Sur la coniiexion entre le caractère

chimique et le pouvoir rotatoire des substances actives.

"Annales des ponts et chaussées. 1887 sept. Paris.

Michelier. Note sur la distribution des eaux de la Neste. Travaux du re'servoir d'Oré-

ilon.

—

Alby. Note sur des expériences de congélation des terrains. — Roederer.'Hioie ixa

l'organisation du mouvement des trains sur les ohemins de fer des Etats-Unis.— Bosramier.

Note sur le trace des paraboles des moments fléehissants.

^Annales (Nouvelles) de mathématiques. 3^ sér. oct. 1887. Paris.

Rouché. Proprietés géometriques des polygones funiculaires. — Goursat. Remarques

sur la diitermination des foyers d'une conique. — Sarrau. Sur un théorème de la the'orie

de l'attraction. — Biehìer. Sur les développements en séries des fonctions rationnelles. —
il'Ocagne. Les coordonuees parallèles de points.

• Annales scientifiqiies de l'École normale supérieure. 3® sér. t. IV, 10. Paris, 1887.

Goursfit. Etude des surfaces qui admettent tous les plans de symt^trie d'un polyèdre

f'gulier. — d'Ocagne. Sur la relation entre les rayions de deux eourbures polaires réciproques.

Anuario de la Universidad Central de Madiid 1886-87. Madrid.

^Anzeiger (Zoologischer). N. 261, 262. Leipzig, 1887.

261. Vilìot. Sur le developpement et la déterraination specifìque des Gordiens vivant

à l'état libre. — Giglioli. Iniomo ad una nuova specie di Cercopiteco del Kaffa. —
Clìun. Zur Morphologie der Sipbonophoren. — Zelinka. Ueber eine in der Harnblase von

Salamandra luaculosa gefundene Larve derselben Species. — 262. Veliky.'Uehex Aie

Lymphherzen bei Triton taeniatus. — Chun. Zur Morphologie der Sifhonophoren. —
Leichmann. Ueber Bildung von Richtungskorperu bei Isopoden. — Lcydig. Das Parietal-

iirgan der Wirbelthiere. — 263. Chun. Zur Morphologie der Sipbonophoren. — Verson.

Der Bau der Stigmen bei Bombyx mori. — Selvatico. "Dìt koxìa, im Brustkasten und

im Kopfe des Schnietterlings von Bombyx mori. — Mortensen. Die Begattung der

Lacerta vivipara und agilis.

^Archief (Nieuw) voor Wiskunde. Deel XIII, 1, 2. Amsterdam, 1887.

Schoute. Over het onderzoek naar krommen met een middelpunt in een krommen-

bundel van den derden graad. — van Geer. De kegelsnede in de ruimte. — Ekama. De

figuren van Lissajous. — Curdinaal. Opmerkingen naar aanleiding eeniger stellingen uit

de leer van den bundel oppervlakken van de tweede orde.

*Beobaclitimgen (Maguetiselie und meteorologische) an der k. k. Sternwarte zu

Prag im .Jahre 1886. Jhg. 47. Prag.

+ l)erichte der deutscheu chemischen GeseUschaft. Jhg. XX, 14. Berlin, 1887.

14. Fischer und Tafel. Synthetische Versuche in der Zuckergnippe. — Lcicy. Ueber die

Kinwirkung von Saureamiden auf Bromaeetophenoii. — Berhnann. ZurKenntniss der Isoni-

Irosoverbindungeu. — Griinefald. Ueber Ortho-Thioxen und Orfho-Thiophendicarbnnsàure.

—

Jncobsen und Julius. Ueber ein Condensationsproduct der Zimmtsaure und Gallussaure. ^
Ilally. Ueber phenylirte Piperidin- und Pyridinbasen. — Ciamician und Silber. Ueber die
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Cunstitutioii ciiiiger PvnvIabkOminlingc. — Ma'inanini. Ueber die VcrwaiuUuiifr der Indole in

ChinolinJerivate. — Wehmcr. Zur Kolilcnhydratnatiir der Formose. — Eis. Ueber Deri-

vate des f(-Dinaphtylamins. — Ròssler. TJcber einen Nachweis schr kleiner Mengen Kohlcii-

sàure und anderer gasfOrmigcr KOrper. — Wurstc,-.\je\>er Ojtydationeu dunb Wasserstoff-

snperoxyd. — Krùss u. ScìimiJt. Beifràge zur Keniitniss der Goldbalogenverbiiidmigen. —
Traube. Ueber das Stalaguioiiieter. 1. Eino neue Sietbode zur Bestiramung des FuselOls in

spirituOsen Flussigkeiten. — Pcchmann. Zur Constitution des Glutazins. — ÌV\tt. Znr

Kenntniss der Azophenins. — Srunner und ìì'in. Ueber einige Derivate des Naphtophe-

iiaziiis. — ZulkOHsky. Bine Minoralniuhlc. — Jìisrhbieth. Zur Kenntniss der Isonitrosova-

leriansàure nnd des j'-Valerooxiinidolactons. — IJ. Bemerknng flbcr Isonitrosogalactose. —
Comstock nnd Koenigs. Ueber das Apocinchen und das Apochinen. — Schmitt und Engel-

manti. Ueber Orthooiychinolincarbonsfinre. — Id. und Altschul. Ueber Paraoxychinolin-

earbonsanre. — Id. und Burkard. Ueber Nai>htolcarbonsanren. — Id. und Kretzschmar.

Ueber Paradijilienoldicarbonsaure. — Ilo/fmann und A'rùss. Ueber die Sulfide des Goldcs. —
Kiliani. Ueber das Doppellacton der Metazuckersanre. — Losanitsch. Analysen des scrbi-

schen fossilen Kohlen. — Baurath. Ueber «-Styrylpyridin. — Schultz. Ueber «-Methyl-

n'-Acthyl-und «-Metbyl-;-Aethylp}TÌdin und ibre zugehOrigen Hexahydrobasen. — Stoclir.

Ueber ^Mcthylpyridin und j*-Metliylpiperidin. — Id. Stryclininsnlfonsauren. — Relier. Ueber

Aethylchinoliii. — Xorton und Richardson. Ueber LeinOlsSure. — Otto und Róssing. Zur

Kenntniss bei der Tteduction der DimethylmaleTnsaure und der ««-Diclilordiiiiethylberstein-

saure entsteheuden Butandiearbousauren. — Bcivlcr. Ueber die Einwirkung des Monocblor-

acctessigàthers auf Phenylhydrazin. — Drehschmidt. Ueber die Absnq)tion des Kohleno-

xyds dnrch Kupferehlorfir. — Paal und Strasser. Synthese von Pyridin- und Piperidinderi-

vaten. — Beckmann. Zur Kenntniss der Isonitrosoverbindungen. TX. — Bailey. Die Com-
poncnten der Absortionsspcctra erzeugenden seltenen Erden.

^Berichte (Mathematische und natiirwissenschaftliche) aus Ungarn. Bd. IV,

1885-86. Budapest.

Vdlvy. Mehrfach perspcctive Tetraeder. — Oerìey. Die Eevision nnd die Verbreitnng

der palaearctischen Terricolen. — Kòvesìighety. Theorie der ontinuirlichen Spectra. —
Asbóth. Ueber eine allgemeinere Anwendung der Kjeldalil'scben Metliode der Stickstoff

Bestimmung. — Kruspér. Die Ubren des Polj-tcchnikums zu Budapest. — Eótvos. Ueber

den Znsammenhang der Oberflàchenspannung rait den Molecular-Volumen. — Karpelles.

Eine interessante ìlilbe. — Szilagyi. Ein nenes Mikroinetcr fur den Augenspiegel. —
Liebermann. EmbrAio-ehemische Untersuchungeu.— Pungur. Beitràge zur Natiirgeschichte

einer wenig bekannten Laubhenschrecken-Art. — Grittner und SzUassi. Bestiminung des

Harzes in Scifen und Fetten. — Hankó. Ueber allylthiosulphokohlensaure Kaliunjs. —
Leiìds. UebtT die Jlorphologische Bedeutung di^r Gliedmassen bei den Spinncn. — Lokits.

Die geographische Breite des Observatoriums am k. Josefs-P dj-technikum zu Budapest. —
Donath. Das Schicksal des Morphins ira Organismus. — Lenhossék. Seltenere anatomischc

Abnormilàten. — Raboz. Beifràge znr Kenntniss der Gregarinen. — Dietz. Die BlQten- und

Fmchtentwickclung bei den Gattungen Siiargamm und T\|)ba. — Plosz. Ueber den Ursprung

des Uronielanins. — Téglds. Neue Knocbenliòhle bei Petros. — Gruber. Untersuehungen

rait einem •/* sec. Reversionspcndel, und Bestiramung der Schwcre in Budapest. — Ballò.

Zur Wasserfrage der Hauptstadt Budapest. — Perényi. Beitriige zur Entwickelung der

Chorda dorsalis und der perichordalen GebUde bei Torpedo mannorata. — Konkoly. Mittci-

lungen der Sternwarte zu 0-Gyalla. — Than. Cbemische Analysc der FelsO-Alaper Mine-

ralwassers. — Ilosvay. Cheraische Vorlesnngsversuche.

^Bericht ueber die Senckenbergische natiuforschenden Gesellschaft. 1876-1878.

Frankfurt a M. 1877-78.

Bullettino-Eendiconti. 1887, Vol. HL 2" Sem. 16
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^Bijdi-agen tot de Taal- Land- en Volkenkimde. 5 Volgr. D. II, 4. 'S Graven-

liage, 1887.

Kielstra. Onze kennis van Suraatra's Westkust omstreeks de helft der aclittìende eeuw. —
Kem. Eankverwisseling in de Maleisch-Polynesisehe talen. — Id. Eene oudjavaansche

cosmogonie. — Pleyte. De praehistorischen steenen wapenen en werktuigen uit den Oost-

Indischen Archipel, beschouwd uit een archacolngisch en ethnographiseh oogpunt. — Wilken.

lets over de Papoewas van de (ieelvinksbaai. Oimierkiiigen naar aanleiding van Ulile's "Holz-

und Bambus-geraethe aus Nord "West Neu Guinea.

''Boletin de la Academia nacional de ciencias en Cordoba. T. IX, 4. Bue-

nos Aires, 1886.

Kurtz. Informe prelirainar de un viaje botànico efectuado por órden de la Academia

Nacional de Ciencias en Cordoba, en las provincias de Cordoba, San Luis y Mendoza basta

la frontera de Chile, en los meses de Dieiembre 188.5 a Febrero de 1886. — Doering. La

variabilidad interdiurna de la temperatura en algunos puntos de la Eepùblica Argentina

y de America del Suren general. — IV. Variabilidad de la temperatura en Concordia. —
Darapski. Estudio sobre las aguas termales del Puente del Inca.

+Boletin de la Sociedad geogràphica de Madrid. Tomo XXII, 5-6. Madrid, 1887.

Ferreiro. Memoria acerca de los progresos geogràficos, leida en Junta General de 24

de Mayo de 1887. — Osorio. Condiciones de colonización que ofrecen los territorios espanoles

del golfo de Guinea. — de la Corte. La isla de Mindanao y lo que contiene. — Las provin-

cias ultramarinas espanolas y el canal de Panama. — Baumann. La isla de Fernando Póo.

''BuUetin de l'Académie imperiale des sciences de St. Pétersbourg. T. XXX, 3;

XXXI, 1. st. Pétersbotu-g, 1886.

XXX, 3. Nyrén. Détermination de la hauteur du pòle au moyen du cercle vertìcal

de Ertel-Eepsold. — Leyst. Observation de quelques cas d'e'clair remarquables. — Nadéj-

dine. La détermination de la tempe'rature critique dans les tubes opaques. — Krakau. De
l'action des alcalis caustiques sur la cinchonine et sur quelques autres alcalo'ides de quin-

quina. — ìVelikij. Les coeurs lymphatiques cbez le Siredon pisciformis. — Bunge.

Sur la marebe de l'eipédition polaire de l'Académie. Lettre au Secrétaire perpétuel de

l'Académie. — Gorhojf et Kessler. De l'action de l'isobutylate de sodium sur l'iodure de

méthylène. — Wild. Des rapports entro les variations du magnétisme terrestre et les phé-

nomènes qui se produisent dans les soleil. — Bo(jdttnow. Quelques observations sur le

Phasianus Komarowii. — Famintzin et Przybytek. Analyse des cendres du pollen du

Pinus silvestris.— Wild.Tles minima de temperature à Verchoiansk pendant l'hiver

1884-188.5. — Id. Des moyens d'obtenir l'invariabilité de la temperature dans les con-

structions souteraines et dans celles qui s'élèvent au-dessus du sol. — /(/. Comparaison

des données fournies par le nivellement et par le baromètre
, pour la hauteur du lac de

Ladoga au-dessus de la mer. — Jd. Rapport sur les séances tenues par le Cernite Inter-

national météorologique et par le Comité International des poids et mesures en septembrc

1885 à Paris. — Pogoslie/f. Sur les nerfs dans les temiinaisons du Musculus sarto-

rius. — Morawitz. Sur quelques Carabides du Chili. — v. l'ilio. La hauteur des lacs

Ladoga, Onega et Ilmen au-dessus de la mer, et la pente du Ladoga. Extrait d'une lettre

à M. Struve. — XXXI. 1. J/aximoìcicz. Diagnoses de nouvclles plantes de l'Asie. VI. —
Radlojf. Rapport sur une nouvelle publication des matériaux pour la liguistique contenus

dans la Codex Comanicus.

fBulletin de l'Académie r. des sciences. 3" sér. t. XIV, n. 8. Bruxelles, 1887.

Folio. Théorie des mouvemcnts diurne, annuel et séculaire de l'axe du monde. —
Van der Mensbrugghe. Petite expcrience relative à l'influence de l'huilc sur une masse
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liquide en mouvenient. — Le Paìge. Sur les i^éiiunts nculres tles involutions. — Van

Beneden et Neyt. Nouvelles recherehes sur la féconJation et la liivision mitosique clicz

l'Ascaride mégalocépliale. — Ronkar. Note sur Ics oscillations d'un pendule produites jìar

le déplaceinent de l'axe de suspension. — Prost. Sur lo sulfure de cadraium coUoidal. —
Deruyts. Sur la reiiréscntation des involutions unicursalcs. — Cogniaux. Descriptions de

qiiclqucs Cucurbitacc'es nouvelles. — Drion. Des races et des variétés dans l'espèce

Mustela pntorius. — Bamps. Sur quelques cspèces rares de la faune des vertébrés

de la Belgique, observées dans le Limbourg belge.

+Bulletiii de la Société entomologique de France. 1887. Cab. 18, 19. Paris.

^BuUetin de la Société imp. des naturalistes de Moscou. Année 188G, n. 4;

1887, n. 1,2. Moscou.

1886. 4. Smirnoìc. Énumération des espèccs de plantes vasculairos du Caucase. —
.lIlTBlIIIOBli. CnncoKi pacreniiì jiiKopacrymiixi bi Tumuobckoiì ryCepiiiii.— Lindeman. Die

am Getreide lebenden Tlirips-.Vrten Mittel-Russlands. — Ka:arow. Reclierclies zooliigiques

des steppes des Kirguiz. — 1887. 1. hranzow. Dér ScAphirhynchus. Vergleichend-Anatomische

Beschreibung. — Bredichin. Sur la grande comète de 1886. f (Bamard). — Smirnow. Énu-

mération des espéces de plantes vasculaires du Caucase. — Kislakofskij. Métliodes colori-

metriques pour détermiiier les quantités minimales de fer dans les eaux minerales. —
Doengingk. Yergleiehende Uebersicht der in Russland ausgefuLrten Beobachtungen uber den

Beginn der Bliithcnentwiekelung derjenigen l'flanzen, die wildwachsend oder cultivirt uber-

all vom 44» bis zum 60" nOrdl. Breite vorkomnien. — Lindeman. Die Pteromalinen der

Hussenfliege (Cecidomvia destructor S.). — Id. Entomologische Beitriige. — Dyl/owski.

Ueber die Zahnplatten der Gulnaria-Arten. — Anutschin. Ueber die Reste des Hùhlenbaren

aus Transkaukasien. — Becler. Ueber Taraxacum und Glycyrhiza Arten und Alhagi camc-

lorum. — 1887. 2. .ILBOBIj. CpaBnnTe.ibiio-aiuiTOMHiecKoe nsc^ijoBaiiie xop.iu n oOo.io'iKn

xopjH. — Piurlow. Etudes sur l'histoire paléontologique des ongulés en Amérique et en

P'.urope. — Anutschin. Ueber die Reste des Hohlenbaren und des Menschen aus Trans-

kaukasien. — Lindeman. Die Hessenfliege (Ceoidumyia destructor Say) in Russland. —
Lvoff. Vergleichend-anatomische Studien uber die Cliorda und die Chordascheide.

^Bulletin de la Société mathématique de France. T. XV, 6. Paris, 1887.

Carvallo. Exposition d'une méthode de M. Caspary pour l'étude des courbes gau-

ches. — de Presìe. Démonstration de la loi d'inertie des formcs quadratiques.

^Biilletin de la Société vandoise des seiences natiirellcs. Voi. XXTII. 90. Lau-

sanne, 1887.

Bomand. La nature et rorigine de la gaine de sarcolemnie chcz les poissons. —
Brunner & ChuarJ. La presenee de l'acide glycosuccinique dans les végétaux.

—

Renevier.

Le Musée g<?ologique de Lausanne en 1886. — Blanc. Mortalité exceptionelle des brochets

du Léman en 1887. — Hersen. Le travail musculaire et la loi d'équivalence thermodyna-

niique. — de Sinner. Groupe de blocs crratiques près d'Yverdon. — OdÌ7i. Étude d'une

surface en un poiot donne'. — Ilerzen. Der efFects de la thyrol'dectomie. — Blanc. Sur

une cochenille parasite des poramiers. — Forel. Le ravin sous-lacustrc du Rhéne. — Odin.

Des maxima et des minima de la distance de 2 points appartenant à deux courbes ou

surfaces données. — Bugnion. Note sur un veau monstrueux.

^Bulletin des seiences mathématiques. 2* sér. t. XI. Oct.-Nov. 1887. Paris.

Caspary. Sur Ics cubiques gauches. — Combescure. Note sur les différentielles

exactes homogénes. — Id. Note sur les différentielles binOmes.
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+Cenfcralblatt (Botanisches). Bd. XXXII, 1-5. Cassel, 1887.

Janse. Plasmolytisclie \'ersiiche au Algen. — Dielel. Boitrilge zur Morphologie uiid

Biologie der Uredinecn.

^Centralblatt fiir Phi^siologic. 1887, n. 10-1-5. Wien.

^Circulars (Johns Hopkins University). Voi. VI, 59. Baltimore, 1887.

i-Civilingenievu- (Der). Jhg. 1887, Heft 6. Leipzig, 1887.

Back. Historische Notizen. — Frcinkel und li'rùyer. Spannungs- und Formiinderungg-

Messungen an dem eisernen Pendelpfoiler-Viaducte iìber das Oschutzth'al bei Weida. —
Harlig. Zur Systematik der Mascliinenliammer.

''Coniptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CV,

n. 14-16. Paris, 1887.

\\. Halphen. Un tht'orème sur les lig-nes géodésiques de l'ellipsoide de revolution

allongé. — Mascari. Quelques propriétés relatives à l'action des lames cristallines sur la

lumière. — LL Sur une expérience de M. D. Colladon. — Faye. Eeinarques sur la recente

cxpcricnce de M. Colladon. — Marey et Dcmeny. Étude expc-rimentale de la locomotion

humaine. — Verneuil. De la non-existence du tétanos spentane. — Brou-n-Séquard. Re-

cherches sur des mouveraents de contraction et de reliichements, en apparence spontanés,

qui se produisent dans les muscles, après la mort, tant que dure la rigidité cadavérique. —
Basin. Expériences sur l'écoulement en déversoir. — Semmola. Sur réchauifement des

pointes par la de'charge électrique. — Ledehoer et Maneuvrier. Sur l'emploi et la gradua-

tion de rélectromètre à quadrants dans la mcithode homostatique. — Malbot. Eésultats

généraux d'une noutelle étude sur ])lusicurs series de moiiamines grasses et aromatiques. —
Grav'itz. Sur les couleurs dérivées des cliromates d'aniline. — Tony-Garcin. Procède ge-

neral d'acidimétrie des vins rouges ou blancs, des niovits, cidres, bières, etc. — Pelseneer.

Sur la valeur morphologique de l'épipodiuni des gastropodes rhipidoglosse (Strepto-

neura aspidobranchia). — 15. Halphen. Un théorème sur les arcs des lignes géodé-

siques des surfaces de revolution du second degre'. — Boussinesq. Sur la the'orie des dé-

versoirs en mince paroi et à nappo soit déprim(?e, soit soulevoe, c'est-à-dire soumisc infe'-

rieurement à une pression constante, plus petite ou plus grande que celle de l'atmospière

exercee au-dessus. — Berthelot. Sur la graduation des tubes destinés aux mesnres gazo-

métriques. — Marey. Du travail mécanique dépensé par le goéland dans le voi horizontal. —
Mouchot. Propriétés descriptives segraentaires ou mètriques de la cireonférence de mode
quelconque. — Bigourdan. Sur la réductiou de la distance apjiarente de deux astres voi-

sins à leur distance moyenne d'un epoque donneo. — Ramhaud et Sy. Observations de la

nouvelle planòte (269) Palisa, faites à l'Observatoire d'Alger, au télescope de O^jSO. —
Gruey. Positions apparentes de la comète d'Olbers (X-^ Brooks, 24 aoùt 1887), niesurées

à l'équatorial de 8 pouces de l'Observatoire de Besan(;on. — Trouvelot. Nouvelle éruption

solaire. — Ditte. Action de l'acide carbonique sur quelques alcalis. — A. et P. Buisine. Sur

une nouvelle source d'acide caprique. — Bondonneau et Foret. De la saccarification di-

recte, par les acides, de l'amidon cuntenu dans les cellules végétales; extraction du glucose

forme par la diffusion. — Vaillant. Les rayons tactilcs des Bathypteroi's Giinther.

—

Garnault. Sur la structure et le développement de l'oeuf et de son follicule cbez les chito-

nides. — Meunier. Exanien de quelques échantillons géologiques, provenant de la baie de

Lobito (Angola). — Yiala. Le Wite Rot ou Eot blanc Toniothyrium diplodiella) aux États-

Unis d'Amérique. — BoiHot. Sur les expériences de M. Weyher et de M. Colladon, desti-

nées à élucider la question des trombes. — 10. Mouchez. Catalogue de l'Observatoire de

Paris. — /(/. Préparatiftì d'exécution de la Carte du ciol. — Boussinesq. Sur la tbéorie des
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ileversoirs opais, avant Icnr seuil horizontal et evase ou non à son entrée. — Lippmann.

Des formules de dimensions en ólectricité et de leur signification pliysinue. — Bcrthelot.

Rccherches sur le drainage. — Broirn-Séquard. Dualité du cerveau et de la moelle épi-

nière, d'après des faits niontrant que l'anestliésie, riiyperestlic'sie, la paralysie et des états

variós d'hypothermie et d'hypertlierniic, dus à des lésions organiques du cenfre ct^rébro-

spinal, peuvent ètre transfórés d'un cOté Ji l'autre du corps. — Lechartier. Du chauffage

des cidres. — Bigourdan. Observations de la nouvellc planèto (270) Pctcrs, faitcs à l'Obser-

vatoirc de Paris (équatorial de la tour de l'Ouest). — Mathieu. Sur une principe de rélcetrn-

dynamique. — Joubin. Sur la dispersion rotatoire niagndtique. — Ducretet. Enregistreiir

inécanique et automatique des signaux transmis par les télégraphes et les projecteurs opti-

ques. — Decharme. Courbes magnétiques isoclines. — Barbier et Vignon. Sur un nouveau

mode de formation des safranines substituées. — Guntz. Sur la chalenr de fonnation du

zinc-.éthylc. — Jolyet, Bergonu' et Sigalas. Echanges gazeux pulmonaircs dans la respira-

tinn de riionime. Variations de l'azote. — Pichcney. Recherches sur l'origine bovine de la

scarlatine. Contagion de la vache à l'enfant. — Demeni/. Étude des déplacements du centre

de gravite dans le corps de l'homnie, pendant les actcs de la loconiution. — Durami

(de Gros). llurphologic des inembres locomoteurs chez les vertébrés. —, Kunstler. Coiitri-

bution à la teclinique des bactériacées. — Daremherg. Sur la durée ViU-iable de l'cìvolution

de la tuberculose. — Guitel. Sur le système de la ligne late'rale des Lépadogasters. —
Dubois. De la fonction photogénique cbez le Pholas dactylus.— //owZaf^M^. Structure

et valeur niorphologique des corduns suuterains de l'Utricularia montana.

+Cosmo3. Reme des sciences et de leur applications. N. S. N. 141-144. Pa-

ris, 1887.

Értekezések a mathematikai tudomanyok korébòl. Kot. Ili, 1, 2. Buda-

pest, 1886-87.

^Értekezések a természettudomunyok kòrébol. Kot. XV, 19; XYI, 1-6; XVIT, 1.

Budapest, 1885-87.

^r^rtesito (Archaeologiai ). Kot. VI, 3-5; VII, 1-2. Budapest, 1886-87.

"Értesito (Mathematikai és tennészettudomànj-i). Kot. IV, 7-9; V, 1-5. Bu-

dapest, 1886-87.

•Fiizetek (Temiészetrajzi). Voi. XI, 1. Budapest, 1887.

Kocyan. Die Saugethiere der Nord-Tàtra. — Lendl. Uebcr die Begattung und die

Copulationsorgane von Trochosa infernalis, Mofseh. — Mocsdry. Studia synonymica. —
Friese. Species aliquot nov» generis Andrena Fabr. — Kuthy. Trachyphloeus l'"rivaldszkyi,

species coleopterorum nova e familia Curculionidarum. — Mocsdry. Species Ires nova- ge-

neris Anthidium Fabr.

^rjiacHHK CpncKora Y-icHor ;i,pymTBa. K. 65-67. Y Beorpa^y. 1886-87.

^ Jahrbuch des k. deutschcn Arcbiiologischen Instituts. Bd. II, 1887, H. 3. Berlin.

Conze. Bronzestatuette eincs Hermes. — Studnlczka. Antenor der Sohn der Eumares

und die Geschichte der archaischen Malerei. — Diimmler. Attische Lekythos aus Cypern. —
Robert. Manes im Bcrliner Museum. — Siili. Der Hesiodische Schild des HeraWes. —
Belger. Zur Bronzestatue eines Faustkampfers in Rom. — Morgenthau. nAlliena und

Jlarsyas t.

^Jabresbericht (LXXI) der Natiirforschenden Gesellscbaft in Emden. 1885-86.

Eraden, 1887.
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^Jahresbericht tiber die Fortschritte cler classischen Alterthumswissenschaft.

Jhg. XV, 1. Berlin, 1887.

Becker. Bericht iiber die Litteratur zu Quìntiliaii aus den Jaliren 1880 bis 1887. —
Schiller. Jahresbericht iiber die roinisehen Staatsaltertiimer fiir 1885.

^Journal (American chemical). Voi. XI, 5. Baltimore, 1887.

Atwater and IVoods. Notes on the Soda-Lime Method for Deteriiiining Nitrogen. —
Loring Jackson and Wing. On Benzoltrisulphonic Acid. — Id. id. On the Action of Ni-

tric Acid on Symmetrical Trichlorbenzol. — Mixter and Walther. On Nitro Deriyatives

of Oxanilide. — Id. and Willcox. On Nitro Derivatives of Dibrom-Oxanilide. — Michael.

Eemarlis on the Constitution of Levulinic and Maleic Acids. — Bemsen and Ilayes. On
Sulphon-Fluorescein. — Ansckiltz and Selden. Contributions to our Knowledge of Glaser's

Two Monobromcinnamic Acids.

^Joiu'nal (American) of Mathematics. Voi. X, 1. Baltimore, 1887.

Sylvester. Lectures on the Theory of Reciprocants. XXXIII-XXXIV. — Moore. Alge-

braic Surfaces of which every Plane-Section is Unieursal in the Light of «-Dimensionai

Geometry. — Jenkins. On Professor Cayley's Extcnsion of Arbogast's Method of Deriva-

tions. — AlacMahon. Properties of a Complete Table of Symmetric Functions. — Balza.

On Binary Sextics with Linear Transformations"into Themselves. — Cayley. On the Trans-

formation of Elliptic Functions (Scquel). — Woolsey Johnson. Symbolic Treatment of

Exact Linear Ditferential Equations.

Journal (The american) of science. Voi. XXXIV, n. 202. New Haven, 1887.

Ilazen. The relation betweeu Wind Velocity and Pressure. — Irving. Is there a

Huroniau Group? — Troìrhridgc and Hutchiìis. Oxygen in the Sun. — Wells. Bismu-

tosphserite from Willimantic and Portland, Conn. — Williams. Note on some remarkable

Crystals of Pyroxene from Grange County, N. Y. — Hallock. The Flow of Solids. —
Withfidd. Analyses of some Naturai Borates and Borosilicates. — Hill. The Texas

Section of the American Cretaceous. — Marsh. Notice of New Tossii Mammals.

'Journal de physique théorique et appliquée. 2® sér. t. VI. Oct. 1887. Paris.

Conni. Sur la condition de stabilite du mouvement d'un système oscillant soumis à

une liason synchronique pendulaire. — Id. Sur la synchronisation d'une oscillation faible-

ment amorfie. Indicatrice de synchronisation représentant le regime variable. — Mercadier.

Sur la théorie du téléphone. Monoteléphone ou résonateur électromag-netique. — Michelson.

Essai théorique sur la distribution de l'energie dans les spectres des solide.

'Journal tur die reine und angevandte Mathematick. Bd. CU, 1. Berlin, 1887.

Rudio. Ueber primitive Gruppen. — Stern. Zur Theorie der Function E[x). — Knescr.

Arithmetische Begriindung ciniger algebraischer Fundamentalsiitze. — Schtoering. Beitrag

zur Theorie gewisser complexer Zahlen. — Pochltammer. Ueber die Diiferentialgleichung

der allgemeineren hypergeometrischen Reihe mit zwei endlichen singularen Punkten.

'Journal of the Chemical Society. N. CCXCIX. Oct 1887. London.

Perkin. The Synthetical Formation of Closed Carbon-chains. Part II. On the Action

of Trimethylene Bromide on the Sodium Compounds of Ethylic Acetoacetate, Benzoylace-

tate, Paranitrobenzoylacetate, and Acetonedicarboxylate. — Hikorokuro Yoshida. On Alu-

miniura in the Ashes of Flowering Plants. — Hall. Some Ethercal Salts of the Vanadiuni

Acids. — Ramsay and Voung. Evaporation and Dissociation. Part VII. A Study of tlie

Thermal Properties of a Mixture of Ethyl Alcohol and Ethyl Oxide. — Mendelceff. The
Compounds of Ethyl Alcohol with 'Water. — Ling. Isomerie Change in the Phenol Series.

(Second Notice). — Tamemasa Haga. The Effects of Dilution and the Presence of Sodium

Salts and Carbonic Acid upon the Titration of Hydroxylamine hy lodine.
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UouiTial of the China Branch of the Rovai Asiatic Society. Voi. XXI, N. S.

n. 5-tì. Shanghai, 1887.

Giles. The lainily Xanies. — Parker. Mauchu rolations witli Tibet.

"Journal of the r. Microscopical Society. 1887, part 5. London.

.ì/assee. A Monograpli of the Gcuus Lj'coperdon (Tounief).

^Kozlemények (Archaeologiai). K(it. XV. Budapest, 1886.

^ Kòzlomények (Jlathomatikai es Természettudomàny) vonatkozolag a hazai

viszonyokni. KOt. XXI. Sz. II-V. Budapest, 1885.

^Lumière (La) électriquo. T. XXVI, n. 40-43. Paris, 1887.

^Mémoires de l'Acadéinie imperiale des sciences de St. Pétersboui-g. 7° sér.

T. XXXIII, 3-8; XXXIV, 1-3. St. Pétersbourg, 1885-8li.

XXXin, 3. Shdanoìc. Recherehes sur l'orbite intermcdiaire de la comète de Fave

dans la proxiinité de Jupiter cn 1841. — 4. Oicsiannikov:. Studien uebcr das Ei, hauptsachlich

bei Knochenfìschcn. — 5. Wild. Termins-Beobachtun,<;en der Erdniagnetischen Elcmente

und ErdstrOme im Observatorium zu Pawlowsk vom Sept. 1882 bis Aug. 1883. — 6. Moj-

sisovics. Arktische Triasfaune. — 7. Lahusen. Die Inoceramen-Schichten an dem Olenek

und der Lena. — 8. Holm. Rcvi.sion der Ostbaltischcn silurischcn Trilobiten. — XXXIV, 1.

iS7«fAt;«4er(/. Materialien zur Kenntniss der Fauna der Devonischen Ablagerungen Sibiriens.

—

2. Nijrén. Untersuchung der Eepsold'schen Tlieilung des Pulkowaer Verticalkreises nebst

Auseinandersetzung der Angewandten Untersuchungsinethode. — 3. Setschenow. Uebcr die

AbsorptionscoefiScienten der Kohlensiiure in den zu diesein Gaso indiflferenten SalzlOsungcn.

^Mémoii-es et Compte rendu des travaux de la Société des ingénieui-s civils.

Juillet 1887. Paris.

Hersent. Cominunication sur la construction des écluscs de Saint-Aubin-Elbeuf, au

moycns de caissons metalliqucs et d'air comprime. — Chevalier. Travaux graphiques pour

le calcul des ressorts à lames employés dans le materiel des chemins de fer. — de Dax.

Excursion à IJouen et au Havre.

^Mittheilungen der dentschen Gesellschaft fùr Natur- und Volkerkunde Ostasiens

in Tokio. Heft 86. Yokohama, 1887

.ì/ayct. Japanische Bpv(ilkirung.s- 8tatistik. — ìVagener. J. J. Eein's Japan, II Theil. -

Michaelis. Kleinere Jlitthciluiig. — Vorschlàge fiir Kelsen auf den NOrdlicheu Japani-

schen Inseln.

^Monatsblatter des wissenschaftlichen Club. Jhg. XI, 1. Wien, 1887.

^Naturforscher (Der). Jhg. XX, n. 38-43. Tiibingen, 1887.

^Proceedings of the rovai geographical Society. N. M. S. Voi. IX, 10. London, 1887.

Bevan. Discovery of two New Eivers in British New Guinea. — Whitcìiouse. The

Raian Moeris ; or Storage Reservoir of Middle Egypt. — Ardagh. The Feasibility of the

Raian Project. — Surtecs. The Dcsert From Dahshur to Ai'n Ral'an. — Brown. The Bar

Yusuf, Roughly Dcscribing its Prescnt State and Usus. — Douglas Fresh/ìeld. The Càucasus.

fProceedings of the royal Society. Voi. XLII, 257; XLIII, 258. London, 1887.

Camelie!^ and llaldane. The Air of Sewers. — Abcrcromhy. On the Relation between

Tropical and Extra-tropical Cyclones. — Chree. Conduction of Heat in Liquids. — Dou-

desircll. On Rabics. — Bcevor and Ilorslcy. A Further Minate Analysis, by Electric Stiniu-

lation, of the sy-called Jlutor Region of the C'ortex Cerebri in the Moukey (M a e a e u s s i u ic u s).
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^Repovt (Anmial) of the Board of Eegents of the Smithsonian Institution.

1885, part I. Washington, 1886.

^Eésumé des séances de la Société des ingénieiu's civils. Séance dn 5 aoùt

et 7 octobre 1887. Paris.

^Revista do Observatorio i. do Rio de Janeii'o. Anno II, n. 8, 9. Rio de Ja-

neiro, 1887.

•fRevista de ciencias históricas. T. V, 4. Barcelona, 1887.

Sanpcì'e y Miquel. ViiuTicaciun de Andobales y Maiidonio. — Segura. Documentos

jiara las eostumbres de Cataluiìa durante la Edad Media. — de la Vinaza. Adiciones a los

siglos XVI, XVn y XVni del Diccionario de los mas ilustres Profesores de las Bellas

Artes en Espaiìa, de don Juan Agustin Coan Bermùdez. — Coroleu. Colección de docu-

mentos catalanes históricos y basta boy indditos. — Brunct. Antigiiedad de la moneda.

Revue internationale de l'électricité. T. V, n. 43-44. Paris, 1887.

^Revue (Nouvelle) historiqiie de droit franjais et étranger. 1887, n. 5. Paris.

Esmein. La cliose jugée dans le droit do. l'empire frane. — Bcaudouin. La partici-

patioii des hommes libres au jugement dans le droit frane. 3" La convocation des hommes
libres au tribunal. 4° Les rachimbourgs. — Planiol. L'Assise au comte Gcflfroi.

+Revue politique et littéraire. 3'= sér. T. XL, 14-17. Paris, 1887.

tRevue scientifique. 3" sér. T. LX, 14-17. Paris, 1887.

^Rundschau (Natimvissenschaftliche). Jhg. II, 41-44. Braunschweig, 1887.

i'Sitzungsberichte und Abhandlungen der Natm-wiss. Gesellschaft Isis. Jhg.

1887. Jan.-Juni. Dresden.

ffelm.Dìe bisherigen Versuche, Mathematik auf voLkswirthschaftlicbe Fragen anzu-

wenden, mit 1 Holzscbnitt. — Schieider. Der itgyptiscbe Granit und seine Bezieliungen

zur altagyiJtìschen. — Ncubert. Eesultate aus den meteorologisclieu Beobacbtungen zu

Dresden.

' Studies (Johns Hopkins University) in historical and politicai science. 5"' Ser.

IX. Baltimore, 1887.

Brice. The predictiuns of Hamilton and De Tocqueville.

^Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute. 1886, voi. XIX.

Wellington, 1887.

Transactions of the Edinburgh geological Society. Voi. V, 3. Edinburgh, 1887.

Ilenderson. On Sands and Gravels at Musselburgh and Stockbrigde. — Tait Kinnear.

On the Genus Fon est e Ila. — Hamilton Bell. On Exposures of Old Red between Callan-

der and Crieff. — Wallace. On Upper Strathorrick. — Thomson. On tbe Genus Litlio-

strotion. — Black. On Brigbton Beacbcs after Storms ofOctobcr and December 1886.

—

Ilenderson. On Sections in tbe Queen's Park. — SrDiarmid. On the Evolution and Classi-

fication of Igneous Rocks. — Claypole. On the Lake Age in Ohio. — M'Diarmid. On

Granite and Porphyry or Felstone. — Young. On a New Family of the Polyzoa. — Tait

K'mncar. On a New Crustacean from Ardross, Fife. — Melvin. On Hutton's Views ofthe

Vegetable Soil or Mould, and Vegetable and Animai Life.

'Transactions of the Manchester Geological Society. Voi. XIX, 8-10. Manche-

ster, 1887.

Hunter Spencer's Water-Tight Cartridge Cases. — The Argus Safety Lami>. — Tli(>

Cambassédès Lamp. — Theiv. A Gauzeless Safety Lanip. — Lamp Testing Apparatus. —
Tlie Utilisation of Marsh, or Naturai Gas. — Dugdale. General Scction of the Lower
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('•al Measiiros aiid Millstone fìrit liooks in Iho Kurest of Rossendalo. witli Rcinarks on

Some of the Fussiliferous Bcds ('"ntaiinil tti.riìn. — f!r;uiiti> B >iililir and Fossil l'iant

frora the Gannister Coal, Bacup.

^Tpy^u pyccKaro 3HTOMOJioru<iecKaio oGmecTua. T. XX. 1 880. C.-IleT(>i»fiyi)ri>,

1887.

Radoiskoicski. Faune hyménoptèrologique Transcaspienne. — Morawits. Neue trans-

caucasischc Apidae. — Jakoirleff. Descriptions d'espèces nouvelles ou pcu connues d«

jcnre Sphenoptcra Sol. dcs n'gions palearctiques. — Kraat:. Ueber Cctonicn aos Turke-

stan. — Portschinsky. Orthoptera nonnulla nova vel parnin cognita. — Ganglbauer. Turke-

stanische Bockkafer. — hi. Die BockkSfer der Halbinsel KoTea. — Id. Eìn nener Pogo-

nochaorus aus dem Kaukasns. — Faust. VciTifichniss der von don Herra AVilkins und

Grumm-Grshimailo in Turkestan, Buchara und ira Pamir gesammelten Curculioniden. —
Jìados:koirski. Revision du genre Dasjiioda Latr. — Morawitz. Insecta in itinere ci. N.

Przewalsckii in Asia centrali novissime lecta. I. Apidae. — Séménoir. Notice sur quel-

ques Carabes russcs. — Jakowìew. Quelques raatériaus pour servir à la connaissance de

la distribution fréojrraphique des mouches à scie (Tenthrcdinidae) en Russie. —
. 7'scìnchérine. Remarques sur une espèce déjà connue et description d'une espèce nouvelle

du genre Poecilus Bou. — Brandt. Verfrleichend-anatomische Untersucbungen ubcr das

Nerven System der Isopoda. — Faust. lusecta in itinere ci. N. Przcwalskii in .\sia cen-

trali novissime lecta. II. Curculionidae. — Ganglbauer. Zwei neue Carabcn. —
Schnail. C'óntributions ù la faune diptérologique. Genre Aricia.

^ Verhandlungen des natiuhistorischen Vereines der preuss. Kheinlande ecc.

Jhg. XLIV, 1. Bonn, 1887.

ffosius. Ueber den Septarieiithnn von Schermbeck. — Knops. Ueber die Molekularre-

fraktion des Isomerien Fumar-, MaleìnsSure, Slesacon-Citracon-Itaconsiiure und dcs Tliio-

phens und ihre Beziehung zur chemischen Constitution dieser Substanzen. — Esser. Die

Entstehung der Bluthen ara alten Holze.

^Verhandliuigen des Yereins zur Beforderung des Gewerbfleisses 1887. Heft

YIl. Berlin.

Stercken. Die Technik der Weissblechfabrikation. — Fink. Zur Theorie der Turbinen.

" Wochenschrift der òst. Ingenieur- und Architekten-Vereines. Jhg. XII, 39-43.

Wien, 1887.

*Zeitschrift des òsterr. Ingenieiir- uud Architekten-Vereins. Jhg. XXXIX, 3.

Wien, 1887.

Kinzer. Eisenie Klapiibruckc zu Konigsberg i. P. Rcisebericht von diplom.— Schradcr.

Strom- und Hafenbau in Xordfrankreich. — Lorenz. Die HOhenlage bei don Eisenbahnen. —
J/ùller-Breslau. Theorie statisch unbestimmter Systeme onter Berùcksichtigung von An-

fangsspannungen.

•Zeitschrift (Historische). N. F. Bd. XXIL ó. Mimchen uud Leipzig, 1887.

Bitter. Ueber die Anfànge dcs niederlandischen Aufstandes. — Baillen. Furstenbriefe

an Napoleon I. — Krauste. Der grosse Knrfurst und die protestantischen Ungarn.

Zeitimg (Stettiner Entomologische). Jhg. 48. Stettin, 1887.
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Pubblicazioni non periodiche

perveuiite airAccademia nel nies^e di novembre 1887.

PuhbUcadoiii iiallane.

*Alvino F. — I calendari. Fase. 1-22. Firenze, 1887. 8".

Bajo A. — Punti di rottura e calo totale degli archi gravati di pesi con-

tinui discontinui. Coefficienti di elasticità delle pietre. Napoli, 1887. 8'\

*Baldi D. — Vite inedite di matematici italiani pubblicate da E. Narducci.

Roma, ] 887. 4°.

"i^Bilanci provinciali per l'anno 1885. Roma, 1887. 4".

* Brlgnanlello G. B. e Desimoiii C. — Intorno ad una nuova medaglia dei

doge Giano II de' Campo Fregoso (Lettera e risposta). Roma, 1882. 8°.

* Carassi D. — Materiali per una avifauna del golfo di Spezia e della Val di

Magra. Spezia, 1887. 8°.

*Deùmoni C. — Sui quarti di danaro genovese e sui loro nomi volgari. Firenze,

1874. 8°.

*Ià, — Nuove considerazioni sui quarti di danaro genovino. Genova, s. a. 8».

*Id. — Intorno alla vita ed ai lavori di Andalò di Negro matematico ed astro-

nomo genovese del secolo XIV e d'altri matematici e cosmografi genovesi.

Memoria seguita da uu catalogo dei lavori di Andalò di Negro compi-

lato da B. Boiieompaijìii. Roma, 1876. 4".

*Id. — Osservazioni sopra due portolani di recente scoperti, e sovra alcune pro-

prietà delle carte nautiche. Genova, 1875. 8".

*Id. — Di un recente giudizio sulla importanza storica della battaglia di

Legnano. Genova, 1876. 8".

*Id. — Il marchese Bonifacio di Monferrato e i trovatori provenzali alla Corte

di lui. Genova, 1878. 8°.

*Id. — I viaggi e la carta dei fratelli Zeno veneziani (1390-1403). Studi 1"

e 2°. Firenze, 1878 e 1885. 8°.

*Id. — Cronaca di Genova scritta in francese da Alessandro Salvago. Genova,

1879. 8".

*Id. — I conti dell'ambasciata al Chan di Persia nel MCCXCII. Genova,

1879. 8°.

*Id. — Actes passés en 1271, 1274 et 1279 a l'Aias (Petite Aiménie) et à

Beyrouth par devant des notaires génois. Génes, 1881. 4°.

*Id. — Intorno a Giovanni Caboto genovese scopritore del Labrador e di altre

regioni dell'alta America settentrionale. Documenti. Genova, 1881. 8°.

*Id. — Intorno al fiorentino Giovanni Verrazzano scopritore in nome della

Francia di regioni nell'America settentrionale. Studio II con appendice.

Genova, 1881. 8°.
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'Desimoiu C. — Pero Tafur e il suo incontro col veneziano Nicol(N de' Conti.

Genova, 1881. 8°.

•/(/. — Actes passés à Famagouste de 1209 à 13()1 iiar (lo\;tiit le nutaire gò-

iiois Lamberto de Saiubuceto. Génes, 1883. 4".

*/(/. — Descrizione di un aquilino d'argento e cenni di altre monete geno-

vesi. Genova, 188(3. 8".

*/'/. — 11 libro del barone Candii " Umberto Biancamano '. Genova, 1886, 8°.

'Ili. — 11 marchese di Monferrato, Guglielmo il Vecchio e la sua famiglia

secondo gli studi recenti, con un'appendice sui trovatori genovesi. Genova,

1881). 8».

•/(/.— Statuti dei padri del Comune della Repubblica genovese. Genova, 1886. 4».

•/(/. — ^ Archives de l'Orient latin publiés sous le patronage de la Société de

l'Orient latin et la direction du conite Riant ". — ' Bibliographie de

l'Orient latin (1881-1888) ". Firenze, 1887. 8°.

*ld. — .1" Intorno ad alcuni nuovi studi sulla vita e le opere di Galileo

Galilei 1 di A. Favaro. — 2" » Documenti inediti per la storia dei mano-

scritti galilejani ». Id. — 3" « Le matematiche nell'arte militare secondo

un autografo di Galileo >•. Id. Fii-euze, 1887.8".

•/(/. — - La Franco en Orient au XIV*-" siècle. Eipédition du marechal Bou-

cicaut »
,
par DelaviUe Le Roiu. Firenze, 1887. 8".

*/(/. — Regesti delle lettere pontificie riguardanti la Liguria dai più antii'lii

tempi tino all'avvenimento di Innocenzo III. Genova, 1887. 4°.

•/(/. — Trattato dei genovesi col Chan dei Tartari nel 1380-1381, scritto in

lingua volgare. Firenze, 1887. 8".

* 1(1. — . Cedex Curaauicus Bibliothecae ad Tomplum Divi Marci Venetiarum,

primum ex integro edidit, prolegomenis, notis et compluribus glossariis

instmsit Comes Gesa Kuuii ' . Firenze, s. a. 8".

* Id. — Della conquista di Costantinopoli per Maometto II nel MCCCCLIII.

Opuscolo di Adamo di Moìitaldo ripubblicato con introduzione ed avver-

tenze. Genova, s. a. 8°.

* Id. — » Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lane » voii I). lì. Ròricht

und //. Meisiicì'. Fii-enze, s. a. 8°.

*Id. — Di alcune recenti pubblicazioni intorno a Galileo. Genova, s. a. 8".

*Id. — " Histoire du commerce du devant au moycn àge par W. Ilend ^.YA.

franjaise refondue et considérablement augmentée. I, II. Fii-enze, s. a. 8*.

*Id. — Intorno alla impresa di Megollo Lercari in Trebisonda. Lettere di Bar-

tolomeo Seaarerja a Giovanni Fontano. Genova, s. a. 8°.

*Id.— La décroissance graduelle du dernier de la fin du XI" au commence-

ment du XI IP siècle. Paris, s. a. 8».

*Id. — Le pubblicazioni della Società dell'Oriente latino. Firenze, s. a. 8".

•/(/. — i. Libro d'oltremare di fra Nicolò da Poggibonsi- pubblicato da Alberto

Bacchi della Lefju. Firenze, s. a. 8°.
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*DesimoM C. — Notizie di Paris Maria Salvago e del suo osservatorio astro-

nomico in Cai-bonara. Genova, s. a. 8".

*ld. — ^ Nuovi documenti intorno alle pratiche di pace fra Federico Barba-

rossa e i Lombardi » , di G. Tonoai. Firenze, s. d. 8».

* Id. — ^ Sui denari minuti della Zecca genovese». Genova, s. a. 8".

*Id. — Sui marchesi di Massa in Lunigiana e di Parodi nell'oltregiogo ligiu'e,

nei secoli XII e XIII. Firenze, s. a. 8°.

* Id. e Belgrado L. T. — Atlante idrografico del medio evo posseduto dal

prof. Tammar Luxoro, pubblicato a facsimile ed annotato. Genova,

1867. 8\
* Garibaldi P. M. — Stato meteorologico e magnetico di Genova per l'anno 1886.

Genova, 1887. 4°.

*Inaugurazione del monumento all'ingegnere Alberto Castigliano. Asti, 1887. 8°.

*Lachi P. — L'epitelio vescicale secondo i vari gradi di distensione della ve-

scica. Perugia, 1887. 8".

^Osservazioni fenoscopiche sulle piante. Pubblicazione della Direzione generale

dell' agricoltm-a. Roma, 1887. 4".

* Salvo Pi. — I Siculi. Ricerca di una civiltà italiana anteriore alla greca.

Stato civile. Palermo, 1887. 16".

* Savastano L. — Tubercolosi, iperplasie e tumori dell'olivo. I e li Memoria.

Napoli, 1887. 4".

* Sergi G. — Crani di Omagnaca. Roma, 1887. 8°.

*Id. e Moschea L. — Crani peruviani antichi del Museo antropologico nella

Università di Roma. Fii-enze, 1887. 8°.

Pubblicazioni estere.

^Ahlheim A. — De Senecae Rhetoris usu dicendi quaestiones. Darmstadini,

1886. 8°.

^Bachmami /. — «•?: tììì'ì^'tì • mfl.'n • fl>'VJ'"UC;^'!:l^ = flJTnn* « Das

Leben imd die Seutenzeu des Philosophen Secundus 'des Schweigsamen.

Naeh dem Aethiopischen und Arabischen. Halle, 1887. 8\
"^ Barthe A. — Ueber die Prapositionen 'par und jitrr in einigen Anglorum

Denlaiullern nebst einleitendeu Bemerkungen ueber das Verhaltnis der

Quatre Livres des Rois und der anglonorm. Psalter zu ihren Vorlagen.

Marbm-g, 1887. 8".

^Becker K. — Die Mysterien: Le siége d'Orléans und La destruction de Troye

le Grani Fine sprachliche Uutersuchung. Marbm-g, 1886. 8".

'' Belliiiger C. — Epilepsie bei Schwangeren, Kreissenden und Wochnerinnen.

Marburg, 1887. 8".

"^ Biebach A. — De Re municipali Salonitana. Halis, 1887. 8'.

''Bieck P. — Beitràge zur Casuistik der Nierengeschwiilste. Marburg, 1886. 8°
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'' Doerner E. — Anatoiiiische Untersuchuiig eines Eindes mit Pliocomelie. ìlai-

burg, 1887. 8^

''Bohiihardl W. — Das Personal-Pronomen iui Altprovenzalisclien. Marburg.

1887. 8".

^Bolt^ C. — Quaestiones de Consilio quo Thucidides historiam suam con-

scrip^erit. Halae. 1887. 8°.

'Bormaiiii E. — Die Jagd in den alttranzosischen Artus- und Abenteuer-Ro-

mau^n. Marbui-g, 1887. 8".

'• Boriub'i'ick A. — Ein Fall von Oesophaguscarcinom mit Durchbnich in den

linken Vorhof. Giessen, 1886. 8°.

'^ Bott L. — Ueber das quergestreifte Muskelsarkom der Niere. Giessen, 1887. 4°.

' Bottcher E.— Orographie iind Hjdrographie des Kongobeckens. Halle, 1887. 8\

'Braitiis R. — Studien ueber den Palaeopiknt von Amelose bei Biedenkopf

und dessen Umwandluu-sprodukte. Marburg. 1887. 8°.

^Broc/,-maiiH U. — Beitrage zur Dioptrik centiirter spharischer Flacheu. Rostock.

1887. 8».

^ Uùchier G. — Die Chansou de Geste des Loherains und ihre Bedeutung fiìr

die Cultiu-geschichte. Leipzig, 1886. 8°.

^B/'tclUiiig E. — Glaubwiirdigkeit Hincmars voa Reims im dtitten Teile der

sogennanten Annalen von St. Bertin. Halle, 1887. 8".

"^Bùge E. — Ueber die Steliung des Tungusischen zum Mongolisch-Tiirkischen. I.

Dessau, 1886. 8".

"^ Bulle li. — Beitràge ziu- Anatomie des Ohres. Rostock, 1886. 8°.

^ B uscii R. — Ueber die Betheuerungs- und Beschworimgsformeln in den Mi-

racles de Nostre Dame par pereonnages. Marbm-g, 1886. 8".

'Ruxi'i. — Quelques considérations générales sur les cartes du temps et spé-

cialement sur les types isobariques en Italie. Nancy, 1886. 8°.

^Ij'ussIcj- e. — De sententiaium asindeti usu emipideo. HaUs, 1887. 8°.

'• Cliìjs J. A. rad der — Dagh-Register gelionden int Casteel Batavia vant

passerende daer tei-plaetse als over geheel Nederlandts-India, Anno 1640-

1641. Bataria, 1887. 4°.

'• C/iì/rim E. — Sprichwòrter, sprichwortliche Redensarten und Sentenzen ])ei

den provenzalischeu Lyrikern. Marburg, 1887. S".

"^ Cold C. — Kusten-Yeranderungun ini Ai-chipel. Marburg, 1886.8°.

'^Cook A. — Ueber die Berkeleysche Philosophie. Hallae, 1886. 8».

"Coies E. C. and Swinhoe C. A. — A Catalogne of the moths of India. Parti.

Sphinges. Calcutta. 1887. 8».

" Cramer A. — Beitriige zur, Kenntniss des Glycogens. Miinchen, 1887. 8°.

^ Cramer F. — De Perfecti Coniunctivi usu potentiali apud priscos scriptores

latinos. Marburgi, 1886. 8».

^ Deyenhardt E. — Die Metapher bei den Vorlaufem ilolièrcs (1612-16Ó4).

Marbm-g, 1886. 8°.
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"^ Deiche W. — Ueber einige Derivate der /? Metaxylolsiilfbnsaure imd das

flussige Dibrommetaxilol. Eostock. 1887. 8".

"^ Dielrieìt. 0. — Der Triumphus St. Reniacli cine Quelle fiir die Geschichte

des 11 Jahrhunderts. Halle, 1887. 8".

'^ Dinkler M. — Ueber Biudegewebs - imd Gallengangsneiibildung in der Leber

bei Chronischer Phosphorvergiftuug imd sog. acuter Leberatrophie. Halle,

1887. 8°.

^ Dlsselhorst E. — Studien iiber Emigratioii. Halle, 1887. 8".

'' Dittembercj G. — De sacris Rhodiorum Commeutatio altera. Accedit Epime-

tnim de inscriptione quadam Coa. Halis, 1887. 4°.

'' Ddhler E. — Der Aiigriff George Villiers's Herzogs von Biicliingham auf die

heroischen Dramen iind Dichter Englands im XVII Jahrhundert. Halle,

1887. 8°.

"^ Drcmsfeld N. — Der Ziisainmenhang des Wissens mit dem Gewissen, insbe-

sondere die praktische Bedeutiing des ersteren fiii- letzteres. Halis, 1887. 8°.

"'Ebelltig A. — Ein Fall vou Hemicephalie. Halle, 1880. 8°.

* Eckhard C — Ein Beitrag ziir Lehre von dem Vorkommen gehornter wei-

blicher Eelie. Giessen, 1886. 8°.

'^ EnUian IL — De notione verborum tentandi ex nsu veteris testamenti espli-

cata. HalLs, 1886. 8°.

"'Erhardt Th. — Ein Fall von intraarticuliir gelegener Exostosis Cartilaginea ara

Knie. Leipzig, 1887. 8°.

^ Faust E. K. II.— Richard Brome. Ein Beitrag zur Geschichte der Englischen

Litteratnr. Halle, 1887. 8'\

^Felici. G. S. — Die religionsphilosophischen Grundanschauungen des Thomas

Campanella. Halle, 1887. 8".

''Felix II. — Quaestioues grammaticae in Velleiiim Paterculum. Hallae,

1886. 8°.

'' Fernbach L. — Die Bewegung einer homogen mit Masse belegten Starren

Geraden auf einer geradlinigen Fliiche. Halle, 1887. 8".

•
Feii C. — Die sittlichen Auschauungen des Salominischen Spruchbuchs. Halle,

1886. 8".

"^ Fiiik IL — Beitrag zur Luhre von der diabetischen Lungenerki'ankung. Giessen,

1887. %\

''Fischer W. — Ueber die Tension der iiber flussiger und der Alter fester Substanz

gesàttigten Dampfe. Darmstadt, 1886. 8".

''Flavitis /. — Epitomae adhuc ineditae pars prima. Marburgi, 1887. 4».

''Frank R. — Des Regnerus Engelhard peinliches Recht. Gottingen, 1887. 8°.

''Franke IL — Ueber Bedeutung. Inhalt und Alter des ^ Sepher Hajjaschar "

.

Halle, 1887. 8".

''Franke W. — Ueber Sympathicus-Reflexe beim Frosch. Halle, 1886. 8".

^ Frendenstein C. — Beitrag zur Trachomfrage. Berlin, 1887. 8°.
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'' Fries L. — Montchrestien's > Sophonisbe - scine Vorgiinger iind Qiiellen.

Marburg, 1886. 8».

Trilzschiu^ V. Y. — Coniectaneonun. Pars secunda. Rostockii, 1887. 4".

'' t'rolich C. — Halogenderivate des ,:f-XaphtoL-liiiious und deren Verhalteii gegen

Alkali. Marburg, 1887. 8".

'^Fromme G. — Zur KonntnitJs der /?- Dichlorpropionsaure und ueber Bildung

der Xeronsaure aus «- Dibrom-Normall)iittorsaure. Braiinscliweig. 1887. 8".

''' Frommknechl C. — Studien aìl Eruptivjfesteinen aus der Umgcgend von Neu-

haldensleben. Halle, 1887. 8".

^Fnhr F. — Die Eistii-pation der Scbilddriise. Giessen, 1886. 8°.

* Gaul K. W. — Romanische Elemento in dem Latein der Lex salica. Giessen,

1886. 8".

'Ga^solef/i A. — La patria dell'italiano, con Versione inglese di H. Phillips.

Philadelphia, 1887. 4».

^ Gebhard F. — Secundare Degerationeu iiach tuberkuloser Zerstorung des Poiis.

Halle, 1887. 8».

'^Ge/sf J. — Ueber ein Carcinom der Bartholinischeu Driise. Halle, 1887. 8".

^ Gelblìc C. — Die Volksdichte des Mansfolder See- iind des Saal-Kreises auf

Grund der Volkszahluug toiu 1° Decbr. 1885. Halle, 1887. 8".

^ Gerlaiid C. — Die Einwirkuug von Brom auf Dianiido-«-Naphtol. Marburg,

1886. 8°.

* Glòckiier II. — Die Irrigation des puerperalen Uterus speciell mit Carbol-

saure unter besonderer Beriicksichtigung des sogenannten » Carbolzui'alles "

.

Dresden, 1886. 8".

+ Godde B. — Ein Fall von Ovariotomie complizirt mit Parotitis uud Psychi-

scher P]rkrankung. Miiuster, 1887. 8°.

*Govi G. — Du cercle chromatique de Newton. Paris, 1887. 4".

^ Graubiier lì. — Ein Beitrag ziu- Lebensgeschichte Mai'tin Rinckarts. Halle,

1886. 8".

'^Greifeld A. — De Andriae terentianae gemino exitu. Halis, 1887. 8°.

" Grisson IL — Ceber das Yerhalteu der Glycosidau im Thierkorper. Regensburg,

1887. 8°.

f Groesst J. — Qua tenus Silius Italicus a Vergilio pendere videatur. Aquis,

1887. 8".

^ Grolraan W. voii — Beitrag zur Kenntniss der Netzhautgliouie. Leipzig,

1887. 8°.

^ Groneveld H.— Die àlteste Bearbeitung der Griseldissage in Franki-eich. Mar-

burg. 1886. 8°.

^Groiise K. — Die Literatiu'-wissenschaft ihr Ziel und iiir A\'eg. Halle, 1887. 8".

• Grossmmm P — Ueber primàre Tumoren im Peritoneura, Netz imd Mesen-

terium und ueber eincn Fall von priraareu Fibrom des grossen Nctzes.

Halle, 1887. 8".
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•

''Ilàberlein W. — Ueber die Beziehiingen der elektrischen Grossen uud Nutzefrekt

von Secimdarelementen. Marburg, 1887. 8°.

"^Ilagen M. von — Quaestiones Criticae de bello rautinensi (44-42 A. C.)-

Marburgi, 1886. 8°.

''Ilanau L. — Ueber abnorme Speichel^ecretion bei Geisteskranken (Eiii Fall

von Ptyalismus). Halle, 1887. 8".

''Hauser E. — Die Entwickeliing; der Viehzucht im Preiissen von 1816 bis

1883 mit Rucksicht auf die zwei einheitliclien Zahlungen 1873 und 1883

ftìr das ganze deutsche Reich. Halle, 1887. 8°.

^Ueiae C.— Johannes Velten. Ein Beitrag zur Geschichte des deiitscben Theaters

im XVII Jahrhundert. Halle, 1887. 8°.

''nenczì/nski A. — Ueber den Einfliiss der Gemissmittel auf die Magenverdammg.

Rostock, 1886. 8".

^Hennings IL — Studien ueber die altere daniscbe Kouigsurkunde bis zu Mitte

des XII Jahrhimderts. Friedland. 1886. 8".

''Ilerforth E. — De dialecto Cretica. Halis, 1887. 8."

^ Ilertàberg IL — Einige Beispiele aus Eiu'opa ueber Vòlkerverbindung vmd

Volkertrennung durch Gebirge, Fliisse und Meeresarme. Halle, 1887. 8".

^ Ilildebrandt IL — Beitriige zur vergleichenden Anatomie der Ambrosiaceen

und Senecionideen. Marburg. 1887. 8°.

^Ili/ue P. — De (uì. particulare apud priscos scriptores latinos vi et usu. Halis,

1887. 4".

'' Ilifpenstiel G. — De (jraecorum tragieoruni principum fabularum nominibus.

Marpurgi, 1887. 8°.

"^Iloerle A. — De Casuum usu propertiano. Halis, 1887. 8'\

^Ilohmmiii L. — Ueber Sprache und Stil des alteuglischen Lai Hauelok pe

Daue. Marburg, 1886. 8".

'^Iloltennann IL — Ueber die Virkung des Urethans bei Geisteskranken. Rostock,

1886. 8^

''llorii K. — Beitrage zur Kritik der vita Heinrici IV. imperatoris. Rostock,

1887. 8».

''IMcnfeldt TF. — Zur Theorie der Aliwickelbaren Flachen. Rostock, 1887. 8°.

'' Ilo Ite B. — Enwirkung von Phenylhvdrazin auf Anlwdride zweibarischer Sàuren

insbesondere Phtalsiiureanliydrid. Leipzig, 1887. 8°.

"^ lluiult G. — De M. Annaei Lucani comparationibus. Cothenis Anhaltinorum,

1886. 8".

^Ulisse 0. — Die Schmiickendeu Beiworter und Beisàtze in den altfranzosi-

schen Cliansons de Geste. Halle, 1887. 8 '.

^ Illmaim Ph. — De TibuUi codicis ambrosiani auctoritate. Halis, 1886. 8".

^ Jacobi Ph. — Siutactisehe Studien ueber Pierre Corneille. Giessen, 1887. 8°.

'' Jesuriim J. A. — Ueber einige Derivate und die Constitution des Cymeuols

(w- Iso- cymoplienol). Rostock, 1886. 8°.
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'^ Kahn-Bensingev M.— Myxoma Chorii bei eineni ZAvilliiigsei. Giessen, 1887. 8".

'- Kalkoff G. — De codicibiis Epitomes Harpocratioueae. Halis, 1886. 8".

Kanibach II. — Ein Beitrag zur patologischen Anatomie der Lungens}T)hilis.

Halle. 1887. 8».

' Kattenbusch F. — Ueber religiòsen Glauben im Sinne des Christenthums.

Giessen, 1887. A°.

"' Kaufmaiiii F. — Der Vocalismus des Schwabischen in der Mundart von Horb.

Strassburg, 1887. 8".

'^ Keesebiter 0. — Die Chnstliehen "Worter in der Entwickeliaig des Franzo-

sischen. Halis, 1887. 8".

"^ Kegel 0. — Ueber die isomeren Naphtylphenylketone uud deren Verlialten

gegen Chromsaure. Marbiu'g, 1887. 8°.

Klamiiuj F. — Zur Syntax des franzòsischen Intinitivs iin XVI Jalnhiindert.

Barmen, 1887. 8".

^ Kley F. — Die Reime der Vida St. Honorat von Eaymon Feraut, eine Sprach-

liche Untersuchung. Marburg, 1887. 8".

^Klietsch Q. — Ueber das Veralteu der Magensaftsecrection bei toxischer Gastri-

tis. Giessen, 1886. 8".

^ Klmgenbiel A. — Untersuchungen ueber Miiskelstarre aui quergestreiften

Muskel. Halle. 1887. 8".

' Kluge P. — Beitrag zui- Kenutniss eiuiger bei der Keduetion von Nitroderi-

vaten aromatischen Koblenwasserstoffe luit Zinn uad Salzsilure, entste-

henden chlorhaltigen Aniline. Rostock, 1886. 8".

'''Kobbe F. — Ueber die fossilen Hòlzer der Mecklenburger Braunkoblo. Gustrow.

1887. 8\
' Kohl D. — Die Politik Kiu'sachsens wàlu-end des InteiTegnums und der Kai-

serwahl 1612 nach ai'chivalischen Quellen dargesteUt. Halle, 1887. 8".

'' Kòhn E. — Ueber einen Fall von spontaner Zerreissung der Aorta. Halle,

1887. 8".

•Kramer 0. — De Pelopis Fabula. Pars I. Halis, 1886. 8».

'^ Krause F. — Ueber maligne Neurome_iind das vorkommen von Nervenfasern

in denselben. Leipzig, 1887. 8".

"' Krausìiaar 0. — Ein Fall von pertbrierenden Endothelialsarcom der Dura

Mater. Marburg, 1886. 8".

''' Krùger F. — De (3vidi Fastis reeensendis. Suerini, 1887. 4°.

"' Krùger G. — Lucifer Bischof von Calaris und das Schisma der Luciferianer.

Leipzig, 1886. 8°.

''''

Kucheiibàcker K. — Ueber die Sprache des Altfranzosischen Gregor B. Halle,

1886. 8".

"^Kùhne C. — De codicibus qui Aristophanis Ecclesiazusas et Lysistratam

exhibent. Halis, 1886. 8".
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''Kuhfms M. — Ueber das Boccaccio zugeschiiebene Kiirzere Danteleben. Halle,

1886. 8°.

Uùihl F. — Die Allegorie bei Charles d'Orléans. Marburg, 1886. 8».

'' Ktrntsel 0. — Kiinstlerische Elemente in der Dichtersprache des Heliand

(Epitheta. Reimbreclinung. Metrik). Rostock, 1887. S*'.

^ Kurze F. — Geschichte der Sachsisclien Pfalzgrafschaft bis zu ibrem Ueber-

gange in ein tenitorial Fiirstenthum. Halle, 1886. 8".

^KybwrgD. — Beschreibimg von Foeten uud peripheren Eitheilen einer Vier-

lingsgeburt nebst Musteriing der Angaben ueber die Geschlechtsverbàlt-

nisse der einem Ei entstammonden Foeten. Halle, 1887. 8°.

^ Lahm W. — Flora der Umgebung von Laiibach (Oberhessen) entbaltend: Die

Gefasspflanzen nebst pflanzengeographischen Betrachtungen. Grùmberg,

1887. 8°.

"^ Lang J. — Epistolae a viro doctissimo J.'K. F. Knaake Collectae, emendatae,

annotationibus ornatae editae ab Hermanno Hering. HaUs, 1886. 4".

"^ Lange A.— Die Entwieklung der ethischen Anschainmgen in der hebràischen

Maschaldichtung des Salerno, des Koheleth und des Sii'aziden. Halle,

1886. 8°.

'' Ledderboge IL — Ueber Xylidin iind Pseudocumidinsulfonsàiiren. Rostock,

1887. 8°.

^ Ledroit J. M. — . Ueber die sogenannten Trachydolerite des Vogelsberges.

Giessen, 1886. 8°.

^ Lemme II A. — Manassés de Pas, marquis de Feuquières ein franzosischer Di-

plomat und General unter Ludwig XIII. Halle, 1887. 8".

''Leo F. — Vindiciae plautinae. Rostoekii, 1887. 4°.

^ Leoaìiardl K. — Kaiser Nicephorus II Phokas und die Haradaniden 960-969.

\ Halle, 1887. 8°.

^Leveii L. — Experimeutelle Untersuchungen ueber die Regeneration der quer-

gestreifteii Muskelfasern imter besonderer Beriichsichtigimg der Karj'oki-

nese. Halle, 1887. 8».

^Liebheit E. — Ueber die Dupin'sche Cyclide. Halle, 1886. 8°.

'' Liebrecht K. — Ueber die tuberkulose Form der Mastdarmfisteln. Halle,

1886. 8".

'^ Lòlir IL— Ueber die SelbstbiograpMe Kaiser Karls IV. Rostock, 1886. 8°.

'' Lohrer 0. — Beitràge zur Anatomischen Systematik. Marburg, 1886. 8°.

"^ Loock L. — Ueber die jurassischen Diluvial-Geschiebe Mecklenburgs. Giìstrow,

1886. 8».

"^ Lowenthal J. — Ein Fall von Impftuberculose der Conjunctiva des Menschen

mit Befund von Tuberkelbacillen. Halle, 1887. 8^

''Luther J. — Die Sprache Luthers in der Septemberbibel. Halle, 1887. 8°.
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* Lijdekker R. — Catalogne of the remains of Siwalik vertebrata contained iu

the geological Department of the Indiali Museum. Part I. Mammalia.

Part li. Aves, reptilia and pisces. Calcutta. 1885-86. 8°.

^/(/.— Catalogne of the remains of pleistocene and pre-historic vertebrata, con-

tained in the geological Department of the Indian Museum. Calcutta,

1886. 8".

^ Maior G. — Die Tzigaia-Race, ihre Eigenschaften iind ihre wirthschaftliche

Nutzbarkeit. Halle, 1887. 8'.

" }fartinseii W.— Gothes Singspiele im Verhaltnis zu den Weissisehen Ope-

retten. Dresden. 1887. 8".

^ Meigea F.— Die Vegetationsorgane einiger Standen. Beitrag zur vergieichenden

Morphologie der Pflanzen. Marbiirg, 1887. 8°.

^Meinhoff E. — Die Vergleiche in den altfranzSsischen Karlsepen. Marburg,

1886. 8'.

^ Mense 0. — Ziu- Kenntniss der taglichen Assimilation der Kohlenydrate. Halle,

1887. 8".

'^Metiler G. K. — Statistisehe Untersuchungen ueber den Einflnss der Getreide-

preise auf die Hrotpreise und dieser auf die Lòhne. Jena, 1887. 8°.

^ Mìeìile W. — Das Verhaltniss der Handschriften des altfranzosischen Grego-

rius. Halle, 1886. 8".

^Mogk J. — Ueber die Lebercirrhose im Kindesalter, zugleich ein Beitrag zur

Pathogenese der Lebercirrhose. Giessen, 1887. 8».

f Mónnich P. — Neue Untersuchungen ueber das Lichtbrechungsvermogen der

geschichten Krvstallinse der Vertebraten. Bonn, 1887. 8».

^Mi'dler II. — Quaestiones de locis thucydideis ad Comprobandam sententiam

ulliichianam aUatis. Gissae, 1887. 8".

* Mailer T. — Untereuchungen ueber den gegenwàrtigen Stand der Agrarsta-

tistik mit besonderer Beriìcksichtigung der landwirthschaftlichen Pro-

duction sstatistik und deren Entwicklung .seit dem Jahre 1808. Halle,

1887. 8°.

''Nagai S. — Die Landwirthschaft Japans ihre Gegenwart und ihre Zukunft.

Halle. 1886. 8».

^Nataiison M. — Untersuchungen uber die Wirksamkeit der "Thomasschlacke,,

auf Mittelboden. Halle. 1887. 8°.

'^Nauwerck G. — Studien ueber die Phar}nx- Mucosa. Halle, 1887. 8".

'^Nebe A. — De mysteriorum eleusinionun tempore et administratione publica.

Halae, 1886. 8°.

^ Nebel A. — Ueber die Aneurysmen der Aorta ascendens mit Dmchbnich in

die Pulmonalarterie. Giessen, 1886. 8".

^ Niemoeller G. — De pronominibus ipse et idem apud Piantimi et Terentium.

Halis, 1887. 8°.
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^ Oehmcke 0. —• Der Bokuper Sandstein unii seine MoUuskenfaiina. Giistrovv,

1886. 8».

* Oeltse 0. — De particularum fitv et dt apud Thucydidem usu. Halis, 1887. 8°.

Ofner 0. — Uutersuchmigen ueber die wirtschaftliehe Bedeutiing des gemeinen

Buffels (Rubai US indicus). Halle, 1887. 8\

^ Oltmanns F. — Ueber die Entwickelung der Perithecien in der Gattung Chae-

tomium. Leipzig, 1887. 4".

^Paschen 1). — Beschreibung eines gravideu Uterus aus dem fiinften Monat der

Schwangerschaft. Marburg, 1887. 8°.

'^Petschow G. — Ueber die Einwirkung einiger Ketone aiif Dimethyl- und

Diàthylanilin. Halle, 1887. 8".

''Pieper W. — Ueber Lymphangiectasia colli congenita. Halle, 1887. 8°.

"^ Pìlling C. — Quomodo Thelephi fabulam et scriptores et artifices veteres

tractaverint. Halae, 1886. 8".

''Plats H. — Oasuistiseber Beitrag zur Symptomatologie der Magenkrankheiten.

Giessen, 1887. 8°.

'^ PI iti C. — Beitrage zui- vergleichenden Anatomie des Blattstiels der Dicoty-

ledoneu. Marbxu-g, 1886. 8".

^ Pomi010 P. — De Xantho et Herodoto rerum lydiarum scriptoribus. Halis,

1886. 8".

^Po^iiaaski A. — Ueber die religionsphilosophischen Anscbaimngen des Flavius

Josephus. Halle, 1887. 8".

^Rackwit: IL — De genetivi usu sophocleo. Pars 1. Halae, 1887. 8°.

^ Redlich P. — Einleitung zu einem neuen Abdrack des Koman du Mont Saint-

Michel, von Guillaume de S. Paier. Marburg, 1886. 8".

^ Relìiherts C. — Ueber die elastische Nachwirkung beim Federbaronieter. Mar-

bm-g, 1887. 4°.

"^PIehm P. — Ueber Condensationsproducte von Aceton und Acetophenon mit

Anilin imd Ammoniak. Halle, 1887. 8".

^ Ròdiger H. — Extracapsulare Bruche der Patella. Trier, 1887. 8°.

^Ròllig P. — Quae ratio inter Photii et Suidae lexica intercedat. Halis.

1886. 8°.

^ Ropp G. von der — Deutsche Kolonien im zwolften und dreizehuten Jahrhun-

dert. Giessen, 1886. 4".

'^ Roser W. — Herniologische Streitfragen. Marburg, 1887. 4°.

^RoslnskiA. — Kritik der Beweisgriiude des Herbartschen Realismus fiir die

Subjectivitiit des Wahrnehniungsinhaltes. I. T. Halle, 1886. 8°.

'^Rudel Th. — Ueber die Romermonate. Halle, 1886. 8°.

'^R/klige?' G. — Quibuscum viris fuerit Statio poetae usus consuetudo fami-

liaritas. Marburgi, 1887. 8°.

^ Rampel Th. — Ueber den interstitiellen Leistenbruch. Marburg, 1887. 8°.
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'^l'unge II. — Courtilz de Saudias und die Anfiincfe des Mercure historique et

politique. Ein Beitrag ziir Geschichte der periodischen Presse im 17

Jahrhundert. Halle, 1S87. 8^
' Schaefer 11. — Der lamische und hellenische Krieg uacli den Qiiellen dar-

gestellt. Viersen, 188tì. 8».

• Schediler lì. — Beitrag zur Morphologie der Batkterieii ( B a e t e v i ii in Z o p l' i i

Kurth.). Marbm-g. 1887. 8".

"^ Sehimmelpfeii;/ (l. — Orationes qui sunt in Macartatuni (XLIII.) et in Ol3'm-

piodoruni (KLYm.) et in Laeriti exoei>tinnein (XXXV.) sub Demostlie-

nis nomine traditae num unius ejnsdeiuque oratoris esse iudicandae sint.

Marpurgi, 1887. 8".

^Sehirling V.— Die Verteidigungswaffeu ini alttrauziisischen Epos. Jlarbiug.

1887. 8°.

^ Schlems li. — Zui' Aetiologie und TJierapie der clirouischcii (ionorrlioo. HaUe

1887. 8».

'' SchmaUz R. — Die Purkinje'schen Faden im Herzen der Hanssiiugethiere.

Berlin, 1886. 8".

"^ Schmidt E. E. — Giselher Bischof von Merseburg, Erzbisehnf von Magdeburg.

Halle, 1886. 8°.

^ Schmidt L. — Caroli .Tulii Caesaris vitae memoria. Marburgi, 1887. 4".

~'Id. — Quaestionis de Pindarieorum Carminimi ehronologia. Supplementnm al-

terum. Marburgi. 1887. 4".

'' Schneider J. — Ueber Compressibilitàt von Salzlosungen. Oiessen, 1886. 8°.

^ Scholten W. von — Metrische Untersuehungeu zu .John Marstron"s Trauer-

spielen. Halle. 1886. 8°.

^ Schóiie A. — Deutsclie Altertiimer im Meckenl)urger (Redentiner) Osterspiel.

Ludwigsliist. 1886. 8^

^ Schroers G. A. — Ein Fall von Sectio Caesarea nach elassiscber Methode bei

rhachitisch verengtem Becken aus der Marburger Klinik. Alarburg.

1887. 8°.

"^ Schuchardt Th. — Versuche mit dem Eiirhai-dt'schen Atmometer, Halle,

1887. 8°.

^ Schults B. — Ueber gebromte Toluvl- und Phtalsànren. Uostock. 1886. 8".

^ Schwabe M. E. — Untersuchungen ueber die Anatomie uud Genese einer

am aufsteigenden Teil der Aorta Constant vorkommenden leistenfOrmigen

Prominenz (Crista aortica). Halle, 1887. 8".

Seìp 0. — De participii et intinitivi apud Hesioduiu usn. Gissae, 1886. 8°.

* Sergi G.— La Psvchologie physiologique. Trad. par M. llonton. Paris, 1888.8".

^Sickel W. — Zur Geschichte des Bannes. Marburg, 1886. 4».

^Sieg G. — De Cicerone Germanico Alieno Arati interpi-etibus. Halis. 1886. 8".

^ Simon K. — Ueber den Punkt Kleinster Entfernungssumme nnd die FIìh-Iumi

:?rn= const. Halle. 1887. 8°.
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^ Spen:: F. — Die Syntaktische Behandlving des achtsilbigen Verses iu der

Passion Christi und ini Leodegar-Liede mit besonderer Beriicksichtigung

der Casurfrage. Marbm-g, 1886. 8".

"^ Spiess J. — Ueber die auf Wasser gleitenden elektrischen Fimken. Marbui-g,

1887. 4°.

^ Stahl J. — De natura atque usu imperativi apud Terentiiun. Marpurgi,

1886. 8°.

Steffen H. — Unterfranken und Aschaffenbiu-g. Eine geographische Studia auf

Grundlage der Bavaria. Halle, 1886. 8°.

"'Stein Th. — Geht Diabas in Schaalstein ueber? Darmstadt, 1887. 8°.

'' Steinecke V. — Ueber einige jungere eruptivgesteine aus Persien. Halle,

1887. 8°.

•i' Stessei Ch.— Die Bilder und Vergleiche der altproyenzalischen Lyrik nach

Form und Inhalt untersucht. Marburg, 1886. 8°.

' Taege C. — Beitrage zur Kenntniss der Nitrosalicylsam-ealdehyde und der

Nitrocumarine. Marburg, 1887. 8°.

^ Tessiti Ct. — Ueber Eibildung und Entwicklimg der Rotatorien. Leipzig,

1886. 8".

" Tiedemann F. — Wesen und Wirksamkeit der Puìjliciana in rem actio. Kro-

pelin, 1886. 8".

^ Trump F. — Observationes ad genus dicendi Claudiani ejusque imitationem

vergilianam spectantes. Vratislaviae, 1887. 8".

T Unger R. — Ueber Bm-sitis praepatellaris. Halle, 1887. 8°.

^ Urbach I?. — Das Verhaltniss des Shakespeare' schen Lustspiel " The Taming

of the Shrew ., zu seinen Quellen. Schwerin, 1887. 8°.

t Varnholt L. — Synthese der Fisomeren Monochlorsalicylsàuren. Fiirstenwalde,

1886. 8».

^ Vogel J. — Beitrage zur Lehre vom Ulcus ventriculi simplex. Karlsriihe,

1887. 8°.

i' Vogel W. — Ueber supravaginale Amputation des schwangeren Uterus we-

gen Myom. Giessen, 1886. 8°.

+ Vòlker E. — Rhinthonis fragmenta. Halis, 1887. 8°.

• Vòlker P. — Die Bedeutungsentwickelung des Wortes Roman. Halle, 1887. 8°.

^ Voss R. —• Theorie der Thetafunctionen einer Veranderlichen, deren Carakte-

ristiken sich aus gebrochenen Zahlen zusammensetzen lassen. Greifswald,

1886. 8°.

^ Wagner A. — Ueber Lipome des Kniegelenks. Konigshutte, 1887. 8°.

'' Wagner E. — Ueber die Grundbedingungen mikrometi-ischer Einstellung bei

Teleskopen. Berlin, 1886. 8°.

"^ Walther C. — Num quae imitationis Thucydidiae vestigia in Demosthenis ora-

tionibus invenhi possint. Additum est epimetrum de Eubolideae prooe-

raio. Gissae, 1886. 8°.
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• Walther Ph. — Die Ermittelung der Bestandsholzmassen mit Hiilfe der

BestandsrichthOhe unter Beifiigung von 4 Karten. Giessen, 1880. 8°.

^ Wamser F. — De iiire sepulcrali llomanorum quid titilli doceant. Darmsta-

diDi, 1887. 8".

+ Waìidelt 0. — Sprichwòrter und Sentenzen des altfranzosiscben Dramas (1100-

1400). Marbmg, 1887. 8°.

^ Wege 0. — Ueber hernia ingiiino- imd cniro-properitflnealis. Halle, 1887. 8".

^ Weigelt R. — Franzosisches oi aus eì auf Grund lateinischer Urkunden des

zwòlften Jahrhunderts. Halle. 1887. 8".

^ Weise J. — Italien und die Langobardenherrscher von 5tJ8 bis 628. Halle,

1886. 8°.

^ Weiss W. — Untersuchungen zur Bestimniung des Dialekts des Codex Teplen-

sis. HaUae, 1887. 8°.

^ Werle G. — Bis quae in Theophrasteo Characterum libello offendunt quate-

nus transpositione medela afferenda sit. Marburgi, 1887. 4".

* Weniecke M. — Beitrage zur Kenntniss des Coffeins und Coffeidins. Mar-

burg, 1887. 8°.

" Westphal W. — Ueber die osteomyelitische Spontanfractur. ilarburg, 1887. 8".

^ Wieck II. — Die Teufel auf der Mittelalterlicben MysterienbiUine Franki-eichs.

Leipzig, 1887. 8».

* Wiesenthal P. — Ueber den Einfluss chi-onischer Herzb-aukheiten auf Schwan-

gerschaft, Geburt und Wochenbett. Marburg, 1887. 8".

'^ Wiggers J. M. — Heinrich von Freiberg als Verfasser des Schwankes vom

Schràtel und vom Wasserbaren. Rostock. 1887. 8*.

^ Wilkeiis n. — Quaestiones de Strabonis alionimque rerum gallicarum aucto-

rum fontibus. Marpm-gi, 1886. 8".

^ Wille A. — Zur Diagnostik des Coniferenholzes. I. Die Gròsse des Tupfelhofes

bei den Abietinen. II. Ueber den sog. Markstrahl Goeflicienten. Halle,

1887. 8».

+ Wohltmatm F. — Fin Beitrag zur Priifung und Vervollkoiumnung der esacten

Versuchsmethode zur LSsung schwebender Pflanzen- und Bodenkultur-

fragen. HaUe, 1886. 4°.

f Wolff C. — Einige FaUe von Stiychninvergiftung. Halle, 1887. 8".

^ Wolff P. — Ohraffectionen beim Abdominaltyphus. Halle, 1887. 8°.

^ Wutidrac/c A. — Der Linzer Entecrist eine litterarhistorische Untersuchung.

Marburg, 1886. 8°.
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Pubblicazioni periodiche

pervenute all'Accademia nel mese di novembre 1887.

Pubblicasioni ìiaùonall.

•'Annali della Società degli injfegneri e degli architetti italiani. Anno II, f. 3.

Koma, 1887.

R'iilill. I trainways l'miicolari. — Gran ponte girevole ncll'Arsenak- di Taranto. —
Prospetto idrometrico di cento fiumi e torrenti. — Quadro delle iiiii importanti Carte topo-

grafiche, corografiche ed idrogratìche del regno d'Italia, o d'una parte considerevole dello

stesso, ecc. — Pinccntlnì. La facciata di Santa Maria del Fiore. — Simonrtti. Le costru-

zioni ferroviare. — G. C. La ferrovia Genova-Acqui-Asti.

tAnuali di agricoltura. 1887, n. 137. Roma.

Insegnamento agrario elementare.

^Annali di chimica e di farmacologia. 1887, u. 4. Milano.

Guareschi. Ricerche sulle basi che si trovano fra i prodotti della putrefazione. —
Alhcrtoni Sulla formazione e sul contegno dell'alcool e dell'aldeide nell'organismo.— Vanni

e l'uns. Kicerca quantitativa dei fosfati dell'urina in vari processi morbosi.

i" Annali di statistica. Ser. IV, n. 12, 14, 15. Roma, 1887.

12. Statistica degli impiegati civili e militari dello Stato. — 14. Inchiesta statistica

sugli istituti dei sordo-muti e dei ciechi. — 15. Notizie sulle condizioni industriali della

provincia di Mantova.

"'Archivio storico per le provincie napoletane. Anno XII, 3. Napoli, 1887.

Barone. Notizie storiche tratte dai registri di Cancelleria di Ladislao di Durazzo. —
Sch'qia. Storia del principato longobardo in Salerno. — Marescu. I due trattati stipulati

dalla Corte napoletana nel settembre 1805. — Nunziante. Un nuovo documento sul matri-

monio di Cassandra Marchese con Alfonso Castriota. — Elenco delle pergamene già appar-

tenenti alla famiglia Fusco ed ora acquistate dalla Società di Storia Patria.

Archivio storico siciliano. N. S. Anno XII, f. 2-3. Palermo, 1887.

Schifò. L'antico castello di Calatamauro, le sue dimensioni, la sua origine e le sue

vicende. — Pellegrini. Iscrizioni ceramiche d'Erice e suoi dintorni. — Cosentino. I notari

in Sicilia. — Starrahlu. Catalogo ragionato di un protocollo del notaro Adamo de Citella

dell'anno di XII indizione 1298-99, che si conserva nell'Archivio comunale di Palermo. —
Gioeni. Saggio di etimologie siciliane.

^Archivio veneto. Anno XVII, f. 67. Venezia, 1887.

Marchesi. Le relazioni tra la Repubblica veneta ed il Portogallo, dall'anno 1522

al 1797. — Fincati. L'armata di Venezia dal 1470 al 1474. — Valle. Elustrazione di un

bassorilievo esistente nel palazzo Quirini a S. Marco in Vicenza. — Saccardo. L'antica

chiesa di S. Teodoro in Venezia. — Boni. La Ca' d'Oro e le sue decorazioni policrome. —
Joppi. Diario del campo tedesco nella guerra veneta dal 1512 al 1516, di un contempo-

raneo. — Giuriato. Memorie venete nei monumenti di Roma. — Cipolla. Statuti rurali ve-

ronesi. Bionde di Porcile, Bosco Frizzolana, Calmasino. — Tesxier. Stampatori in Venezia

nel secolo XV. — Cecchetti. Saggio di cognomi ed autografi di artisti in Venezia. Secoli

XlV-XVl
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^Atti della reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palurmo. N. S.

voi. IX. Palermo, 1887.

Sampolo. Sui primi venticinque anni della K. Università degli studi in Palermo. —
Di Giovanni. SuH'Acoaileuiia del Buon Gusto nel secolo passato. — Ecola. La stampa sici-

liana fuori di Palermo e di Messina. — Di Giovanni. Sulla pubblica istruzione di Palermo,

ne' secoli XIV e XV. — Cavallari. Su alcuni vasi orientali con tìgure umane rinvenuti in

Siracusa e Jlegara-Iblea.

+BoUettiuo consolare pubblicato per cura del Ministero degli affari esteri.

Voi. XXIII, 10. Roma, 1887.

Froehlich. L'esposizione di Manchester nel 1887 in occasione del Giubileo di S. M. la

Regina d'Inghilterra, 21 giugno 1887. — Petraccone. L'esposizione galleggiante di Genova in

rapporto dei nostri commerci d'oltremare e delle nostre Compagnie di navigazione. — Tra-

baudi Foscarini. Statistiche commerciali del regno de' Paesi Ba.-isi. — Sacchiero. Commercio

e navigazione nei porti della Birmania durante l'anno ufficiale l°aprile 1880 - 31 marzo 1887.

—

Borell. Mouvement du commerce et de la navigation dans le port de Volo
, pendant

l'ann«?e 1886. — Revcst. Sul commercio e l'industria della seta nel Cantone di Zurigo. —
Dalla Valle di J/iraiello. La viticoltura in Ispagna. — Seelig. K<*sum^ du commerce de

Liban cn 1886. — di Gerbaix de Sonno:. Movimento commerciale delle merci imjiortate

ed esportate nel principato di Bulgaria negli anni 1885-86. — Calvocoressi. Tabelle sta-

tistiche concementi il commercio nel porto di Sira durante l'anno 1886. — De Goyzueta.

Tabelle della navigazione dei porti del Pireo e Patrasso nel 1886. — Movimento della na-

vigazione nazionale all'estero durante l'anno 1880. Calcutta.

+ Bollettino della Società adriatica di scienze naturali in Trieste. Voi. X.

Trieste, 1887.

Vallon. Escursioni ornitologiche nella provincia del Friuli. — Stossich. Brani di

elmintologia tergestina. — Id. Sunto di alcuni lavori sopra parassiti, del dott. R. Moniez.

—

Frùhauf e L'rsic. La determinazione di minime quantità di rame. — Richetti. Conside-

razioni sulla ventilazione e canalizzazione. — Schiavuzzi. Materiali per l'avifauna del lito-

rale austro-ungarico. — Stossich. Brani di elmintologia tergestina.

^Bollettino della Società generale dei \iticoltori italiani. Anno II, 21-22.

Roma, 1887.

Cedetti. Carta vinicola d'Italia. — Cettolini. La peronospora ed i suoi rimedi nel

Veneto. — Ferrano. I vini italiani all'estero. — Lunardoni. La fillossera nel 1886 e 1887

e le deliberazioni della Commissione consultiva.

^Bollettino delle nomine (Ministero della guerra). 1887. Disp. 47-51. Roma.

^Bollettino delle opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche

governative del regno d'Italia. Voi. II, n. 2-3. Roma, 1887.

^Bollettino delle pubblicazioni ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca

nazionale centrale di Firenze. 1887, n. 44-46. Firenze.

'Bollettino del r. Comitato geologico d'Italia. 2*ser. voi. Vili, 7-8. Roma, 1887.

Lotti. I giacimenti ferriferi del Banato e quelli dell'Elba. — Id. Sulla frana di Monte-

terzi presso Volterra. — Bacca. Le roccie dell'isola di Capraia nell'arcipelago toscano. -

De Stefani. Le ligniti del bacino di Castelnuovo di Garfagnana.

+ Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno IV, 2" seni,

ottobre 1887. Roma.

Bulletti.\o-Re.\diconti. 1887, Vol. HI. 2° Sem. 19
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Bollettino di notizie agrarie. Anno IX, n. 78-82. Rivista meteorico-agraria.

N. 29-31. Roma, 1887.

^Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno V, n. 20, 21. Roma, 1887.

^Bollettino meusiiale dell'Osservatorio centrale del Collegio C. Alberto in Mon-

calieri. Ser. 2% voi. VII, 10. Torino, 1887.

Denza. Le stelle cadenti del periodo di agosto 1887.

•Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia. Anno IX, 1887. No-

vembre. Roma.

Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

del pane. Anno XIV, n. 40-45. Roma, 1887.

Bollettino ufficiale dell'istruzione. Voi. XII, sott.-ott. Roma, 1887.

^ Bullettiuo della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XV. Roma.

Visconti. Di un frammento marmoreo con rilievi appartenente ad una statua di Marte

sedente. — Gatti. Di un nuovo cippo terminale delle ripe del Tevere. — Gatti. Trova-

menti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana.

*BuIlettino della Commissione speciale d'igiene del Municipio di Roma. Anno

Vili. Roma, 1887.

Cerasoli. Progetto di ospedale pei cronici da erigersi in Roma sul piccolo Aventino.

^BuUettino di bibliografìa e di storia delle scienze matematiche e fìsiche.

T. XX. Gennaio-febbraio 1887. Roma.

Steinschneider. Études sur Zarkali.

*Bullettino di paletnologia italiana. Ser. 2^, t. Ili, n. 9-10. Parma, 1887.

Castelfranco. Una tomba, due ripostigli ed una torbiera di Lombardia. — Strohel.

Oggetti di pietra della mariera di Castione. — Prosdocimi. Avanzi di antichissima abita-

zioni nell'agro atestino.

^Cimento (Il nuovo). S'' ser. T. XXII. Sett.-ott. 1887. Pisa.

Stefanini. Di alcune esperienze sulla misura dell'intensità del suono. — Cattaneo.

Sulla forza elettromotrice delle amalgamo nella coppia Danieli. — Grimaldi. Influenza del

magnetismo sulle proprietà termoelettriche del bismuto. — Boggio-Lera. Sulla cinematica

dei mezzi continui. — Bazzi. Apparecchio per la composizione grafica dei movimenti pen-

dolari. — Id. Metodo per mostrare la legge di oscillazione di una corda vibrante. — Battelli.

Sul fenomeno Thomson.

"•Circolo giuridico. Anno XVIII, 8-9. Palermo, 1887.

Vadalà-Papale. Il carattere del sistema ipotecario e del credito fondiario in diversi

Stati di Europa e la scienza della legislazione. — D'Amico. La rivendicazione dei titoli

al portatore smarriti o rubati.

* Documenti per servire alla storia di Sicilia. P serie. Diplom. voi. VI, 4;

X, 1. Palermo, 1887.

Lagumina. Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia. — Starahba. Lettere e docu-

menti della regina Bianca vicaria del Regno di Sicilia.

Gazzetta chimica italiana. Anno XVII, 6-7. Appendice. Voi. V, n. 19-20. Pa-

lermo, 1887.

Reale. Sull'anagyris foetida. — Schiff. Basi coloranti derivati dal furfurol. —
Righi. Sulla conducibilità termica del bismuto nel campo magnetico. — Id. Rotazione delle

linee isotermiche nel bismuto, posto in un campo magnetico. — Monari. Sulla formazione
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(Iella xantocreatinina iiciror<jaiiisn:o. — Giocosa e .ìfonari. Sopra due nuovi alcaloidi

estratti dalla corteccia di Xanthoxylon sciiepalonse (Artar-root). — Monari. Mutji-

inenti della composizione chimica dei muscoli nella fatica. — Vervi e Trottarelli. Notizie

•Teologiche ed analisi chimiche di rocce calcari e di i)ozzolane nel territorio del bacino del

Tevere. — Bellali e Lussano. Azione della luce sulla conducibilità calorifera del selenio

cristallizzato. — Rebujfat. Su qualche reazione del cloralio. — Pellizsari. Composti del-

l'allossane colle amine aromatiche. — Koerner o Menossi. Intorno ad alcuni nuovi deri-

vati dell'acido isosuccinico. — Mengarini. Sull'elettrolizzazione del vino. — Piccini. Su

di un nuovo grado di ossidazione del tallio.

"Giornale d'artiglieria e genio. 1887. Disp. X, XI. lloma.

^Giornale della r. Società italiana d'igiene. Anno IX, 10. Milano, 1887.

Bovio. Di alcuni indizi del miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie in

Italia. — Feroci. I depositi di guano artificiale riguardo alla pubblica igiene a proposito

di alcuni di essi in Cecina.

* Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Anno X.

Maggio 1887. Genova.

Vicentini. Qual gruppo di discipline concorra a costituire la scienza dell'educazione. —
Balbi. Studi sulla storia del diritto pubblico degl'Italiani nelle prime età del medio evo. —
Celesia. Chir-.\chirini o il cantico dei cantici, epitalamio nazionale degli Ebrei. — Puppo.

Primavera ligure. — Morando. Dopo la pioggia.

^Giornale di matematiche. Voi. XXV. Sett.-ott. 1887. Napoli.

Pascal. Sulla risultante di un'ennica e di una cubica (estensione di un metodo di

Clebsch). — Battaglini. Sulle forme binarie bilineari. — Marcolongo. Generalizzazione di

un teorema sui determinanti. — Cantone. Teorema sulle curve gobbe. — Fazzari. Alcuni

teoremi di massimi e minimi relativi alle coniche.

* Giornale medico del r. Esercito e della r. Marina. Anno XXXV, 10. Koma, 1887.

Baro/fio. Dott. comm. Giudici Vittorio, maggiore generale medico. — Cipriano. Della

congiuntivite granulosa e del sublimato corrnsivo n<dla cura di essa. — .SoiiS. Illustrazione

di un caso di anchilostoma duodenale.

^ Giornale militare ufficiale. 1887. Pai-te I, disp. 57-60. Parte IL disp. .55-60.

Roma, 1887.

'Ingegneria (L') civile e le arti industriali. Voi. XIII, 9. Torino, 1887.

Crugnola. Dei ponti girevoli in generale e di quello recentemente costruito per l'ar-

senale di Taranto. — Gribodo. Sulla formazione delle mappe censuarie. Considerazioni e

proposte. — Gandolfi. Note sulle miniere di Soniorrostro (Spagna). — Il regolamento edi-

lizio per la città di Roma.

^Memorie della Società degli spettroscopisti italiani. Voi. XVI. disp. 8.

Roma, 1887.

Tacchini. Osservazioni spettroscopiche solari fatte nel r. Osservatorio del Collegio

Romano nel 2° trimestre del 1887. — Id. Facole solari osservate al regio Osservatorio del

Collegio Romano nel 2° trimestre del 1887. — là. Sulle macchie solari osservato al regio

Osservatorio del Collegio Romano nel 2° trimestre del 1887. — Id. Macchie e facole solari

osservate al regio Osservatorio del Collegio Romano nel 3» trimestre del 1887.

^Monumenti storici della r. Deputazione veneta sopra gli studi di storia patria.

Serie quinta, voi. IV e V. Miscellanea. Venezia, 1887.

IV. Viaggio a Costantinopoli di sicr Lorenzo Bernardo, per l'arresto del Bailo sier

Girolamo Lippamano ecc. — Di alcuni poemetti di Hieronimo Atestino e di un codice
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De origine urbis Atestinae ora discoperto. — Una delle cause della caduta della

Repubblica Veneta. — Les ducs de l'Archipel ou des Cyclades. — Viaggio di Francesco Gras-

setto da Lonigo, lungo le coste dalmate, greco-venete ed italiche ecc. — Di alcune recentis-

sime opinioni intorno alla storia dei XEU Comuni veronesi. — Gl'incunabili dell'arte della

seta in Verona. — V. Epistole di P. F. Vergerlo Seniore da Capodistria. — Nuovo con-

tributo alla storia dell'arte nel Friuli ed alla vita dei pittori ed intagliatori friulani.

t Pubblicazioni del reale Osservatorio di Brera in Milano. N. XXIX. Mi-

lano, 1887.

Celoria. Operazioni eseguite nell'anno 1881 per determinare la differenza delle lon-

gitudini fra gli osservatori del Depot general de la Guerre a Montsouris presso Parigi, del

Mont Gros presso Nizza, di Brera in Milano. Resoconto.

^ Eassegna (Nuova) di viticoltura ed enologia. Anno I, 20, 21. Conegliano, 1887.

Grazzi-Sonciìii. Torchio e torchiatura. — PeHerjrini. Analisi di mosti dei dintorni

di Padova. — Comboni e Portele. Echi del Congresso enologico di Bolzano. — Cuboni.

La peronospora dei grappoli. — Redazione. Sull'innesto delle viti.

•Eendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche. Ser. 2^, voi. I,

f. 9, 10. Napoli, 1887.

Palmieri. Studi sperimentali per ridurre le osservazioni di meteorologia elettrica a

misure assolute. — Id. Condizioni per avere manifestazioni elettriche con la evaporazione

spontanea dell'acqua, e col condensamento de' vapori dell'ambiente per artificiale abbassa-

mento di temperatura. — Pascal. Sopra un nuovo simbolo nella teoria delle forme binarie

a due serie di variabili. — de Gasparis. Osservazioni meteoriche fatte nel r. Osservatorio

di Capodimonte nei mesi di luglio e agosto 1887. — Id Osservazioni della declinazione

magnetica di 10" in 10™ da S*» a. m. a 8^ a. m. nel r. Osservatorio di Capodimonte du-

rante l'ecclisse solare del 19 agosto 1887. — Amodeo. Sopra un particolare connesso (2,2). —
Gabella. Sopra alcuni derivati degli acidi fenilparacumarico e metilatropico. — Palmieri.

A proposito di un'esposizione storico-critica delle dottrine riguardanti le leggi e la origine

dell'elettricità atmosferica del prof. Exner.

+Kevue internationale. T. XVI, 2-4. 1887. Kome.

2. Lo Foi'te-Randi. L'inedit dans Montaigne. — Heyse. La villa Falconieri. —
De Gubernatis. En route pour le Cachemire. — Jensen. Le réve. — Wile'ika. Kraszewski.—
Fuster. Le réveil de Romeo. — 3. Palacio Valdés. Riverita. — De Gubernatis. A travers

le Cachemire. — Net/se. La villa Falconieri. — Douliot. L'hypnotisme et la médecine

legale. — Neulat. La constitution du royame de Roumanie. — ffumbert. La découverte des

e'toiles. — 4. Valdés. Riverita. — Loliée. Le paradoxe à travers les siòcles. Essai sur les

excentricités de l'esprit liumain. — De Gubernatis. Retour dans l'Inde anglaise. — Veu-

glaire. A propos de l'affaire Caffarel. — Neulat. La constitution du royaume de Roumanie. —
Melegari. Trois livres nouveaux.

•Rivista archeologica della provincia di Como. Fase. 30. Ott. 1887, Milano.

Barelli. Basilica di S. Abondio nei sobborghi di Como. — /(/. La chiesa di S. Gia-

como in Como. — Id. Epigrafìa.

^Rivista critica della letteratura italiana. Anno IV, 5. Firenze, 1887.

•Rivista di artiglieria e genio. Sett.-ott. 1887. Roma.

]\farciani. Puntamento indiretto per l'artiglieria da campagna. — (***) Servitù mili-

tari. La questione delle indennità. — Guarducci. L'artiglieria dell'offesa durante l'attacco

e il nuovo armamento della fanterìa. — Nullo. Tiro indiretto coi cannoni d'assedio. O.sser-

vazioni e proposte. — Siracusa. L'artiglieria campale italiana. •— Jlaggiorotti. Sull'ordi-

namento dei campi trincerati. — Siracusa. L'artiglieria eani]iale italiana. — Adrcani.ha,
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caserma Vittorio Emanoele in Foligno per un reggimento d'artiglieria da campagna. —
Siacci. Sugli angoli di gittata massima ed altre questioni. — Cassola, .\reonautica.

^Rivista di filosofia scientifica. Ser. 2», voi. VI. Sett.-ott. 1887. Milano.

Sett. Molinari. La formazione naturale del Diritto. — Vignali. Note intorno ad una

psicologia sessuale. — Tanzi. Studi sull'ipnotismo. La cusi detta " ixdarizzazione cerebrale »

e le leggi associative. — Ott. Lourie. Studi di psico-tìsiologia. I fatti e le teorie dell'ini-

bizione. I fatti. — Morselli. L'ordinamento didattico delle Facoltà fìlosotìche in Italia ed

il Congresso universitario di Milano. — [d. Note sull'insegnamento filosofico in Germania. —
Labriola. La laurea filosofica.

'^Rivista italiana di filosofia. Anno II, voi. III. Nov.-dec. 1887. Roma.

Crcdnro. (ìli scritti e la filosofia di Ludwig Striimpell. — Benzoni. Teorica del bello

nelle ultime pubblicazioni d'Estetica in Italia. — Jfartinazzoh. La teoria morale delle idee-

forze di .Xlfredo Fouill^e. — lionatdli. I riflessi psichici. — Ferri. Le lauree in filosofia. ,

^Rivista marittima. Anno XX, 10. Roma, 1887.

Colombo. La fauna sottomarina del golfo di Napoli. — Maldini. I bilanci della ma-

rina d'Italia. — Grandi manovre navali inglesi. — Jedliczka. La teoria delle mine sub-

acquee dal 1810 al 1886.

•Rivista mensile del Club alpino italiano. Voi. VI, 10. Torino, 1887.

Vaccarone. Prima ascensione al Dòme du Mulinet. — Abbate. Il convegno degli al-

pinisti tridentini a Vigo di Fassa e l'ascensione della Marmolada.

^Rivista scientifico-industriale. Anno XIX, 18-19. Firenze, 1887.

Bertelli, .\lcune considerazioni intorno ai parafulmini. — Ricco. Sopra i fenomeni

crepuscolari del 188.3 e del 1881. — .ìfiele. Problema di statica.

f Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gen.

al 31 ott. 1887. Roma.

•Telegrafista (II). Anno VII, 9. Roma, 1887.

studi sul telefono del prof. Thompson. — Cuòoni. La duplice trasmissione nello

stesso senso.

Pubblicasioni estere.

• Abhandlimgen der math.-phys. Classe der kòn. Bay. Akademie der Wissen-

schaften. Bd. XVI, 1.

Radlkofer. Monographiae Generis Serjaniae Supplementum. Erganzungen zur Mono-

graphie der Sapindaceen-Gattung Serjania. — Lùroth. Ueber die kanonischen Perioden der

Abel'schen Integrale.

^Abhandlungen der philologisch-histor. Classe der kon. Sachs. GeseUschaft der

Wissenschaften. Bd. X, 6, 7. Leipzig, 1887.

6. Windisch. Ueber die Verbalformen mit dem Charakter 7? ini .\rischen Italischen

und Celtìschen. — 7. Voigt. Ueber die Bankiers, die Buchffihrung und die Litteralobli-

gation der Riimer.

^Abstracts of the Proceedings of the Chemical Society. N. 4"2, 43. London, 1887.

'Acta mathematica. X, 4. Stockholm, 1887.

Koenigs. Sur une classe de formes de difierentielles et sur la théorie des systèmcs

d'éléments. — Stenberg. Sur nn cas special de l'équation différentielle de Lamé.

^Actas de la Academia nacional de Ciencias de la republica i\j:gentina en Cor-

doba. Tomo V, 3. Buenos Aires. 1886.

Holmberg. Viaje al Tandil y a la Tinta.
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• Annalen der Chemie (Justus Liebig's). Bd. CCXLI. Leipzig, 1887.

Weber. Ueber die gesaramten isomeren Pyridinpolycarbonsauren. — Neumann. Schwe-

felsaure als Jodubertriiger. — Semmler. Ueber das àtherische Oel von Allium ursi-

num L. — Michaelis und Lanclmann. Ueber die Constitution der selenigen Saure. —
Raschig. Ueber das Verhalten der salpetrigen zur scbwofligen Saure. — Id. Ueber die Ver-

bindung des Jods mit Ammoniak. — Hesse. Ueber Hydrochinin. — Wallach. Ueber Nitro-

sate und Nitrosite sowie uber einige aus denselben darstellbare neue Verbindungen. — Id.

Zur Kenntniss der Terpene ; sechste Abhandlung. — Fischer. Ueber Benzylidenverbindungen

und dereu ReJuctionsproducte. — Steinhart. Ueber einige Anisylamiue. — Emmericìi. Ueber

Oxybenzylidenverbindungen. — Koeler. Ueber einige Benzylidenverbindungen. — Fischer

und Frunkel. Ueber o-Amidotriphenylmethan. — Emmcrt. Ueber zwei neue Dioxyna-

phtaline. — Lowe. Ueber Dibenzylather (C'^Ha . CHjj.O.

•Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XXXII, 3. Beiblatter XI, 10.

Leipzig, 1887.

Ebert. Ueber die Abhiingigkeit der Wellenlange des Lichtes von seiner Intensitat. —
Pringsheim. Ueber die chemische Wirkung des Licbts anf Chlorknallgas. — Koldcek. Nach-

trag zur Abhandlung: "Versuch einer Dispersionserkliirung etcì. — Winkelmann. Notiz

zur anomalen Dispersion gliJhender Metalldàmpfe. — Tegetmeier u. Warburg. Ueber cine

besondere Art von electrischer Polarisation in Krystallen. — ÌViedemann. Magnetische

Untersuehungen. — Planck. Ueber das Princip der Vermehrung der Entropie. — Brawi.

Bemerkung tlber den Zusamnienhang der Compressibilitat einer Losung mit derjenigen der

Bestandtheile. — Koosen. Ueber die Eigenschaften der Alkalien, die electromotorische

Kraft des Zinks zu erhohen. — Exner. Zur Theorie nieiaer Versuche iiber Contactelectri-

citat. — Lorberg. Notiz zu dem Aufsatz des Hrn. Clausius : „Erwiderung auf eine Bemer-

kung des Hrn. Lorberg in Bezug auf dynamoelectrische Masebinen ". — Voigt. Zur Erkla-

rung der elliptischen Polarisation bei Reflexion an durchsichtigen Medien.

1-Annalen (Mathematische). Bd. XXX, 3. Leipzig, 1887.

Riecke. Ueber einige Beziehungen zwischen hydrodynamischen und elektrischen Er-

scheinungen. — Love. On Recent English Researches in Vortex-motion. — Fricke. Ueber

dte ausgezeichneten Untergruppen vom Geschlcchte p — ì, welche in der Gruppe der linea-

ren w-Substitutionen entbalten sind. — Stickelberger. Ueber einen Satz des Herrn Noether. -^

Noether. Ueber den Fundamentalsatz der Theorie der algebraischen Functionen. — Voss.

Zur Theorie der Hesse'schen Determinante. — Krause. Ueber die Entwickelung der doppelt

periodischen Functionen zweiter und dritter Art in trigonometrische Reihen.

'Annales des mines. 8" sér. t. XI, 3. Paris, 1887.

Le ChrìtheUer. Recherches expérimentales sur la constitution des mortiers hydrauli-

ques. — Fivre. Étude sur la situation économique de l'industrie houillére dans le bassin

de la Ruhr. — Furlis. Notice nécrologique sur M. A.-E. Béguyer de Chaneourtois, inspec-

teur g(!néral des mines.

^Annales scientifiques de l'École normale siipérieure. 3^ sér. t. IV, 11.

Paris, 1887.

Goursat. Étude des surfaces qui adniettent tous les plans de symétrie d'un polyèdre

régulier. — Méray. Sur le sens qu'il convient d'attacher à l'expression nombre incommen-

surable et sur le criterium de Texistence d'une limite pour une quantité variable de nature

donnée. — Guichard. Sur la résolution de l'équation aux différences fìnies

G{.c+l)-G{x)=K{cc).

^Annuaire de la Société météorologiqiie de Franca. 1887 jiiin. Paris.
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HoudaiUe. Marchi; animelle df la radiatimi solaire sous le cliinat de Montpellier

en 1883^5.

Anzeiger (Zoologischer). Jhg. X, 264-26(.i. Leipzig, 1887.

204. Chun. Zur Mor])hulogie der Siplionoplioren. — Imhof. Ueber die pelasjischc Fauna

der Sùsswasserbccken. — Keller. Die Wirkniis; dcs Nalirungsentzugcs auf Pliylloxera

vastatrix. — 265. Sarasin. .\us der Entwicklunsrstjtschiclite der ceylunesischen Helii
Waltiini Reeve. — Camerano. Nuove osservazioni intorno ai caratteri diagnostici del

G rd i n s . — Imhof. Ueber die pelag. Fauna ecc. — Dóderlein. Ueber schwanzlose Katzcn.—
Leydig. Zur Kenntniss des thierischen Eies. — 20C. /(/. id. — vom Ruth. Ueber die

Hautsinnesorgane der Insecten.— Fiedler. Ueber die Eniwicklung der Geschlechtsproduete

bei Spongilla.

Archiv fur osterreichische Geschischte. Bd. LXVIII, 2; LXIX. 1, 2: LXX.
Wien, 1886-87.

LXVin, 2. Schroll. Necrologium des Ehemaligen Augostiner- Chorherrenstiftcs

St. Maria in Juna oder Ebendorf in Karnten. — Letrickl. Ein Blick in die politik Kiinig

Sigraandus gegen Polen in Bezng auf die Hussitenkriege. — Mayer. Ueber die Correspon-

denzbucher des Bischofs Sixtus von Freising. — LXIX, 1,2. Zissberg. Ueber das Rechtsvcr-

fahren Rudolfs von Absburg gegen Ottokar von Bobmcn. — Rosenthal. Die Behordenor-

ganisation Kaiser Ferdinand I. — Fournier. Handel und Verkchr in Ungam und Polen

um die Mitte des 18 Jahrhnnderts. — LXX. Pribram. Die Bericht des Kais. Gesandten

Franz von Liscia aus den Jahren 165.>lt)G0.

^Bericht (XIY) der naturforschenden Gesellschaft in Bamberg. Bamberg, 1887.

Link. Die Vosrel der Hessberge und deren Umgebung. — fFeifiand. Die essbaren

Filze unseres Florengebietes.

^Bericht (VII, IX, X) der Oberhessischen Gesellschaft fiir Natur- iind Heil-

kunde. Giessen. 18.59,1863.

^Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Jhg. XX, 15, 16. Berlin, 1887.

15. Hantzsch. Spaltung von Benzolderivaten durch Chlor in alkalisclier LOsung. —
Id. unJ Zeckendorf. Derivate des Chinonparadicarbonsiiureathers. — Id. und Ilerrmann.

Ueber Desmotropie bei Derivaten des Succinj-lobemsteinsaureathcrs. — Marckwald. Zur

Kenntniss der Furfuranverbindungen. — Id. Notiz ùber die Tritliioacctaldehyde. — Stroman.

Ueber krystallisirtes Quecksilberjodùr und Quecksilberbromùr. — Traube. Ueber das Sta-

lagmoraeter. 2. Seine Verwendung als Alkoholonieter. — Id. Ueber das Stalagmometcr.

3. Dessen Verwendbarkeit zur Bestimmung des Alkoholgehalts in Wien, Bier und Liqueu-

ren. — Id. Ueber das Stalagmometcr. 4. Seine Verwendbarkeit als Acetometcr, sowie zur

Bestimmung des Alkoholgehalts im Essig und zu sonstigen wissenschaftlichen und gewer-

blichen Zwecken. — ÌVeyl. L'eber Saffransurrogate und »crlaubteu Farben. — Jacobsen.

Ueber die Zersetzung des Monobromdurols durch Schwefelsaure. — Jahns. Ueber das Tri-

gonellin. — Fehrmann. Zur Kenntniss der Auramine. — Gabriel. Zur Kenntniss des Ben-

zylidenphtalids und Isobenzalphtalids. III. — ]d. und Ileiidess. Ueber einige Benzylverbin-

dungen. — Claus und Tornier. Zur Kenntniss der gebroraten Chinoline. — Id. und

Steinkauler. Ueber Bibromsebacinsàure nnd einige Derivate dcrselben. — Zincke. Unter-

suchungen uber ;JKaphtochinon. IV. — Id. und Latcson. Untersuchung uber Orthoamido-

azoverbindnngen unJ Hydrazimidoverbindungcn. HI. — Pechmann von. Zur Spaltung der

Isonitrosoverbindungen. — Weiiìberr/. Zur Kenntniss der n-Naphtalindisulfosaure. — Gòttig.

Ueber die Hydratbildung des Lithiumhydroxyds aus alkoholischer LOsung und einige Be-

merkungen zur quantitativen Bestiranng des Lithiums. — Bamberger. Ueber Hydroderivate

aromatischer Bascn. — Obermeyer. Ueber das Methylmcrcaptan nnd einige sciner Deri-

vate. — Fahlberg. Ira Remsen's Protectionstheorie und die Sulfinide. — Wislicenui.
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Ueber einige Aldehydsaureester. -- ìVurster. Ueber Parbstoffbildung durcb Wasserstoff-

superoxyd. — Lange. Ueber die Sulfurirung des Acetnaphtalids. — Japp und KUngemann.
Ueber Benzolazo- und Benzolhydrazofettsiiuren. — Meyer. Ueber die negative Natur orga-

iiischor Radicale. — Alirciis. Ueber die Anwendbarkeit der Sandmeyer'scben Reaction

zur Ersetzung der Amidgruppe durch C'yan. — Damsky. Ueber einige Umsetzungen der

Sulfocamphylsaure. — Brami. Zur Kenntniss der Sulfurane. — Meyer. Weitere Beobach-

tungen Uber die Haltbarkeit antiseptischer Sublimatlosungen. — 3Iùller-ErzLach. Die Dis-

sociation des Bleiacetats und des unterschvvefligsauren Natrons. — Toennies. Einwirkung

von salpetriger Saure auf Anethol. — Bischof. Isoraere Dialkylbemsteinsauren. — Nòlting.

Untersuchungen iiber die Substitution in den Azokorpern. — Id. und Abt. Ueber die Con-

stitution der Aziraidoverbindungen. — Id. und Binder. Zur Kenntniss der Diazoamidover-

bindungen. — Id. und Stricker. Ueber die Monojodphenole. — 16. Thorpe und Laurie.

Ueber das Atoragowicht des Goldes. — Loew. Ein neuer Beweis fiir die Zuckeruatur der

Formose. — Knorre von und Olschewsky. Beitrage zur Kenntniss der antimonsauren Salze. —
Conrad und Epstein. Ueber die Einwirkung des Aramoniaks auf Acetessigester und desscn

Derivate. — Mcycr. Ueber SauerstofFilbertriiger. — Ciamician. Ueber die Tetrabromide des

Pyrrolylens. — Klason. Ueber die quantitative Bestimmung von Schwefel, Chlor, Brera

und Jod in organischen Verbindungen. — Kriiss und NiUon. Die Componenten der Absor-

ptionsspectra erzeugenden seltenen Erden. — Bamberger und Lodter. nUeber Hydrirung

aromatischer Koblenwasserstoife". ^ ^'eZ<. Ueber symmetrische Diatbylbernsteinsiiuren.

—

Ilolleman. Notizen iiber Phenylacetylen und Diphenyldiacetylen. — Tiemann. Ueber das

Nitrii der Salicylsaure. — Lelleman und Lunge. Zur Kenntniss des Chinolins. II. — Claus

und Krauss. Die Sulfonsiiuren des Metakresols. — Id. und Stiebel. Metanitroehinolin. —
Id. und Foecking. Ueber die Methyl-Duryl-Ketone aus asym. und syni. Durol. — Kaulfjisf.

Apparat zur Destillation von Zinkmetbyl und Zinkathyl. — Reissert. Condensationspro-

ducte aus /S-Anilidosauren. — Id. Zur Kenntniss der K-Phenylhydrazidopropionsaure. —
Griess und Harroio. Ueber die Einwirkung aromatischer Diamine auf Zuckerarten. —
Ilantzsch und Weber. Ueber Verbindungen des Thiazols (Pyridins der Thiopbenreihe). —
Kostanecki. Ueber das Dinitrosocresorcin. — Id. Synthesen von Antliracumarinen mittelst

Zimmtsaure und ??j-Oxybenzoesauren. — Id. Zur Kenntniss der beizenfarbenden Parbstoffe. —
Nietski und Kohrmann. Zur Kenntniss der 0-vychinone. — Lellmann und Schmidt. Ueber

Eingbildung unter Austritt von Brorawasserstoff und salpetriger Siluro. — Schults. Ueber

isomere Naphtylaminsulfosàuren. — Pechmann. Ueber das Diacetyl und seine Homologeu.

i-Bibliothèqne de l'École des Chartes. XLVIII, 5. Paris, 1887.

Brataih. Bulle originale de Silvestre II pour la Seo de Urgel. — Delisle. Le Missel

et pontificai d'Etienne de Loypeau, évèque de Lufon. — Langlois. Rouleaux d'arrèts do

la cour du roi au XIIP siècle. — Stein. L'origine charapenoise de l'imprimcur Nicolas

Jenson. — Bouckot. Les porfraits peints de Charles VIII et d'Anne de Bretagne à la Bi-

bliothèque nationale.

^•Boletin de la real Academia de la Historia. T. XI, 4, 5. Madrid, 1887.

4. Fita. La Inquisición toledana. Eelación contemporànea de los autos y autillos que

celebrò desde el ano 1485 basta et de 1501. — Duro. El valle de Aràn. — Fita. Carta-

puebla de Pera, boy despoblado en termino de la Guardia, villa del partidn de Lillo, pro-

vincia de Toledo. — Barrantcs. Historia general de Filipinas, por D. José Monterò y Vidal. —
5. Beer. Los cince libros que compilò Bernardo de Brihuega por orden del rey D. Alfonso

el Sabio. — Saavedra. La " Teeraila " de Abén Alabar. — de Castro. Colonia de orien-

tales en Càdix en los siglos XVII y XVIII. — Fita. La Guardia, villa del partido de Lillo,

provincia de Toledo. Datos bistóricos. — Ferndndes- Guerra. Asturias monumentai, epigrà-

fica y diplomàtica.
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Bulletin de l'Académie r. des sciences de Uelgique. 3''sér. t. XIV. P-10. Rni-

xelles, 1887.

Plateau. Recherchcs expérimentalcs sur la vision cliez les arthropod's. — a. Résuni«5

des fravaux effectués jusqu'en 1887 sur la sfructurc et le fonctionnemeiit iles jeux simplcs.

b. Vision cliez les iiiyriopoJes. — A'iesten. Reniurques aii sujet de l'eclipse totale de soleil,

du 19 aoùt 1887. — Reyrhler. Sur un mode de iiriiparation de la phonylhydrazine.

^Biilletin de la Société de géographie de Taiis. 7'' sér. t. YIIl, 2, 3 ti-hn.

1887. Paris.

2. Dutreuil de AAms.Mémoire géopraphique sur le Tliibet orientai. — Velarde. Le
Madera et les rivières qui le forment. — 3. de Chavaijnac. De Fez à Oudjda. — Renaud.

Les ports du Tunkin: llai-iihonij, yuang-yen, Ilone-gac. — Dutreuil de Rhins. Mt'raoire

giingraphique sur le Thibet orientai.

^BuUotin de la Société entoraologique de France. 1887. Cah. 20, 21. Paris.

"Bulletiu of the Museum of Companitive Zoology at Harward College. Yol.XIll,

5. Cambridge, 1887.

Scott and Osborn. Preliniinary account of the fossil Mammals fruin tln; Wliite River

fomiation contained in the Museum of Comp.-Zool.

i-Centralblatt. Bd. XXXII, n. 6-10. Cassai, 1887.

Dietcl. Beitrage zur Murphologie uml Biologie der Uredinecn. — Keller. Bildungs-

abweichungen der Bliiten angiospermer Pfianzen. — Wollheim. Untersuchungen ueber deu

Chlorophyllfarbstoft".

^Centralblatt fiir Physiologie. 1887, n. 16-18. Wien.

Brùcke. Saure Reaction des Harns. — de Varigmj. Gewichts verlust bei Nahrungs-

mangel. — Wurster und Schmidt. Kohlenusiiregehalt des Harnes.

•Civilingenieur (Der). Jhg. 1887. Heft 7. Leipzig.

Escher. Studien iiber die .\ufwindeviirrichtungen der Feinspinnmaschinen. — llartiy.

Zar Begriffsbildung in der MiJrteltechnik. — voti Cochenhausen. Beitrage zur Frage der

Wasserreinigung, im Anschluss an die Arbeiten des Herrn Maschineninspectors Friedrich

in Drcsden. — Friedrich. Die Reinigung des Kesselspeisewassers mit .\ctzkalk und

Aetznatron.

^Compte renda de la Société de géographie do Paris. 1887, n. 13. Paris.

^Compte rendu des séances et travaus de l'Académie des sciences morales

et politiques. X. S. T. XXVIIL 10-11. Paris.

Janct. Rai)i)ort sur le prix Victor Cousin. Les dialogues de Platon. — Leroy-Reau-

lieu. Observations présentees à la suite du niemoire de M. G. Moynier. — Picot. L'Europe

et la Revolution fran9aise de M. Albert Sorel. — Leveque. Rapport sur lo concours relatif

à la perception extérieure.— Soy. Rapport sur le concours Rossi. — Leroy-Iìcaulieu. La

question du luxe. — Courcelle-Seneuil. La question du luxe. — MotjHicr. La fondation de

l'État indépendant du Congo au point de vue juridique. — Raspt. Du róle économique

des joyaux dans la politique et la vie privc'e pendant la seconde partic du XVI" siècle. —
Huit. Études sur le politique attribué à Platon. — Renard. L'esthétique d'Aristotc. —
d'Avenet. La dime sìjus Kiehelieu.

'Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

4« sér. t. XV, avril-sept. 1887. Paris.

AvRiL-juiN. Berger. La seconde inscription bilingue de Tamassus. — Le Blnnt.

Lettres. — Rerger. Une nouvelle inscription royale de l'ile de Chypre. — Ruhot. Lettre

sur la découverte d'une sépulturc gauloise près de Lnnery (Cher). — Chamay. Monnaie

Bullettino-RÈndico.nti, 1887, Vol. m, 2» Sem. 20
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(le cuivre en Amérique avant la eonquéte. — Bertrand. L'os de renne grave du musée de

Clnny, actuellement au muse'e de Saint-Germain-en-Laye. — de Witte. Médailles romaines

achetées à la venie de M. le vicomte de Ponton d'Amécourt et offertes au Cabinet des mé-

dailles de la Bibliothèque nationale. — Oppert. Sur quelques personnages juifs qui flgurent

dans les textes juridiques de Babylone. — Fouquet. Note sur des peintnres récemment

découvertes au Fayoum (ancien nome arsinoì'te), en Égypte. — Derenbourg. Note sur une

inseription phénicienne grarée sur un chaton de bague trouve à Chj'pre. — Waille. Note

sur les fouilles de Cherchel. — Clermont-Ganneau. Le clichage des estampages. — de Witte.

Note sur une figurine de bronze repr(?sentant l'empereur Postume. — de Villefosse. Note

sur diverses inscriptions, latines et gauloises. — Pierrot-Deseilligny . Découverte d'un am-

phithéàtre romain sur la colline de Fourvières, à Lyon. — de Villefosse. Inscriptions mil-

liaires des environs de Tagremaret (.Algerie). — Oppert. Chronique babylonienne du Musée

britannique. — Juill-sept. Bertrand. Note sur les fouilles de Saint-Maur-les-Fossés (décou-

verte d'un cimetière gaulois). — Derenbourq. Quelques observations sur le sarcophage de

Tabnit, roi de Sidon. — de la Bianchire. Note sur une mosaique représentant le cortège

de Neptune, découverte à Hadrumète et transportée au musée de Tunis (Bardo). — Le Blant.

Note sur une pierre gravée publiée par Gruter. — Eavet. La tachygraphie italienne du

X" siècle. — Boiiriant. Fragment d'un livre de médecine en copte thébain. — Bertrand.

Nouvelle note sur les mosaiques découvertes à Souss (Hadrumète) par les soins du 4" régi-

nient de tirailleurs.

^Comptes rendns liebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. T. CV,

17-21. Paris, 1887.

17. Boussinesq. Sur une forme de déversoir en mince paroi, aualogue à l'ajutage ren-

Irant de Borda, pour laquelle le relèvement de la face inférieure de la nappe liquide, à

la sortie du déversoir, peut ètre déterminé théoriquement. — Bouchard. Sur le naphtol

cornine médicament antiseptique. — de Lecaze-Duthiers et Pruvot. Sur un oeil anal lar-

vaire des gastéropodes opisthobranches. — Trécul. Des diverses manières d'etre mirtes

des feuilles des crucifères qui appartiennent à ce type. — ffirn. Remarques sur un prin-

cipe de Physique, d'où part M. Clausius dans sa nouvelle théorie des moteurs à vapeur. —
Lechartier. Sur la congélation des cidres. — Albert da llonaco. Sur la troisième cam-

pagne scientiflque de l'Hirondelle. — Govi. Du cercle chromatique de Newton. — Gruey.

Positions de la comète Brooks (X< 22 janvier 1887), mesurées à l'équatorial de 8 ponces

de rObservatoire de Besanfon. — Humbert. Sur quelques propriétés des surfaces coniques.—
Guccia. Théorème sur les points singuliers des surfaces algébriques. — Goursat. Sur la

théorie des surfaces minima. — Floquet- Sur le mouvcment d'une surfaces autour d'un point

fixe. — Duhem. Sur l'aimantation par influence. — Baubigmj. Action de l'hydrogène sul-

furé sur les sels de cobalt. — Lévy. Sur le dosage de l'acide titanique. — Charrin. Sur

des procédés capables d'augmenter la résistance de l'organisme à l'action des microbes. —
Boucheron. Folio mélauconique et autres troubles mentaux dépressifs, dans les aiféctions

otopiésiques de l'oreille. — Peyraud. De l'action preventive de l'hydrate de chloral contre

la rage tanacétique, cu simili-rage, et contre la vraie rage. — de Guerne. Sur la faune

des lles de Fayal ed de San Miguel (Afores). — Renault. Sur les cicatrices des Syrin-
godendron. — d'Aoust. Observations sur les causes qui ont produit le métamorphisme

normal. — 18. Mouchez. Observations des petites planètes, faites au gran méridien de

rObservatoire de Paris pendant le deuxième trimestre de l'année 1887. — Bertrand. Note

sur une loi singulière de probabilité des erreurs. — Lecoq de Boisbaudran. Nouvelles fluo-

rescences à raies spectrales bien définies. — Rambaud et Sy. Observations de la nouvelle

planète (270) Peters, faites à rObservatoire d'Alger, au télescope de 0°',50. — Id. Obser-

vations de la nouvelle planete (271) Knorre, faites à l'Observatoire d'Alger, au télescope
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de 0™,50. — Painlevé. Sur Ics transfoniuitions ratìonnelU-s des courbes algróbriijues. —
Barbier. On suppose écrite la suite naturelle des nombres; quel est le (10'»°")'*m« chiffre

écrit? — Duhem. Sur l'aiiuantatìon par ìiiflucnce. — Héraud. Décliiiations et inclinations ma-

^nétiques obsenées eii Tuuisie par la mission hydro-rraphique 1884-1886. — Mercadier.

Sur des réeepteurs radiophoniques à séléaium à grande résistauce constante. — Geme:.

Recherches sur l'application du pouvoir rotatoire à l'étude des composés formés par raction

du molybdate d'animoniaque snr Ics solutions d'acide tartriquc. — Baubigny. Action de

l'hydrogènc sulfore sur les sels de cobalt. — Amat. Sur Ics phosphites d'ammoniaque. —
de Schulten. Sur la production du carbonate doublé d'argent et de potassium. — Ditte. Sur

qnelques scls d'aniline. — Morin. Forniation d'alcool amylique nornial dans la fermenta-

tion de la glycérine par le Bacillus butylicus. — Cuénot. Sur le système nerveux et

l'appareil vasculaire des Ophiurcs. — de Rouville. Proloniiement du massif pak'i'Zoique de

Cabrières (Ht'rauit), dans la region occidentale du département de l'Hérault. Siluricn et

dévonien. — Doll/vs et Meunier. Variété remarquable de ciré minerale. — Bimar et La-

peyre. Recherches sur les veines du pharynx.— Gavoy. Non-identité du cysticcrque ladrique

et du tienia solinm. — 19. Bertrand. Sur un paradoie analogue au problènie de Saint-Pé-

tersbourg. — Berthelot et André. Sur l'état de la potasse dans les plautcs, le terreau et

la terre vegetale, et sur son dosage. Terre vegetale. — Brown-Séquard. Recherches sur les

deni principaui fondaments des doctrines re?ues à l'égarde de la dualité cerebrale dans

les mouvenients volontaires. — Gaudry. Sur l'Elasmotherium. — Grtiey. Sur une

forme géométrique des effets de la réfraction dans le mouvement diurne. — Autonne. Sur

une représentation géométrique dans l'espace des intégrales de l'équation fi f, tj, -ji 1=0 .
—

Floquet. Sur une propriété de la surface xyz=l'. — Raoult. Eemarques sur nn calcul de

M. Van t'Hoff relatif à la tension de vapeur des dissolutions. — Ilagenbach et Forel. La

temperature inteme des glaciers. — Tkoulet. Observations sur le Gulf-Strcam. — de Tillo.

Recherches sur la répartition de la temperature et de la pression atmosphériqne à la surface

du globe. — Renard. Sur un ditérébenthyle. — Cotnbes. Sur les dérivés métalliques de

l'acétylacétonc. — Giard. Sur un nouveau genre de lombriciens phosphorescents et sur

l'espèce type de ce genre, Photodrilus phosphorens Dugès. — Hérouard. Sur la for-

mation des corpuscules calcaires chez les holothnries. — Guitel. Sur la coque de l'oeuf des

lépadogasters. — Mangin. Sur le ròle des stomates dans l'entrée ou la sortie des gaz. —
Hovelacque. Sur la formation des coins libériens des bignoniacées. — Foex et Ravas. Snr

l'invasion du Coniothyrinm Diplodiella en 1887.— Gonnard. Sìa les minéraux de

la pépérite du pny de la Piquette. — de Rouville. Eitension du terrain carbonifere à

l'ouest de l'Hérault. Considérations stratigraphiques générales.

—

Renault. Sui les stignia-

rhizomes. — Judée. Action du système nerveux sur la production de la salive. — Ileckel.

Snr l'emploi du sulfibenzoate de sonde corame agent antiseptique dans le pansemcnt des

plaies. — de Fonvielle. Sur de prétendnes expériences du XVIIP siècle, relatives à l'in-

fluence eitérieure de substances renfermées dans des tubes. — 20. de Freycinet. Note sur

ccrtaines définitions de mécanique et sur les unités en vigueur. — Cornu. Sur un are tan-

gent au baio de 22°, observé le 8 novembre 1887. — Berthelot et André. Sur l'état de la

potasse dans les plantes et dans le terreau, et sur son dosage. — Colladon. Sur les trombes.

Réponse à M. Faye. — Jonquifres. Recherche du nombre maximum de points donbles

(proprement dits et distincts) qu'il est perrais d'attribner arbitrairement à une courbe algé-

briqne d'^rdre m, cette courbe devant d'ailleurs passer par d'autres points simplcs, qui com-

plètent la déterraination de la courbe. — Faye. Sur la " Bibliographie generale de l'astro-

nomie 1, publiée à Bruxelles par MM. Houzeau et Lancaster. — Bigourdan. Nébulenses nou-

veUes, découverte à l'Obscrvatoire de Paris. — Autonne. Sur l'application des substitutions

quadratiques crémoniennes à l'integration de l'équation différentielle du premier ordre. —
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Dahem Sur la théorie du magnétisnie. — Jancl. Sur l'aimantation transversale des con-

ducteurs magnétiques. — Ekìiolm. Mesures des hauteurs et des mouvements des nuages au

Spitzberg et à Upsala. — Barbier et Vignon. Sur une nouvelle méthode de formation des

safranines. — Chastaing et Barillot. Action de l'acide sulfurique sur des mélanges de mor-

phine et d'acides bibasiques. — Mayet. Sur un nouveau séruni artifieiel, destine à la di-

lution du sang pour la numeration des globules. — Bouchernn. Épilepsie d'origine auri-

culaire, dans les affections otopiésiques à répétition. — Dupuy. Tie l'antipyrine contre le

mal de mer. — Mégnin. La faune des tombeaux. — Richard. Sur la faune pélagique de

quelques lacs d'Auvergne. — de Korotnef. Sur la spermatogénèse. — Maupas. Sur la con-

jugaison du Parameciura bursaria. — Lakille. Sur le développement typique du sy-

stème nerveux centrai des Tuniciers. — Issel. Sur l'altitude qu'atteignent les formations

quaternaires en Ligurie. — Paulin. Metèore obsorvé le 20 octobre à Chinon (Indre-et-Loire).—
21. Mcncart. Sur l'expéricnce des trois miroirs de Fresnel. — de Jonqiiiìres. Détermination

du nombre maximum absolu de points multiples d'un ménie ordre quelconque r, qu'il est

permis d'attribuer arbitrairement à une courbe algébrique C'm, de degré m, conjointement

avec d'autres points simples donnés en nombre sufiisant pour compléter la détermination

de la courbe. — de Lacaze-Dutltiers. Système iierveux des gastéropodes (type Aplysie,

Aplysia depilans et A. fasciata). — Faye. Remarques à l'occasion de la dernière

Note de M. Colladon sur les trombes et les tornados. — Friedel. Sur la forme cristalline

de la cinchonamine.

—

Daubrée. Meteorite tombée le 18,30 aoùt 1887 en Russie, à Taborg,

dans le gouvernement de Perm. — Nordenskiold. Sur un rapport simple entre les lon-

gueurs d'onde des spectres. — Dana. Sur les volcans des iles Havai. — Norman Lockyer.

Recherches sur les météorites. Conclusinns générales. — Rayet. Observations de la comète

d'Olbers (1816 1), à son retotìr de 1887, faites à l'équatorial de 0"°,38 de l'Observatoire

de Bordeaux. — Viennet. Calcul des e'iéments provisoires de la planète (270). — Tacchini.

Observations solaires faites à Rome, pendant le premier trimestre de l'année 1887. —

Obrecht. Application d'une nouvelle mritbode de discussion aux résultats obtenus par les

Missions franfaises pour le passage de Vénus de 1874. — de Montgrand. Sur la transmis-

sion mécanique de la chaleur d'un volume d'air à un autre. — Girne. Sur une application

de l'électricite à l'étude des phénoménes oscillatoires, et particulièrement du roulis et du

tangage. — Chastaing et Barillot. Sur un derive bleu de la morpbine. — Colson. Sur une

base butylénique et sur les caractères d'une classe de diamines. — Mendioulkine. Sur la

vitesse de formation des éthers. — Morin. Sur la composition chimique d'une eau-de-vic

de vin de la Charente-inférieure. — Clermont. Sur la production de la peptone par réaction

chimique. — Chouppe et Pinet. Recherches expérimentales relatives à l'action du foie sur

la strychnine. — Peyraud. Vaccination contre la rage, par l'essence de tanaisie. — Bonnet.

De l'antipyrine contre le mal de mer. — Coiianon, Henneguy et Salomon. Nouvelle expé-

riences relatives à la désinfection antiphylloxérique des plants de vignes. — Vaillant. Sur

la présence d'un poisson appartenant au genre Neopercis dans l'Atlantique. — Gourret.

Sur quelques décapodes macroures nonveaux du golfe de Marseilles. — Amans. Généralités

sur les organes de locomotion aquatique. — Pi'illieux.iiuT lo parasitisme du Coniothy-
ri um D i p 1 d i e 1 1 a . — Meunier. L'cvolution siderale.

•Cosmos. N. S. n. 146-149. Paris, 1887.

"* Denkscliriften der k. Akademie der Wissenschaften. Math-uaturwiss. Classe.

Bd. LII. Wien, 1887.

OppoUzer. Canon der Finsternisse.

^^'I,peBHOCTH Tp3';i,R MocKOBCKiiro ai>xeo.iori[iiociuiro nóinecTBa. ToMt XI. B. 3.

MocKna 1887.
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IIPAXOBt. Kìpbckìi' naMHTiiiiKii Bii3aiiTÌi1cKo-pyccKaro iicKvccTBa. JIok.ia.ii. in. ÌImito-

puTopcKOMi. MocKoiicKOMi. Apxpo.ioriiiecKoMT. OrtiupcTB'l; 19 ii 20 jeuaópji 1885 roja. —
IIIlKIITIIiri). IViT.iBp.iuiji jpoBiiiixi. apxiiTi'Krypiiuxi, ii.iMJininKOBi. (no l{io.ip.ie-,'I,ioKy). —
yCOBT). siiaqeiiiii c.ioBa ,„'I,eiicyci"'.

^IIsBtcTiii nMn(>i)aTO[icK:iro PyccKaro roori)a(|)ii'U'fKaro Oiiini-cTiia. Tnvi. XXIII.

1S87. Bu. 1\". C.-lIeTOpóyin'T), 1887.

K)HKKP'b. ,T,oK.iaji o cejiujtTiieMi iiyTeuiecTBiii ero no yKBaTopiajbxott ATipiiK-I;. —
KPACHOB'b. OHcpKT. 6uTa ceMnpI.'ieiicKiixt Kiipi!i;ii.. — IIOT.\HlIin>. 1) Pu:i{tiipociiu>i

CBtitHiii Bocro'moML TiiOerli. 2) Paaciipociiua cBtatiiiji o cipuut jiejKjy IIaHi.-llIaiieMi,

Xanraesii, Xiniii u yrafiuniieMi.. — *** XponoMerpii'iecKia 3i;cnPAHUÌ», iipoiiaue^eiiHaw

KaniiTaiioMi. EpHei|ip.ii.ioMF. bi. .Tan.iainiii bi. 18fi5 r. — CEMETIOini. Pì.mi. iia Hirtn.Tct.

II. K. .vruiaTOBCKaro.

^Jahresbericht iiber die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft.

Jhg. XIV, 12; XV, 2. Berlin, 1887.

XIV, 12. Vogrinz. Jahresbericlit ubor homerisclie Syntax uud Spracligebraucli l'iir

1886. — Wecklein. Bericht uber die die grlechischen Tragiker betreffende Litteratur der

Jahre 188-5 und 1886. — Landgraf. Jiihresbcricht iiber die Litteratur zu Cicero's Reden

aus dem Jalire 1886.— Sclnrenke. Jabresbericht iiber die Litteratur zu CiceD's philosopbi-

schen Schriften aus dcn Jahrcn 1884-1886. — Schiller. Jabresbericht iiber rOinische

Geschichte und Chronologie fiir 1885. — Afommsen. Jabresbericht uber die griechi.schen

Staatsaltertiimer. — XV, 2. Bechev. Bericht iiber die Litteratur zu Quintilian aus deii Jahren

1880 bis 1887. — Schiller. Jabresbericht iiber die rOinischen Staaisaltertiiiuer fiir 1885.

' Joraal des ciencias mathematicas e astronomicas. Voi. Vili, 1. Coimbra, 1887.

Lerch, Sur un théorème relatif à la théorie des fonctions elliptiques. — Novarese.

Sur les nonibres i)arfaits. — Cesaro. Remarques sur la thtiorie des séries. — Tei.veira.

Sobre o desenvolvimento em serie das fun^-oes de variaveis iraagiuarias.

Joiu-nal (The American) of science. N. 203, voi. XXXIV. New Haven, 1887.

Michelson and Morley. On the Relative Motion of the Eartli and tlie Luiniiiiferous

Ether. — Troxcbridge and Ilutchins. On the Existence of Carbon in the Sun. — Dana.

History of the Changes in the Mt. Loa Craters. — Irwing. Is there a Huronian Group ? —
ìVhite. Rounded Bowiders at biijh altitudes along some Appalachian Rivers. — Fishcr.

Description of an Iron Meteorite froiu St. Croix County, Wisconsin. — Len. Combinations

of Silver Cbloride with other lletallic Chlorides — IVhit/ield.'Ihe Rockwood Meteorite.

—

Penfield and Sperry. Triclinic Feldspars with twinning striations on the brachypinacuid. —
Marsh. — Appendix-.\merican Jurassic Dinosaurs. Part IX. The SkuU and Dermal Armor

of Stegosaurus.

^Journal de la Société physico-chimique russe. Tome XIX, 7. St. Péters-

bourg, 1887.

Gustavson. Préparation du triniéthylène. — /d. Sur la transfurniation isoniérique du

bromure de trimethylène. — A'aliloulco/f. Formule pour calculer le nombre des glycérides. —
Id. Sur les dérivés de la glycérine hexylique. — Id. Butallylméthylpinacone. — Markowni-

koff et Spadi. Sur le caractère chimique des naphènes. — Markoicnikoff. Distillatioii dans

le vide. — Davidoff. Sur la metisticine. — Mflikoff. .\etion de l'acide chlcireux sur l'acide

angéUque. — Przibytek. Le dioxyde d'e'rytbrène. — Id. Le dioxyde de diisobutylène. —
Lodsinsky. Sur les réactions des éléments sccondaires. — Sokolo/f. Rocherches expérimen-

tales des oscillations électriques dans les électrolylcs. — Borgmann. Sur la propagation

du courant électrique dans l'air.

"Journal de Physique théorique ed appliquée. 2" sér. t. VI. Paris. Nov. 1887.
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Baille. Etude de la vitesse du son dans les tuj'aux do petit diamètre. — Blondìot.

Déraonstration élémentaire de la proposition de Maxwell relative il l'action inécanique qui

s'exerce entre les corps électrisés. — Mcslin. Sur une expérience relative à la vision dans

les microscopes.

^ Joui-nal fiir die Beine imd angewandte Matiiematili:. Bd. CU, 2. Berlin, 1887.

Pochhammer. Ueber die Differentiallgleichung der algemeineren hypergeometrisclien

Reihe mit zwei endlichen singularen Punkten. — CanUnaal. Zur georaetrischen Theorie der

ebenen Curven vierter Ordnung.

—

Hofmann. Zwei geometrische Beweise eines Satzes von Hesse.

^Journal of the chemical Societ}'. N. CCC. London, 1887.

Richardson. The Action of Light on the Hydrides of the Halogens in Presence of

Oxygen. — Armstrong. Note on the Influence of Liquid Water in promoting the Intera-

ction of Hydrogen Chloride and Oxygen on Exposure to Light. — Perkin. On the Magnetic

Eotation and Densities of Chloral, Chloral Hydrate, and Hydrated Aldehydes. — Freer

and Perkin. The Synthotioal Forniation of Closed Carbon-Chains. Part I. The Action of Ethy-

lene Bromide on the Sodium-derivatives of Ethylic Acetoacetato, Benzoylacctate, and Ace-

tonedicarboxylate. — Perkin. The Synthetical Fonnation of Closed Carbon-Chains. Part I.

Trimethylonodicarboxylic Acid.

"Joiu-nal (Tlie) of College of science, imperiai University Japan. Voi. I, 4.

Tokyo, 1887.

Isao Ijima. Ueber einige Tricladon Europa's. — Seikei Sekiya. A Model showing

the Motion of an Earth-particle during an Eartliquake. — Flikorokiiro Yosìdda. On Alu-

miniura in the Ashes of Flowering Plants. — Tamemasa Haga. The Effects of Dilution

and the Presence of Sodium Salts and Carbonic Acid upon the Titration of Hydroxyamine

by lodine. — Carfjill G. Knott. Notes on a Large Crystal Sphere. — Kakichi Mitsukuri.

The Marine Biological Station of the Imperiai University at Misaki.

•^Lumière (La) électriqiie. T. XXVI, n. 44-48. Paris, 1887.

'Memoires et compte rendu des travaux de la Société des ingénieurs civils.

Aoùt-sept. 1887. Paris.

AoÙT. Ameline et Oranjux. Mémoire sur le train sanitaire permanent n. 1 de la Com-

pagnie des cheniins de fer de l'Ouest. — Kramer. Note sur l'exploitation par l'Etat des

chemins de fer en Autriche. — Bernard. Communication sur les voies métalliques. — Sept.

Lévy. Note sur les phospates de la Sommo. — Piarron de Mondrsir. Sur la force. —
de Konlng. Note sur les poldors et quelques travaux de desséchement dans les Pays-Bas. —
Caillé. Résumé d'ane note sur un systòme d'eclisse dite eclisse passe-joint.

tMemoirs of the geological SiuTey of India. Palaeontologia Indica. Ser. X,

voi. IV, 2 ; ser. XII, voL IV, 2; ser. Xlll, voi. 1, 6; ser. XIV, voi. I, 3.

Calcutta, 1886-87.

Lydekker. The Fauna of the Karnuls Caves. — Feistmantel. The fossil Flora of some

of the Coaltìelds in Western Bengal. — Waagen. Salt-Range fossils. Coelenterata. —
Dunkan and Sladen. The fossil Echinoidea from the Makran series of the Coast of Bila-

chistan and of the Persian Gulf.

•Memoirs of the Museum of Comparativ Zeoology at Harward College. Voi.

XVI, 1-2.

Shaler. On The Taxodium distichium or bald Cypress. — Id. On the originai

Connection of the eastern and western Coal-fiolds of the Ohio Valley.

^Mittheilungen aus der medicinischen Facultàt der kais.-japanischen Univer-

sitiit. Bd. 1, 1. Tokyo, 1887.
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Disse und Tagiichi. Das Contasium iler Syphilis. — Kentaro Murata. V.ux Kenntniss

d(.'s Chylurie. — Tsukanu Imada. Lage des iniicrcn Ohres.

* Monatsblatter des Wissenschaftlichen Club in Wien. Jhg. IX, 2. Wien, 1887.

•Naturforscher (Der). Jhg. XX. 44-48. Tiibiiigen, 1887.

'Notices (Monthly) ofthe r. Astrouomical Society. Voi. XLVII, 9. London, 1887.

Hall. The Sidereal System, revised in 1887. — Tupmati. Observations of Comets and

of Sappho (80) at Harrow. — Cambridge Observutory . Observations of tlie l'iaiiet Sappilo

made with the NiTthumberland Equatorial and Square-bar Micromefcr. — Tcnnanl. On

the Orbit of Comet II. 1883. — Martk. Ephemerides ofthe Satellites of Satiirn, 1887-88. —
Id. Ephemeris of the Satellite of Ncptune, 1887-88.

^Notulen van de algemeene en Bestimrs-Vergaderingeu van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XXV, l.Batavia, 1887.

^ Proceedings ofthe American Academy of arts and sciences. N. S. Voi. XIV, 2.

Boston, 1887.

Gray. Contributions to American Botany. — Hill and Palme): On Mucoxybromic and

Mucoxychloric Acids. — Rickards. A Detennination ofthe Belation ofthe Atomic Weights

of Clipper and Silver. — Loring Jackson and Wing. On Benzoltrisulphonic Acid. — /(/. id.

On the Action of Nitric Acid on Symmetrical Trichlorbenzol. — Pickcring. Observations of

Variable Stars in 1886. — Watson. Contributions to American Botany. — Hill ani Comey.

On the Behavior of Sound and Dccayed Wood at High Temperatures. — Clifford. The

Efficiency of SmaU Electro-niotors.

^Proceedings ofthe Cambridge philosophical Society. Voi. VI, 2. Cambridge, 1887.

Basset. On the Motion of a Ring in an Infinite Liquid. — Larmor. On the Form and

Position of the Horopter. — Gardiner. On the finer structure ofthe walls of the endosperm

cells of Tamus communis. — Liveing. On the Influcnce of Capillary Action in some Che-

mical Dccompositions. — J/arr. On Homotaxis. — Gardiner. Note on the functions ofthe

secreting hairs found upon the nodes of young stems of Thunbergia laurifolia. — Thomso»

and A'ewall. Expcriments on the magnetization of iron rods, especially on the effcct of

narrow crevasses at right angles to their length. — Shuic and Turner. On some measu-

reraents of the frequencies of the notes of a whistle of adjustable pitch. — Ilobson. On
a Class of Shperical Harmonics of Complex Degi'ee with application to Physical Problems.—
Glaisher. On the expansions of the Theta functions in aseending powers ofthe argument. —
Shaw. Some l^aboratory Notes. — Edgeworth. Corrigendum of paper on Observations and

Statistics.

'Proceedings of the Canadian Institute Toronto. 3"^ ser. voi. V. 1. Toronto, 1887.

^Proceedings of the royal Geographical Societj'. N. M. S. Voi. XI, 11. Lon-

don, 1887.

Iboger. Notes on a Sketch Map of two routes in the eastem desert of EgjTit.

^Proceedings ofthe scientitìc meetings ofthe zoological Society. 1887. Pari III.

London.

Boulenger. On a new Snake ofthe Genus Lamprophis now living in the Society 's

CJardens. — Leech. On the Lepidoptera of Japan and Corea. Part I. Rhopalocera. —
Botcdler Sharpe. On a second Collecfion of Birds fonned by Mr. L. Wray in the

Mountains of Perak, Malay Peninsula. — Elu'es. Description of some ncw Lepidotera froni

Sikkim. — de Nicéville. Descriptions of some new or little-known Butterflies from India,

with some Notes on the Seasonal Dimorphism obtaining in the Genns Melanitis. —
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Bowdler Sharpe. Notes on Specimens in the Hume Collection of Birds. No. 5. On Syr-

iiium maingayi. — Smith IVoochvard. On the Presence of a Canal-system, evidently

Sensory, in the Shields of Pteraspidian Fishes. — Id. Note on the " Lateral Line "

of Squaloraja. —Hume. Remarks on certain Asiatic Euminants. I. Budorcas taxi-

color, Hodgson. The Gnu-goat or Takin. — Symonds. Notes on some Speeies of South-

African Snakes. — Jacoby. List of a small Collection of Coleoptera obtained by Mr. W.
L. Sclater in British Guiana. — ffoives. On a hitherto unrecognized Feature in the Larynx

of the Anurous Amphibia. — Beddard. Note on a Point in the Structure of Myrmeco-
b i u s .

— Jeffrey Bell. Studies in the Holothuroidea. VI. Descriptions of new Speeies. —
Woodward. On the Fossil Teleostean Genus Rhacolepis, Agass. — Davis. Note on a

Fossil Speeies of Chlamy doselachus. — Beddard. Contributions to the Anatomy of

Earthworms. No. IV'. — Trimen. On Bipalium kewense at the Cape. — Giinther.

Description of two new Speeies of Fishes from Mauritius. — Sclater. Note on the Wild

Goats of the Caucasus. — Boulenger. On the Systematic Position of the Genus Miola-
nia, Ower (Ceratochely s, Huxley). — /li. Notes on E m y s blandingii. — Seebohm.

Description of a supposed new Speeies of the Genus Morula from South America. —
Sharpe. On a new Speeies of Calyptomena.

+Becords of the Geological Siu-vey of Imìia. Voi. XX, p. 3. Calcutta, 1887.

.ì/iddlemiss. Crystalline and Metaniorphic Kocks of the Lower Himalaya, Garhwal, and

Kumaun 'Section I). — Oldham. Preliminary Sketch of the Geology of Simla and Jutogh. —
Mallet. Note on the " Lalitpur " Meteorite.

+Kepertorium der Physik. Bd. XXIIl, 8, 9. Miinchen-Leipzig, 1887.

8. Bauer. Der Erfìnder des Lullin'schen Versuchs und seine Abhandlung iiber die

Elektricitat. — MiiUer-Erzhach. Das Volumen und der Dampfdruck des Wassers in seinen

chemischen Verbindungen. — Kurz. Luftwagung in der Lehrstunde. — Goti und Kurz.

Messungen der durch Anspannen von Driihten bewirkten Quercontraction. — Moller. Wind
und Wasserwellen. — Thomson. Ueber das Gleichgewicht eines Gases unter dem blossen

Einfluss seiner eigenen Schwere. — van Auhel. Bemerkungen iiber die Durchsichtikgeit

des Platins und der auf elektrolytischem Wege hergestellten Spiegel aus Eisen, Nickel und

Cobalt.

—

Exner. Ziir Contactthcorie. — ^.Roth. Ueber die Bahn eines freien Theilchens

auf einer sich gleichmassig drehenden Scheibe. — Thomson. Ueber die Bildung kernloser

Wirbol durch die Bewegung eines festen Eorpers in einer reibungslosen, incompressiblen

Flilssigkeit, — Killp. Experimentaluntersuchungen uber die magnetische Coercitivkraft. —
Kurz. Die Reibungsconstante des Wassers. — Lampe. Bemerkungen iiber die Abhandlung

des Hrn. J. W. Haussler : „ Die Schwere analytisch dargestellt, als ein mechanisches Prineip

rotirender Kijrper". — Lecher. Ueber Edlund's Disjunctionsstrome.

—

Mach nnd Salchcr.

Photographische Fixirung der durch Projectile in der Luft eingeleiteten Vorgànge. —
Aulinger. Ueber Membranen, deren beide Hauptspannungen durchaus gleich sind. — Jau-

mann. Ueber ein Schutzring-Elektrometer mit continuirlicher Ablesung. — Tumlirz. Ueber

ein einfaches Verfahren, die Farbenzerstreuung des Auges direct zu sehen.

+Eesults of astronomical and meteorological Observatious made at the Ead-

clitfe Observatory 1883. Voi. XLI. Oxford, 1886.

^Kesumé des séances de la Société des ingénieui-s civils. Séances 21 oct.; 7, 18

nov. 1887. Paris.

^Eevista do Observatorio de Rio de Janeiro. Anno II, 10. Eio de Janeiro, 1887.

''Eevue historique paraissant tous les deux mois. XIP année, t. XXXV, 2. Nov.-

déc. 1887. Paris.
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Monceaux. Le jrand fem)ile du Puy-de-Doiue, le Mcrcure gaulois et l'histoire des Ar-

vemes. — Fagniez. La jeunesse du Pére Joseph et son ròle dans la pacification de Loudun

(1577-1616). — Ilellott. Une donation par Bertrand Da Guesclin. — Welvert. Étude cri-

tique de quelques textes relatifs à la vie scerete de Louis XV.

^Revue politique et littéraire. 3° sér. t. XL, n. 18-22. Paris, 1S87.

^Revne scientifique. 3" sér. t. XL, n. 18-22. Paris, 1887.

Sitzungsberichte d. k. Akad. der Wissenschaften. Mat.-Naturw. Classe. V Abth.

Bd. xeni, 4, a: XCIV. l-.^. 3^ Abth. IM. XCIII, 1-5; XCIV, 1-5.

Wien, 1886-87.

xciii.4-5.FÌ5rs4W/.Beitràge zur Mikrochemie der Flechten.—//etmeW. Ueber Einlagcrung

von Calciumoxalat in die Zelhvand bei Xvctagineen. — Zlatarsk'i. Geologische Untersu-

chungen ini centrale» Balkan und in den angri-nzenden tìebieten. Beiiràge zur Geologie dos

nOrdlichen Balkauvorlandcs zwischen den Fltìssen Isker nnd Jantra. — Firtsch. Anatoraiscli-

physiolog. Untersuchungen Qber die Keirapflanzc der Dattclpalme. — xciv.1-5. Niedzwiedzki.

Zur Kenntniss der Fossilien des Miocans bei Wieliezka und Bochnia. — v. Ettingshausen.

Beitrage zur Kenntniss der Tertiarfl'Ta .\ustralions. — Bittner. Neue Brachyuren des Eo-

caens Ton Verona. — v. ìl'ettsteìn. Fungi novi Austriaci. Series I. — Kronfeld. Ueber den

Bluthenstand der Eohrkolben. — Suess. Ueber unterbrochenc Gebirgsfaltung. — Krasser.

Untersuchungen Qber das Vorkommen von Eiweiss in der pflanzlichen Zellhaut, nebst Be-

merkung Qber den niikrochemischen Xachweis der EiweisskOrper.— xcin.l-.5. List. Die Rudi-

nientzellentheorie und die Frage der Regeneration geschichteter Pflasfercpithelien.— Lakei:

Beobachtungen an den geforinten Bestandtheilen des Blutcs. — Mayer. Studien zur Histo-

logie und Physiologic des Blutgefasssystems (Zweite vorlaufìge Mittheilung). — Bieder-

mann. Beitrage zur allgemeinen Nerven- und Muskelphysiologie. Neunzehnte Mittheilung.

Ueber das elektrom'jtorische Verhalten des Muschelnerven bei galvanischer Reizung. —
Merk. Ueber die Schleimabsonderung an der Oberhaut der Forellenembryoncn. — Smreker u.

Zoth. Ueber die Darstellung von Haeraoglobinkrystallen niittelst Canadabalsams und cinige

verwandte Gewinnungsweisen. — Bosenberij. Ueber Nervenendigungen in der Schleimhaut

und im Epithel der Siiugethierzunge. — Drasch. Zur Frage der Regeneration und der Aus-

und Rùckbildung der Epiihelzellen.— xciy.l-a.Kìemensiewic:. Experimentelle Beitrage zur

Kenntniss des nonnalen und pathologischen Blutstromes.— Knoll. Ueber die nach Verschluss

der Hirnarterien auftretenden Augenbewegungcn. — /</. Ueber die Augenbewcgungen bei

Reizung einzelner Theile des Gehims. — Biedermann. Zur Histologie und Physiologie der

Schleiinsecretion. — Bruche. Ueber die Reaction, welche Guanin mit Salpetersiiure und

Kali gibt.

• Sitzungsberichte der kais. Akad. der Wissenschaften. Philos.-Hist. Classe. Bd.

CU. 1, 2; CHI. 1. 2; CIY. 1. Wien, 1886-87.

cii.l. A'r^mer. Lexikographische Xotizcn nach neuen arabischen Quellen.— iJ/)A/osicA.

Die serbischen Dynasten Crnojevic. Ein Beitrag zur Geschichte von Montenegro.— Werner.

Zwei philosopbischc Zeitgenossen und Freunde G. B. Vico's. II. Tommaso Rossi. — Harlel.

Bibliotheca patrum latinorum Hispaniensis. Nach den Aufzeichnnngen Dr. Gustav Loewe's

herausgegeben und bearbeitet. — Stóber. Quellenstudien zum Laurcntianischen Schisma

(498 bis .SII). — MùUer. Die Musuk-Sj)rache in Central-Afrika. Nach den -Vufzeichnungen

von Gottlob .\dolf Krause herausgegeben. (Mit einer Karte).— cii.2. Ehrenfels. Metaphysischf

Ausfùhrungen im Anschlusse an Emil du Bois-Reymond. — Gomperz. Ueber den Abschluss

des herodoteischen Geschichtswerkes. — Manitius. Zu Aldhelm und Baeda. — Bùdinger.

Acten zu Columbus' Geschichte von 147-3 bis 1492, cine kritische Studie. — Uartel. Bi-

bliotheca patrum latinornm Hispaniensis. Nach den Aufz.'iehnungcn Dr. Gustav Loewe's

herausgegeben und bearbeitet. HI. Nationalbibliotek in >Iadrid. — Vondrdk. Zur Kritik

BfLLETTiNO Rendiconti. 1887. Vol. m. 21
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iIi-T altslovenischfii r)fiikmale. — Zingerle. Der Paradiesgarten Jer altdeutschen Geiiesis. —
ciii.l. Ste/fenhapen. Die Enfwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiefcel. VII. Der Glos-

senprolog.— Hartel. Biblintheca patrum latinorum Hispanieiisis. Nach den Aufzeiehnungen

Dr. Gustav Lnewe's herausgegeben und bearbeitet. IV. Nationalbìbliothek in Madrid (Fort-

setziing). — Neuu-ivth. Studien zur Geschiehte der Miniaturmalerei in Oesterreich. —
Hartel. Bibliotheca patrum latinorum Hispaniensis. Nach den Aui'zeiclinungen Dr. Gustaw

Loewe's herausgegeben und bearbeitet. V. Nationalbibliothek in Madrid (Schluss). — To-

maschek. Zur Kunde der Hiimus-Halbinsel. II. Die Handelswege im 12. Jahrhundert nach

den Erkundigungen des Arabers Idrici. — Strekelj. Murpholugic des Gorzer Miltelkarst-

dialektes mit besonderer Beriicksiehtigung der Betonungsverhaltnisse. — Ilnrtel. Biblio-

theca patrum latinorum Hispaniensis. Nach den Aufzeiehnungen Dr. Gustav Loewe's heraus-

gegeben und bearbeitet. VI. — Privatbibliothok Sr. Majestàt des KOuigs. — Real Academia

de la historia.— Archivio histdrico nacional.— Museo archeològico nacional.— Biblioteca

del noviciado de la Universidad centrai. — cui.2. Biidì'nf/er. Zeit und Schicksal bei Rcimern

und Westarieni, eine universalhistorische Studie. — Hauler. Neue Bruchstucke zu Sallusts

Historien. — Beer. Die Anecdota Borderiana augustineischer Sermonen. — Bhchoff. Das

Pettaner Stadtrecht vom Jahre 1376. — Luschin yon Ehengreuth. Quellen zur Geschiehte

deutscher Rechtshorer in Italien. I. In italienischen Archiven und Sanimlungen. — Rei-

nisch.— Die 'Afar-Sprache. II.— Mussafìa. Studien zu den mittelalterlichen Marienlegen-

den. I. — Ooiìvperz. Zu Heraklit's Lehre und den Ueberresten seines Werkes.— civ.l. Sach.au,.

Eine Altaramai.'iche Inschrift aus Lycien. — Busson. Beitrage zur Kritik der steyerischen

Reimchronik und zur Reichsgeschichte im XIII. und XIV. Jahrhundert. II. Die Wahl

Adolfa von Nassau. — Rcinisch. Die 'Afar-Sprache. III. — Biihìer. Eine neue Inschrift

des Gurjara Kouigs Dadda II.

"^ Sitzimgsbericlite der k. preiiss. Akademie der Wissenschaften. 1887, n. XXII-

XXXIX. Berlin.

Wilsing. Mittheilung iiber die Eesultate von Pendelbeobachtungen zur Bestimnmng

der mittleren Dichtigkeit der Erde. — Sprung. Ueber aussergewiihnliche Slorungen im

Gange des Luftdruckes am ?. und 4. Mai 1887. — Con:e. Jahresbericht uber die Kaiser-

lich deutschen Archaeologischen Instituts. — Tohler. Die Berliner Handschrift des Deca-

meron. — Euting. Epigrapihische Miscellen. — Hofmann. Zur Kenntniss des Amidopheny-l-

raercaptans und der entsprechenden Naphtylverbindungen. — Auwers. Neue Untersuchun-

gen iiber den Durchraesser der Snnne II. — Herlz. Ueber einen Eintluss des ultravioletten

Lichts auf die elektrische Entladung. — Weber. Die Entwickelung der Lichtemission

glilhender fester Korper. — Prihram. Ueber die specifische Drehung optisch activer Sub-

stanzen in sehr verdiinnten Losungen. — Wattenlach. Ueber die Secte der Brlider vom freien

Geiste. — Rammehherg. Ueber das Atomgewicht der Yttriummetalle in ihren natiirlichcn

Verbindungen, und iiber den Gad(dinit. — Lolling. Thessalische Freilassungsurkunden. —
Gottsche. Ueber das Mitteloligocan von Itzehoe. — Schrader. Die keilinschriftliche baby-

lonische Konigsliste. — Roth. Ueber den Zobtenit. — Schwendener. Ueber Quellung und

Doppelbrechung vegetabilischer Membranen. — Pomtoic. Zwei Delphische Bustrophedon-

Inschriften. — Gin:el. Ueber einige von persischen und arabischen Schriftstellern erwiihnte

Sonnen- und Miaiilflnsternisse. — Vogel. Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Ab-

sorptionssiiectrum organischer Farbstoffe. — Schneider. Ein bleicher Asellus in den Gruben

von Freiberg im Erz'jfebirge (.\sel 1 us aquaticus, var. Frib ergen si s). — von Holm-

holt:. Weitere Untersuchungen dei Elektrolyse des Wassers Betreffend. — Nagel. Das

menschliche Ei. — Pringslteim. Ueber die Abhangigkeit der Assimilation griìuer Zellen

von ihrer Sauerstoifathmung, und den Ort, wo der ira Assimilationsacte der Pflanzenzelle

gebildete Saner.stuft' eut.steht. — Hofmann. Noch einige weitere Beobachtuiigen iiber das
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o-Araidophenylmercaptan und scine AbkOmralinsf. — ìVeìtner. DendrucueUini imiictatum

i'allas, bei Berlin (hierzu Taf. XIVi — ìì'iicken. Die Achinim-l'a|iyri in der Biblio-

thèqae Nati naie zu Paris..

^Sitzungsbe ichte der phylol.-hist. Classe der k. b. Akademie de: Wissenschaften.

188d. Heft Il-IV; 1887, Heft 1, II. Mimclien.

V. Plnnck. Der Bericht Widukinds flbcr das Kampfurtheil auf dem Beichstag zu

Stcele. — Rntzel. L'eber die Stabehcnpanzer und ihre Verbrcitiinir ini nordpazifischen

(iebiet. — llerts. Ueber den Nameu Lorclei. — ll'ol/ftin. Epigrapiiische Beitriige. — Id.

Sprflche der sieben Weisen. — Papadopulos-Kerameus. Ueber ein ChrysobuU vun Tra-

pezunt. — Maurer. Did Einjranssfonnel der alfnordìsohen Rcclits- und Gesetzbiicher. —
/Ielle. Die iihilosophischcn Kunstausdriicke in Notkor's Werkcn. — Krurnhacher. Rin irra-

tionaler Spirant ini Griechisehen. — Stieve. Ein Nachwort Qber das Sfralendorfische Gn-

tachten. — '. Pronti. Die mathematisirendc Logik. — r. Lòher. Deutsche Reclitsbildung. —
Schòll. .\tbcMUSche Fest-Crtmmissionen. — Gregorovius. Der Zug der catalanischen Com-

panie nach BOotien, nnd die Schlacht am Kephissos. — Friedrich. Zur Geschichte des

Haasmeiers Ebruin. Die Vitae s. Leodegarii. — Wecklein. Ueber den Sehauplatz in

Aeschylus' Eumeniden und iiber die sogenanntc Orchestra in Athen. — Unger. Die Zeiten

des Zenuii v.in Kition und Antigonos Gonatas. — Ohlenschlager. Riimische Inschriften au^

Bayern. — .ì/ax Lossen. Ueber die Viudiciae centra tyrannos des angeblichen Stephanus

Junius Brut US.

^Tijdschi'ift voor indische Taal- Land en Volkenkunde. Deel XXXI. Bata-

via, 1886.

Poi'iii'n. .-Vaneekeningcn op de lakon Djaladara-rabi. — Fokkens. Vrije desa's op Java

en Madnra. — van den Berg. Het Mohumniedaansche godsdienstonderwijs op Java en Ma-

doera en de daarbij gebruikte .Arabische boeken. — van Balen te Roon. lets uvur het doo-

denfeest bij de Papoea's aan de Geclvinksbaai. — van Hasselt. Eenige aanteekening aan-

gaande de bewoners der N. Westkust van Nieuw-Guinea, meer bepaaldelijk den stara der

Noefooreenzen. — Brandes. Nog eenige sjiuren van de oudhfidkundige verrichtingen van

den Luiti iiant der Genie H. C. Cornelius.

^Transactions (Philosophical) ofthe r. Society. Voi. CLXXVII, p. 1, 2. London,

188(J-87.

Part I. Kempe. A Mem')ir on the Thcory of Mathematica! Forra. — Ramsay and

Young. On Evaporation and Dissociation. Part I. — Id. id. On Evaporation and Disso-

ciation. Pari II. k Study ofthe Thcrmal Properties of .\lcohol. — Reynolds. On the Theory

of Lnbrication and its Application to Mr. Beanchamp Towe Experiments, including an

Experiraental Determinatiim of the Viscosity of Olive Oli. — MacMunn. Further Obser-

vations 'Il Entcrochlorophyll and Allied Pignients. — Id. Rescarches on Myohajmalin

and the Hi.-itohsematins. — McConnel. An Esperimentai Investigation into the Form of

the Wave-Surfaces Quartz. — Oii:en. Description of Fossil Remains, including Foot-

Bones, of Me gal ani a prisc. Part IV. — /. Hopkinson and E. Ilojikinson. Dynam

Electric Macliinery. — Part II. Efing. Effects of Stress and Magnetisation on the Ter-

moelectric (.^uality of Iroa.— Bell. On the Sympathetic Vibratin's of Jets. — Abney and

Festing. The Bakcrian Lecture. Colour Photomctry. — Abney. The S'dar Spectrnm, fmm X

7150 to X 10.000. — Oìren. Description of Fossil Remains of Two Species of Jlegalanian

genns (Jleiolania) from " Lord Howe's Island ". — Lachlan. On System j of Cireles and

Spheres. — Reinold and Rùcker. On the Relati'in between the Thickness and the Snrface

Tension of Liquid Films.— Parker. On the Blood-Vessels i.f Mustelus Antarcticus:

a Contribution to the Morphology of the Vascular System in the Vertebrata. — Sanders.



CLXIV

Contributious to the Anatoray of the Central Nervous System in Vertebrate Animals. —
Tomlinson and Stokes. The Coefficient to the Viscosity ofAir. — Tomlinson. The Influence

of Stress and Strain on the Physical Properties of Matter.

""Verliandlungeii der Berliuer Gesellschaft fùr Anthropologie, Ethnologie und

Ugeschichte. Sit. 19 Marz, 21 Mai, 23 Aprii 1887. Berlin.

• Verhandlung der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin. Jhg. 1886-87, n. 16-18.

Berlin.

"^Verliaudliingen des Naturhistorisch- medicinischen Vereins. N. F. Bd. IV.

Innsbruck, 1887.

Kiihiie. Untersuchung der motorischen Nervenendigung in Durchschnitten und Schnitt-

serien. — Andreae. Eine theoretische Eefiexion iiber dio Piichtunjr der Kheinthaispalte und

Versuch einer Erklarung, warum die Eheinthalebene als schmaler Graben in der Mitte des

Schwarzwald-Vogesenhorstes einbrach. — Schapira. Ueber ein allgemeines Princip alge-

braischer Iterationen. — Andreae. Beitràge zur Kenntniss des Eheinthalspaltensystemes. —
Schmidt. Geologie des Miìnsterthals ini badischen Schwarzwald. Zweiter Theil.

! Verhandliingen des Vereins zur Beforderurig des Gewerbileisses. 1887. Heft

Vili. Berlin.

^Viestnik lirvatskoga Arkeologickoga Druztva. God. IX, 4. U Zagi'ebu, 1887.

L. Terramara in Croazia. — hi. Sigillo antico bossinese. — Brunsmid. Ripostiglio

di monete ungaresi d'argento in Villanuova presso Vinkovce. — Radic i Vukasovic. Note

archeologiche redatte durante il viaggio per l'isola Curzola in maggio 1887. — Vukasovic.

Iscrizioni antiche bossinesi in Bossina e in Hercegovina. —• Kispatic. Istromenti preistorici

di pietra del Museo nazionale.

^Wochenschrift des osterr. Ingenieur- imd Architekten Vereines. Jhg. XII,

44-47. Wien.

'^Wurttembergischevierteljahrsheftefiii-Landesgeschichte.Jhg. IX, 1-4. Stuttgart,

1886-87.

1. Wagner. Die Roichsstadt Schwilbisch Gmiind in den Jahron 1546-48. — Fischer.

Analekten zur Geschichte der Litteratur in Schwaben. 3 Petersen. — Bohnenherger. Die

Ortsnamen des schwàbischen Albgebiets nach ihrer Bedeutung fur die Besiedlungsgeschi-

chte. — Sckneider. Herzng Uhichs Hofhaltung in Mompelgart, der Schweiz und Hohent-

wiel. — Duck. Die Hausnamen der oberschwiibischen Dorfer. — Aichele. Aus der Geschichte

eines ulmischen Dorfes. Burg Berolfstat mit Umgebung. — Bazing. Die Katze in Orts-

namen. — Fischer. Urkunden zur Geschichte des Streites zwischen Herrschaft und Stadt

Weinsberg. — Gussmann. Limes transrhenanus. — Bossert. Frankisches Gemeinderecht. —
2. Haffner. Die im Jahre 1808 in Tubingen entdeckte geheime Gesellschaft. — Wohlirill.

Christoph Ludwig Kerner. — Bazing. Das Ulmer Stadtrecht des dreizehnten Jahrhunderts. —
Buck. Die Forstortsnamen des Eeviers Justingen. — Grimm. Ein Gedicht auf Mengen vom

Jahre 1565. — Selz. Aus den Ratsprot(jkollen der Stadt Eiedlingen. — Bossert. Franki-

sches Gemeinderecht. — v. Kallee. Berichte iiber die im Auftrage des K. Jlinisteriums

des Kirchen- und Schulwesens und mit daher Terwilligten Mitteln vorgenommenen Ausgra-

bungen bei Rottenburg und bei Kongen am Neckar. — Zingeler. Ein Hexenprozess zu

Freundstadt aus dem 17. Jahrhundert. — Vogelmann. Aus dem Wortschatz der EU-

wanger Mundart. — 3. Walcher. Die Skulpturen des Stuttgarter Lusthauses auf dem

Schloss Lichtenstein. — Wagner. Die Eeichsstadt Schwiibisch Gmiinde in den Jahren

1546-48. — Aichele. Aus der Geschichte eines ulmischen Dorfes. Burg Berolfstat mit

Umgebung. — Giescl. Uhner Kirchenvisitationen vom Jahr 1535 an. — Setz. Aus den
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riatsiirotokollen der Stadt Riedlingeii. — Bossert. l'iiliikischos Ooiiii'iiidorecht. — Id. Zur

alteren Topi'trraiihie WOttcìnbergs, besonders im Codex Laureshanicnsis. — 4. Stalin. Zur

Geschichtf der wùrttenibcrorischeii Landesfarbcn. -- Vogelmann. Aus doni Wortschatz dcr

Elhvanger Slundart. — Bazing. Streilsaclie Werdeiiberg-Sargans gegcn Ulin und Gcnossen

wegeu Brecliung der Ruggburg. — Back. Kesslerlelien. — Klemm. Ueber das urspran-

gliche Wajipen des Hausos Wurttcìiiberg. — Beck. Die Osteireichisch-uiigarische Arinee ani'

ihreiii Marsclie von Bayeni nacli Schwabeii im Somnier 1743. — Bossert. FraiikisclKs (;.-

meinderecht. — Bacmeister. Zur Gcschichte der Hcxenprozesse.

"Zeitschrift der deiitschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XXXIX, 2. Ber-

Un, 1887.

i)OH Groddeck. Ueber Tumtaliu enthaltoiidc Kupferenze vora Taniaya in Chilo nebst

ciiicr Ucbersioht des goologisehen ^'orkommens der Boriiiineralieu. — Peiiickc. Ueber die

Faujia und das Alter eiuiger palaozoiseher Korallrifl'e des Ostalpen. — Jùkel. Ueber dilu-

viale Bildungen im nOrdlichen Scblcsien. — Ochsenius. Ueber das Alter einiger Theile

der sndamerikanischen Anden. II. — Diener. Ein Beitrag zur Kenntniss der syrischen

Kreidebildiingen. — Proesckoldt. Ueber die Gliederung des Buntsandsteins ani Weslrand

des Thuringer Waldes. — Frech. Die paliiozoischen Bildungen von Cabriércs (Languedoc).

•Zeitschiift tur Mathematik und Physik. Jhg. XXXII, 6. Leipzig, 1887.

Bei/el. L'eber lìegelflachen, deren Erzeugende zu deu Mautellinien eines orthogona-

len Kegels parallcl sind. — Veltmann. Berechnung des Inhalts eines Vielecks aus deu

Coordinaten der Eckpnnkte. — Bochov. Substitution neuer Variabelen iu hOheren Diffe-

rentialqaotienten. — Kraus. Zur Thcorie der Poteuzreste. — Hofmann. Zur georaetrischeii

Interpretation binài'er Formen, speciell snlcher von der vierten Ordnnng, im temiiren (ìe-

biete. — Schlómilch. Ueber den lìcst der IJeihe fùr are sin x. — Saltzmann. Bestininiung

des Ortes nnd der Helligkcit des gebrochenen Bildes eines Puaktes, wenn die brechende

Flache eine Ebene ist. — Zimmcrmann. Beweis einiger Lelirsatze von Jakob Steiner. —
SaaUvhùts. Zur Lehre von den unter unbestimmtcr Form erscheinenden .\usdrucken. —
Hess. Ueber eine Stelle in Poisson's Traité de n\écanique. — Wittstein. Bemerkung zu

einer Stelle im .Vlniagcst.

^Zeitschrift (Historische) lierausg. v. H. v. Sybel. N. F. XXIII. 1. Muiieheu-

Leipzig. 1887.

Lch:. Zur Kritik Szynia Raszin's. — Ilolft. Das Verfassungsrccht der Vereinigten

Staaten von .\merika im Liehte des englischen Parlamentarismus.
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Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IV.
Gennaio 1887.

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Stato del cielo in decimi
di cielo coperto

6" 9" 6"

D.l'

.2'

.3'

Mese

3



Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio hei. Campidoglio

Specchio I.
Folihiain l!^R7.

e

5

D. 1'

2'

3'

Uese

Altkzza del Barometro ridotto a u"

;|'

Termometro Centiobado

;V» (>'* !•*'

700 mm.

64,09

02,61

M.U
I

«7,30

I

71,34

69,3!)

61.65

57,58

55,04

I

55,15

'60,38

I

60.) 8

62,55

I

58,63

54.91

I

57,09

'57,37

I

55,45

'57,84

'56,44

54,37

57,67

61,84

67,04

66,76

03.13

60,60

06,56

64,36

62,99

05,30

08.31

72,16

69,42

01,50

57,86

55,03

55,01

«1,02

60.53

63,04

r)8.58

55.23

57.92

57.42

&0.IÌ1

58,24

56,92

54,96

E 8,66

62,56

CS,41

66,84

0.3,60

60,S7

67,89

Ii3,77

«2,06 «1,91

08,81

1,82

08.12

60,03

57.78

53,68

55,16

60.54

6r,01

62,44

57.07

54,98

57.49

56.,'i4

50,66

67,41

5«,20

55,08

.A09

62,77

68.53

68.04

02,99

61,40

08.27

02.4' 62,94 63.22

62,60 «3.25

05.20 64.73 05,K5 00.06

68,35

0.8»

«5.97

57,77

57,22

52,;ì4

54,39

59,28

59,59

61,09

56.43

14.36

30,54

55.03

55.83

50,62

55,03

54,63

58.33

62,01

67,36

64,57

01.60

«1.14

«7,07

09,10

71.12

05,U4

57.47

57.24

51.49

55,92

.59,18

61,02

00,8"

50,i8

54,60

56,72

55,07

Ó0,.5.5

60,57

55,02

55,04

59,28

03.59

67.49

«4.44

01.78

02,43

67,40

«9,98

71.17

04.18

56.80

57,69

51,55

57,00

9,04

«0,87

01,00

50,42

5«,C0

16

62,99

63,63

07,01

70,02

71.03

03.39

12

57.39

53,49

59,39

59,88

01,41

00,40

5,90

56.44

58,51

55,60 55,37

57,79:58,31

57,11 57,20

55,51 '.55,23

">0,17| 60,48

59,99 '00.02

05,34

68.02

04,49

62,33

04.23

67,93

05.84

08.20

04,21

03.41

«2.81

05,56

68,93

71,36

0«,50'

*,91

57,54

53,23

50,22

59,99

60,37

«1,63

57,13

55,22

57,49

50,06

50,74

57.28'

55,70'
'

55,25

59,09

63.51

67.87

65.34

02,12 02.51

64,90 62,22

68,21 67.63

7.4

5.0

3.4

1.0

l.f

3,0

0.9

-1,8

-0,8

3,8

4.5

3.2

6.2

4,6

-2,1

-1.0

-2.9

-1,7

5,0

2.0

3,0

3,5

1.6

3,2

5,8

4„^

62,84

53,08

62.25
I

L

63,29

58,55

02,97

02.70

57.99

03.02

61.011

50.9.-t

02,10

01,88

57,09

02.69

62.21

.57.81

03. .56

02,01

57.86

«3.83 02.93

'61.0olol.0olo1.24 011.25 60.55|oI,lt>| 01,4.3|ol,05

7,4
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Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio II.
P>]jl_)raio 18S7.

o
so
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Osservazioni muteorulugiche del K. Ossekvatukio uei. Cami-iuoglio.

Specchio IH. Febbraio 1887.

eo
5

D. r

s*

Mese

DiBEZIO.Nt: I»EL VENTO VelocitX oraria dei. vento

6"
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Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IV.
Feljbraio 1887.

Stato del cielo in decimi
di cielo coperto

D.V

6" 6"

ci bcS^ o S
«oc

'aie

ti



Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio

Specchio I.
Marao 1887.
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Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio H. Marzo 1887.

o
e
o
i3
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OSSERVAZIOXI METEOROLOGICHE DEL R. OsSERVATORIO DEL CaMPIDOOLIO.

Specchio HI. Marzo 1887.

1
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Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IV.
Marzo 1887.

Stato del cielo in decimi
di cielo coperto

6" 9" 3" 9"
I =

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

I 28

29

30

31

D.r

Mese

1



1:^

Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio

^ ^ „,, , Aprilo 1H«7.
Specchio L ^
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Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio II.
Aprile 1887.
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Osservazioni MErEOROLOuiCHE del K. Osservatorio del Campidoouo.

Specchio III. Aprile 1887.

o

3
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IV.
^P^^'le 1887.

Stato del cielo in decimi
Di CIELO COPERTO

6"
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Osservazioni meteorologiche del 11. Osservatorio del CAMPiDOtìLio

Specchio I.
Maggio 1887.

Altezza del Barometko ridotto a 0»

D. 1'

. 2"

. 3»

Mese

59.56

6«.69

54.05

52.98

I

56.51

59,50

58,62

55,69

53.62

56,30

57.09

54.50

51.20

49,29

54,83

1

56,99

i

5S,03

56,69

56,59

I

56,47

52,7

52.34

54,3.3

56,49

57,54

'55,30

56,24

I

54,39

56,21
1

58,64

57,93

59.89

56,60

54.11

54,2U

56.80

60,66

58,75

53,60

54,12

56,59

57.39

54.21

51,05

50,12

55,14

57,56

58,44

55,97

55,»7

56.37

53.17

52,82

54,39

57,20

57,('6

55,64

56,13

55.23

56,74

58.67

58,87

, S"»
1

6»



— 18 —

Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio U. Maggio 1887.

B
o
3
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IH. MiigL-io 1887.
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IV.
Maggio 1887

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Stato del cielc
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Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specchio L aiugno 1887.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IJ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2«

27

28

29

SO

D. 1*

2*

3»

Altezza del Bahosietro risotto a 0*

6"> 9» 3" 6" 9"

56,49

I

53,19

56.09

5&26

57.50

I

56.32

54.83

56.16

I

57,95

57.23

54,33

I

57.99

59,44

63.03

,61.85

60,64

50.74

54.69

I

58.50

I

'59,!-

!

53.91

'56,92

I

.58.78

'59.87

'57.32

I

5430

55,45

,55.59

56,56

56,36

53.33

56.69

58.55

57,89

56,20

55.10

56.28

57.74

57,43

54,49

58.59

60.03

6.3,1

61.76

60.77

56.34

54,48

58,66

59,82

57.90

54,60

57,06

58,87

60,00

57*2

54.57

56,15

55,69

56.83

56,47

53.09

,.6.83

58.59

57.99

55.98

55.05

56.18

57.69

56.76

55,21

57.93

59,78

62,40

61.25

60,01

5.i,13

54.13

58,28

59,96

57,10

54,70

55.81

58.63

59,30

5631

54.(H

55.50

55.33

57.08

700 mn.
55,61 56,01

54,18

.^6,9

57,86

57.03

55«3

55.'

5

55i>7

56,77

56.01

53,96

57,02

00.09

01,84

60,91

58,92

54,04

53,78

57,58

59,39

55,96

5438

56,28

58,13

58,78

55.41

53.88

56.12

55,19

56,43

54,94

56.84

57,68

56,79

55.34

54.94

55.06

56.46

55.90

54.63

57,05

60.69

61.87

60,73

58,46

54,03

55,16

57,73

58.98

5.5.14

55.23

56.72

58.35

58.90

54,-59

54.16

56.11

55.;)4

56.42

55.54

54.66

57.73

57.91

57.20

55,66

55.74

56.52

57.18

56.16

56,74

57,95

61.53

62.25

60.94

58,68

54,61

56,41

5908

59,57

55,49

56.45

57.92

59,.33

59,06

54,8'

54,92

56,13

56,24

57,09

55,18

55.73

57.57

58,02

56,80

55,42

5,\71

57,43

57,35

5:..38

57,10

53,00

61,95

62,35

6O32

58,32

54,64

57,53

59,70

59,58

55,23

56,93

583

59,81

58.49

54,44

55,38

56,65

56,68

56.64

55.95

I

54.16

56.96

58,J|

57,31'

55.74'

I,

Temiomktro Cekticrado

6" 9" S :
3" 6"

è !
I

90 « o
a"

21,0

22,8

21,1

26.6

25.0

20.9

55.2(1

56.13]

57,31

50,41'

55.21

5730

60,50

02,41

61,18

59,40

55.08

55.17i

58,53

59,59!

I

56,34

55,24

57,00

5834

59.20

55.78

54,54

56.02

55,7i

56.72

56.40

58,70

56.67

56,56

5831

5639

56.46
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Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio il.
Giugno 1887.
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Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio m. Giugno 1887.
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Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio IV.
Giugno 1887.
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Osservazioni meteorologiche del B. Osservatorio del Campidoglio

Specchio I.
Luglio 1887.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IJ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Altezza dei. Barometro ridotto a 0' Termometro Ce.vtigr.»do

6"
I

9^ 3" 9" 3" 6"
i

9" o o

55,22

56.(10

57.29

I

59,12

57,01

I

54.25
I

54,55

58,77
I

60,07

59,06

i

57,72

57,57

57,60

I

56,90
I

57,65

56,95

55,85

I

55,63

55,22

55.95

57,31

58,90

53

54,22

5,S28

59,17

60.30

58,90

57.68

57.40

57,T4

57,01

57.85

57,26

55,91

55,89

D. 1'

56,65 56.30

56.20 56,68

55,90 57,03

58.20 58.79

57,92 57.66

53,88 53,41

I

52,98 52,87

I I

51,48' 51,77

53,9» •54.73

56,90 57,29

56.71 57,10

I
I

56,52 56,80

56,36 56.77

55,52

55.54

57,31

58.51

56.67

53,17

55.76

58.9U

59.85

58.32

57.31

57.07

57.22

56.32

57,21

56,63

55.68

56,51

56,j)3

56,95

56,82

58,6'

57,5

52.81

52.37

51,82

54,70

56,86

56,42

56,15

56.35

700 mm.
54.73 54,64

54,51

!i6,32

57,61

55,01

52.52

54,82

58,61

59,34

57,87

56,92

56.64

56.31

57.10

56,60

56.29

55,13

55.44

55.79

56,16

56.40

57,97

56.58

52.1

51,80

51,96

54,60

56,36

56,83

5*S0

.W.78

54,45

56,45

,51

50.34

52.64

71

58.62

59.01

57.99

56.95

56,72

56,20

57,13

56,67

56,09

54,80

55,1

56,62

55,73

56..S5

58.00

55.36

51.31

5) ,34

52,49

55.28

56.5:!

56,14

55,73

55,64

55,10

56.06

57,80

5j,24

56.31

53,8.<t

56,67

59,38

59,78

58,49

57,78

57,59

57.14

57,03

.i7,21

56,65

55.42

56,98

58,33

57,&T

55,01

53,87

.">7,47

59,44

59,52

58.18

57.,=i3

57,57

57,52

57,41

57,21

56,52

55.12' 20.2

l|

55,64 20.6

II

57.26 22,4

58.25, 22.7

50.27 22,5

53,50
I

22,7

il

55,75 I 19.8

5S,98

'

20,7

M

59,70'
I

19 5

58,40
I

21.3

57,41', 2018

i!

57,22 22.2

57,10 2l',5

56,99' 23,9

55.41 55,74

56,46 56,36

56,29 56.79

56,21 56.25

57,86158,09

58,17 58,0S

55.42 55,59

52,38 52,69

51,84|51,60

53.19 53,39

56,34 56,86

57,20 24,1

56,63 , 24,2

il

55,50 , 20.2

55,92
I

22,1

56,42 ' 22,7

56.31
I

25.4

56,95
I

25,3

58.27 23.1

56,58
'

23.4
II

56,95

56,99

56,64

56.74

52,66

52.1

52,30

I

55J1

24,*

22 4

23.0

22.9

56,91

56,69

56.80 56.21

56,94 56,37

56.83 21,8

56,70 22.2

21,3

21,0

57.13

56,87

55.53

57.26



— 26 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio H. Luglio 1887.

14,90 13,65

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Umidita assoluta

9"



Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio UI. T.n-lio 1887.

e
o
5



— 28 —

Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio

Specchio IV.
LuQiio 1887,

10

u

12

13

le

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

D.l'

.3»

Mese

Stato del cielo in decimi
di cielo coperto

6" 3" 9"

8



— 29 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specchio I.
Agosto 1H87.

Olomo



— 30 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio II.
Ao-cjsto 1SS7.



— 31 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

SECCHIO III AffO.-<to 1887.

o
eo
O



— 32 —

Osservazioni meteorologiche del E. Osservatorio del Campidoglio

Specchio IV. Agosto 1887.

D.l"

Mese

Stato del cielo in decimi
di cielo coperto

6" 9" 3" 6" 9"
3°



— 33 —
Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio



34 —

Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio H. Settembre 1887.

Giorno

'

1



— 35 —
Osservazioni meteorologiche del li. Osservatorio del Campidoolio

SPECCHIO m. Settembre 1887.

Olonio



— 36 —

Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specchio IV. Settembre 1887.

Stato del cielo in decimi
di cielo coperto

C^ 9'' 3»
la

D.l'

Uese

10



— 37 —
Osservazioni meteorologiche del li. Osservatorio del Campidoglio

Specchio I.
Ottobre 1887.

e
eo
5



— 38 —
Osservazioni meteorologiche del K. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio U. Ottobre 1887.

Umidità assoluta

6" 9" s"» e"" 9''
•2 B

D. 1'

. 2«

. 3»

Mese

14,18

10,81

9,41

1(1,52

13,61

11,93

10,73

12,11

10.12

15,36

10,25

9,34

8,44

9,06

7,55

6,37

5,56

5,06

4,42

5,81

6,30

7.02

4,67

4,96

10,23

6,51

8,20

7,52

7,00

6,66

8,88

14,62

11,60

10,11

11,98

14,92

12,13

10.91

12,18

10.76

15,84

10,24

10,39

8,20

9,51

7,66

6.04

4

5,44

4,75

6,47

6,86

6,93

4,51

5,28

10.46

5,93

7,66

7,49

8,03

7,46

10,63

11,97

14,25

12.34

10,07

13,11

10,99

10,61

11,57

11,48

14,97

8.71

9,13

8,56

8,12

10,74

6,51

5,36

4.65

4.93

3.5;]

7.7^

8,49

3,55

3,99

6,38

4,09

8,50

7,7S

9,1:

8,75

10,47

8,77

14,50

14,37

14,52

10,13

10.49

10.93

10,8

12,79

16,08

11,06

9,02

5,31

6.0:

11,18

6.18

4.8

4,04

5,78

5.11

7,53

7,51

3,90

6,21

7,60

7,14

7,42

9.0Ò

9,02

9,20

10,80

12.09

12,53

ll„'i2

13,>j7

11,04

11,84

12,39

10.5

12,19

15,51

11.16

9,11

8.21

5,86

10,64

6,46

5.11)

,5,Ul

6.40

7,54

8,34

9,03

4,71

6,00

8,09

5.55

7,71

!j,;!'J

8,96

9,06

10,51

11.15

12,72

10.46

13,58

10,71

11.84

11,93

9,76

11,54

11,80

10,13

9,24

8,51

5,94

8,81

6,39

4,64

4,92

6.71

7,42

8,95

8,Ì8

5,03

7,96

8,04

5,00

7,51

8,09

8,44

8,72

10,98

12,03

10,60

10,17

13,27

1 1.83

11,73

11,36

10,38

11,34

11,12

9,94

8,87

7,68

6,94

6,10

6.32

5.04

4,34

6,65

7,24

7,69

5,85

5,16

8,90

7,13

5,16

6,99

7,82

8,11

9,02

10,96

11,88

7,19

7,09

12.49

7,34

7.38

12.14

7.02

7,17

12.34

0,86

7,76

12,30

7..54

7.SJ

11.55 11,38

7,26] 6,91

7,96 7,53,

12,10

12,42

11,20

12.54

12,19

11,56

11,26

11,06

11,46

14,38

10,21

9,30

7,84

7,35

8,95

6,32

5.0;

4,78

5.66

6.16

7,63

7,67

4,50

6,19

8,27

5,63

7,71

8,02

8,38

8,41

10,46

12,02

7,16

7,53.

Umidità relativa

6" 9'' .3" 6" 9"

99



— 39 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Si-EccHio m. Ottobre 1887.

i

1



— 40 —

Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specchio IV. Ottobre 1887



— 41 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specchio I.
Novembre 1887.

5



— 42 —

Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio H. Novembre 1887.

1—

T



— 4:3 —
Osservazioni meteorolooiche del K. Osservati^rio dei- Campidoglio

Specchio m. Novembre 1887.

1o
s



— 44 —

Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specchio IV.
Novembre iS«7.



— 45 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio

Specchio I.
Decembre 1887.



— 46 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del Campidoglio.

Specchio U. Decembre 1887.



— 47 —
Osservazioni meteorologiche del R. Osservatorio del ^Campidoglio

Specchio HI. Decemljre 1887.

.1

o

5



48 —

0SSERVAZI01'<I METEOROLOGICHE DEL K. OsSERVATORIO DEL CAMPIDOGLIO

Specchio IV. Decembre 1887.

Stato del cielo in decimi
di cielo coperto

6" 9"
g a

D.l"

Mese

8





i















BINDIMG SECT. JUN2 8 1973

A3 Accademia nazionale dei Lincei,

222 Rome
R625 Rendiconti, ser. 4
V.3

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



'''

''ìMildil

l


